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Carlo Azeglto Oampi npercorre 
la sua espenertza di capo del 
qouerno tra Vapnle del 1993 e it 
maggio del 1994 con un libro, 
'Un metodo per gouernare; che 
uscira a giami peril Muliho. Tra 
i maggiori risutati della sua pre-
sidenzo I'accordo sul costo del 
lavoro. 
Pubblfchiama qui pane della in-
troduzione. 

H O SEMPRE dichiarato 
che ritenevo un'ano-
malia nella tradizione 
italiana una guida del 
govemo da parte di un 

• " • • • • • • non-parlamentare. 
Anomalia giustificata, nella prima-
vera del 1993, dal momenta di pro-
fondo travaglio che attraversano le 
force politiche Iradizionali e dall'e-
mergenza economica. Ritenni ne-
cessario darnii subito un metodo di 
lavoro che di quell'anomalia ridu-
cesse i rischi ed esallasse, invece, le 
opportunity 

L'incarico di formare il govemo 
mi era state conferito dal capo del-
lo Stato senza che vi fosse stata 
un'indicazione nominativa da par
te delle forze politiche. II governo 
era stato formato in quarantotto 
ore, senza che, quale presidente in-
caricato, svolgessi le Iradizionali 
consultazioni con i gruppi parla
mentari e le segreterie dei partiti. La 
nomina dei ministri era awenuta 
nella stretta osservanza dell'art. 92 
della Costituzione, che cosl recita: 
«II presidente della Repubblica no
mina 11 presidente del Consiglio e, 
su suggerimento di questo, i mini
stri". 

L'emergenza politica discende-
va soprattutto dagli effetti che il 
grande dramma che va sotto il no
ma di «tangentopoli» aveva provo-
cato all'intemo del Parlamento e 
del govemo precedente; il numero 
del parlamentari Inquislti stava di-
venendo di giomo in giorno sem-
pre piO rilevante. D'altra parte, I'esi-
to del referendum del 18 aprile 
1993 aveva data luogo a una specie 
di zoppia nel sistema elettorale, ri-
masto proporzionale per la Came
ra del deputati e divenuto sostan-
zialmehte maggioritario per il Se-
nato. Ne conseguiva i'impossibillta 
- non gluridica, ma pratica - di indi-
renuoveelezioni. 

L'emergenza economica era da-
ta dalla recessions che, in quel mo
menta! nella fasepiu acuta, aveva 
Investito lintera Europa, Per I'ltalla, 
alia fase clciica negativa si aggiun-
gevano difficolta diordine struttu-
rale in gran parte dell'apparato pro-
duttivo; il calo della produzione, la 
disoccupazione, II malesseresocia-
le avevano assunto gravita maggio-
re che altrove. Incombeva la neces
sity di superare in modo definitivo i 
problemi che avevano portato alle 
vlcende del settembre-ottobre del 
1992: la crisi valutaria, I'acuirsi del 
rischio Italia sul mercati finanziari, 
con le conseguenti difficolta di ge-
stlre in modo ordinario lirnponen-
te debito pubblico, L'opera iniziata 
dal govemo Amato con la svolta di 
politica economica che la dram-
matlclta stessa di quelle vicende 
aveva reso possibtle doveva essere 
proseguita e consolidate. 

Nel rappresentare questa dura 
realta a! Parlamento in occasione 
del dibattito sulla fiducia, ero ani
mate) dal coiwincimento che fosse 
iniziato quello che allora si chiama-
va «il secondo tempo della Repub
blica*; che I'anelito di rinnovamen-
to che si awertiva nel paese doves-
se esprimersi, a livello di Esecutivo, 
In un modo nuovo di governare; 
che l'opera di transizione, di tra-
ghetto, di ricerca e dl costruzione di 
nuovi, sicuri passaggi, dovesse in-
prinio luogo mirare e rimuovere 
quelle stratificazioni spurie che 
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L'ltalia si govema 
con la concertazione 

. avevano mortificatp e stravolto isti-
tuzioni e procedure di per se valide, 
a ridare loro vita secondo gli origi-
nari intendimenti. 

Vi fu, quindi„in quell'esperienza 
di govemo - eanimft linteracom-
pagine minisleriale, dandole coe-
sione di intenti e di opere - la volon-
la ferma di rafforzare le responsabi
lita deU'Esecutivo, esercitando ap-
pleno le sue attribuzioni istituzio-
naii; di ricostruire i rapporti fisiolo-
gici con il Parlamento, restituendo 
a entrambi - con la pienezza delle 
rispettive funzioni - quella dignita 
che era stata umiliata dalla degene-
razione istituzionale. I poteri di in-
dirizzo politico e amministrativo 
del presidente del Consiglio e la re
sponsabilita collegiate del Consi
glio stesso furono riaffermati e raf-
forzati con direttive specifiche e 
con I'approvazione del regolamen-
to del Consiglio dei ministri. Venne 
cosi recuperato I'esproprio che 
aveva spostato i centri decisionaii 
effettivi nele segreterie dei partiti, 
nei contatti e nei rapporti piti o me-
no occulti che precedevano le riu-
nioni del Consiglio dei ministri; si 
sovrapponevano al suo lavoro; 
giungevano a influenzare, vincola-
re 1'attivita stessa del Parlamento. 

La prima decisione politica fu, 

CARLO AZKDLIO CIAMPI 
quindi, di metodo; il govemo prert-
deva le sue decisioni nelle sedi na-
turali, istituzionali, e le portava al-
I'esame del Parlamento senza me-
diazioni. In questo restituiva al Par
lamento e ai gruppi parlamentari il 
ruoto loro riservato dalla Costituzio
ne. Ricordo un episodio minore in 
occasione della Fiera del Levante a 
Bari. Come capita non di rado, la 
mattina dopo i quotidian: dedica-
rono scarso spazio al mio interven-
to sull'economia del Mezzogiomo 
e sulle strategie per contrastare la 
disoccupazione; concentrarono in
vece i lord titoli su una battuta che 
mi ero lascito sfuggire, affermado 
che le segreterie dei partiti politici 
avevano preso conoscenza dei 
contenuti del disegno della legge fi-
nanziaria solo dopo I'approvazio
ne del Consiglio dei ministri. Non 
e'era in quella frase intenzione al-
cuna di sgarbo verso i partiti. Inten-
devo semplicemerite dire che la 
preparazione della legge finanzia-
ria era nella specifica responsabili
ta del govemo; che il Parlamento 
aveva la responsabilita di modifi-
caria, emendarla, trasformarla in 
legge. Machenonvieranostatialtri 
passaggi al di fuori dei binari istitu
zionali. Che non vi erano accordi 
presi in altre sedi. Che tutto si svol-

geva secondo il corso dovuto, costi-
tuzionale. 

A
NALOOO fu il ricupero 
da parte del governo 
delle responsabilita nel
la scelta delle persone: 
le nomine negli enti 

^ • • • • a pubblici dovevano esse
re fatte su proposta effettiva, non 
solo formale, dei ministri responsa-
bili. II processo di nomina doveva 
svolgersi ed esaurirsi nell'ambilo 
dell'organo deputato alia nomina 
stessa, senza interferenze, senza 
spartizioni. Si e seguito quel meto
do per I'lri, per la Banca nazionale 
del lavoro, per 1'Enea e per tanti al-
trienti di minore importanza. 

Al ricupero di funzioni, all'assun-
zione di maggiori responsabilita, 
corrispose, nei rapporti con la pub-
blica opinione, una misura, una so-
brieta di estemazioni. Fu anch'essa 
una scelta di modo d'essere, di stile 
di govemo. Le forze politiche pre-
senti nel Parlamento, nel Paese, do
vevano ricostruire il tessuto delle lo
ro relazioni con la societa civile; 
noi, governo per investitura di tran
sizione, di traghetto, intendevamo 
facilitare loro, con il nostra riserbo, 
questo processo di ripensamento, 
dirinnovamento. 

Si e da taluni rimproverato al go
vemo un metodo preferenziale di 
«contatto»con le forze sociali e pro-
duttive, sindacati e imprenditori. Ci 
si e spinti a dire che si trattava di 
«consociativismo». La ritengo una 
critica infdndata. E vero che il rap-
porto con i sindacati e le associa-
zioni di imprenditori e stato uno dei 
pemi dell'azione di govemo. Si e 
trattato di una scelta di cui ero pro-
fondamente convinto fin da prima 
di assumere responsabilita di go
vemo, per tutta una serie di ragioni, 
storiche e politiche, contingenti e 
strutturali. 

N ELLE societa moderne 
sviluppo economico e 
stability dei prezzi ri-
chiedono convergenza 
e sinergia delle tre com-

i " « ™ ^ ponenti la conduzione 
economica: la politica di bilancio, 
quella dei redditi, il govemo della 
moneta. Per di piu, i grandi muta-
menti in atto nel mondo, che si in-
centrano nella globalizzazione dei 
mercati e nell'incessante, rapido 
progresso tecnologico, impongono 
nuove reiazioni fra parti sociali, sin
dacati e imprenditori, e govemo. 

Queste nuove relazioni vedono il 
superamento di rapporti pregiudi-
zialmente conflittuali, di forza; po-
stulano il rispetto deH'autonomia 
dei vari centri e livelli di responsabi
lita; trovano la loro positiva attua-
zione attraverso il dialogo. 

Nell'esperienza del mio gover
no, in nessun caso il rapporto di 
«concertazione« si e trasformato in 
un rapporto di «cogestione» o di 
«consociativismo». II govemo ha 
sempre preso e gestito le sue deci
sioni in autonomia. Ha ricercato e 
raggiunto un accordo con le parti 
sociali solo in materie, quali i rap
porti di lavoro, che sono di compe-
tenza anche di sindacatre impren
ditori. Si e limitato a consultazioni, 
a prendere atto di opinioni, laddo-
ve la materia era di competenza di 
Parlamento e di govemo. 

II metodo della concertazione 
ha offerto al paese un elemento di 
unita e di coesione in un momenta 
in cui le forze centrifughe erano for-
ti, nella politica, nella societa. Que
sto elemento di coesione ha diffuso 
fiducia nel nostra paese sui mercati 
internazionali e nei nostri partner 
si e prolungato nel tempo fino a di-

' venire fattorechiave per4a soluzio-
ne dei numerosi, important! pro
blemi che il Paese si e trovato di 
fronte. Raggiungere I'accordo sul 
costo del lavoro, e piu in generate 
sulle relazioni di lavoro, era fin da 
principio il punto centrale dell'a
zione del govemo, un mio preciso 
obiettivo. Quell'accordo ha con-
sentito di acquisire uno strumento 
di gestione dell'economia da tem
po ricercato, tanto piu indispensa-
bile in una realta in cui la sovranita 
economica dei singoli paesi tende 
a sfumare, a causa deli'integrazio-
ne dei mercati finanziari, della li-
berta dei movimenti dei capital!. 

L'accettazione di assumere co
me punto di riferimento per i salari, 
per le tariffe e per i redditi di ogni ti-
po un obiettivo di inflazione futura 
incide direttamente sulla formazio-
ne delle aspettative, su tasso d'in-
flazione e sui tassi d'interesse, Essa 
e dunque strumento fondamentale 
per assicurare stabilita al sistema, 
per ridurre il disavanzo pubblico e 
per dare impulsi espansivi all'eco-
nomia. 

Senza quell'accordo e senza 
quel metodo che ne garantiva il 
success© nel tungo periodo, nel 
1993 l'inflazione non sarebbe stata 
piegata, la recessione sarebbe stata 
piu dura, i tassi d'interesse piu alti, 
la spesa pubblica piu elevata, la di
soccupazione maggiore. 

..ZpNAĵ TOgCESSIONE 
d ioilNO e MICHELE 

Domenica degli UBvi 
unica certezza 

E COSl e passata anche la Domenica delle Palme. Dovrebbe es
sere la millenovecentosessantatreesima dell'era cristiana. Do
vrebbe, se non andiamo errati. E speriamo che I'otlimo Gianni 
Mura non ci beech! in castagna un'altra volta. Necessita una 
spiegazione: da qualche parte e in qualche nostra vita dobbia-

^ ^ ™ » mo averscrittosu questa rubricacitando laspuma Giommi, slo-
rico e indimenticato marchio italiano di bibita giudicata erroneamente 
«di serie B». Indimenticato fino a un certo punto, visto che ci siamo scor-
dati la giusta grafia: abbiamo scritto Jommy invece di Giommi. E Mura, a 
cui non sfugge niente (soprattutto quando si tratta di mangiare e bere: 
grande appassionato assertore dello slow food!...) ci ha amorevolmente 
ripresi dalle pagine di Repubblica, all'intemo di un suosacrosantodiscor-
so contra i'americaniz2azione imperante (perd, caro Gianni, slow food 
non e una parola straniera, anzi, due?) 

Morale: voto 4 a Gino & Michele, voto 7 a Mura e alia sua crociata in di-
fesa del marchio italiano, voto 8 alia spuma Giommi per aver anticipalo i 
tempi dell'hard discount (nome infraducibile) e soprattutto per il logo 
deH'ominocolcappello. 

Ora, neppure il buon Mura, al quale ci legano epoche in cui si prosciu-
gavano negli oratori litri e litri di spume con la suinga di liquirizia, e proba-
bilmente in grado di dire peiche la Domenica delle Palme si chiama cosl. 
O meglio, sia Mura che noi saremmo in grado di farlo e cioe a capire 1'in-
ghippo di una ricorrenza il cui nome e inesatto. Ma siamo vittime di una 
barbara occidentalizzazione nord-centrica della storia che ci confonde 
awenimenti e paesaggi. Avete presente i presepi delle nostre case? Han-
no tutti la nevee i ruscelletti che scendonocopiosi a irrigare distese di pal
med o piedi di ciabattini, ortolani, esquimesi in meditazione davanti alia 
grotta. Ma dove si sono mai visti in Palestina? 

Per quanta riguarda la Domenica delle Palme va quindi detto che si 
tratta di una forzatura che lasciamo volentieri alio zeffirellismo dilagante. 
Sappiamo infatti da fonte sicura che Gesu passo quella giomata tra il vil-
laggio di Betfage (alle pendici del Monte degli Ulivi), (jerusalemme e la 
cittadina di Betania, luoghi piu famosi appunto per gli ulivetiche per i pal-
meti. In quella zona ci sono piu ulivi che anime e sono tulti olea europea 
sativa, dello stesso tipo nostra, non si puG sbagliare: nel mondo ce n'e 
uno solo, di ulivo. Diverso e per le palme: noi in Italia abbiamo le vulgaris 
o le canariensis, con le foglie solide e affilate; loro, in Palestina, hanno le 
dacryferae, quelle da dattero, che hanno foglie-ramo larghe e morbide e 
soprattutto difficili da recidere alia base. Fatto e che I'iconografia classica 
e occidentale mostra invece Gesu sul dorso di un asinello che entra in Ge-
rusalemme con le strade coperte di mantelli e di foglie.di palma e con la 
gente osannante che impugna appunto palmizi di ogni genere, anzi di un 
genere solo: I'unicoche i nostri pittori sapessero dipingere e cioe I'orrida 
palma sanremese. Eppure il Vangelo (Matteo, 21-8 dice chiaramente 
che la gente «tagliava ramoscelli dagli alberi e li spargeva lungo la via». Ra-
moscelli che non potevano essere che di ulivo: non esiste il ramoscello di 
palma.EMarco (lf-8) parla di "fronde che avevano tagliato nei campi». 
Non sono plausibili neppure fronde di palma. L'unico a citare le palme e 
Giovanni la cui attendibilita e limitata dall'eta in cui pens6 il suo Vangelo • 
aveva circa cento anni - per altro trascritto soltanto un secolo dopo, e dal 
fatto che non gliene importava molto di raccontare la «storiella» della vita 
di Gesu, bensi di approfondire le grandi tematiche deisuoi insegnamenti. 
Evidentemente per i'importanza che dava allacosa Giovanni avrebbe po-
tuto scrivere anche meli o susini, che sarebbe stato uguale. 

Quindi la domenica della pace e la Domenica degli Ulivi e non la Do
menica delle Palme, Siamo pedanti? Disquisiamo su cose di secondaria 
importanza? Parrebbe, ma di questi tempi e sempre meglio non lasciar 
passare nulla, documentare e documentarsi su tutto. Metti che un doma-
ni uno va a votare, cerca il simbolo col ramoscello di ulivo e al suo posto si 
trova la palma, si conforidei e va a mettere il segno sul Polo delle liberta. 
Che si fa. Owiamente si annulla. Tre a zero a tavolino senza possibility di 
appello al Caf. Altro che buonismi, caro Mister. Un rigore in meno oggi, 
una palma da dattero in piu domani, alia fine ti hanno bejll'e che fregato 
lo scudetto. Ci devono dire, se necessario anche col moviolone, dove ca-
volo e nata questa storia delle palme. E perche I'ulivo, nei momenti di 
gioia, non se lo fila mai nessuno. L'ulivo e la pianta piu bella che ci abbia 
regalato il Mediterraneo. E assolutamente autoctona e originale: cresce 
solo qui da noi, popoli checi aflacciamo sul mare piu dolce del mondo; e 
contorta ma solida: pud durare piu di mille anni; da frutti acerbi che si 
mangiano, maturi che si spremono; e sempreverde; richiama ori2zonti e 
sciabordii marini. E allora viva gli ulivi e la Domenica degli Ulivi, che e do
menica di gioia e di pace. Le palme le lasciamo agli altri, dato che sono 
altresi delle piante che ci stanno anche un po' sulle palle: non hanno fo
glie degne di questo nome, crescono senz'acqua, non temono il freddo, 
fanno poca ombra, mettono radici profonde... insomnia sono un po' in-
festanti e anzi no. L'hai mai vista una colomba bianca con un dattero nel 
becco?. 
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DALLA PRIMA PAGINA 

I nemici di Di Pietro 
tale calcolo quando si tratti di legare 
la propria vicenda personale a quella 
di in'intera nazione? E anche legitti-
mo congetturare su un suo sotiaciuto 
proposito di entrare nella scena della 
politica e del potere a elezioni consu-
male o nel delenninarsi di condizioni 
lavorevoli. Ce in queste ipotesi un 
grado sufficiente di ragionevolezza, e 
ruttavia non e questo cio che mag-
giormente puo interessare: ben piu 
interessante e il fatto che Di Pietro, 
anche con la decisione ieri comuni-
cala, abbia volulo dire al Paese di 
considerarsi non estraneo ma in riser-
va, cioe al servizio delle istituzioni 
(altrlmenti egli non avrebbe polemiz-
zato solo con chi gli allibbia una «de-
slino politico* ma avrebbe polemiz-
zato anche con chi si attende da lui 
un servizio per il Paese). II richiamo 
al "rispetto" per i cittadini e le istitu
zioni sta a dire che egli considera im-
ptoprio un impegno in una fase elet

torale alia quale non ha potuto parte-
cipare ne proponendo programmi, 
ne promuovendo il conseguente mo-
vimento, ne concorrendo all'acquisi-
zione del consenso. II suo impegno 
sarebbe apparso come un accodarsi 
a qualcosa che si e determinato al di 
luori del suo apporto e delle sue opi
nioni, degradando in qualche modo 
la sua figura. Ma Di Pietro ha accom-
pagnato lannuncio del «silenzio» 
elettorale con il grido della sua insod-
dislazione per cio che lascia ancora 
in piedi la pur liberatoria decisione 
del Gip bresciano, cioe per la parzia-
lila dell'elenco di coloro che agirono 
contro di lui e contro Man) pulile 
(Previti e gli altri). Anzi egli parla del
la mancanza in quell'elenco dei «veri» 
protagonisti del tentativo di delegitti-
mazione. E siccome lui asserisce di 
aver iatto quei nomi ulterior! in riser-
vate sedi giudiziarie e istituzionali, la 
questione che ne sorge e che egli, 

ancorche reintegrato nella propria 
onorabilita, considera ancora incom-
piuta l'opera di verita restando da 
capire perche sono stati costruiti i 
dossier infamanti su di me, e da chk 
Insomma la grande questione della 
guerra a Mani pulile, capitolo che si e 
aperto al tramonto della prima re
pubblica, ha vissuto la sua fase piu 
acuta proprio a seguito del voto del 
27 marzo 1994, e questa e circostan-
za polilica di prima grandezza anche 
per le scelte che i citladini italiani so
no chiamati a fare oggi. Alia luce di 
questa evidenza appaiono, alio stes
so tempo, puerili e sfrontati i tentativi, 
palesatisi nei giomi scorsi, di tirare Di 
Pietro dalla parte del Polo. Si dice 
che ancora I'altro ieri Ion. Mastella 
abbia tentato di «convincere» I'ex ma
gistrate II moderatismo di Di Pietro e 
stato sempre 1'appiglio degli ex dc di 
destra ma con la incredibile trascura-
tezza dei concreti dali di fatto della 
vicenda di Mani pulile e delle umilia-
zioni a cui il personaggio e stato sot-
toposto. Ma quale moderate autenti-
co puo reggere al tormento di decine 
di ispezioni in corso d'opera, al ricat-
lo di chi mette in piazza questioni pri

vate e lontane nel tempo per colpire 
la sua credibility alio scandalo di un 
decreto esplicitamente volto a mette
re la mordacchia alia Procura milane-
se, all'umiliante altalena di promesse 
di potere e di pubblico dileggio? Ten-
tavano di attirarlo in nome delle idee 
ma lo respingevano per la forza dei 
fatti. Gianfranco Fini ha cercato di de-
streggiarsi in questo scenario cinci-
schiando su improbabili allinita tra 
I'ex magistrato e il Polo («e favorevo-
le al presidenzialismo") per poi con-
cludere che in ogni caso lui preferi-
sce Berlusconi a Di Pietro. Cioe, lui 
preferisce 1'uomo che ancora ieri ri-
metteva al centra della sua propa
ganda I'accusa ai magistral di farsi 
strumento di uno stato di polizia e 
che ribadiva la sua richiesta di subor-
dinare I'ufficio del Pm all'esecutivo. 
Con la sua scelta di ieri Di Pietro ha 
bloccato queste manovre, ha intro-
dotto un elemento di chiarezza im-
portante ma non conclusivo: resta, 
appunto, da stabilire in tutta la sua 
estensione il perche delle sue dimis-
sioni, cioe il perche, il come, il chi ha 
ordito 1'azione distrultiva contro di 
lui. [Enzo Roggl] 
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Antonio Di Pietro 
•CI fecero fare la pace; cl abbracclammo, 

e da allora siamo nemlcl mortall-
A. R. Lesage 
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