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Verso il riscatto 
delle metropoli 

L A STRUTTURA dei consumi superfluie parte integran-
te di quel sistema di valori (o pseudovalori), che an-
che la cultura cristiana critica come «edonismo». Que

sta tendenza e perfettamente giustiftcata lungo il torso dei 
decenni nei quali le classi subalteme si sono giustamente ri-
scattate da un sistema di vita che garantiva solo ia stretta ne-
cessita della soprawivenza, la riproduzione della forza lavo-
ro, perusare il linguaggiodi Marx. 

II riscatto da questa situazione di miseria endemica ha fat-
to parte dell'acquisizione di diritti e di condizioni di vita piu 
umane che la sinistra europea, con le sue lotte, ha garantito, 
lungo I'atco del XX secolo. Ma da un certo punto in poi (dalla 
meta degli anni Cinquanta, negli anni che da noi sono stati 
definiti del «miracolo italiano») la tendenza, giustiftcata, al 
conseguimento di migliori stili di vita si e tradotta in un'indu-
stria e in una commercializzazione delsuperiluo, che ha reso 
invtvibili vaste aree metropolitane, per ragioni diverse da 
quelle delle insalubri «banlieu» del passalo. 

Oggi esse sono invase dai rifiuti, ai quali e ormai sernpre 
piu difficile owiare con discariche e inceneritori che provo-
cano, inoltre, inquinamento difhjso. La lentezza, se non la se-
miparalisi, del traffkro rende vane le lunghe battaglie per la ri-
duzione dell'orario di lavoro e i week-end divengono, soven-
te.piustressanu del lavoro stesso. (...) 

Ma la sinistra, nel suo complesso, pud farsi carico di un 
progetto di contenimento dei consumi superflui in grado di 
tradursi non in peggioramento, ma in un miglioramento del
la qualita della vita. Si tratta di un'impresa culturale di grande 
respiro, ben piii prospettica e basata sull'inventivache non la 
pseudo logica del «mercato», cheque! consumi ptomuove si-
no al grottesco: gli animali (amici che vanno, comunque, tu-
telati) che vivono come bambini, mentre i bambini del mon-
doarretratosono trattaticome animali. 

La sinistra pud, dunque, trovare ispirazione nello stesso 
progetto che I'ha caratterizzata nei suoi anni migliori: non I'u-
topia rivoluzionaria (sebbene carica di suggestioni, da Fou
rier alio stesso Marx), ma la costruzione di una societa mi-
gliore, perche piu equa. 

In questo quadra pud essere affrontato - anche se, fotse, 
non sari mai completamente risolto - il tema che tuttora dif-
ferenzia la sinistra dalla destra (pur 
se, in questi anni, vi sono state non 
poche concessioni dalla prima alia 
seconds): quello definito, in Euro-
pa, degli «extracomunitari», che, in 
realta, riguarda 1'atteggiatnento da 
assumere verso una societa che ap-
pare destinata a essere multietnica. 

La sinistra appare propensa ad 
accettare una simile societa, in ba
se alia sua concezione dell'ampliamento dei diritti di cittadi-
nanza e dell» tendenza all'eguaglianza (che non deve esse
re, come gia si 6 detto, omogeneizzazione culturale, ma ac-
cettazione e anche valorizzazione delle differenze, che non 
si traducano in gerarchizzazione e discriminazione). La de
stra ha, in proposito, resistenze, se non rifiuti, che si collega-
no alia sua tradizione culturale. 

II piO autorevole politologo italiano di scuola liberale, Gio
vanni Sartori, fornisce oggi consigli utili al Pds e alia sinistra in 
materia di ingegneria coslituzionale. Sartori era ritenuto, un 
tempo, anticomunista e conservatore. La nuova situazione e 
indice di quanta sia mutato il rapporto tra sinistra e cultura li
berate (cosl come il fatto che il presidenle della Fiat, Cesare 
Romiti, dopo aver lodato il «moralismo» di Berlinguer, attri-
buisce al Pds piti «senso dello Stato» che non alia destra). 

Purtuttavia si pud supports che, come nel passato, la sini
stra possa distinguersi dai conservator per una maggiore 
propensione aH'allargamento della democrazia rappresen-
tativa (si pensi alle memorabili battaglie per il suffragio detto 
universale). (...) 

Si pud, invece, ritenere che la sinistra possa ispirarsi a un 
altro maestro della scuola liberale, lo statunitense Robert 
Dahl. II suo libro «La democrazia e i suoi critici» e stato Iradot-
to da una casa editrice legata al Pds (Editori Riuniti), ma con-
trasta con la tesi di Sartori: Dahl ritiene che la democrazia 
elettorale, se non amplia la partecipazione, possa trasfor-
marsi in una«repubblicadeicustodi», loligarchia ipotizzata 
daU'ultimoPlatone... 

L'ordine arriva 
daFiuggi 

rbntfestazfonecoirtroilrazztsmoaTorino AttilloCrislinl 

Sinistra e destra contro 
• Escono in parallelo, in questi giomi, 
due agili saggi, non meramente didascalici, 
sebbene il loro intento sia a tutta prima es-
senzialmente formativo. II primo e di Marco 
Revelli, studioso deU'industria e delle cultu
re della sinistra, laltro di Giorgio Galli, stori-
co dei partiti, politologo, teorico da anni del 
bipartitismo. Sono La destra nazionale e 
La sinistra italiana, e compaiono nella 
nuova collana «Due punti, II Saggiatore-
».Come si vede fin dai titoli, i due volu-
metti, ciascuno dotato di glossarietto, so
no speculari. Speculari anche nello stile 
storico-ricostruttivo, con intermezzi di sin-
tesi concettuale riferiti a quelle che sono 
appunto le idee portanti delle due costel-
lazioni in esame: la destra e la sinistra in 
Italia. Per Revelli la destra che dawero 
conta, almeno oggi, e quella che lui chia-
ma la «destra nazionale., owero la destra 
nazionalconservatrice, che finisce poi 
con legemonizzare anche la destra libe
rale o neoaziendalista. Inevitabilmente 
dunque, la destra incarnata da An gia 
Msi. Di cui Revelli ricostruisce la parabola 
dai dopoguerra sino al congresso di Fiug-
gi. Unilaterale la scelta dell'autore? Forse. 
Ma in ogni caso una scelta. Che concen-

OMVAONIIOLO 
tra I'attenzione sul nocciolo duro della 
destra italiana di oggi, e che in qualche 
modo rinvia al blocco sociale che An ten-
de a voler rappresentare in chiave radica-
le: il ceto medio, del lavoro autonomo, il 
terziario, la piccola impresa. Particolar-
mente interessante, da questo punto di vi
sta e I'analisi finale del volume. Dove 
I'autore si concentra sull'esame delle tesi 
di Fiuggi, tentativo di sintesi politica fra 
tradizionalismo, filoni populisti e neocon-
servatori e opzione neogollista. In una 
parola il post-fascismo. E queste sono 
precisamente le pagine del volume di Re
velli che anticipiamo per lectori. 

Quanta al saggio di Galli, include nel 
suo raggio protagonisti plurimi: sindaca-
to, partiti e culture della sinistra nel loro 
complesso. Anche qui, muovendo dai do
poguerra, e passando per le svolte crucia-
li della societa italiana sino ai giorni no-
stri. Le parti de La sinistra italiana che an
ticipiamo corrispondono al penultimo ca-
pitolo, e hanno il pregio di andare al cuo-
re di un problema ormai dimenticato nel-
le discussioni sull'identita della sinistra: il 

modello di sviluppo. Galli si chiede: quali 
consumi e priorita, quali «beni» e « valori» 
deve privilegiare la sinistra nel suo dise-
gno di govemo delle forze produttive? II 
mercato, certo, ma anche lo sviluppo 
compatibile con I'ambiente. E sopratutto 
consumi non puramente deperibili, im-
produttivi. Ma beni che creano altri beni e 
che incrementano chanche di vita e risor-
se associative. Insomma, dice Galli, quel
la della sinistra deve essere una sfida che 
allarga l'universalismo delle opportunity, 
facendo leva su tecnologie sernpre piu 
duttili e potenti, ma piegate sulla misura 
di una grande civilta democratica. Detto 
in altri termini: efficienza e solidarieta, 
per accogliere e includere. Non peresclu-
dere, o riprodurre la marginalita di chi e 
fuori. 

E allora, in conclusione, destra e sini
stra contro. Ancora una volta. E non certo 
come nei frivoli giochini-inchiesta che 
spesso hanno invaso le pagine cultural!. 
Bensi come raffronto di forze vive, di inte-
ressi e ambizioni egemoniche in lotta. Un 
campo magnetico, per orientarsi nel qua
le arrivano oggi questi due saggerri Pro-
prio come due piccole bussole 

SUL TERRENO dei «valori» identificanri - cui nella tesi di 
Fiuggi e dedicato il Capitolo secondo: Valori e principi 
-, I'innovazione si intreccia alia continuity. 11 valore tra-

dizionale dell'Autorita e qui coniugato con quello della Liber
ia, secondo una dialettka, tuttavia, non del tutto rassicurante 
essendo essa esemplificata da un repertorio di autori che dif-
ficilmente possono essere considerati «liberali»: da Carl 
Schmitt a Aemst JUnger, da Ugo Spirito a Soffici e Papini, da 
Marinetti a Evola e D'Annunzio, con I'aggiunta di Rensi, Hi
gher e Sturzo. Alio stesso modo il valore della Nazione e deila 
Comunita nazionale e introdotto dalla definizioneche ne die-
de Alfredo Rocco, e coinvolge la questione scottante della 
continuity della memoria (e dell'identificazione storica), ivi 
compreso il periodo fascista: "Perdirsi popolo, e ancorpiu es
sere nazione - si afferma infatti - occorre recuperare la memo
ria storica, il senso dell'appartenenza, la speciRcita culturale. 
(...) 

Lo stesso riconoscimento del valore storico dell'antifasci-
smo, se riletto nel contestocompleto, e non nell'estrapolazio-
ne che le agenzie di stampa ne fecero, perde assai della sua 
pregnanza. E non si discosta di molto dai correnti richiami al 
•giudizio della storia» che costellavano i documenti ufficiali e 
congressuali del Movimento sociale. L'intero periodo suona 
infatti cosl: «Di un chiaro rapporto con la storia del Novecento 
non ha tuttavia necessita solo la Destra, che deve fare i conti 
con il fascismo, al pari di quanta altri debbono fare con I'anti
fascismo. Se e infatti giusti chiedere alia destra italiana di af-
fermare senza reticenza che I'antifascismo fu il momento sto-
ricamente essenziale per il rilorno dei valori democratici che 
il fascismo aveva conculcato, altrettanto giusto e speculare e 
chiedere a tutti di riconoscere che I'antifascismo non e un va
lore a se stante e fondante e che la promozione dell'antifasci-
smo da momento storico contingent^ a ideologia fu operata 
dai paesi comunistj e dai Pci per legittimarsi durante tutto il 
dopoguerra». E cost si conclude: «L'antifascismo e soprawis-
suto 50 anni alia morte del fascismo per ragioni intemazionali 
e interne oggi non piu presenti (...) E tempo che anch'esso 
raggiunga il fascismo perche entrambi affrontino i) giudizio 
della storia». 

Nel capitolo dedicato alia politica estera, poi _ II ruolo del-
l'ltalia nell'Europa e nel mondo, ac-
canto a "Una politica europea ri-
spetto a degli interessi nazionali», si 
tomava a battere sul vecchio tema 
della -ripresa del primario ruolo at-
tivo dell'ltalia nel bacino del Medi-
terraneon; mentre nella tesi su Eco-
nomia e societa lantica tematica 
socializzatrice e corporativa veniva 
confinata in fugaci riferimenti ("II 

principio della partecipazione, e quello della solidarieta, e 
una costante bandiera della destra sociale che qui vogliarno 
ribadire>), e ampio spazio veniva data al tema della flessibi-
lizzazionedel lavoro («di orario, di prestazioni e di retribuzio-
ni») unitamente a quello di una redistribuzione nei paesi ex 
coloniali delle produzioni a elevata intensita di lavoro e a bas-
sa tecnologia ai fini di una riqualificazione verso I alio del 
mercato del lavoro nazionale e di un'attenuazione della pres-
sione migratoria sui confini nazionali. E perd nell'ultimo capi
tolo, relativo al •modello di partita- prefigurato da An, che la 
tradizionale polemica antipartitocratica riemerge, rivelando 
tutta la sua carica organicistica. E mostrando la contrapposi-
zione che divide la concezione della politica e della demo
crazia di questa estrema incamazione del Msi da quella com-
piulamente liberaldemocratica, pluralistica e competitiva. In 
esso infatti al partito-fazione tipico delle forze politiche ege-
moni della prima Repubblica (il partito che «separava gli ita-
liani" pretendendo di sostituirsi alia Nazione e di costituire es
so stesso una «patna») e al Partito-patria tipico della Lega 
(fondato cioe sulla rappresentanza di interessi geografici in 
contrasto con quetli nazionali), si contrapponeva il «partito 
degli italiani'i. Anzi, come prehgurazione dell'unita organica 
del popolo nella Nazione, e come identificazione tra movi
mento e Stato: la nuova struttura organizzativa - si legge infatti 
- «avra una forma presidenzialista e sara, nel contempo, rami-
ficata sui territorio, per rappresentame le istanze politiche, e 
diffusa negli ambienti e nelle categorie, per rappresentame le 
istanze sociali, gli interessi e i valori*. 

SPAGNA 

Emorto 
il filosofo 
Aranguren 
• Jose Luis Aranguren, uno dei 
piu influenti filosofi spagnoli con-
temporanei, che fu espulso dall'u-
niversita all'epoca della dittatura 
franchista, e morto la notte scorsa a 
Madrid a 87 anni. 11 professor Aran
guren aveva concentrato le proprie 
riflessioni sul rapporto tra etica e 
politica, analizzandolo in partico-
lare nei saggi Etica e politica 
(1963) e Intmduzione alia mora
le sociale spagnola del XIX secolo 
(1965). E proprio nel 1965, il suo 
appoggio alia protesta degli stu
dent! contro il franchismo provo-
cd la reazione del regime, che ne 
decise I'espulsione dall'accade-
mia. Aranguren emigrd quindi 
negli Stati Uniti dove insegnd in 
California e in Texas, radicaliz-
zando al contempo il proprio 
penslero politico. Dopo la morte 
di Franco, nel 1975, i! filosofo tor-
nd all'universita di Madrid. 

Congresso FNSI/1.1 dati naziona
li. Si sono aperte le urne per i de-
legati al XXII Congresso naziona
le della Federazione della stam
pa italiana. Nei giomi scorsi il se-
gretario uscenle, Giorgio Santeri-
ni, ha annunciato che rinuncia a 
riproporsi per un ruolo di vertice 
nel sindacato. I primi risultati del
le elezioni «premiano le liste che 
fanno riferimento a Autonomia e 
Solidarieta», come afferma un co-
municato del Coordinamento na-
zioi.jle dello stesso gruppo So
no state infatti raggiunte «percen-
tuali significative che, in alcune 
realta, le assegnano la totalita dei 
delegati» nel Veneto, Emilia e Ro-
magna, Marche, Basilicata, Um-
bria, Trentino, Alto Adige, Sicilia 
e Sardegna. Per quel che riguar
da le elezioni in Piemonte 1'Asso-
ciazione Stampa Subalpina ha 
comunicato che hanno votato 
427 professionisti e 625 pubblici-
sti; la lista «Autonomia e solida-
rieta» ha ottenuto 217 voti (5 de-
legati), la lista iGiornalisti per il 
giornalismo subalpino» ha otte
nuto 201 voti (Sdelegati). 
Congrtsso/2. II voto romano. La 
lista di «Autonomia, solidarieta e 
rinnovamento della professione», 
con 1.288 voti, e risultata la pri
ma, tra i giornalisti professionisti, 
alle elezioni dei delegati del La-
zio e Molise al Congresso, al qua-
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le si presentera con 29 delegati. 
Al secondo posto si e collocata 
la lista .Giornalisti liberi di stam
pa romana» con 596 voti e 13 de
legati. Al terzo e infine giunta la 
lista "Giornalisti per il giomali-
smo» che ha ottenuto 210 voti e 5 
delegati al congresso. Tra i pub-
blicisli, ha prevalso la lista "Grup
po pubblicisti unitari di stampa 
romana» con 233 voti e 7 delega
ti, davanti alia lista «Riforma del-
I'accesso alia professione» che 
ha raccolto 130 voti e 4 delegati. 
Congrtsso/3. II voto mllanesc. 
Spoglio elettorale fermo per un 
guasto alio "scanner* nella capi
tate tecnologica. Contrariamente 
ad altre regioni dove si usano an
cora metodi «all'antica», a Milano 
gia da alcuni anni le schede elet-
torali vengono «lette» elettronica-
mente. E questa volta il computer 
e stato traditore. A Milano, dove 
si e votato anche per I'Associa-
zionestampa e perlelezionedel 
nuovo direttivo, oltre che per i 
delegati al Congresso della Fnsi a 
Villasimius (Cagliari): i risultati 
verranno probabilmente comuni-
cati solo oggi. 

L'«lndlpeiMleiite» diiudc? Riduzio-
ne delle pagine, disguidi nella di-
stribuzione, blocco delle rate pa-
gate dalla concessionaria pubbli-
citaria alia cooperativa di gestio-
ne, esodo di alcuni collaboratori 
(tra i quali Massimo Fini, che e 
tomato a firmare per // Giorno): 
I'indiscrezione secondo la quale 
dopo le elezioni, il 22 aprile, L'ln-
dipendente rischi la chiusura e 
stata annunciata da Pubblicita 
Italia, la newsletter che si occupa 
di marketing e mass media, e 
che avrebbe raccolto voci in am
bienti vicini agli editori vecchi e 
nuovi. II direttore Luciano Lami, 
che da tre settimane ha preso il 
posto di Daniele Vimercati, ha 
smentito: "Vogliarno rilanciare il 
giornale, aspettiamo solo, con un 

certo nervosismo, che awenga il 
passaggio di consegne tra la vec-
chia gestione della Nuova Edito-
riale e la nuova societa, Media-
tel». 
Mondadori: ancora scioperl. Sern
pre piu aspro il confronto fra le 
rappresentanze dei giornalisti 
della Arnoldo Mondadori editore 
e i vertici dell'azienda Dopo la 
mancata uscita di due numeri 
del settimanale Panorama e lo 
sciopero gia effettuato da Starbe-
ne e Donna moderna, sono ora 
in i redattori di Chi e Grazia ad 
aver incrociato le braccia per il 
nnnovo del contralto aziendale 
scaduto nel dicembre 1994. Du-
rissima la reazione dell'ammini-
stratore delegato Franco Tatd, 
che avrebbe inviato i direttori 
delle 25 testate Mondadori a for-
zare lo sciopero e uscire ugual-
mente in edicola awalendosi di 
collaboratori esterni e riducendo 
la foliazione (come e awenuto 
nell'ultimo numero di Sorrisi e 
canzom tu) Tata ha anche an
nunciato il blocco degli straordi-
nari per recuperare le perdite ac-
cusate con la mancata uscita di 

Panorama e il blocco per un an
no delle assunzioni, delle promo-
ziom e delle sostituzioni. 
Gndhnento a rischlo. Di questi 
tempi forse sarebbe meglio rin-
viare i voti di gradimento nei 
giornali. Dopo quelli, anche se 
del tutto innovativi, che hanno 
portato alia bo ciatura da parte 
delle loro redazioni prima di 
Paolo Mieli al Corriere della Sera 
e poi di Paolo Graldi al Maltino 
(si trattava di un giudizio sul la
voro svolto) ecco anivare i dati 
del Messaggero a proposito delle 
nomine al vertice, direttore esclu-
so. La redazione di via del Trito-
ne (202 votanti su 246 aventi di-
ritto) ha bocciato (il parere non 
e vincolante) Alfio Caruso condi-
rettore con 102 no, 79 si e 20 
schede bianche. Per i vicediretto-
ri (il parere della redazione in 
questo caso e vincolante) e an-
data bene anche se il vicano, Ivo 
Carezzano ha avuto 126 si, 65 
no, 11 bianche mentre il vero 
successo e quello registrato da 
Paolo Ruffini che ha riportato 
175 si, 23 no e 3 bianche. Supe-
rato il voto ora al Messaggero si 
trovano a fare i conti con la deci-
sione deH'amministrazione di au-
mentare il prezzo ogni qualvolta 
viene offerto un inserto, tranne 
nel caso dei fascicoli di "Scuola 
di cucina». 

FRANCIA 

Scomparso 
lo scrittore 
Bastide 
• Francois-Regis Bastide, sent-
tore, giomalista ediplomatico fran-
cese, e morto stanorte a Parigi a 69 
anni. Aggiunse alia sua camera di 
scrittore e giomalista, quella di di-
plomatico, cominciata a 54 anni, 
nella scia di Stendhal e Claudel. Fu 
anche editore e militante socialista. 
Comincid come musicista, ma gia a 
29 anni ottenne il premio letterario 
Femina per Les Adieux, poi rag-
giunse la celebrita in Francia con 
La Vie reuee, La Fanlaisie du voya-
geur e testi per il teatra. Contem-
poraneamente comincid a lavo-
rare alia radio, mentre mantene-
va diverse rubriche sui periodici, 
e fu direttore di aicune collezioni 
per 1'editrice Seuil. Militante so
cialista e amico intimo di Fran
cois Mitterrand, fece parte di nu-
merose commissioni culturali. E 
stato ambasciatore in Danimarca 
dai 1982 e in Austria dai 1985. 


