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Ilvo Diamanti 
sociologo, studioso della Lega 

«Bossi, così hai spaventato la borghesia» 
• • Può accadere che una 
forza politica, la quale pure ha 
vinto ventiti* dei trentaduc 
ballottaggi in cui era coinvolta 
venga giudicata sconfitta' Può 
succedere che una forza politi
ca la quale elettoralmente 
continua a crescere (anche al 
secondo turno del 5 dicem
bre) e che se valgono le cifre 
può contare su centoventicin-
que sindaci quattro presidenti 
di Provincia, un presidente di 
Regione, si trovi in mezzo al 
guado ' 

Veramente uno strano caso 
questo della Lega Un partito 
contemporaneamente vincen
te e perdente, che non nesce a 
tenere insieme la sua gente 
Non solo contesta Franco Roc
chetta, ma il Carroccio rischia, 
dopo essersi aperto una strada 
(con le elezioni del 1992) nel
la borghesia urbana, di arretra
re (dopo aver perso >lo sbocco 
al mare») e accoccolarsi nelle 
più familiari zone «bianche-

Zone popolate da artigiani, 
piccoli imprenditori, operai 
espulsi dalla grande fabbrica 
che sono tornati alla piccola 
patria locale Zone «a elevata 
industrializzazione della fascia 
alpina e prealpina, nei ccntn 
urbani di piccola e media di
mensione che la punteggia
no» A tratteggiare il paradosso 
leghista l'arresto dopo lo slan
cio e. sopratutto, le cause della 
disfatta del guerriero che, fino 
a len, da solo sosteneva la sfi
da contro i nemici coalizzati 
dell'odiosa partitocrazia, è il 
sociologo Ilvo Diamanti 

La Lega la studia dal 1983. S. 
accorge subito che nel codice 
genetico del movimento sta 
platealmente ' iscritta la crisi 
delle appartenenze tradiziona
li, del rapporto partiti-voto 11 
sociologo continua a studiarla 
Da saggista su «Mendiana» Co
me autore (editore Donzelli) 
di «La Lega Geografia, stona e 
sociologia di un nuovo sogget
to politico». E collaboratore di 
«Reset» Ma adesso «la Lega 
non è più lo specchio del cam
biamento» , 

La Lega, Diamanti, non èplù 
•un nuovo (oggetto politi
co». Perché ha peno alle 
elezioni? Perché, dura ven
detta della cronaca a qual
che mete dal lancio di mo
netine al funerale di Caglia
li, le hanno arrestato l'ex te
soriere? 

Questa cosa della violazione 
del finanziamento pubblico è 
del marzo '92 L'affermazione 
della Lega, il salto vero, avvie
ne tra il '90 e il '92 Fino a quel 
momento il partito del Carroc? 
ciò aveva un solo senatore, 
Umberto Bossi Questo ammi
nistratore, d'altronde era un 
ex idraulico Figura, come tan
te altre, inadeguata al compi
to, a quella crescita rapidissi
ma del movimento E allora mi 
chiedo cosa controllava il 
gruppo dmgente, Bossi stesso' 

Risaliamo un po' indietro. 
La Lega non ha un grande al
bero genealogico ma già nel 
1983 la Uffa veneta (Roc
chetta oggi colpisce duro 
quando accusa Bossi di 
«centralismo milanese»1 e lo 
Invita a tornare alle «comuni 
radici popolari») aveva pre
so dal 5 al T% di voti. La poli
tologia, i dirigenti politici 
cosa avevano colto di quel 
fenomeno? 

All'inizio, non è stato assoluta
mente capito Anzi, lo si consi
dera tardi, quando si sposterà 
dalle periferie industriali al 
centro, dal Veneto alla Lom
bardia L'interesse reale nei 
confronti del Carroccio comin
cia solo nel 1989, dopo le ele
zioni europee Fino al 1987 gli 

«La Lega fatica a normalizzarsi Ave
va smesso di gridare e invece riab
braccia il kalashnikov verbale Que
sto, mentre piace al nucleo origina
no, agli artigiani, piccoli imprendito
ri, lavoratori dalle molte professioni, 
ha impaurito la borghesia urbana 
che le aveva affidato il compito di 

svecchiare, eli rinnovale lo Stato i li 
i s t i tuz ioni» Ilvo D i a m a n t i s t u d i o s o 
d e l C a r r o c c i o , s p i e g a a l l a vigil ia d e l 
c o n g r e s s o d e l l a L e g a l o m b a r d a e h e 
si a p r e d o m a n i a M i l a n o le e a u s e e h e 
h a n n o p o r t a t o il p a r l i l o di Boss i < h e 
p u r e h a o t t e n u t o u n a c r e s c i t a e l e t ' o 
r a l e for te a l l a s con f i t t a 

LETIZIA PAOLOZZI 

Manifestazione della Lega Nord a Pontida 

esiti del movimento sembrano, 
appunto, una replica della Li-
ga veneta un fenomeno naif 
di puro folklore 

Poi, dal 1987, piccole leghe 
crescono. Dalla veneta «ma
dre di tutte le leghe» a quella 
lombarda. Con la leadership 
di Bossi. 

Quando nella Lega il territorio 
non viene presentato più co
me (onte di identità storica e 
culturale ma piuttosto «comu
nità di interessi» Se nella pri
ma fase la Lega aveva attinto 
sopratutto ali elettorato della 
De, nella seconda prende dal 
Psi e anche dal Pei Infine, la 
terza fase, carattenstica dell'e
spansione leghista in tutte le 
regioni settentrionali 

E la marcia doveva procede
re In modo lineare verso il 
Sud? 

Mentre dopo questo risultato 
elettorale si riproduce nella Le
ga una matrice simile a quella 
originaria La Lega ritorna nel
le «aree bianche» in quelle 
province con una forte tradi
zione democristiana dove si 
era affermata nella prima fase 

Scusi, Diamanti. La De di Vi
cenza o di Bergamo o di Co
mo non godeva ancora di 
buona salute a metà degli 
anni Ottanta? 

La crisi della De preesiste al 
crollo del muro di Berlino È 
una crisi che ha a che fare con 
I indebolirsi della sua identità 
il voto doroteo equivale a una 
laicizzazione senza valori Ri
cordo una intervista a Bisaglia 
nel 1982 Si lamentava che la 
sua terra, il Veneto centrale 
fosse sfruttato dallo Stato che 
aveva privilegiato il Sud e le 
grandi citta del triangolo indu

striale Noi mi disse il dirigente 
democristiano saremmo ma
turi per una ipotesi di tipo fe
deralistica Ecco parafrasando 
Lenin la Lega mi sembra rap 
presantare la fase estrema dpi 
doroteismo 

E quel primitivo carattere et-
noregionalc, quel sentimen
to dell'etimo» che accompa
gna 1 primi vagiti della Lega? 

Infondo in Italia partiti etimi 
erano stati accettati tranquilla 
mente nelle regioni a statuto 
speciale fi con il leghismo 
lombardo che I interesse si 
sposta Occorre guardare alla 
Lega nella sua manifestazione 
di classe e territoriale eccola 
specchio della seconda rivolu
zione industriale di quel sistc 
ma produttivo a economia dif
fusa della piccola azienda 

Secondo la sua analisi, in 

dicci anni la composizione 
sociale del leghismo sareb
be profondamente cambia
ta? 

In dicci anni e nato un popolo 
impiccolì produlton doppio! i 
vonsti e polifunzionali 1 d 
esplode un altra contr.iddizio 
ne Mentre queste liguri in 
tempo breve fanno un s.ilto 
notevole quanto al reddito 
prodotto individu declamili i 
re si ritrovano marginalizzalc 
da un modello neocoiporati 
vo quello e he cavalcava la 
concertazione centrale novi r 
no smd nato 

Esplode la terza Italia9 

Si quella di Bagnaseli e I rigi 
ha Ci sono dei sellori proiluUi 
vi clic si sentono centrali ina 
politicamente periferici h i iu 
perdio chiedono un risaia 
mento La I ega perde il u 
mento della sua idciitit ì callo 

lica e anticomunista però si 
scopre ricca e produttiva Tut 
tavia ha paura in una fase di 
turbolenza di veder finire quel 
modello di sviluppo 

Dì qui l'addio alla De? 
Alla De dorolea senza valori e 
il Psi Labilità di Bossi consi
sterà nel trasformare I offerta 
politica della I ega 1! salto di 
qualità lo ripeto e del 92 Con 
una saldatura tra la base ongi 
nana dei ceti medi produttivi e 
distributivi alla horghesia me 
dio grande delle grandi citta 

Si era partiti dalla regione 
come casa e si arriva al fee
ling di Giorgio Bocca, all'In
tercise di Angelo Panebian-
co? Lei, Diamanti, ci sta sug
gerendo che in pochissimi 
anni la Lega diventa un par
tito al quale si chiede di rin
novare la Repubblica? 

C i sono pero due basi portaln 
11 ili diversi interessi e funzioni 
con domande di senso contra 
ne P opposto Li borghesia 
delle i ilta vede la l^ega come 
un partito capace di Millantare 
il vecchio sistema Questo pn 
m i delle elezioni del r> dicem 
bre I dirigenti leghisti erano di 
ventati dei teledivi 

Ma cosa è successo dopo 1 
colpi che pure Bossi aveva 
messo a segno? 

Il punto e che nessuna forza 
politica può fare magma mo 
vimento allo stalo nascente 
troppo a lungo Deve norma 
lizzarsi Questo per la Lega in 
parte non e stato possibile per 
via che il sistema istituzionale 
non si e stabilizzato Non sia 
mo ancora alla seconda Re
pubblica Non ci sono regole 
chiare E la Ixiga e costntta a 
nuotare pervini ere 

Insomma, la Lega soffrireb
be di una crescita scompo
sta, troppo pronunciata? 

Ci sono pezzi che confliggono 
in modo latente il conflitto ne 
merge alla prova dell ì stabiliz
zazione La l-ega era per gio
carsi il suo diciotto per cento 
Dal nulla ^vevó creato una 
stniltura organizzativa ampia 
Ma anche per necessita si e 
mossa con Bossi come un par 
Ilio monocratico quasi teocra
tico cesansta La contraddi
zione si regge solo se I appara 
to non si consolida 

E un apparato non si conso
lida se è debole, se il suo 
gruppo dirigente non ha 
profilo, Identità? 

Li l-ega e un partito che ri
specchia la domanda di carri 
biamento di leadership di que
sto Paese E però tutto e rima
sto (ermo al suo interno 

Ma insomma, che cos'è la 
Lega? 

La rivolta degli apolitici dei 
gruppi dei ceti sociali esclusi 
Operai giovani donne Tutta
via questa nvoltache peralcu 
ni anni si ù dimostrato un van
taggio, ora diventa uno svan
taggio Li contraddizione sta 
adesso nella necessita di assu
mersi un ruolo nazionale da 
partito di governo con I esigen
za di tenere assieme un corpo 
più complesso e composito 

È giusto o sbagliato mettere 
sullo stesso piano Msi e Le
ga? 

No, non è giusto Li Lega non 
è ix' Pen Anche se ha sfruttato 
1 etnocentrismo e usato I intol
leranza che pure e è sempre 
stata Lega e Msi hanno in co
mune il (atto che raccolgono 
domande umori cui devono 
adeguarsi 

Riassumerebbe le cause del 
mancato successo della Le
ga? 

Primo il linguaggio Aver im
bracciato di nuovo il kalashni
kov verbale Secondo difficol
ta a adeguarsi alle nuove rego
le elettorali Terzo il fatto che 
la Lega ha trovato a contrastar
la per la prima volta, candidati 
competenti antagonisti reali 

Insomma, questo voto da
rebbe il senso che gli ele
menti di successo della Lega 
sono diventati quelli delia 
sua crisi? 

l-a Lega si è fatta largo come 
partito dell'enfasi Noi siamo il 
partito che non ruba, della pu
rezza Ma la fatica è normaliz 
zarsi Come fai avendo reclu
tato sempre nuove componen
ti a non gridare più9 Impossi
bile pensare di tornare sui tuoi 
pissi Anteporre le proprie 
passioni e pregiudizi ha favori
to il successo della Lega dopo 
il 5 dicembre lutto questo gli si 
e rivoltato contro 

È un utopia 
la pena di morte 

fuorilegge? 
SANDRO VERONESI 

r i ieri e oggi i Bruxelles ni Ile rultiin di I I ' " 
lamento europeo si sta svolgenti') il C oiigrcsso 
di Fonda/ione d< Ila Lega Ulti ni izionali peri ì 
bolizione della ix-na di morte entro il .ÌOO0. or 
gallismo questo che e' già di fallo opi rame da 
quasi un alino " c h e mira i un i soluzione politi 

co diciamoiosi del problema di Ila peli i di morte nel 
mondo La .Lega inlcnia/ionale mia li opeia sul pia 
no parlamentare cercando ili pia'ie ire pressione su 
tutte le assemblee sovrane nei vari paesi del mondo 
che mantengono la pena di morie allo sco|X) di otte
nere una moriton i planetari ì delle • •sei uzioni entro 
la line del secondo millennio 11 progetto sebbene 
complesso e* tutt altro che campato in ina p i n h e - e 
proprio quella parlamentare 1 unica via praticabile per 
sperare di ottenere quaklie risultato laddove I alibi 
del governi retenzionisti e si mpre rappresentato da un 
preteso e spesso effettivo appoggio dell i popol i/ione 
alle leggi capitali 

Abbiamo già avuto modo di allerniare | "oprio su 
queste pagine che le popolazioni hanno il diritto sa 
crosantodi c-ssere guidate dai propri e ìpi virso le con
quiste di civiltà e che il contrario e uni bestialità Ci 
mancherebbe altro clic dovessi spettare alla gente 
autonomamente con i problemi imi viduali e collettivi 
nel quali si dibatte di scrollarsi di dosso pregiudizi an 
ccstrali e condurre per mano i propri governanti verso 
il progresso in questo modo non si sarebbe mai aboli
ta nemmeno la tortura Perquestoogni volta che si giu
stifica il mantenimento della pena di morte iiin I ap 
poggio della popolazione - e lo lamio tutti i paesi da
gli Siati Uniti ali I raq-s i usa violenza al concetto slesso 
di democrazia e lo si fa in malafede Per questo la bat
taglia della «l-ega intemazionale volla non illa per
suasione delle popolazioni ma alla sensibilizzazione e 
al controllo dei loro organi rappresenl itivi oltre a es
sere impostata correttamente ha perfino qualche pos 
sibilila et. successo 

È il caso di sperare perciò c h e a questo sobrio con
gresso dal costo di appena 100 milioni i c u parteci
panti non vengono sommersi d oro dai rimborsi ma si 
pagano il viaggio in proprio venga data opportuna im
portanza dagli organi di slampa ma viene spontaneo 
dubitarne ahimè vista la tendenza dimostrai i dai me
dia a occuparsi sempre più degli atti (meglio ancora 
se malvagi o impuri o magari giudiziari e coperti da 
segreto istruttorio) e sempre meno delle idee E di"tro 
a questo congresso dietro alle cifre che vi verranno fal
le e che saranno da rabbnvidire e e semplicemente 
un idea I idea nemmeno tanto nuova -GiacomoBec
caria 17&)-e he tra .1 crimine e il diruto val« a ch'etra 
il peggio e il meglio che la mente umana possa conce
pire debba esserci una netta differenza A proposito di 
cifre il 1993 e slato tragico in fatto di pena di morte or 
rendo mai come quest anno si erano registrali incre
menti o riprese di esecuzioni in tutto il mondo anche 
in paesi che parevano avviati ali abolizione di' facto 
come il Giappone 

I n Turchia decine di iin'itunti curdi e 17 loro par
lamentari del PKK sono a rischio di esecuzione 
dopo una moratoria di nove anni nelle Filippine 
e cosa fatta il ripristino della pena capitale aboli-

^ ^ _ la da Corv Aquino in Sudafrica u parlamento ha 
abrogalo la moratoria in vigore da ire anni e ol

tre 400 detenuti sono npiombati nell immediata pro
spettiva di impiccagione il Marocco ha effettuato la 
prima esecuzione dal 19S2 mentre Algeria e Egitto le 
hanno quintuplicate rispetto ali anno passato negli 
Usa da gennaio a novembre le esecuzioni hanno toc
cato la cifra record di 3 5 - u n a media di tre al m e s e - e 
secondo la consuetudine di quel paese hanno riguar
dato anche handicappati e minoren n record di ese
cuzioni anche in Arabia Saudita K)s dicui molte pub 
bliche decine di condannati abbattuti a pistole'tate a 
Taiwan hanno subito il prelievo di oigani v i z a avere 
mal dato il loro consenso 

E per finire la Cina Popolare del nuovo corso alla 
quale I Occidente ha già praticamente rilasciato la pa
tente di paese amico deve* noslri intellettuali di grido 
hanno compiuto interessanti lour di conferenze i u in
vito del governo e alla quale per un solo voto non so 
no state assegnale le Olimpiadi dell anno entro il quale-
la «Lega Internazionale» si è proposta di liberare la ter
ra dalla pena di morte oltre MO le esecuzioni accerta 
te nei primi sei mesi del 1943 - una media di due al 
giorno - spesso effettuate a decine in affollati nappe 
ning settimanali dentro a quegli stadi dove e e manca
to poco venisse fatta accendere la fiaccola della lealtà 
e della speranza Bisognerebbe stare un pò più attenti 
a cifre come queste prima di parlare di apertura avvi
cinamento distensione e bisognerebbe seguire più ot 
lentamente congressi come questo di Bru\elle> e ap
prezzare la distinzione che vi si fa tra i popoli e i loro 
rappresentanti politici prima di avviare fastosi piani di 
coopcrazione che giovano soprattutto a chi II firma 
con la stessa mano con cui ha appena firmato un ordì 
ne di impiccagione 
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Dategli un po' d'acqua di S. Maria Novella 
BM Qualcuno m ha chiesto 
a volte, con curiositi imbaraz
zante ma tu quante ore di te
levisione vedi al giorno' E io 
impreparato alla quantifica
zione ho sempre risposto un 
pò vagamente 'I re o quattro 
ore ' Bo Ma questo (se e que
sto) è il mio possibile consu
mo quotidiano abituale solo 
un po' influenzato dalla in
combenza di questa rubrica 

Guardo la Tv più o meno 
nella quantità di un utente nor
male al quale mi comparo an
che se programmo a volte cer 
te visioni in orari anomali o dif 
ficoltosi per curiosità profes
sionale Però non si può pre
tendere che riesca a vedere 
tutto, specie quando si tratta di 
rubriche quotidiane che riesco 
a seguire per forza di cose solo 
saltuariamente Ed ho manca
to perciò gli «Sgarbi quotidiani» 
di mercoledì 8 (Canale 1 ore 
13 25) Amen Nel primo po
meriggio dell altro ieri però ha 
cominciato a squillare il telefo 
no «Ma che hai scritto a Sgar-
bi cosa gli hai detto'» Niente 
Non scrivo a Sgarbi ne a nes

sun altro personaggio Iv nem 
meno a Ridge o alle ragazzine 
di «Non e la Rai» Sull unito mi 
capila di occuparmi a volte an 
che dell estroso parlamentare 
teleopinionista i. la cosa fini 
scell Per me Lui Sgarbi min 
sponde (ma perché') dal tele 
schermo è capitato tempo fa 
E prevedibile che succeda da 
noi un fatto del genere in que 
sto disordine m questa diffusa 
cattiva educazione che spinge 
a volte ad usi impropri del 
mezzo Ma mercoledì mi chia 
mavano armi i di diversissime 
estrazioni responsabili di reti 
'Iv (anche delle stesse- che 
ospitano I onorevole viscera
le) colleglli coinquilini coni 
pagm discuoia E io non sape 
vo che cosa potesse esseie 
successo quale equivoco o 
sporco colpo basso totalmente 
falso si fosse verificato I lo 
chiamato anche Sgarbi certo 
Che ha parlato di fantasie irò 
mene che nulla avevano di in 
tenzionale ne di documentato 

ENRICO VAIME 

si trattava ili fution invenzioni 
Non m i restalo i he rei upi 

rare la replica di «Sbargi quoti 
duini in orano per me se omo 
do Ix diversi virsioi.i fornite 
mi eia spontanei intcrlixiilori 
mi obbligavano i quella verili 
c i il iem e costata (su It ìlia 11 
ori di strazi mi] coppe euro 
pee di calcio e persino ali i vi 
sione di ilcunc fasi ile Ila parti 
ta Calatasarai Spart ik sul e in 
risultato il mio disinteresse et ì 
totale Pi r la noia e la rabbi ì 
del tempo sprecato un l ono 
auguralo che p< rilessi ro tulle 
e line le squadre Impossibile 
purtroppo Li ribattuta 1 li in 
no spostala ali i 1 15 del ni ilt 
no ìccidenti E li che ho senti 
loda Sgarbi delle i per lui) un 
barazzanli iln li .nazioni V 
eoniunanilomi non so pi r he 
a Paolo Uranzotlo in ha gì ili 
Inalo tr i I altro d una fai et i d i 
sfigato ili essi re invidioso uh 
lui'l o non un.ito ('/ \1 11 hi 
gliene frigi agli spett.ilon di 
queste sue opinioni'Si può IH 

lupare uno spazio televisivo 
con delle contumelie persona
li quanto ingiustificabili e non 
interessanti per chi ascolta' 
(Oggi lo fa lontra di ine do 
inani lo (ara altrettanto inspie 
cablimeli!» contro chiunque 
scegliendo i nomi sull elenco 
del telefono ecco perché ne 
parlo) M e venuto ila ridere 11 
per li s,£ijrbi sembrava un ra 
g izzino isterico che non sape 
v i più ionie insultare persone 
elle non conosce ma odia e 
a l inea in preda a quegli ec
cessi caratteriali che a volte si 
lonelllilono ^cin la bava alla 
bocca e svenimenti a occhi ri
vogati ili msu In quei casi di 
i evano ì nonni bisogna mette 
re loro in bocca un fazzoletto 
annodalo e elargii dell Acqua 
<li Santa Novi II i Mha fallo 
mille d i ! v ideo un gì sto ì 
mallle'litlo di siile bossiano a 
un eerto punto 1 andato via di 
test.i ho pensato Ma non era 
finiti per thiudere ha letto 
una letti ra offensiva e sgrani 

mancata attribuendomela di
sonestamente 

Adevso ci sono gli estremi 
per una querela per fui e il suo 
editore e una logica richiesta 
di condanne penali e civili Ma 
che noia No non mi andreb
be Questo tipo di scorrettezze 
di falsità teppistiche non rie
scono ad indignarmi al punto 
da sottopormi alla pesantezza 
della inevitabile frequentazio
ne di certi figuri anche se limi
tata ali aula di un tribunale per 
le pratiche legali Quella e gen
ie da affidare alla psichiatria 
prima che alla magistratura 
Vi I via Quei soggetti vanno 
lasciali dove sono a praticare 
il vilipendio a vomitare ignobi 
li invenzioni o a diffondere 
(leggo sui giornali) movimenti 
politici con persone che evi
dentemente hanno con loro 
sintonia ideologica morale e 
professionale Sgarbi ha ricor 
dato in mezzo a quelle farneli 
e azioni oltre i limiti della pato
logia che a scuola lo chiama 
vano .carogna» Non è proprio 
cresciuto 

Umberto bi > 

Sono i>tù talmente popolare 
che s e uno mi insulta 

diveniri più popolare di me 

\ 


