
Interviste&Commenti 
Cera una volta un villaggio isolato da un fiume. Gii abitanti erano alia fame. Un giomo il visir... 

A L QUARTO anno del 
sua govemo il gran vi
sit Jusuf, vfttlma di un 
peticoloso Inlrigo, 
cadde ImprowSai 

^ ^ ^ _ menle in disgrazia, La 
lona duro per tutto i'inverno e la 
prlmavera. (Era una prlmavera 
cathva e fredda che non, permel-
lew all'estale dl esplooere). Ma 
col mese di magglo Jusuf usct di 
prigfonevittorioso. Elavltarlpre-
se a scorrere lumtnosa, Iranquil-
la, sempre uguale. Ma di quel me-
si invemali quando, fra la vita e la 
morte e i n la gloria e la rovina 
nun c'era nemmeno la dtstanza 
di una lama di eoUelto, rimase 
rtell'animo del visir vincitore un 
senSmento di abbanimento e dl 
Irtquletudine, Qualcosa dl indicl-
bllc, che la genie dl esperienza e 
che ha softerto cuslodisce dentro 
dl se1 come un bene protondo e 
che soltanto a volte di manlfesta 
attraverso uno sguardo, un mo-
viento, una parola. Viuendo rlurr-
chluso. in soliludine e In disgra
zia, al visir erano lomati vivi T ri-
cofdi delle sue origini e delta sua 
terra. Perch* la delusione e il do-
lore rtconducono sempre i pen-
sieri al passato. SI ricordo del pa: 
dre e della madre. Erano morti 
enlrambl quando lul era ancora 
I'umile ahilanle dello slalliere 
dell'lmperatore e aveva fatlo cir-
condare le loro tombe con un 
muretlo e fnnalzare blanch! fur-
be SI ttcordc- della Bosnia e del 
villaggio dl Zepa da cui I'avevano 
ponalo via quando aveva nove 
anni. 

Era placevole, nella disgrazia, 
pensare alia terra lonrana e al suo 
villaggio dl Zepa, dove nolle case 
sparse qua e la si favoteggiava 
della sua lama e del suo successo 
a CostanHnopoli e dove perO nes-
suno conosceva n£ riusclva a Im-
maginare la vera faccla della glo
ria e il piezzo pagalo per il suc
cesso. 

Quella stessa estate ebbe I'op-
portunila dl parlare con persone 
che venlvano dalia Bosnia. Lui 
ehledeva Informazionl e loro gli 
racconlavano le novlla. Dopo le 
rtvolle e le guerre erano soprawe-
nuti I! dlsomlne, ta carestla, la la
me e varie malatue. Predispose 
allora un conslderevole akito per 
luttl I suol, per tiiW colore che 
erano rimasii a Zepa, ordinando 
al tempo stesso di valulare quail 
lossero le opere pubbHche di cul 
It' paesaaveva piu bisogntt Gli fe-
cero sapere che e'erano ancora 
QiiattKt case degll Seuuc, i piu ric-
chi possidenli del villaggio, ma 
che sla il paese che luttala zona 
si erano irnpoverili, che la mo-
schea era in rovina e semibrucla-
ta, la tontana secca; ma quel che 
era pegglo, non avevano un pon-
te sul mime Zepa. II villaggio si 
trovava su un colle, proprlola do
ve la Zepa si geUa nella Drina, e 
1'unlca strada per Visegrad passa-
va ollre la Zepa, a una cinguantl-
na dl passi sopra la loce, Tuiti I 
pontl, costruiH in legno erano sta
ll portatl via dall'acqua. Infalli, o 
la Zepa si Ingrossava improwisa-
mente come lutti i lorrenti dl 
montagna, cost da svellere e ab-
batlere i Ironchi, oppure la Drina 
si gonllava bloccando e sbarran-
do II corso della Zepa alia con-
fluenza. Allora 1'acqua crescevae 
soltevava II ponte come un fu-
scello. D'invemo poi, il ghiaceio 
si rapprendeva sui legno lacendo 
sclvolare le bestle e gli uomlnl. 
Chi avesse costrullo II un vera 
ponte avrebbe fatto la piu merlle-
vole delle opere. 

L VISIR DONO sei tap-
peti per la moschea e 
J denaro necessario 

IvoAndric 
• I ponti erano la pasSonedi Iro AndriC, Nobel per 
la letleratura nel 1961. II Ponte sulla Drina e II suo ro-
manzo pal famqso. It Ponie sulla Zepa e it racconto 
che putMichiamo, iratto da una raccoha edita dalla 
Newton Computon ("fiacconli di Bosnia*, lire 2000). II 
ponte e un legame stabile tta due reaM che non si 
toccano, tra mondl vicinl ma privi di contain. Orierue e 
Occldenle convivono in Bosnia. Queslo paese poteva 

diventare un ponte Ideale e Invece i (attl e le ttagedie 
di oggl varmo in lutt'altra direzione. II racconto e del 
1931 mae denso di umorl e storleche poi sono esplo-
si davantj ai noslri occhi, AMi.Andric, nato nel 1892 e 
mortond 1975, Rai3 dedlchera stanottealle ore 1 una 
puntata di '(uori orario-. Si Daita di un documentalio 
deldjcemtaedel'61 nel quale AndriC raccontail diifi-
cile rapporto Ira i musulmanie I'Europa. 

I per costruirvi davanli 
una fbntana con te 

^ _ bocche. E conlempo-
raneamenle decise di cosiruire il 
ponte. 

A CostanHnopoli viveva altera 
un archltetto iiallano che aveva 
costrulto alcunl pontl neidintomi 
della cilia drventando famoso. Fu 
contattato dallVrajnorfardel visir 
e Inviaio con altri due uomlni di 
corte In Bosnia. 

Glunsero a Visegrad che e'era 
ancora la neve. Per alcunigioml I 
cittadini stuplti guardarono lar-
cfiltetto che, un po' curvo e im-
bioncato. ma gkwane e roseo in 
volto, ispezionava II grande pome 
di pietra. to batteva, sbriclolava 
fra le dlla e pol saggiava sulla lin
gua la malta dei glunll. misuran-
do a lunghi passi le aperture delle 
arcate. In segulto s! recfl per qual-
che giorno a Banja. dov erano le 
cave da cui era stata estratta la 
pielra per il ponte di Visegrad. In-

iiaggiO gli operal e fece scavare il 
ossato ormai completamenle 

pleno di terra franata circondata 
da atberelli. GII operat scavarono 
lliichfi non trovarono un filone di 
pietra piti bianca e piQ in prolon-
tllta di quella usatn peril ponte di 
Visegrad, Da II I'aichitetlo scese 
lunao la Drina, lino alia Zepa, per 
detldcre il posto da cui sarebbe 
statu troghellnta la pietra. A quel 
punto uno degli uomini del visir 
tomfl 3 CostanHnopoli con il pre-
veimvoeilprogetto. 

Larthiteno rimase ad aspetla-
ic, ITI» non voile abitare ne a Vi-
serRrad n6 in nessuna delle case 
di crisiianl sovrastonti la Zepa. Su 
un'ultura. proprlo dove Drina e 

AntMfsan/AnflH 

Quel ponte sulla Zepa 
senza nome e senza targa 

Zepa si Incontrano, si fece co-
struire una baracca - all iecero 
da Inierpreti un luattb divisegrad 
e uno degll uomlni del visir - e II 
ando ad abitare. SI cucinava da 
solo, Comprsva dai contadinl uo-
va, panna. cipolla e Irutta secca. 
Came-dlcono-non ne compra-
va mai. Tutto II giomo disegnava 
qualcosa, tagllava, esamlnava le 
varie soeci di pletre, oppure os-
servava it corso e la direzione del
la Zepa. 

Nel trattempo ritomO da Co-
stantinopoli il funzionario con il 
bMieslare del visir e con un lerzo 
della somma sianzlata. Iniziaro-
no i lavori. La genie non si stupiva 
mai abbastanza dl quella stiana 
opera. Non a&somigliava affatto a 
un ponte. quello cfie si stava co-
stniendo. Prima piantarono dia-
gonalmenie. da una parte all'al-
Ira della Zepa. pesanti tronchl di 
abete e, fra loro, due palizzale 
paratlele che inlrecciarono con 
Irallcci di vimini colmando I vuoli 
con I'argilla, come una diga. Cosl 
deviarono il liume, lasciandone 
in secca una meta. Avevano ap-
pena finito che un giorno. im-
prowisamenle, da qualche parte 
in montagna scoppio un nubilia-
gio e subito la Zepa si intorbidl e 
si mgrossd. La stessa none sfonda 
la diga ormai linila. All'alba del 
giorno dopo 1'acqua si era gia ab-
bassala, ma llmpalcalura era 
spaccala, 1 tra lice I sirappati. i pa-
lelti ritorli. Fra gli operai e fra la 
gente si cominckS a mormorare 
che il liume non voleva esseie 
domato dal ponte. Ma gia il terzo 
giomo il coshuttore ordinO di in-
trecciaie nuove lascine. ancora 
piu slrette, e di raddrizzare e ag-
giustaie i palelli rimasii. E di nuo-
vo dalle prafondlta il letto sasso-
so del fiume risuoni di rnaitella-
te, gtida degll operai e colpi rit-
mati. 

Solo quando lutlo tu predispo-
sto e linHo, la piela arrivals dalla 
cava di Banja. glunsero muratori 
e scalpel lini dall'Erzegovina e 
dalla Dalmazia. Per allogeiarli fu-
rono coslruiti capanni di legno 
davanli ai quail essi lagliavano 
pietre. bianchi come mugnai per 
\a polvere dl marmo. L'archiiello 
giravaconlinuamenle nei paraggi 
e ad ognj momento si chinava su 
qualcuno per misurare il lavoro 
con unasquadragialLadLmetaElo 
e con un filo a piombo appeso a 
un conloncino vertle. Avevano 
gia lagliato da una parte e dell'al-
ira ta riva scoscesa e sassosa. 
quando tinirono i soldi. Gli operai 
operai cominciarono a maniie-
stare il loro malconlenloe la gen
ie riprese a mormorare che del 
Ijonte non sc ne sarebbe lallo 
nulla. Alcuni, aliivando da Co-

W O M I M H C 
stantinopoli, dicevano che il visir 
era cambialo. Nessuno sapeva 
cosa gli fosse successo, se fosse 
malalo e se avesse delle preoccu-
pazioni, ma, di fatlo, era sempre 

Siil irraggiungibile. piu dislrallo e 
niva per iasciare andare in ma-

lora anche 1 lavori inlziaH nella 
stessa capitate. Ma pochl glomi 
dopo arrivo un uomo del visir con 
il denaro e la costruiione prose-
gul. 

Quindici giomi prima della le-
sla di san Demetrio la genie che 
attraversava la Zepa sulponticel-
lo di legno un po' piu a monle del 
cantiere notd per la prima volta 
come, da ambedue le sponde del 
liume. dalla roccia grigio-scura dl 
ardesia si ergeva un muro bianco 
levigato di pietra squadrate. cir-
condato da ognl parte da impal-
catuie come da una raonaiela. 
Da allora II ponte crebbe ogni 
giomo. 

M
A PRESTO soprag-
giunsero le prime ge-
late e i lavori si inler-
ruppero. I muratori 
lomarono alle loro 

^ ^ ^ ^ ^ case per svemarvt e 
1'aichitetto reslfi a trascorrere 1'in-
vemo nella sua baita, dalla quale 
non usciva quasi mai, sempre 
chino sui suoi progetti e i suol cal-
coli. Non si muoveva mai. Si limi-
tava a ispezionare spesso il can-
Here. Quando, in primavera, il 
ghiaceio comincid a rompersi, lo 
si vedeva perluslrare senza sosla, 
preoccupato. le dighe e le impal-
cature. Qifalche volia anche di 
nolle, con in mano una torcia. 

Prima di San Giorgio i muralori 
lomarono e i lavori npresero.Ter-
minarono proprib a mera estale. 
In festa, gli operai lolsero le im-
palcature. e da quel groviglio di 
lavole e palelli emerse il ponte, 
elegante e bianco, praleso sopra 
un'unica areata dailuna all'altra 
riva. Tutto si sarebbe poluio im-
maginare. ma non una costruzio-
ne cosl bella in un poslo cosl re
mote e isolato. Sembrava che le 
due nve avessero lanciato I'una 
verso lalira zampillispumeggian-
ti d'acqua e che quesH zampilli 
scontrandosi e unendosi in un ar-
co fossero rimasii per un momen-
lo sospesi nell'aria sopra labisso. 
Sotto larcata si inlravedeva. in 
iondo all'orizzonle. un tralto del
la tivida Drina. mentre solto il 
ponte gorgogliava la Zepa. schiu-
mante e domata. Per molto tem
po gli occhi non riuscirono a di-
sloglierst ca quesl'arco dalle li-
nee im magi nose e sotiili, che 
sembrava essersi impigliato in vo-
lo su quelle aspre rocce scure, 

copeite dl muschlo, pronto a rl-

Erendere lo slancio e a sparire al-
. prima occasione. 
Dai villaggi vicini la gente ac-

corse ad ammirare il ponte. Ven-
nero persino da Visegrad e da 
Rogaiba per vederlo, rammari-
earidosl che una simile meravi-
glia si trovasse in quel IUOTO de-
serto e selvaggio e non nelle loro 
ciNa. -Sisogna dare i natali a un 
visir!». rispondevano quell! dl Ze
pa, baitendocol palmo della ma
no sul parapetto di marmo che 
era dritto e a spigoll aguzzi come 
fosse lagliato nel (oraiaggk), e 
non nella pietra. 

Mentie ancora i primi stupiti 
viandanH attraversavano il ponte, 
sostando ammirali. 1'aichiletto 

ego gli operai, imballO e caricO 
sue casse con gli slnrmenli e le 

carte e, insieme con i due uomini 
del visir. ripartl per Costaminopo-
(i. Solo allora per villaggi e citta si 
comincid a favoleg^are sul suo 
conto. Sellm, lo zlngaro, che sul 
suocavallo gli aveva portalo iba-
gagli da Visegrad ed era staio I'u-
nico a enirare nella sua capanna. 
sedulo nelle botteghe racconta-
va. per I'ennesima volta, tutto 

Siielio che sapeva sulk) slraniero: 
Jon eun uomo come gli altri. Lo 

scorso invemo, quando non si la-
vorava, passavano anche dieci-

3uindici giomi senza che lo ve-
essi. E quando tomavo, tutto era 

in disordine come quando lo ave-
vo lasciato! In quella capanna 

Shiacciata se ne stava seduto con 
colbacco d'orso in testa, awol-

to nelle copeite fino alle braccia 
che sole uscivano fuori, livlde per 
il freddo. Elui sempre a raschiare 
quelle pietre. a tagliare e scrivere 
qualcosa: e poi di nuovo raschia-
va e annotava. [o scaricavo e lui 
mi osservava con i suoi occhi ver-
dl, le sopracciglia alzale. che 
sembravano volerii penetrare. E 
senza parlare, senza un bronlo-
lio. Uno cosl non I'ho maivisto. £ 
poi, gente mia. avete visto quanto 
si h lormenlalo per un anno e 
mezzo! Quando ha terminato ed 
e partito alia volta di Cosiantino-
poli. lo abbiamo trasportato con 
la chiatta ollre il fiume. qui i? sali-
loacavalloe.ciedelemi, non sie 
voltalo indielro nemmeno una 
volta. ne per noi nfi per il ponte! 
Pensate, nemmeno una volla! !n-
credibile!». 

Ora i bottegai lo Inlerrogavano 
sempre di piu suIl'archilelloe sul
la sua vila, sempre piu meravi-
gliaii e dispiaciuti di non averlo 
osscrvato meglio e con maggioj 
atlenzione menlre ancora passa-
va per i loro vicoli. E intanlo lar-
chiteilo era in viaggio e, quando 

giunse a due giomi da Costanti-
nopoli, si ammal6 di peste. Feb-
bncilante. reffiendosi a malape-
na In sella, arnvd in citta. Subito si 
reed airospedate dei francescani 
italiani. EVlndomani alia stessa 
ora del suo arrivo spirti tra le 
braccia diunf rate. 

II giomo seguenie, al mattino, 
avvisarono il visir della sua morte 
e gli portarono i conti in sospeso 
e i pmeetti del ponte. Aveva rice-
vulo son un quarto della sua pa-
ga. Dietro di se non aveva lascia
to n£ deblti, n£ denaro, ne testa-
memo. ne eredi. Dopo aver pen-
salo a lungb, II visir dispose che, 
dei tre quarti della somma che re-
stava uno andasse all'ospedale e 
gli altri due fossero destlnati a 
una isUluzione. intitolata a suo 
nome, che avrebbe dovuto dare 
pane e minestra ai poveri. Stava 
giusto dando queste dlsposlzioni 
quando - era una tranqullla mat-
Una di fine estate - gli recatono la 
richlesta di un dotto e giovane in-
segnanle di Costannnopoli. naU-
vo delb Bosnia, che senveva versi 
e che dl tamo in tanto il visir alu-
lava e benefkiava. Aveva sentiio 
parlare del ponte che il visir ave
va fatlo cosiruire in Bosnia e spe-
rava che, come su lutte le opere 
pubbliche. vi sarebbe slalo inciso 
1'anno della cosUuzione e il no
me del oenefattore. Cume sem
pre anche ora offriva i suoi servigi 
al visi e lo pregava di approvare 
I'iscrizione che gli Inviava e che 
aveva composto con grande im-
p^no. L'iscrizione era finemente 
vergala su una pereamena, le Ini-
ziail erano rosse e dorale: 

Quando il buon govemo e la 
nobile arte / si porsero la mano 
tun laltra/ nacquequeslomera-
viglioso ponte/eioia dei sudditi e 
orgoglio di Jusuf/ in queslo mon-
doe nell'altio. 

S OTTO CERA il sioillo 
in ovale del visir, divi-
so in duecampi asim-
metrici: nel pid grande 
era scritto "Jusul 

^ ^ ^ _ Ibrahim, vero servo di 
Dio«, nel piu piccolo il motto del 
visir«Nei sitenzio & ta certezza«. 

II visir rimase a iungo seduto 
con la richiesta fra le mani, le 
braccia allaigale, con una mano 
poggiala sulriscrizione in vetsi e 
I'altra sui conti dell'archilello e il 
progettu del ponte. Negti ulHmi 
lempi medilava sempre pill a Iun
go sugli alii e le pelizione. Quel-
I'eslale erano ormai passali due 
anni dalla dala della sua cadula 
in disgrazia e del suo arresto. Nei 
primi tempi del suo rilomo al po-
lere non si era nolalo a tun cam-
biamento nel suo modo di esse-
re. Era ancora negli anni migliori, 

quando si conosce e si assapora 
tutto if valore della vita; aveva 
sconfitto tutU i suol avveisari ed 
eta piu forte che mai; dalla pro-
(ondia della sua recente caduta 
poteva misurare la (orza del suo 
potere attuaie. Ma pid il tempo 
passava, piu - invece dl ditnenlf-
care - il penslero gli tomava alia 
prigionia. Se taJvoRa riusciva an
che a scacclate i propri petisierl, 
non aveva pero P potere dl evlla-
re i sogni, in sogno comincto ad 
apparlrgll II carcere e di quel so-

Sni nottumi qualcosa dtonibUe e 
1 indefinite finiva per passare 

nella realta e gli avwlenaVa le 
giomate. Divento piQ sensibile al
le cose che aveva intomo: cose di 
cui prima non si accorgeva nem
meno, ora k> dlsturbavano. Ordl-
mJ che venlsseto rimossi lutti i 
veltub da] palazzo e che fossero 
sostjtuiu con stofle chiare, lisce, 
sotficl, che non strtdessero at tat-
to. Bandl la madreperla perch* 
nel penstero la collegava con un 
deserto gelldo e un luogo solita-
rio. GB era sufHclenie toccare la 
madreperla, o solo guardarla, 
perche oil battessero i denti e i 
brividi gli percorressero il corpo. 
tulto il vasellame e le armi che la 
contenevano furono eliminau 
dalle sue stanze. 

Comincl6 ad accogliere tullo 
con una celala. ma profonda dif-
fklenza. D qualche parte si Insl-
nuo e prese forza in lul un pensie-
ro: ogni opera eogni parolauma-
na possono provocare il male. 
inizio a scorgere questa possibili
ty in ogni cosa che sentiva, vede
va, diceva o pensava. II visir villo-
rioso ebbe paura deila vita, e co
sl, senza accorgersene, entro in 
quello slalo che e la prima fase 
della morte, quando si comlncla 
a osservare con piu inleresse 
I'ombia creata dagli oggetll che 
non gli oggetti stessi. Queslo ma
le lo rodeva dentro e lo annienla-
va: non rtusciva nemmeno a pen-
sare dl confessarlo o confldarlo a 
qualcuno. Quando avesse porta
lo a lermine la sua opera e fosse 
emerso In suoerflcie, nessuna I'a-
vrebbe riconoscluto. La genie 
avrebbe detto semplicemente: <E 
la fine!>. Perche gli uomini non 
immaginano nemmeno lonlana-
menle quanti sono i potent! e I 
grandi cne in modo cos) rapido, 
invlsibile e silenzibso, muoiono 
interiormenle. 

.: Anche. quelta-nwttina i l visit 
era stanco c assonnalo, ma cal-
mo e tranquillo: le sue palpebre 
erano pesanti e II volto come 
congelalo dal fresco mauutlno, 
Pensava all'archltetto stranieio 
che era morto, ai poveri che si sa-
rebbero sfamati con la sua paga. 
Ritomava col pensiero alia tonta
na. montagnosa. oscura terra di 
Bosnia (pensando alia Bosnia, 
aveva sempre percepito qualcosa 
di (enebroso!) che nemmeno la 
luce detl'lstam era rluscila a illu-
minare, se non parzialmente, do
ve la vita scorreva, senza genUlez-
za e bellezza. povera, dura, 
aspra. E quante altre terre simiU 
esislono in queslo mondo di Dio? 
QuanU flunu impetuosi scorrono 
senza pontf e guadi? Quanti vil
laggi senza acqua polabiie. quan
te moschee senza ornament! e 
bellezza? Nei pensieri gli ai schiu-
deva un monilo brulicante delle 
pid disparate necessity, oppresso 
da bisogni e paure in varie tonne. 
II sole splendeva sul verde letlo 
del padiglione nel giardino. II visir 

S;tK> uno sguardo sull'iscrizione. 
lesse 1 verS. sollevo lentamente 

la mano e cancellO due volte tut
to il testo. Si fermo per un attimo. 
poi cancel!* anche la prima parte 
del sigillo, quella che recava 11 
suo nome. ffimase solo il motto 
•Nel silenzlo e la certezza>. Vi si 
sofferm6 ancora un po', poi alzd 
di nuovo la mano e con un geslo 
dec iso cancella anche quello. 

Cosl il ponte rimase senza no
me e senza targa. LaggiO, nella 
tontana Bosnia, brillava al sole e 
risplendeva solto la luna, traspor-
tando dall'una all'altra sponda 
uomini e besliame. Un po' alia 
volla quel mucchio di terra am-
monticchiata e gli oggetti sparsi 
che circondano sempre ogni 
nuova costfuzione scomparvero, 
la genie li disperse e 1'acqua si 
portO con se le palizzate rotle e i 
pezzi dell'impalcalura con il ma-
lerlale residuo. Le piogge dilava-
rono le tracce del lavom degli 
scalpellini. Ma il paesaggio non 
pote legarsi al ponle. neil ponte 
ai paesaggio. Visto da lontano. 11 
suo arco bianco, ardltamente 
proleso rimase sempre come 
staccato e solitario a sorprendere 
il viandante come un pensiero 
curioso, smarrito e caHurato nel 
Carso, impiegliato nella nalura 
selvaggia. 

Chi racconta e stato ii primo a 
voter capire e conoscere le sue 
origini. Fu una sera che, menlre 
tornava dalla montagna stanco. 
si era seduto sul muretto di pietra 
del ponte. Erano torride giomate 
estiva con notti (rescnissime. 
Mentie appoggiava le spallt al 
ponte, lo sent! ancora caldo della 
gtomata. L'uomo era sudalo e 
dalla Drina amvava un vento fre
sco; ikontatlocon il mamiolevi-
galo e caldo era piacevole e stra-
no. Si capirono allistanle. Fu al
lora che iiecisc di scrivere la sua 
storia 
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II complesso... 
La pan destruens delle declama-
ziom pieadenziaKste berlusconla-
ne e gia venuta dall'ex minlstto di 
Forza halia Giuliano Uibani. E al-
cune preoccupazioni di Mario 
Tronti su IVniid di ieri sono con-
dlvtsibili. Ma la risposta piu con-
vincente del centrosinistra non 
pu6 essere improntata alia paura 
costltuzionale, all'anlko e venera-
bite Komplesso del tfranno>. Deve 
essere coiweniata come pa's con-
stmens e deve, di conseguenza, 
consistent nella prospettazione dl 
lines e di riforma e di un progelto 
complessivo di democrazia mag-

Eioritaria. Insomma, non i possi-
ile raccontare all'opinione pub-

blica che II presidenziallsmo e II 
federalismo stalunitensi creano le 
ptemesse di una democrazia au-
toritaria e producono Inevilabil-
mente una dertva plebiscltarla, Bi-
sogna, invece. soslenere che l'e-
nunciazione generate dl Berlusco
ni potrebbe essere presa in consi-
derazione, che non signltica ac-
cettata, a due condlzionl. La 
prima £ che I'iniero progetto pre-
sldenzialista deve comprendere 
una vera riforma del Parlamento e 
deve passare attraverso I'arHcolo 
138, cost come 6, nei tempi e nel 
modi previsii prima che si vada a 
nuove elezioni. La seconda condi-
zione e che I! conditio fra gli inle-
ressi privati e gli interessi pubblici 
del potenzlall govemantl, in que
slo caso dei candidal! a capo del
lo Stato e a capo del govemo, va 
tegolamentato. per legge, In rna-
niera limpida, nella e totale prima 
che comlnci qualsiasi campagna 
elettorale. Insomma, e vada per il 
latino, debbano essere iatte valere 
due pre condickmes sine qua non. 
Dopo di che, sara bene che II cen
trosinistra nel suo insieme, supe-
tando le continue e irritant! con-
trapposizioni interne, del tutto 
partrcolaristiche. dica se vuole, 
come dovrebbe, una democrazia 
maggioritaria funzlonante, oppu
re se intende combattere qualche 
batlaglia di relroguardla. 

SeT'obieltivo e una democrazia 
maggioritaria funzionante. che 
non 6 quello che abbiamo avuto 
dal marzo 1994 ad oggi e che non 
avremo per niente senza riforma-
re ta legge elettorale e la stmttura, 
i poteri e le funzioni del Parlamen
to. allora bisogna guardare avanti. 
II tavolo delle regole ha ptodotto 
un aoGordo sulle gannzie perchi 
perdeta le elezioru. Adesso, appa-
re opportune disegnare le garan-
zie per chi vincera Te elezioni, vale 
a dire le modallta attraverso le 
quali potra governate e i limit! en
tro I quali dovra farlo, Un govemo 
autorevole, che rl mane panamen-
tare anche con un eventuate ele-
zfone diretta del primo ministro, 
peiiettamenlecompatibileconun 
slstema elettorale a dopplo tumo 
e su di esso facilmente innestabi-
le, deve essere indirizzato, con-
trollato e controbilanciato da un 
Parlamento autorevole, dunque se 
non monocamerale quanto meno 
bicamerate fortemente differen-
zlato. D'altronde, se si vogliono 
evitare le esagerazioni magglorila-
rie e dunque si vtioleconrrollare II 
potere, allora si dovra andare an
che nella direzione di un allerae-
ritnento federalists dello Stato 
centrale e dei suoi apparatt buro-
cralici. Questo alleggerimento ri-
chiede altre^ un ndlsegno della 
rappresenlanza politica, dunque 
una seconda Camera ben diversa 
daH'atluale Senalo. 

Sappiamo che lutte queste rtfor-
me, pur avendo una precisa logi-
ca istiluztonale, sembrano meno 
attraenii e meno comunicabili 
dello slogan presidenzialisia. Ma 
se non riusciamo a sconliggere gli 
slogan, non sard anche perche 
crediasno poco nelie nostre rifor-
mee nella nostra capacita di farci 
capire dai cittadini? Eppure, alia 
agitazione del presidenzialismo 
senza freui e senza conlrolli e piQ 
che nossibile conliappone un 
model lo parlamentare potenzia-
to. Edoveroso. 
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