
Classe 

FbkheHa: «Ormai e concetto dalle 
connoiazioni troppo economici-
stiche ed eurocentriche. Appartie-
ne ad, una fase sociale superate 
caratterizzata dall'orhogeneita dei 
gruppi social!. Oggi quel concetto 
descrive solo degli inleressi eco-
nomici convergent!. Ma molto de-
bolmente. Perche 1 confini dei vari 
gruppi sociali sono molto rnopili. 
Esistono pero conllitti disfributivi, 
E oggi assistiamo, dll'impoveri-
inenlo di interi gruppi e categone 
social: In sintesi sostiluirei al ter-
mine 'classe', obsolete, quello di 
gruppo' Cioe con classificaziom 
dalle miglie molto aperte» 
Veca: "Classe e nozione non solo 
descnttiva, ma ideologtca e politi-
ca Funziona solo in societa omo-
genee Oggi la dinamica sociale e 
molto piti articolata di ten La li-
nea divisona piti importante tra 
gli aggregati sociali e comunque 
quesla da una parte I cittadim a 
pieno titolo, dall'altra gli 'esclusi' 
Su un versanle coloro che hanno 
niaggior capacita di intervento 
suite circostanze della loro vita, 
sull'altro coloro che ne hanno po-
ca o nessuna Attualmente c'e 
una piramide ristretta di «aventi 
dintto«, una zona di medieta so
ciale, e una base sempre piu am-
pia di svantaggiatu 

Federalismo 

•: -C'e un lederalismo per 
aggregazione e un federalismo 
per disaggregazione Nel prlmo 
caso entita separate si federano in 
un'umca entita statale e federate 
Nel secondo entita gia federali si 
disarticolano piu o meno consen-
sualmente L'ltalia, dove non ci 
sono popoli diversi, non ha biso-
gno dl disaggregarsi E nemmeho 
dl federarsi unitanamente, perche 
e gift unila Dunque si parla a 
sproposilo di federalismo E inve-
ce bisognerebbe parlare di auto-
nomismo, se vogliamo dawero 
introdurre efflcienza e controllo 
locale sulle nsorse L'operativita 
di una sfera centrale e imnuncla-
bile in uno state modemo, com-
plesso. Vorrei chiedere a Bossi: se 
dividlamo la cassa', come preser-
veremo state sociale e lira sui 
mercati? 

Vtcii: >Non c'e un modetlo unico 
dl lederalismo. Quindl va rifiutato 
ogni fetlclsmo in tal senso. Una 
cosa sono g|i Usa, altra il Belgio, 
altro ancora la Svizzera o la Ger-
mania federate. L'ltalia, piu che 
una tradizione regionale, ha una 
storia di citta e comuni. Dunque 
10 spostamento di poteri deve an-
dare pluttosto verso I'autonomia 
dei comuni metropolitan! e non. 
11 criterio e: si alia riduzione del-
lagenda polltica centrale, si alia 
divisione dl oneri e risorse da am-
ministrare localmente. No all'ac-
centramento", 

Impresa 

FhtkheMa: 'Grande soggetto della 
vita economica, che svolge un 
ruolo primario. Oggi non e piu 
sollanto a base familiare, ma si af-
ferma su basl intemazionali. mul-
tiproprietarie e manageriali. Ope
ra dentro il mercato come istitu-
zlone, Incorporando una varieta 
dl regole. Ma i vincoli non debbo-
no soffocare la sua capacita dl 
produrre ricchezza. Ne limpresa 
deve venir soffocata da un ecces-
so di 'partecipazlonismo'. In tal 
caso il rischio e di saldare oligar-
hie slndacali a oligarchic impren-
ditorlali. In Italia lorigine familia
re dell'impresa e fondamentale, 
quanto a vitalila e radici. Ma il fu-
turo appartiene a piccole imprese 
generate da consorzi di professio-
nlsti: le imprese posl-induslriali 
del terzlgrlo. Tanle piccolissime 
imprese con poco capitate e alto 
valore aggiunto. Create da giova-
nfo, 

Veca: «Qrganizzazlone coljettiva 
che colnvolge persone all'interno 
e aU'estemo. Privata o pubblica 
che sia rimane in ogni caso un'/'-
slituzione. Cio significa che incor-
pora vincoli. I vincoli del mercato, 
quelll del lerrilorio e quell! di cer-
te convenienze pubbliehe non 
negoziablli (amblente, salute). 
CompaUbilmenle con circostan
ze, oblettivl e imperatlvi di effi-
cienza, pu6 essere anche parteei-
pata: democraticamente. Ma im
presa non e solo un'azienda volta 
al profltto. Pud e deve esserlo una 
scuola, un comune. Ogni agenzia 
finalizzata a produrre utilita, valo
re aggiunto, 

Palazzo Madama.sededelSenato 

Un lessico per la 

Uberismo 

FMchclla: «E un insieme di teorie, 
oppure un'ideologia. Sul piano 
teorico, II Uberismo afferma che 
il mercato e>un'istl.tuzione capa-
ce di funzionare solo sulla base 

delle sue regole Come ideologia 
invece e I eccesso di queste teo
rie, le quah a ben guardarc mo-
strano degli inconvenient] Infatti 
vi sono fasi stonche in cui il mer
cato, a causa delle sue lacune 
ha bisogno dell'intervento pub-
blico Difficile dire se il libensmo 
sia di destra o di sinistra In 
quanto ideologia economicista e 
illuminista parrebbe piuttosto di 
sinistra Postula infatti un equili-
brio ideale e dinamiio tra par
tner Alia destra piuttosto appar 
tengono altri riferimenti: conti-
nuila, gradualismo, awersione 
alia rivoluzione, autorita autore-
vole, tradizione religiosa, gerar-
chia riconoscluta e ragionevoie; 
antiegualitarismo. 
Veca: «Mass|ma estensione delle 
scelte individual!, e minima di 
quelle colleltive.ln questa formu-
iazione secca, ma coerente con 
la sua natura, c'e il tratto piu fal-
lace e di destra del Uberismo. In
fatti esso dimentica che il merca
to puro, e esso stesso un'istituzio-
ne che opera in una trama di isti-
tuzioni. Senza le quali non v'e 
mercato. Percid il Uberismo e 
contraddittorio, sin .dall'inizio. E 
come dice Adam Smith ha biso
gno di una morale che lo guidi. 
In Italia perfi il Uberismo ha buo-
ne ragionl dalla sua parte, in virtu 
di un'eccesso di economia pro-
letta (pubblica e privata), L'Uli-
vo in tal senso propone un mix 
perfetto di solidarieta ed efficien-
za di mercato. Menlre dove il li-
berismo ha avuto campo libera 
abbiamo registrato disastri. Vedi 
Usa e Gran Bretagna. 

Maggioritario 

Fidchella: «Metodo per la tradu-
ztone di voti in seggi, diverso dal 
sistema proporzionale. Privilegia 
dunque la governabilita rispetto 
alia rappresentativita. Stimola i 
partili a presentarsi in anticipo 
con i loro programmi, piuttosto 
che demandare al Parlamento la 
formazione di rnaggioranze. Non 
lo assolutizzerei, come sistema. 
Perche, come tecnica elettorale, 
non e onnipotente. In Italia e ri-
masto incompiuto, sebbene ci ab-
bia fatto fare dei passi avanti. In
fatti dobbiamo ancor consolidare 
le 'consuetudini' necessarie al 
maggioritario. E cio va perseguito 
in un quadro di equilibri e garan-
zie reciproche. Vanno comunque 
superaU i residui proporzionalisti-
ci. Anche in direzione del doppio 
tumo. E tuttavia in un raccordo 
preciso con una piti efficace strut-
tura dell'esecutivo. 
Veci; «Metodo per tradurre i voti 
in seggi, che privilegia la selezio-
ne politica sulla rappresentanza 
pura e semplice. Non e un totem. 
Pud funzionare o meno a secon-
da dei contesti. Senza il doppio 
tumo e con i residui di proporzio
nale, in Italia e ancora 'sporco', 
incompiuto. E nondimeno, pur 
con il Mattarellum, grazie al mag
gioritario si sono create le condl-
zioni per i'altemativa. Indipensa-
bili i correttivi istirtuzionali: quo
rum e tutela delle minoranze. Al-
trimenti rischia di produrre derive 
illiberali, Ma il vera problema e 
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questo: passare dal caos delle 
desistenze' alia razionalila del 
voto utile. E dunque al doppio 
turno», 

Parlamento 

Fisichella: «E il luogo della rappre
sentanza e del controllo politico 
per eccellenza. Ed e cio che di
stingue la democrazia dei moder-
ni da quella degli antiohi. Attual
mente detiene un surplus di fun-
zioni che potrebbero essere be-
nissimo trasferite aitrove.Tale fati-
cosa concentrazione di funzioni 
persiste. Sebbene il ruolo dl go-
verno si sia enormemente dilata-
to. Oggi il problema principale e: 
far convivere operosamente,mag-
gioranza e opposizione. II meto-
do? Rispettare il criterio maggiori
tario, in una cornice di garanzie 
vicendevoli e di momenti collabo
rate. Nonostante le awisaglie ne
gative che hanno gia accompa-
gnato I'awio di questo tentative). 
Veca: «Assemblea legislativa che 
deve adottare decisioni collettive. 
E la rappersenlanza della sovrani-
ta tramite rappresentanti. Non e 
dunque espressione di una demo
crazia plebiscitary. Perche fun
zioni bene, necessity di ruoli ben 
distinti e non 'collusi'. E a tal fine 
sono indispensabili regolamenti 
efficaci e una vigilanza affilata. 
Ma essenziale e anche ridurre I'a-
rea della legificazione, delegifi-
cando e decentrando. Non credo 
che il Parlamento sia il momenta 
unico o piCi alto della politica mo-
derna, sebbene il suo buon fun-
zionamento rafforzi l'elhos civile. 
Quando perfi il Pralamento non 
funziona genera la demagogia e 
I'antipoliticai. 

Parttto 

Fisichella: .Struttura organizzata 
per la formazione del copsenso e 
la selezione della classe politica. 
Un elemento ancora decisivo, no
nostante le degenerazioni, che 
implicano dei correttivi. II partito 
resta essenziale per intermediate 
il rapporto tra cittadini e istituzio-
ni, oltre che per organizzare le 
competizioni elettorali. I partiti 
non fanno piCi leva sui "blocchi 
sociali», ma piuttosto su aggrega-
zioni plurali che somigliano a 
coalizioni politiche. Certo in que
sto modo e sempre latente il ri
schio di formazioni condizionate 
da elettoralismi e da oligarchie 
del censo. Ma si tratta di un peri-
colo inseparabile dalla logica del
le democrazie moqerrie. Che va 
contrastato con le regole necessa
rie ad assicurare una competizio-
ne legale e trasparente. 
Veca: «Anche il partito e un im
presa. Un agenzia che gestisce 
capitali di fiducia e di consenso. I 
partiti sono una celluja vitale del
ta democrazia moderna. E in tal 
senso conviveremo a^ungo con ' 
essi. Purche sappiano stare nei lo
ro limiti propri: amministrando 
valori, aspettative, finality colletti
ve. E non denaro o posti. In Euro-
pa occidentals rimarrano ancorati 
a mondi sociali e a costellazioni 
ideali definite, sia pur in movi-
mento. E tuttavia, proprio in 
quanto agenzie d'opinione, ten-
deranno a decentrasi, a federarsi 
internamente, includendo molte-
plici soggetti collettivi. Non vedo 
un partito all'americana per la si
nistra, anche perche I'Ulivo e una 
coallzione e tale resterS. A fonda-
mento del partito della sinistra ri-
marra infatti I'egualitarismo libe

rate. ContrappostO all'inegualitari-
smo della 'eguale liberta negativa' 
o 'liberta da..', tipico delle forze di 
destra*. 

Palria 

Fisichella: «Trasferisce storica-
mente, a livello politico, unidea 
deH'interesse generate. E supera 
le distinzioni di celo e categoria 
presenti in ogni aggregato nazio-
nale. Naturalmente presuppone 
I'idea di nazione. Anche se non 
intesa come 'esclusivita' di etnie. 
Oggi le entita nazionali riemergo-
no, sebbene incalzate dai locali-
smi e dall'universalismo. C'e infat
ti la tendenza all'Europa e quella 
alle piccole patrie. Nei secoli pas-
sati Firenze era, per i fiprentini, la 
patria. Poi ha prevalso la dimen-
sione nazionale piO larga, l'italia-
nita latente negli stessi fiorentini. 
l'ltalia? Per me esisle eccome! 
'Una d'armi, di lingua, d'altare, di 
memorie'.come dice il poeta...». 
Veca: «Patria si. Ma in senso civico 
e democratico, nel senso del pa-
triottismo della Costituzione. Esse
re italiani significa condividere 
con i propri connazionali un 
grappolo di memore, di stili di vi
ta e di abitudini. Significa condivi
dere un'aria di famiglia. Owia-
mente sono banditi I'etnicismo e 
il nazionalismo. E la cuitura che 
ci fa italiani. E rimanere una na
zione e decisivo. Se dawero vo
gliamo entrare in Europa. Una se-
cessione sarebbe catastrofica». 

Presidenztalismo 

Fisichella: -Sistema di governo nel 
quale il capo di governo eletto a 
suffragio universale e anche capo 

del governo. Ce ne sono di tanti 
tipi, tutti diversi. In Italia, a mio 
awiso, il Presidenzialismo non e 
ne desiderabile ne praticabile 
(anche per le forti ostilitj che in-
contra). Meglio un capo dello sta
te che sia arbitro super partes. Di-
stinto da un capo del governo, 
vincolato alia sua maggioranza, e 
distinto dal capo dell'opposizio-
ne. Cid di cui ha bisogno il nostra 
paese e una vera governabilita. 
Che non penalizzi I'equilibrio dei 
poteri e che tenga distinte le di
verse funzioni. 

\ Veca: «Nasce dall'esigenza di po-
tenziare le funzioni di governo. E 
spesso e associate a un certo tipo 
di federalismo, come negli"USaV 
Ma per raggiungere certe finality 
possono ben funzionare tanto il 
semipresidenzialismOj-.che inclu.-. 
de un premier diverso dal presi-
dente eletto direttamente, quanto 
il cancellierato, con premier desi
gnate e un presidente 'parlamen-
tare' super partes. Niente dogmi 
dunque. Ma essenziale e la possi
bility di scegliere.il governo. Con 
l'accento sui programmi. E non 
sulla persona'izzazione plebiscita
ry del leader*. 

State Sociale 

Fisichella: «Sulla scia storica di 
esperienze di destra e df-sinistra si 
e inteso con esso intervenire negli 
squilibri prodotti dal mercato. 
Tramite un forte ruolo della mano 
pubblica. Per garantire le parti de-
boli della societa. E insieme pro-
teggere tutti i cittadini nelle emer-
genze cruciali della vita.Via via si 
sono prodotte delle distorsioni. 
Perche gran parte delle risorse im-
piegate sono state confiscate da 
una burocrazia amministrativa 
parassitaria. Dunque e necessario 
correggere, non cancellare lo sta
te sociale. Come? Superando la 
diffidenza verso il mercato, e la-
sciando pit) liberi I cittadini di 
scegliere tipo di contribuzione e 
prestazioni. C'e per6 una base 
non intaccabile: grandi patologie, 
e difesa dei piu poveri. E poi la 
scuola: il pubbllco deve rimanere 
preminente. Per I'unita culturale 
della nazione. A garanzia, c'e il 
gettito del fisco: sia meno oppres
sive e percio piO efficace. E vice-
versa. 

Veca: «Nasce con Bismarck, in ri-
sposta alia sinistra.Viene codifica-
to dal liberate Beveridge e dalle 
grandi socialdemocrazie europee. 
Oggi va rimodellato, non smantel-
lato. Con questo criterio: dare 
moltissimo a chi ha pochissimo, e 
sempre meno a chi ha di piu. Ed 
ecco i grandi campi di intervento: 
vecchiaia, salute, scuola, forma
zione per I'occupazione. In rap
porto ai vincoli di bilancio vanno 
delineate priorita e urgenze. Ma 
privilegiando gli svantaggiati e le 
generazioni future. Lo stato socia
le e un grande parificatore di 
chance. Percio e irrinunciabile. 11 
privato? Va bene. Ma dentro un si
stema pubbllco di garanzie, mo-
dellato sempre piu sulla 'societa 
di welfare' e non solo sullo stato: 
volontariato, privato sociale, im
prese no profit. E a mohte, soprat-
tutto, un fisco giusto. Se paghere-
mo sul serio tutti, pagheremo dav-
vero meno. Non e uno slogan. 

DALLA PRIMA PAGINA 

II740 dei leghisti 
privi di rappresentativita. Pivetti 
vorrebbe da loro quel tocco in piCi 
di integralismo, questa volta fede-
ral-separatista nel quale si e cro-
giolata, quando le faceva comodo. 
La replica di Bossi, invece, e nello 
stile gia conosciuto: truculento e 
sodo. II >Braveheart» padano mi-
naccia di incitare i suoi sostenitori 
a non attribuire piO alia Chiesa 
cattolica 1'8 per mille dei loro mo-
delli 740. Dal punto di vista fiicale, 
e una ritorsione che potra essere 
praticata soltanto dai padani che 
fanno la dichiarazione dei redditi. 
I molti presunti disagiati seguaci di 
Bossi non potranno ricorrervi. Dal 
punto di vista politico, Bossi coglie 
nel segno tanto qUanto la Cei. La 
replica della Chiesa cattolica alia 
Lega si muove, infatti, sul piano 
della cuitura nel senso piQ pre
gnane del termine. La Chiesa ri-
corda agli italiani tutti, ma soprat-
tutto ai cattolici del Nord-Est e 
Nord-Ovest che la solidarieta e un 
precetto che si pratica tenendo 
conto del contesto nazionale. Che 
la collettivita italiana merita qual-
che sacrificio da parte di chi crede 
nella fratellanza e che I'egoismo 
dell'appartenenza territoriale «pa-
dana» non costituisce nessun meri-
to; anzi, e inaccettabile. La rappre-
saglia di Bossi minaccia di colpire. 
se avesse successo, proprio tutte 
quelle attivita che si esprimono nel 
volontariato e tutte quelle organlz-
zazioni cattoliche che si impegna-
no a favore dei disagiati veri, di co
loro che non hanno lavoro, non 
hanno assistenza, non hanno ca
sa, qualche volta non hanno una 
patria alia quale tomare. Natural
mente, con un 8 per mille decurta-
to, quelle attivita e quelle organiz-
zazioni che operano, spesso, in re-
gioni che non brillano altrimenti 
per il loro impegno dl tipo pubbll
co, e rappresentano Tunica forma 
di presenza dei cattolici nel cam
po sociale, verrebbero ad essere 
grandemente, drasticamente ridot-
te. E non basterebbe nessun ro-
boante annuncio deU'eventuale 
costituzione di una Chiesa separa
ta, padana, integralista, anch'essa 
a Mantova, (oppure il vescovo 
Maggiolini potrebbe far vatere i 
suoi rneriti e chiedeme la sede a 
Como), a,ridare,respiro alvplonta-
riatocattolicodel Nord-Est, L^pro-
spettive a breve delle sparate di 
Bossi e di Pivetti sono prevedibili: 
una ritirata tattica accompaghata 
dalla continuazione con altre di-
chiarazioni del conflitto aperto 
con la Chiesa. Per sfuggjre alia 
precisazione delle sue pretese, la 
Lega apre due fronti: contra lo Sta
te e contra la Chiesa, cosi come li 
conosciamo, non per riformarli, 
ma per distruggere il primo e per 
piegare parte della Chiesa ad una 
visione culturale leghista, di egoi-
smo territoriale. Non basteri il fe- ' 
deralismo fiscale a risolvere i 
(non) problerni degli elettori le
ghisti della Padania. Soltanto una 
ridefinizione compiessiva di che 
cosa significa essere" italiani oggi, 
che non e soltanto questione di 
tasse e di poteri iocali, e, per i ere-
denti, di che cosa significa essere 
cristiani in Italia e in Europa, che e 
questione di appartenenza cultu
rale in senso alto e di comporta-
menti conseguenti, potra sventare 
gli attacchl insidiosi del tribuno di 
Pontedilegno. Non dovrebbe esse
re difficile: e sufficiente credervi e 
agire coerentemente e sollecita-
mente. 

[Glanlranco Patqulno] 

Oggidlratta 
televlslva 
da Montecttorlo 
dalle 9.45 

Per la'prima'di oggi a MontecHorlo 
ci sara' la diretta Tv, a partire dalle 
9.45, edled emrttenti straniere 
distribuiranno in Europa e negli StartJ 
UnlM le immaginl della prima seduta 
della XHIUgislatura. 
NoveleTvnazionaliaccredidate,tre 
le agenile Tv Intemazionali (CNN, 
Reuters, WTN), sette le emtttenU 
d'oHre confine: Gemiania,Francla, 
G. Bretagna, Svizzera, Austria, 
MessicoeGiappone. 
LeTvlocali che pure hanno fatto 
rkhitsta, non saranno accredidatt. 
Trenta I totografi prontJ ad 
istantaneesulb prima seduta della 
Camera. 

TralS0e2001giomaNsti«itecnlci 
televisM delle varie emrttenti. 
Died I giornalisrj stranieri, oKre 
qudlltelevisrvi. 
Quelll ttallanl sono nell'ordinedelie 
centinaiaituttiigiomallsti 
parlamentari (500 gli iscritti ma, 
owiamente, non tutti declderanno di 
asiistere alia 'prima') phi' i cronljtl 
poWicidiquotidianle 
settimanali. 
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