
Prodi 0 Veltrl: Cosi I'Ullvo 
vuole garantlre la legality 
Cti «amid di Dl Pietra» sledono accanto a Romano Prodi nella 
sedc nailonalc deU'Ullvo: incontrano i giomalisti per 
illustrate alcuoe proposte per evitare o limitare il dhfondersi 
delta comizione. 
Splega Bio VeNri: « U nostra proposte sono dcsunte in parte 
dagli scrritf di PleKamlllo Davigo, parte dalle relazionl svolte 
in Halia e aH'estero dal dottor Antonio DI Pletro, parte dal mlo 
libro e parte dagli scritti dl tutte le penone di buon senso die 

conoscono to Stato e la pubbllca 
amministrazk>ne». 
II senso delta conferenia stampa e 
stato rlassunto cosi da Prodi: -II 
ritomo alia legalHa come punto 
essenziale per la rinasclta del 
Paese--. 
Ed ecco le proposte, presentate da 
VeHri Insleme a Prodi e ad Angelo 
Ciorglanni, magistrato di Messina e 
ora candidate dell'Ulivo per II 
Senato nel collegio di Fano e 
Senlgallia: 
1) rHorma del ftsco: rlduzlone del 
nuntero delle Imposte e delletasse 
e sentplificazionedelle procedure di 
paganwnto da parte del dtbdini; 
2) ritbrma defl'ammlnlstrazlone 
flnanziaria dotandola di sbiimenti 
come lo "sportello del cfttadino" al 
quale rivolgersi perpresentare 
istanze e chiedere chlarimenti; 
3) abolizione effeWva del segreto 
bancario; 
41 creazlone dl un'istttuzione per la 
prevenzione delta comuione alia 

quale possano rivolgersi I dttadini non propensi a ricorrere 
alia magistratura. 
Per vigfiare sul comportanwnti degll addetrj alia pubblica 
amministrazlone, si propone la fbrmaiione di un corpo di di 
ispezhme. 
Ancora sulla pubbllca amministnzione: i controlll dovrebbero 
riguardare la gesUone, evitando la sovrabbondanza di 
controDi anvnlnlstratlvt preventtvi e di legHthnita. Lacopertina del llbrodl education* dvlcascrttto da Antonio Dl Pletro 

Crolla il nuovo caso Di Retro 
II garantismo dell'ex pm non e quello del Polo 
• MILANO «Nel nostro Paese purtrappo 
sempre piu spesso ogni singolo aspello delta 
realty viene trattato con sospetto, con una 
esplicita o implicita domanda da che parte 
stai? Sei di destra o di sinistra' Si e buoni o cat 
tivi a seconda delta vera o presunta apparte-
nenza ideologica» Parola di Antonio Di Pietro 
Una reazione alle polemiche provocale dai 
mozziconi di frasi tratte dal suo ultimo libro dl 
educazione civica? Macche reazioni Dl Ple
tro non apre bocca Quella frase protetica e 
contenuta propno a pagina 304 del suo libro 
slampato nel febbraio scorso dalla Larus ela-
borato tra Id fine del 1995 e I inizio del 1996 e 
«vivisezionato» I altro giomo dal settimanale di 
indole berlusconiana Tempi 

Una (rase appunto, die opportunamen-
te stralciata pub appanre una reazione a 
caldo tanto per dimostrare quanro sia facile 
attnbuire a qualcuno battute fresche fie-

sche Invece e stata scntta con tuttp il resto -
comprese le valutazioni su awisi di garanzia 
e pentitismo - oltre ire mesi la Quando del-
la sentenza Contrada non si prevedeva nulla 
e pareva che persino le elezioni politiche 
potessero essere evitate Certo il libra e sta
to scntto da un Di Pietro prodigo di giudizi e 
di rifenmenti alia cronaca politica e giudi-
ziarla piu recenle (da Berlusconi a Mancu-
so da Dim a Cecchi Gorl dal cgoverno tec-
nico» al «presidenzialismo> dalla «partitocra-
zia» agli «extracomunitan) Tuttavia non si 
tratta di un «Di Pietro pentito come ha in
vece titolato Tempi E - malgrado len Pierler-
dinando Casmi (Ccd), dopo aver interpre-
tato le Hinterpretazioni» gli abbia piu o me-
no esplicitamente offerto il rninistero delta 
Giuslizia - Antonio Di Pietro nel libra appare 

su tutt altra ratta I'ex pm difende le mchie-
ste su Tangentopoli considera imprescindi-
bile 1 autonomia della magistratura sostiene 
che sia "di vitale importanza che gli uomini 
politici non siano proprietary del «mezzi ra-
diotelevisiw 

len la raccomandazioni di Antonio Di Pie 
tro affinche i pentiti siano utilizzati con 
onesla intellettuale» e gli awisi di garanzia 
non vengano roteati come clave da fazioni 
politiche e stampa sono state commentate 
cosi dal procuratore aggiunto di Milano Ge-
rardo DAmbrosio «Sono affermaziom che 
ho fatto anch 10 pure m interviste recenti E 
allora' Mi sembrano owieta Certo i pentiti 
sono come le bombe a mano bisogna sa-
perle usare E gli awisi di garanzia non sono 
sentenze La pensa cosi anche Di Pietro In

vece c e chi attnbuisce a quelle battute per 
altro pubblicate in modo parziale il segnale 
di una «conversione» Giulio Maceratim 
(AN) £ una prova di grande onesta mtel-
lettuale quella fornita da Di Pietro perche 
ha raggiunto convinzioni largamente condi-
vise» Francesco d Onofrio (Ccd) Dimostra 
di saper fare tesoro della sua espenenza 
anche attingendo a una buona dose di au
tocrines" Cesare Previti (Fl) (Mi la piacere 
nlevare che anche Antonio di Pietro abbia 
assunto un atteggiamento laico nei confron-
ti della giustizia Credo che abbia svolto 
quelle nflessioni sapendo molto bene in che 
modo oggi opera una certa parte della ma-
gistraturau Invece Lamberto Dim prefensce 
la cautela "Bisogna leggerlo prima di dare 
un giudizio» E Pietro Folena (Pds) invita ad 
evitare la strumentalizzazioni e alferma «Di 
Pietro ha detto cose assolutamente sensate 

• Ecco alcuni passi testuali del li
bra di Antonio Di Pietro dedicati a te-
mi particolarmente important! 

L'awisodi garanzia 
(Pag 150) «Un Pubblico Ministe-

ro che viene a conoscenza di un pos
sible reato penale deve indagare ed 
accertare la vendiclta dei fatti G6 
comporta necessanamente a tutela 
dell'lndagato, I'emissione di un ' av 
viso dl garanzia', di una comunica-
zione alia persona sul cui conto si 
stanno svolgendo indagini per dargli 
modo dl difendersi dalle accuse 

Soprattutto in quesli ultimi anni gli 
awisi di garapzia sono stati spesso 
strumentalizzati dalle diverse parti 
politiche perscredltare il propno a\ 
versano, agli occhi dellopmione 
pubblica la quale viene indotta a 
credere che chi nceve un awiso di 
garanzia sia da considearsi colpevo 
le 

Tutto questo e profondamente in 
giusto e ollreltutto mcostituzionale 
(articolo 27) anche perche 1 awiso 
di garanzia e gli atti nguardanli qua-
lunque cittadino indagalo dovreb 
bero restare segreti hno al processo 
Purtrappo in molte occasion! non e 
stato cos! ed e anche capitato che i 
giomali fossero a conoscenza sia de-
gli awisi che del verbali di mterroga-
tono Tutlocibhacertamentecontn-
buito ad esasperare il clirna politico 
che ormai da alcuni anni e caratte-
nzzato da sospetti e da reciproche 
accuse dicorruzione 

(Pag 216-217) • Sempre piu fre-
quentemente stampa e televisione 
vengono utilizzate a scopi polilici 
per infangare e calunniare i propn 
oppositon Purtrappo se esiste una 
legislazione che prevede i reali di ca 
lunnia e diffamazione quando si ar-
nva a sentenze di condanna il dan 
no onnai e latto e 1 onorabillta dei 
personaggi ingiustamente accusati e 
slata comunque infangata Con que
sto wstema unito ad una interprela-
zlone perversa degll awisi di garan-

Pentiti, awisi di garanzia, giustizia: ecco il testo integrate 

«No ai politici con le tv» 
zia si sono purtrappo eliminati o 
messi In difficolta mold personaggi 
politici e non che agli occhi dell opi-
nione pubblica nsultavano colpevoli 
pnma ancora che si celebrassero i 
processi Si tratta di un grave nschio 
per la democrazia del nostro Paese 
che rafforza ancor piu la necessita di 
altuare una legislazione attenta e n 
spettosa delle liberta ma anche dpi 
dintti dei cittadini in modo da non 
creare caste di pnvilegiati (giudici o 
giomalisti the siano) che possano 
abusare del lora potere per delegitti-
mare uomini sgraditi alia loro parte 
politica In questo senso senza par 
iare di censura ma considerando 1 e 
norme potere dell mforrnazione sa-
ra comunque necessano nvedere la 
legislazione realtiva alia diffamazio 
ne a mezzo stampa per evitare che 
sia •> sacnficali alia voglia di scan 
dalo sempllci cittadini o uomini pub-
blici con incanchi di responsabilita 
Troppo forte e infatti la tentazione di 
Iare politica a colpi di inchieste gior 
nallstiche o giudiziane anziche di 
ideeodiprogrammi 

Una democrazia non pud nschia 
re di essere messa in cnsi o plagiata 
per una conrezione di liberta che 
slocia nel terronsmo giudiziano o 
politico' 

L'uso del pentiti 
(Pag 151) 'Emnegabileche spe 

cie negli ultimi anni sia decisamente 
cresciuto il numero di coloio che 
ammettono le propne colpe e colla-
boranocon la Magistratura offrendo 
informazioni su altn personaggi 
coinvolti in atlivila cnminose Se tin 
lo cio ha dalo numerosi frutti posilivi 
non bisogna dimenticare che a voile 

i pentiti non sono credibili per il 
semplice fatto che con I attuale legi 
slazione non viene posto un termine 
alia possibility di fomire nvelazioni e 
soprattutto vengono concessi grossi 
vantaggi a personaggi con decine di 
omicidi alle spalle che, probabil 
mente farebbero qualunque cosa 
pur di ntrovarsi liben magan con 
uno stipendio pagato dallo Stato 
Senza voler delegittimare la funzio-
ne dei collaborator! di giustizia nella 
lotta alia mafia (che peraltro conti-
nua a uccidere e prosperare con 
nuovi boss sostitutivi di quelli elimt 
nati dai pentiti) non vogliamo tutta 
via ipocntamente esaltarne il ruolo 
al punto da essere ciechi sui posso 
bill nschi connessi ad un uso indi 
scrimmato delle loro dichiarazioni 
Purtrappo molti erron giudizian an 
che gravi nascono da personaggi di 
questo genere che il piO delle volte 
nfenscono cose che hanno sentito 
dire da altn 

Sta all onesta mlellettuale del ma 
gistrati non lasciarsi ingannare ne 
tantomeno spmgere il pentito a dire 
qualcosa di qualcuno in questo ca 
so infatti se il pentito non e stupido 
direbbe sicuramente qualcosa per 
lar contento il magistrato, costnn-
gi do lo stesso ad affannosre ncer 
che di nscontro obiettivi senza i 
quali non e comunque possibile 
tondannarei 

Intercettazlonl telefoniche 
(Pag 129) «Se I autonta giudizia-

na ntiene decisivo ai fini di un inda 
gine meltere sotto controllo il lelefo-
110 o la cornspondenza di un cittadi 
no puo farlo per un fine supenore al 
dintto del singolo il quale sta utiliz-

zando questo dintto per commettere 
reati Purtrappo come testimony 
no episodi sempre piu frequenti il 
vera problema nasce dalla facilita 
con cui i mezzi di mforrnazione ac-
cedono agli atti processuali In que
sto modo 1 opinione pubblica viene 
informata delle conversazioni pnva-
te dei cittadini con gravi danni degli 
elementan dintti di nservatezza* 

Magistratura indlpendente 
(Pag 149) La Costituzione «ne 

stabilisce la plena autonomia assog-
gettandola solo alia legge e non ai 
rappresentanti del popolo In questo 
caso avremmo infatti una dipenden-
za del potere giudiziano da quello 
legislative o esecutivo con gravi n-
schi per I ammmistrazione della giu
stizia che potrebbe cosi essere uti 
lizzata per fini politici" 

Usciredall'emergenza 
(Pag 304) «C e molto da fare pel 

uscire da questa emergenza che ha 
paralizzato la vita politica ed econo-
mica del Paese e inutile scagliarsi 
controigiudici.nonecertouna col 
pa aver svelato I impressionante in 
treccio di politica e affan che attana-
gliava il Paese 

Bisogna tuttavia nconoscere che 
I obbligatoneta dell azione penale 
spesso aizzata dai van pseudopenti-
ti effettivamente pu6 essere utilizza 
ta in modi facilmente strumentaliz 
zabili nel contesto culturale e politi
co del nostro Paese Propno per que 
sta ragione Parlamento e Magistratu 
ra devono operare in sintoma non 
in un conditio che nschia di gettare 
discredito su entrambe le is'.tuzioni 
e rende i cittadini sempre piu scetdu 

e delusi nei confronti del propn or-
ganismi di tutela e di rappresentan-
za 

Politici senza tv 

(Pag 130) • Se la televisone o i 
giornali fossero dommati da un uni-
co soggetto politico o economico si 
correrebbe un grave nschio per la li 
berta dei cittadini in mento ad un m-
formazione complete La situazione 
attuale vede in Italia la presenza di 
unanomaha Da una parte abbiamo 
tre reti televisive nazionali di propne-
ta di un soggetto economico (la Fi-
ninvest) dipendente da un uomo or
mai entrato in politica (Berlusconi) 
e due reti di propneta di un altro im 
prenditore entrato in politica (Cec
chi Gon) dall altra esiste un sogget
to pubblico (la Rai) cioeditutti pa
gato direttamente dai contnbuenti 
anche in questo caso dotato di tre re 
ti 

Premesso che non crediamo alia 
neutralita ne della Rai ne della Finin-
vest ci sembra doveroso chianre 
alcuni punli che nsultano spesso 
equivoci Vista la grande importanza 
del mezzi raditelevisivi e di \ttale im
portanza che gli uomini politici non 
siano proprietan di tali mezzi in se-
condo luogo non e possibile conti-
nuare a sostenere che la Rai sia neu 
trale Fatta chiarezza su queste evi-
denze lapalissiane e possibile di-
scutere su una sena nforma dell in-
formazione che prenda in esame 
anche la Situazione della carta stam 
pata, in buona parte dommata da un 
paio di famiglie (o gruppi economi-
ci) con una precisa collocazione 
politica Si tratta di una qutstione 
decisiva per lo sviluppo della situa 
zione politica e anche per una elfet 
tiva liberta di mforrnazione nel no
stro Paese Se si controlla I infonna 
zione si puo anche determinare una 
maggioranza di< potrebbe diventa 
le oppressiva nei confronti di chi 
non ha le stesse idee e in gioco 
quuidi il concetto di democi azia 

«Non ftinziona la ricetta 
fiscale di Reagan» 
Polo smentito dagli Usa 

ANTONIO POLLIO SALIMBENI 
• ROMA La nduzione deile tasse 
dara pid gethto' Ma di che cosa state 
parlando in Italia' E toccato addint-
tura ad una economista repubblica 
na (dello stesso partito del tanto de-
cantato presidente Reagan per in-
tenderci) di smontare le tesi berlu-
sconiane sulle virtu del suo revisiom-
smo fiscale June O'Neill responsa-
bile dell Ufficio Bilancio del Con-
gresso amencano non ha dubbi 
•Chi sosteneva nel mio paese che n 
ducendo le imposte si ha addinttura 
un aumento del gettito alia prova del 
lath non ha avuto ragione' Sempli 
cemente e una misura che non da 
uno stimolo economico sufficiente a 
compensare la perdita di gettito che 
produce Echiaro dice 1 economista 
repubbheana che alleggenre il peso 
fiscale nvitalizza leconomia Nel 
corso degli anni 80 'abbiamo visto 
che i tagli alle imposte hanno effetti
vamente stimolato la crescita» Nes-
suno perd e in grado di dire in quale 
misura, si pud dire anzi che abbia in-
ciso sulla crescita in «misura margi
n a l Quanto al gettito npete I'eco-
nomista c era chi sosteneva che i 
tagli sarebbero stati piu che com-
pensati da un aumento del gettito 
ma questo non e awenuto» 

June O'Neill ha parlato ad un se-
minano della Confindustna ed e sta
ta bersagliata di interrogate sull'ar-
gomento politico del giorno fisco e 
politica Nell Italia pre-elettorale so 
no state resuscitate le polverose teo-
nzzaziont che fecero scalpore negli 
anni 80 per giustificare - da destra 
oggi - il rovesciamento della politica 
economicaseguita in Italia dal 1992 

II decennio reagamano ncorda 
I economista amencana ha misura-
to il suo limite nel momento in cui si 
riteneva che lo sprone all economia 
costituito dalla nduzione delle impo
ste sarebbe stato sufficiente a far gi-
rarelamacchinadellacrescita 'Cosi 
non e stato perche si e fatto poco sul 
fronte del controllo della spesa e co
si il disavanzo federate ha conUnua-
to a crescere» E stato propno Rea
gan a pompare 1 economia varando 
costosissimi programmi per la Dife-
sa £ I argomento prefento dall ex 
ministro Martino soddisfatto perche 
lo scudo stellare mise alle corde 
I Urss Che cosac entn questo con la 
mancata compensazione delle usci-
te federali pero non lo ha ancora 
spiegato 

Lo scontro elettorale su fisco e po
litica corre sul filo degli equivoci del 
trucchi stahstici dell illusionismo 
Che cosa succederebbe se venisse 

applicata la ncetta reaganiana (n-
lancio della crescita attraverso la n-
duzione delle imposte dalla quale 
ottenere in uft secondo tempo mag 
gion entrate)7 Ha provato a nspon-
dere qualche giomo fa I istituto di n-
cerche economiche Prometeia pre-
sentando gli scenari economici sot 
tesi ai programmi del centrosinistra 
e del Polo II primo si propone di 
continuare la nduzione del disavan 
zo pubblico awiato nel 1992 quan 
do il fabbisogno statale era del 10 8% 
del prodotto lordo ed e stato portato 
I anno scorso al 7 456 pur sotto la 
stretta di una pesante recessione il 
secondo nbalta completamente la 
sequenza della politica economica 
non nsanamento e poi nlancio della 
crescita bensi nlancio della crescita 
e poi nsanamento 

Berlusconi npete ossessivamente 
che 1 obiettivo della politica econo
mica deve essere lespansione di 
menticando che I Italia si e guada 
gnata la palma del paese a crescita 
piu rapida nel G7 e ciononostante 
la disoccupazione non e diminuita 
E npete che I Italia deve inondare di 
merci il mondo intero Chi non lo 
vorrebbe' II problema e che per 
inondare di merci i mercati bisogna 
avere o un cambio fortemente svalu-
tato (come e successo fino a sei-set 
temesifa) o vantaggi competitivisul 
costo del lavoro (che in Italia ha una 
crescita infenore all inflazione) Op 
pure ma non e il caso dell Italia 
vendere prevalentemente merci ad 
altocontenutodi innovazione 

Lo scenano virtuoso prevede di 
realizzare entro il 1998 gli impegni di 
Maastncht implica una manovra di 
lOmila miliardi entro giugno «al mo 
mento del nentro della lira nello 
SME» 1 tassi di interesse a tre mesi 
passerebbero da 91 % nel 1996 a 7 5 
nel 97, 69nel 98 6 2nel'99-01 Si 
ndurrebbe la pressione fiscale di 2 
punti a causa della minore spesa per 
interessi Crescita economica 
all 11% quest anno 2% nel '97,2,4% 
nel 98 2,5% nel '99 inflazione dal 
4 1*del 96al3 4%del99-'01 

Lo scenano «reaganiano» preve
de una lira di nuovo ai livelli di un 
anno fa (vicino alle 1200 sul mar-
co) rendimenti dei titoli a tre mesi 
supenon al 10°-6 e all 11,4% nell ulti
mo biennio Inflazione dal 4 7% di 
quest anno al 5 3% crescita dall I 6 
diquestannoal2 2^del 97,all 1 3% 
del 98 al2%delbiennio Ci sarebbe 
un accelerazione dell espansione 
seguita da un rallentamento a causa 
degli alti tassi di interesse 

BRINDLSI C.I.A. 
CON "BRUNKLLO IN SALOTTO" 

Diciannove etichene di Brunello D O C G 1991 ed altrettante di 
Rosso di Montalcino DOC 1994 a firma di moiti produttori dssociati 
alia Confederazione Itahana Agncolton di Montalcino saranno presents 
te, in una degustazione guidata, nel salotto dei Vim dell Enoteca ftaliana, 
durante il XXX Vimtaly dagli stessi produttori Gente radicata alia terra 
in modo totale passata da una condizione mezzadnle povera ed afona ad 
un assetto imprenditonale aperto ed lntelligente 

Con poco piu di 900 ettolitri di Brunello e di [100 di Rosso di 
Montalcino, questi prodution raggiungono quote di mercato nazionale ed 
internazionale che si avviona mtorno ai quattro miliardi stimolando 
altresi con 1 apertura continua delle cantine un enotunsmo che si aggira 
intorno ai 30 000 visitaton all anno 

Sara assegnato per la prima volta nell ambito dell'miziativa 
Brunello m Salotto'1 il nconoscimento "Terra di Montalcino" all'on 

Giuseppe Avolio, considerato dal Comitato Comunale C I A di 
Montalcino "personalita benementa dell agricoltura e vitivinicoltura ita 
liana' per «l'attivita espressa nella fiducia che tutti i giorni consegna alle 
nuove generazioni per la sopravvivenza compatibile della Natura e 
detl Uomo che la abita trovando in Montalcino un luogo di tregua dove 
civilta e professionalita producono prodoiti specials 

Ogni lunedi 
in edicola 

un libro con 
I'Unita 
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