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• I'ADOVA Partito democratico' 
No, perche I'assestamento bipolare 
«ancora non si 6 compiuto». Ma sba-
glia anche chi vuol chiudere la Quer
ela «in vecchi recipienti», e fame un 
partito socialdemocratico secondo 
tradizione. II congresso del Pds avra 
altn doveri: superare i «porti del No-
vecento», costruire «la sinistra del 
Duemila» II punto di partenza e la 
svolta della Bolognina. II modello 
umano e politico e Enrico Berlin
guer, col suo «coraggio» e i suoi 
«strappi» alia tradizione. 

Walter Veltroni dice questo e mol-
to altro da un palco padovano, in lar
go Pedrocchi, a dodici anni e acento 
melri da quella piazza della Frutta 
dove Enrico Berlinguer fu colpito 
dall'ictus che in pochi giomi I'avreb-
be ucciso. Un minuto davanti alia la-
pide che ricorda il segretario del Pci, 
una passeggiata nel mercatino men-
tre un sole a mattello liquefa i pre-
senti («la gente sutto il palco stra-
mazzera dal caldo», si preoccupa). 

Poi Veltroni parla e ammonisce la 
Lega («non tollereremo rotture della 
legalita costituzionale»), fa appello 
«non a Bossi ma alia gente del Nord 
Est», condanna le camicie verdi per 
«la concezione che rappresentano», 
e perche in democrazia «ognuno 
mette lacamicia, lacultura, I'identila 
chevuole». 

Ma soprattutto, Veltroni si presen-
ta come I'uomo di cerniera tra la si
nistra e 11 govemo, fra la Querela e la 
coalizione. Non e esplicita una pole-
mica con D'Alema, mai citato, peral-
tro, nel discorso in piazza. Ma c'e, in 
ire quarti d'ora di perorazione, un 
pressante invito alia Quercia perche 
conslderl I'Ulivo una ricchezza con 
la quale equilibratamente vivere, 
non un anlagonista da abbattere. 
«L'omicidio dell'Ulivo sarebbe il sui-
cidio del Pds», ripete Veltroni. 

Ruoli e differente osservatorio pe-
sano. II numero due del govemo ri-
lancla lo splrito della Bolognina, 
concepllo come la ricerca non solo 
di nuove alleanze politiche ma di piu 
prolondi intrecci cultural! e sociali 
della sinistra, disponibilita a conta-
minarsi con mondi diversi da quelli 
della sua tradizione. «il partito - dice 
spesso citando Berlinguer - e uno 
strumento, non pu6 diventare un fe-
tlccio», 

Non e un'accusa, ma e certamen-
le la segnalazione di un rischio L'al-
tro nschio, dice, e che appunto il Pds 
si «acconlenti» dell'approdo social-
UemocraUCQ, Non va bene, sosliene 
Veltroni, perche gia oggi Ja Quercia 
e «piu di questo", ma anche perche il 
modello socialdemocratico <e sotto-
posto a profonda revisione» dai suoi 
stessi prolagomsti. Semmai, assicu-
ra, e I'Ulivo stesso ormai «un model-
lo» per altre sinlstre reduri da sconfit-
(e In altri - per esempio Spagna, Ger-
maniaeFrancia. 

II Pds, sostiene Veltroni, deve «es-
sere orgoglioso» d'aver partecipato 
di quel piu ampio «crogiuolo» che in 
Italia ha messo insieme «le culture 
tradizionali del movimento operaio 
ma anche la cultura dei diritti, quella 
ambientalista, la cultura liberate, la 
sensibility sociale diffusa di certo 
cattolicesimo democratico". Ma su 
questa capacita di dialogo Veltroni 
stesso sembra escludere sorprese, 
all'interno del Pds. II numero due di 
Prodi esclude duelli congressuali di 
tlpo strategico o assi con Occhetto 
(citato due volte nel discorso) «Chi 
dice queslo mi fa torto - spiegava ieri 
mattina - io sono un navigator? soli-
tario. La verita e che la mia imposta-
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non fara un partito» 

Walter Veltroni durante la commemorazionedlBerlingueraPadova 

I I I Pds e Ulivo» 
Veltroni: ma la socialdemocrazia non basta 
A Padova per un ricordo di Enrico Berlinguer, Walter Vel
troni parla del «coraggio» e delle «innovazioni» del segreta
rio del Pci indicandolo come un modello politico per il Pds. 
Veltroni dice no al partito democratico («il bipolarismo e 
incompiuton) ma anche a una Quercia che si confini nella 
«socialdemocrazia». C'e da costruire - affemia - la sinistra 
del Duemila, ed esorta a vivere I'Ulivo come una «ricchez-
za»: «Se lo uccidiamo, e anche il nostro suicidio*. 

DAL NOSTRO INVIATO 

VITTOIIIO RAOONE 
zione e Tunica che tiene insieme tut-
to». Sottinteso: le ragioni del partito e 
quelle dell'alleanza 

L'«impostazione» di Veltroni riper-
corre tappe e strappi della vicenda 
politica di Enrico Berlinguer, ma in 
controluce, e a ogni passo, racconta 
anche le speranze, le convinzioni 
(in vari casi le differenze) all'interno 
del gruppo dirigente che dopo la 
svolta ha condotto I'ex Pci, attraver-
so la sconfitta del '94, alia vittoria del 
centrosinistra. II Berlinguer "corag-
gioso e innovatore", quello che «nel-
I'aula gelida del Cremlino sfidava il 
Gotha del comunismo mondiale di-
cendo che la democrazia e un valo-
re universale", quello che prefenva 
«l'ombrello Nato al patto di Varsa-
via», o quello che disse in tv che si 

era esaurita la spinta propulsiva dei 
paesi dell'esb, diventa 1'antesignano 
d 'una capacita di sfida e di anticipa-
zione dei tempi che ii gruppo din-
gente della svolta.secondo Veltroni, 
sepperaccogliere. 

•II Pci finlil 7 giugno del 1984-di
ce - Berlinguer lo aveva condotto al 
punto piu alto di discontinuity con la 
tradizione. Lasciava a ciascuno di 
noi il compito di innovare, prosegui-
re», sfidando «la solitudine» che spes
so attende chi dice cose controcor-
rente». Cose che spesso poi «si nvela-
nogiuste»col tempo «Chediavolodi 
sinistra e mfatti - dice Veltroni - quel
la che non abbia il coraggio di cam
biare se stessa, di essere costanle-
mente in tensione in relazione ai 
mutamenti del suo tempo?". 

La svolta dell'89, afferma, fu «una 
grande prova democratica» («e la vi
ta democratica e il sale dell'esisten-
za d'un partito"), che doveva «rom-
pere lo schema della democrazia 
bloccatai) e «affermare una idea nuo-
va della politica". 

A Occhetto Veltroni nvendica il 
merito di aver portalo "il peso princi
pals" di quelle decisioni A Occhetto 
attubuisce anche - «per amor di sto-
naw - il tentativo, gia nelle elezioni del 
'94, di accordarsi con Martinazzoh 
(«ma per le forze di centra le condi-
zioni non erano mature, la sinistra si 
trov6 ad affrontare da sola quella 
battagliaelaperse») 

E dallo spinto della svolta che se
condo Veltroni bisogna npartire, da 
un'idea non asfittica dei rapporti fra 
culture e mondi politici che non pos-
sono essere ndotti - dice «all'incon-
tro fra l'ex Pci e I'ex Dc». Da questa 
ispirazione, dopo ia sconfitta del '94, 
venne mfatti l'«inedito centrosinistra" 
proposto dall'ailora direttore dell'Un 
ita «Anche allora - lamenta Veltroni -
ci fu chi storse il naso, e disse che era 
meglio usare l'espressione sinistra-
centro Atteggiamenti sbagliati, mal-
celato antagonismo, spirito di auto-
sufficienza». Ma da Ii nacque I'Ulivo, 
e nacque come contenitore di idee 
diverse e nuove, non semplicemenle 

come giustapposizione di culture 
politiche esistenti» 

Cercando questa sintesi - sosliene 
ora Veltroni - e sbaglialo rifuglarsi 
nelle etichette e restringere i confini 
"Spesso Irovo molla piu sinistra e 
condivisione del disagio - confessa -, 
molla piu voglia di stare dalla pane 
degli ultimi, in certi cattolici demo
cratic! che in certasinistra salottiera» 
Ecco perche, nella sua idea origina-
na, I'Ulivo doveva essere un «cro-
giuolo nuovo, dove le diverse 'denti-
ta fossero visibili e riconoscibili, e in
sieme una ricchezza della coalizio
ne Non solo una somma» 

Quell'idea, owiamente, vale an-
cora. «Ci sono piu cose in cielo e in 
terra di quante non siano rappresen-
tate nel Ppi e nel Pds« insiste Veltroni: 
migliaia di ragazze e ragazzi che nel-
Tultima campagna elettorale veniva-
no da una scuola, da un ufficio, non 
da una forza politica. «Se diciamo lo-
ro di tomare da dove sono venuti tor-
neranno a scuole e uffici, uno spreco 
che non abbiamo il dintto di permet-
terci». Lui assicura che si opporra a 
un "dibattito strano, percertiversnn-
comprensibile" che tenta «di mettere 
in contrapposizione» I'Ulivo e i parti-
ti EalPdsrinnoval'ultimaesortazio-
ne «Non pud restare fermo o pensa-
re di essere giunto al capolmea". 

• ROMA Fa discutere I'invito nvolto a Giuliano Amato, dalle pagine del 
Comere della Sera, da Marco Minniti, coordinators dell'esecutivo Pds, ad 
«essere protagonista, assieme a noi. del processo fondativo di una nuova 
forza politica che unisca la sinistra di govemo». Ed anche la notizia che 
I'Ulivo, con il via libera di Prodi, si awia ad un'organizzazione piu strut-
turata non resta senza eco «Una proposta certamente condivisibile quel
la fatta ad Amato» dice Pietro Folena sottolineando come <>!'obbiettivo 
del nostro prossimo congresso non potra essere un ennesimo cambio di 
pelle del Pds Oggi siamo un partito della sinistra europea, espressione 
del socialismo democratico, nella cui base milita una grande quantita di 
persone che non adenvano al vecchio Pci. Questo e un nuovo partito il 
cui compito, adesso, e anche quello di costruire un processo comune tra 
questa sinistra e altre aree che stoncamente hanno fatto riferimento a 
culture molto diverse come quella sociahsta-laico riformista che oggi e 
sottorappresentata» 

II ministro Franco Bassanini, ricordando che «come mimstro non ho 
alciin titolo per commentare questa proposta» non rinuncia per6 ad ap-
poggiare I'iniziativacome militante e iscritto al Pds». E I'idea di una nuo
va casa comune «dove ognuno si senta a propno agio e non un ospite» 
piace anche ad Emanuele Macaluso, leader dell'area riformista del Pds. 
Un limite, secondo Macaluso, c'e nell'impostazione che «e ancora molto 
burocratica lo sono perche ii Pds si trasformi in un partito nuovo in mo-
do che ogni componente della vasta area laica, socialista e democratica 
sia rappresentata alia pari". Anche per un padre storico del partito socia
lista qual e Francesco De Martmo «il dialogo tra Pds e socialist! va indub-
biamente rilanciato ma bisogna studiare chiaramente i tempi e i modi. 
Gli inviti personali non sono comunque sufficient! per costruire quella 
casa comune di cui sono fautore da tempo». Plaude anche Giuliano Caz-
zola, ex sindacalista socialista per cui «e importante che il Pds rivolga a 
Giuliano Amato i'invito a divenire protagonista della formazione di un 
nuovo schieramento democratico". Mentre Lucio Colletti, neo deputato 
del Polo, defimsce le cose dette da Minniti «un'apertura inleressante che 

fa il paio con altri fermenti positivi" 
alcuni ex socialisti non mancano 
di vanzare una certa dose di per-
plessita. La metafora del trasloco 
piace a Giuseppe Tamburrano, 
presidente della Fondazione Pietro 
Nenni che dice "ben venga I'invito 
del Pds ma suggerisco a Giuliano 
Amato di organizzare la mobilia 
socialista piuttosto che fare da so-
prammobile in un nuovo partito 
della sinistra". E Ugo Intini, ex por-
tavoce di Bettino Craxi si sente di 
denunciare la campagna acquisti 
•del Pds per tentare di portare nel
la propria casa ex comunisti mobi-
li e soprammobili socialisti Ormai 
perd c'e una casa socialista in fase 
avanzata di ricostruzione che non 
e in vendita» L'allusione all'incon-
Iro fissato per il 6 luglio alia Fiera 
di Roma nel coisu del quale e pic 

vista la rinascita del Psi, modello 
Intini, e evidente. 

Non sembra preoccupare piu di 
tanto Gerardo Bianco la notizia 
che I'Ulivo polrebbe subire una 
trasformazione, peraltro necessa-
ria per consentire il suo radica-
mento sul temtorio «II partito de
mocratico non esiste* afferma ca-
tegonco Bianco e liquida cosi la 
questione riemersa in queste ore 
in seno all'Ulivo. La letlera di Ro
mano Prodi ai Comitati per I'ltalia 
che vogliamo va interpretata posi-
tivamente. «Si tratta -dice Bianco-
di una iniziativa rivolta ad intercet-
tare quelle spmte che vengono 
dalla societa e che a volte i partili 
non filtrano, oppure filtrano mate". 
Anche per il sindaco di Napoli 
«non bisogna dare nessuna inter-
pretazione forzata all'iniziativa di 
Prodi La cosa piu importanete -di
ce Bassolmo- sia per I'Ulivo che 
per il Pds e di pensare a governa-
re. Con grandissima serieta" 

Francesco Luna 
nuovo portavoce 
del Presidente 
del Conslgllo 

Francesco Luna sara, secondo 
quanta si e appreso, il nuovo 
portavoce del presidente del 
Consiglio, Romano 
Prodi. Sostituisce Silvio Sircana, 
sino a ieri «uomo immagine» del 
professore bolognese. 
Francesco Luna ha 29 anni ed e 
giomalista del «Giomo». E stato 
inviato di questo quotidiano in 
Somalia nel '93 per I'operazione 
"Restore hope» in cui era impegnato 
il contingente rtallano; ha seguito in 
Sicilia le inchieste sul delttU Falcone 
e Borsellino e i due processi 
PaccianiaFirenze. 
Negli urtimi tempi ha seguito la 
campagna elettorale dell'Ulivo per 
le elezioni del 21 aprile. 

«Serve un progetto per unire la sinistra italiana. Amato? Credo sia d'accordo» 

Ruffolo: «I1 socialismo europeo 
pero non si e fermato al passato» 

• ROMA E tomato il dibattito sul-
la costruzione in Italia di una nuova 
forza di sinistra che raccolga non 
solo la tradizione comunista, ma 
anche quella socialista. Giorgio 
Ruffolo ha proposto a D'Alema la 
convocazione di una sorta di Stati 
gcnerali. Ieri Walter Veltroni e inter-
venuto dicendo tultavia che la svol
ta del Pds non pub essere il sempli-
ce passaggio dalla tradizione co
munista a quella socialdemocrati-
ca. 

Onorevole Ruffolo, lei che viene 
dalla tradizione socialista cosa ne 
peiua dl questa dlagnosi? 

Quando Veltroni dice che uccidere 
I'Ulivo sarebbe un suicido non pos-
so che essere d'accordo. Quando 
dice che I'Ulivo non pud essere un 
partito, ma e una coalizione e dalla 
diversita delle sue componenti trae 
la sua ricchezza non posso che es-
ser d'accordo un'altra volta. Quan
do dice die il Pds deve aprirsi a 
qualche cosa di molto piu ampio 
non posso che essere d'accordo la 
lorza volla Quando pero dice che 

RAFFAELE 
dalla tradizione comunista non si 
pu6 cadere nella tradizione social-
democratica come se fosse un poz-
zo nero non sono d'accordo per-
•he non capisco che cosa vuol dire 

Perche «andare al di la» della social
democrazia e una di quelle formule 
estramemente seducenti e fumose 
nelle quail la sinistra ha coltivato 
per molto tempo il suo complesso 
di superiorita-inferiorila rispetto al-
le forze reale e concrete della sini
stra europea, pensando di essere 
diversa, ma senza avere mai la pre-
cisione e la concretezza di dire in 
che modo. l.a sinistra in Europa 
coincide propno con quelle forze 
socialdemocraliche che sono slate 
capaci di radunare diritti, tradizio-
ni, istanze, le piO diverse della sini
stra, dal liberalismo al socialismo 
cinstiano, persino alle frange della 
sinistra piu pura e dura Natural-
menle non si tratla di stare fermi ad 
una tradizione. E del reslo qual e il 
partito socialdemocratico che in 

CAPITANI 
Europa sta fenno? Guardiamo 
quello che sta fecendo Tony Blair 
Altro che nuovismo Stamuovendo 
un'intera maggioranza sociale sot-
10 le bandiere di quel grande parti
to socialdemocratico che e il parti
to laburista bntannico Quindi 
quando si dice che si deve andare 
oltre iogradirei sapere anche dove 

Detto questo, il Pds e la sinistra in 
Italia come possono riorganizzar-
si? 

11 problema che si pone immedia-
tamenle non solo al Pds, ma a tutte 
le forze di sinistra e quello di elimi-
nare lanomalia italiana, owero le 
divisioni all'interno della stessa si
nistra. E dawero anomalo die nel 
partito socialista europeo siano 
rappresenlati piu partiti q formazio-
ni della sinistra italiana E anomalo 
che atlomo al Pds gravitino forma-
zioni minori, rispettabili ma asso-
lutamente prive di capacita aggre
gative £ anomalo in altri termini 
che in Italia non si formi un grande 

partito di impronta socialista ed eu
ropea quail quelli che sono le forze 
di gran lunga maggion e determi-
nati della sinistra negli altri paesi. II 
problema nasce quando si passa 
dagli obiettivi che sono stati concla-
mati in modo molto chiaro anche 
dai massimi dingenti del Pds, alle 
forme attraverso le quali giungere a 
questo grande partito riformista. 

Comesipuorealizzare? 
Intanto non vedo come queslo pos-
sa essere realizzato passando attra
verso la formazione di una terza 
gamba laico-socialista dell'Ulivo. lo 
non vedo lerze gambe, ne vedo so
lo due. Anche perche se mai si rea-
lizzasse un partito del genere si ri-
darebbe fiato e spazio a quel duello 
che ha condannalo la sinistra italia
na a non governare mai in questi 
cinquant'anni. Questa non mi sem
bra una strada portatrice di futuro 
Ma una strada allrettanto sterile mi 
parrebbe, se fosse in qualche mo
do seguila, quella della metamorfo-
si, chiamata anche partogenesi del 
Pds Cioe un partito nuovo che na-

sca come pura e semplice trasfor
mazione simbolica del Pds con del
le cooptazioni mi pare mancare 
quel grande appuntamente storico 
che si puO realizzare soltanto se vi 
sara una convergenza reale di altre 
forze non di tradizione comunista, 
ma dl tradizione socialista, liberate, 
cristiano sociale, nel grande partito 
riformista 

Lei nei fatti che strada suggerisce? 
Che il Pds promuova la formazione 
di un gruppo guida composto da 
esponenti pidiessmi e di lutte le altn 
(radizioni della sinistra italiana che 
definisca un progetto politico e so
ciale e un progetto di struttura del 
nuovo partito che io non credo 
possa essere simih a quelli del parti
ti di massa tradizionali Io credo 
debba avere una sua strutlura fede-
rativa, non soltanto in senso geo-
grafico, ma anche in senso sociale-
appoggiare per esempio su una 
strutlura di mililanti che e necessa-
rio manteiirrr, ma anche su una 
struttura di soggetti collettivi, socia
li, cu'luralt, sindacali, cooperativi e 

Giorgio Ruffolo Lucky Star 

su una struttura di partito parla-
mentare 

Un'apertura al suo progetto e ve-
nuta da Marco Minniti, coordina
tors dell 'esecutivo del Pds. 

Mi sembra accolca nella parte so-
slanziale .1 mio ragionamento Cre
do che si capisca che una mela 
morfosi del Pds non gioverebbe 
neppureafini pratici Perfim pratici 
intendo 1'area elettorale coperla 
oggi dal Pds che sta tra il 20 e il 25 
percenlo. Ora, per potere aspirare, 
come deve aspirare una sinistra ita
liana ad iin'dutonomacandidaluia 
di governo, non sponsonzzal^ da 

nessuno, bisogna acquistare quella 
quota tra il 30-40 per cento che e 
propria dei grandi partiti della sini
stra europea Come si fa ad acqui-
starla se non c'e una visibile con
vergenza di tutte le forze della sini
stra in un solo partito? 

Sono maturi i tempi perche forze e 
figure politiche che appartengono 
alia tradizione socialista Italiana, 
ad esempio Amato o Boselll con II 
Si, possano ritrovarsi nel progetto 
cheleidelinea? 

Non soltanto credo che esistano le 
condizioni, ma mi domando, sen
za nessuna malizia, dove altro si ri-
troverebbero in un luturo prossimo 
se non costretti a bordeggtare in 
confini imperscrulabili D'altronde 
con alcuni di quesli amici ho avuto 
modo di scambiare delle idee e 
non credo proprio che le ioro non 
siano lontane dalle inie, ulmeno 
per quanto nguarda alcuni di essi 
Mi nlensco, ad esempio, a Giuliano 
Amalo che credo senta questa esi-
genza e, realista com'e, ne apprez-
znlcontenuto 


