
pagina Z 1'Unila Interviste & Commenti Venerdi 17maggio 1996 

Esce 'Tra due repubbliche- di 
Norberlo Bobblo, volume pub-
blicalo da Donzelli editors in cui 
I'aMore presenta alcuni suoi 
scrilti del '45*46 sui quail torna 
a riflellere. Pubblkhiamo una 
parte del capitalo dedicate alia 
vittoria detl'Ulivo. 

L A STORIA non si ripete, si 
dice. 6 vera per quel che 
riguarda gli eventi. Ma 
non & altrettanto vera ri-
speto agli stati d'animo, 

,^mm^ gli utnori, alle emozioni 
con cui gli eventi sono da ciascu-
no vissuli. Stati d'animo. umori, ed 
emozioni si ripetono. Speranze e 
timori di fronte all'awenire che e 
difficile prevedere. Recriminazioni 
o nostalgie rispetto al vecchio da 
cui ci stiamo ailontanando. Ottimi-
smo e pessimismo che si alterna
nt) secondo il mutare delle situa-
zloni, E poi, anche se e vera che la 
sloria non si ripetc, la maggior par
te degli uomini vivono, sono co-
slretti a vivere, alia giornala, e ri-
cordano poco o nulla del passato 
storlco o ne hanno una memoria 
dislorta. E incredibile quanti sono 
oggi gli italiani cui la dostra rie-
mersa e riuscita a far credere che 
era venuta I'ora di cambiare per
che la prima Repubblica era stata 
govemata dalle sinistre. Che fatica 
cercar di spiegare ai glovani che 
lltalia e I'unlco paese democrati-
co che non aveva mai avulo un 
governo di sinistra e che il tentati
ve di un partilo della sinistra corne 
il Pds di andare al governo sareb-
be stato non una reiterazione di 
una vicenda gia condannata dalla 
storia ma una rivincita, se pure 
parziale, di tutti gli scacchi del 
passato. 

(,..)La tendenza centripeta che 
ha carallerizzato la prima repub
blica soprawive. E che dire del 
partito nuovo che ha fatto irruzio-
ne improwisamente, imprevedibll-
mente, nelle prime elezioni della 
Iransizione, quando nel gennaio 
1994 un uomo nuovo, Silvio Berlu
sconi, si e deciso a «scendere in 
campr>i>? Ignoravamo allora che la 
decisione era gia stata presa da 
tempo, da quando erano apparsi 
in tutto il paese strani manifesti in 
cui una scritta a caratteri cubitali, 
con la voce dell'innocenza infanti
le, dlceva: «Fozza ltaj.ia»,-E,gia.era 
cominriato il reclutamenlo clan-
destino del partito dei futuri candi-
datl.' un partito, non sl';sa MtspiO 
azlenda o football cltib,''o'turtl'e 
due insieme, Vinte in modo strepi-
toso le elezioni pochi mesi dopo 
la sua apparizione, dlventato parti
to di governo, ha rafforzato la pro
pria posizlone, trionfalmente, nelle 
elezioni europee. Ma durera, 
quanto durera? Tanto rapidarnen-
te ha vinto, quanto rapidamente e 
stato sconfitlo. Sara anch'esso de-
stinato ad essere effimero come 
uno dei tanti vecchi partiti mala-
menle soprawissutl tra le macerie 
della prima repubblica? Sono 
comparsi in queste ullime elezioni, 
come si e detto, partiti personali. 
Ma la novila assoluta e strabiliante 
di Forza Italia sta nell'essere, come 
dire?, II primo partito personate di 
massa, Chi ha votato Forza Italia 
non ha scelto un programma, ha 
scelto una persona, quel signore 
sempre elegantlssimo, che cono-
sce bene lane di attrarre I'atten-
zione su di se con il suo eloquio, 
la sua maniera dismvolla e accalti-
vanle di muoversi e di rivolgersi al 
proprio pubblico, anche raccon-
tando di tanto in tanto, con la peri-
zia del vecchio comico, una bar-
zelletta; sempre sorridente, sicuro 
dl se, abile semplificatore di con
cetti economici tanto da renderli 
alia porlata di tutti; bravissimo nel 
farsi compiangere come vittima di 
complotti, di cospirazioni, di tradi-
menli, ingenuo bersaglio di nemici 
cattlvi e dl perfidi alieati. L'avrete 
pur visto qualche volta quando 
preceduto dal suo inno entra In un 

Sinistra, non scordare mai 
il tema della «gusta sorieta» 

grande salone gremito di gente, 
che al suo arrivd si alza in piedi e 
per alcuni mihuti grida, anzi invo-
ca: "Silvio, Silvio!*. Lui e I'Unto del 
Signore (e i vescovi italiani io han
no lasciato dire), il suo principale 
awersario e un Giuda; lui fa dire 
ad Ambra glovinetta prima manie
ra durante la prima campagna 
elettorale: «ll Padreterno tifa; per 
Berlusconi, pefchG oK'ffefSJK un 
demnnio»: lui in pubblico, davanti 
a mllioni di spettatori per asseyera-
re una sua verita giuraiulla.tesla 
dei suoi figli; lui e uno che «ha 
sempre ragione*. 

Sembrava negll ultimi tempi 
avesse messo gludizio, ma or non 
e molto ha detto di essere investito 
delia Grazia di-Stato, parole oscure 
e di difficile interpretazione, a me-
no che volesse dire semplicemen-
tc stato dl grazia, ma efficacissime 
per convincere i suoi seguaci che 
lui e una spanna al di sopra degli 
altri. Una delle caratteristiche ben 
note e documentate della «perso-
nalita autoritaria* e l'assoluta fidu-
cia in se stessi, nelle proprie possi
bility di risolvere i piu difficili pro-
blemi non solo per se stessi ma 
anche per gli altri. 

II suo motto preferito e: «Lascia-
te fare a me, lavoro per voi". Per
che non e riusito a mantenere le 
promesse di cui si era servilo per 
vincere le elezioni? Perche non lo 
hanno lasciato lavorare. Parla 
sempre In prima persona. Lui gui-
da, gli altri seguono. 

Ricordate la fotografia del drap-
pplio dei bianco-vestiti in tuta 
sportiva che facevano la salutare 
corselta mattutina? Silvio era in te
sta, gli altri, i suoi fedeli collabora
tor!, lo seguivano ansimanli ma fe-
lici nell'adempimento del loro ob-
bligo di servizio, Ricordo la facezia 
di un anonimo che nel vedere la 
scenetta commentd: «Mi e venuta 
un'idea / lo diro con una battuta: 
/ vestivano i servi un di la livrea / 
oggi la tuta». 

Quella scoperta di Popper nel '46 
Da domani in libreria ('ultimo lavoro di Norberto Bobbio. 
Si tratta di un volume diyiso in due parti speculari, sepa
rate tra'low da cinquant'anni, la durata della prima Re
pubblica (sedawerbe finite, dubbio che I'autore affac-
cia in qualche parentesO Allora. subito dopo la fine del
la guerra, il Partito d'Azione, che si sarebbe dissolto alle 
prime elezioni politiche, aveva un quotidiano "GL", Giu-
stizia e Liberia, che sarebbe duralo pochi mesi, certo 
non per mancanza di firme di valore. I nomi che vi circo-
lavano, da Valiani a Galante Garrone, da Casalegno a 
Bocca, avrebbero sfomato idee per decenni sulle princi
pal! testate nazionah, alimentando la leggenda azionlsta 
a beneficio del suoi sostenitori e a dispetto del suoi de-
trattori. II capitolo piii polemico e dedicato, per altro, 
propno a coloro che "continuano anche ai nostri giorni 
dopo mezzo secolo» ad awersare quel piccolo partito 
che non esiste piO, «facendone il capro espiatono di tutte 
le malefatte (e Dio solo sa quante ne sono state com-
messe) della nostra, come avrebbe detto Salveminl, 
"scombinata" democrazia». Su quel giomale Bobbio 
scrisse gli articoli ora qui raccolti, nella prima parte, a cu-
ra di Tommaso Greco. L'autore se li e riletti ed e tomato 
ad esaminare i problemi cenlrali della vicenda italiana, 
confrontando le speranze e i timori di allora con quelli di 
oggi. E questo confronto e il contertuto della seconda 
parte. Evidenti alcuni element! di identita: il federalismo, 
questione nel '46 sorprendentemente molto viva nella 
discussione politica e nelle pagine di Bobbio e che sâ  
rebbe tornata fuori dopo una lunga eclissi; la critica del-
l'"apollticismo», dell'indifferenza nei confronti di una 

scelta: politica; la funzione insopprimibile dei partiti, per 
cui <chi vagheggia Una democrazia senza partiti inganna 
prirha;di;tutto se stesso»; la societa aperta, il tema posto 
dal libra The Open Society and Its Ennemies di Popper 
che Bobbio ebbe tra le mani gia nel '45 e che recensl 
favoreyolmente su "II Ponte" Ciqnonostante il testo 
dovette attendere fino agli anni Settanta per, essere 
pubblicato in Italia acura di Dario Antiseri per ledito-
re Armando Armando. A questo proposito Bobbio, 
che ebbe in lettura il volume in quanto cpnsulente di 
Einaudi per una eventuate traduzibne, confessa in 
queste pagine. >Ero disposlo ad accettare il rifiuto del-
l'utopia platonica, essendomi esercitato pochi anni 
pnma nello studio e nella crilica dell'utopia comuni-
sta campanelliana della Cilia del sole, meno la demo-
lizione altrettanto severa dell'intefa opera di Marx». 
Uu pentimento? Che potesse essere tradotta - scrive 
Bobbio - dalla casa editrice torinese un'opera, buona 
parte della quale era dedicata a una critica demolitri-
ce di Marx... era improbabile», Insomma, non fu lui a 
decidere, perche in quel caso avrebbe potuto preva-
lere il consenso per un'opera che lo attrasse indiscuti-
bilmente molto e che ebbe profonda influenza anche 
sulla sua concezione della democrazia. La responsa-
bilita e perciO - aggiunge Bobbio - di un orientamen-
to marxista e in parte anche azionista di quella casa 
editrice». Ma I'autore insiste perche si aggiungano tra 
le cplpe, «la debolezza della cultura cattolica e il 
grande letargo della cultura liberaldemocratica». 

[Giancarlo Bosetti] 

N
ON AMMETTE di essere 
smentito. A chi lo conte-
sta risponde che non e 
stato capita o aveva bo-
nariamente scherzato. II 

M M i B Polo delle liberta sman-
tella lo Stato sociale? Ma chi l'ha mai 
detto? Si attribuisce il compito di 
proteggere i valori cristiani minac-
ciati dal comunismo ateo>. Guida il 
Polo per le liberta, ma nel settore de-

cisivo per la garanzia delle principali 
liberta, la fprmazione dell'opinione 
pubblica, la cui libera espressione e 
il fondamento di uno stato liberto, 
detiene il monopolio delle televisio-
ni private, facendo nascere quella 
incompatibilita tra la sua attivita di 
imprenditore e quella di prptagoni-
sta della vita politica che e stata chia-
mata eufemisticamente conflitto di 
interesse». La sicurezza di se pud es
sere una grande forza ma il mostrarsi 

sempre, in ogni circostanza, ilsalva-
tore della patria forse alia fine non gli 
ha giovato. L'autoapologia pud esal-
tare i fedelissimi, ma suscita noia, sa-
zieta, e alia fine anche diffidenza, 
nelle persone che pensano con la lo
ro testa, e che, come le recenti ele
zioni hanno mostrato, sono pifl nu-
merose di quelle che io stesso avevo 
immaginato. Nella tiasmissione I1 

fatto, in cui Enzo Bigi metteva a con
fronto Prodi e Berlusconi facendo al-

I'uno e all'altra la stessa domanda, 
alia domanda finale; «Quali sono gli 
uomini politic! che ammira?», Prodi 
cita De Gasperi, Kennedy, ma si ca-
pisce benissimo il suo imbarazzo. 
Berlusconi risponde testualmente: 
•Dovrei citare Churchill, De Gaulle, 
Adenauer, il nostra Alcide De Ga
speri, ma siccome siamo in campa
gna elettoraie, devo dirle: Silvio Ber
lusconi. Quale errore! Alia iperboli-
ca esaltazione di se conisponde un 
ostentato disprezzo degli. awersari. 
Lui e venuta a salvare lltalia dai co-
munisti perche i suoi oppositori sr> 
no tutti comunisti o alieati deicomu-
nisti, o, peggio, suecubi del comuni-
sti. Negli ultimi giomi dells campa
gna elettorale ha usato j'argornento: 
«Non votate I'Ulivo perche sevincera 
non voterete mai piu«. L'Ulivo ha vin
to. Nonostante tutto, Berlusconi per-
sonalmente, bisogna pur ricOno-
scerlo, non ha perso. II suo partito ha 
dimostrato ancora una volta di esse
re quel partito personate di massa 
che ho detto. I voti dati a Forza Italia 
a chi sono stati dati se non a Berlu
sconi in persona? Non sono stati dati 
ne a Letta, ne a Ferrara, ne a Previti. 
Tuttavia ha avuto su per giu lo stesso 
numero di voti del Pds, che non e il 
partito personate di D'Alema, dj Vel-
troni o di Occhetto, ma e in gran par
te I'erede di un vecchio partito di 
massa come i! Partito comiinista ita-
liano, un partito che ha dietro di se 
una lunga storia affollata da migliaia 
e migliaia di militant!, esaltato edife-
so da centinaia di scrittori, filosofi, 
poeti. In un regime democratico la 
forza si misura sul consenso. Berlu
sconi e ancora forte. Tanto piu forte, 
quanto pifl debole del previsto, e lui 
lo sa bene, e stato il suo alteato riva-
le, Gianfranco Fmi, che prevedeva e 
pregustava se non il sorpasso, il pa-
reggio. II vera sconfitto di queste ele
zioni e proprio colui che le aveva vo
lute, e le aveva volute perche era si

curo di uscirne vittonoso. Per quel 
che nguarda I'Ulivo e le prospettive 
del futuro, scrivo troppo a ridosso 
delle elezioni per dare giudizi, fare 
previsioni, e tanto meno dare consi
gn. Ho espresso pubblicamente la 
mia fiducia in Romano Prodi e in tut
te quelle qualita umane che lo han
no fatto apparire a molti di noi lanti-
Berlusconi; nella sua bonomia non 
disgiunta da scaltrezza, nel suo 
buon umore, nella suaserieta, nella 
sua semplicita e, si, anche nella sua 
cocciutaggine; nel non credersi un 
salvatore della patria, nel suo cristia-
nesimo non mai ostentato, e per 
questo tanto piu credibile. In una tra-
smissione serale che alternava le ap-
parizioni in pubblico di Prodi e di 
Berlusconi, I'uno conversava paca-
tamente con coloro che lo ascolta-
vano, nspondendoalle loro doman-
de, I'altro celebrava con lunghi di-
scorsi, interrotti da fragorosi applau-
si e da gnda di approvazione, il pro
prio trionfo. Era la scuola della politi
ca contrapposta alia politica come 
spettacolo. 

M l DEVO invece ricrede-
re sull'iniziale diffiden
za nei riguardi della 
strategia di D'Alema, 
condivisa da Veltroni. 

^mm^im Mi pareva troppo ac-
condiscendente verso gli oppositori 
del govemo, a proposito della rifor-
ma istituzionale. Avevo torto. Quella 
strategia ha vinto. Avrei pero preferi
to che un grande parito di sinistra, in
vece di lasciarsi sedurre 'dalla ripro-
posizione della «rivoluzione libera-
le» quando oramai tutti erano diven-
tati liberali e naturalmente in primo 
luogo gli awersari, risollevasse la 
pandiera della -giustizia sociale:.. 
che era sempre stata quella sotto la 
quale avevano percorso una lunga 
strada milioni e milioni di uomini e 
donne che avevano fatto lastoria del 
socialismo. Se dovessi proporre un 
tema di discussione per la sinistra, 
oggi, proporrei il tema attualissimo, 
ardup ma affascinante, della «giusla 
societa». Continuo a preferire la se
vera giustizia alia generosa solidane-
ta. La generosa solidarieta e'e sem
pre stata, anche quando i mendi-
canti gremivano i gradini delle chle-
se. Non entro nel labirintodel dibat-
tito sulle riforme costituzionali. fi un 

,- labirinto In cui non solo sinoranes-
siino e riuscito a trpvare la via d'Usci-
ta ma pure nessuno, a quantapare, 
nella attualelrreducibile moltepllci-
ta dei punti di vista, sa se la via d'u-
scita ci sia. Fallito, per colpa dei pre-
sidenzialisti assoluti, il tentatiyo di un 
accprdo sul semi-presidenzialismo 
alia francese, anche se isemi» per 
modo di dire, giacche, come e stato 
argomentato da Luigi Ferrajpli, in 
realtae un presidenzialismo al qua
drate, preferirei che I'Ulivo facesse 
un passb indietro. Ripeto quello che 
ho scritto piO volte: e puerile ritenere 
che alio scopo di separare il govemo 
dal Parlamento, e rafforzare I'esecu-
tivo, I'unico rimedio istituzionale sia 
un presidente eletto dal popolo. Tra 
I'altro ho I'impressione che entro 
I'Ulivo la maggior parte dei gruppi 
che locompongono e forse anche la 
maggior parte degli elettori, condivi-
da questa opposizione. Sono d'ac-
cordo con coloro che non si sono 
mai lasciati prendere dall'illusione 
che la salvezza del nostra paese di-
penda dalle riforme costituzionali, 
anche perche rimango della convin-
zione - cui sono stato fedele per cin
quant'anni - che piu delle istituzioni 
valgano i costumi. I primi anni della 
Repubblica furono chiamati gli anni 
delle tgrandi speranze«. Gli anni del 
passaggio dalla prima alia seconda 
sono stati gli anni dei grandi timori. 
Le grandi speranze furono deluse. 
Chi sa, invece, che i grandi timori 
possano essere presto dissipati. 

recite 
Diwttare; GlUMpp* Calttoroln 

Dlrellore ecjlloriala: Antonio 2ollo 
VIcecfireHore: Ol«ncsrlo B O M H I 

Marco Dimarco 
Radatlore capo cenlrala: Luciano Fontana 

Platro Spaiaro (uri'ta 2} 

"L'Arca Sociatft Edittice de !'Unit& S.p a." 
Presidente^ Antonio Barnardl 

Amminlslralore deiegalo: 
Amnio Mattia 

Conslgllorl delegall: Nado Antonlettl 
AlWMrtdro Mitt iuwt, Antonio Zollo 

Consigllo d'Amminlsliazione: 
Nfldo Antonlattl, Antonio Bamardl 

EllMbWKa Dl Pritoo, Slmona Maretilnl 
Aleitanriro Matttuul , Amato Mattla, Qannaro Mola, Claudfo Montaldo, Ignailo Ravasl. 

Olanlulgt Saratlnl, Antonio Zollo 

Dlreiione, redazlone, ammlnlstrailor.c. 

00167 Boma, Via del Due Wacelll 2313 
let. 08 689961, telex 613461, lax 08 87(53555 
20124 Milanp, via F. Caaatl 32, iel. 02 67721 

Quolidlano del Pds 

Roma • DlreHore reaponsablle 
Antonio Zollo 

tportz, al n. W3 del raglstra itampa del trib- di Roma, iscri2 come giomale murala nel regisiro 
del tribunate dl Roma n. 4555 

Certltlcto n. 2946 del 14/12/1895 

DALLA PRIMA PAGINA 

Ora 6 tempo di novite 
re e uno Stato meno accentratore, al limi-
te anche federate. CIO che conta adesso, e 
dare vita ad una compagine ministeriale 
rappresentativa delle forze che compon-
gono I'Ulivo e che hanno avuto il consen
so degli elettori, solidamente fondata su ri-
conosciute competenze e cementata dalla 
lealta delle componenti e dei partecipanti 
nei confronti del programma comune. 
Quello che Romano Prodi sta per formare 
ha tutte le possibility per diventare un go
vemo di legislature, conducendo 1'ltalia 
prima in Europe e poi oltre il Duemila. E 
un compito gravoso che richiede di essere 
affrontato sistematicamente e con gradua-
lita, senza la ricerca di facile e nociva po-
polarita e senza concession! opporiunisti-
che. Non conteranno soltanto i primi cen
to giomi: conteranno di piO i mille giomi 
nei quali le riforme che I'Ulivo ha promes-
so ai suoi elettori e ai cittadini italiani co-
mineeranno a dare frutti. Concertare con 
le parti social! I'attuazione di quelle rifor
me non vuol dire resuscitare fantasmi 
consociativi, ma non puo neppure signifi-

care per il governo e per i suoi ministri 
scaricarsi delle loro responsabilita. La coa-
lizione dell'Ulivo ha vinto le elezioni con-
vincendo gli elettori con la pacatezza del
le sue argomentazioni e con la ragionevo-
lezza delle sue proposte. E venuto il tem
po di mettere a frutto queste doti. E giusto 
che gli italiani si aspettino cambiamenti di 
stile e di sostanza, E opportune che conti-
nuino a rivendicarli tenacemente. Proprio 
perche la svolta e storica, proprio perche 
costituisce quell'altemanza che aveva 
sempre eluso il slstema politico itaiiano, 
proprio perche I'Ulivo e fatto dei partiti e 
delle donne e degli uomini che ci sono 
pill vicini, la nostra critica sara doverosa, 
piu puntuale, piQ precisa. Anche noi ci at-
tendiamo molto e nutriamo la legittima 
speranza che II governo dell'Ulim soddi-
sfi, nei tempi e nei modi senza esagerazio-
ni e senza proclami, le nostre aspettative 
di una politica migliore, Siamo anche 
convinti che un esito positivo sia finalmen-
te possibile. 

[Gianfranco Pasquino] 
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Umberto Bossl 
-Al noitrl montl/rltorneromo... 

Trovators, G. Verdi 


