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L'invito a rifare il gruppo dirigente trova consensi i; i 
H segretario di Prato: «Craxi è sconfìtto, si dimetta» • 
La Malfa: «Finalmente c'è un dibattito vero tra i socialisti» 
De Martino: «I fatti di Milano nascono dal modello craxiano» 

l^?inclagineispes 
«Èun partito 
società per azioni» 

FRANCA CHIAROMONTE 

aw ROMA. «Il problema di 
(ondo è quello di compren- : 
dere quale sia la vera natura • 
del partito: "Agenzia di sen-
so" o "Società ; d'affari"?». ;. 
Una domanda, questa posta ' 
da Gian Maria Fara neU" in- ; 
troduzione alla ricerca dell'I- . 
spes. Tutti i petali dei gamia- • 
no, che mai come in questi 
giorni mostra la sua pertinen
za. •-.>.. - .---

Tutti 1 petali del garofa- : 
no. Ovvero, una ricerca sul 
partito socialista - condotta 
dall'Istituto di studi politici, 
economici e sociali e coordi
nata da Elisabetta Oteri-che * 
cerca di delincare un identi- ' 
kit che, partendo da un'ana-
lisi della quantità e della qua- ; 
lità degli iscritti e delle iscrit- '• 
te, affronta i diversi problemi 
con i quali i partiti - In parti- * 
colare «questo» partito - si 
trovano a fare i conti. «Cosa -
resta - chiede ancora Fara - • 
delle spinte ideali che porta- • 
vano milioni di cittadini a irn- -
Degnarsi, a dedicare il prò- ' 
prio tempo a una causa co
mune, a delegare bisogni, • 
aspettative e gli ormai desue
ti interessi di classe" al pro
prio partito?». Ben poco, a 
leggere la ricerca, se è vero 
che assistiamo sempre più al 
consolidarsi di quello che il 
politologo PabloRossi defini
sce «partito società per azio
ni». «Oggi - prosegue Fava -
è particolarmente difficile, se 
non impossibile, che un cit
tadino possa riuscire a otte
nere la tessera senza passare 
per la cruna dell'ago della 
nomenklatura. .Tu t to . ciò 
comporta una' militanza di 
base di tipo sempre meno 
ideale e sempre più di scam
bio». Oggi, nel partito politi
co, specie se di governo, gli 
iscritti rappresentano dun
que le «azioni che permetto
no il controllo della società, 
ovvero del partito» e il con
trollo di pacchetti di iscritti 
diviene la «conditio sine qua 
non per l'ascesa al potere nel 
partito e per l'accesso a quel 
sistema di sottogoverno sem
pre più legato a pratiche 
clientelali e di corruttela». 
Dal voto di scambio, all'iscri
zione di scambio. Se la que
stione è problematica per 
tutti i partiti, per il Psi è parti
colarmente rilevante, essen
do questa la forza politica 
che più ha risentito, per sua 
stessa scelta del cambiamen
to che, dalla fine degli anni 
70, ha investito i maggiori 
partiti, il cui ruolo appare 
sempre più incerto. 

n chi è del socialista do
po Midas. Quarant'anni, di
ploma superiore in tasca, 
iscritto al partito da meno di 
due anni: questo è il ritratto 
dell'iscritto tipo al garofano. 
Se la crescita sensibile del 
numero di iscritti dotati di un 
livello medio di istruzione 
(tra il 1979 e il 1987 i tessera
ti senza titolo di studio passa
no dal 4,3 all'I per cento, 
mentre quelli con licenza 
elementare scendono dal 
52,6 al 33 per cento) può es
sere letta come conseguenza 
dell'innalzamento comples
sivo dei livelli di istruzione 
nel nostro paese, specie di 
quelli di chi decide di fare 
politica, l'anzianità media di 
iscrizione (due anni) allude 
a una caratteristica propria 
del Psi dopo Midas. Del Psi di 
Craxi, 

La 
sere. 
si legge nel rapporto Ispes - il 
rafforzamento dei Psi in aree 
non tradizionali. Dal 19.79 -
l'anno successivo al seque
stro Moro - il Psi aumenterà 
ragolarmente - oltreché i 
suoi voti -i suoi iscritti, fino ad 
arrivare a quei «1000 giorni di 
Craxi a Palazzo Chigi che 
hanno decisamente cambia
to il partito». D'altra parte, se 
nel 1990 g»Iscritti afPsi sfio
rano i 700mila - t a n t o da 
aprire, secondo Claudio Mar
telli, un problema di control
labilità dei partito - è- anche 
vero che «l'imprevista evolu
zione democratica nei paesi 
dell'Est europeo, la caduta 
delle ideologie, l'esplosione 
dei fenomeni dei localismo 
insieme alla, nascita e all'ai-
fcrmazione'dei numerosi tra
sversalismi sembrano aver 
fermato quell'onda». Il 1990è 
tinche l'anno in cui la Lom-

a geografia delle tea-' 
e. «Ls cifre confermano -

bardia, la regione, cioè, che 
ha sempre guidato la classifi
ca delle iscrizioni al partito, 
supera i lOOmila iscntti. Di
verso è il caso delle regioni 

.'• rosse (Emilia, Toscana), do-
, ve nell arco di tempo che va 
i dal 1986 al 1990 il numero 
• degli e delle aderenti al Psi ri-
. mane sostanzialmente inva-
,. riato. Diverso ancora è il caso 

del Lazio che oggi, con i suoi 
'••. 77.403 iscritti, rappresenta 
f: un «pacchetto di azioni» pari 

all'I 1,35 percento del totale. 
t «Il caso del Lazio - spiegano i 
• ricercatori - non diverso per 
• molti aspetti da quello della 
; Campania, spiega bene una 
> caretteristica del nuovo cor-
;' so socialista: la sua capacità 
•f di penetrazione in aree cultu-

r;ili e politiche tradizional
mente difficili per " sociali
smo». Dunque, anche il Psi 

•;'. partecipa di quel fenomeno 
di mendionalizzazione della 
militanza che investe gli altn 

; partiti tradizionali. «Emerge-
scrive ancora l'Ispes - una 

. possibilità interpretativa si
mile a quella utilizzata a sini-

:• stra per spiegare la crescita 
della militanza democristia
na nelle aree meridionali, 

i dove l'ipertrofia dei tesserati 
: • sembra corrispondere a una 
: • diffusa - prassi - politica . di 
• "scambio"». • • ' • . ' ' 
'-;. Un partito che cambia 

pelle. «Si può dire, senza 
. paura di sbagliare, che nel gì-
, rodi appena venti anni il par

tito socialista ha cambiato ra
dicalmente pelle: infatti, dal 

. 1967 al 1987, ben il 90 per 
cerito dei, militanti non era 

'.• tesserato nel periodò prece-
•'•• dente». Nel 1987, su cinque 
.. socialisti, una è una donna. I 
: maschi sono, infatti, il 79 per 

cento degli iscritti, le donne il 
- 21. Qui si registra, rispetto al 
' 1979, per esempio, un vero e 
'•' proprio «balzo in avanti»: in 
: quell'anno, le donne iscritte 
• al Psi erano pari solo al 13,5 
> per cento degli iscritti. Resta 
tuttavia molto bassa la per-

<: centuale delle donne che n-
coprono incarichi - istituzio
nali: le sindache, per esem
pio, sono appena 19, laddo-

;• ve i sindaci sono ben 1047. 
Inoltre, il Psi, negli anni 80, 
vive una stagione di grande 

v ringiovanimento: l'età media 
del militante socialista si ag-

. gira tra i trentasei e i quaran-
- tacinque anni, mentre au-
•" mentano le iscrizioni al mo-
: vimento giovanile socialista, 
'•- che si è caratterizzato, negli 
- ultimi tempi, per una accen

tuata autonomia dalle diretti-
•> ve del partiti: basta pensare 
,. all'atteggiamento < contrario 

- - alla legge sulla droga. In con
clusione, quello che emerge 

,' dai dati è che abbiamo assi-
. stilo, negli anni 80, anche dal 
•; punto di vista della struttura 
• interna, a una «profonda mo-
" dificazione del popolo socia

lista». ..-.«.- -
: Ma lo zoccolo doro re-
• siate. Lo zoccolo duro. Ov

vero: gli operai. Nel 1987 rap-
- presentavano il 35 per cento 
'degli iscritti. Nel 1990, la per-
' centuale si aggira intorno al 

?.0 percento, mentre aumen-
; ta quella degli artigiani e dei 
; commercianti e compare 
persino qualche militare di 

'• carriera. • 
La mappa - del potere 

socialista. 11 Psi. nel 1988, 
partecipa a 78 giunte comu-

:: nali di capoluoghi di provin
cia, a fronte delle 67 giunte 
cui partecipa la De e le 31 in 
cui è presente il Pei. Più in ge-

'•:' nerale, il partito di Craxi oc-
'• cupa ben 1*89 per cento del 
• potere locale, segno della 
.'• «rendita» che gli viene dalla 
:. possibilità di allearsi ora con 
' l'uno ora con l'altro dei due 
•,': partiti più forti. «Tra giunte di 
- sinistra e giunte con la De, il 
Psi raggiunge la quota di 76 

, presenze nelle amministra-
'; zioni, contro un significativo 

"zero" di amministrazioni so-
' cialiste senza l'appoggio del-
••",• la De o del Pei», «llradica-

mento dei socialisti nel pote-
. re dei comuni - conclude l'I-
-,. spes - può spiegare la cresci

ta in termini di militanza e di 
voti elettorali». La crescita, 

; cioè, del voto e dell'iscrizio-
'. ne di scambio. E della necev 
; sita, enunciata alla fine della 

presentazione della ricerca 
; da Gian Maria Fava, di «resti

tuire i partiti ai cittadini» 

Trova consens i nel Psi l ' appel lo di Del Turco a u n 
c a m b i o di l inea e di g r u p p o dir igente del part i to. 
E su Craxi c o n t i n u a n o a piovere segnal i di d isagio • 
dal la periferia. A n c h e La Malfa a p p r o v a il n u m e r o 
2 del la Cgil e a n n u n c i a c h e la g iunta Borghini n o n \ 
avrà d a lui a l cun sos tegno . Critico c o n Craxi De 
Martino, m e n t r e Intini a c c u s a il Pei: «Ha p reso sol
di d a Mosca fino all '87»., .••.-... 

BRUNO MISERENDINO 

•al ROMA. «Craxi, la tua linea 
politica è stata sconfitta, di
mettiti», chiede il segretario 
della federazione di Prato. «Hai 
ragione Del Turco, ci vuole un 
congresso per l'autoriforma»,. 
dicono i socialisti della Cgil si
ciliana. Piccoli ma inequivoca
bili segnali dalla periferia dico
no che su Craxi continua a 
pioverei Nel partito le parole di 
Formica e soprattutto di Otta
viano Del Turco, che ha chie
sto un congresso straordinario 
che attui un ricambio di politi
ca, di gruppo dirigente e quin

di di immagine del Psi, trovano 
sempre più consensi. 

L'incertezza riguarda sem
mai l'opportunità di un con- ; 
gresso anticipato, che in man
canza di schieramenti chiari su ' 
opzioni e scenari politici, po
trebbe alla fine non cambiare 
molto. E infatti più di un espo-
ncnte della sinistra guarda con 
sospetto alla richiesta di Del ' 
Turco, come se fosse stata in ' 
qualche modo concordata col 
segretario del partito. Ma la so
stanza delle cose dette dal se
gretano aggiunto della Cgil 

non e piaciuta molto a Craxi, 
mentre rappresenta bene lo , 

, stato d'animo di molti militan-
ti. Di più, le posizioni di Del • 
Turco incontrano l'apprezza
mento di altri esponenti politi
ci, a cominciare da quelli del ,, 
Pds. E ieri anche La Malfa si ò .:. 
detto «molto colpito» dalla po
sizione assunta dal numero ':• 
due della Cgil. «Ho sentito - di- ' 
ce - una intervista in cui ha , 
parlato di un congresso di ri
fondazione, del Psi, un discor- , 
so come raramente ho sentito ' 
e questo vuol dire che all'inter
no del partito socialista c'è un •:• 

. vero dibattito, molto serio». Se
condo La Malfa quello che av- ' 
viene in queste ore a Milano, e ';• 
che il presidente della Camera •• 
Scalfaro non esita a definire ' 
una bufera, «colpisce a morte» '. 
il sistema dei partiti. Quanto al- ' 
la giunta Borghini, che Craxi ' 
insiste nel voler tenere in vita, •>• 
tentando aperture alla società 
civile, il Pri dice chiaramente 
che non darà alcun sostegno. 
«Non si possono cambiare le • 
ruote durante la marcia, la 

giunta di Milano è un'auto a 
cui va sostituito il motore, la ^ 
carrozzeria, le ruote, i fre- : 
ni...insomma tutto». L'obicttivo •: 
è invece quello di tenere al più i": 
presto nuove elezioni, ma con . *. 
un nuovo sistema elettorale. ;;, 
Comunque, se l'approvazione V 
di nuove regole fosse impossi- ' 
bile in tempi rapidi, si vada al ~ 
voto, dice il Pri, anche con l'at- _. 
tualc sistema. «Se non altro -
afferma - le elezioni servireb
bero a cacciare gli uomini poli- :'•> 
tici compromessi». Per La Mal- i 
fa nuove regole di controllo, ri- ;" 
duzione dell'immunità parla- • 
mentare sono solo palliativi. • 
«Se uno le tangenti le vuole, • 
anche le regole più ferree non " 
servono a dissuaderlo». - ' — .'. 

Palliativi o no, i socialisti an- ; 

nunciano intanto alcune prò- ' 
poste per la moralizzazione ! 
della vita politica del paese. ; 
Due parlamentari del Psi, Ni- '-
cola Savino e Raffaele Ma-
strantuono hanno presentato ';-
ieri il progetto di «un garante» 
che controlli i partili e una 

nuova disciplina degli statuti 
dei partiti. La proposta preve
de anele che in caso di infra
zione il finanziamento pubbli
co venija sospeso. Ma lo stato 
maggiore di via del Corso è fer
mo su un punto: le strutture dei 
partiti costano troppo, la que
stione morale investe tutti ed è 
strumentale chiedere <• conto 
solo al Psi. Il portavoce Intini 
ieri ha ribadito il concetto pre
sentando a Roma il suo libro 
intervista dal titolo «Il duemila 
socialista», trovando il modo di 
riprendere l'invettiva antioc-
chettiana di Craxi con l'argo
mentazione che il Pei non ha 
titoli per parlare • perchè ha 
preso rubli sovietici fino all'87 
(Per il direttore del «Popolo» 
Sandro Fontana l'origine del 
ma le è addirittuta la «conce
zione gramsciana» del parti
to..). . . • • . . . - . 

Ma i socialisti difficilmente 
potranno sorvolare sui mecca
nismi che hanno fatto crescere 
e prosperare un vero partito 
degli affari all'interno del Psi 
Un modo di essere, secondo 

Il segretario socialista Bettino Craxi 

' Francesco De Martino, ex ^e-
gretario del partito, defenestra
to da Craxi con l'accordo del • 

, Midas, che ha la sua radi;e ' 
nella concezione carismatica ; 

che regola la vita intema. De ' 
Martino non fa mistero di riie- • 
rirsi «al segretario nazionale 

• Bettino Craxi e a tutti coloro : 
che Io hanno assunto come ' 
modello». «I mostri di Milano -

, ha detto ieri in un'intervista -
- nascono anche da qui». Sie-
; condo De Martino non è indi

spensabile che Craxi si dime'ta 
di fronte agli sviluppi del caso 

Milano, almeno «se si sente 
dpwero estraneo a quello che 
sta accadendo». «Certo - prò- ; 
segue De Martino - che il se- •'•' 
gretario non si può sottrarre al- . 
la responsabilità politica che .' 
sta alla base di questo proces-
so disgregativo del partito, che 
lui stesso ha favorito». L'analisi •'-' 
di De Martino è impietosa: «Per »i/ 
acquistare voti e consensi il •,'• 
partito ha usato metodi spre- ;. 
giudicati, hacreato tanti picco- ?'; 
li centri di potere e una cultura • 
tutta basata sui successo indi
viduale della politica». - • . 

Prendi Fonda di Telemontecarlo. 
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