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Oggi, mezzo secolo dopo, istituzioni e attori politici alia prova del grande mutamento 
Una trasmlsslone a Radlotre j^—^g^—^^ .%«i'TiBflMI 
e un libra eon I'UnKa ^B^^MMB^^^^^^^^^^^^^mmM'"- %}k ^ | P 
Per H danquanUnnio della RepubUica domani «l'Unita» dara ai 
propri lettori un libra dl Francesco Barbagallo intitolato «Dal '43 
al '48, UfomuzlonedeU'Halia democntka» introdotto da un 
saggio dl Giuseppe Vacca. Un testo important* per capire il 
qulnquennlo chlave delta nostra storla, dalla fine del fasdsmo 
alia Resistenza, dalla nasdta della RepubUica al volo del 18 
aprile die assegna alia Dc la maggioranza del voti e segna la 
radtcaHzzazlone della lottapolltlca in Italia all'insegna della 
guerrafredda. Ma numerosesonoanditleiniziativedi studio 
die si tengono in questi glomi. Lunedi a Reggio Emilia una 
glomata dl convegno sul tema deH'Ideirtrta nazionale: nella dtta 
cheduesecollfadledeinataliallabandieratricolore 
interverranno Antonella Spagglari, Gianfranco Pasquino, Ugo 
Bcliocxhi, Mauriiio Vhroli, Patrick McCarthy, paulGinsborg, 
Franco Boiardi, Pietro scoppola, Giovanni de Luna e David 
Kertzer. Domani Inoltre si chiudera con una tavola rotonda (alle 
10,20 tu Radlotre, ospitl VMtorio Foa, Sergio Romano, Pietro 
Scoppola, Domenko Fisidiella, Domenico Rosati, Franco 
Cardial e Luciano Canforal II lungo e InsoIKo viaggk) 
radlofonko de «La nostra Repubbllca>', di Maurizio Ciampa e 
Raffaello UboMI. Un grosso impegno della radio pubUIca che 
non ha precedenti: centotrenta pountate distribuite in 67 ore di 
trasmissione (trasmesse da Radlodue e Radlotre a partire 
dall'inizio dell'anno), con centinala dl Intnviste e materiali 
sonorl prtuoche sconosduti al grande pubblko provenlenti 
dall'lstituto Luce e dagli archM della rai, consulentl storid del 
programnmasonostriCanforaeCardini.llracconto 
radMonlco attraversa H meno secolo partendo dal 
referemndum RepubUica Monarchlaediiudendosiconla 
fiducia al govemo Prodi, accostando cronaca e politica, cultura 
e costume, sporte storia sodale. Ognl gkwno II programma e 
stato ascoKato da 500 mHa persone. 

La distribuzione del «L'Unita» II giomo della nasdta della RepubUica 

epubblica 
• • «I partiti? Came dicevaKelsen 
sono l'anima della datnocrazia. E 
da noi hanno avuto un grande 
rualo, sia pur snaturato dalla alter
native politica mancatan. £ pole-
mlco Massimo Salvador!, storico, 
ex deputato progressista, contra il 
nuovo Politically correct liberal-
moderato (Gall! Delia Loggia, 
Cofrancesco...) che oggi mette 
sottO accusa il patto Inaugurate 
tra i partltl alia base.della demo
crazia repubblicana. 

«E assurdo -dice • proiettare 
all'indietro degenerazioni partiti-
che plQ tarde, scaturite nel tem
po da una duplice pressione di 
fattori: le resistenze di destra al 
riformismo, e la eollocazione in-
ternazlonale del Pci». 

Insomnia, in tema di partiti, e 
un ragionamento un.po' piu se-
rio quello di Salvador!, a con-
fronto dl (ante «damnafio» tese a 
buttare II bambino e I'acqua 
sporca (i partiti, con I'lllegalita) 
ma pot incapaci di spiegare le 
vera radici del consociativismo e 
gli antecedenti del nostra bipo-
larlsmo incompiuto. «Certo -
puntualizza Salvadori - i partiti 
devono autoriformarsi, darsi re-

gole certe e snellirst E tuttavia, 
come Imprese poliliche, non 
possono sciogliersi in movimenli 
o in comilati elettorali. Altrimen-
ti salta ogni controllo, ogni verifi-
ca....». Ma questa e gia materia 
del confronto politico attuale. 
Prima e'e la storia. La storia dei 
partiti in questi cinquant'anni 
Vediamo. 

Salvadori, dal versante neolibera-
le e conservatoire v'e chl rawisa 
nel ruolo del partiti il vizio d'origi-
ne della RepubUica. Una poleml-
ca mm inedita, se pensiamo alia 
protesta antlpartiti diffusa nel do-
poguerra. Qual e il tuo giudizio al 
riguardo? 

La critica alia «partitocrazia», dal 
versante che tu evochi, condanna 
i partiti soprattutto sulla base di 
certe degenerazioni posteriori. Le 
qualivengono tatte risalire al bien-
nlo 43-45 e al protagonismo delle 
forze antifasciste. E un approccio 
insostenibile. Perche lo stato de
mocratic), prima della verifica 
elettorale, poteva scaturire solo 
dall'accordo tra i soggetti-guida 
della Resistenza. In seguito, all'in-
domani delle prime consultazioni 
libere, vi sara il lavoro della Cosli-

Salvadori: «Quei 
partiti che segnarono 
a nostra storia» 

• • U N O QRAVAONUOLO 
luente, con la stesura delle linee 
maeslre della Repubblica. Ma ini-
zialmente, per far nascere la de-
mocrazia, I'autoinvestitura dei 
partiti era inevitable.. 

Come vengono accolH i partiti da
gli Kaliani? Sono vissurJ come vera 
novtta o come riedizlone di qual-
cosadigianoto? 

La partecipazione alia politica, in 
quegli anni, fu di eccezionale rilie-
vo. Tutti erano pervasi da una pas-
sione nuova: il piacere della de-
mocrazia. Votando Repubblica o 
Monatchia, per la Costituente, o in 
occasione del 18 Aprile'48, gli ita-
iiani sentivano di compiere scelte 
dawero decisive. Tutto si pu6 dire, 

tranne che vi fosse un rigetto dei 
partiti. Si, ci fu I'dJomo qualun-
que», fenomeno esteso. Ma la sto
ria delle trasformazioni democra-
tiche e costellata di certi contrac-
colpi. Viceversa le anomalie del 
nostra sistema politico vanno ri-
collegate non ai partiti, bensi alle 
spaccature interne e intemaziona-
li che hanno inciso sull'ltalia Di 
qui la vera, grande anomalia na
zionale: il sistema politico blocca-
to, privo di alternanza di govemo e 
tale da paralizzare 1'evoluzione 
stessa dei partiti. 

Lo scenario bloccato della guerra 
fredda ha certo congelato la poli
tica. I partiti pen hanno deborda-

to, occupando lo stato, anche in 
mancanza di regole volte a chiarir-
neil ruolo... 

Senza dubbio la Costituzione non 
indica con chiarezza le regole atte 
a garantire democraticita interna e 
«confini» dei partiti. Lo stesso dica-
si per i sindacati. Pero I'elemento 
di fondo e 1'evoluzione partitica 
italiana, nel quadra storico, inter-
no e internazionale, della manca-
ta alternanza fra schieramenti. Go 
ha impedito la plena legittimazio-
ne di ruolo dei partiti, nonche il ri-
cambio di class! dirigenti. E il bloc-
co di sistema derivava innanzitut-
to dalla posizione internazionale 
incui lasinistracomunistasicollo-
cava... 

II che favoriva la nasdta di un cen
tra «pigliatutto» che risucchiava 
parte della sinistra, tenendo il Pd 
all'opposizione. E questo che vuoi 
dire? 

Esattamente. II sistema era bloc
cato perche, dopo lo scontro fron-
tale, si stabill una relazione reci-
proca e stabilizzante tra governo e 
opposizione. Ed ecco dunque il 
consociativismo, ossia i'anomala 
consociazione che deteriora via 
via la vita politica e che connota il 

IMS? ? 4 £ X .,; v Dal vento del Nord al separatismo: parla Vittorio Foa 

«Alle radici delTidentita italiana» 
• Paradossi della storia. Cin
quant'anni fa la Repubblica nasce-
va in un paese dove il «vento del 
Nord», la corrente partigiana scesa 
dalle montagne, aveva portatocon 
se una forte spinta all'unificazione 
del paese. Mentre ali'estremo Sud, 
in Slcilia, infuriava la batiagliasepa-
ralisla, Oggi le cose sembrano esat
tamente a rovescio: II slndaco di 
Napoli richiama l'unita della patria 
e a Mantova e'e un parlamento che 
si aulodefinisce «secessionista».Vit-
torlo Foa, che ha in mano una «co-
pia pilotan del suo nuovo libra in 
uscita da Einaudi (Questo Nove-
cento , una testimonianza sul se
colo e sulla politica come re-
sponsabllita), non sembra con-
vinto della possibllita dell'equa-
zione, L'aria del Cln si tirava cer-
tamente dielro sentimenti post-ri-
sorgimentali, o almeno li respir6 
cost chl non ha mai creduto che 
la patria fosse morta I'8 setlembre 
del 1943 con I'itiizio della «guerra 
civile*. «Quesla convinzione, 
d'lmpranta defeliciana - dice Foa 

- suppone un'idea di patria sot-
tratta al conflitto e alia molteplici-
ta delle idee. Trovo strano soste-
nere che I'ltalia e esistita solo fin-
che e'era un regime*. D'ailra par
te, nil separatismo siciliano in nul
la e comparabiie a quello che 
succede oggi. Era un fenomeno 
legato ai postuml dell'occupazio-
ne americana e fomentalo dalla 
mafia. Si dissolse quando arnva-
rono i partiti. Credo non abbia 
nulla a che vedere col malessere 
assolutamente moderno del 
nord-est». 

Unmaledasviluppo 

Vuol dire che quella e una m;.!at-
tia da sviluppo? «E parte del disagio 
verso il centra che oggi vivono le 
periferie. Le periferie vogltono con-
tare perche sono prive di polere ri-
spetto al destino collettivo Evanno 
scoprendo quello che accadde a 
Gneo Pompeo nel 67 a.C. quando. 
giunto a Genisalemme, pole pene
trans nel sancta sanctorum del tem-
pio e fmalmente rivelare agli ebrei 

attoniti che quella stanza, dove nes-
suno poteva entrare, in realta non 
contenleneva nulla. II centra del 
mondo era vuolo...».«Perci6 - prose-
gue Foa - invece di insistere su que-
ste spiegazioni letterarie per cui 1' 
Europa dissolve le nazioni e torna 
alle regioni che si cercano tra ioro, 
e pertanto Trento guarda a Monaco 
piuttoslo che a Roma, baderei a 
non confondere la repubblica e lo 
stato col centra. La verita e che di 
fronte alia minaccia di secessione, 
giustarnente sentita come una lace-
razione della comunita nazionale, 
oggi si risponde irrigidendone l'im-
magine. Mentre essa non e altro 
che un prodotto storico determina
te. e flglla delio stato napoleonico e 
piemontese accentrato, dentro il 
quale si trovano le resistenze cen-
tralistiche maggiori che sono tra-
sversali a tutte le forze politiche. In-
fatti tutta la struttura burocralica, 
anche quella della periferia, In de-
mocrazia e una forza elettorale. E 

nessuno ha voglia di toccarla. In 
Italia, i partiti sono stati i piO impor
tant! veicoli della riproduzione del 
centralismo, che e fortissimo nel 
sindacato e persino nella chiesa. 
non si sognano nemmeno di co-
minciare loro, a federarsL.il risulta-
to, pera, e che per questa strada si 
arriva a quell'alternativa secca tra 
centralismo e secessione che ora il 
govemo cerca di smontare» 

Inostricromosomi 

Dunque, se non capiamo male, 
il grande vecchio dice, primo, di-
stinguere la funzione nazionale dei 
partiti, che e stata tra i collanti del 
paese, dalla tensione e dalla dottri-
na centralistica proprie delie buro-
crazie di ogni tipo. Cromosomi an-
cora indistlnti alle origini della re
pubblica Dove, secondo Foa, il re-
gionalismo rimase una spinta de-
bole. E il timore della secessione 
non buss6 mai cosi forte alia porta 
dei costituenti. «ll secessionist™ 

della Padania e un problema inedi-
to per lo stato unitario. lntanto per 
la buona ragione che per minac-
ciare di andarsene da una patria bi-
sogna comunque riconosceria co
me tale, Quello che accadde in V'al 
D'Aosta sotto la pressione della re
sistenza gollista francese o, piO tar-
di, m Alto Adige per pressione au-
stnaca e bavarese, e completamen-
te diverso Li e'e etfettivamente una 
doppia appartenenza, testimomota 
dalla differenza linguislica. Lo stato 
I'ha nsolta col denaro garantendo 
a quelle popolazioni il doppio del 
reddito delle wine province fran-
cesi e tedesche. Ma la Padania e 
un'altia cosa: I'identita diversa ri-
vendicata da Bossi con Alberto da 
Giussano fa ridere. E manca total-
mente un'ideologia nazionale, ma-
gan sonetta dalla religione alia ma-
niera serba. Pero sarebbe uno sba-
glio pensare di risolvere tutto coi 
soldi o accontuando 1'autonomia 
regionale II regionalismo e la ripro
duzione delio stdtalismo su scala 
lrx;ale Hanno ragione i sindaci- se 

caso italiano. 
Fu solo una «perdita secca», il con
sociativismo, oppure vi hi qualche 
luce...? 

Nonostante tutto il paese ha com-
piuto progressi eccezionali. Per
che i partiti hanno saputo effettua-
re anche scelte positive. La sinistra 
si e radicata nel tessuto democra-
tico, rifiutando I'illegalita e difen-
dendo la democrazia nei momen-
ti cruciali. Prendiamo il terrorismo, 
pure indirettamente secondato da 
certe responabilita dei partiti. Be
ne, allora, come gia negli ahni '60, 
dall'intemo dei partiti viene con-
trastata ogni deriva involutiva, e ri-
lanciata la contimiita democrati-
ca. In altri termini il consociativi
smo, pur con i suo! patti di sparti-
zione, seppe difendere la Repub
blica contra forze potentissime in 
grado di metterla in ginocchio. Ec
co perchfe Tangentopoli non pud 
essere il grimaldello ideologico 
per sconfessare a ritroso la funzio
ne dei partiti. Quali che siano state 
le ombre, la Repubblica ha con-
dotto il paese a diventare una vera 
democrazia. Immatura, ma forte. 
E poi, con il 1996, siamo fuoriusciti 
del tutto dalla democrazia blocca-
ta... 

Quando inUa esattamente la crisi 
del sistema partHico? 

Nasce col deterioramento del 
centrosinistra, esperienza riformi-
sta bloccata soprattutto da con-
traccolpi conservatori, intemi ed 
esterni alia Dc. Da li viene la fase 
dei partiti lottizzatori e gestori del 
potere. Quanta alia sinistra comu-
nista, si riveld allora incapace di 
compiere la revisione in grado di 
accreditarla come forza altemati-
va di govemo. Un ritardo destinato 

il problema posto dalle comunita 
del nord-est i quello di contare, bi-
sogna mettere 1'autonomia diretta-
mente in mano ai comuni, dove chi 
amministra guarda in faccia gli am-
ministrati». 

Sanfedisd e giacoMni 

Eppure, tomando al paradosso 
miziale, dawero non si e rovesciata 
I'ltalia? Per tutto I'Ottocenlo sanfe-
dismo e brigantaggio sono stati i 
sintomi di nvolta di un popolo che 
sentiva di perdere potere rispetto 
alia formazione delio stato unitario. 
Ora la pa,rta si e trasferita a sud. 
«C'e sempre stata», dice Vittorio 
Foa. 1 paradossi non gli dispiaccio-
no. Cosl fa notare che I'ltalia che e 
venuta fuori proprio cosl. Da un pa
radosso: "Dall'ingresso del genera
te Bonaparte a Milano, nel 1796, e 
dalla nasdta della repubblica Cisal-
pina. E, d'altra parte, dalla rivolta 
popolare contra gli stessi francesi a 
Napoli, nel 1799. Dove lo spinto na
zionale e'era, ma stava con i sanfe-
disticontroigiacobini". 

a prolungarsi, che combmato con 
la crisi di Dc e Psi, getta le basi del
la futura cristallizzazione conso-
ciativa. E nondimeno lasituazione 
era in movimento. Quando nel 
1975-76 il Pci ottiene il suo trionfo 
elettorale, gli si chiese di governa-
re per cambiare, e non di rinnova-
relatradizionecomunista...Einve-
ce prese piede la consociazione 
che stabilizzo e amplified la crisi 
partitica. Negli anni 80 infine, 
quellacrisi viene alio scoperto... 

Non sari pero la crisi finanziaria, a 
fine decennio, a far da detonato-
re? 

Le crisi finanziarie mettono a nu-
do i vizi politici di fondo. E un ruo
lo decisive I'ebbe il crollo del Mu-
ro, e il crollo del bipolarismo. Poi 
viene Tangentopoli. E a quel pun-
to le forze politiche perdono tutte 
insieme il loro ruolo 

II catadisma tuttavia mette capo a 
due coaUzloniaffollatedi partiti... 

Non e'e repubblica democratica 
senza partiti, e pacifico. Nondime
no abbiamo bisbgno di partiti dra-
sticamente riorganizzati. 1 «poli», 
troppo variegati e confederali, so
no ancora tenuti in vita da un anta-
gonismo «negativo». A sinistra, il 
primo partito non pu6 ancora 
esprimere una sua premiership. A 
destra, Forza italia ha subito le 
scelte di Fini. Poi e'e la Lega, che 
incarna l'«antistato», la secessio
ne, ed e il primo partito del nord. 
Siamo ancora in una fase di transi-
zione, piena di rischi... 

Qual e allora la nuova «nomencla-
tura» politica che intravedi? Ad 
esempioilPds...l 

Partiti inadeguati come questi non 
possono divenire protagonisti del
la riforma delio stato. Mi chiedi del 
Pds. Non tiene un vera congresso 
dal 1991. Deve chiarire se vuole 
andare verso il partito democrati-
co, o verso un nuovo partito so-
cialdemocratico. Personalmente 
penso che in Europa si profili oggi 
una drammatica questione socia-
le. A meno di non smarrire le sue 
ragioni, e questa la dimensione 
che la sinistra deve incarnare. 
Dunque la strada pidgiustaequel-
la di una inedita socialdemocra-
zia. Del resto, le tentazioni verso 
un nuovo centra, nascono proprio 
dallft,' mancata autodefini'zlone 
dejle, forze pnncipali. Attuaimente 
l'Ulivb e una coalizione, e al mo
menta non ci sono le condizioni 
per il partito democratico. Manca-
no I chiarimenti, le discriminant!. 
E gli obiettivi elettorali comuni 
non bastano. Non sono contrario 
in linea di principio ad un partito 
democratico. Ma anche per arri-
varci, eventualmente, bisogna pri
ma che il Pds si autocostituisca co
me autonomo partito di sinistra. E 
sulle basi che indicavo prima. 

E suHa destra, invece, che cosa in
travedi? 

Forza Italia mantiene la suaconsi-
stenza. Ma e un soggetto politico 
insicuro, quanta a leadership e a 
natura. Non sappiamo ancora se e 
un vera partito, o se e ancora un 
partito azienda. Non sciolto e il 
rapporto con An. E la destra nel 
suo insieme non ha scelto tra po-
pulismo e liberal-conservalori-
smo. Quindi, una destra ambiva-
lente. Le cui oscillazioni, unite a 
quelle della sinistra, rafforzano di 
fatto le tentazioni all'unificazione 
di quel «grande centro» che po-
trebbe dare scacco al bipolari
smo. 
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La memoria 
La Resistenza fu questo. Un movi
mento immenso. E il 2 giugno, 
quella lunghissima giornata con il 
fiato sospeso, fu il sugello di quella 
storia grande e tragica. Con la 
scelta della Repubblica e con I'e-
lezione dell'assemblea costituen
te gli italiani dissero da che parte 
volevano stare. Lo dissero con la 
foraa e con la consapevolezza di 
chi aveva sofferto, combattuto e 
pianto, di chi sente dentra di se 
quella leva che fa scattare la liber-
ta dell'uomo e che ci richiama alia 
mente II gesto sacrificale di Pro-
meteo. 

Non credo, dawero non credo, 
che sia cosl difficile definire que
sto grumo di sentimenti tanto lim
pid! e comuni e celebrarli con 
semplicita e con orgoglio. Noi, pri
ma il 25 aprile e poi il 2 giugno, a 
memoria di una stagioen della no
stra storia che fu di sole, altri, allro-
ve con altri tempi e altre scadenze. 
Ma per tutti ricordare cid che lece 
resistere, combattefc e ricostniire 
vuole significare I'affermazione 
della liberta umana. 

[Giorgio Strahlar] 
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