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Gian Enrico Rusconi 
docente di Scienza delta politico a Torino 

«Berlusconi sempre piu populista» 
• . jjhipwo ceto medio e popolo. 
phi I'allfazione esercitata sui disoc-
cupati e sul soltoproletariato: il 
bertusconismo* questo. Egrazie al 
maggloriarlo 

puo vincere ancora». Una dta-
gnosi preoccupata quella di Gian 
Enrico Rusconi, docenle di Scien
za della politica a Torino. Che a 
Prodi e al centrosinistra sinistra d i 
ce: «e tempo di rendere pfQ incisiva 
la proposla di programma, proprio 
per infrangere i) blocco social* di 
cui sopra-. Ma, at di 13 della dia-
gnosi politica immediate, con Ru
sconi rwrtiarno del nuovoproii lodi 
destra di Berlusconi. Infatti tn moltl 
si chiedono: c'S stato un salio di 
qualita nella sua oflensiva, e ha ri-
nunciato del lutto a incamare il 
ptofllo di un leader moderate di 
centro? E ancora: e proprio KJI I'a-
riele della desire in llalia? Per rt-
spondere bisognerebbe Intanto 
analizzare gli spostamenti dl lin
guaggio che alflorano nel leader <fi 
Forza llalia Le figure retoriche del 
suo stile parilgiano. da crociaio 
pragmatico, che pert, dice Rusco
ni. "mlra al sodc*. E poi misurare 
gli evemuali conlraccolpi che tutlo 
cio pud avere sutl'aMro leader della 
deslra, au Fini, rtvale e partner del 
Cavaliere. II nucleo dd la diagnosl 
di Rusconi, comunque, sta in que
sto: e il maggiorilario la vera arma 
dl Berlusconi, o meglio e I'uso che 
ne l a E per declfrate la inuova de
slra- si deve partire di qui. Vedia-
mo perche. 

Birtoicnnl tiappo i i l w l r l i - . 
Aeeaaa • M M h M aanaa *aa-
( c m al laadar * Fana tta*a da 
w l Mttori m Pato, HMOCMl * 
DMtfmH veto madarato. Elaaf-
t tW l» iaato aaMtoo dal CwwtV 
ra aambta contofmafa una aaaa: 
eh* H toaaardaiadaatTa* tot M 
un oaWaaarta dkMHJto com-
atutamaato d i M i i - 1 tractor-
da? 

SI, Berlusconi e ormal un leader dl 
destra, ma di una destra che mal-
grado tutto guarda ancora al cen
tre. Infatti II suo appelto al mode-
raH reclla: moderatl non vergo-
gnaievi dl essere di deslra, L'epi-
sodlo dl Monlanelli e sinlomauco. 
E un uorno che ha declinalo in 
chiave indipendenle e ironica II 
suo moderatismo. Appena si e 
spostato al centro e stato abban-
donalo dal montanelliani, La base 
soclale salta sempre fuori, e gli 
opinion maker non sono cosl on-
nlpotenti, Dunque il segreto di 
Berlusconi, che e meno cotto d i 
quanto non si creda, sia propria in 
questo suo rivolgersi, senza imba-
raizo, all'lndole conservarrice dei 
suol rererenli, Non ha alcuna diffl-
coHa a sovrapporre propagandi-
sticamente termini come •rossi-. 
•comunisti», >sinlslra>. •statall-
amc™, e a scommettere su una po-
larizazzione dell'opinione. In par
te per t ha abbandonato il vecchio 
apparato ideologico, riuscendo 
ad infilare, In tale polarlzzazione. 
iltnlracollsmodelmaggloiitario. 

Rtaggtarittrto a parta, d m * at* 
la n o * * , tfata «ka rtena rlapor-
wrato M t m praMantf i n Ha-
f u a t f o d a l M S ? 

Punn di forza sono I'uso di una 
subculture lenace, lallusione a 
paure radicate. Tutti element! su 
cui per t Berlusconi non si soller-

xBeriusconi ormai 6 un vero leader di deslra, e la suacul-
tura non ha nulla a che fare con I'esperienza del fasci-
smo. I suo veri punti di forza? Sono il sistema maggiorita-
rto e il populismo». Gian Enrico Rusconi analizza il nuo-
vo profilo politico del Cavaliere, misura la sua forza elel-
torale e parla dei rapporti con Rni: «L'ex premier e anco
ra forte. Ma la competizione col presidente di An e desli-
nata a durare: la logica della leadership lo impone». 

• • H m e t M U V A M H I O L O 

ma hoppo. II suo problema e un 
allro: Inserire quel linguageio nel
la nuova intelaiatura democratica 
del maggiorilario. Percio la sini
stra eviti dl evocareil fascismo. Qui 
siamo dl Ironte ad un populismo 
alto stato puro. di cui certo il fascU 
smo e stato a suo tempo linler-
prete. Ma anche il (ascismo e sem
pre stato subaltemo e parassitario 
rispetto al nazlonalbrno, al cleri-
calismo e al popullsmo. Usciamo 
percio dagli schemi datati: dalla 
sindrome comunlsmo-lasciano. 
(ascismo-aniila^clsmo. Aimmemi 
rischiamo d i non cogliere la vera 
sostanza dell'atluale novita di de. 
stra. Che e appunto it miracoiismo 
del maggiorltario, 

Na parta coma al una auova tor-
warniHH-

A rigore la democrazia del mag-
giDritario prevede una eguale ba
se tegittimaloria per le parti in 
conditio. Berlusconi enialiiza la-
spettoosllle del meccanismo: «noi 
vinclamo, siamo il popolo, gover-
niamo conrro gli albi». Miracoli-
smo signilica fecle nel caratlere ri-
solutivo del maggiorilario. E qui 
scatla il populismo alio stato puro. 
L'appello al popolo elettore come 
ad un atlore permanent^ della so-
vran i l i Bisogna distinguere tutto 
questo dal (ascismo, perche ora 

enlra in gioco l'appello al popolo 
elettore. nonal popoto che accls-
ma, sebbene poi non manchi il 
Itnguaggio dell'acclamazione. 

U M Mwva nrlicete dl poptA-
tmo, moduatlino • admdall-
•mo, n d qaadra del auggtorlta-
ria. feiaomma, batMndo to «on-
comnat di F H , I'm pramtar 
vH«to damaio tacanan a piano 
II madam* wlto daHIWIa « w -
MrvatrkeT 

Proprio cosl. Sebbene a piu ripre-
se si sia scritlo che il vero uomo 
forte e Fini. E sebbene k> stesso 
Berlusconi alterni poi toni dii-ersi 
nei suoi discorsi. Ora all'inlemo 
del Polo vi sono concorrenza e 
convergenza, e diverse maniere di 
incamare la leadership. Ma tutto 
quesro e fisilogico all'intemo del 
maggiorilano. Non scopro nulla di 
nuovo. La competizione, anche 
con gli strumenti della pubblicila 
e inevitabile. Ne parlava gia 
Schumpeter nella sua teoria del 
meicato politico: si comtnercia in 
voti. diceva. cosi come si commer-
cia in pelrolio. Nei meccnismi 
post-ideologici la leadership £ 
centrale. Quindi tra Fini e Berlu
sconi non v'e ahalto un gioco del-
le parti. Nessuno dei due e sicuro 
dell'altn}, anche dascuno ha biso-

gno dell'alno. La tenzone sara pe-
renne pHche nasce dalla storla 
recenle della deslra. Certo Berlu
sconi ha modemizzato il modera
tismo, mentre Fini si porta dietro 
gli elemenli della tradizione na-
zionale. Chtvinceri dovr4 porsl il 
problema di saldare al meglio i 
due filonL E un gioco aperto, dagli 
esiti incerti. Nonoslante rttenga 
che BerluscoTki sia elettoralmente 
pid forte di quanto non si pens!. 

V« rtato H tart dl Pattova. par 
qaanta KtiKata. Da coaa naae* 
dunqtM quaata aua parcaAMMf 

Padova per il Polo e stato un erro-
re coiossale, legato alia scelta del 
canditato. Non £ un lest attendibi-
le. E Baiusconi nceversa avra il 
consenso di quelU che udano di 
meno, parlano di meno, di quella 
che una volta si cbiamava la mag-
gioranza silenziosa. Siamo tutti un 
po' fuorviati dalle deformazioni 
mass-medk>k>gk:he. Ecco perche 
si parla di tanto di Fini, o delle sor-
I j lediRipadiMeana. Igiomali so
no pieni d i "politici- professbnali, 
mentre il Cavaliere mira al con
senso di coloro che sono fuori di 
questo citcuilo. Berlusconi incar-
na un vasto punto di visla: quello 
di chi. in blocco, e contro la sini
stra, coniro sindacati. E allora 
scommelte sulla polarizzazione, 
che ancora una volta rischia di 
piemiarlo.La fine della Dc ha gia 
[alto smottare a destra il moderati
smo italiano. I copolari anti Bulti-
glione slanno combatendo per 
salvare il nucleo caliolico reslduo 
della Dc.Unnucieochee minori-
lario. 

Lo uantro atraato * quindi tra 
una aartra cha ha rafocHato H 
CBfltroeilcantro-rtirttra? 

Quella guidala da Berlusconi e 
una destra moderala. non tradi-
zionale, che ha dentro di se il cen-

PnoneJSinlasi 

no. E quindi i lsuo e anche un cen-
trodestra. Ma al d i la del nominali-
smo. lomo a dire, il messagglo del 
leader di Forza Italia e questo: 
moderall siete di destra e non ver-
gognatewne, E ormai c'e una fei-
ta di elettoratoctte non esita piu a 
definirsi di destra. Quanto al cen
tro che sta con la sinistra esso e 
composto da) nucleo cattolico po-
polap? gebso della sua aulono-
mia, da singolt elettori che si rifan-
no alia iradizbne laico-socialista, 
e da Prodi, al quale guardano con 
favore sehori della borghesia pro-
duttiva. Anche se in queao ambi-
to certe riserve non sono ancora 
sciolte. 

Quala a la carta ttocanta cha II 
caatM iWrtradava gtocara Mr 
battwt H awna btocco modata-
to«da»MT 

Tutto e legalo alia leadership, alia 
grinta e alia forza dei programmi 
che Prodi deve meUere in catnpo 
CeRo e bene che lo schieramento 
di centro-sinislra riformista sia 
meno compatto, perche e fatto di 
uomini iibWi. Pert ci vuole un 
profilo piii precise per battere una 
destra ormai ben cristaliizata. || 
che non significa avere le siesse 
caratleristiche, speculari. dellav-
versario. Ma per risolvere il proble
ma delta leadership non basla 
limmagine della benevolenza. 
Prodi deve valorizzare di piu le sue 
dot idi manager in gradodi curare 
i mali dell'ltalia. La prima fase del 
suadiscesa incampoestatabuo-
na. Ora bisogna lispondere sul 
lerreno deH'economia, della fi-
nanza, dell'Europa. Prodi ba tutti i 
numeri per misurarsi su questi 
fronti, mentre Berlusconi al riguar-
do e completamente digiuno. In-
somma, per battere questa destra 
bisogna uscire dall'lsterico provln-
cialismo a cui essa vuol ridurcl. 

Le parole del Cavaliere 
Se il linguaggio 

diventa un randello 

N
ELLAG1RE POLITICO di Silvio Berlusconi uno degli 
aspetti che suscilano preoccupazione * il suo linguag
gio. Se il linguaggio £ il rilevalore dei procedimenti 
menlali di chi to usa, possiamo dire che Berlusconi ha 
corrotto il linguaggio della politica allonlanando le pa-

• ^ ^ H ^ roledal lorocontesto,torcendoneilsigni l icato.L'atni-
so linguistico che piu ha colpito e i l reiterato. cocduto. impiego 
della parola «omunisti" usata come un randello per colpire gli av-
versari. Nessuno laveva mai latto nemmeno quando I'attualita po
litica del [ermine era pit) forte dioggi. Nessuno dei suoi alleati lo fa. 
nemmeno oggi. 

L'invettiva icomunisti" rivela il suo valore d i conompimento se 
v is laa l l in temodi unrislemalinguisticospessoenfaticoecontor-
to. Gridare un'invelHva (quasi quahinque parola divenla lale se e 
usata come tale) contro i propn awersari serve a lar ribollire i sen-
timemi pin grossolani di un udiiorio, traslorma 1 seguaci di un mo-
vimenlo in una folia, prima ancora degli awersari umilia chi vi ri-
corre e chi se ne (a trascinare senza ragione: applausf sfrenati, oc-
chi luckl i . 

Nel linguaggio berlusconiano. I'ingiuria e il negattvo enfatico di 
un positivo allrellanto enfatico. lo sono I'Llnlo del Signore, siale 
come gli apostoli e diflondete la parola di Forza Italia, h-ancamen-
te vi dico che questo paese ha bfeogno di me. Un'oratoria politica 
d i questo livelloche non venga imniediatamente sepolla da una li-
beratoria risata collettiva. pone piu d i un interrogativo. Ci si pu6 
chiedere Ira I'aluo in forza di che cosa lanti caltoiici dabbene tac-
ciano davanli a un uso cosl strumenlale di metafore che sono la 
parodia di quelle del Vangelo. Anche in questo caso, come in 
quello dei -comunisti., c l troviamo di fronle a una novita nel senso 
che mai il linguaggio della politica era dlventatocaricatura di quel-
loreligioso. 

Mai almeno dal 1945 in pot. Per trovare un linguaggio di quella 
temperatura e di quel colorito dobbiamo nsalire fino ai dittatori 
degli anni Trenta, a cominciare da Mussolini e da Hitler. Mussolini 
esaltava se stesso fino a sfiorare il mistico sublime ederacapace di 
ingiuriare a sangue gli awersari. Hitler eccelleva nelle °maledizki-
ni> contro i nemici che polevano durare Interi mlnuli e risultaie 
enormemenle elaborate. Mussolini era pluttosto consapevole dei 
propri strumenll retorkl. Aveva studlaro la "psfcotogla della iotla° 
(fondamenlale al riguardo i l lesto d i Gustave LeBoh) e sapeva co
me manipolare i sentirnenti collettivi. 11 caso di Hitler era probabil-
mente diverso. Se dobbiamo credere a una corrente storica non 
secondaria, e possibile che il Fuehrer fosse in parte arterato dalla 
follia e proprio quelle lunghe ed elaborate invettive con la voce 
strozzata e gli ocelli Nammegaiariti (per esempio quando si sca-
gliava coniro gli ebref) polrebbero essere una prova del suo male. 

E BERLUSCONI? II suo caso e ancora diverso. In un recen
le convegno due studiosi, Enzo Golino e Patrick Mac 
Carthy della John Hopkins University che si sono dedi-
cati al linguaggio della politica, hanno convanuto <ne 
I'oraloria dlBerlusconiequelladiMussolinicoincidono 

^ ^ ^ _ su un punto: la feroce volonta di convincere. vale a dire 
la ricerca del consenso a tutti i costi: Rrvelatore di c i6 sono soprat-
lutto le sue risposte all'impronia. cosi diverse dalle frasi che legge 
nei discorsi scritti daicollaboratori. 

A parte 1 posslbili parallel!con Mussolini, echiaroche le parole 
di Berlusconi, le sue metafore le inghirie. corrispondono al suo 
modo di essere. D'altra parts se egli non fosse capace di tali ele-
menlari semplificazioni, forse non sarebbe un cosl eliicace comu-
nicatore lelevisivo n^ -sopra i tu t to - sarebbe riuscito nell'indisculi-
bile impresa di mettere in piedi la Fininvest. 

Anche se e stato aiutato da Craxl, anche se ci possono essere 
slate operazioni sulle quali la procura della Repubblica p i r t trova-
ie da ridire, non c'e dubbio che Berlusconi e riuscito \& dove molti 
hanno tentato senza rluscire. SI pu6 credere Insomma che egli 
possegga in misura eccezionale almeno una dote, una capacila di 
snlesi che lo melle in grado di individuare laspelto rilevante di un 
argomento, irascurando gli artri. 

Se cosl e. si puo anche capire come mai la sua forza come uo
mo d'azienda si sia Irasformata nella sua debolezza come politico 
buone campagne elettorali, caltiva gestione del govemo. Non so 
se ha ragione chi dice che Berlusconi £ stalo il peggior presidente 
del Consiglio nelia sloria della BepubbUca. Cerlo 6 stalo uno dei 
peggiori e con un aspelto - almeno uno - pessimo: 1'incapacila d i 
capire Vindispensabile labohosita delle torme e delle regole de-
mocratiche. 

Questa insoHeienza mentale e esaitamente quella t he il suo 
linguaggio fotografa. Bealificando se stesso e demonizzando gli 
awersari, Berlusconi rivela la lenlazione e lorse il disperalodeside-
rio di eliminare almeno a parole le ditftcolta, di ridurre il complica-
to al semplice, il molteplice a unita. lo sono 1'Unto del Signore e 
voi siele i comunisli, puO essere decifralo sia come una richiesta di 
leglllimila prima e fuori della Costltuzione, sia come il grido di chi 
angosciosamenle reclama di rioter govemare con la stessa sempli-
cita e facility con la quale si gestisce la propria azienda. 

Ma poiche un paese non e un'azienda e i cittadini non sono 
funzionaii, ecco che quel conompimento del linguaggio divenla 
comizione e inquinamenlo della slessa vita politica l ino allinvetti-
va e alia rissa. Come sempre il linguaggio mosaa in anticipo le si-
luazioni, tamo p e ^ i o per chi non se ne accorge. 

TUaltk 
coirfitriitf ammmairiiia 
[*wo* Mlluule.lMMtlMa 
vratwm- a n i M I ai ura 

Rpuwoie capo cwaMlf Mtw> Plimrw, Hllin !••<•• 
-l.'iira Sorir» EgiMccdcrWlllfcS p J 

PiEMmt-WWainina 
*nLH>ltmrraroie<Wg|a»g pirgrNpctFugiali' 

COIU^IIID d'AirriTkiMiuLDne 
Munliaimia, I W M I iM.cmami MNBO. 

» U I « MmrtM. 'mi l Millie am—Mill. 
CUMk W i l l , mull amil, WlMB««n*l 

aiKrtfone. rcdulmc, HnmlnliiruiDne-
TKwu.wd«DiitUor;IB:3 IJlUK'tSKK;! wtti S1M61.I1*™, 6WSE5 

JOIMmbnavql^Cauii33.iFt&2 6TT3I 
DiHUdlanxfelPft 

Itoiiia • Dlreilore rHpnnanUe 
• l - I H t t i - r i l 

Itfio aliL ^^ddngturcviiniNidflirlb tiiSoma 
l^ru kCmrfltnniDlG inonfe nel rcgdredH tribunal? dl Roman 4^^l 

MHano • Dlievon? lenonwbh 
MWlTMkSlI 

tet\i n\nn l.^r^l^HlelifriiimriariinBWUrlbfltMllBnD. 
larra. coinf mojnalc murtlf nwiqih.delplb.dmibniin. 35J8 

CMMCM* » I M I an w wm* 

DALLA PRIMA PAOIHA 

Uniti e con Prodi 
in questo grande paese, evoca gli 
•imperi delmale». II centro-sinislra 
e <a speranza che I Italia possa ri-
trovare serenita. Quella che serve 
per ridare fiducia agli inveslilori e 
a chi produce. Quella che si deter
miner^ solo attraverso una fase di 
slabilita e una politica di respon-
sabilila e cambiarnenlo. I candi
dal! del centro-sinistra nelle Pro
vince, nei Comuni. nelle Regioni 
parlano queslo linguaggio £ si 
trovano spesso di fronle a concor-
renti costrulti artifidalmente, sen
za esperienza ne compete nza di 
governo. lo ho grande liducia in 
unrisullato positivo. 

Vi sono delle condizioni, per
che queslo si possa realizzare. La 
prima e la capacita di impegno e 
di mobilitazione dello scniera-
menlo democralico. In quest i 
giomi leniaino delle manileslazio-
ni riuscilissime, per la prima volla 
da molto tempo con una giande 
partecipazione di giovani. E un 

buon segno che richiede un ulle-
riorescattodi impegno. La secon
ds conrjizionee lintelligenza po
litica di lone ed organ izzazioni 
che non si riconoscono, almeno 
non ovunque, nello schieramento 
di centro-sinistra. Sara importan-
te, ad esempio, se gli elettori della 
Lega non consenliranno I'affer-
mazione. in molle regioni del 
Notd, della deslra contro la quale 
il Carroccio ha condotlo una forte 
e coragiiosfl battaglia. II voto del
la Lombardia. del Veneto, del Pie-
montesaraitnportante. 

Si puO iare come a Padova, vin-
cere rulti insieme. oppure peide-
re. e perderemmo tutti insieme. 
Uu voto non utile, in un sistema a 
lurno unico. c un voto sottratto a 
chi si oppone alia destra. Gli elet
tori della Lega non faranno il gio
co di coloro che ritengono, giusta-
menle, un -pertcoio per il paese". 

Agli eletlon di Rifondazione e 
giuslo ricoidare che la dilesa della 

propria identita si pu6 coniugare 
con ia capacity di pesare a favore 
del candidati democratic! nello 
scontro duro con la deslra. C * un 
modo perdilendere i l proprio par-
rilo e. contempoianeamente, 
sconfiggere la destra. E il doppio 
voto. quello che fa scegliere la 
propria lista nel proporzionale e 
usa 11 voto del maggiorilario nel 
modo pit) utile, (avorendo il can
didate deinocratico awerso alia 
destia. Per gli elettori e i militanti 
dl Rifondazione che provengono 
dal Pci, un partilo in cui ha preval-
so la capacita di riliutare il setlari-
smo e di Intendere le priority ne lb 
scontro politico, questa polra es
sere una scelta naturals. Soflena 
magari, ma conispondente ai cro-
mosomi fondamentali di quella si
nistra che. nella sloria ilaliana 
non ha falto prevalere gli interessi 
di partilo su quelli generali. 

C'e una terza condlzione ne-
cessaria per una significative afler-
mazione del centro sinistra e una 
conseouente sconfitta della de
slra. £ lunita, la concord ia. La 
grande falica faila per costruire 
queste alleanze non deve essere 
incrinata da polemiche o diviskv 

ni. Quesle lasciamole agli aliri, 
che finalmente mostrano un alto 
gradodi rissosita. 

Questo giomale avanzo per pri-
mo la proposla della costituzione 
di un «lnedilo centro-sinistra". In 
questi anni abbiamo cercato di 
combattere la tendenza autotesio-
nisla di una sinistra disabttuala a 
vlncere, capace di dividersi pro
prio quando tutto richlederebbe 
unita econve^enza. II Pdssta fa-
cendo la sua parte, concoraggioe 
misura. Le loize cauollcbe hanno 
rotto i vecchi patli ed hanno falto 
una scella del lutto nuova. Altre 
forze di sinistra e di centro porta-
no le loio identita in una alleanza 
politica nuova. Finalmente abbia
mo un leader, Romano Prodi. Che 
sia facendo un grande lavoro. d ie 
sta dimostiando di poter essere il 
puntodi unita dello schieramento 
e. al tempo stesso. un rlferimento 
di serieli ecompetenza per II pae
se. Che ne ha un disperato biso-
gno. Queslo paese, stanco degli II-
lusionismi e delle urla. guarda a 
cio di cui ha stmltuialmente ne
cessity. serenita, seriet^ rigore. 
competenza, voglis di cambiare. 
Proprio le virui di Romano Prodi. 

Tutte le discussioni sulle iHiinarie 
vanno a mio parere rimiaic ad al-
tro momento. Per quanlo mi ri-
guarda ho sempre sostenuto che 
esse saranno necessarie quando i l 
sistema avra raggiunto il suo equi-
librio bipolare. Dunque non per 
que$le elezioni politic he e per 
questo sconlio con la deslra. ma 
per le prossime. Per ora una can-
dtdatura, quella di Prodi, si sta a(-
fermando nel paese, come tuiti i 
sondaggi hanno dlmosuato. Tutti 
abraamoildoverediaiutareil lea
der del cenlro-sinistra e. cosi, di 
aiularci a vincere. E mi pare che 
Roman! Prodi abbia dichiarato di 
voler guardare a tutte le culture 
dell'alfeanza, a partire. come dis-
se a Roma, dai temi dellambien. 
le Si discuta di questo. dei conte
mn! programmatic i. Ma non della 
candidarura di Prodi. Che non e 
solo Vunica possibile. ma e la piu 
forte. 

Si puO vincere in motte regioni 
e fn molle provincie e comuni. Si 

Su6 dimoslrare che la deslra non 
a la maggioranza del paese. 

Spetla, per larga parte, a noi. Alia 
nostra responsabilila e al nostro 
coraggio. [WaHtrVMrsM) 
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