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UNTERVISTA. Chiusi g!i anni Ottanta la gente riscopre Pimpegno civile. Toma la voglia di esserci? Paria Salvatore Veca 

m Ricordate gfi anni 80? Ma si! 
QuelH del nflusso deU'indinduali-
smo e della -crisi di legittimazto-
ne» come la chiamavano i pohto-
logi Bene, quell'epoca sembra 
morta e sottenata Toma la Ptrtiti 
ca, c addinrftira ( lo si e vtslo rtel 
1991 In Italia) lornano lo scontro 
ideotogico la partigianena A de-
slra come a sinistra Per non paria-
redlunalbDversante cruciate l « -
suemtsino federalists d l cemro-
agitato dal federaUsmo teghista Si 
ma quells aMuale che politica £ ' t 
come quella di vent anni fa, owero 
eseicili e appartenenze I un contro 
I'aKro armatl* Non proprlo Alme-
no questa e I'opmione d l Salvaiore 
Veca, fitbsoto neocontraittialista 
presldente della Fondazione FeBn 
nelll Secondo ii quale pero «la po-
lltica degli anni 90 affonda le sue 
radfcl esattamente nella crlsl del 
decennlo trascotso In quegli anni 
per Veca si vertflca oin fenomeno 
transnazionale, comune a tulle te 
grandi democrazie avanzate» Alia 
4eslta> del citradinl per usare il 
lessico di Hirschmann subentra la 
•defezione» Equest'uMmasiatter-
na alia «protesla». E un mix di at-
teggamentl osciBanti che nfletto-
no -to scomporsl d l una socleia 
non p iu raggruppata in blocchi" 
Frammenlala ma pur sempie alia 
ricerca dl cendi di gravHa. L'opi 
nlone volatile si compone e n-
compone su «issues- general! Rl-
lane late a (oro volta net piccoli 
gruppi o da specHlche assoctazio-
nl di catadinanza Insomma ormaJ 
c l si rapporta alia sfera generate sul 
( lbdel -civic ness" del legamecm 
co Quello teortezato da Robert 
Pulnatn che ne ha latto un Indlca-
tore emplnco della ctvilta demo-
craUca e dello sviluppo economi-
co E la tv la lelecrazia' Aflerma 
Veca -e meno important* di quel 
che sembra Simula guerre civili 
ma alia fine gli elelton non abboc 
cam) Seminal alia tonga I uso im-
propno del video ha nuocluto da 
noi propno a Berlusconi* Quindi 
protessore cos e che coota dawc 
ro? Risposia -Conlano l impegno 
clvico e il maggiontario- E ora ve 
diarno in deitagllo perche 

VMa, dop* H rtUo dtfta peHU-
«a • la (xW d t R H n l D i l a < M I 
m i 80 , * H M I M W a i n i t tonw 
l» g ran t * M T k n m i w . M M W 

4 * H » *Ha twbblca. Sar* dl w o -
w 4a p d W w c w m mora - l a d -
f radafUaf tn lM? 

Provlamo ad aliargare lo sguardo 
olire i confini d Italia Ebbene 
non solo da noi ma anche allro-
ve, si rafforza I Impegno suite 
.question! condlvise» Owero sui 
problem! della cerchia civile E il 
trlonfo dello stile clvico nel far po 
lltica indlpendentemente dalla 
lealtfl partilica o di appartenenza 
Clascuno sente di potere essere 
utile a se ed allri dedfeando parte 
deile energie a cause comuni ma 
gart parziali Rispelto agll anni SO 
La politica ha esaunto lo stile -con 
sumatono" tipico delle elites di 
rappresentanza e del profession! 
smo politico te quali nponevano 
la propria (orza nell esibire clientl 
e rlsorse economiche 

In d w t M i u I W C M H dl q iw*U 
n c w * M M M H i c o l M l h a a l -
h t a i e g U i M f H w m l B O ? 

La politica siamo 

noi •Gli anni Ottanla sono ftniti Ed £ linita la enst di legittima-
zione dell agire pubblico Eppure il ntomo della politica 
tipico degli anni Novanta affonda le sue radtci propno in 
quegli anni- Salvatore Veca, lilosofo, presidente della 
Fondazione Fellnnelli, spiega la nuova voglia di politica E 

I^SLCS^ I s^eaflza tra il i j ia^igj j lai io.s^jp^^ 
lo civico In essa i partiti, se liberi da pesi corporativi 
avranno ancora un niolo imporlante' 

i m i N O « M V * O N H O M 

Perche nenli anni 80 C £ la prima 
insorgenzadeimovimenticivK-isu 
smgote tematiche nspello a una 
poliltta flulotefereniiale gia bet 
saglio di cnlica Non dimenlichia 
mo che in Italia I path peivera dl 
comillela ebbero dllora it massi 
mo sviluppo C erano Junque cil 
tadinichede(e2ionavflOo e u n t e 
lo politico privo di con troll) e legu 
limazione Propno in quegli anni 
b societa si smagliava si fiasta 
ghavo mternamenle dal punlo ill 
vista sotiale Si inennava c io* la 
compattwza del blocchi s-xiali 
Oggi t-mei^e I onda lunga genera 
la negli anra 80 si interagisLe con 
gli altn su progelh uhlj Fuun dai 
grandi ragg)Ti[)pameiiti di intprei 

se Pen^iamo al volontaria'o o ai 
cluh dl cUtadinanza e anche ai 
club per Prodi Ovunque si moll i 
plicanosullemtonomiziativeche 
muovendo da cerchie special isti 
che si nallacciano all agenda 
pubbka politica etica Elancer 
ca dl un nuovo senso dellagire 
collettivo di momenli di confron 
to post pamtici Insomma 6 la po 
lilica come comunicazione parte-
cipaid Attomo a scelle rajionali 
magan settonali ma di pubblico 
rilievo 

Tra a m i 80 » 90 mutano I modi 
d piodum, si Incrlrui H «Wfah> 
* si romps un equHhrfo <• (one 
hrtarnarJonall. Flgla deHa muta-

zlona • andw U raazione popul 
sta, trwIanM afla r lprau del 
cmflrttodWribtri iva.-

(I sisma produce insieme rieocon 
servatorismo e impegno CIVKO II 
lenomeno & lo stesso ele«uscite» 
diverse Or) e dipeso dalto sgrelo-
[arsi delta politica classica mca 
pace di contenere e goveinare la 
complessita L "antipolinca-ha un 
esito positruo apertura verso gli al 
Tri umversaltsmoconcreto Oppu 
renegativo tribalnmo egoismodi 
gruppo chiusura de]-noi" verso il 
nemico Ma entramhi gli esili 
espnmono una prolesla verso 
1 autona centrale Daquestopun 
to di vista c 6 dunque un locali 

smo VI2I05O e un localismo virtuo 
so 

E tuttavta, vemndo al l l tal la, I I 
maggloritarfo ha data ImpulM 
ad una dramnatlznuloM del 
conflitto politico $n bad nado-
nafl. Come eoncM ouetto mno-
niMM eon gS dementi prlvHe. 
gtattdanatuaanaRir? 

All imzio I ondala referendana ha 

avulo una valenza anUpolrbca Poi 
c £ state una polanzzazione ano-
mata Ad una competlzWne chia 
ra e civile i subentrata la nssa Era 
inevitable perche da un lato la 
destra aveva bisogno di demoniz 
zare I awersano pes cavaicare la 
iase e far vatere la sua egemonia 
neorestauratnee E perche d altro 
canto la sinistra ha subito la sin-
drome degli «apache accerchiati« 
Sindrome giusUTicata visto che la 
sinistra era un sola sopiawissuta 
nel maremoto, che doveva pur re-
sistere Concretamente la destta 
ha puntato all occupazione del 
potere simbolicamente ha ingag-
grato la guerra di rehglone Perci6 
slaperdendo trataHro Oggi con 
la candilalura Prodi emerge per 
la prima volta una consapevolez-
za il bipolartsmo e possibile C e 
voluto un po di tempo Ma ades-
so chi ha dawero voluto la civlltit 
del maggioritano v>ene premiato 
In questo senso te nuove cerchle 
della vita clwca sfanno svolgendo 
un molo cruciale Esse chledono 
alia politica centralrzzata legality 
e poche scelre unportanti C 6 una 
diatenica fra il piano onzxonlale e 
quello verttcale, tra cittadinanza 
terrllonate e cittadinanza statale 
La gente ragiona molto 6 attema 
a entrambi i piani Owero al rfai 
da te» e all agenda di governo E 
colpisce nella quotidianlta ilbas 
so lasso di conflitluatita la ragio-
nevolezza aftontedellaguerraci-
vite simulata in Tv Un dalo per6 
nmane la poliuca-polthca non e 
piu totalizzante 

C * tr t ta*la an wggat to •mdra-
mato> dl eiri aon tbUa ia* W K O -
ra parlatu. I pv t rd . A mode M O 
Fona rWfa*un narbfe.S'ivtato 
pol quarto aapra d a Mat t la 
battafHa tu t dnbo ia nal Ppl U 
Pd* D A M • MmMa I prtnw 
partrto d l t a la . Came «pla|N 
l i t t aquMto? 

Che i partiti fossero il «male* era 
un idea sciocca La vera queslione 
era quali funziom, reall e traspa-
renti debbono aveie i partiti1 Ad 
essi si chiedeva di liberarsi dalle 
attrtbuziom impropne Di pnvarsi 
della mera rappresentanza corpo-
rativa di interesa Perconquistare 
un altra fumione la progellualita 
I aitiva;jone dell opinione la se|e-
aonideHaclassepoiilrea-JI Pdie 
stato I umco pari no della vecchia 
rappresentanza che ha sapulo di 
magnre divenlandounagenziadi 
fiducia Cos 6 un partite' E un 
agente di credito civico a lungo 
termme Forea Italia 6 un partito' 
Non credo propno E un agenzia 
di interessi ben precisi Ormal 
possiamo ben dirto- smaluta la 
lebbre imziale del nuovo sistema 
eietlorale it maggiontario comm 
cia a dispiegare i suoi efielti bene-
(K I Grazie ad esso passa inlalU 
una vera selezione del soggefh 
politici Ec^ ' l r isch iochei incano 
i ptu sen 

Le opinioni bandite da quel decennio 
EURICORDObene gli 
anni Ottanta E me h rl-
cordo per il senso di 

frustrazione che m me da sem 
pre intoressato alia politica co 
me maniera di partecipare alle 
scelle coilettive hanno sapulo 
provocare 

La pr incipal t caratteristica 
che rammenio e quella che 
chiamerb del -doppio vtncolo 
Vlvevamo ancora 6 bene lener 
lo presenle I epoca dci due 
grandi blocchi mtemazionali 
contrapposli In nome di que' 
blocchi (mol to d l piu in area 
moderala ma mol lo anche in 
area di sinistra) le lorze pohti 
che SJ muovevano in modo ap 
pareniemente confhttuale anzi 
r lgidamcnte conflittuale ma per 
poler dare una disciplina qua 
lunque alia gowmabi l i ta poi 
agivano di (alio atlenuando il 
confl i l lo allrrtverso il diatogo Ira 
•stall maagion- Cosi ogni parte 
cipMziont pohliici «d opmioiic 
era vietala 0 1 1 si stluerava nei 
con t tn i lon p i r lubbncal i e altra 
versu di qut' l l i si nuwiva magan 
a in tern nire dow. lu [lassmnc o 
I i rBiWMTportdvi i pcr i inosupc 
rando a vohc t c r l i division! pre 
cosliluite ( l si restnvrt in margini 

di qualunque processo dei is iu 
nate 'Doppio vincolci" appun 
to per poter essere indipcnrtcn 
le dowv i aggregarti e quakhc 
volta avvcniva anche il contra 
no c era genlcche si iiggrcijava 
dichiarandosi ind ipendi i i lc per 
legatimarc cost I esi=lenza di 
unasOLielScnik diitoi iorn i dal 
la politica e c h t «scegliev.i» lo 
sen lera menlo 

Delta in I t r in in i pm pnlitK i il 
prezzo della pariecipa^iouc i la 
legato ad u m preliminary di 
chiarazioie dl apparl i nc n/a ( 
alia previa contcvsionc cii un \ 
delcga L ttpmiom cioo q u i l 
mectdmsmo di pcissihili I > J ill i 
zione l-a ide i divcrsi i MHIUHJ I 
della nalura nnri[x"isin dc î Ei in 
dividui non I ' l l arnnii svi I st 
p e r i a s o y w n k a i a n / i ovxn in 
t a u iafo di v i l l a in \ t i ! i i di ii iilr 
memo i m u i r c n i a prolagom 
smo i. alirt. IH l i t I I IHMI I , ! Hi 

VISSIIUI iiiiniL rnsc \ n l ndt di 
quosla I) iti iri i i ogrn Mill L in 
sono uv,i lo t u n dcli isioin pro 
lond i Pnm i (iu lu l k 1 imp i l l u 
za a lar l i neup re in si tlun an 
L I K mollo pa i / i i l i d< tl 11» lilu i 
gli argons nh L.oiKr(h il IMIUM 

senso la dialellica Ira uomini e 
•dec rl prmi-ipio dell ammim 
strazione prima che dell ideolo-
gia 

In quesloquadro si spiegano 
=mclie a l iun i fennmeni recenli 
la cm scoperla ha slupito il pa t 
i t ma che erano solo degenera 
zioni di una maniera di pensai* 
dl un abilo mentale moflo radi 
crtlo Tangenlopoli e Ira quesle 
Fuinnziaic I apparalo polmto 
divti i ldva in f i th nel quadro dl 
prima lo dci partiti d t l l o prima 
nptraz iont quasi prelim ma re a I 
I at;in pol i tno L osul laz io i i i 
minima del voto era un dllra 
t 'n is t gui n?d laddove li i l to lun 
/ lot la pf r dclt ' l id e solo poi per 
distussiont e tonfronto dl idee 
t o i .Moth* alk tlC7Kini la dUc 
i^ii giLing t piinruaie lanto le 
i d t t Mng<:)nu do^io da qualun 
i jm p i i l i lu u nlrovi M a t e sia 
M> a i l t l l i un altro I ' rrihik < orol 
lano Mullo I I I I C I I J P f r o l l n un 
d e i i i i i i ios i i prodotta I abi'udi 
HI il t onion rl ism i i qU'Lliiinini 
loss< 11 parle i n t u i unos i coilo 
s Aa I juesio pdest s u M i l ) i! 
mi nil id[lorm<-iilal4^ su st sk s 
so ni i iuu i I IHIO I HnnnrL k 
in ii i n dm Linn In sntiah i I I I I I I M 

btsogni le n jove rcalta collelti 
ve C soprattutto rinunciando a 
nnnovarc la suaclassedingente 
a r i tertare il r i tambio genera 
zionale t he c iisicilogico in qu^ 
lunqucsociety a t ro iarc lecom 
l>eteii?e d i cm la cosa pubblica 
ha eslr tmo bisogno Un solo 
esempm C m n pussibi lethe I I 
lalia abbw .ivulo Euvemi inlere* 
sanl isoknn m o m n i l i d i t n s i <ol 
tn i c to d t i nqo\trni i t e m e d C 
mat possibile -.hi. tin governo 
iidzinnalo o \ncatc noil debha 
cssi re i i u h e - tc in i i .0"1 t* mat 
possibile i. l i t i " to inpctu i t i * 
d^bbdno avtr i in polit i ta sen) 
pre s o b d t i nioli mdrttiii il l o di 
t rans i t i 'm t ' 

t lugi qu i I d i t c n t u o stuibra 
iwia lo j tramoiildR I nuovl 
mcnan ismi e l t l i o r i l i uu i tono 
in I n n di JIHI k di l l i n n / i L i 

M.irillilli i In Ii un dia^mii i I i 
s o t H k m v i k si i r ipruKlendoun 
potci il sopr HMi i to i t t 111 giro 
un i l i ln is i p i s IODI p i r l i|iihlili 
t a inti s i noun nliro dt H i dt k 
ga t i coint d t l c g j sutlo (ond i 
/ i o m Nul lum p i « o pi i n r si 
dtvih t s « n s m t t i o ro amord 
non Fin Ud ' i hr i l sirgiro d i irna 
SIKH ta [ l i tn nut nil l i lh r i nt Ik 
silt itli t SI 1 pjosMlllO atl dSM 
i irsi 

UfestaLvrleterifl«dlBadah»iaaa|msW«niad«llaRegloaelaiio * Pais 
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Le voci della societa 
lu lkn| i i ( \U ' un fu il|>rc>dnllo J i 
sNt i i i i : kt lor ill tJiL luruK) k>Eli> 
LL tk It si i <1rfll<? in mi d t i v ^ n i , i n 
t̂ i |MI1I I ' ( I K tiJimo sjiusldlo il 
j i >k it sulk is.tiri.izn. in t MJMJCICII 
iomM | | i tf-r C_L istuimtin LII 

<. Mi i^ iu ' ii vir<>uru>l<r iiiliio*n> 
Un i frikij i ] 11« hin-nkmiUdi lmi 
I.HM 11 [ i lilu i ik ik IsMlLlZIOIll 
4 >y\w\ i ih t i II|H. nu l l ill <i i ' rgn i l l 
'r isloim i/i >i« m i l ^ i r i - i im 
|Ki!nt i In J-i k mui. r I/I i ^ nc i 
' spri | n il i ' i I U T I ^ nut. the 

\> nu<i n i u i i ii ly ln inl i |»ri^i\^si 
i I I it nit 1*1 i/n i f i i imt di IRI[.H 

urn utifcMftii m j i i n n-m^uni<. 
m i snnpn ri|H"odm \U>\> S< n?,i 
i nil s , IMI I I i t L i ' " i \ i jin i ( im 11 

Muls i fn \ i I / / nln SJ *A i ripn (I 
iii'nn 11 ni nil it i [ft II nit Jllic n 

^m ndiftiia ^^lusiOcjJlpnnarechc? 
M sla <.orisolidando una visions 
pitk mj lum dolla polifna come 
cscrti?iu necessdfio e eflicace 
della sovi^iiiro popolarc feunavi 
«ione csiflcnie non ^emplilKaia 
i he puii e-were accompagnafa da 
on.i Itadtrship the sia kmfo re 
^ponMlnic ncll a^ollare quanlo 
uid.ni. nr|l IHUITG COSJ qtit.1 re 

t u p i m delJd poJiiftd ih ( ,ippdre 
rirfimfc^l irsj in ni unpT.i to i i t rHa 
|)Olio i.os|iHiirL lo sirumcnlo gr * 
in- dl qudk si polrd fort UK.ITC I m 
(era lomumEa i l i lmn^ (u«.n dal 
qualuiiqin^mo c daU dpalu the 
I hanno sppst>o *^gnala perconse 
amrv t sin ditoiTipciin^ tifl e di •soli 
•I ifi^tA di in>oeiinippo 
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1943-1948 
Una fase 
di grand! cambiamenti 
l lpenodo 4 3 - 48^certamentei l 
phi denso pobMcamenie del dopo-
guena. Si va dalla caduta del fasct-
smo sino alle elezioni poUUcIre del 
iSapnlechesanosconolasconlit 
is della sinistra e il tnonfodemocn 
snano. La data 6 uno spartlacque 
veroepropno Nel 44Parrisucce-
de al governo Etonomi l lsuogabi 
netto e portatore del <vento rest 
stenzjale del Nofd> Dura pero s o b 
pochi mest la Dc nesce ad impor-
re la caiKbdatoradiDeGasperi co
me premier II governo De Gasperi 
sata. composto, come quello Pam 
da tutti i partiti del Cln, ma segna i 
una svolta moderala accanlonali 
parecchi progerB di tiforma econo-
mtca sosbtuiti i preletti nominati 
dal Cln con funzkman in carriera 
Con il referendum del 2 giugno del 
461 Italia diventa una Repubbltca. 
LAssembtea cosntuenle mizia a 
elflborare la CosWuzione che fu va 
rata a largbissima maggioran^a il 
22d icem6edel 47 Una voto uni-
lano nonostante De Gaspen abba 
g\b cacciato dal suo secondo go
verno le sinisue In quell anno si 
consuma infalti ladeliniUvadivisio-
ne fra i partiti che anunarono la Re-
sBtenia Col 18 aprile del 48 mt 
ziarono i goveml a ttrtaie egemo-
rua democrstiana 

IJhMnMiNno 
Fra repress/one 
e ri forme 
Gli anni del centnsmo che vanno 
dal 1948 al 1953 sono caiattenzza 
t i da un mix di represstone e d i al 
cune nforme Ra questc la nfomta 
agrana che frazicma le grandi pro-
pneia temem la nascita della cas-
sa del Mezzogiomo la riforma Va-
noni che introducp lobbli^o ao-
nuale della dichrarazione del red 
diti Nonostante quest! important! 
cambiamenti i govern centnsti lul 
ti presieduti da De Gaspen con al 

I intemo i partiti laici minon si ba 
sano su una politica d i austenta 
che la pagare i costi altissuni della 
npî esa ai taroraitHi Di fronfe ad un 
modello di sviluppo latto di bassi 
salan e alti Iivellt di disoccupazio 
ne i sindacati e le sinlstre scendo 
no in piazza Sono gli anni in cut i! 
mimstro Scelba nsponde a sciopen 
e manifestaziom con le caliche 
della pohzia Net 54 Fanfani diven
ta segretano della Dc Frail S3 e il 
58toscudocrociatoemeno legato 
alia Confinduslna e phi all emer
gence industna di Stato Da una 
parte il partito di maggioranza si 
svecchia dall altra pero nasce I in-
treccio petveiso fra potere politico 
e economia pubblica intreccm 
che sta alia base anche dl Tangen 
topoli 

IIC4m|brMtni>fa;a 
Dal •mtracolO" 
al blocco delle nforme 
L Italia amva allinizio degli anni 
Sessanla sullonda di on veto e 
propno miracolo econoniico con 
liveili di crescita di tipo giappone-
se Lasvoltadicenlrosinistraniatu 
ranel I960con la cnsi del governo 
Tambrom Fanlani dlvenla premier 
e nel 62 Mora convince l l con 
gresso democnstiano della neces 
sita di un rapporto organico con il 
Psi La puma fase del cenuosim 
slra quetlachevadal l%0al 62 e 
la piu ncca dl grandi cambiamenti 
vengono reahziale la nazionah^a 
zione dellenergia eieltrtca e la 
scuqla media unica Nel 63 il pro
cesso nlormatore praticamente si 
blocco 

S«1tantarOttanta . 
Prima itterrorismo 
poilacorrunone 
II 68 con le sue grandi btte opc-
raie e studpntesche port* notevoli 
cambiamenti non soto sul piano 
del costume ma anche sul k'nvno 
del potere in labbnta t d e l ISI72 hi 
statuto dei lavoraion Scheggc im 
pazzite del movimenlo negli anni 
Scitanla dtinno vita alle Birgalc 
RossC o ad altrc oipantzzazioni ler 
ronslB-tic i ono anni limesidli da 
atlenlali rapimenti assissim 11 
verticc dell attivita tcrrtinsirca \ i t i i t 
loctato-olrapinientot I IKUSIOIK 
diAldoMoto II Pti (tuitiri i.siialk 
nnminisir itrw d i I ~~<. lit |"il i l i 

.he del 7f>) tnlrd mlla liioifgii) 
unza d t i t r im mi d i unita naziona 
k1 Moftc t unpnUjil l i le riloimi di 
quegli an I n dal divi izio al la lx i i 
lo alia nloima viliilatia t i l l anni 
Oltanta ngi ianu la stonlritn <|i I 
Pu menlrc spkridc 1 dslm tli Fkiti 
nn t r a n In qut i la lasc si wri l i t i 
tin tembik at lat to niadoso Ntlla 
setonda mel i deqli inni tltirint-i 
t enn i iup t i i iw t . i t l t l l . i t t im i / ion i 
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