
Mercoledi 24 aprile 1996 Elezioni l'Unita pagina 9 

IA GRANDE 
SVOLTA 

Polemlca tra Lega e Times 
La Lega rimbecca il "Times" di Londra a proposHn ddl'elezione 
di Bossi. "II 'Times" di Londra, (one piccatodal fatto die tempo 
fa, Bossi con una battuta si era paragonato alio scozzese 
Wallace di Braveheart - afferma die il leader delta Lega ha 
potato essere eletto grazle al ripescagglo. Bossi • dice una nota 
del Carroccio - e' stato eletto in be coHegi: Lombardia 2, Veneto 
2 e in Emilia ottenendo nell'ordine, suffragi pari a 973.654, 
417.821e216.217. 

fl toto-presidenti 
Camera: va Urbani? 
Bianco: «I1 Senato tocca all'Ulivo» 
La presidenza di una delle due Camere all'opposizione? Si 
discute intomo alia proposta del centrosinistra. Bianco: «La 
Camera a Forza Italia e il Senato all'Ulivo». Intanto impazza 
il toto-presidente. Per Montecitorio si fanno i nomi per la 
maggioranza, di Dini, Berlinguer, Violante, Maccanico e 
quelli di Giuliano Urbani e Antonio Martino per il centrode-
stra. Per il Senato: Cesare Salvi o Leopoldo Elia per I'Ulivo; 
Carlo Scognamiglio o Domenico Fisichella per il Polo. 

Q I U M P M " 
• ROMA. La prima scadenza po-
litico-islituzionale davanti alle nuo-
ve Camere e I'elezione dei rispettivi 
president, £ il passo numero uno al 
quale seguiranno lutti gli altri: la co-
stituzione dei gruppi parlamentari, 
I'awio delle procedure per far na-
scere il nuovo govemo, la forma-
zione delle commissioni perma
nent! All'elezione dei president! 
del Senato e della Camera i neo-
eletti procederanno il nove maggio. 
Gli stati maggiori dei diversi schie-
ramenti non hanno ancora iniziato 
i necessari approcci, ma non e 
escluso che colloqui informalipo-
(rebbero essere awiati nei prossimi 
giorni. II punto di partenza e la posi-
zione assunta concordemente da 
Romano ProdfMalsWtJ'Alema, 
Walter Veltroni, Gerardo Bianco: il 
centrosinistra tiene fade agli impe-
gni assunti prima e durante la cam-
pagna elettorale. Impegni cosi rias-
sumibili: le istituzioni parlamentari 
italiane devono dotarsi di uno Sta-
tuto dei diritti delle opposizioni; in
tanto e possibile anticipare questo 
punto di arrivo assegnando ad esse 
la presidenza di una delle due Ca
mera e le presidenze delle commis
sioni cosiddette di garanzia e di 
controllo e di alcune commissioni 
bicamerali. In realta, il sistema ita-
liano non prevede vere e proprie 
commissioni di garanzia e di con
trollo. Quando ci si riferisce alle bi
camerali ci si riferisce a organismi 

• ROMA. Qualche minuto dopo la 
chiusura dei seggi, domenica sera, il 
primo a cantare letteralmente vitto-
ria dagli schemni tv fu Luigi Berlin
guer. che in questi ultimi due anni ha 
guidato il gruppo dei progressisti a 
Montecitorio. 

Qualcuno, sul momento, gli delte 
dell'imprudente. Qualcun altro so-
spettd che lui sapesse di altri, piu 
precisisbndaggi. 

Berlinguer, com'e andata esatta-
mente? Che cosa U ha splnto a 
quella audacia? 

Nessun sondaggio segreto. Ho solo 
incrocialo le intenzioni di voto appe-
na rese note con quel che avevo per-
cepito come un sentire diffuso tra la 
gente da Treviso e Catanzaro nel 
corso della campagna elettorale. Ho 
rischiato?Puodarsi. 
Ma mi consola il fatto che in tanti mi 
abbiano poi detto che questa mia 
audacia e slata liberatoria per milio-
ni di cittadini onesti e ansiosi. 

Veniamo al sodo. Sul come I'Ulivo 
ha vinto c stato detto (quasi) tutto. 
Da te voire! un contributo al per
ched! questa vHtoria, e non a caso 
da te: hal avuto una parte di rllievo 
nei costruire e nel coordinare 
quella maggioranza parlamentare 
a sostegno di Dini che e stata un 
po'l'embrlonedell'Ullvo. 

Non e una battuta: abblamo vinto 
proprio perche siamo divenlati I'Uli
vo. La genie ha percepito la novita, 
la funzione catalizzatrice di energie 
oneste, la sua natura di soggetto po
litico concrelo dell'allernanza. Cer-
to, non trascuro anche laiuto che ci 
ha dato il chiaro disvelarsl della na
tura dell'awersario: la sua sciagurata 
campagna conlro lo Stalo sociale. la 

come la Vigilanza Rai, l'Antimafia, 
le Questioni regionali, il controllo 
dei servizi segreti. In attesa di que-
ste scadenze, il primo appunta-
mento riguarda le presidenze delle 
Camere. E fatale die sia iniziato gia 
il toto-presidenti: un «gioco» orga-
nizzato parallelamente a quello del 
toto-ministri. Nomi ne girano pa-
recchi, anche se ci interroga su un 
punto: la presidenza di quale Ca
mera all'opposizione? Gerardo 
Bianco ha un'opinione molto pre-
cisa: «Sarebbe piu logicoche la pre
sidenza del Senato andasse all'Uli-
vo e quella della Camera a Forza 
Italia, in quanta partito piu forte 
dell'opposizione». E spiega: "Que
sta e la tradizione istjtuzionale che 
vuole la seconda c'a'WI dello Stato 
affidata a un-rappresentante della 
maggioranza di governo. In caso di 
supplenza e giusto che il supplente 
sia della maggioranza". II segretario 
del Ppi - che ieri ha incontrato il 
presidente della Repubblica, Oscar 
Luigi Scalfaro, e il presidente del 
Consiglio, Lamberto Dini - si riferi
sce al fatto che ii presidente del Se
nato svolge le funzioni di presiden
te della Repubblica quando questi 
e all'estero o e impossibilitato, per 
altre ragioni, a svolgere il suo man
date). E si sa che anche Scalfaro ri-
tieneche quella tradizione sia man-
tenula. 

Se prevalesse il raglonamento di 
Gerardo Bianco, chi sono i senatori 

della maggioranza accreditati co
me candidati all'alta carica? Nelle 
redazloni dei giomali girano i nomi 
di Cesare Salvi, capogruppo pro-
gressista nella legislature che si sta 
chiudendo. e di Leopoldo Elia, gia 
senatore, poi deputato e ora di 
nuovo senatore popolare. Se la 
scelta cadesse su un esponente 
della sinistra, sarebbe la prima vol-
ta per il Senato: la Camera Alta, in-
fatti, e stata sempre presieduta da 
un esponente delle forze governati-
ve. Si fanno, in via puramente teori-
ca, anche altre ipotesi, come quella 
che all'opposizione sia attribuita 
proprio la presidenza'del Senato: in 
questo caso il toto-presidente ac-
credita come candidati Carlo Sco
gnamiglio, parlamentare di Forza 
Italia e attuale presidente del Sena
to, e Domenico Fisichella. senatore 
di An e co-autore degli accordi sui
te riforme istituzionali poi fatti salta-
re da Gianfranco Fini. Se prevalesse 
questa ipotesi i candidati alia presi
denza della Camera non manche-
rebbero: da Lamberto Dini a Luigi 
Berlinguer, da Luciano Violante ad 
Antonio Maccanico. Tomando ora 
all'opinione espressa da Gerardo 
Bianco (la Camera all'opposizio
ne, anzi a un esponente di Forza 
Italia), due i cartdldatl che sembra-
no avere piu possibility di concor-
rere: Giuliano Urbani e Antonio 
Martino. Entrambi sono ex ministri 
del governo di Silvio Berlusconi, ma 
1'uno e considerate un3 «colomba» 
di Forza Italia e 1'altro e annoverato 
tra i «falchi». Interpellato sull'ipotesi 
che un esponente delle opposizio
ni possa ricoprire la carica di presi
dente della Camera, Giuliano Urba
ni ha giudicato «buona» la propo
sta, ha ricordato che «la queslione 
era stata segnalata durante il tenta
tive di accordo istituzionale» e ha 
aggiuntp che se cosi sara «il Polo 
dovra indicare una personality che 
sia votabile anche dalla maggio
ranza". 

lUtransatlantico.. Edgardo Antonucc/Waster photo 

L'appello della destra dello spettacolo 
«Ora rilltvo non cl deve ghetHzzare» 

Paure.aiuie.speraiize.DopoUvmoilaelettoraledell'Ullvo.ilmondodeilo 
spettacolo schleratoadestraincrocialedtta.«Spero che I'Ulivo si comportl 
piu democraticamente di quarto ha fatto flnora con la cuKura», dice Luca 
Barbareschi, che dopo avere alzzitelepiazzedl An control.. nemki»B«nigni, 
Crillo e ChlambreM ora non rlnuncia a battute polemkhefuoriluogo.«Cli 
inteilettuall 1 sinistra • dice infatu - sono sempre stati settari. II rischlo, per chi 
non e alllneato a certe ideologic, e queHo di essere costretti a fingere di 
appartenere alia sinistra pur di lavorare». Barbareschi aggiunge anche i non 
attendersi molto dal govemo Prodi: «le cose da fare sarebberoantipopolari, 
grand! tagli, piu spazio aU'imprendHorialitaeal mercato libera». 
Dai canto suo Lando Buzzanca spera «che la cultura di sinistra last! spazio a 
quella di destra, non per magnanimita, ma perche la cultura non ha bandiere e 
non deve vedere discrlminaztoni. E vera, la cultura di sinistra e sempre stata 
un po' la cultura di regime, dove sono comunque cresciuti grand) indhMui, 
ma la cultuta di destra in questo ha avuto le sue colpe: snobismo, ignavia, 
vogliadilasdarcorrere». 

II favorito e Nuccio Fava 

Oggi la Rai nomina 
il successor 
di Rossella al Tgl 

MARCELLA CIARNCLLI 
• ROMA. Primo consiglio di amministrazione del dopoele-
zioni alia Rai. Consiglieri al gran complete per ratificare la 
presidenza di Giuseppe Morello, il prescelto a occupare la 
poltrona di presidente iasciata libera da Letizia Moratti, fino al 
rinnovo del vertice aziendale. Sul tavolo, imprevista fino a po-
chi giomi fa, e'e la nomina del sostituto di Carlo Rossella alia 
direzione del Tgl dopo che Rossella medesimo ha preso il 
volo, senza alcun preawiso, verso la prestigiosa poltrona di 
direttore della Stampa . Cosi un presidente reggente di un 
Cda gia scaduto insieme ad un direttore generate reggente 
anche lui, si troverannb a nominare un direttore di testata 
necessariamente a termine visto che, al rinnovo dei vertici 
Rai, le carte saranno di certo rimescolate. In pole position 
e'e Nuccio Fava, anche in base alia regola (non sempre 
attuata) che visto il gran numero di professionisti Rai con 
la qualifica di direttore e meglio andare a pescare proprio 
tra questi. In alternativa potrebbe essere nominato Ottavio 
Di Lorenzo, attualmente viccdirettore anziano del Tgl. Im
probable sembra la possibility che a dirigere il piO impoi-
tante dei telegiomali della Rai sia chiamato un giomalista 
dall'esterno. Un incarico necessariamente a termine non 
dovrebbe piacere a nessuna firma del giornalismo. Lo 
stesso discorso dovrebbe valere per Bruno Vespa le cui 
aspirazioni vanno ben oltre qualche mese di direzione. 

Se per Maura Miccio, consigliere uscente, «per il mo
mento le elezioni non hanno avuto alcun effetto in Rai an
che se in azienda e'e una certa confusione perche si attra-
versa una fase di transizione con un vertice dimissionario», 
certo e che la riunione di oggi ripropone con forza uno 
dei problemi piu scottanti che la nuova dirigenza del Pae-
se dovra rapidamente risolvere. L'azienda pubblica non 
pud andare avanti per molto con un vertice dimissionario 
e decapitate. Dal centra sinistra e dal centra destra non si 
lesinano le soluzioni. Gia Romano Prodi ha chiaramente 
sollecitato una soluzipne in tempi rapidi attraverso il varo 
di una nuova legge oppure tramite una sollecita decisione 
dei nuovi president! della Camera e del Senato. Vediamo, 
allora, come la pensano sull'argomento altri esponenti 
politici. Per Walter Veltroni, numero due dell'Ulivo «biso-
gna varare al piu presto la nuova legge per il Cda Rai. Se 
questo non fosse possibile e chiaro che essendosi dimes-
so il presidente ed essendo in crisi il Cda si dovra proce-
dere ad una nomina che si potra fare cop. i Presidenti del
la Camera e del Senato se saranno uno della maggioranza 
e uno della minoranza. Una nuova legge la invoca anche 
Vincenzo Vita, neodeputalo dell'Ulivo e responsabile in-
formazione del Pds, che pone in testa all'agenda politica 
del nuovorrRartamento iila" riforma-urgente ediindrgeribile 
dei criteri di nomina del Cda». Per Mauro Paissan, vicepre-
sidente della cqmmissione di vigilanza nella passata legi
slature'(Iria-decisione va1'press in tempi rapidis^lml. «Per 
fare la legge ci vogliono almeno tre mesi. Non si pud 
aspettare tanto». Giuseppe Giulietti e piu ottimista. Per lui 
e possibile «un'intesa con il Polo che pud portare ad una 
rapida appravazione della nuova legge». 

Dall'altro versante Francesco Storace snobba le propo-
ste del centra sinistra. «Vogliono che l'opposizione venga 
associata nella scelta? Facciano pure, noi non gliel'abbia-
mo chiesto» dice ii duro e puro di An che checoglie loc-
casione per esternare anche una singolare intuizione: 
•L'Ulivo sembra aver paura di aver vinto». Si tranquillizzi 
Storace, non e cosi. E anche Carlo Giovannardi del Cdu 
parte all'attacco di Prodi che, a suo dire, "Sulla Rai e parti
to malissimo» poiche dovrebbe battersi per una nuova leg
ge invece di chiedere favori ai presidenti delle Camere. 
Boh. 

L'esponente del Pds sui presidenti delle Camere. «I1 governo dovra sradicare il burocratismo» 

Berlinguer: devono essere imparziali 
La riforma delle riforme? «Demolire il burocratismo inutile 
e vessatorio". Luigi Berlinguer, che ha guidato i progressisti 
alia Camera, ragiona sulle priorita di lavoro della nuova 
maggioranza. «Lavoro, scuola, federalismo fiscale: faremo 
leggi giuste, ma poi saranno gli uffici ad applicarle. Bisogna 
motivarli*. Una presidenza delle Camere all'opposizione: 
nGiusto, ma ad alcune condizioni. II consociativismo non 
e'entra nulla». 

OIORQIO FRASCA POLAR* 
sua incredibile demagogia, il suo 
comportamento cosi aggressivo. Ma 
il vero segreto del successo e I'Ulivo 
in se, per come ne abbiamo nutrito 
le ragioni e per come e stato percepi
to. 
A che una campagna diversa, da 
parte del Polo, non avrebbe mutato 
lasostanzadelrisultato. 

E ora? Quail priorita vedi, per 
maggioranza e govemo? 

Attenzione, la gente si aspetta molto 
da noi e noi non possiamo deluder-
la. 
Ma non nascondo qualche preoccu-
pazione per quel che ci allende. An-
zilutto per la drammaticita dei pro
blemi, che non si risolvorio con un 
colpo di bacchetta magica: occupa-
zione, scuola, grandi investimenti. 
Ma poi anche per le difficolli di ge-
stione della cosa pubblica. Cid che 
esige la massima compatlezza tra 
quanti dovranno sostenere il nuovo 
governo, 
Penso che questa compatlezza ci sa
ra, ma penso anche che non sara 
condizionesufficiente. 

A che cos'aftro pensl, e perche? 
Sara un mio chiodo fisso ma ancor 

piu ora continuo a pensare che la 
prima priorita, la riforma delle rifor
me, consista nella necessity di libe-
rare il Paese dalla piaga del burocra
tismo. L'Ulivo e una novita grande 
per introdurre il cambiamento ma, 
nel decidere cose nuove, deve an
che saperle tradurre in risultati con-
creti. La gente sari contenta nell'ap-
prendere di un prowedimento per 
i'occupazione ma poi stara attentis-
sima a valutaregli effetti di quella mi-
sura. E allora io dico: tutte le riforme 
sociali e istituzionali passano, devo
no necessariamente passare, attra
verso la demolizione del burocrati
smo inutile e vessatorio. L'obbiettivo 
istituzionale piu ambizioso per il 
cambiamento, e cioe la forma fede-
ralisla dello Stato, non funzionerS se 
si impigliera nei lacci del burocrati
smo. Slesso discorso per il fisco e 
quindi per il federalismo fiscale: an
che qui, faremo delle leggi giuste, di 
semplificazione e di equita, ma poi 
gli uffici - se non sapre mo motivarli -
come le applicheranno? Stessi inter-
rogativi per un programma di rifor
ma della scuola... 

Ma qui, anzi, il lavoro di elabora-

Luigi Berlinguer Ansa 

zione e piu avanzato e mature. Le 
urgenze sono gia definite. Non e 
un vantagglo oggetovo? 

Si, in questo campo credo che il 
nuovo govemo sara capace gia nel 
breve periodo di adottate misure el-
ficaci. Ma se poi dovra attuarle 1'ap-
parato del ministero di viale Traste-
vere staremo freschi. II discorso non 
cambia col tema-lavoro. Noi affidia-
mo il risultato di una politica nuova 
sia ai grandi investi'nenti permoder-
nizzare le infrastrutture e sia ad una 
politica di concertazione tra poteri 

pubblici e force sociali che si dovra 
soprattutto articolare in accordi di 
programma, in piani territoriali mira-
ti. E sono certo tanto della volonta 
politica del govemo quanta disponi-
bilita degli imprenditori e dei sinda-
cati. Mi chiedo perd: com'e possibile 
mettere insieme tanti soggetti, ela-
borare tanti obiettivi, mettere in mo-
to difficili procedure, coordinare i 
movimenti, complete i primi passi 
operativi, verificame il giusto indiriz-
zo, effettuare le eventuali correzioni 
in corso d 'opera, fare insomma tutte 
queste cose con i vecchi apparati 
burocratici deresponsabilizzati e pu
ramente certificatori, senz'anima e 
senza orgoglio dei risultati? Bisogna 
motivare questi apparati, dargli 
un'anima, renderli consapevoli del
le loro responsabilita. Non sara ope
ra facile, ma e compito essenziale di 
una nuova classe dirigente che vo-
glia interpretare le attese vere della 
gente. 

Ma intanto ci sono scadenze parla
mentari pressocche immediate: 
I'elezione dei presidenti delle Ca
mere e la prima. D'Alema ritJene 
opportuno che una presidenza va-
da all'opposizione. Opportuniti 
condivisa? 

Assolutamente condivisa - e stato il 
Polo ad accaparrarsi tulio. due anni 
fa - ma a condizione che la persona
lity rappresentativa dell'opposizione 
risponda ad alcuni requisite statura 
politica, qualita intrinseche, capaci
ty di dirigere un'assemblea, e soprat
tutto imparzialiu cine consapevo-
lezza dell'esigenza di spogliarsi del 
vincolo di appartenenza come han
no sapulo fare, per unanime ricono-
scimenlo, presidenti «di opposizio-

ne» della statura di Pietro Ingrao, Nil-
de lotti e Giorgio Napolitano. 

Un <.falco.. dl Forza Italia come An
tonio Martino, dopo aver fatto ad-
dlrtttura vanto che nel '94 «a km 
non concedemmo nu|la», sostiene 
che pero "Prodi e D'Alema devono 
fare lo sforzo di dimenticare il 
consociatMsmo»... 

Questa storia del consociativismo e 
una sciocchezza. Intanto perche 
semmai se ne parla (a sproposito) 
per le politiche ma mai per i ruoli isti
tuzionali che devono essere neces
sariamente equilibrati. Tirare in bal-
lo il consociativismo e indice di scar-
sa maturita democratica e di ancor 
piQ scarsa cultura istituzi onale. 

E per le presidenze deHe commis
sioni partamentari come ci si 
orienta? 

Bisogna distinguere. Le presidenze 
delle commissioni che hanno poteri 
legislativi sono naturale appannag-
gio della maggioranza per la neces-
saria consonanza con le politiche 
govemative. Questo vale non solo 
per - che so? - i Trasporti o l'Agricol-
tura ma anche per il Bilancio, che 
controlla anche la copertura finan-
ziaria delle leggi, e gli Affari Costitu-
zibnali, che esercita anche il filtro di 
legittimita di tutti i prowedimenti a 
cominciare dai decreti legge. Altra 
cosa sono le presidenze delle com
missioni di controllo: Antimafia, Rai-
Tv, ecc. Per queste occorre indivi-
duare peisonalita adeguate alio sco-
po. Quel che e certo e che la vittoria 
dell'Ulivo costituira un evenlo libera-
lorio da una delle penitenze piu 
umilianti che la destra ci ha inflitto 
due anni fa, con talune emblemati-
che presidenze. 

UstaDlnl: 
gnippl autonoml 
alia Camera 
eal Senato 

Deputati e Senatori di Rinnovamento 
Haiiano si costttuiranno in gruppi 
autonoml alia Camera e al Senato, 
neli'ambito dell'allearaa con I'Ulivo. 
Lo ha reso noto I! portavoce delta 
Usta Dini, Fuh/io Damiani, ribadendo 
iavolontadi Lamberto Dini diaprire 
un dlalogo con le forze moderate che 
attualmente fanno parte del Polo, nel 
tentathto dl creare un -grande centra 
moderate, che possa collaborate con 
la sinistra. 
In questo quadro si inserisce I'invrto 
al dialogo rivolto da Dini a Ccd e Cdu 
e a quella parte di Forza Italia che si 
riconosce come componente 
moderata. 
In ambienti di Rinnovamento Italiano 
si sottolinea tra I'altro, in risposta 
alle dichiarazioni fatte oggi dal 
leaderdelCcd, Pierferdinando 
Casini, II quale ha bocdato I'ipotesi 
di un "grande centro», che alia lunga 
la proposta di un raggruppamento dl 
tutte le forze moderate rappresenta 
Tunica via per quel parttH, come Ccd 
e Cdu ora «tollerati», nel loro attuale 
schieramento, dalle component! di 
destra. 
Dini, che oggi si e incontrato con 
Enrico Boselli e Diego Masi per fare 
una analisi della smiazione, secondo 
quanto si e appreso, nel ribadire la 
volontadi aprire un dialogo con tutte 
ie forze moderate, sie espresso 
favorcvolmente sull'ipotesi di 
nominare presidente di una delle due 
Camere un esponente 
dell'opposizione. Come e noto la 
proposta di affidare la presidenza dl 
un ramo del Parlamento 
all'opposizione era stata gia 
avanzata da Prodi, Veltroni, D'Alema 
e Bianco. 
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