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Farmlndustria: 
Turco,nienteveti 

* \ * % i ' i ' " - / \ - -

In una nota la Faimindustria rileva die le 
affermazioni atribuite a un rappresentante di 
un'azienda farmaceutica americana (Kim 
Slaboszewicz, die sul Coirlere delta Sera di ieri ha 

avnzato riserve sulla possibile nomina dl Uvla Turco al ministero della Sanita, 
poiche secondo lui la politica socialc die attuerebbe danneggerebbe 
I'industria farmaceutica) «non coinvolgono la Farmlndustria stessa in alcun 
modo, ne nel metodo, ne nei contenuti». Nella stessa nota si afferma die la 
Farmlndustria valutera gevemo e ministri solo dagli atti che compiranno al 
governo del paese. 

Ora si delinea Tesecutivo 
Dini: «Gli Esteri? Mi piace 
E Scalfaro ricorda che l'ultima parola e sua 

> 

«Se mi verra dato l'incarico...». Prodi ha messo le mani 
avanti nell'annunciare la disponibilita di Di Pietro all'ipote-
si del ministero dei Lavori pubblici. Ma Scalfaro non ha ri-
nunciato a una battuta agrodolce: «Non ho il potere di limi-
tare i desideri del singoli cittadini». Molte caselle si stanno 
riempendo. Compresa quella del ministero degli Esteri: a 
Dini «piace». Ma il mosaico del govemo e anche politico. E 
persino Prodi scopre la «contraddizione» della visibility... 

M M I I A U 
• ROMA. Disponibilita o deside-
rio? Una battuta del presidente della 
Repubblica ha in qualche modo raf-
freddato 1'ottimismo sulla composi-
zione del mosaico del governo diffu-
sosl appena Romano Prodi S riuscito 
a definire la colloeazione del tassello 
di Antonio Di Pietro. Ai giomalistl 
che gli chiedevano se considerasse 
un (contribute positivos il possibile 
Impegno di govemo dell'ex magi
strate di Man! pulite, Oscar Luigi 
Scalfaro ha offerto una rlsposta agro
dolce; «Tfa i poteri che ha il capo 
della Stato non vi e quelle di limltare 
I desideri che i cittadini possono nu-
trire dentro di s&. 6 nlente di pld del
ta sotlolineatura colorita deile pro
cedure fissate dalla Costituzione. A 
ctil, .del resto, lo stesso Prodi si 6 ri-
chiamato nell'atwunciare l'«ipotesi», 
consapevole che «le pierogalive del 
presidente della Repubblica non 
possono essere sorpassate«. Ma non 
e neppure niente di meno, giacche 
quel che I'artlcolo 92 della carta co-
stltuzlonale sancisce, vale a dire che 
•il presidente della Repubblica no
mina II presidente del Consiglio e, su 
proposta di questo, i ministri*, non si 
rlduce a una mera formalita. Vera e 
che II nuovo sistema elettorale mag-
giorilario ha semplificata i meccani-
smi della scelta, ma e anche vera 
che si sovrappone a un sistema poli
tico e istituzionate ancora in transi-
zione, E di questo delicato equilibrio 
tra vecchlo e nuovo il Quirinale fi ga-

CASCILLA 
rante. Una guarentigia che va ad ag-
giungersi a quella dkui Prodi sente 
la responsabilita: non solo quella di 
Di Pietro, ma tante «caselle» del go
vemo possibile «sono piene». E con
tinued a comporre il mosaico «ob-
bedendo all'art. 92 che, pur nel ri-
spetto owio dei problemi politici, da 
al candidato presidente del Consi
glio non solo il diritto ma lo obbliga a 
scegliere con autonomia i suoi mini-
stri». Anche perchfi, poi, 1'indipen-
denza che Prodi rivendica nei con
front dei partiti dovra passare al va-
glio del presidente della Repubblica 
che ha il compito di consegnare il 
nuovo govemo al voto di fiducia in 
Parlamento. E se questa volta non 
c'e piu il problems della maggioran-
za mutilata, com'era quella di Silvio 
Berlusconi.aLSenato.due anni fa, re-
sta pero apeita I'lnedita questione 
del rarjporto con Rifondazione co-
munista.'fche dell'esecutivo non lara 
parte, ma non per questo rinuncia a 
dire la propria. E Fausto Bertinotti ha 
detto chiaramente che I'ingresso di 
Di Pietro non gli piace, perchfi «ac-
cenlua pericolosamente un governo 
che parte giS con un sovraccanco 
centrista«, di cui chiede un «bilancia-
mento» con «l'immissione di forti 
personalia di sinistra*. 

C'&, inoltre, da tener conto che di 
una coalizione di govemo si tratla, 
formata da forze che tengono alia 
propria identita. Un litnite, se si vuo-
le. Che tocca lo slesso leader dell'U-

livo, come si e- visto ieri all'assem-
blea dei <Comitati per I'ltalia che vo-
gliamo». Se Prodi non ha asseconda-
to, non e pero riuscito a sottrarsi del 
tutto alia pressione perche gli eletti 
di quei Comitati di base si costitui-
scano in gruppo parlamentare pro-
prio, Calandosi cosl nella stessa 
«contraddizione» denunciata: che, 
cioe, <prevalga la vecchia consuetu-
dine dei partiti mentre il bipolarismo 
dovrebbe pOrtare al superamento di 
una certa logica». E possibile che ri-
servandosi «la scelta se fare 0 no il 
gruppo dell'Ulivo, anche se picco
lo", e presentandola come «strumen-
tale ail'obbiettivo del rafforzamento 
della coalizione che non e la sempli-
ce somma dei vari partiti", il leader 
della coalizione abbia voluto far pe-
sare il "di piu» tanto sul piano della 
formazione del govemo quanto su 
quello del coordinamento parla
mentare della maggioranza. Ma 
pu6, paradossalmente, anche pro-
vocare una spinta opposta Tra i po-
polari, per cominciare, che a Prodi 
hanno rimesso la propria leadership 
elettorale. Nicola Mancino non na-
sconde il proprio disagio: «Tra I'illu-
sione di Prodi di avere gia un nuovo 
soggetto politico unificante e quella 
di Dini di fare un grande centro pez-
zo su pezzo, corre lo spazio reale del 
ntofrio alia politick Che: non pud 
non avere visibility, se non si vuole 
penalizzare proprio noi che abbia-
mo un bisogno disparate di colmare 
lo squilibrio tra il 6,8% elettorale e la 
vaslila deile radici ideali e cultural! 
proprio per rafforzare I'impianto del
l'Ulivo. Altrimenti che faccjamo: ci 
accontentiamo di sentire che Scalfa
ro 6 un cattolico e Prodi pure?». 

C'e, poi, Rinnovamento italiano, e 
proprio ora che Lamberto Dini sem-
bra sciogliere il nodo deile sue prefe-
renze a favore del ministero degli 
Esteri: «Mi piace», ha detto ieri a Vi-
sby: «I1 mondo di oggi 6 tale che cre
do sla un bene che i nostri ministri 
degli Esteri, come del resto ha detto 

anche il cancelliere Kohl, abbiano 
una buona conoscenza dell'econo-
mia e della finanza* (e gia ha dato 
un'indicazione programmatica con 
una battuta sui «prestiti della Sace», 
tanto discussi, per lacopertura del ri-
schio politico deile imprese italiane 
all'estero). II che non significa che il 
presidente del Consiglio uscente ab
bia gia nnunciato a marcare il «valo-
re aggiunto» del suo «autonomo» ap-
porto politico con una vice presiden-

za. E c'e ancora da tener conto del-
1'esigenza di riconoscibilit£ dei verdi. 
probabilmente con Edo Ronchi al-
i'Ambiente, e dei cristiano sociali, 
che candidano Luciano Guerzoni al
ia Famiglia 

Anomala, in questocontesto, pud 
suonare la nota di Botteghe oscure 
che definisce «destituito di ogni fon-
damentoi un virgolettato che // Fo-
glio, voglioso di accreditare un Pds 
che fa e disfa, attnbuisce a Massi
mo D'Alema. Questo: «Ma Giorgio 
Napolitano al ministero degli Inter-
ni e una scelta non soggetta a 
cambiamenti ne a ripensamenti» 
Che faiil-paio con I'ih'discrezione 
di una telefonata a Cc^are Sah i in 
cui . il j se^rgtario pidiessino gli 
avrebbVdetto'che, viceversa, il suo 
nome non sarebbe piu «spendibi-
le» per il ministero della Giustizia. 
Ma tante. A ricomporre il quadra 
prowede il rilievo di Luigi Berlin-
guer sulla natura stessa del gover
no: «Si tratta di un organo collegia-
le la cui necessaria sintesi di indi-
rizzo politico e aflidata al presi
dente del Consiglio. Non possono, 
dunque, esistere fazioni diverse. 
Questo impone il rispetto della Co
stituzione e deile tradizioni politi-
che di tutti i paesi cfvili e democra-
tici». 

Z& iL'l ̂ ;Jy iw ; La lunga riflessione di Di Pietro su trasparenza e efficienza degli appalti 

Estate '92, un «peone» gela gli industriali 
, l ioiiBo 

• ROMA, Dice Antonio Di Pietro 
nella lettera a Prodi che il suo impe
gno alia guida del Uvori pubblici 
non sarS altroche «la naturalecon-
linuazlone di quanto fattocon Mani 
pulite». In un primo tempo, aggiun-
ge, si e trattato di scoprire il marcio 
nel rapporti tra politica e affari, ora 
di mettere le basi per rilanciare in 
modo trasparente appalti e investi-
menti. Affermazioni, non c'6 dub-
bio, molto Impegnative e subito ac-
colte, a destra, da commenti scelii-
ci quando non apertamente sarca-
stici, Ma si iratta solo di parole di 
circostanza, pronunciatepergiusti-
ficare l'assunzione di un incarico 
ministerlale? O c'e invece un solido 
fondamento in quanto promette Di 
Pietro, il rlchiamo ad un atteggia-
mento e ad un' azione da lungo 
lempocoerenli? 

Un paio di anni fa, era il 3 settem-
bre del 1994, I'uomo simbolo di 
Tangentopoli, allora ancora magi
strate in plena altivita, scatend un 
autentico putiferio proponendo un 
piano per restituire efficienza e tra
sparenza al sistema deile commes-
se pubbllche. Per lllustrare II suo 
programma Di Pietro scelse la pla-
lea di politici e imprendlton che pe-
rlodlcamente si riunisce a Cernob-
bio sul lago di Como. Non sta a noi 
(are le leggl, dlsse allora il giudice, 
ma perche non potremmo almeno 
«dare indicazioni da cui il legislate-
re Iragga linfa per il suo lavoro»? II 
parallelo che proponeva a tutte le 
componenti sociali che in un modo 
0 nell'altro, nel bene e nel male, 
erano state travolte dal ciclone del-

OARDUMI 
le inchieste giudiziarie era partico-
larmente suggestivo «Quando si e 
fatta la lotta al terrorismo - sostene-
va Di Pietro - si e chiesto un contri
bute a chi era direttamente impe-
gnato su questo fronte, perche non 
si dovrebbe segulre quell'esem-
pio?». 

Per dare sostanza al suo ragiona-
mento Di Pietro a Cernobbio tird 
fuori dalla borsa un famoso proget-
to in 14 punti, subito ribattezzato 
•piano per use ire da Tangentopoli* 
Mossa poco fortunata. Nonostante i 
lusinghieri commenti espressi da 
molti autorevoli esponenti del 
mondo imprenditoriale, parti subi
to una raffica di accuse dai setton 
piu oltranzisti degli ambienti gover-
nativi. Berlusconi sedeva ancora 
abbastanza saldamente a palazzo 
Chigl e i suoi portavoce giudicaro-
no empia l'idea stessa che a impic-
ciarsi di eventual! soluziom legisla
tive al problema della corruzione 
fosse proprio lui. 1'inquisitore nu-
mero uno. Risultato, I'iniziativa fini 
per non avere alcun seguilo 

Ma.resta il fatto che gia due anni 
la, e a'dispetto di qualche errore tat-
tico che allora pud essere state 
compiuto, in cima ai pensien del 
magistrate milanese stava mfisso il 
problema di come affrontare le 
conseguenze che le inchieste sulla 
corruzione avevano scaricato sul 
corpo deU'economia italiana. Tra
sparenza si, diceva, e stato sacro-
santo scoperchiare il marcio che 
covava sotto i manti del potere, ma 
come rimetlere in moto la macchi-
na degli investimenti pubblici? Dis-

1950 - Di Pietro nasce il 2 ottobre a Montenero di Bisaccia 
1969 - Dopo una fugace comparsa in semmano a Termoli e gli studi Fer-

mo, si diploma perito elettronico a Roma e va in Germania, dove fa 
vita di emigrate fra catena di montaggio e segheria. 

1973 - Torna in Italia, sposa Isabella Ferrara, nasce il figlio Cristiano, che 
oggi la il poliziotto. 

1979 - Si laurea in giurisprudenza e ottiene il suo primo impiego di se-
gretario comunale nel Comasco. Entra in Polizia e diviene Commisa-
rio. 

1981 - Vince il concorso per entrare in Magistratura ed e assegnato, co
me uditore, alia procura di Bergamo 

1984 - Dopo la separazione dalla moglie e I'incontro con Susanna Maz-
zoleni, che ha sposato un anno prima e gli ha dato altn due figli, si 
trasfensce alia Procura di Milano. 

1992 - lndagini su Tangentopoli, arresto di Mario Chiesa: Di Pietro si af
ferma come I'amma del pool «Mani Pulite» 

1994 - II 6 dicembre, alia fine del processo Enimont, Di Pietro si toglie la 
toga e si dimette dalla magistratura 

1996 - 6 I'anno deile polemiche e del protagonismo politico dell'ex pm. 
Affronta i process! contra di lui a Brescia Infittisce 1 contatti con i par
titi di destra e con 1'Ulivo. Alia fine sceglie di stare nel governo con 
Prodi 

se allora Di Pietro, richiamando al-
cune sue precedenti posizioni 
«Ora mi rendo conto che la traspa
renza non basta, che una traspa
renza senza efficienza non porta al
ia democrazia". 

La riflessione per cosl dire «politi-
ca» del giudice Di Pietro non era in-
fatti nata in quel torno di tempo, ve-
niva da piu lontano, da molto pri
ma dei discorsi di Cernobbio. A 
Santa Margherita Ligure, oltre due 
anni prima, era il 5 giugno del 1992, 
se ne era avuto un prologo signifi
cative. Le inchieste della Procura di 
Milano erano decollate solo alcuni 
mesi prima e per quanto gia famo
so Di Pietro non era ancora diventa-
10 I'eroe popolare degli anni suc
cessive Al raduno dei giovani indu

striali della cittadina rivierasca si 
presentava anzi in panni voluta-
mente dimessi: «Sono un piccolo 
peones della giustizia - dichiarava -
assurto improwisamente e ingiu-
stamente agli onori della cronaca». 
E pero, peones 0 no, si era scritto 
un discorsetto che avrebbe lasciato 
letteralmente allibiti i tanti titolati 
esponenti dell'industria e della fi-
nanza che lo avevano invitato. 

•L'impresa deve rispettare le li-
bere regole della domanda e del-
1'offerta - disse Di Pietro alia tribuna 
- deve poter accedere al mercato 
deile commesse solo in ragione 
della propria imprenditorlalita In
vece purtroppo non sempre e cosi. 
A volte mfatti altre sono le regole 
che governano la gestione degli ap-

llieglugno 
a Palermo 
si vota anche 
per la Provlncla 
Nella provinciadi Palermo gli 
elettori avranno il 16 giugno una 
scbeda in piu per I'elezlone del 
presidente della Provinda. Si vota 
in antidpo in segutto alle dlmissioni 
dell'awocato Francesco Musotto 
(Forza Italia) die era stato eletto con 
quasi trecentmllavoti, provocate da 
unalhchlerta giudbiarianella^uale 
e I mputato per appogglo esterno a 
Cosa Nostra. Neirgiivo, come 

> prbbibilecondldatoslfallhomedl 
AlessandroCarilli, preside della 
facottadiScienzepolHklie 
dell'Universitapalemiltana.Nel 
Polo I nomi piu rkorrenti sono 
quelli di Ciancarlo Nanenti, 
manager delta sanKi, e di Narcdlo 
Marcatak), presidente dell'IsrJtuto 
autonomo delta Case popotari a 
Palermo. Mmenti, commissario 
straordinario dopo I'ancsto e le 
dimlssionfdiMusotto,siegia 
dimessodall'lncarico in vista di una 
sua probabile candidatura per la 
presidenta delta Provinda. 

Giorgio Bogi 

«Non capisco 
le polemiche 
sulla Rai» 
• ROMA «Non comprendo per
che si sia iniziata e perche venga 
portata avanti la polemicasuite di-
chiarazioni di Walter Veltroni al-
I'Independent». Giorgio Bogi, re-
latore nella Commissione spe-
ciale per la riforma del sistema 
radiotelevisivo nella scorsa legi
slature, non esita a ricordare che 
ci sono alcune scadenze da ri
spettare e che, comunque, il 
problema del nassetto radiotele
visivo e una deile urgenze cui 
non ci si pu6 sottrarre. «C'e un 
fatto obietlivo rappresentato dal
la sentenza della Corte Costitu-
zionale a cui dobbiamo corri-
spondere procedendo con velo-
cita, Abbiamo alle spalle il lavo-
ro della Commissione Napolita
no, lavoro fatto con largo accor-
do e tecnicamente molto appro-
fondito. Da qui possiarno e dob
biamo partire in questa 
legislature*'. Ed anche Giuseppe 
Giulietti, parlamentare dell'Ulivo 
invita la destra a smetterla con 
le polemiche ogni qualvolta vie-
ne espressa «una qualsiasi opi-
nione ragionevole sui futuri as-
setti del sistema deile comunica-
zioni». «lnvece di indignarsi -ag-
giunge Giulietti- il centrodestra si 
mostri disponibile a discutere 
subito le riforme del conflitto di 
interessi, deH'autorita di garan-
zia, dell'antitrust. In questo sen-
so la sentenza della Corte Costi-
tuzionale potrebbe essere di sli-
molo a trovare un'intesa a parti
re dalla nuova legge di riforma 
della Rai». 

E sul futuro della Rai intervie-
ne anche Giuseppe Morello, 
presidente a termine del Consi
glio di amministrazione dimis-
sionario, che ricorda il progetto 
per la riorganizzazione dell'a-
zienda presentato dal Cda alia 
Commissione Napolitano. «Man-
lenimentoi di due. relipgetwrali-
ste finanziarp da canone e pub-
' bfldiia,-i con una forte carattenz-
'zazione-deH'offemaM'tiiiisAvizio 
pubblico e una terza rete, senza 
pubblicia, che tra I'altro dovra 
prevedere una progressiva aper-
tura sui palinsesti di adeguati 
spazi dedicati al territorio». Una 
soluzione questa, secondo Mo
rello, «in linea con il ruolo cen
tralis che tutti i Paesi europei ri-
servano alle emittenti pubbli-
che». II presidente non ha man-
cato di sottolineare I'importanza 
di salvaguardare il patrimonio di 
professionalitA dell'azienda pub-
blica radiotelevisiva. 

palti. La forma viene sempre rispet-
tata. d la sostanza che viene svuota-
ta. I bandi di gara, ad esempio, ven-
gono regolarmente indetti, le pro
cedure vengono formalmente ri-
spettate. La commessa va al miglio-
re offerente. ma migliore rispetto a 
chi? Che senso ha, ad esempio, 
concedere solo quindici giorni di 
tempo nel periodo estivo per pre-
sentare l'offerta? Che senso hanno 
certe linee di sbarramento previste 
dalla legge per evitare I'ingresso a 
imprenditori reticenti, in realta con 
lo scopo occulta di limare il nume-
ro dei concorrenti e di portare il tut-
to alia figura del concorrente unico, 
magari nascosto dalla presenza di 
imprese amiche che al momenta 
opportuno si faranno da parte, per 
poi chiedere, in altre occasioni, il ri-
cambio del favore? E ancora che 
senso ha ricorrere al metodo della 
scheda segreta se poi il contenuto 
della scheda viene segnalato in an-
ticipo all'imprenditore amico?» E 
via di questo passo. 

Neanche allora, bisogna ricorda
re, il discorso del giudice fu corona
te da grande successo. Applausi 
tanti, certo, ma anche il piccato 
ammonimento a non fare di ogni 
erba un fascio A Cernobbio due 
anni dopo, come anche oggi, Di 
Pietro riconosce del resto che non 
basta demolire, bisogna anche sa-
per ricostruire. 11 fatto nuovo sta nel 
ruolo che sara chiamato ad assu-
mere. Diventando mmistro, qual
che possibility in piu di dare seguito 
alle sue riflessioni ora Di Pietro l'a-
vra. Che cosa ne uscira vedremo, 
ma di sicuio non si pud dire che a 
questo lavoro non si sia preparato. 

Prof.' llliiflloy: tftnwk 
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