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LA GRANDE 
SVOLTA 

• ROMA. «E una lezione per chi 
volesse continuare a scivolare a de
stra". Non perde tempo, Lamberto 
Dini. Prima ancorache il suo amico-
nemico Silvio Berlusconi si decida 
ad aprir bocca, invita il leader di For-
za Italia, e Rocco Buttiglione e Pier-
ferdinando Casini ancor piu dirella-
menle, a riflettere sul significato del 
risultato eletlprale e a trarne le con-
seguenze: «Sento dire che non ha 
vinlo il centrosinistra perche per go-
vemare avra bisogno dei voti di Ri-
fondazionecomunista. lo dico, inve-
ce, che c'e sta(a una svolta politica in 
questo paese: per la prima volta le 
forze di sinistra acquisiscono attra-
verso il voto popolare il diritto-dove-
re di governare, grazie anche alia ca
pacity di costruire un rapporto con 
le forze moderate e riformiste. Ma 
ammesso e non concesso che que-
sta vittoria sia discutibile, le cifre di-
cono inequivocabilmente chi ha 
perso; e stato sonoramente sconfitta 
Alleanza nazionale, che queste ele
zioni ha ossessivamente voluto que
ste elezioni credendo di sorpassare 
Forza Italia e affermare la propria su-

'• premazia nel Polo. Cosa vuol fare, 
ora, il centra del Polo: consegnare 
alia destra estrema quel risultato ne-
gatogli dagli elettori?». 

Piu immediate ed esplicito non 
potrebbe essere il messaggio del 
presidente del Consiglio. Che, pero, 
null'allro concede se non «un dialo-
go aperto e leale», a cominciare «dal-
le regole e dalle riforme istituzionali 
che restano essenzialh. Senza im-
possibili ribaltoni, awerte prima di 
tagliarc la torla con il simbolo di Rin-
novamento italiano e brindare con i 
suoi collaboratori: .La maggioranza 
c'e». Si pud, semmai, «ampliare». Per 
rendere meno vincolante 1'apporto 
di voti di Rifondazione comunista al
ia maggioranza di governo? Per una 
volta Donatella Zingone, che condi-

, vide con il marito il successo della 
"sua tiuova formazione politica, non 
,si trattiene: «Ceftamente», Ma Dini la 
corregge con un sorriso: "By pro-

• duct.,.». 
Seeproduttivo? 

Certo, Non capisco dovevada a pa-
rare questo tentativo di negare il ri
sultato del centrosinistra solo perche 
acquisito tramite un'alleanza eletto-
rale con Rifondazione comunista. 
Fatta alia luce del sole, e come tale 
legittimata dalle urne. Se invece la 
preoccupazione e politica, siano 
conseguenti. Insomma, se vogliono 
stare all'opposizione, stiano all'op
posizione: tanto, problemi di mag
gioranza non ce ne sono. Se, invece, 
ritengono che ci sia il problema di 
dare maggior peso al centre, allora si 
dianounamossa. 

Se, pero, si rimettono m discus-
stone gH equWM, M die e gta) a 
palazzo Chifli potrebbe awantag-
giartencvero? 

E vera che io sono sceso in campo 
con I'esperienza di questo govemo. 
Ma mi ricompensa la soddisfazione 
di aver ottenuto il riconoscimento 
della positivita del compito assolto. 
Immaglno e credo che sara Romano 
Prodi a (ormare il nuovo govemo... 

EM? 
lo concepisco la politica come servi-
zloenoncomepotere. 

In 20mlla 
a Mllano 
eon Leila Costa 
eSatvati 

Una grande fesU. La festapfu grande 
dopoI'mimensosventoliodibaiHliere 
rossedwinvaseviaVoitumoperla 
trawlgem^avanatadd 76. Allora II 
PdsfloraVmlracolomaiicandodi 
poco H sorpasso delta Dc Oggi, a 20 
anniesatti,laOcnonc'eplii.Mail 
soipasso earrivato comiiKHie ed ha 
colpKoglleredidlrettidlqudstrtema 
di pptere. E in piazza del Duomo, teri 
sen, eranoalmeno venttmlla ad 
esuHare, a festeggjare. Un mare 
ondeggiMteefestoiodibwdiere 
azzurreddlWivo,<MPds,dllic,del 
Ppi. E turd, tanHsslmi applausl per 
UKaCostaeperla <anzonaccia 
popolare>, un complessino giiidato da 
unsmdatalisUdeHaCgildlVarese. 
TraicawiWatiddl'UMvo.Mkhele 
SahatteHplutesteggiatodalUfDlb 
die a piu rlprese gli grida: «T1 
vogUamo ministrol- E lui, di rimando: 
«Ma allora mi voietemalekEancora 
la folia in a m suite parole. lamberto Dmi Andrea Cerase 

«Imparino la lezione» 
Dini al Cavaliere: deve tornare al cento 
«Questo e solo l'inizio». E Lamberto Dini non perde tempo. 
Incalza Berlusconi, Buttiglione e Casini: "Ejtatjijonora-
mente sconfitta chi come An voleva le elezioni'per piegare 
i moderati ed egemonizzare HPolo». II rapporto con Rifon
dazione non sminuisce la vittoria del centrosinistra. «La 
maggioranza c'e». Si pu6 ampliare, ma niente ribaltoni. «ll 
centre del Polo deve, pero, riconsiderare il suo ruolo se ca-
pisce la dura lezione del voto». 

MrauAM 
Cianfranco Flnl sostiene die avra 
piu proMemi un moderato come 
lei a governare con Rifondazione 
comunista die i centrlstl del Polo 
a restare compatti con An all'op-
posWone. Cosa gli risponde? 

Che sarebbe stato ben piu pericolo-
so se avesse vinto il Polo: le difficolta 
di tenuta di quella coalizione rispel-
to all'oltranzismo della destra sareb-
bero state ben maggiori di quelle 
che potrebbero manifestarsi nel dia-
logo del centrosinistra con Rifonda
zione. E non solo perche diverso e il 
rapporto percentuale tra gli eletti di 
Rlnfondazione con I'Ulivo rispetto 
agli eletti di An nel Polo, ma proprio 
per il peso che la destra ha preteso di 
esercitare. Rifondazione, dei resto, 
dara il suo contributo nella maggio
ranza, non al governo. 

Non feme il lischio die Wfonda-

CASCKLLA 
tione camM atteggtamento al pri-
moprowedlmentosgradlto? 

Dovra pur vaiutare che quel govemo 
sara certamefite piu vicino a certi va-
lori ideali e social! di ogni altro ese-
cutivo. Ma voglio dire di piu: ho im-
parato io stesso dalla storia che, nei 
momenti difficili, la sinistra sa far 
fronte alle sue responsabilita. Non 
dimentichiamo che il govemo di so-
lldarieta nazionale, che tra il 77 e il 
79 ha fatto fronte a una pesante 
emergenza, era sostenuto da un Par
tita comunista ancora fortemente le
gato alle sue radici ideolpgiche. E se 
Rifondazione rivendica quell'eredi-
ta... 

Vuole ricambiare il favore del 
mancato bokotbggio di Rifonda-
zhme nel suo coUeglo di Hrenze? 

Guardi che il risultato, il 65%, e stato 
al di sopra di ogni aspettativa, piCi di 

turo, tra una sinistra democratic* 
e urn sdueramento moderato. 
Non e un po' paradossate vhere 
un'aReama e puntare a legittjitur-
ne un'altra per la prosslma com-

10 punti in percentuale del risultato 
della sinistra di due anni fa. Sono ri-
masti quei voti ma sono arrivati quel-
li di un elettorato moderato che forse 
con la sinistra non avrebbe votato. 

Vuol fare, allora, lo «sdoganatore» 
della sinistra? 

La sinistra ha acquisito dal voto po
polare la legittimita a governare, e 
questo e molto positive. Perche cosi 
si comincia a costruire I'altemanza. 

Che lei vorrebbe, nel prosslnto hi-

Senta, io sono rimasto dov'ero, per-
fettamente in linea con il program-
ma di govemo. E stato il Polo ad al-
lontanarsi da una impostazione mo
derate, arrivando a votare sette volte 
la sfiducia su un programmache pu
re era stato concordato anche con 
loro, addirittura definendo "sgradi-
ta" la mia partecipazione al govemo 
di Antonio Maccanico. Cos! come 
hanno scelto me come bersaglio 
preferito in queste campagna eletto-
rale. E sa perche? La destra ha temu-
to che quell azione di govemo e la 
proposta politica con cui sono sceso 
in campo avrebbe potuto spostare 
forze e riaggregarle al centra. Ma 
due mesi fa Rinnovamento italiano 
non esisteva, e se ha raccolto quel 
milione e mezzo di voti che ha fatto 
la differenza e perche c'e un eletto
rato moderato che non si sentiva 
pienamente rappresentato ne dalla 
sinistra ne dalla destra. 

Qulndl, si propone come pontetra 
I'uno e I'attra schieramento? 

Queste cose non si fanno dal giorno 
alia notte. Siamo appena partiti. In-
tanto, il voto ci da i tiloli per promuo-
vere una cultura di moderazione. 

Con il centrosinistra ci siamo noi e i 
popolari. Ma dall'altra parte ci sono 
il Cede il Cdu, dicuiabbiamosentito 
quanta enfasi abbiano dato al socia-
le, alia famiglia, allaisolidarieta, al-
1'importanza di andare avanti con il 
risanamento della finanza pubblica 
e nel processo europeo. Non abbia-
mo affinita con quelle componenli 
del Polo in cui piu forte e il condizio-
namento ideologico, ma pudesserci 
un raccordo con chi non voglia di-
sperdere un patrimonio di modera
zione. Verifichiamo, intanto, se in-
tendono restare all'opposizione o 
assumere un ruolo diverso. Dovra 
pur dire loro qualcosa la sconfitta 
del disegno della destra... 

Appena subrto II colpo Berlusconi 
ha dato sfogo a una tentazione di 
fuga... 

Ho letto, e capisco la sua delusione. 
Ma sarei sorpreso, e francamente di-
spiaciuto, se dovesse lui deludere 
quel 20% di elettori che hanno con-
fennato la validita di una olferta poli
tica diversa da quella estrema di Al
leanza nazionale. Credo che anche 
Berlusconi abbia il dovere di mante-
nere il proprio impegno nella politi
ca. Mi auguro con una riconsidera-. 
zione e rivalutazione complessiva 
del proprio ruolo e di ci6 che la sua 
formazione politica avrebbe voluto 
essere ma non e riuscita ancoraad 
essere. 

Convocati Camera e Senato: I'Ulivo per il dialogo con l'opposizione sulle nomine dei presidenti 

Istituzioni in moto dal 9 maggio 
II 9 maggio si apre il sipario sulla tredicesima legislatura 
con 1'elezione dei presidenti delle Camere. «Opportuna» 
per D'Alema una presidenza all'opposizione. Poi I'elezio-
î e dei presidenti dei gruppi, interlocutori del capo dello 
Stato nelle consultazioni (awio previsto intorno al 15) per 
il nuovo governo, Scalfaro telefona a Dini percongratularsi 
del successo, e poi lo riceve al Quirinale, forse anche per 
parlare della manovra. 

OIOROIO FRASCA POLARA 

m ROMA. Tutto e cambiato, e tut-
to ancora continued a cambiare. E 
solo dal 9 maggio (quando si inse-
dieranno le nuove Camere, sotto la 
presidenza prowisoria a Monteci-
torio del vice-presidente anziano 
Luciano Violante e a Palazzo Ma-
dama del parlameniare piu anzia
no, il senalore a vita Francesco De 
Martino) si comincera a capire il 
come e il quanta del cambiamen-
to. La prima scadenza e proprio -
quel giorno, o il successive - I'ele-
zione dei presidenti delle due as

semble. Si ricordera che due anni 
fa il Poio fece man bassa di tutte le 
cariche istituzionali: cominciando 
con I'arraffare per un sol voto la 
presidenza del Senato (per il forzi-
sla Scognamiglio) e con un colpo 
di risicata maggioranza quella della 
Camera, destinata alia leghista Ire
ne Pivetti. Nelle prime votazionl per 
la presidenza di Montecilorio e ri-
chiesta la maggioranza dei due ter-
zi, e solo dal quarto e sufficiente la 
maggioranza assoluta, Al Senato 
invece e richiesla sin dall'inizio solo 

la maggioranza assoluta: il mecca-
nismo elettorale e stato studiato in 
modo che non cl sia vacanza non 
tanto nella presidenza dell'assem-
blea quanta nel delicatissimo ruolo 
di supplente del presidente della 
Repubblica che spetta appunto al 
presidente del Senato. 

Una lettura politicamente corret-
ta di queste norme (cid che non fe
ce la destra nel '94) vuole che intor
no a queste due figure centrali del 
meccanismo istituzionale si cerchi 
di realizzare una maggioranza che 

garantisca ambedue gli schiera-
menti. Torna insomma di attualita 
quel famoso "statuto dei diritti del-
l'opposizione" proposta dai pro-
gressisti (e in base al quale andreb-
bero alia minoranza una delle due 
presidenze camerali e le presiden-
ze delle commissioni di control-
lo) .Questo statuto fu tra i temi del 
confronto diretto sulle regole tra i 
due schieramenti Testate scorsa e 
poi dello stesso tentativo di Antonio 
Maccanico di formare un govemo 
costiluente. Si riaprira il confronto? 
E significativo che ieri D'Alema ab
bia sottolineato la »opportunita> 
che la presidenza di una delle due 
Camere vada «all'opposizione». 

La seconda e non meno rilevan-
te scadenza e 1'elezione dei presi
denti dei gruppi parlamentari: sono 
loro gli interlocutori istituzionali del 
capo dello Stato (la consultazione 
anche dei segretari di partita fu in-
trodotta da Sandra Pertini) al mo
menta dell'apertura forrnale della 
crisi di governo e delle consultazio
ni per risolverla e coslituire il nuovo 

esecutivo. Sono i neoeletti presi
denti delle Camere che dispongo-
no la convocazione, simultanea 
ma separata, dei gruppi per 1'ele
zione dei rispettivi presidenti: data 
prevista intorno al 13-14. (Qui un 
necessario riferimento alle dimen
sion! dei gruppi. 1 regolamenti pre-
vedono un minimo di 20 deputati e 
di 10 senatori. £ vero che sono pre-
viste deroghe, al ribasso. Ma queste 
deroghe non trovano piii alcun fon-
damento nel sistema maggioritario 
che spinge all'aggregazione e non 
alia frammentazione. E infatti dero
ghe non vennero concesse due an
ni fa). 

Subito ricpo 1'elezione dei presi
denti dei gruppi parlamentari, e 
quindi presumibilmenle a mela 
maggio, Dini salira al Quirinale per 
rassegnare le dimissioni (mareste-
ra in carica per 1'ordinaria ammini-
strazione sino al giuramento del 
nuovo govemo) e Oscar Lu igi Scal
faro potra cominciare le consulta
zioni. Al Quirinale I risultati del voto 
sono stati appresi con serenita». 

Ma quella scenita ufficiale e solo 
un segno di "understatement": lan-
t'e vero che nelprimo pomeriggio 
si e voluto far sapere die Scalfaro, 
appena il successo della -Lista Di
ni" e stato confermato dai dati uffi-
ciali, ha chiamato il presidente del 
Consiglio nella sede del suo movi-
mento per congratularsi con lui. E 
in serata ha ricevuto Dini al Quiri
nale. Un inconlro definito «dovero-
so» (e prassi consolidate che il ca
po dello Stalo esamini con il presi
dente del Consiglio I'esito del vo
to), ma nel corso del quale e assai 
probabile che si sia parlato anche 
dei tempi e dei modi della necessa-
ria manovra di correzione dei conli 
pubblici. Dini ha fatto sapere ieri 
che chiedera al Parlamento «se ri-
tiene che un govemo in carica per 
1'ordinaria amministrazione possa 
operare una manovra sul lato della 
spesa»: "Se loro - ha aggiunto il pre
sidente del Consiglio - mi diranno 
di no, com'e probabile die rni dica-
no, allora naturalmente il compito 
passera al prossimo governo*. 

DALLA PRIMA PAQINA 

L'incontro... 
connolato originario e il suo alto si
gnificato morale. 

Ma il Polo delle liberta con con-
fusione maggiore ha reagito anche 
all'altra novita del centro-sinistra: 
lingresso nell'alleanza dell'Ulivo di 
Dini, di Maccanico e di autorevoli 
personalita politiche che non pro-
vengono dalla sinistra storica italia-
na ma da quella fascia sociale e 
culturale, sottile e importante. che 
un tempo si sarebbe definite alto-
borghese. E la reazione del Polo, in 
questo caso, piu che strabica e sta
te semplicemente insolente. 

Si e attribuito a questi uomini 
moderati e ai loro sostenitori la rap-
presentanza di «poteri forti» (I'alta 
finanza, la grande industria, i gran-
di giornali, ecc.) e si e usato nei lo
ro confronti ogni sorta di villania 
verbale fino ariprendere la formula 
degli «utili idioti.., che fu I'insulto piu 
grave scagliato agli intellettuali ita-
liani dalla destra democristiana e 
fascista nei lontani anni Cinquanta. 

La maggioranza degli elettori 
non ha dato owiamente alcun pe
so a questo linguaggio. Resta intat-
to quindi il valore di una scelta di 
campo che mi permetto di definire 
la vera svolta della storia politica 
dell'ltalia dal 1861 a oggi. Non era 
mai accaduto, in centocinquan-
t'anni di storia unitaria, che forze e 
movimenti politic! moderati sce-
gliessero con convinzione assoluta 
la sinistra come alleata elettorale e 
di govemo. E se anche fosse vero 
che questi movimenti, che queste 
personalita rappresentino in qual-
che modo i «poteri forti», ebbene 
questo sarebbe un motivo in piu 
per segnalare, finalmente (fu il so-
gno di Gobetti, di Gramsci, di Salve-
mini) uno spostamento di liberali 
veri verso la democrazia progressi
va, cioe verso Tunica alternativa 
possibile al moderatismo conser-
vatore, al liberismo delle oligarchie, 
al capitalismo inefficiente che ha 
sempre govemato il nostra paese fi
no alle forme estreme del fascismo 
e della corruzione del potere politi
co e dell'amminstrazione pubblica 
,e privata della rjjrn^^ubblica. 
L'a borghes,ia iteliahaha sempre fal-
|itpe tradito ilsuo.ruolp (al,contra-
rio di quanta e avvenutpnella mag
gior parte dei paesi europei e negli 
Stati Uniti). 

Sussulti di dignita e di coscienza 
dei propri doveri vi sonocertamen-
te stati nell'ltalia liberate (ai tempi 
di Giolitti e di Nitti), nel dissenso di 
una certa cultura borghese dal fa
scismo, nell'ltalia della Resistenza 
e della Costituzione, ma negli ultimi 
20 anni il quadro della (si puo chia-
marla ancora cosl) classe borghe
se, cioe della classe dirigente e sta
to desolante. Anche questa man-
canza ha tavorito, nondimenti-
chiamolo, la nascita dal 1943 In poi 
di una forte sinistra democratica e 
popolare in Italia. Ora, finalmente, 
Talleanza dell'Ulivo, la grande ten-
sione democratica dei partiti di sini
stra, Timpegno personate di un in-
tellettuale come Prodi, un uomo 
che conosce dall'intemo le struttu-
re produttive dello Stato, Tapporto 
straordinario di grand commis co
me Dini e Maccanico, preparano 
a dei cambiamenti sostanziali 
della vita pubblica e a una piu 
precisa acquisizione dei senso e 
delle funzioni di uno Stato demo-
cratico. [Lucio Vlllari] 
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