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Dlffamarono 
I'ex pm? 
FettrleBoso 
a giudlzlo 

Con J'acaiH dl aver diffanuto 
Antonio 01 Metro, sono stati rinviati a 
giudltk) II dlKttorc del «Gk>nule» 
VHtorlo Fertri c uno del suoi cronlstl 
(a Moiwa) c I'ex Mnatorc leghlsta 
ErmMo Boso c I'lnviato del «Corrlere 
delU Set*. Gianantonio Stella (a 
MHano). Nel capoluogo lombardo la 
dedskmeestatapreudallaojudke 
dell'iidlenu prtHmliure die ha 
rinvlato a ghMUo davantl alb 
second! salon* del Tribunate, per il 
31 ottobre protsimo, B O M e Stella. Al 
centra, c'e yn'IntervWa pubMlcata 
qiuldw mew fa, nella quale l'ex 
parlanwntara leghlsta affermava die 
Dl Pietro era sfartounuomo del 
servliisegretl.VrttortoFeltriFeltriell 
suo cronltta, Invece, II21 novembre 
proukm, davantl al Tribunate dl 
Nomsi, dowanno rispondere dl 
dmamailoneneiconfrontldlDi 
Pletro,perunartkolonelquale»i 
pariavadldMbbi sulk nwdaUti con 
cui I'ex maojitnto 4 era laureate in 
duriiprudeazaallaStataledlMIUno. 

Veltroni a capo della delegazione. II ruolo di Dini 

Presidenze e governo 
L'Ulivo incontra tutti 

Sara Walter Veltroni a presiedere ladelegazione dell'Ulivo 
che incontrera ie altre forze politiche per I'accordo sul go
verno e le presidenze delle Camere. La decisione e stata 
presa ieri: ne fanno parte tutti i partiti della coalizione. Fit-
tissimo il programma degli incontri in calendario da oggi: 
con Rifondazione, con la Lega e con il Polo. La ricerca di 
un equilibrio tra il ruolo di Prodi e quello di Lamberto Dini, 
che non sembra voler rinunciare a un ruolo politico forte. 

Antonio DiPletra. 
A sinistra 
Romano Prodi 

Di ftetro-Ulivo, e dialogo 
D'Alema: ma contraddittorio un suo partito 
«A quale titolo il dott, Di Pietro entra nel govemo?». D'Ale
ma ripropone I'interrogativo in attesa dell'incontro tra Pro
di e I'ex magistrate) di Mani pulite. Mentre Corbelli propone 
di creare ad hoc un «ministero per i diritti civilk. L'Ulivo 
non esclude ne un dicastero politico ne un ruolo tecnico 
per I'ex magistrate), ma insiste perche awenga nel rispetto 
della volonta degli elettori. Ne spazi di manovra si aprono 
nel Polo, Tanto che persino Tremaglia allarga le braccia... 

mBpMA. Sar^llspDuntflfnWtPrir 
gplutivo, quello che 8flm«iQ ( M l 
ep&ttcj(tto Di Piejtro hftnnoEpnqQrr 
c l W W 1uestc» f!!18 M'iifTWtia? II 
mancato incontro delraltra giorno 
lungi dal compromettere il dialogo 
tra I due, lo ha inqualche misura ri-
lanclato, glacche In discussione 
no n c'e piu soltanto un incarico mi-
nlsteriale o amministrativo avulso 
dal coniesto del voto del 21 aprile, 
ma lo stesso ruolo che I'ex pubbli-
co mlnistero slrnbolo di Mani pulite 
vorra assolvere nella prospettiva 
politica aperta da quel risultato. 

SI ripropone cosl 1'esigenza di 
«chiarezza» posta da Massimo D'A
lema I'altrQ giorno su IVnltO e ri-
uadita Ieri su Panorama: «A quale 
lllolo il dotf. Di Pietro entra nel 
governo? Pu6 entrarvi - sottolinea 
il leader del Pds - in due modi». II 
primo, «per adesione politica ad 
un programma». Di qui I'interro-

gatiyflr'sC'^Hna^desione.politica 
del.doft, Di Pietro al,programma 
e, a|(a.prpspeltiva dellUlivo' lo 
JjfttUq «?, Se c.'^nlo,dica, E anche 
un probiema di dignita sua. Ma lo 
dica prima dl diventare ministro, 
non dopo». II secondo modo e 
quello di ricoprire la responsabili-
ta d| un ministero tecnico «sotto 
la responsabilita personate del 
piesidente del Consiglio». Si sa, 
inlatti, che Prodi, designato dalla 
coalizione che ha vinto le elezio-
ni alia guida del governo, tiene 
particolarmente a qualificare i'e-
secutivo con la partecipazione 
per tanti aspetti emblematica del 
leader di Mani pulite. Cosl come 
e ormai esplicita I'ambizione po
litica di Di Pietro, che in penden-
za dei procedimenti gludiziari a 
Brescia (tutti risoltisi a suo favo-
re) non ha avuto la possibility di 
manifestarsi e, quindi, essere le-

gittimata nella prova elettorale. 
II punto e se le due volonta 

convergono e si incontrano con il 
pronunciamento popolare oppu-
re, almeno sul piano politico, so
no destinate a rimanere separate. 
Nel primo caso, Di Pietro potra 
ottenere un ministero di peso po
litico, appunto, ohe pare deside-
rerebbe. Nel secondo, invece, 
niente esclude che il governo 
possa awalersi delle indubbie 
competenze tecniche dell'ex ma
gistrate nel ruolo in cui queste 
potfflnofl rivejarsj ni« J * ,«e <in° 
a qualche giorno fa si parlava 
delia direzione del Secit, il servi-
zio di prossima, isjijuztone per la 
lotta all'evasione [(scale, adesso 
si ipotizza anche un incarico che 
raccolga quelle stesse finalita nel-
l'ambito dell'esecutivo, mentre 
Franco Corbelli, che guida un 
movimento che si richiama all'ex 
magistrate, lancia 1'idea di un 
nuovo "dicastero dei diritti civili a 
difesa dei cittadini». Quale che 
sia, un probiema resta. Rileva 
D'Alema: «Quello che non capi-
sco e come possa Di Pietro mini
stro tecnico scelto da Prodi, fon-
dare poi un proprio movimento 
politico. Mi risulta dawero miste-
rioso» Ne Antonio Maccanico e 
da meno sul possibile ruolo poli
tico di Di Pietro volto al rimesco-
lamento degli schieramenti: 
«Questo - dice - 6 I'aspetto piO 

paradossale della situazione, per-
ch6 le elezioni ci sono gia state e 
la geografia politica del paese si 
sta assestando. Stiamo ormai as-
similando il bipolarismo ed e 
questo il processo da consolida-
re». Lo stesso Lamberto Dini, che 
tanto contava ?u un pronuncia-
mento di Di Pietro prima le ele
zioni e che pure non nasconde di 
voler lavorare ad allargare il cen
tra, taglia corto: «Siamo la com-
ponente moderata della coalizio
ne dl centrosinistra alia quale in-
Jftftdkmp Hroawre. legatLAbbia- , 
mpiuri ruoloisignificativo da gio-
care in questo quadra polihco» E 
OttavianpitMAlkrcoichiosa; «Non 
c'e ostilita, ma fermezza». 

Non sono quindi nel centrosi
nistra gli spazi che Di Pietro vor-
rebbe avere, a darcredito al post-
fascista Mirko Tremaglia, per «es-
sere soggetto politico autonomo«. 
Ma neppure dall'altra parte, vale 
a dire nel Polo, si aprono sover-
chi varchi. Tremaglia lancia inva-
no i suoi appelli a Gianfranco Fi-
ni (a proposito, e slittato anche 
questo incontro pur slrombazza-
to: «Ci sara ma non prima della 
prossima settimana») perche dia 
«la sveglia" al Polo cosi da «far sa-
pere a Tonino che tipo di opposi-
zione sar4». E sopratfutto se Silvio 
Berlusconi lascia libera il campo. 
iNon pu6 essere il leader del Polo 
all'opposizione. Deve avere la 

sensibilita di mettersi da parte». 
Ne maggiore successo ha ottenu-
to il cognato dell'ex magistrate), 
Gabriele Cimadoro, nella Direzio
ne del Ccd, il partito in cui 6 stato 
eletto, nell'invocare quell'atto di 
rottura con Silvio Berlusconi («Per 
noi e una disgrazia») ritenuto 
propedeutico all'offerta della lea
dership a Di Pietro. 

E in assenza di spazi di mano
vra, se non quelli di un vagare so-
litano sul crinale degli schiera
menti (suggeritogli da Tremaglia 
maan„conttastQ can 1'essenza 
stessa <jel bipolarismo), Di Pietro 
potrebbe fare di neeessita virtu 
Lo.lstqssoulTreinaglia pare -rasse-
gnarsi, nel momenta in cui non 
esclude piu categoricamente che 
I'ex magistrate possa decidersi a 
sostenere il centrosinistra. E 
quando glielo si fa notare, I'espo-
nente di An allarga le braccia: «E 
vero, ma 6 anche vera che e una 
fas6 politica diversa rispetto a 
quelia di quindici giorni fa». Si 
consola solo con la convinzione 
che «il ministero dell'lnterno non 
glielo offriranno». Ma, come tra se 
e se, continua a farfugliare: "An
che se potrebbero offrirgli qual-
cos'altro... Se poi gli dicono che 
vogliono anche fare un'amnistia 
per i corrotti, allora Tonino con 
questi qua non ci andra mai». Di-
mentica un piccolo particolare: 
Di Pietro cosa ha da dire? QP.C. 

m ROMA Un fine setlimana di fuo-
co per i'Ulivo Incontri con il Polo, la 
Lega e Rifondazione Rapporto con 
Di Pietro. E poi lo scioglimento entro 
il nove maggio dei due nodi impor
tant! delle presidenze delle Camere. 
Infine le pnme decisioni sui ministri. 

Per ora L'Ulivo ha deciso la dele
gazione che si incontrera con gli altri 
protagonisti della vita politica. La 
guidera Walter Veltroni e avra al suo 
interno i rappresentanti di tutti i par-
titi delia coalizione. Ma il susseguirsi 
di impegni e decisioni che da oggi 
impegnano I'Ulivo motano attorno 
due grandi nodi: il ruolo di due pro
tagonisti important come Romano 
Prodi e Lamberto Dini. i due uomini 
politici hanno oggettivamente, come 
6 accaduto del resto anche durante 
la campagna elettorale , ruoli che 
potrebbero contrastare. 

Romano Prodi sara il premier del 
nuovo governo. Ma come? Owia-
mente il leader dell'Ulivo vuoie avere 
un ruolo che sia il piu possibile auto-
nomo e sganciato dai partiti della 
coalizione. Owiamente vuoie evitare 
che nella formazione del governo ci 
siano forme di condizionamento alia 
sua premier ship. E non 6 un obietti-
vo facile. Una delle difficolta 6 rap-
presentata sicuramente da Lamberto 
Dini e e dalla sua intenzione di en-
trare a pieno titolo nell'agone politi
co, e di avere un ruolo particolare ed 
importante nel nuovo governo. ,Se 
P,'JW .fcnfasse vicspj^er^ed e 
una.proRpsta che.ilipresideflte del 
Conslglio dvrebbe avunzato - Prodi 
potret^e, avere quajclle p/ot$lenia. 
La stessa cosa nel caso - p'jii vo(te 
ventilate in questi giomi - della for
mazione di una sorta di consiglio di 
gabinetto che affianchereDbe il iavo-
ro del premier. Si tratterebbe di un 
organismo del quale farebbero parte 
alcuni nomi di punta del nuovo go
verno. II ministro degli Intemi (il no-
me di Napolitano nmane il piD ac-
creditato), il ministro degli Esteri ( 
Lamberto Dini) e naturamente i rap
presentanti dei dicasteri economici, 

Per evitare condizionamenti e 
pressioni ll futuro premier cerca di 
esercitare il pid possibile il suo ruolo 
di leader di una coalizione. Fa iape-
re che per la nomina dei ministri ver-
ra applicato 1'articolo 92 della Costi-
tuzione. Punta sulla carta di Di Pie
tro. Un coinvoigimento dell'ex magi
strate nel futuro governo porterebbe 

a Prodi un consenso che andrebbe 
oltre quello dei partiti della coalizio
ne. E io potrebbe garantire da even
tual ingerenze Per questo il leader 
dell'Ulivo incontrera I'ex magistrate 
di Mani pulite Per questo ha avuto 
con iui numerosi colloqui telefonici 
E non si esclude da qui a qualche 
giorno si chiarisca i'incarico che Pro
di intende affidargii. 

Intanto rimane ancora insoluto il 
probiema del ruolo deli'attuaie pie
sidente del Consiglio? Che cosa fara 
Lamberto Dim? Dalla risposta a que-
sta domanda dipende molto dello 
scacchiere politico del dopo elezio
ni Nonch£ degli equilibri interni alia 
coalizione.Una cosa & sicura: il pre-
sidente dei Consiglio vuoie avere un 
ruolo politico di primo piano. Lo ha 
fatto capire in tutti i modi. Teme che 
il ministero degli Esteri non possa 
bastare E per questo non ha ancora 
detto di st ad un incarico che in un 
primo momenta sembrava certo. 
Cerca di costruire aileanze. Ancora 
ieri ha mandate due messaggi molto 
chian. «Senza il nostro significative 
apporto - ha detto - la coalizione di 
centra sinistra non avrebbe vinto le 
elezioni politiche del 2] apnle. Ab-
biamo saputo ben rappresentare i 
valori dell'eletlorato moderate spo-
stando una consistente quantita di 
voti dal centra destra». E ancora: Rin-
novamento italiano - ha detto Dini -
rimane legato al centra sinistra e > 
ha un ruolo significative da giqeare 
nflfflupjjjj} politico ftalisflo^y',,' 

t Lamberto 01111,11011,̂ 40,0,0114 
Wir^iJ '^a di costMiflW11™ 
un centra importante di cui essere il 
punto forte, len ha mcontrato Gerar-
dp Bianco chjedendo ai Popolari un 
patto di intesa. Mentre uno dei suoi 
ministri, Augusto Fantozzi ha confer-
mato ; il nostro obiettivo e costru|re 
un grande centra all'intemo dell'Uli
vo. Dini leader del centra, Dini vice-
premier. Dini comunque che non 
accetta- niente di meno di un ruolo 
da primo attore nella futura politica. 
Quando questo sari deciso il quadra 
si chiarira. Le caselle dei ministeri si 
riempiranno non certo automatica-
hiente, ma con maggiore facilita 

Intanto da domani cominciano gli 
incontri. Prodi incontrera Bertinotti. E 
poi 'le riunioni con il Polo, Nella 
prossima settimana ci sara chiarezza 
almeno sulla presidenza delle due 
Camere. 

La sinistra e TUlivo, due strade possibili 
• ROMA, Cosa diventera I'Ulivo? 
Stesso giorno. stessa domanda, ri-
sposle diverse, Parlano Veltroni e 
D'Alema, intervlstati da Stampa e 
Uniti di mercoled! scorso. Per 
Massimo D'Alema I'Ulivo 6 un'al-
leanza strategica di medio-lungo 
periodo, composta di pid soggetti 
che sarebbe sbagliato ridurre a 
unila, La sua forza d nella plurality 
Interna. «Vedo nel bipolarismo ita
liano • ha detto il segretarto del 
Pds - Una distinzione di piani. da 
un lato I grandi partiti popolari e 
dall'altra le coalizioni, che a loro 
volla sono soggetti politick Per il 
Pds che si awia al congresso, D'A
lema immaglna una formazione 
politica di sinistra «saldamente an-
corata nel soclallsmo europeo e in 
grado di raccogllere ie diverse fa-
miglie della sinistra italiana». 

Waller Veltroni, di cui si cono-
sce la propensione per un'ipotesi 
di partito piu simile al modelio de-
mocratico amerlcano, Insiste inve
ce nel rlcordare che I'Ulivo ha pre
sa nel maggioritario mezzo nnlio-
ne dl voti in piu. Cloe cite e pal 
forte della somma delle sue rom-
ponenli. I risullati delle elezioni, 
insomma. confemierebbero una 
sun posizione ben nola e «un po' 
oteroclossa», che punta a raftotzare 
I'Ulivo come soggetto politico. 

II paese che si 6 guadagnato 
I'nllernanza si sveglia dentro un 
paosaggio politico mutato, Ma per 

A N N * MARIA 

arrivare al bipolarismo complete 
occone un altro sforzo. E se 6 au-
gurabile che il centro-destra utilizzi 
i prossimi cinque anni per diventa
re «una destra normale», metabo-
lizzando residui post-fascisti e am-
bizioni plebiscitarie, dal cappello 
del centro-smistra dovrebbe uscire 
qualcosa di piu solido di un fortu
nate cartello elettorale. Ma con 
quale ricetta. cucina continentale 
o d'Oltreoceano? Le scuole di pen-
siero sono diverse e non da oggi 

Da Berlmo dove lo portano i 
, loi studi di scienziato della politi
ca, Gian Enrico Rusconi dice che 
c'6 ben poco da scegliere: «ll mo-
dello socialdemocratico e un'oc-
casione perduta degli anni Otlan-
ta, ormai anche in Germarua il 
processo di amencanizzazione 
Sella politica 6 in fase avanzata. la 
socialdemicrazia tedesca si e pro-
fondamente modificata anche nel
la slmltura dl classe, e oggi la poli
tica si organizza attorno ai leader 
e al rapporto con i media. Non 
nelle assemblee di partite 

i tempi di questa trasformazione 
della politica in senso amencano 
potrebbero essere anche molto 
lunghl. ma andnre In quelia dire
zione e inevitabilo. inutile pianger-
cl su A chi teme la personalizza-
zione della politica, e bene ncoi-
dare che se i media creano 1 lea-

aUADAONI 
der li bmciano anche in fretta e in 
modo estremamente violento. Per
che sono piU forti dei loro gestori. I 
leader che ci appaiono piO poten-
ti, in realta sono pifl fragili di pri
ma e sottoposti a un grado di 
esposizione totale Basta pensare 
al fatto che non possono star zitti 
senza sparire, il che comporta un 
logoramento pazzesco del lin-
guaggio della political 

AH'Ulivo, il professor Rusconi 
sconsiglia di stabilizzarsi in una 
coniederazione, troppo esposta al-1 

la conflittualita interna e alia con-
fusione. E , semmai, pensa si deb-
ba applicare nella ricerca di mo-
dalita di contralto democratico del 
processo di amencanizzazione or
mai meversibile. Come, attraverso 
la forma delle convenzioni che l'l-
lalia ancora non conosce e che 
dovrebbe consentire la selezione 
del personale politico? «Ci trovere-
mo davanti _ osserva Rusconi _ al
ia neeessita di moltiplicare la sele
zione di leader da esporre ai me
dia Bisogna essere molto bravi per 
resistere a lungo. Chi rimpiange i 
milici Togllatti e De Gasperi non si 
lende conto: oggi bisogna avere la 
.stessa capacita di convincere e la 
stessa freddezza e lungimiranza 
nella decisione. in piCi occorre sa-
per lesistere a un logoramento 
senza mediazioni. II che significa 

Rusconi 
«L'americanizzazione 
e inevitable. 
Anche per le nostre 
socialdemocrazie» 
diventare molto, ma molto piu 
bravi di loro». 

II professor Paolo Sylos Labini, 
che se potesse nslamperebbe su-
bito il programma di Bad Gode-
sberg e lo distribuirebbe a tappeto, 
vorrebbe veder riscattata in Italia il 
destino infelice della socialdemo-
crazia legato alia fine prematura 
del partito d'azione, all'awentura 
saragattiana e poi al disastro di 
Craxi Per6 considera inutile una 

AsorRosa 
«Costruire il campo 
della sinistra 
serve anache 
alia coalizione» 
discussione sui modelli. "Una volta 
accettalo il punto di vista liberate, 
come base di partenza per tutti, 
destra e sinistra, quello che conta 
sono 1 contenuti. Per noi di sinistra 
(liberal-democratici, liberal-socia-
listi 0 liberal nell'accezione ameri-
cana) nel programma della social-
democrazia ci sono ancora molte 
cose da prendere Come i principi 
di partecipazione e corresponsabi-
lizzazione dei lavoratori alia ge-

stione delle imprese, Idea rilancia-
ta recentemente in America da 
Weitzmann e per qualche tempo 
rimasta sulla cresta dell'onda an
che ll». AH'Ulivo Sylos Labini consi-
glia di lasciar perdere le scatole 
vuote. «La sostanza 4 nel processo 
di incivilimento del paese attraver
so l'economia» , aggiunge ii pro-
fessore che da buon economista 
vorrebbe veder «smontare il furore 
secessionista del nord con I'inno-
vazione, offrendo alle piccole im
prese della Padania e del Trivene-
to un sistema di infrastrutture e di 
laboratori di ricerca che ne raffor-
zino le possibilita di sviluppo libe-
randole dalle maglie della buro-
crazia». 

Per Alberto Asor Rosa, tenace 
sostenitore del conflitto sociale, 
I'impostazione di questa discusso-
ne e molto importante Perche ne 
possono scaturire strategie assai 
diverse e modi di ragionare diver
gent! sui rapporti a sinistra e sul-
I insieme dello scacchiere politico. 
•Un grande partito socialdemocra
tico - dice - non pu6 non inventar-
si, in primo luogo, una politica per 
la sinistra. In base alia quale allar
gare 11 discorso all'Ulivo Partendo 
dalla coalizione come nucleo di 
un possibile partito democratico, 
invece, si considera in qualche 
modo superato II probiema storico 
della sinistra e si guarda verso il 
centro» 

Asor Rosa ntiene che il successo 
dell'Ulivo dipenda in gran parte 
dalla artlcolazione delle sue parti, 
'Personalmente sono convinto _ 
conclude _ che rafforzaie il com-
po della sinistra sia indispensabile 
a costruire uno schieramente piD 
grande. Non credo che questo 
passaggio possa essere evitato« 

Una logica analoga , ma com-
pletamente rovesciata negli esiti, 
fa da sfondo al punto di vista dello 
storico cattolico Pietro Scoppola. 
•II modello socialdemocratico oggi 
non 4 piO applicable, se si crede 
nel futuro dell'Ulivo - sostiene - La 
formula stessa evoca qualcosa di 
molto precise Un sistema blpola-
re, dove la socialdemocrazia si 
presenta come alternative ai partiti 
conservatori. E questo non pu6 
che scardinare la coalizione che 
ha appena vinto. lo mi acconten-
terei di quello che ha delta Prodi 
la sera delle elezioni La vittoria 
dell'Ulivo, in questo paese, ha ri-
solto due grandi question! stori-
che. La questione cattolica, con la 
fine dell'unita politica dei cattolici, 
E quelia comunista, portando al 
governo gli eredi del Pci. Perci6 la-
sciamo le cose come stanno e affi-
diamole alia curtosita della gente 
con stoiie 6 culture diverse, che si 
e incontrata e scoperta nel cornita-
ti Prodi. II futuro dell'Ulivo e It, alle 
base, Facoiamolo crescere senza 
spezzare questi process!*. 


