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Vecchi modelli gli Stati-nazione 
Pubblichkimo la prima parte 
del saggio di Jatfjen Habermas 
che comparirti neiprasslmo nu-
nteradi-Reset* 

m Come gia riveln il nam^ delle 
•Nazioni Uniie», la socleta mond ta
le e composta oggi politlcamente 
da Stali-nazione. Questo lion o per 
nulla un falto sconlato. II lipo stori-
co dl queslo Stalo. che fece la sua 
prima comparsa con la Rlvoluzio-
ne francese e la RivoluzioTte ameri-
carta, si e diffusa in tulto II mondo, 
Dopo la seconds guerra mondiale. 
una leraa generazione dl Stati-na
zione £ emersa dai process! di de-
colonrzzazione. Questa evaluzlone 
coniinua dopo 1'implosiane del-
I'lmpeto sovietrco. Cli Slali-nazio-
ni! hanno dimostrato la propria su
periority nei conlranti sia delle cit-
la-Slato (o delle loro (ederazloni). 
d ie degli eredi modemi dei vecchi 
Imperi ( lu l l imo dei quali. la Clna. 
sta altraveraatrdo sono I' noslri oc
elli uuu taw di prafonde irastornia-
ziunl). Questo successo globale 
dello Stato-nazlone e dovulo, In 
priniD luogo, ai vantaggi dello Sta
lo modemo in quanto tale. Permet-
letaml di incomtneiare, prima di af-
frontare la formazlone degli Stati-
nazione. con due commenti distin-
li su ciascuna delle sue compc-
nenli: su che cosa intundlomo Qggi 
per *Slala~e per-nazione-. 

UtradbtoneMMca 
Ndla Iradizione tedesca, «Stato». 

,la rtferimcnlo al tempo slesso a 
'•SiaatsgewalK un'islanza esecuii-
Va che assktura la sovranita interna 
ed estcma, a i>Staatsgebiet«, un ler-
ritorio nellameule delimmalo, e a 
«Slaalsvolk». la totalila del cittadini. 
Quest'ultimo e II soggetto slmboli-
co dell'ordinamento ginridico che 
costituiscc la glurisdizione entro i 
llmiti dei lerrltorio dello Stalo. Da 
un putilo di vista soctotogico. si po-
trebbe aggiungere che il nurleo 
istituzionale di queslo Stalo mo-

demo e formato da un apparalo 
amministrativo. costituito giuridi-
camenle e allamente differenzlato. 
che monopolizza i mea l legiltimi 
di violenza e rispelta un'inleiessan-
le divisione del lavoro con una so-
cieta di meicato libera di eseicitare 
lesuelunzloniecononiiche. Con il 
sostegno dell'esercito e della poli-
zla, lo Stalo mantieiw: la sua aulo-
nomla Interna ed esiema; sovrani
ta signlficn che 1 autorila polilica 
assfcura sia il rispelto della legge e 
II mantenlmento dell'ordine entro i 
conllni dei suo lenitorio sia I'inle-
grita di questl confini nelle relazio-
ni intemazionall, in cui Stati con-
conenti si ricoitoscono tfectproca-
menle sulla base del diiitlo intema-
lionale. In seguilo aUa diifereraia-
zione istituilonale tra lunzkini poll-
hche ed economicfie. Stato e 
snciela sooo In rappoflo di recipro-
ca dipendenza. 

Non fu che alia hne del XVIII se-
coto, che entrambl gli elementi. lo 
Stalo modemo e la nazione mo-
dema, si lusero nella (ortna di uno 
Stalo-riaiione. Cerlo in contesli 
giuridici e polilicl usiamo nOLTiial-
mente rfiaztone^ e -popolo" come 
lermini interscambiabili Ma ac-
canto al suo signiflcalo giuridico e 
politico scmplice, il tennine ^na-
2ionC" ha connolazloni di una co-
munila londata su una comune 
orlgine, cultura e storla. e spesso 
anche su un comune linguaggio. I 
cltradinl d i uno Stalo lormano una 
«naaone» in quanto sono partecipi 
della stessa partlcolafe forma di vi
ta. Non e un caso d ie ilconcetlo di 
•mazione- si rifetisca ambiguamen-
te sia a «Volksnation> che a «Slaat-
snation-. una nazione prepolitica 
ed una nazione di citladini inrestili 
giuridicamenledi poieri. 

Quesli due concetti poterono 
londtasi tanto pifl tacilmenle, in 
quanto II concetto dl «Voiksnation» 
aveva glS radici in due diffetenti fi-
loni premodemi. II lermine moder-
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no «nazlone» ha ereditato il suo si
gn ilicalo dalla storia ambivalente 
di un signiiicalo culturale e di un si-
gniRcato politico dl »iuizione>. Mi 
sia consentila una digressione nel
la storia dei concetti. 

Dal ramanl al Medio Evo 
Nell'uso classico dei romanl. 

•natio". come 'gens*, e impiegato 
come t'opposlo dl •clvlta*. Qui le 
nazinni sono inizlalmenle comuiti-
l J I qemc della stessa slirpe, che 
non j i n o ancora integrate nella 
strulluia politics di uno Stalo ma 
hanno rapporti graze alia forma di 
insediamento, al linguaggio, i co-
slumi e le liadiziom comunl. Que
sto uso della parola si estende at-
traueiso it Medio Evo Uno agli inizi 
dell'eta modoma e si rilerlsce a tut-
te quelle situazioni. in cui "nahc" e 
'lingua" erano consideiale equiva-
lenti. Cost per esempk), gli studenti 
delle universila medievali erano 
suddivisi in nazloni a seconda del
la regione da cui piovenivano. An
che allora I'origine nazionale che 
vi venlva attribuila da altri aveva un 
nesso evidente con la demarcazio-
ne peggioraiiva di ci6 che era 
estraaeo: la nazionalila, con certe 
connolaztoni negative, erano attri
bute a slranien. 

Parallelamente, il tetmine -na-
zione» acqnislava, in un conlesto 
diflerente un allvo significato. Que
sto nuovo significato politico aveva 
connoiazioni positive. Nel COJSO 
della storia dell'lmpero In Genua-
nia il sislema feudale aveva iatto 
poslo ad una sociela politica sliali-
ficata di Stall corporalivi. Questi 
•slaende- in senso politico erano 
londati su contralli (come la lamo-
sa Magna Charts), in cui il re. o 
I'imperalorc, che aveva bisogno di 
inuoili fist-jli e di sostegno militate, 
concedeva all'arislocrazia. alia 
Chiesa e alle cilta privilegi, vole a 
dire, U I H partedpazione limitala 

aJTesercizio del potere politico. 
Quesli Slati govemanli che si in-
conrtavano in "Parlamenli> o «Die-
te», rappresenlavano il paese o la 
«nazione» davanti alia cone. In 
quanto "tiaiione-, I'aristocrazia ot-
tenne un'esistenza politica, che la 
massa della popolazbne. i <sog-
geiti |iiivati», a quel tempo non 
aveva ancora. Questo spiega le im-
plicazioni ilvoluzionarle deUo slo
gan "Re in Parlamenlo», in Inghil-
teira, e dell'identificazione del Ter-
zo Slato con "la nazione», in Fran-
cia. La trasformazione democrali-
ca della »Adelsnati(jn», la nazione 
della nohllta, in una "Volksnation". 
una nazione del popolo, richieste 
profondi mulamenti sul piano 
menlale nell'insieroe della popola-
zlone. Queslo piocesso fu ispirato 
dal mondo degli aceademici e de-
gli intelleltuali. La loro propaganda 
nazionalisla scatenfi una mohilila-
zione poiilica tra le classi medie 
colle urbane, prima d ie I'idea mo-
dema di nazione destasse una piu 
ampiarisonanza. 

BtsmarckeCavour 
Nella tnisuia in cui questa idea, 

nel corso del XIX secolo. si im pa
droni deli'immaginazione delle 
masse, divenne subilo chiaro. co-
munque, che il trastomiatoconcel-
lo politico dl nazione aveva preso 
in preslito connotazioni dai suo 
pin anlko concetio gemeilo pre-
polilico: precisamente la capacita 
di generare slereotipi. che erano 
stall associati con »nazione«, come 
concetto di origine Lanuovacon-
cezione di se in quanto nazione 
!un2k>no spesso come un mezzo 
per respingere lulte le cose slranie-
rc. abbassare altie nazioni e discri-
minare o escludere minoianze na-
zionali. etniche e religiose In partl-
colaregliebrei. 

Le due componenti del concetio 
di Stalo-nazione, Stato e nazione, 
si riferiscono a process! storici con

vergent! ma diffeienti' la formazio-
ne degli Stall modimi e lacostru-
zione delle nazioni modeme. Gli 
Stati-nazione classic! dell'&iropa 
seltentrionale e occidentale si svi-
luppaiono all'interr.o di Stati terri-

"toriali gi9 esistenli, mentre le nazio
ni i[n nlardtw. Italia e German ia, se-
guirono un percoiso che divenne 
tipico per 1'Eurapa centrale e 
orientate: qui, la fonnazione dello 
Stato non fece chesegulie le hacce 
di coscienz^ nazionale che si 'era 
andata crislallizzando imomo a 
linguatsi, culture e stoiie comuni. 
Le'calegortc dl alt<»i che iniziaio-
no e realizzarono il piocesso di for-
mazione dello Stato o della nazio
ne presentano differcnze significa
tive. Per quanlo riguarda la lorma-
zione degli Stall modemi, furono 
principalmenle giuristi. dipfomalici 
e funzionari ad impegnarsi nella 
cosliuzione dl una buiocrazia efti-
denle, mentie nell'altro processo 
scriltori, storici e giomalisti prece-
dettero gli sforzi diplomatic! e mtli-
tari degli stalisti (come Cavour e 
Bismaick) con la diffusions del 
progelto. in ptineipio immaginario. 
di una nazione uniheata in tetmini 
culturall. Entrambl gli sviluppi sfo-
ciano in quello Stalo-nazlone eu-
lopeo del XIX secolo. che in ogni 
caso prowede il conlesto. da cui 
derival'attualeautointerpretazione 
normative dello Slato cosrlluziona-
le... Non terro conlo dei diversi mo
delli di slorie nazionali, che di fatio 
ebbero eftelti sulla rispetliva lorza 
o debolezza delle parlicolari cultu
re politiche liberal i. 1 regimi demo-
craticisisonodimosirati piOstabili 
in paesi in cui l'identita nazionale 
si e sviluppata parallelamenle a 
lotte per dlrltli civili allintemo di 
Stati territoriali esistenli. memre le 
democrazie sono risultate meno 
stabili dovunque movimenti nazio
nali e gueire di liberazione conlro 
un nemiqo slraniero doveRero pri
ma creare le fionlleie per gli Slati 
nazionali nascenli. 
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DALLA PRIMA PAAIHA 

II potere opaco di destra e P2 
Alia caduta del (ascismo, la destra c stata in parte metabolizzata 
dalla Dc^ in pane si e nascosta dielro la Dc, o nella Dc ma. sopratlut-
lo, si e annidata nello Stato, e in alcttni settori dello Slaio in modo 
particolaie (alia burocrazia. anche linanziaiia, punti cruciali del-
I'intelligence d i lutli i t ip i) . Politicamente. ha dovutocensuraisi. ha 
dovulo (e voluto) rinunciare aH'endenzae alia rappiesentanza po
litical ma non si e cerlo ritralta dai poleie, che ha invececonlinuato 
ad esercitare e a conliollaie. Naturalmenle. data questa stluazione, 
si e concentrala e si e addensata nel potere <ipaco« non legato alia 
sanzione e alia legittimazione polilica. non sotloposto al volo ma 
raggiungibile altraverso lo «scambiO" con il potere polilico-rappre-
senlalivo, quello delle assemWeeelettivee del govemo. 

E lo scambio e stato praticato. to - cosl ha delto la destra alia Dc 
- ti do appoggio e sostegno. ti do anche la mia pane di delega nella 
rappresentanza politica e nel potere evidente: lu mi dai il contralto e 
I'esercizio di posti che miconsentono non solo influenza e arricchi-
mento, ma mi meltono anche nelle condizioni di poter dispone di 
una mia aulonomia, di avere risorse e insediamenli, che non uso, 
tengo in sonno ma posso anche attivaie politicamenle quabra se 
ne presenli I'occasione e to ne valuti I'opporlunila, 

Per la sua slessa collocazione rispelto alia polilica e al polere, 
questa destra itatiana si e data slrutture e collegamenti essi stessi 
•opachi- se non addirillura occulti. Sia perch* non doveva e non vo-
leva appariie politicamente; sia perch* il lipo di potere che eseicita-
va imponeva quelle forme organizzative: le piu funzionali e le piO 
produttive sia per il proprio polere, sia per gli inleressi dei propri 
client! e beneficiari. Ela base sucui hanno potutoprendercorpoe 
agiie fenomeni quali quelii dei servizi tdeviati», il rapporto fra [»l i t i -
ca. amministrazione, oiganizzazionieconomichecrimlnali.equella 
chesidefinisceP2. 

LaP2 {diculsieconosciutaappenalapunladelhceberg) oco-
munque la si vogha chiamare e la cupola, il coordinamento di lutle 
le diverse fotze di questa destra. I diversi -apicalin della destra in 
condizioni di stabiltta e di normalila del potere, potevano agire ed 
agivano in modo sparso. ciascuno per suo conlo. La stability la nor
mality politica consenliva la piO sen\plice e utile pvalka del «patlo di 
scambio* fra la destra opaca t invisible ed il polere politico visibile. 
I collegamenti non erano necessari. Ma, non appena la stability e la 
normal ila del potere politico ufficiale e visibile mosltavano segni di 
incerlezza o enrravano addiriltura in zone di precarieti e di rischio. i 
collegamenti venfvano ereali. con estrema facilila e con scienlifica 
ptecisione. 11 •collegamento e una ilsorsa politica, e politica Altiva-
re forme di collegamento e di coordinamenlo, signilicava riappro-
priarw della tunzione politica, ritirare la delega. revocare I'abdlca-
zione. Questa riappropriazione puft essere di diverse inlensita, mini
ma o massima, secondo il giudizio di pericoiosita che si formula e 
secondo I'obiettivo che ci si propone e che si considera possibile c 
convenienle da ra^iungere. Quando la preoccupazione per la sta-
bilit^ e massima, la revoca della delega e piu netta. il collegamento 
e ilcoordinarnento sono piii imensl. 

Gli obiellin o lestralegiedi azione sono sempredue. Minacciarc 
di portare la revoca lino alle eslreme conseguenze nel caso d ie la 
inslabilita e la precarieia del polere ufficiale (e del rclalivo patto) 
proseguano e si accentuino; o riconsegnare gradualmente la delega 
nel caso direcupero della stabilitae del conlrolb.equindl della rin-
novala garanziadel patto. £ questo il motivo per cui e cosl difficile, e 
fondamentalmente stupido inlerpretare giieffetti d^ll azione di que
sta destra Inchiavedideslabillzzazioneodistabilizzazione 1-a sila 
atlivizzazione polilica awiene In condizioni di precarieia del polere 
ufliciale e visibile e persegue contemporaneamente I'obiettivo delUi 
massima destabilizzazione e quello della pifl rassicurante listabiliz-
zazione: che sono indissolubilmenle intrecciati; se pievalga l u n o o 
I'altro dipende unlcamenle dalla reazione che vuole e puo attivare ii 
potere polilico visibile. La P2 non e ne una sigla n6 una organizza-
zlone stabile: e esattamente quesla funzione polilica della destra 
opaca e occulta che si attiva o disalliva secondo necessity e conve 
nienza. 

Cosl e stalo, aimeno, durante lutla la prima repubblica, con la 
Dc imperante. con la cominuila inamovibile del potere politico uffi
ciale e con le inevitable oscillazioni, con gli inevilabili alt! e bassi, 
con le inevilabili crisi e retalivi aggiustamenti che investono un pote
re senza ricambio che resla in sella per un perbdo tanto lungo. Se 
nella politica visibile la inamovibilila del polere democristiano ha 
prodotto quello che si e chiamato consociativismo. dietro to spec-
chio, il rapportocon la destra opaca, era di vera e propria simbiosi. 

La P2 che viene scoperta. e i! relatfvo scandalo non costituisco-
no allatto un colpo morlale. Quella era come la pellesecca abbau-
donatadal serpente nella stagione del ricambio. Cerramenle un in-
dizio prezioso, Ma sarebbe slaio necessario coiisideraito tale, per 
intuire I'esislenza e la vitaiita del serpenle; e non scambiarla, invece, 
per il serpente slesso, magari mono. 

Nei primissimi anni 80 il patio tra polere visibile - ristabilizzato -
e poteri opachi e occulti in raano alia destra si riequilibra. si ricon-
lialla. si ridefinisce anche con un largo ricorso all omicidio. Esi as-
seslasuun livello dove i second] sono molto pifl tort nspetto al pri-
mod i quanto fosse mai accaduto in passalo. Fermiamoci pure qui, 
ma la storia continua lino ai giomi nostri. 

Andreorli e stato, nella Dc e per la Dc, quello che ha presidialo 
con continuila e perspicaciail pontedel rapporlo fra il potere visibi
le e il potere opaco delta destia. Andreotli infalti ha agilo sempre 
nel governo, nello Stato; e quella desrra aveva le sue riserve e la sua 
forza pioprio nei meandri dello Stalo e inlomo alio Slato 

Capire e analizzare questa collocazione non e soto necessario 
pervalulame la funzione e le tesponsabilila: entale percoglieree 
risolverei prablemi della democrazia italiana Quelii del passalo E. 
ancor pifl, quelii del presente e del future. [cisudto PMruulali] 
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DALLA PRIMA PAOINA 

Sulla testa degli utenti 
lardivo intervento del mlnistro. 
Nei prossimi giorni, si somme-
ranno scioperi veri e propri dei 
controllori di volo, blocchi di ae-
roporluali negii scali di Linate e 
Malpensa e allre lorme di ag te ' 
zlone. A tullo questo, si aggiun-
geia anche una massiccia agila-
zionc dei benzinai. In questo 
hraccio di ferro, in quesla sorta 
di guerra o guemglia d i e oni iai 
si piolrae da giomi e giomi. i vcri 
assenli. que Hi d i cui sombra non 
occuparsi quasi nessuno, sono 
gli utcnli . i cittadini d i e l ianuo il 
diritto di viaggiare, di muovprsi 
llberamenle nel territorio nazio
nale edol t re. 

Vogliamo deciderei ad ascol-
tare anclle la voce degli ulenti. 
di co lnmcho hannn necessila di 
un scrvizio pi ibbl i ro utlk'icntc o 
wngono costretti ad ore* di alle-

sa ncgli aeroporli, all'incertezza 
pifl lotale sul momento della 
partenza e dell'arrivo. alia Im-
possibilila di assumere e manle-
nere impegnt? Ctedo che sareb
be dawero ora. perche i diritli 
dei i i l ladini vengono Iroppo 
spesso non solo sacrificali ma 
addirillura calpostali. senza che 
vi siano garanzic di sorta, lotara 
neppurc inlormazioni precise, 
modesli segni di altenzione, 
prospellive cede. Sicuramenle 
le n-sponsabilita, in vicende del 
genere.sonoinolleplici. 

Non si lascia irascinare una 
verlenza per cosl lungo tempo. 
senza approlondirnc tenipesli-
vamcnlc le ragioiri. senza cercn-
re realislicamente soluzioni. 
Adesso si ricrirro alia precetta-
zinue; urn se si parla di slraordi-
tiari abiluali, di personalocaren-

le, di nee essi 14 di assunzioni in 
campi e sellori cosl delicati, bi-
sogna ricunoscere anche che 
qualcosa non e andalo e non va 
nell' organ izzazione del lavoro, 
nell attivila complessiva dell'a-
zienda e d i chi dovrebbe vigilare 
su di essa, 

Ma al tempo slesso, non si 
pudconfonderei lsacrosanlodi-
li lto di sciopeio. che sia scrillo 
nella Coslituzione e rappiesenla 
una conquisla inalienabile, con 
labuso del diritto slesso. con 
l'ini(>ostazione di agilazioni la-
bra sbagliate o realizzale in lor
me tali da tiascurare complela-
tnenle gli inleressi e sopraltutto i 
diritti degli utenti. Quando si ar-
riva a questi punii. i rischi diven-
tano gravi per tutti e perfino per 
la domocrazia. L'esaspcrazionc 
dei ciltadini riifficilmente nesce 
ad essere andie razionale; e for-
se saiebbe anche illusorio prc-
tcnderlo. 

Cin che bisogna evilare. dun-
que, C1 che lesercizio anomalo 
di tin diritlo conduca a lai llvelki 

di esasperazione da indurre a 
pretendere misure drastiche, 
Iroppo drasliche per non essere 
pericolose per lutti e pef non n-
schiaredi meltere in discussione 
il dirino di sciopero. per lutti gli 
addetti a servizi essenziali. 

C'e un governo, nel noslro 
paese. do la tod isu Ificienle aulo-
revolezza peffarvalere le ragio-
ni della collell ivitae per indurre i 
responsabili, da uno pane e dal-
lal l ra, a trovare i modi per un' in-
tesa, non lacendo pagare le spe-
se del contrasto a chi non ha 
colpe, ma solo diritti: dunque, 
eserciti i suoi poteri, ma adem-
pia anche ai suoi indeclinabili 
doveri. 

C'e una Cominissione. previ-
sta dalla leggc 146/90 come or-
ganismo d i garanzia, owiamen-
te nell'interesse di tutti. Ebbene. 
aiKh'essa si faccia senlire con 
lorza e senza timidezze e ulilizzi 
lutti gli strumenli, anche quelii di 
semplice ma importanle. inrii-
rizzo di cui dispone. Qunlcuno 
dice che quesla Commissione 

inconlri perlino dilficolia Orga
nizzative e strumenlali: se e cosi. 
si proweda a raiforzarla, perch6 
Taulorevolezza si fonda anche 
sull'eflicienza e sulla proniezza 
degli inlerventi .ol l rechesulme-
rito degli slessi. 

Ma c'e anche e soprattutlo da 
appellarsi al senso di responsu. 
bilila e di consapevolezza di co
lore che slanno utilizzando, in 
lorme lalora assai disculibili, 
slrumenli riconducibili spesso 
solo indireltametite. ad un ion-
damenlale diritlo, concepilo 
dalla slessa Costiluzione come 
soggetto a limili nell'inleresse 
della collettiviia. 

So bene che un richiamo del 
genero pu6 apparire illusorio, a 
fronte di c i6 che sta accadendo: 
eppure. btsogna tontare di tutto 
per chiudere ai pifl presto que
sta incrcdibilevicenda. 

D'allronde se ognuno non 
cercheiil di fare al meglio la pro
pria parle, se chi avanza rivendi-
cazioni continoera a lenere con
lo solo di interessi particolari o 

di setiore, e non anche di quelii 
generali, se insomma, non si Ira-
vera il modo per raggiungere 
una tregua. per rifletlere, discu-
tere e trovare soluzioni appa-
ganli e responsabili. ^ chiaro 
che le conseguenze non potran-
no che essere negalive. come 
accede ogni volta che si supera-
no i limili della "normale* lolle-
ranza. Dopo lungliissimc discus-
sioni - qualche anno la - e stalo 
raggiunio un nunlo iermo con 
I'approvazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici es-
seriziali. logge per alcuni asputti 
conlroversa, che luttavia rappre-
senla lun ico stmmenlo attual-
mente disponibile perccrcarodi 
conciliate gli inleressi e i diri l l i di 
hitti. £ indispensabile che il 
buon senso e la responsabililil 
prevalgano, evilando cosl che c i 
si irovi coslretli - a furor d i popo
lo - a rimetterc- in discussione 
un punro di equilibrio cosl fali-
cosamemc raggiunio. 

[Ckrt&SfhurAfllla] 


