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(Testo wccolto da 
Matthew D 'Ancona) 

A NZlTUTTOunapremes-
sa: non sopporto i politi-
ci che hanno sempre la 
parala Dio sulla bocca. 
Non ho la pretesa di es-

• • • • ™ sere migliore o meno 
egoisla degli altri. Non credo che i 
crisliani debbano necessariamente 
votaie laburista e non discuto le 
mie convinzioni religiose a meno 
che non mi si chieda di farlo. E 
quando lo (accio ne parlo sempre 
sul piano strettamente personate. 
Owiamente le mie convinzioni 
hanno una influenza sul mio modo 
di fare politica, ma non mi propon-
godiimporle agli altri. 

In quanto private) cittadino trovo 
conforto nella preghiera e leggo il 
Vangelo. E una lettura toccante e 
una straordinaria manifestazione 
dei valon umani piu alii. La Pasqua, 
tempo di resurrezione e di rinnova-
menlo, ha un significato particolare 
per me e per la mia visione della 
politica. La mia visione della socie
ta rillctte la fede nello spirito del-
1'uomo e la sua capacita di rinno-
varsl. 

II messaggio pasquale, come 
meglio di tutti ricorda San Matteo, e 
drviso in tre parti. Anzitutto c'e la 
decisione di Ponzio Pilato al co-
spetlo di Gesu Cristo. Una delle ca-
ratteristiche del Vangelo e che i 
personaggi sono assolutamente 
reali: il fascino di Pilato deriva dalla 
sua umanita e imperfezione, dal 
suo essere lacerato tra i principi e il 
realismo politico. Ci6 che ci colpi-
sce e il suo sforzo di fare il bene in-
vece del male. Pilato attira la nostra 
attenzione morale non per la sua 
catliveria, ma per essere andato co
si vicino alia bonta E facile immagi-
namc il tormento nel vedere che 
Gesu non aveva fatto nulla di male 
e il desiderio di rimetterlo in liberta. 
Tuttavia con altrettanta facilita pos-
siamo immaginare i consiglieri di 
Pilato che lo mettono in guardia sui 
risehi di causare disordini o di ac-
cendere gli animi degli ebrei. Buna 
parabola sempre attuale della vita 
politica. 

E possibile considerare Pilato un 
archetipo dell'uomo politico preso 
tra I'incudine e il martello di un di
lemma politico vecchio quanto 
I'uomo. Sappiamo che ha sbaglia-
lo e non di meno la sua 6 la lotta, 
che ricorre durante tutto il corso 
della storia, tra cio che e giusto e ci6 
che e opportuno. L'accordo di Mo
naco del 1938 ne e un classico 
esempio. E neppure col senno di 
poi e sempre chiaro cosa era giu
sto. Dobbiamo fare cid che appare 
caerenle con i nostri principi o ci6 
che e politicamente opportuno' 
Dobbiamo applicare la regola del-
I'opportunita o il principio intransi-
gente della moralita? Le altre due 
immagini della Pasqua: Pietro, la 
pletra di Cristo, che perde la grazia 
e In un momento di debolezza lo 
rinnega e Giuda che lo tradisce e 
per il rimorso si impicca. Nessuno 
dei due e semplicemente buono o 
cattivo. Retro per6 grazie alia fede 
riuscl a compiere opere straordina-
rie. Infine c'e Cristo nell'orto di Ge-
tsemani. Cristo sa quali sofferenze 
lo attendono e rivolto al Padre: "Al-
lontana da me questo calice" - e 
anteponcndo il dovere - "Sia fatta la 
tua, non la miavolonta". 

II dovere porta al rinnovamento. 
John Smith, un uomo per cui la fe
de fu elemento decisivo sia sul pia
no personate che politico, indicd 
sempre nello spirito di servizio e nel 
dovere gli element! caratteristici 
della sua politica. Smith incamo il 
valore morale della tradizione pre-

Cristiano e di sinistra 
Vi spiego perche 

sbiterianascozzese Miestatospes-
so chiesto che ruolo hano svolto le 
mie convinzioni religiose rispetto 
alia mia formazione politica. Anzi
tutto la mia personate concezione 
dei valori cnstiani mi ha portato ad 
oppormi a quella che era la visione 
angusta dell'interesse personate 
che il conservatorismo - in partico
lare nella sua versione moderna e 
di destra - rappresenta. Ma i conser-
vatori britannici hanno sposato una 
definizione troppo egoistica dell'in
teresse personate. Non guardano 
alia cornunita e ai rapporti del sin-
golo con la cornunita. E questa la 
ragione essenziate per cui mi sono 
schierato a sinistra invece che a de
stra. II punto fondamentale e che il 
cristianesimo va ben aldila del rap-
portotrailsingoloeDio Enecessa-
rio anche un rapporto con il resto 
del mondo In secondo luogo il cri
stianesimo mi ha aiutato a nfiutare 
il marxismo. Comunque la si voglia 
mettere, il marxismo e stato essen-
zlalmente determinista. Ha rappre-
sentalo il tentative di rendere scien-
tifica la politica La politica non e 
scientifica, la politica ha a che fare 

TONY BLAIR 
con la gente e la gente e owiamen
te influenzata dalle condizioni in 
cui si trova ad agire. Ma la natura 
umana e complessa. C'e la liberta, 
c'e la responsabilita individuate. 
Possiamo scegliere e decidere. 
Lerrore deU'ideologia marxista e 
che in ultima analisi soppnme l'in-
dividuo a favore della sociela Ma e 
parlendo dal senso del dovere indi
viduate che stabiliamo un collega-
mento tra un bene piD grande e gli 
interessi della cornunita, un princi
pio che la Chiesa celebra con la Co-
munione. Lasinistraeentrataincri-
si quando i suoi valori fondamenta-
li si sono distaccati da questo socia-
lismo etico di cui faceva parte an
che ilsocialismo cristiano II marxi
smo ha oscurato I'lmportanza della 
responsabilita personate privile-
giando le condizioni sociali che de • 
terminano il comportamento del 
singolo. Per la sinistra moderata la 
grande riscoperta e stata la conce
zione socialdemocratica secondo 
cui condizioni sociali migliori ac-
crescono la responsabilita perso
nate. 

Riconosco che i cittadini posso-

no di loro iniziativa diventare mi
gliori. Gli esseri umani hanno i) do-
no della libera scelta, della capaci
ta di fare il bene o il male. C16 che 
mi differenzia dai conservatori e la 
persuasione che la gente e piu in
cline a comportarsi bene e a mi-
gliorare la propria condizione in 
una societa che offra loro le neces-
sane opprtunita, che attnbuisca pa
ri dignita a turn gli uomini. E questa 
la differenza cruciate tra la mia po-
sizione e quella dei marxisti, da un 
lato, e del partito conservatore dal-
l'altro Molti scritton hanno stimola-
to il mio interesse per la religione e 
la filosofia. Tra questi Kierkegaard, 
Jung e Kant. Una delle cose migliori 
che ho letto sul tema del dovere cn-
stiano e un saggio del filosofo scoz-
zese John Macmurray, un pensato-
re socialista a cui mi awicinai 
quando frequentavo I'universita di 
Oxford. Parlando delle sue espe-
nenze durante la prima guerra 
mondiale e del modo in cui trasfor-
marono la sua vita, Macmurray scn-
ve che i suoi compagni si erano di-
visi in due categone per il modo in 
cui avevano reagito agli orrori della 

guerra. II pnmo gruppo aveva rea
gito come gli epicurei. II secondo 
gruppo, al contrano, era pervaso 
dalla profonda convizione che le 
loro vite dovevano avere uno sco-
po, uno scopo morale che com-
prendeva il concetto di dovere. Una 
posizione che richiama 1'imperati-
vo categorico di Kant. Cio che Mac
murray voleva dire e che dentro 
ciascuno di noi c'e un impulso che 
possiamo soddisfare solo attraver-
so il dovere. Per uri politico questa 
idea ha conseguenze important! 
Vuol dire che I'uomo politico vede 
intomo a se 1'esigenza del cambia-
mento e accetta che e suo dovere 
fare qualcosa. Credere in Cristo 
comporta che non possiamo stac-
carci dal mondo die ci circonda. 
Qualche anno fa Margaret Tha
tcher sollevo non poche polemiche 
citando la tettera di San Paolo ai 
Tessalonicesi: "Se un uomo non la-
vora non deve mangiare". Questo 
ammonimento non deve mai esse
re utilizzato per giuslificare il man-
cato aiuto dei bisognosi. Dobbia
mo essere sempre pronti ad assiste-
re i deboli e gli sfortunati. A parere 
mio San Paolo voleva dire che tutti 
hanno il dovere di lavorare per il 
bene comune. Per partecipare ai 
benefici bisogna dare oltre che 
prendere. La parola "peccato" evo-
ca immagini di severa pieta e di mi-
nacciosa disapprovazione Sembra 
un concetto fuon moda Eppure e 
un concetto semplice e importante 
In termini teologici evidenzia la se-
parazione da Dio. In termini laici e 
il riconoscimento del bene e del 
male E il rifiuto di un'etica pura-
mente libertaria. E un campo que
sto che assumera una crescente 
importanza per la politica. Non mi 
rifensco ai "peccato" dalla prospel-
tiva della moralita personate, ma 
c'e nel mondo modemo il deside
rio di recuperare il senso dei valori, 
il senso di comuni regole di com
portamento. Tali regole debbono 
essere conformi al mondo moder-
no. Ma cresce il rifiuto, specialmen-
te tra i giovani, nei confronti di una 
societa amorale. La gente non desi-
dera essere controllata ne vuole es
sere oggetto di sermoni riguardo al 
modo di vivere, ma e diffusa la con-
vinzione che se non fissiamo limiti 
e confini condivisi e se non distin-
guiamo il bene dal male, la societa 
non e in grado di funzionare in mo 
do equo ed efficiente. 

II cristianesimo e un messaggio 
di pieta e compassione. Gesu ha 
detto. "Chi e senza peccato scagii 
la pnma pietra". Non si sognava 
nemmeno di affermare che il pec
cato non esiste. Voleva dire che 
quanti danno un giudizio morale 
debbono prima esaminare la loro 
posizione morale. Faccio parte del
la chiesa ecumenica e molte delle 
polemiche tra cattolici e protestanti 
mi lasciano sconcertato. Nutro un 
profondo rispetto per le altre fedi e 
per il pluralismo religioso del mio 
paese. C'e poi l'incessante ricerca 
della venta nel Vangelo Gesu lan-
cio una sfida; GesO cambid; Gesu ci 
pose degli interrogativt Cio che 
emerge nel Vecchio come nel Nuo-
vo Testamento e l'onesta con la 
quale la natura umana deve fare i 
conti. II enstianesimo e ottimista, 
ma non ingenuo sulla condizione 
umana. L'uomo riconosce il bene, 
ma e capace di fare il male. Sono 
convmto che lo scopo dell'esisten-
za umana vada ricercato proprio 
neH'incessanle aspirazione al bene 
a danno del male E questa aspira
zione a garantirci il progresso. 

Copyright (The Telegraph pic, 
Lcndra, 1996, 

arttcoto apparso il 7 aprile sul 
Sunday Telegraph) 

Traduzione di 
Carlo Antonio Biscotto 

"ZONA RETROCESSIONS 

Elefanti e tigri 
nel «circo» del Polo 

i 

L 

L CIRCO SENZA ANIMAL! non funziona. Da quando Nando Or-
fei ha rinunciato a tigri e elefanti gli incassi dei suoi spettacoli 
sono diminuiti del 50-6056. L'erede di una delle pifl prestigiose 
famiglie circensi italiane ha cosl iniziato uno sciopero della fa
me per richiamare l'attenzione, per sensibilizzare il pubblico, 
per chiedere aiuto. E difficile non solidazzare con lui, ma e al-
trettanto difficile immaginare che la sua iniziativa possa sortire 
qualche effetto. I gusti del pubblico sono quelli che sono e non 
pud essere certo uno sciopero della fame a scalfire un'abiti idi-
ne consolidata, un malcostume che non solo fa parte integran-
te del circo, ma in qualche misura rappresenta il circo stesso, la 
sua storia. 

Questa vicenda, apparentemente cosi marginale, deve inve
ce aver fatto riflettere a lungo i leader del Polo. Cera stato un 
momento, qualche mese fa, in cui anche loro sembravano in-
dinzzati a sospendere tigri e elefanti dal loro circo, ma poi ave
vano avuto paura e quelle che e successo a Nando Orfei deve 
averli delinitivamente convinti che avevano visto giusto II Polo 
senza Previti, Ferrara, Sgarbi, Maiolo, Taradash, Storace, Paren-
ti, Mancuso e gli altri politic] a quattro zampe non va da nessu-
na parte e perde il 50-60% del consensi. Gli eletton di Forza Ita
lia e di Alleanza nazionale non si accontentano dei clown, de
gli acrobati e degli equilibristi (che pure abbondano sotto il 
tendone del Cavaliere), vogliono gli animali e, se gli vengono 
negati, si disaffezionano, preferiscono andare al cinema, o in 
gita, piuttosto che infilarsi nell'uma. Anche in questo caso e 
una questione di abitudini consolidate, di sapori familiari: non 
si puo togliere il gas alia Coca Cola, o cambiare la ricetta della 
Nutella e sperare che la gente non se ne accorga. 

Dunque siamo destinati a vederli ancora a lungo, gli animali, 
nel grande circo del Polo e questo ci displace molto. Per diversi 
motivi. Ci displace per noi, innanzitutto, perche, proprio grazie 
agli animali, probabilmente il 21 aprile lo spettacolo di Berlu
sconi fara il tutto esaurito. Poi ci dispiace per Berlusconi, per
che in fondo gli vogliamo bene e sappiamo come sia alto il n-
schio per un domatore di venire sbranato o schiacciato dai pro-
pri animali (oltretutto il Cavaliere non e che sia un fenomeno 
con la frusta e il bastone puntuto, basti pensare a come e uscito 
malconcio dalla gabbia qualche mese fa, dopo che la piu fero-
ce delle sue tigri, Mombasa-Bossi, I'aveva fatto cadere con una 
micidiale zampata e rischiava di azzannarlo al collo) Cl di
splace infine anche per gli animali, i quali sarebbero immensa-
mente piu felici nel loro habitat naturale. Diciamocelo una 
buona volta: e una sofferenza per tutti, e una crudelta gratuita 
vedere Giuliano Ferrara seduto su una striminzita poltroncina 
di qualche squallido e angusto studio televisivo Ferrara ha bi-
sogno di grandi spazi, della savana, di rotolarsi nel fango e bar-
nre in liberta, non alio schiocco della frusta. 

•, AWOCATO Cesare Previti, come le tigri, e un animate in-
sofferente a qualsiasi regola che non sia la sua regola. A 
uno che e vissuto tutta la vita nella foresta come si puo 
pensare di insegnare il rispetto degli altn animali quando il 
suo istinto gli dice di fregarsene, di attaccare e sbranare vi-

• " sto che nessuno osera mai attaccarlo e sbranarlo. A funa 
di mazzate sulla testa e bromuro nelle bistecche, alia fine, si po-
tra anche riuscire a farlo saltare attraverso il cerchio di fuoco, 
ma, nella migliore delle ipotesi, il domatore che regge il cerchio 
si brucera le dita. Nella peggiore, la mano e il braccio 

E le scimmiette ammaestrate che stanno davanti alle teleca-
mere?Certo, sono gli animali piu simili all'uomo. Ma perche un 
essere vivente sa sbucciare una banana, o sollevare una comet-
ta del telefono, e giusto affidargli la direzione di un telegioma-
le? Che sconquassi genetici si produrranno mai dentro di lui e 
nei suoi eredi se poi gli si fa trovare - come succede quasi sem
pre- all'altro capo della comertarawocato Taormina? 

Di tutto questo ci dispiace, dunque, ma non possiamo farci 
niente. Finche il ci>co senza animali di Nando Orfei rimarra 
vuoto e II circo con gli animali di Silvio Berlusconi rimarra pieno 
c'£ dawero pochissimo da fare E il pubblico che decide e biso
gna rispettario. Certo qualche volta (di rado per la verila) il 
pubblico sa anche essere sorprendente e sarebbe bellissimo ri-
trovarci qui, fra un mese, a commentare il tutto esaurito degli 
spettacoli di Nando Orfei e I'inizio dello sciopero della fame del 
Cavaliere contro 1'indifferenza della gente che lo ha abbando-
nato Solo e dentro una gabbia piena di animali che hanno fa
me. 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Illegality come metodo 
mostra che dentro la poderosa co-
itituzione del sistema di potere de-
mocristiano-socialista alcuni capi-
saldi hanno resistito, nonostante i 
tentativi piu volte reiterali (come 
possiamo averli dimenticati?) di 
spazzarli via e di farli fuon. Questo 
non significa naturalmente che tut
ta la magistratura abbia funzionato-
significa pero che dove ha funzio
nato, si e rivelata un elemento inso-
stituibile del rinnovamento italiano 
(anche nel senso, come s'e visto in 
queste ultime settimane, della sua 
aulonoma capacita di far pulizia al 
proprio mterno) 

Non e ancora stata scritta la sto
ria di questo singolare episodio di 
•resistenza corporativa« (lodico in 
senso buono) alio sfascio delle isti-
tuzioni e all'impotenza delle forze 
politiche. Se si tornacon il pensiero 
alia magistralura degli anni Qua-

ranta e Cinquanta - quella da cui 
discendono in linea diretta, per abi
tudini, mentalita e linguaggio, per
sonaggi come Camevaie e Mancu
so, - il fenomeno appare ancor piu 
sorprendente. Evidentemente han
no lavorato in profondita contro 
tendenze formidabili 

Oggi la situazione e questa Ber
lusconi, questa incamazione per-
[eltadella parte meno apprezzabile 
dello spirito italiano, continua im-
punemente a diffondere il verbo 
pericolosissimo, secondo cui tutto 
quanto I magislrati fanno, lo fanno 
perche hanno degli interessi, politi-
ci o economici, da difendere o da 
rappresenlare. Invece, risulta sem
pre piu evidenteche lo fanno sem
plicemente perche pensano che 
sia giusto. Quesla lezione ha di per 
se una straordinaria portata L'lta-
lia. infatti, e abituata a ben altri 

esempi La comparsa, in una ma-
niera cosi autorevole e diffusa, di 
un'etica della professione puo in-
fluenzare fortemente un cambia-
mento nel costume pubblico degli 
italiam, che e sempre stato su que
sto punto particolarmente debole 
Anche un personaggio come Anto
nio Di Pietro ne e risultatoillumina-
to. In un percorso segnato da om
bre e da risehi, non ha sbagliato fi-
nora una mossa. la decisione di 
non «parteggiare» per nessuno nel 
corso di questa campagna eleltora-
le ne sancisce definitivamente 1'irn-
magme di persona seria ed onesla. 
Questo emergere di elementi etico-
prolessionali dal marasma morale 
degli anni Ottanta e tanlo pill sor
prendente in quanto si presenta co
me lutt'altro che generalizzato Ba
sti pensare per contrappasso alle 
vicende in questi anni dell'universi-
ta italiana, che pure rappresente-
rebbe il piu imponente e articolato 
serbaloio di forze intellettuali del 
nostro paese- un'area ingngila e at-
tediata nel disimpegno, prudenle-
mente ne troppo coinvolta ne trop
po partecipe, affondata nella me-

diocrita dei «non possumus», dei 
«ne con I ladn ne con lo Stato», con 
vaste zone, tuttavia, di coilusione e 
omerta con le metodologie proprie 
del potere dominante Insomma, 
almeno a livello istituzionale, non 
una voce di presenza, di indigna-
zione, di protesta: non una sola 
presa di posizione nei confronti 
dello sfascio circostante 

Da questo sciagurato sport na
zionale, che e il nicodemismo, non 
si potra dunque uscire senza un 
esercizio di volonta sistematico e 
prolungato. Propongo questo tema 
di riflessione La fase terminate del
la prima Repubblica e stata con-
traddistmta dall'emergenza del fat-
tore giustizia La giustizia e associa-
ta alia repressione della criminalita. 
In questo compito la magistratura e 
stata in prima linea. Ma il problema 
storico dell'ftalia conlemporanea £ 
la diffusione tanto estesa da appari-
re inarrestabile della illegality. Una 
mentalila fondala sull'esercizio si
stematico, diffuso e praticamente 
continuativo della illegality e il bro-
do di cultura migliore per il passag-
gio alia cnminalita, e anche alia 

grande cnminalita. Per illegality in-
tendo non soltanto la rottura espli-
cita e volontaria della legge, ma an
che quella indenza, apparente
mente piu modesta ma in realta as-
sai piu rischiosa, checonsiste nel ri-
fiutarsi di battere le strade indicate 
dalla legge e nel rifugiarsi nella rete 
ben nota del rapporti para-legali o 
extra-legali, con cui ogni italiano si 
misura nell'esercizio della sua atti-
vita, della sua professione e persino 
della sua vita pnvata. Ebbene, io so-
stengo che 1'abitudine di tutti alia il
legality e peggiore della compia-
cenza di alcuni verso la cnminalita 
organ izzala. 

Questo colossale intreccio di 
rapporti, dove la non-legalita e la 
norma, costiluisce il modo di vita 
abituale di masse enormi di italiani 
e, bisogna confessarlo, con esso ha 
a che fare, volente o nolente, ognu-
no di noi nel corso della propria 
giomata La parolaccia, il gesto 
scurrile e offensivo, la violenza ver-
bale (di cui s'e tanto parlato a pro-
posito e a sproposito in questi gior-
ni), non sono che la manifestazio
ne esteriore di un rifiuto delle rego

le, che per molti costituisce una 
norma di vita La rottura delle for-
malita linguistiche e solo l'indizio 
della tentazione di rotture piu pro-
fonde e sostanziali. Non so come si 
faccia a non capire che il «sistema 
Berlusconi" (anche a prescindere 
dalle carattenstiche del personag
gio) e la vivente apologia di questo 
diffuso disprezzo delle regole, che 
viene impudentemente definito «li-
beralismo». 

Ora, a me pare che il compito 
primario post-elettorale deH'Ulivo 
consista nel proclamare un'ampia 
e convinta campagna di rienlro del 
paese da questo sconfinato sistema 
della illegality diffusa, non basta 
piCi combattere la criminalita orga-
nizzata e il ladroneggio politico, bi
sogna che la cerlezza delle regole 
torni ad essere, anzi divenga la pra-
tica di comportamento abituale 
presso ogni genere e categona di 
itaiiani. L'Ulivo non pub limitarsi a 
governare il paese che c'e- oltretut
to non ci riuscirebbe, deve tentare 
di cambiarlo. Anche questo signifi
ca volere un «paese normale» 

[Alberto Asor Rosa] 
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