
II leader dell'Ulivo non andrebbe al governo 

Prodi: «Voglio 
piu di tin pareggio 
«Senza vittoria torna il passato» 
Prodi e convinto che il 21 aprile I'Ulivo vincera. Non gradi-, 
see invece un pareggio. Porterebbe instability e «scatene-
rebbe le tentazioni di trasformismo e di ritorno al passato». 
Quanto a lui si dice disponibile solo per guidare un gover
no di centra sinistra. «Non far6 il mediatore di un govemis-
simo». PerchS i cattolici dovrebbero votare per Berlusconi? 
«Che esempio e modello da loro?». Mons. Nervo: «La Chie-
sa al di sopra delle parti, ma non neutrale: sta coi deboli..». 

DAL NOSTHO INVIATO 
WALTER DONDI 

PADOVA. Professore, il 21 apri- non serve» Per Prodi sbaglia chi 
pensa che «il pareggio e la premes-
sa per qualcosa che deve awenite 
dopo. II pareggio e invece la fine 
del disegno che abbiamo portato 
avanti in questi mesi. Perche il pa

le I'Ulivo vincera? «lo penso proprio 
di sl» risponde Romano Prodi alia 
domanda di una giomalista di tv 
straniera. «ln questa ultima fase del-
la campagna elettorale _ dice _ la 
nostra coerenza viene premiata*. 
Secondo il Professore per I'Ulivo 
hanno invece gia «votato> i mercati 
intemazionali: «Hanno fiducia in 
me». 

Una affermazione netta del cen
tra sinistra con la nascita di «un go
verno credibileeduraturo»,produr-
rebbe una Immediata riduzione del 
•rischio Italian e quindi dell'enorme 
dlfferenza tra i tassi di interesse in-
temi e quell! tedeschi. Dagli altuali 
5 punti e mezzo potrebbe ridursi 
agevolmente «delle meta». II che fa-
rebbe risparmiare decine di mi-
gliala di miliardi di interessi sul de-
bito pubblico, «Ci pagheremmo da 
soli buona parte dell'ingresso in Eu
rope chiosa Prodi. 

Lo scenario potrebbe essere di-
verso nel caso in cui la sera del 21 
aprile dalle ume uscisse un altro ri-
sultato. Non diciamo di vittoria del-
la destra, ma anche solo di «parita» 
«E questo che i mercati non voglio-
no e non lollerano, perche signifi-
cherebbe una ulteriore fase di in
stability" splega il Professore. In
somnia, addio a quello che in altre 
occasloni e stato definito dal leader 
deU'Ulivo il «dlvidendo della serie-
ta». «Percl6 dobbiamo vincere» dice 
Prodi, pensando anche a quanto 
potrebbe accadere nel caso in cui 
dal voto non uscisse nessun vincito-
re. in mattlnata, infatti, in tre suc
cessive Interventi pronunciati a Ro-
vigo (prima con i sindaci e gli arn-
ministratori locali, poi davanti ai 
quadri slndacali e quindi nell'in-
contro con imprenditori e rappre-
sentanti delle categorie economi-
che) 11 leader del centro sinistra 
aveva affermato che «il pareggio 

reggio scatena le tentazioni di tra
sformismo e di ritorno al passato». 
Un gioco al quale il Professore non 
intende prestarsi. E ribadisce, come 
ha piu voile fatto nei giorni scorsi, di 
non essere disponibile per ruoli di-
versi dalla guida di un coverno di 
centro sinistra «Non fard il media-
tore in un governissimo: ho gia rifiu-
tato di fare il vicepresidente del 
Consiglio con Maccanico. II bene 
del Paese passa attraverso f'alter-
nanza». Allri disegni «romperebbe-
ro la coalizione deU'Ulivo, nata co
me alleanza di centro sinistra". 

Secondo Prodi Berlusconi I'ha 
capita ed e per questo che cerca di 
minare la coalizione facendo leva, 
peraltro in modo maldestro, sui cat
tolici. Prodi e sempre stato molto 
restio a utilizzare le question! di fe-
de a fini politici. Forse un p6 tirato 
per i capelli dalle dichiarazioni di 
Berlusconi, I'altro giomo ha rimar-
cato che «i cattolici italiani sono 
maturi per giudicare programmi 
politici e stili di vita delle persone». 
Un riferimento a Berlusconi? Prodi 
su questo non vuole rispondere. 
«Certo _ dice di fronte all'insistenza 
dei giornalisti _ un governante deve 
essere anche un esempio, una per
sona nelia quale il cittadino si pu6 
identificare». Dunque, Berlusconi 
non ha le certe in regola per chie-
dere i voti ai cattolici? «Sarebbe in-
teressante che spiegasse perche un 
caltolico dovrebbe votare per lui. 
Che modello da infatti Berlusconi ai 
cattolici? Che cosa imparano i cat
tolici da Berlusconi? Se me lo viene 
a dire sono molto contento di vota
re per lui». Certo da Berlusconi non 
hanno nulla da im parare le centi-

naia di volontari e di rappresentanti 
dellassociazionismo, che operano 
quotidianamente nel sostegno dei 
piu deboli, riuniti a Padova nella sa-
la della Gran Guardia e che vedono 
come il fumo negli occhi i progetti 
della destra di smantellamento del
ta stato sociale. Monsignor Giovan
ni Nervo, gia presidente dell Chari-
tas International su questo e anche 
sul ruolo della Chiesa ha le idee 
chiare. «La Chiesa _ dice _ sta certo 
al di sopra delle parti, perche e im-
pegnata nella salvezza eterna di 
tutti. Ma non pu6 essere neutrale di 
fronte ai valori. Soprattutto deve 
stare dalla parte dei piu deboli e dei 
poveri. Dunque mi auguro che nei 
collegi incontriamo spesso I'Ulivo, 
in quanto ha fatto la scelta di essere 
vicino e di tutelare i soggetti piu de
boli della societa». 

Dini, Bianco, Maccanico, Fini e Bossi fanno ipotesi suU'eventualita di una doppia maggioranza... 

Ma domani un governissimo non e'e 
• ROMA. Si fanno i sondaggi, ma 
non si possono piu rendere pubblici. 
II nostro, perfi, e il paese dei segreti 
di Pulcinella. E, comunque, quel che 
non si racconta apertamenle, vien 
fuori indirettamente. Se la febbre 
elettorale sale e proprio per quell'i-
potesi del pareggio, segnalato dalla 
gran parte degll istituti d'indagine 
(con I'eccezione, pare, della Swg, 
che continuerebbe a dare il centrosi-
nistra in vantaggio), che in un siste-
ma maggioritario anomalo come 
quello Italiano pu6 manifestarsi an
che attraverso una doppia maggio
ranza (una al Senato e I'altra alia 
Camera dei deputati) o addirittura 
in una maggioranza mutilata (in 
una Camera e'e, nell'altra no). Rovi-
nosa soprattutto nel Polo, sempre 
piu alle prese con le convulsioni di 
una doppia emulazione: quella del
la leadership formale di Silvio Berlu
sconi e quella della egemonia so-
stanziale di Gianfranco Fini. 11 pareg
gio farebbe saltare i disegni dell'uno 
e dell'altro, giacche per Berlusconi 
sarebbe comunque uno scacco tale 
da relegarlo al piu a un ruolo di am-
ministrazione della scomposizione 

del centro del Polo, mentre per Fini 
verrebbe a mancare quella rendita 
di posizione che ha consentito ad 
Alleanza nazionale di non fare fino 
in fondo i conti con la vecchia eredi-
ta del Msi. Non si spiegano altrimenti 
la radicalita e la contradditorieta de-
gli ultimi messaggi elettorall, alia rin-
corsa dei segmenti elettoraii piu in-
quieti che possono fare la dlfferenza 

Di converso, si spiega bene tacoe-
renza con il programma elettorale 
che le forze del centrosinistra hanno 
concordato «fino all'ultima virgola», 
come Prodi tiene a sottolmeare e Di
ni a confermare. Una sintonia che 
ha ben poco di strumentale, ma da 
contenuto e valore a quella leader
ship plurale con cui la nuova aggre-
gazione si Candida al governo del 
paese. Anche quella parte dell'elet-
torato moderato che I'involuzione a 
destra di Berlusconi ha abbandona-
to al suo destino pud segnare la dif-
ferenza. E se dovesse essere conqui-
stato dal centro autonomo di Rinno-
vamento italiano, Dini dovrebbe si 
consegnare la poltrona di palazzo 
Chigi a Prodi ma guadagnerebbe sul 
campo la leadership di quel centro 

disertato dal Cavaliere. E, dunque, 
interesse di entrambi vincere, e vin-
cere con i numeri giusti, vale a dire 
senza che i seggi della desistenza 
con Rifondazione comunista risulti-
nodeterminanti. 

Ma il giuramento «anti-ribaltone» 
pronunciato da Dim sembra avere la 
valenza di una doppia fedelta: e li a 
garantire a Prodi quella leadership 
che I'Ulivo gli ha consegnato, ma an
che a garantirsi un'alea di coerenza 
qualora il non desiderato pareggio 
dovesse invece riaprire i giochi poli
tici. Prodi si chiamacomunque fuori, 
temendo che si «scatenerebbero tut-
te le tentazioni di trasformismo e di 
ritorno a) passato» Dini, invece, nle-
va che «la legge elettorale andra 
cambiata rapidamente». E Gerardo 
Bianco comprende I'uno («Prodi si 
rendecontoche a mano a manoche 
la politica diventa sempre pill truffal-
dina, da tappetari, giocata sulle tre 
carte, e necessario fame una ancora 
piu aweduta e seria»), ma pare con-
dividere I'esigenza posta dall'altro: 
"Purtroppo, da una parte e'e la serie-
ta e dall'altra la disinvoltura e i classi-
ci ingredienti della politica demago-
gica». 

II nodo non potra che essere sciol-

to dopo le elezioni, se dawero do
vesse presentarsi, ma la politica non 
puO escludere in partenza alcun sce
nario. Bianco se la cava con una bat-
tuta: «Vuol dire che ci vado io a fare il 
presidente del Consiglkw. Ma le fran-
ge estreme del Polo non scherzano 
quando si nservano di usare quello 
stesso intruglio di demagogia e av-
venturismo a colpi di elezioni antici
pate. Esi comprende perche. Fini te-
me di dover pagare la prepotenza 
con cui ha liquidato il tentativo dl 
Antonio Maccanico. E lo stesso ex 
presidente incaricato a sgombrare il 
campo dagli equivoci sui governissi
mo, replicando a Fini (che aveva 
equivocato, o aveva fatto finta di 
equivocare) che se il voto non do
vesse esprimere una maggioranza si 
renders comunque necessandsl «un 
governo di coalizione* ma inteso co
me "governo politico formato da 
parlamentari» II che, a un tempo, 
spezza lo spadone propagandistlco 
che Umberto Bossi ha cominciato 
ad agitare ("Potrebbe profilarsi un 
compromesso stonco travestito da 
govemissimo»), ma restitu&ce mar
gin! di manovra a chi come Irene Pi-
vetti mal sopporta I'isolazionismo 
della Lega e mantiene una «equidi-

stanza assoluta» che potrebbe esse
re spesa al momenta opportuno. Di
ce la presidente della Camera: «Sa-
ranno gli altrl schieramenti a dover 
scegliore».'Ma con Dini, che la Lega 
ha gia sostenuto al governo insieme 
al centrosinistra e a cui e riconosciu-
ta una coerenza federalists, la scelta 
potrebbe rivelarsi obbligaia. Tanto 
piu se il risuttato elettorale dovesse 
premiare I'Ulivo in una Camera sen
za compensare il Polo nell'altra 
Scallaro sarebbe obbllgato a conse
gnare II pallino al centrosinistra. Di
ni, di fronte all'inevitabile sfalda-
mento del centrodestra se qui doves
se prevalere la linea sfasciatutto di 
Fini, pare semmai coltivare una dop
pia opportunity. Proponendosi agli 
alleati con cui ha stretto un patto di 
legislatura, in un ruolo di continuita, 
ma non piu da «tecmco> benst da po
litico Nella presunzione che une-
spenenza di governo costituente, 
possa accelerate lo sfaldamento del 
Polo e attrarre strada facendo quella 
parte moderata che non si rassegna, 
anzi voglia contendere aU'estrema 
destra di Fini, che quel governo co
stituente imped! a Maccanico di rea-
lizzare, i titoli di legittimita democra-
ticaperl'altemativafutura. 

I I21 aprile chiudera la transizione italiana? 
• ROMA. Le «esternazioni» ameri-
cane di Scalfaro sul presidenziali-
smo e II ruolo del Parlamento hanno 
fatto riemergere nella polemica elet
torale la vera posta in gioco del voto 
del 21 aprile. Si tratta dell'esito della 
lunghissima, estenuante, transizione 
del sistema politico e istituzionale 
del paese. E saltato quella sorta di 
agreement in forza del quale la cam
pagna elettorale non avrebbe dovu-
to trasformarsi in un referendum pro 
0 contro il presldenzialismo, con 
1'impegno a riprendere il discorso 
sulle riforme la dove era stato lascia-
to dal tentativo Maccanico' 

Forse Gianfranco Fini ha annusa-
to il rischio di restare troppo schiac-
ciato sul thathcerismo-spazzatura 
del Glomale di Feltri, E ha ripreso in 
pugno la bandlera dell'ubmo forte a 
colpl di referendum Berlusconi, 
stretto dalle mchieste giudiziarie, e 
con la propria leadership a forte n-
schio in caso di sconfitta, si 6 ade-
guato. 0 forse non ha saputo tratte-
nere ulleriormente la sua vera natu
re. Glomi fa a Napoli ha chiuso il co-
mizlo-show con lo slogan del suo 
programma londamentale Istinlivo: 
•Slamo I'ltalia della gente, contro I'l-
talladci partiti" 

Anche a sinistra, pero, la differen-
za di posizioni sul piano istituzionale 
comincia a riemergere, II "Manife
sto" ha pubblicato un lungo appello 
per un sistema neoparlamentare "al
ia tedesca* - su questo giornale ne ha 
parlato Luigi Ferraioli - sotloscrilto 
da un arco di forze che vanno da Ri

fondazione alia sinistra del Pds, pas-
sando per i cattolici dossettiani e i 
verdi. D'Alema ha invece nbadito 
che il Pds rimane favorevole a una 
soluzione «semipresidenzialista». E, 
col discorso sulla tv, ha aperto un al
tro decisivo terreno per un possibile 
compromesso istituzionale dopo il 
volo 

A ben vedere, non ci si pud sor-
prendere. Se spostiamo lo sguardo 
dalle cronache giomalistiche eletto
rall alia galassia di riviste di destra e 
di sinistra che - bene o male - tema-
tizzano il dibattito politico italiano a 
un livello un pfl meno superficiale, 
scopnamo chela questione centrale 
re; i questa. Quale forma di governo 
e di Stato? Come cambiare la Costi-
tuzione? I partiti hanno ancora un fu
ture' E qualp' Reggera il bipolari-
smo? Che rapporto esisle tra muta-
mento istituzionale e realia socio-
economica' 

Destra aggressiva 
L'aggressivita istituzionale della 

destra 6 ampiamente annunciata 
dal numero di «ldeazione» in edicola 
da qualche settimana. II direttore 
Domenico Mennitti, che si e assunto 
il ruolo dl ideologo del bipolansmo 
visto da destra, parte nel suo edito-
nale da un pesante attacco a Scalla
ro, accusato di aver fatto trascmare 
per 14 mesi la ensi italiana accen-
trando nelle sue rnani un poteie po
litico eccessivo. Colpa che non con-
figurera quel «reato di tradimento 
della Costiluzione conlestatogli da 

Pannella, ma e di certo una respon-
sabilita politica gravissima». Mennit
ti, ora che e falllto, non fa mistero di 
aver considerato sbagllato 1'impe
gno di Berlusconi per I'accordo. Per 
lui questo 6 «il tempo delle decision! 
piO che delle mediazioni». Non sia-
mo alia fine di una guerra, ne di fron
te a uu'emergenza come fu il terron-
smo. Per cambiare la Costiluzione 
•larghe convergenze preventive non 
sono possibili. Forse neppure auspi-
cabili" Concetto che cerca di eleva-
re a dignita teorica Giorgio Rebuffa 
(uno degll intellettuali candidati da 
Berlusconi, anche lui - ahime - con 
alle spalle una militanza nel Pci) for-
nendo un'interpretazione «hard» del 
semipresidenzialismo alia francese 
t»il potere esecutivo e il padrone del 
processo legislativo»,il doppio tumo 
elettorale non e obbligatorio), e 
chiedendo che questo modello sia 
perseguito dai «vincitori» senza in-
dulgere ail'«accorr1o a tutti i costi» e 
alia ciretorica dell'emergenza». 

Tomail centre? 
Pub darsi che nel centrodestra 

molti giudichino un simile atteggia-
menlo I'unico possibile cemento per 
una coalizione in cui le spinte centn-
fughe e la pesante Ipoteca costltuita 
dalla natura del «partito-azienda» del 
Cavaliere continuano a minare la 
stabilizzazione bipolare. II lema & af-
frontato su "Liberal. Se Galli della 
Loggia rimprovera alia destra di non 

ALBERTO LEISS 
avere ancora una spendibile cultura 
politica nazionale, Massimo De An-
gelis vede un bipolansmo instabile 
anche sul fronte del centrosinistra: la 
lista Dim («la maggiore novita di 
questa campagna elettorale»), .po
trebbe preludere alia restaurazione 
di un sistema di fatto molto simile a 
quello demoenstiano. Un pezzo di 
Stato che si fa partito, sulla base di 
un patto pariamentare di centro sini
stra, eventualmente allargato ai mo-
derati di destra nel caso di un'erosio-
ne del Polo Dini, del resto. non fa 
mistero di puntare a un isolamenlo 
della destra che ritiene immatura e 
pericolosa. Prospettando un futuro 
in cui i moderati come lui si collo-
cherebbero in altemativa alia sini
stra democratica. Emanuele Maca-
luso, in un mtervento su "Liberal" e 
neU'editonale del secondo numero 
della sua neonata rivista («Le ragioni 
del socialismo») vede ancora pid 
esplicitamente il rischio di un centro 
pariamentare di nuovo arbitro di al-
leanze ora a destra, ora a sinistra. 
CiO dipenderebbe anche dall'incer-
tezza strategica di una sinistra che 
non ha ancora scelto nettamenle se 
essere una forza socialdemocratica 
aU'europea, pienamente legittimata 
al governo, o spingere per la nascita 
di un grande partito all'americana 
(proiezione di ci6 che e oggi la coa
lizione deU'Ulivo). 

Sulla cultura e I'identita della sini
stra dopo la "Svolta» e dopo 1'esplo-

» 

sione di Tangentopoli «Le ragioni del 
socialismo» ha aperto un dibattito in 
cui sono intervenuti, tra gli altri, Clau-
dio Petruccioli, Giorgio Ruffolo, Aldo 
Tortorella Non sembrano ancora 
pienamente elaborati i motivi che 
fanno della sinistra italiana, come di
ce Ruffolo, tuttora un'«incompiuta». 
Se Petruccioli accusa retrospettiva-
mente la «zavorra< di matnee «demo-
cristiana» che accomuno diversa-
mente in modo subaltemo sia la sini
stra di governo (il Psi), &ia quella di 
opposizione (liberarsi di questa «za-
vorra» era I'obiertivo della svolta), 
Tortorella teme che anche nel Pds si 
riproduca quella teoria della politica 
come mera «govemabilita» che ha 
condotto il Psi al naufragio («Craxi 
non puo essere archiviato come un 
caso di cronaca nera»). 

HfantasmadiCraxi 
In queste analisi 1'esame della 

"transizione» si dilata, forse giusta-
mente, ben oltre gli anni di Tangen
topoli e la cesura dell'89, nsalendo 
fino al manifesto craxiano del Midas 
(76), quale punto di awio di una li
nea rivelatasi poi egemone nell'ltalia 
in cui si era esaurita la spinta movi-
mentista del '68. E la periodizzazio-
ne che propone anche Paolo Rores 
D'Arcais in occasione dei dieci anni 
compiuti da "Micrornega». Insieme 
alia rivista e uscito in questi giomi un 
volumetto che raccoglie sotto il titolo 
«ll populismo italiano, da Craxi a 

Berlusconi", gli articoli scritti da Flo-
res tra l'86 e oggi. Fa un certo effetto 
rileggere il primo, dedicato alia «me-
tamorfosi del craxismo» e scritto ap-
punto a 10 anni dal Midas, neil'86 In 
quel manifesto che ammalifi tanta 
parte dell'intellighentia italiana si n-
trovano tutti o quasi i temi del nuovi-
smo referendano piO lecente: la 
Grande riforma presidenziaie e 
maggioritaria. I'attacco al sistema 
dei partiti, la crisi e I'mefficienza del
la pubblica ammimstrazione. Obiet-
tivi poi «traditi» ^ J Craxi. Fa un certo 
effetto, appunto, pensare che bran-
dendo quegli stessi argomenti pos-
sano vincere propno gli amici e gli 
epigoni del sistema di potere craxia
no. Oggi, nel '96 .Flores paventa un 
"termidoro senza rivoluzione» quale 
esito della lunghissima transizione 
italiana. La vera leva del cambia-
mento, per lui, non e pifl tanto la n-
forma istituzionale, quanto la parola 
d'ordine della «legalita» nel nome 
del ruolo svolto da Mani pulite e dal-
1'Antimafia. Che anche questa possa 
alimentare una nuova forma di «po-
pulismo", e un sospetto che non 
sembra preoccuparlo. 

Lo Stato postfordista 
Ma quail relazioni esistono tra 

queste dinamiche politico-istituzio-
nali, peraltro awitate su se stesse da 
quasi un trentennio, e i mulamenti 
strutturali della societa? A questo ap-
proccto al tema delta "transizione" e 
dedicato I'ultimo numero di "Derive 
e ap*odi», rivista post-autonoma 

coordinata da Sergio Bianchi e Mau
ra Trotta. 6 curioso ntrovarvi una cn-
tica al conservatorismo" di una par
te della sinistra che deriva, anche , 
dalle analisi di Tom Negn sull'obso-
lescenza della Costiluzione italiana 
in quanto «patto» basato su una strut-
tura "fordista» del modo di produzio-
ne e dei suoi sistemi di rappresen-
tanza politica. Un modo di essere 
della politica e dello Stato che non 
regge piu nell'era della produzione 
immatenale globahzzata e delle fi
gure emergenti del lavoro autono
mo. La forza di movimenti «nuovi» 
come la Lega e lo stesso partito-
azienda del Cavaliere starebbe an
che nell'aver colto meglio questi fe-
nomeni. Andrea Colombo osserva 
che anche il Pds, dove 6 forte - cioe 
nelle regioni deil'ltalia centrale - lo e 
perchS rappresenta meglio tall nuo-
ve realia e figure sociali. 

Con altro linguaggio e ben diverse 
mtenzioni, anche Massimo D'Ale
ma, all'indomani della sconfitta del 
marzo '94, aveva indicato un punto 
di debolezza dello schieramento 
progressista neU'essere troppo lega
to al vecchio «patto» conflittuale Sta-
to-capitale-lavoro dei garantiti (che 
taglia fuori giovani e disoccupati, la
voro autonomo e lavoro femminile 
non retribuito). Se, alia vigilia delle 
nuove elezioni, evero che alPoloe a 
Bossi, si rivolge ancora una quota 
considerevolmente alta di consensi, 
non sara anche perche su questa in-
tuizione la sinistra ha poi lavorato 
poco' 


