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« 

Pasquale Borgomeo 
direttore generate Radio Vaticana 

Per i cattolici il "Fattore K" e morto» 
• Nel momenta in cui un nuovo gover-
no sta per formarsi per dare al Paese una 
diversa e credibile prospettiva, padre Pa
squale Borgomeo, direttore generate della 
Radio Vaticana ed osservatore attento del-
le cose di casa nostra e del mondo, ha ac-
consentito a fare un'analisi del voto catto-
lico e dl cid che e necessario (are per usci-
re dalla degradazione civile, oltre che dal-
la crisi economlca, del Paese. 

Pa*« Borgomeo, qual e itita, prima dl tutto, U 
novttaddvotoottolkovtatodieilcontiniua 
dlKiittm* MI vari ghwiMli ed H 6 prouimo c'e 
1'anetnMea del vescovi? 

Vorrei dire che, in queste elezioni, il voto 
dei cattolici e stato un voto adulto e se-
condo coscienza in quanta non e stato, 
come nel passato, condizionato da una in-
dicazione delle autorita ecclesiastiche che 
chiedevano un atto di obbedienza, una 
particolare opzione per un determinato 
partita, Questa volta, il cattolico ha votato 
secondo coscienza, utilizzando autono-
mamente i criteri che gli erano stati dati 
ossia valutando i programmi e la credibili
ty dellepersone che li proponevano e che 
li avrebbero dovutj attuare. C'e, poi, da ri-
levare che i cattolici, coerenti con 1'inse-
gnamento evangelico, tengono molto ai 
valori a cui si richiamano quali quell) della 
solidarieta, della giustizia, del rispetto del
la persona umana e sotto questo prolilo la 
maggioranza di essi si sono riconosciuti 
piQ nei programmi e nelle persone dell'U-
livo, Una scelta che i cattolici 
hanno potato fare con serenita 
perche la neutrality della Chie-
sa ha fatto cadere il cosiddetto 
fattore K che gravava ancora 
sulla sinistra facendo risultare, 
Qggettlvamente, artlficioso e 
non credibile il dlscorso del 
Polo sullo spauracchh del co-
munismo. Inoltre, la pacatezza 
degli esponenti dell'Ulivo, piu 
congeniale alia cultura dei cat
tolici, ha Opinio quest! ultimi a 
disapproval con il voto rag- J 
gressivlta del Polo La politica, _ _ _ _ _ _ 

nel senso alto secondo la visio-
ne cattolica, rifiuta gli insult! ed i modi agr, 
gresslvi, 

QiihMH I'aogitMhrtta e I'anacnmiitlco «tattore 
K»hannoflnrtop«rpcMiliuKHPok>? 

Direi proprio di si, Se i vescovi dicono che 
sono neutri perche non temono piO il faito-
re K, che 11 spingeva nel passato a priviie-
glare 11 partito cattolico, puO essere mai 
che Berlusconi sia pin ortodosso, pastoral-
mente piO sollecito dell'anima dei cattolici 
da dire che quelli dell'Ulivo possano nega-
re la llberta se vinceranno? Un grande erro
rs del Polo II non aver capita la novita del
la poslzione della Chlesa ed il fatto che i 
grandl politlci sono quelli che dominano i 
loro umori e fanno fupzionare II cervello. I 
cllrigentl del Polo non hanno, inoltre, capi
ta che I cattolici, nel prendere atto che il 
Papa ed 1 vescovi avevano dichiarata finita 
I'esperlenza dell'unita in un solo partito, 
avevano interesse a riscoprire la loro fun-
alone evangelica che e quella di essere lie-
vito nella politica come nella cultura. E la 
formazione di centro-sinistra, impegnata a 
costrulre a sua volta qualche cosa di nuovo 
In una societa civile degradata oltre che in 
crlsl sul piano economico-finanziario, ha 
capita, a cominciare dai suoi esponenti, 
I'importanza di quel lievito che fa crescere 
II pane fermentandolo. Ed io penso che, 
ormai, i cattolici nella vita politica sono 
una diaspora, ma non per questo meno 
importanti. Vuol dire che essi, dopo essere 
usciti da un sogno clericale, di clericalizza-
zlone delle Istituzioni, stanno riscoprendo 
sempre piu di essere lievito, stimolo ovun-

Per padre Pasquale Eiorgomeo, direttore generate della Ra
dio Vaticana e noto politologo, per la prima volta, in que
ste elezioni, i cattolici hanno dato un voto di coscienza in¥ 

base ai programmi e le persone. Paradossalmente, la Chie-
sa ha fatto cadere il fattore K mentre Berlusconi Io ha ri-
proposto invano. _ necessario affrontare il problema del
la degradazione civile del Paese. I contenuti della nostra 
presenza in Europa, 

que si trovinoi .<-. , . , , . , 
Insomnia, secondo te, quella parte dl cattoHcl 
che hanno dedso dl votare per II centnnlnistra 
hanno pensato dl svojaere la loro funzkme di 
lievito? E gli altrl che, come Butttglione, Mastd-
la, Caslnl pensavano dl trasfomure H Polo al-
leandoslconetfo? 

Quali sono stati i risultati della loro opera-
zione, piu di sogno temporalistico che di 
lievito, e sotto gli occhi di tutti ed ha rag-
giunto il suo apice quando hanno accetta-
td I'alleanza con Pannella, le cui posizioni 
abortiste, divorziste, favorevoli all'uso della 
droga erano ben note e si sapeva che non 
erano accettabili dai cattolici e dalla Chie-
sa. Nell'area Pannella c'e poco da lievitare. 
In politica si possono fare degli onorevoli 
compromessi a vantaggio del bene comu-
ne, ma chi pensa di mercanteggiare risulte-
ra, prima o poi, perdente. 

Cerchiamo ora di guardare al future. Hal gia 
detto che II vera complto del cattolici e dl essere 
lievito, ma agll Dalian! quail analisl proponl per 
voltaic paglna e lavorare per una nuova pro-
spetttva? 

A mio parere, il nuovo governo e la mag
gioranza parlamentare che lo sosterra de-
vono capire che il Paese vive momenti dif-
ficili certamente per ragioni economiche, 
ma, prima di tutto, perche e degradato ci-
vilmente. Sono due questioni inseparabili. 
Invece, constato che, mentre si mette l'ac-
cento sui due milioni di miliardi di deficit 
pubblico, ci si interroga pooso sulla degra
dazione civile che e anche morale. Vedia-
mo la criminalita, di mafia si parla un gior-

no si e I'altro no, ma della degradazione 
civile del Paese che tocca i nostri compor-
tamenti si parla meno. Si comincid a par-
larne dopo le picconate di Cossiga e con 
I'emergere della corruzione politica, so-
prattutto con il ruolo svolto dai giudici di 
Mani pulite. Ma l'intero Paese, con le sue 
component sociali, politiche, amministra-
tive, giudiziarie ed apparati dei servizi, non 
si e messo in discussione ed anche la Chie-
sa ha trovato difficolta ad ammettere la sua 
parte di responsabilita. Abbiamo avuto, 
con le elezioni del 27 marzo 1994, le gran-
di promesse mirabolanti, il miraggio, una 
sorta di palingenesi con il milione di posti 
di lavoro e con il mercato panacea univer
sale, con le televisioni di marketing, ecc . 
Cosl, se Segni ha vinto la lotteria, con il re
ferendum, ma ha perso il biglietto, Berlu
sconi ha vinto la lotteria ma non e stato 
mai capace di riscuotere, non e mai riusci-
to a tradurre il consenso in un'azione poli-

Mlmmo Frassmeti/Agf 

tica degna di questo nome. Si e rivelato un 
dilettante. C'e stato, inoltre, il disagio del 
Nord che ha cominciato silenziosamente e 
poi e esploso, evidenziando, con le recenti 
elezioni, un'enorme malattia settenrtiona-
le. Cos! sappiamo tutto della questione 
meridionale, ma adesso abbiamo pure una 
questione settentrionale nel senso di iden
tity civile e sociale. E su questo I vescovi 
hanno detto chiaro e tondo che It erano in 
agguato egoismi inaccettabili evidenziando 
con nettezza i motivi ispiratori che sono 
poco nobili. 

Non ti pare che proprio sul problema della de-
gradaztonedvile, suNe Wusloni del mercato pa
nacea universale, suN'Eurapa, I disconi del Pa-
paslano stall, (mora, I piu efflcacl? 

Devo dire che, nel pieno di questa degra
dazione, Giovanni Paolo II ha parlato del-
l'ltalia quasi a dire: ma possibile che non vi 
rendete conto di quali valori siete portatori 
e che state compromettendo, e quale vo-
cazione state tradendo? Ha cercato di far 
comprendere, con i recenti discorsi di Col-
le Val d'Elsa e di Siena, che il lavoro e un 
diritto primordiale attraverso cui l'uomo 
realizza se stesso e, percio, non gli pub es
sere negate. Ed i giovani disoccupati grida-
no al cielo. Ha dimostrato che non basta 
produrre piu ricchezza per ottenere piu 
posti di lavoro ed allora e venuta lora di 
inaugurare una solidarieta sociale per usci-
re dalla degradazione civile. Ma anche per 
contare in Europa dove gia stiamo geogra-
ficamente per cui e ridicolo continuare a 
dire che dobbiamo andare in Europa. Piut-
tosto, noi dobbiamo diventare consapevoi-
li che pifl che assenti, noi siamo latitanti 
sul piano internazionale. Mentre dobbia
mo tornare ad essere attori in Europa, che 
non e soltanto Maastricht, e nel mondo per 
dare il nostra contributo. E non e vergo-
gnoso che italiani temporaneamente resi
dent! all'estero non possano votare in un 
consolato? Mi auguro, percid, che il centro-
sinistra ed i cattolici che vi sono dentro co
me lievito si facciano carico di questi pro-
blemi ridonando allitalia una identita na-
zionale ed una vocazione internazionale 
che si sono appannate. 

Dalle Regioni 
una bussola 

per il federalismo 
VANNINO CHITI-

1 L FEDERALISMO e la chiave di volta per cambiaie 
questo Stato che non funziona, per essere protaqo-
nisti della costruzkme dell'Unione europea. Ormai 
piCi o meno tutti, almeno nell'Ulivo, ne sono con-
vinti. II governo Prodi deve awiare subito questo 

• ^ processo. I segnali dei primi cento giomi ci diran-
no se le forze del cambiamento saranno riuscite ad ave-
re la meglio sulle resislenze dei palazzi della politica 
centraiista. 

Non sara uncammino in discesa. Lo si pud intuire dai 
tipo di dibattito in corso. Non e ancora del tutto chiaro il 
tipo di federalismo da realizzare. Ne pud bastare I'una-
nime condanna delle estreme posizioni sui secessioni-
smo leghista per illuderci di aver acquisito posizioni 
omogenee sul modello da costiuire. Dobbiamo fare 
chiarezza sugii obiettivi. 

L'ltalia ha bisogno di efficienza e di equila. A questo 
deve servire il federalismo: a superare un centralismo 
che non funziona, che complica tutto, che allunga pro
cedure e deresponsabilizza la pubblica amministrazio-
ne. 

La risposta non pud essere quella tradizionale: un ri-
vemiciato centralismo con un maggior decentramento 
verso Regioni e Comuni. Occorre un cambiamento radi
cate delta Stato e trasformare una burocrazia gerarchica 
in una pubblica amministrazione capace di valorizzare 
le persone e le idee che funzionano e di liberarsi di tutto 
quanta e paralizzante. 1 cittadini non sopportano piu di 
essere spettatori passivi, che pagano le tasse senza sa-
pere dove vanno e, in cambio, ricevono servizi insoddi-
sfacenti. 

L'efficienza diventa quindi una preziosa risorsa: ri-
sponde ad un'esigenza diffusa e irrinunciabile; costitui-
sce I'unica altemativa - per noi inaccettabile - all'au-
mento delle tasse o alia riduzione dei servizi. 

Ovunque ci sono margini di efficienza da recuperare, 
In Toscanastiamo lavorando alio snellimento delle pro
cedure. Per esempio, con I'autocertificazione sugli ap-
palti, la Regione ha dimezzato i tempi, rafforzato i con-
trolli e le imprese risparmieranno soldi. II federalismo 
non e quindi un lusso, ma la scelta democratica di uno 
Stato europeo e moderno che vuole funzionare. Si tratta 
perciO di costruire un modello italiano di federalismo. 

Bisogna partire daH'autonomia legislativa. Le compe-
tenze dello Stato e delle Regioni devono essere distinte: 
alio Stato la difesa, I'ordine pubblico, la moneta, la giu
stizia e la politica estera; alle Regioni tutto il resto. Ai Co
muni e Province invece dovranno essere trasferite tutte 
le competence amministrative 

Dovra essere superato 1'attuale bicameralismo perfet-
to e istituita una Camera di rappresentanza terntoriale, 
per legiferare sulle materie concorrenti con lo Stato, su 
quelle di natura istituzionale, sui prowedimenti fiscali. 
Questa ripartizione di competenze e coerente con il 
principio di sussidiarieta. Pud esservi, anche in Italia, un 
problema che riguarda il ruolo delle grandi citta. 

Va affrontato senza negarlo, ma neppure facendone 
I'occasione per una riforma ambigua e confusa. II cam
biamento dello Stato in senso federalista investe, in pri-
mo luogo, il ruolo delle Regioni, non quelle di oggi, ma a 
partire da quelle di oggi. Altrimenti si parla di federali
smo senza essere conseguenti. 

Le Regioni dovranno avere una reale autonomia fi-
nanziaria: entratecerte e proprie; partecipazione al get-
tito dei tributi erariali, responsabilita di spesa. Se il go
verno dara awio al federalismo fiscale, partendo intanto 
dalle proposte indicate dalla commissione Gallo, la ri
forma potra essere awiata ed i cittadini saranno final-
mente in grado di giudicare scelte ed efficienza della 
spesa. 

Dovra essere istituito un fondo nazionale, alimentato 
dallo Stato e dalle Regioni piCi ricche persostenere gli in-
terventi nelle aree meno favorite, senza riproporre le 
vecchie strade, burocratiche e clientelari, ma affidando-
ne la gestione alle Regioni e agli Enti locali. Si tratta di 
darvita a meccanismi di riequilibrio che assicurino il ca-
rattere cooperativo del federalismo. Lo Stato dovra defi
nite gli standard minimi delle prestazioni ai cittadini per 
garantife, attraverso la solidarieta, il riequilibrio territo-
riale dello sviiuppo. 

E questo il federalismo possibile e necessario per ri-
costruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, 
per dare forza al ruolo dell'ltalia in Europa. Un terreno 
su cui i'Ulivo deve mettere le proprie stabili radici. 
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E gia il tempo delle scelte 
conti pubblici, sia le scelte definitive 
per la composizione del governo 
Prodi, Si tratta owiamente di cose 
is' tuzionalmente distinte ma non 
c'e chi non veda che qualunque de-
cisione presa dai governo uscente 
in materia di manovra finanziana 
avrebbe costituito un vincolo, un'e-
redita per il nuovo (e Prodi ha 
esplicitamente nchiamato la conti
nuity in questo carnpo tra lui e il go
verno dei tecnici), e dunque era 
inevitabile che il tema rientrasse a 
pieno tltolo nel confronto Si tratta 
dunque di comprendere bene am-
bedue gli aspetti che hanno caratte-
rizzato questa vigilia: la manovra fi-
nanziaria e la composizione del go
verno dell'Ulivo L'idea che dovesbe 
essere Dini a deliberare la manovra 
correttiva aveva dalla sua alcune 
buone rnotivazloni e'era il vincolo 
temporale del 15 maggio, e'era il 
fatto che la correzlone interveniva 
sul bilancio deliberato dai governo 

tecnico, e e'era anche I'intendimen-
lo (alquanto ingenuo) di «solleva-
re» il governo Prodi dalla non ele
gante impresstone di cominciare 
con un atto vecchio stile. E in effetti 
Dini ha seriamente lavorato per da
re esito a questa propensione. Ma 
sono sorte obiezioni e sollecitazioni 
non menovalide, anzi dirimenti c'e 
stata un'obiezione di opportunity 
da parte dell'opposizione, ci sono 
slate (e la cosa e di maggior rilie-
vo) obiezioni assai forti di contenu-
to e di metodo provenienti dalla au
tonomic locali e dai sindacati, e c'e 
stata probabilmente l'idea di dare 
alle decision! di bilancio un peso e 
una organicita che si connettesse 
con la complessiva stralegia di nsa-
narnento del centro-sinistra, il che 
consiglia di spendere qualche gior-
no in piu per consentire al nuovo 
governo un'assoluta coerenza di atti 
superando le tension! momentanee 
che gli annunci della «manovrma» 

hanno suscitato. E, in sostanza, una 
schietta assunzione di responsabili
ta da parte di chi intende govemare 
nei prossimi anni, senza per questo 
provocare ingiustificate cesure con 
il meritorio lavoro di Dini 

In quanto alia composizione del 
nuovo governo ci sarebbe stato da 
meravigliarsi, e non poco, se non vi 
fosse stata una qualche difficolta 
nella determinazione degli equilibn. 
Si faccia attenzione: quando dicia-
mo «equilibri» non s'intende un do-
saggio come, quello del passato 
(dosaggio che non atteneva a lim-
pide ragioni di risultante politica es-
sendo quei govemi chiusi nella piu 
sordida autereferenzialita spartito-
ria) ma s'intende una corretta pre
senza delle componenti ideali e so
ciali che hanno determinato la sin-
tesi dell'Ulivo, tra le quali non puo 
aver corso alcun criterio di inabilita 
a qualsivoglia funzione, a comincia
re da quelle di maggior rilievo poli
tico E accanto a questa correttezza 
di rappresentanza e di eguale legit-
timita, si tratta di garantire che 
emerga schiettamente la novita del
la rottura che con questo governo si 
determina nella vita della nazione. 
Perchd questa 6 la questione cen-

trale: tra le varie forze che accedo-
no al govemo quella che in assolu-
to costituisce la novita (e per que
sto caratterizza priontariamente la 
portata della svolta di govemo) e la 
presenza della sinistra democratica 
Se _ vera che la composizione del 
goverqo deve garantire tutti, e altret-
tanto vera che essa deve espnmere 
compiutamente la novita voluta da-
gli elettori. Ora non pud meraviglia-
re nessuno che questa novita com-
porti considerazioni complesse e 
medite, non certo piO di carattere 
ideologico ma di contenuto, di vi-
sione programmatica, di sensibilita 
cultural! secondo una dialettica fe-
conda. Riconoscere al Pds il giusto 
ruolo 6 neU'lnteresse della salute 
complessiva della coalizione per il 
semplice fatto di nspecchiare fedel-
mente il senso di cid che e accadu-
to il 21 aprile E da credere che la 
ricerca in corso abbia questo segno 
e che sia non solo fisiologica e ine
vitabile ma positiva. Lo slancio ini-
ziale del nuovo governo deriva, alio 
stesso tempo, dalla rapidita della 
sua nascita e dalla compiutezza po
litica del suo profiio. Ci attendiamo 
una rassicurante conferma dai pros
simi giomi [Emo Roggi] 

«Slamo tutti appesl a un fllo. 
E lo sono anche so v rap peso.* 

Silvio Berlusconi 

Franco Zuln 
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