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• Eddcsso quanto oscilleraver 
so il basso 1 indice mibtel della 
cultura di destra' Vi ncordale di 
quando le pagine cultural] dei gior 
nail ci mondavano di titoli e nsco 
perte editoriali nellentativodima 
tenalizzare lo «spinto del tempo fa 
vonto dal centra destra vmcente? 
Ebbene quale pro\a di se hanno 
dato valon sensibilita e culture di 
governo antisinistra che hanno ac 
compagnato ascesa e declmo del 
Polo' Qualcuno dira. troppo presto 
per trarre un bilancio di tal fatta 
Perch£ la destra non ha molto go 
vemato E poi perche altra e la cul 
tura altra una prova elettorale an 
data male Daccordo ma molte 
cartucce simboliche le hanno pure 
sparate a destra E poi un offetta 
elettorale ai culmine di un offensi 
va politica cosl prolungata non po-
teva che inglobarle alcune idee for 
za Ricapitoliamole cost come si 
sonvenutesquademandodal 94al 
96 Dunque decisionlsmo populi 
smo svalutarione del parlamento 
messa in mora del Iralto antifasci 
sta della Costituzione Con conse 
guente attacco al carattere nego 
ziale delle «regole Epoi libensmo 
asciuga welfare protesta antipartitl 
e antifisco II tutto innervate sul 
«bkxco sociale» del lavoro autono 
mo celebrato nelleTesidifiuggidi 
An come propellente per le ambi 
zioni della destra Contra i poteri 
forti» le lobbies antinazionali e co 
smopolite Gia c era persino qual 
che conato neonazionalista in que 
sto centro-destra Affiorante su 
Maastricht e llstna ad esempio 
Oppure nelluso strumentale che 
del «revisiomsmo» e della svaluta 
zione della Resistenza hanno fatto 
tanti editorialist! d area Polo o con 
tigui All insegna della «guerra civi 
le 1943-45 E della-morte della pa 
tna» intravtsta in quel biennio Ma 
allora e stato battuto questo arse 
nale ideale' Oppure e stata la tra 
duzione politica di esso a nsultare 
sconfitta? Vediamo quel che ne 
pensano quattro studiosi tra scien 
za e sociologia politica Umberto 
Cerroni Giorgio Galli Piero Ignazi 
Franco Ferrarotti Con I aggiunta di 
un battitore libera della destra radi 
cale Marcello Veneziani 

II nuow populismo 
La destra s era messa in moto 

dice subilo Umberto Cerroni e bi 
sogna nconoscere che non era pifl 
la deitra mallnconica di prima an 
te Fiuggi o laurina Quanto a Berlu 
sconi anche lui era un dato di mo 
demita E invece' «E invece i due 
rami del Polo non hanno saputo 
fondere populismo e stato di dintto 
ll populismo sociale e sfociato net 
milo cansmatico E le istan2e libe 
raldemocratiche hanno negato se 
stesse lasciandosi trascinare nel 
I attacco all autonomia della magi 
stratum Alia fine I opimone pubbli 
ca moderata ha ntirato il suo con 
senso» E la sinistra' Nonhacanta 
tovtttona spiega lo studioso Sie 
autocontrollata Ed e nuscita a ren 

L'INCHIESTA. Populismo o identita locali: quale cultura e uscita sconfitta dalle elezioni? 

Destra, l'eclissi parziale 
Quale destra e uscita sconfitta dalle elezioni di domenica 
scorsa7 Gli eletton hanno colpito I'assenza di progetti cul-
turali o la scarsa rappresentativita del leader? E la nvendi-
cazione leghista delle identita locali non e carattenstica 
della cultura di destra a propria volta? Abbiamo girato que 
sti interrogate a Umberto Cerroni, Franco Ferrarotti, Gior
gio Galli, Piero Ignazi e Marcello Veneziani Vediamo che 
cosa ci hanno nsposto 

BRUNO OMVAQNUOLO 
der credibile il patto tra ceto medio 
e sviluppo solidale Insomma per 
Cerroni quella sconfitta alle elezio 
ni £ stata una destra culturalmente 
non omogenea fatta di intellettuali 
ex nsentiti Dove le figure miglio 
n gli Urbani i Fisichella sono 
stati emarginati» Una destra ol 
tretutto che «ha fatto troppo affi 
damento sul mercato e che ha 
troppo disprezzato le ragioni del 
la sinistra mostrandosi incapace 

di battere lunica via possibile 
quella di una forza liberalconser 
vatnee di massa nspettosa delle 
ishtuzioni Non oligarchrca ne 
estremista 

Giorgio Galli stonco delle dot 
trine politiche punta I accento 
sull eclissi nel Polo delle temati 
che sociali radical] e autonomi 
stiche A favore dell aziendalismo 
di Berlusconi* Cosicche il neo 
gollismo di Fini e apparso pen 

coloso autontano Mentte il libe 
rismo di Berlusconi «pur rassicu 
rando i liberalconservaton ha 
spaventato i ceti piu deboli» Ne e 
nata «una campagna elettorae 
confusa dove alia fine certe pro 
messe demagogiche hanno finito 
con lo smentire lo stesso liben 
smo E sono nlievi questi di Gal 
l> analoghi a quelli mossi da al 
cum intellettuali di destra a -Fun 
prima delle elezioni «Destra sen 
za vera identita cullurale 

Un grande blocco sociale 
Piero Ignazi studioso bolognese 

che ha analizzato la mutazione 
post fascista mette invece in guar 
dia "Attenti Ancora non parlerei 
nonostante tutto di un failimento 
culturale della destra II blocco so 
ciale del Polo e amplissimo Basta 
guardare ai dad elettorali comples 
SIVI 11 post fascismo Rimane tut 
t altro che post Infatti prosegue 
Ignazi la maggioranza degli iscntti 

ad An come si sa reputa il fasci 
smo un buon regime Oppure una 
scelia obbligata contra 1 comunisti 
negli anni Venti Alia destra dice 
ancora Ignazi sono mancati gli at 
ton politici e le condizioni per sfon 
dare hanno sottovalutato il biso 
gno di stabilita e di moderazione 
presente in larghi strati di eletton E 
luttavia il nfiuto della ncomplessita 
mpdema il bisogno autontano di 
sacralizzare la comunita tipico del 
populismo e ancora in agguato 
Percid conclude «niente tnonfali 
smi' E inanzitutto concentrarsi sul 
buon governo Senza troppa reton 
ca Tradolto in slogan dal buoni 
smoalbravismo 

Franco Ferarrotti sociologo at 
tento agli umon del quotidiano 
parte da una constatazione genera 
le La destra ha offeso I mtelligen 
za media la razionalita minuta del 
la gente a cui pure demagogica 
mente s appellava Al punto che 
una parte del suo elettorato poten 

ziale ha compreso che certe pro 
postefiscali antiwelfare antispesa 
avrebbero generato disordine in 
stabilita Ma non basta A destra 
hanno soprawalutato 1 influsso dei 
media sacnficando il radicamento 
nei contesti il rapporto fisico con 
I elettore» E Berlusconi' Si e so 
vraesposto in rv mostrando debo 
lezza programmatica insicurezza 
psicologica E arroganza* La nov i 
taemersa per Ferrarotti e stata vr 
ceversalanpresadi razionalita po 
litica il ragionare non puramente 
mediatico sui temi concreti Sulle 
aspenta del governo sulle nsorse 
E alia fine hanno pagato la tolle 
ranza e la concretezza di Prodi e 
Veltroni Ma anche la lucidita di 
DAIema leaderdapprimavissu 
to con diffidenza via via capace di 
rivelare dinamismo e freschezza 
Quanto alia battaglia sui poteri for 
ti perFerunottihaavutounimpat 
to negativo Ha lasciato traspanre 
un awentunsmo antidemocratico 

da nuovincchi Fhdcolptonega 
tivdmente ui a neoborghesia Italia 
na fatta di ex eontadini e prolelan 
Gentc solida e con 1 picdi per terra 
E poi conclude il jociologo La 
scimmioUdtura della reag tnomics 
non poteva che allarmare gli stra 
men Ovunque un seno libensmo 
non puo prescindere dal molo strd 
tegico delta stato 

Dulcis in fundo sentiamo I opi 
nionedi Maicello Veneziani edito 
nalista del Gioinale trd gli intellet 
tual che piu hanno lavorato a 
diffondere i motvi culturali della 
nuova destia Senza mezzi term 
ni parla di deficit culturale del 
Polo e di passagg o in An dal 
protofascismo alia pura conserva 
zione al vuoto E dl ttasformi 
smo Non da ora Veneziani so 
stiene«che la destra non ha alle 
stito ne idee ne classe dingente e 
che ben per questo ha perso le 
elezioni Ed ecco le idee che Ve 
neziani avrebbe voluto veder in 
carndte m progidmma Populi 
smo radicalo nei contesti locali 
plebiscitansmo democratico par 
tecipato E poi nazione forte 
solidale al suo mterno senza sta 
to centralista Per questo Vene 
ziam nei suoi libri ha sempre va 
lonzzato gli auton come lui II de 
fnisce del sacro e del radica 
mento Heidegger Schmitt il 
Gentile comumtano gli nesoten 
c come Gucnon e Evola (oltre 
a distrutton che preludono al 
sacro Stirner Nietzsche Esem 

pre per questi motivi intravede 
oggi nel cattolico Gianfranco Mi 
glio la giusta s ntesi tra decision! 
smo e corpi mtermedi locali 
nonostante il leghismo di Miglio 
Domanda Non aveva visto giusto 
Fisichella quando proponeva dl 
insenre tutto cio in un ragionvole 
alveo nazional libeiale'«Meglio 
Fisichella tepl ca a sorpresa Ve 
neziani del dilettantismo di An 
Almeno lui aveva fatto un rental! 
vo politico con la bozza del pro 
fesson Ma una destra organica 
esige molto di piu 

La nwluzione conservatnee 
Gia ma che cosa esige questa 

destra organica ' In fondo tante 
idee di Venezian rivoluzionecon 
servatnee in testa erano state rece 
pite da Fini nelle tesi di Fiuggi E 
non e stata piopno questa «cultura 
politica a forzare la mano a Berlu 
sconi trascinando con se anche il 
libensmo del Colletti e del Pera' 
Perche e innegabile La destra cul 
turalee stata libensmo piu populi 
smo Libensmo come apnpista del 
populismo Un mix che e stato bat 
tuto sul piano politico generate 
Ma che puO nsorgere Laddove ad 
esempio nel Lombardo Veneto 
imprenditon assesson e casalin 
ghe parlano gia di autodetermma 
zione dei popoli Come in Slove 
ma o in Catalogna Attenti La de 
stra populista e libensta puo nna 
scere propno dl qui Dal federali 
smodi destra 

Alessandro Vezzosi ha recuperate un dipinto del '500 che raffigura l'artista con Durer e Tiziano 

Trovato un ritratto inedito di Leonardo 
CASTIGLIONCELLO 3 / 4 / 5 MAGGIO 199ft 

• FIRENZE Un quadra che raffi 
gura un trio ideale ma improbable 
dell arte con Albrecht Durer Leo
nardo da Vinci e Tiziano Vecellio 
potrebbe aver I ana di quel dipinh 
In cui il ntrattista si fa beffe della 
cronologia e alfianca personaggi 
che non hanno posalo mai insie 
me davanti a un pittore Un proce 
dimento classico nella pittura sa 
era dove santi o mecenati \eniva 
no rappresentati ai piedi della era 
ce senza curarsi della plausibilita 
temporale degli awenimenti Se 
nel Crnquecento simili escamotage 
diventavano concepibili anche nel 
la pittura «laica era perche menta 
va adeguati omaggi la stessa civrlta 
artistica I intelligenza e la creahvi 
ta la cultura in quanto espressione 
dell uomo Cosl quel dipinto con 
Durer Leonardo e Tiziano icuide 
stinl si incrociarono mdirettamenle 
I un con I altro esiste appartiene a 
una collezione pnvata llaliana mi 
sura 20 centimetri per 20 e acco 
muna ll magnlfico trio con il tede 
sco sulla sinistra diprofilo lartista 
scienziato di Vinci al posto d ono 
re al centra seduto esulla destra il 
veneziano 

II dipinto lo ha scovato Alessan 
dm Vezzosi direttore del Museo 
ideale dl Leonardo a Vinci curato 
re di edi7iom multimedia!! sul pitto 
re scienziato studioso con un fiuto 
da detective che sul suo art sta pre 
diletto va facendo da tempo sco 
perte di vana portata cui potrebbe 
roseguimeallre La documentazio 
ne sul ritrovamento e gin alle stain 
pe e sta per arnvare il 10 maggio in 
librena in un volume della collana 
Electa Gallimard Leonaido da 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
CTBFAMO WILIAMI 

Durer.LeonarrioeTiziano nel dipinto cinquecentescorltrovato da Alessandro Vezzosi 

Vino Aite e scienza dell nmierso 
E siccome Vezzosi si muove agil 
mente con le tecnologie e con i 
mass media non soltanlo lancia 
la notizia del quadre to via slam 
pa ma anche su Internet dal 2 
maggio al 2 giugno Sempre su 
Internet e sempre il 2 maggio 
(giorno in cui rcorre la morte di 
Leonardo) Vezzosi lanceia un 
meeting telematico sull artish di 

Vinci per un dibattito apeito a 
studiosi ailisti (parlecipera IT 
meiicano (rank Stella) o chiun 
que abbta qualcoia da dire pos 
sibilmente di sensato (indinzzo 

http www speedynet it museoi 
deale leonardo/progresshlm) 

II dipinto con Durer Leonardo 
e Tiziano aweite Vezzosi a 
scanso di equivoc non e sul 
mercato non e in vendita quindi 
e tutelato e nmarra in Italia £ 
emblematico perche dimoMra 
per la prima volta il nconosci 
mento d una comunanza fra i tre 
non sollanto teorici e che data 
gia il pieno Cinquecento Esegui 
lo su laslra di melallo cioe piom 
bo analogamente alia seue me 
diced dei ntratti agl Uffizi d ma 
no del Bionzmo e boltcgi e d 

qualita pregevole purche non ec 
celsa» A giudizio del suo occhio 
la piciola opera I In eseguita m 
torno al 1550 1560 la botlegd del 
Bronzino pui rawisando la pro 
babile si^la artistica de! maestro 
nella mano di Leonardo dove fa 
con le dita una sorta d ui Lo 
studioso non ciede afhtlo alia 
piena palernita del Bronzino co 
me tiporta un inventaiio del 
1581 prima documtnlazione del 
Inplice ritratto 

II quadretto e impoita He d 
ce ancora Vezzosi soprattutto 
per la presenza del Durei Sui 

lapporti tra Leonardo e Tiziano si 
sono fatte molte ipotes e studi 
non e certo cosa nuova Secon 
do uno schema consoidato n 
pratica tracciato gia da Giorgio 
Vasari con Leonardo e Tiziano si 
confrontano due scuole artisti 
che quella tiorentma in cui pre 
\ale il disegno il rfgore di uno 
schema meittale piu razionale 
e quella veneta che sboccia pie 
namente propno con il Vecellio e 
con Giorgione colonstca piu 
emotiva e sensuale In realta gli 
stonci dell arte stanno un po il 
toccando i conform di questo 
schema Che comunque fa co 
modo e fornisce le diretti e in cui 
si muove I interpretazione del 
piccolo dipinto accoslando un 
gran disegmton Leonardo (e 
non a caso domma il dipinto) 
uno dei principal! incisori che 
I arte ncordi Durer e un gran co 
lonsla le cui capacita di disegna 
tore no i sono lultavia da iottova 
lutare Vezzosi ntiene dec siva so 
pialtutto la presenza del tedesco 
Se le corrispondenze fra Durer e 

Leonardo sono numerosc e tut 
taltio che nuove e vera che il 
prospettografo dl Durer una 

specie di scatola attraverso cul 
I ditista ossei\a una persona per 
disegname fedelmente curve e 
proporzioni disegno quanto mai 
hmoso Leomrdo lo aveva gia 
d segnato nel 1430 sebbene non 
lo considerasse ina grande in 
venzione Al cc iliaro nel Tratta 
o sulla pitlurj 1 s uclica ot,t,etto 
i uso di chi nor sa ntrarre di chi 
si pitgi alia pignzia e non esetci 
ta o sfrutla il propno mgetji o 
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