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Paolo Flores d'Arcais 
direttore di MicroMega 

«Italia, sconfi 
«La carta politica giocata oggi dalla destra si chiama popu-
lismo all'italiana. Lo ha inaugurato Craxi negli anni 80. E lo 
ha ereditato Berlusconi. Ma ora c'e anche la demagogia 
sfrenata di Hni». Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micro-
Mega, parla del suo ultimo libra e analizza dilemmi e po-
sta in gioco nelle elezioni: «0 ci sara la viftoria della lega
lity - dice - oppure passera un Termidoro senza rivolu-
zione». 

• ROMA. «Popnlismo», owero il 
popolonazione contra il privilegio 
nobiliare e di censo. Fin dali'inizio, 
una (endenza ambivalente. Che 
nasce a sinistra nella Russia di meta 
ottocento. Perpropugnare larivolu-
zione agraria. E ricompaie in Fran-
cia, alia fine dell'800, percombatte-
re, da destra, radicalismo, Masso-
neria e illuminismo. Ma poi c'e il 
populismo di sinistra negli Usa. 
Quello fascista in Italia, quello rea-
ganiano, e quello dell'est Europa. E 
nell'ltaiia di oggi, che cos'e il «po-
pulismo»? Una risposta ci arhva da 
un libra di Paolo Flores d'Arcais, 
che ha raccolto un gruppo di scritti 
da lui pubblicati su Micromega dal 
1986 ad oggi: "II populismo italiano 
da Craxi a Berlusconi" (Donzelli, 
pp. 159, L 14.000). Latesi:l'illegali-
smo degli anni '80 ha confiscate la 
•cittadinanzaa, all'insegna della 
partitocrazia e del neoautoritari-
smoplebiscitario. 

Pietre mlliari di questo cammi-
no?II trasformismo d'assalto di Cra
xi. E il "peronismo videocratico* di 
Berlusconi. Detto diversamente: 
sulle ceneri delle «regole« si e tenta-
to e si tenta ancora di mutate la na-
tura della democrazia. Rilegitti-
mando I'autorita in cortocircuito 
con maggioranze «manipolate> e 
ostill alia politica, EciA, nonostante 
«Mani pulite». Edopo averconverti-
to Tangentopoll in un •Termidoro 
all'italiana". E una chlave di lettura 
che per I'autore cela la vera posta 
in gioco delle prossime elezioni. 
Sentiamo perche. 

Rot^tahettnlMielettonle della 
dtJbi t MfMb da un forte rilM-
do dl popuHinio coMttvatort: 
date totta contra II ftaco i que** 
contra k -lonby. Mic aN Wogan, 
omHiMO « too tjudHo, I veii hi-

(MMMtt dl qillfttynMOhjl? 
II populismo oggi all'oHensiva e du-
pltce: c'e quello di Berlusconi e 
quello di Fini. Hanno in comune il 
fastldio per le regole, scarsa dime-. 
stlchezza con la democrazia libera
te, viscerale ostilita per tutte le eli
tes, assimilate, sempre e comun-
que, alle oligarchic In realta ogni 
populismo vuole liquidare la parte 
migllore delle elites dirigenti. Per 
poi rilanciare un nuovo ordine e|i-
tario e gerarchico. Inoltre il populi
smo attuale si nutre della piu' sfre
nata demagogia. Promette mari e 
monti a tutti. Vellica il lavoro auto-
nomo contro il pubblico impiego, 
minaccia licenziamenti. Salvo poi 
difendere, al sud, gli impiegati e 
I'asslstenza. Contro «il nord egoi-
sta». II tutto e amplificato dalla ren-
dita dcllo strapotere televisivo. In 
un quadro da repubblica sudame-
ricana, 

Nel tjw ultimo votumettopert, fil 

rlulhc tutto questo a Craxi. Parti 
infatU dl un "populism italiano 
da Cm) a Berlusconi'. Ma in die 

II mio libra raccoglie una seriedi 
miei contributi apparsi su Micro
mega nel corso di un decennio.A-
vevo cominciato a parlare del po
pulismo italiano sin dal 1986. E lo 
avevo fatto evocando Craxi, defini-
to come alfiere della «nuova de
stra*. II Craxi degli anni '80, diverso 
da quello altemativista degli ultimi 
anni 70, non rappresentava una 
pura degenerazione del riformi-
smo. Bensi una rottura radicale con 
1'intera tradizione socialista. Una 
metamoriosi, culminata in una sor-
ta di peronismo soft, che utilizzava 
questioni reali in unachiave reazio-
naria. Partendo dalla crisi innegabi-
le della politica, Craxi imboccava la 
strada neoautoritaria. Negahdo il 
vera problema: il nesso tra partito
crazia e illegalismo. E puntando 
unicamente a rafforzare, col presi-
denzialismo, i poteri di governo... 

Sta dunque In questo «presiden< 
liiHsnw*, awbo dal tend delta le-
jaltti, il punto dl continuHa ta la 
«nuova destn» di ieri e quella dl 

OUH* 
Esattamente. Nel presidenzialismo 
demagogico che rimuove la legali
ty, Ostile in linea,di principio ajl'in-
novazione rappresentata da «Mani 
puliteo, al fattore che ha messo in 
crisi il regime... 

Hi shagjiato dunque b sinistra a 
raccogNere la sfkta del raffona-
ntentp Ml'esecutko, repUcando 
con II tana sendpresldenzlill-
A...? 

No La necessita delle riformeerea-
le. Ma la tecnologia istituzionale e 
solo uno strumento. II cuore del ca-
so italiano e invece il tracollo di le
gality. E su questo che deve misu-
rarsi I'azione delle rilorme. Altri-
menti si attua uno scambio tra mez-
zi e fini, e proprio in spregio al ripri-

•stino della legalita... 
' '• fteriamoall'offensiva neopopuli-

sta. It centroslnistra vteiw acana-
todleisersi allcato con I'-estaWII-

. shwtinV, con Mule una parte del 
cejo dHoente tradUonale. fu die 

I'- cowreplidil? 
Fatta da destra e un'accusa impu-

' ̂ iente. II Polo e un concentrato poli
tico del Caf. Dentro ci sono gli amici 
di Craxi e i democristiani alio stato 
puro E poi ci si dimentica sempre 
del consociativismo di estrema de
stra: quello tra (range del Msi, servi-
zi deviati, depistaggi e stragi di Sta
to. Non si e mai pieteso che il Msi-
An facesse dawero chiarezza su ta
li aspetti. E non lo si e mai preteso 
con la stessa foiza con cui si e chie-
sto al Pci di combattere e denuncia-
re il tenorismo rosso, nonostante 

mo» 

M I 

£ D I*. 
ManlfestazloMaPtontedtoriocoirtroilflsco AlbortoPais 

revidenteestrarjeitadelFfcirispetto 
al terrorismp. C'fi tuttavia uh para-
dosso neU'alleanza con pini, Dini e 
un'autentica espressione del cen-
tro-destra, cos! come Prodi e un'au
tentica espressione del centrosini-
stra. II fatto che Dini e Prodi siano 
costretti allearsi e uri segnale del-
i'arretratezza e. deU'inaffidabilita 
democratica della destra italiana... 

Qulndl,ilopolaposslWlesconflttt 
della destra attuale, Intnvedt II 
fomursi dl un'«altra de stra», ma-
gariguldatadaDlnl? 

Intanto defihirei quella tra Dini e 
Prodi «un'alleariza per la normali-
ta», tesa a propiziare uno scenario 
europep. Con un centrp-destra alia 
Dini, e uh cehtrosinlstra alia Prodi 
in competizione per il governo, e 
delle frange marginal! collocate al
le estreme. L'augurio e che populi
smo di destra su un lato, edestremi-
smo di sinistra sull'altro, oscillino 
ciascuno tra il 5 e 10%. E sempre 
per rimanere in Europa, vorrei ag-
giungere una cosa. In Francia un'e-
ventuale alleanza tra socialisti e co-
munisti e reputata normale, Mentre 
oltremodo allarmante verrebbe 
considerata un'intesa tra neogolli-
sti e Le Pen. Perche? Perche nei era-
mosomi della democrazia francese 
c'e I'antifascismo. Mentre in Italia, 
assurdamente, e vera 1'opposto. 
Nessun problema ad allearsi col 
neo-post-fascista Fini, ancora in 
mezzo al guado. Viceversa e consi-

derato delegithmante un accordo 
con Rifondazione 

••Omul siamo costttuzioMlizu. 
Ul», replkherebeero I postfascl-
sti... 

Non e vera E la prava sta nel fatto 
che An ha preteso che si votasse 
prima del 25 Apnle, festa dl tutti, 
ma considerata «di parte» dai se-
guaci di Fini In Francia essere anti
fascist! equivale ad esseie fran cesi 
Da noi invece I'antifascismo, che 
nessuno fa valere in chiave assolu-
tizzante, viene gravato di sospetti. 
Dalla destra. E dai vari della Loggia 
e Panebianco. Una vera follia... 

Abbtamo parlato del populismo di 
destra. TuttavU c'e anche un «po-
pufismo gkBtizlalisU», che va al di 
la deHa destra, e che aifida aha 
maglstnrtura un niok) catartico. 
Non pensi che una sovraesposl-
zione del giudid, anche dettorale, 
possa alterare le regole democra-
tkhe? 

Se intendi riferirti al cosidetto «parti-
to dei giudici», ti died subitoche 
non esiste. E una leggendainventa-
ta dal upartito degli imputati e degli 
impuniti», dal partita craxiahp ean-
dreottiano di Tangentopbli. Quas\-
to alia «sovraesposizione», essa de-
riva in primo luogo dalla politica 
che si econvertita in illegalita, e'che 
poi ha tentato di bloccare le Procu
re. La «voglia di forca» e sempre un 
fatto regressive, ma non appartiene 
ne ai giudici ne a coloro che li di-

fendono.Lavera giiistizia politifiz-
zala, in ogrii casp, era quelia'del 
•Porto delle nebbie» e delle archi-
vidzioni. E con qUesta giustizia che 
bisogna rompere d^finitivamente. 

Ida e giusto, in tinea di principio, 
che possa drventare leader politi
co dii ha processato In tribunale 
uncetopolttico? 

E allora pariiamo pure di Antonio 
Di Pietro. E stato delegittimato da 
una manovra del Polo, private dei 
suoi diritti. Nonostante gli enprmi 
consensi potenziali di cui gode. E 
questa la vera anomalia dell'attuale 
campagna elettorale. Di Pietro, a 
differenza della Parenti, si e dimes-
so dalla Magistratura. Adempiendo 
ad una delle condizidni preliniinari 
richieste ad un giudice che vuol fa
te politica. Bene. Solo se fossero 
stati rimossi tutti gli ostacolj frappo-
sti alia libera decisione di Di Pietio, 
lo si sarebbe potuto giudicate in 
dettaglio. E in base alle sue propo-
ste, Le quali, in generate, puntava-
no al ripristino della normalita de
mocratica. Contro 1'intreccio crimi-
noso pclitica-affari, nazionale e in-
temazipnale. Sono istanze sacro-
sante, come si vede. Non stretta-
mente pblitiche, ma in certo senso 
«prepdlitiche». Su esse, a tutt oggi, 
ci si divide e ci si unisce. E il fatto 
che tali istanze siano divenute da 
noi la questione politica di fondo, 
la dice lunga sulla straordinarieta ir-
risolta della situazione italiana. 

DALLA PRIMA PAGINA 

La moralita della politica 
lo di sinistra fosse - perchi si ritiene di centra - piu o meno la 
stessa cosa. 

Giustamente Prodi ha richiamato la necessita di una politi
ca che sia trasparente e quindi comprensibile ai cittadini. Si 
tratta di una necessita tanto piu sensibile quando si tratta del
la selezione delle candidature: una fgnzione essenziale delle 
elites politiche in un sistema dernocratico, della quale in que-
sti concitati giomi si e fatto strarrie. La selezione delle candi
dature e uno dei momenti piu rivelatori dell'identita di una 
formazione: se non risponde a una logica politica, se non mo-
stra l'esistenza di un filo di senso, la ricerca di una corrispon-
denza tra il progetto politico e i volti che devono incamarlo, 
ma manifesta sbltantd la tendenza a prendere tutto il prendi-
bile, rischiadi diventare una trapppla. 

PerciO avahzare il bisognd.diiuna moralita della politica 
non e moralismo, non e astrattezza da anime belle, come pu
re accade di sentirsi dire. La moralita della politica non e un 
criterio impqsto.dall'estemo: coincide con la sua razionalita e 
comprensibilita. £ dunqtleun criterio di efficacia. Una politi
ca efficace e quella che si da glistrumenti per comunicare e 
per convincere, e il primo strumehto non sono forse gli uomi-
ni e le donrie che essa sceglie, e la traspatenza e la sensatezza 
con cui li sceglie?Cioche piu colpisce in questa fase eche al-
cuni pratagonisti della vita pubblica sembrano avere smanito 
tale criterio di efficacia; sembrano non rendersi conto del 
danno che possono fare a se stessie al loro progetto politico, 
con una selezione delle candidature che appare strumentale 
e indifferenteQualcuno potrebbe obiettareche e stata la logi
ca dei governi techici, quella di prescindere dagli sehiera-
menti e offuscare le differenze polifithe. Ma la logica di un go
verno tecnico e per definizione 1'opposto di una logica politi-
co-elettorale. Ci6 che per quello era giusto e iisiologico, e fuor 
di luogo quando si va a chiedere l'investitura elettorale ai cit
tadini, e dunque ai cittadini si deve presentare un disegno cre-
dibile e coerente delle proprie intenzioni e dei propri impe-
gni. Perche awiene questo? E possibile tentate una spiegazio-
ne, senza tirare incampoilcaratteredegli italiani, I'inguaribi-
le tendenza nazionale al trasformismo? 

In questi giomi alcurii commentatori, comprensibilmente 
sgomenti e amareggiati di fronte alio spettacolo indecoroso 
offerto da alcuni gruppi, hanno dichiarato finito il sogno mag-
gioritario, attribuendo al nuovo sistema elettorale la colpa 
delle forme estreme di mercato politico alle quali abbiamo 
assistito. Denunciando cost una specie di incapacity nazio
nale a usare il maggioritario come negli altri paesi dove esiste 
questo sistema elettorale, senza produrre i guasti che sta pro-
ducendo nei nostra paese, e invocando il.ritomo al prapor-
zionalismo, Altri, invece, ricordano che questo sistema e per 
noi ancora una novita, che richiede una fase di adattamento, 
e soprattutto che esso e snaturato dalla presenza del voto se
parata per la quota prqporzionale, che riverbera il suo effetto 
sull'intero sistema, <proporzionalizzandolo» in modo perver-
so: non perche sia perverso il proporzionale in se, ma perche 
e perverso, e quindi destinato all'impazzimento, un sistema 
che deve obbedire conterrtporaneamente a due logiche di-

, verseecontradditt^rie.^ . , .^..,ir- ,™ ir 
Da ambeSue le posiziohi, comunque, deriva ia ricfiiesta dl 

una riforma de||a legge ele.ttorale.attualmente^n vigore.'.una, 
, neceffiiS/drmatitni^^lmfentecondm^ di rifor-| 

ma'saii, lb cbmirKerertio a vedere dopo le elezioni,'anche in" 
base ai risultati elettbrali e ai rapporti di forza da essi definitj. 
Ci6 che lascia perplessj; tuttavia^ in questo dibattito, e 1'idea 
che la legge elettorale possa essere Tunica o la principale re-
sponsabile dei cornportamenti dei soggetti polit|ci. Si rischia 
in questo modo di cadete in un'altra illusione, quella di libe
rals) del probfema scegliendo un capro espiatprib, ma senza 
affrahtare e modificare i suoi aspetti reali. Ne ci si pud illudere 
di scaricare sullaiegge eleftoralela delusione di chi si aspetta-
va un mutamentp prpfpndo del nostra sistema politico e un 
suo allineameritp alle demoerazieeuropee. 

In verita, il problema che attariaglia la politica italiana non 
deriva dal sistema elettorale e non si risotvera con la sua revi-
sione. E stato semmai un errore,;nel recente passato, credere 
che il passaggio al maggioritario sarebbe stato di per se risolu-
tivb.ll problema veto e quello che attiene alia strutturazione 
dei soggetti politici, che sono ancora in gran parte fluidi e di 
idehtitaihcertaDatciif jderivano letendenze trasformistiche 
presenti soprattutto hell'areadi centra diambeduei poli. La 
grande scossa tellutica die ha fatto scomparire il Partita so
cialista e frantuniafc la Democrazia ciistJana non e stata an
cora assoroita dal asterniipblitico, E i partiti che sono oggi 
sulla scena non hanho ancora riacquistato la piena capacita 
di movimento, come del resto la vicendadi questa legislature, 
dominate dal govetnp tecnico, ha ampiamente dimostrato. 
Le elezioni sbrib iridubbiamente un modo di ritomare alia 
politica; I'impaccio e la ptofonda inadeguatezza con cui mol-
te formazioni le stahnb affrontandorivelano un deficit di poli
tica, un deficit che esoggettivoe non pu6 essere attribuito a 
cause Oggettive. Per questo e importante lavorare sui soggetti 
della politica: per questo sono importanti i programmi, la 
candidature, I'identitapolitica eculturale. Perquestoe impor
tante la moralita politica, la coerenza, la traspatenza.Pensare 
che le elezioni saranno vinte da chi mOstrera una identita po
litica piO sfumatae incerta sarebbe un tragico ertore. 
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S IAMO rispettosi dell'autono-
mia e delle specifiche preroga
tive della magistratura. Questo 

vale anche nel caso dell'indagine 
sul piano delle frequenze, per le 
quali ci auguriamo trasparenza e 
velocita. Ci aspettiamo finalmente 
chiarezza e giustizia su uno dei ca
pita i pill oscuri della storia dei me
dia. II piano delle frequenze fu de-
crelato alia fine del 1991 e, sulla ba
se di esso, nell'agosto del 1992 ven-
newrilasciate le concessioni alle 

, .emittentl nazionali e - solo prowi-
soriamente - quelle per le decine e 
declne di stazioni locali. L'origine 
dl quel piano e delle assurde mo-
dalitaconcui furonostilate (illegal-
tTierite, secondo i ricorsi intervenu-
ti) le nllsteo risiedeva in una delle 
piu brutte leggi del paese, la legge 
Mamml, che aveva fotografato nel 
1990- la concentrazione inaudita 
avvenuta negli anni precedenti ad 
opera della Rninvest. 

II piano delle frequenze fu sotto-
posto all'indagine della magistratu
ra In quanta molti operatori ne de-
nunciarono I'incongruenza e 1'as-

Lo scandalo 
del piano frequenze 

VINCKNZOVITA 
surdita. Non solo. II piano fu redatto 
inizialmente da una societa nata a 
cavallo della legge Mamml - Fede
ral Trade Misure - che ottenne non 
si sa come 1'appalto per la ricogni-
zione tecnica delle frequenze. Su 
quella storia vi sono stati persino ar-
resti eccellenti (il capo di gabinetto 
di Mammi, Giacalone). 11 piano fini 
nel nulla. Passo I'era del ministro 
Mamml e giunse al suo posto Vizzi-
ni, che ricomincid daccapo. II tutto 
si concluse - si fa per dire - sotto l'e-
gida del successore Pagani, che for-
malizzP un nuovo piano nel frat-
tempo passato per numerose ma-
ni. Un pasticcio, apparentemente. 
Le intrusioni nella stesura del piano 

da parte della Fininvest futono no-
tate da numerose emittenti, alcune 
delle quali presentarono esposti as-
sai netti per denunciare il metodo 
inquietante con cui per un verso 
venne sancito il privilegio netto del 
«duopolio» Rai-Fininvest nell'asse-
gnazione delle frequenze, e per 
converso fu calpestato ogni criterio 
credibile nel campo dell'emittenza 
locale. L'indagine finalmente si sta 
awiando alia sua fase pubblica. 
Ben venga. Speriamo che si apra un 
altro coperchio su quello che fu 
(ede) il«regime»radiotelevisivo. 

Non si tratta di sollevare inutili 
polveroni, magari parificando nelle 

responsabilita grandi e piccoli, mi-
nistri e funzionari, attori e compar-
se di uno dei peggiori scandali del
la vita italiana. La Corte Costituzio-
nale ha gia dichiarato di fatto illegit-
timo quel piano, laddove nella sen-
tenza del dicembre '94 diede ragio-
ne a Telemontecarlo e Videomu-
sic, vittime di una spartizione delle 
frequenze iniqua e squilibrata. I 
reati addebitati agli inquisiti (tra i 
quali ci sono - come e noto - persb-
naggi di primo piano) sono vari e 
gravi, tali - se venissero ribaditi nel 
dibattimento - da confermare tanti 
sospetti che hanno accompagnato 
I'oscurocapitolo delle frequenze. 

La verita giuridica verra definita 
dalla magistratura. La verita politi
ca e gia chiarissima. Senza regole 
serie e democratiche, senza una ri-
gorosa normativa antitrust, senza 
un'Autorita prowista di reali poteri 
di vigilanza e di contralto in Italia si 
e affermata la volgarissima legge 
del piu forte: un Far West indegno 
di un paese modemo. Quel capito-
lo va chiuso in frelta, per il bene del-
rinformazione italiana. 
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