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David Kertzer 
antropologo e storico americano 

« Lega: Timportanza dei simboK» 
• BOLOGNA «Consigli al profes
sor Prodi? Ha latto molto bene ad 
usare il pullman, a predere il tre-
no, a viaggiare senza scorte, a da
re di se I'immagine di uomo sem-
plice, di cittadino comune. Ma ora 
che 6 capo del govemo non pu6 
conlinuare alio slesso modo. 
Quello che ha funzionato prima, 
in campagna elettorale, non pud 
funzionare ora che e primo mini-
stro. Deve enlrare nel ruolo dello 
statisla. La gente, anche in demo-
crazia, ha bisogno di capi, di lea
der nei quali riporre la propria fi-
ducia. Percifi l'uomo di govemo 
deve assumere una dimensione 
che vada oltre quella del semplice 
cittadino». 

David Kertzer, 48 anni, e profes-
sore di antropologia e storia alia 
Brown University di Providence 
(Usa). Conosce bene I'ltalia ed e 
soprattutto uno studioso dei sim-
boli, dei riti e dei miti della politica 
italiana. 

Su questo argomento ha gia 
pubblicatodiversi libri. Nelle pros-
sirne settimane in America uscira 
la sua ultima opera dal titolo «Poli-
tica e simboli del Pci e la caduta 
del comunismo», Un approccio 
antropologico suH'importanza dei 
simboli nella politica, spiega lau-
tore. 

II professor Kertzer riparte oggi 
per I'America dopo essere stato in 
Italia per un anno. Un lungo sog-
glomo di stud! che gli ha consenti-
to di seguire in diretta I'evoluzione 
della politica italiana. <Quello dei 
simboli e dei riti nella politica non 
e un problema solo del Pci e del 
Pds. In un momenta di grande tra-
sformazione politica, come sta vi-
vendo I'ltalia, e un problema di ri-
levanza generate che riguarda un 
pdiuttis. 

In quota fase del cambiamento I 
simbolisml M b politica lei crede 
die abNano ancora una grande 
attrailonc per ropmmne pubWI-
ca? Oggl si diet che quello che 1m-
porta sono I programmi, le pollti-
che e gll uomlnl e si tende a non 
dare troppo Importania al slmbo-
lltmo, a Mttovalutario. Lei die ne 
pensar 

Credo che questo sia uno sbaglio, 
Si vede anche nel caso della Lega. 
Per me non e il programma come 
tale la forza di attrazione della Le
ga. La cosa interessante e vedere il 
simbolismo di Bossi nel processo 
di creazione. Un aspetto che meri-
ta di essere discusso e il rapporto 
fra il simbolismo p olitico e I'uso 
della storia. C'e un legame mo|to 
stretto. 

Nella Lega si vede la necessita di 
creare un'identita attraverso la 
croazione di una storia che, in un 
certo senso, non esisteva. Questo 
vale per tutti gli attori politici: de-
vono costruire una sloria. Noi pos-
siamo dire che e piu o meno fede-
le alia storia vera pero in ogni caso 
e una storia costruita. Per la Lega 
vediamo questa idea della Pada-
nia, in opposizione a Roma, che e 
un classico processo di costruzio-
ne simbolico. Per la Lega e per 
Bossi la cosa importante e costrui-
re un simbolismo che pud convin-
cere la gente. Quello che sta viven-
do I'llalia e un periodo di grande 

Politica e simboli. Uno studioso americano, conoscitore 
dell'Italia, come David Kertzer, guarda con l'occhio dell'os-
servatore estemo i movimenti della Lega e spiega la ricerca 
di costrjizione simbolica operate da Bossi. L'idea della Pa-
dania e di Roma ladrona fa parte di questa ricerca di un'i
dentita e una storia che non esistono. Ma opporre agli slo
gan del Carroccio i valori della patria e dell'unita pu6 non 
bastare. II nodo e nel sistema fiscale. 
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fermento e agitazione simbolica. 
Tutti i movimenti di opposizione e 
di protesia devono usare usare il 
simbolismo per affermare la pro
pria identita. La politica e latta di 
simboli. 

Lei e In Italia da un anno proprio 
nel periodo in cui e la Lega ha co-
mindato a parlare di Padania e se-
cesslone. Esiste il pericolo che I'l
talia si spacdii in due come vor-
rebbe Bossi? 

Fino ad oggi mi sembra improba
ble prevedere un successo del 
progetto leghista. Pero non man-
cheranno difhcolta, passaggi diffi-
cili. II feneomeno non si deve mi-
nimizzare, per6 non si puo nem-
meno combattere con I'esercito o 
iapolizia. 
Questo della Padania e un simbo-
lo che Bossi usa per affermarp l'i-
dentita del suo movimento di pro-
testa. Credo che Prodi capisca be
ne i'uso dei simboli e di conse-
guenza sapra regolarsi nei com-
portamenti. Personalmente non 
sono d'accordo con gli argomenti 

usati dal presidente della Camera 
Luciano Violante.Parlando della 
possibility dell'uso della forza lui 
ha portato acqua al mulino di Bos
si, al simbolismo politico della Le
ga. L'uso della forza da l'idea di 
una Roma prepotente ed in linea 
con il sentimento di rivolta e di 
protestachevuole suscitare Bossi. 

E I'uso del simboli deHa nazione 
puo essere utile per arginare II fe
neomeno leghista e le spinte se-
cesskmister 

Fino ad un certo punto. Ma non ol
tre. Si devono anche trovare altre 
forme per rawivare il senso dello 
Stato. Visto dall'America il proble
ma e che in Italia nessun partita ha 
preso veramente di petto la que-
stione dell'invasione dello Stato 
nell'economia e nella societa. Ci si 
stupisce che, sia a destra che a si
nistra, tutti sentano la convenien-
za di uno Stato molto forte che 
controlla. 

Ad esempio, la vicenda delle tas-
se. In America da tempo si sta di-
scutendo di questo problema; la 

riduzione delle tasse e all'ordine 
del giomo. In Italia se ne parla solo 
da un po. E Bossi ha avuto gioco 
facile a lanciare lo slogan di Roma 
ladrona. 

Durante il suo soggiomo italiano 
lei ha anche ha assisttto alia nasci-
ta e al successo deH'UHvo. 

Leggendo i giomali italiani si parla 
dell'Ulivo come di un'unita reale 
che si pud toccare. £ una costru-
zione simbolica molto efficace. E 
la dimostrazione deU'importanza 
del simbolismo nella politica e so
prattutto nella creazione di un 
nuovo movimento politico. E cre
do che I'uso dell'Ulivo era assolu-
tamente cruciate per la nascita e 
I'unificazione del centra sinistra. 
Poi la scelta di questo simbolo 
contiene aspetti di vari mondi e da 
questo punto di vista hanno scelto 
bene. 

Lei ha studiato bene H simbolismo 
del Pd e del Pds. Ora D'Alema si 
appresU a fare un nuovo passag
gio, anche simbolico. Al prossimo 
congresso quasi sicuramente spa-
rlra II vecchio simbolo deTPd dal
le radld della Querela. Secondo 
Id, come antropologo delta politi
ca, II tempo e maturo? 

lo direi di si. Credo che il trauma 
del passaggio simbolico sia gia 
stato vissuto. Mi sembra giusto an
che per fini di aggregazioe del 
centra sinistra indentificarsi in un 
altro modo. Pero il tempo ci vole-
va. A farlo subito si sarebbe ri-
schiatodipiu 

Alcuni sostengono anche I'ipotesi 
che il centre sinistra si trasformi in 
partito democratjeo, come quello 
americano. A parte le dlffkoHa 
politiche die sono gia insorte, tan-
to che il progetto e stato accanto-
nato, dal punto dl vista simbolico 
secondo lei e un passaggio soste-
nibile? 

In Italia la situazione e storica-
mente molto diversa rispetto agli 
Stati Uniti: qui i legami fra individui 
e i partiti fino a poco tempo fa era 
molto piQ forte che in America. 
Negli Usa I'identificazione partiti-
ca ha un altro significato: da noi 
non ci sono iscritti; i partiti oltre al 
periodo delle elezioni quasi non 
esistono; un capo partita e scono-
sciuto, nemmeno I'un per cento 
della popolalzione americana po-
trebbe indicare un capopartito. In 
Italia e tutta un'altra cosa, i capi-
partito sono tutte le sere in televi-

sione. Pero e verache il movimen
to va in quella direzione nel senso 
che il legame simbolico fra gli 
iscritti e i partiti e molto piu debole 
che died anni fa.Forse e I'ora di 
pensare ad una nuova identita po-
litico-simbolica Owiamente que
sto e molto legato alia riforma isti-
tuzionale ed elettorale. Per fare il 
confronto con I'America bisogna 
rendersi conto che nei partito de-
mocratico e nel partito repubbli-
cano c'e una grande differenza di 
opinioni di tipo non molto inferio-
re di quella che c'e in Italia. Perd 
da noi, data il sistema bipolare, ci 
si rende conto che se non si vota 
per uno dei due grandi partiti il vo-
to e perso. In Italia pensare ad un 
partito unico che raccolga la con-
centrazione di centra sinistra non 
ci sono ancora le condzioni stori-
che, mi sembra prematura. Forse 
fra dieo anni se ne potra parlare, 
quando il sistema istituzionale ea 
elettorale assomigliera a quello 
americano. 

In America cosa e stato perceprto 
della trasformazione politica av-
venuta in Italia, ora che le sinistre 
sono al govemo? 

Purtroppo in America c'e una 
grande ignoranza per quanta ri-
gua rda la politica italiana. Due 
anni fa quando Berlusconi ha vin-
to ha suscito un grande interesse 
per vari motivi. Cera il confronto 
con Ross Perot. 

Per noi l'idea che un proprietario 
di tre rete televisive potesse restare 
proprietario aspirando a diventare 
capo del govemo era una cosa in-
credibile. In America il conditio di 
interesse e tale che non concepi-
bile. 

Tra Berlusconi e Prodi qual e il 
cambiamento simbolico che lei 
vede? 

Usano un simbolismo molto di-
verso fra di loro. Prodi suscita la 
simpatia di uomo semplice, come 
tanti altri... 

Quakuno pero dice che questo sia 
un simbolismo debole. 

In America abbiamo avuto il caso 
del presidente Jmmy Carter. Dopo 
gli anni di Nixon che e stato un 
presidente regale e'era la reazione 
contraria. Carter voleva creare un 
presidente piu semplice, piu de-
mocratico, piu della gente. E lui ha 
sofferto molto di questa immagine 
perche e stato visto male, sembra-
va un uomo qualunque, un uomo 
come gli altri e non ad un'allezza 
piu grande degli altri. Per questo 
bisogna usare i riti in modo intelli-
gente. Per Prodi I'uso del pullman 
,in una certa fase della vita politi
ca, e andato benissimo, ma ora 
puo essere vantaggioso creare 
una certa distanza. Ci sono modi 
per proiettare un'immQgine di 
umanita, ma anahe di occupare 
un livello piu alto dei cittadini. Per
che i cittadini mormali hanno bi
sogno di un'immagine, di un lea
der, di una guida che non e come 
loro , ma ha una dimensione piu 
alta che, praticamente, fa parte di 
un altro mondo. Finora Prodi ha 
giocato bene 1'aspetto di essere un 
uomo come gli altri e non un pre
potente, pero adesso deve creare 
una nuova immagine di leader, di 
statista. 

Il compito del Pds: 
federare e rinnovare 

tutta la sinistra 
MARCO MINNITI 

L A SOSTANZA del ragionamento proposto su 
Repubblica da Giorgio Ruffolo e largamente 
condivisibile. Anche io penso che la trasfor
mazione dell'Ulivo, coalizione ricca e com-
plessa, in un'unica forrnazione politica incon-

^ • • • • ^ " tri difficolta e controindicazioni talmente evi-
denti da sconsigliare una intrapresa di tale genere. 

Accanto <ai due problemi politici principals gia eviden-
ziati ne aggiungerei un terzo. La transizione italiana e tutt'al-
tro che conclusa. Le elezioni del 21 aprile hanno segnato 
un altro importante passo verso una configurazione piu 
marcatamente bipolare del nostra sistema politico. Non 
siamo ancora giunti, tuttavia, ad un approdo definitive Le 
scelte che il Parlamento sara chiamato a fare in tema di for
ma del govemo e di legge elettorale avranno una influenza 
non irrilevante. Ma accanto a questo c'e probabilmente un 
data piu strutturale: un percorso bipolare, in Italia, non puo 
non coniugarsi con la specificita di culture politiche, gia en-
trate in relazione in forme diverse, ma che mantengono un 
loro radicamento e una loro specificita. 

La praspettiva dell'Ulivo si colloca dunque dentro lo sce
nario di un bipolarismo di coalizione. Una alleanza con un 
chiaro rilievo strategico e che oggi deve darsi l'obiettivo di 
strutturarsi e trovare regole di funzionamento non transito-
no. Non il confluire forzoso in un unico soggetto politico ma 
la praspettiva di una coalizione tra forze diverse, capace an
che di un proprio autonomo e significativo appeal elettora
le, die definisce e regola le propri funzioni. 

Si colloca in questo quadra I'esigenza, da piu parti sotto-
lineata, di darvita ad un processo costitutivo di una moder-
na forrnazione politica della sinistra democratica. Un sog
getto parte e protagonista di un progetto politico unitario 
piU vasto ma capace nello stesso tempo di portare un punto 
di vista autonomo, rappresentare interessi e bisogni. 

Una praspettiva in sintonia con i caratteri e le specificita 
della democrazia italiana e nello stesso tempo fortemente 
interrelata con il campo delle forze del socialismo europeo. 
Non una nuova svolta per il Pds piuttosto il compimento di 
una delle ispirazioni fondamentali delle scelte dell'89. Non 
si trata oggi di «ricollocare politicamenten una grande forza 
della democrazia italiana ma di aggregate ed insieme pro-
fondamente innovare una sinistra che per la prima volta 
partecipa unitariamente al govemo del paese. Spetta al Pds 
il primo passo in questa direzione. Noi siamo pronti a farlo. 

Una sfida politica alta che non pud, ne deve, ridursi sol-
tanto ad una metamorfosi del Pds. Si tratta di mettere in 
campo una prospetUva piQ amhiziosa e lmpegnaliva. una 
fase fondativa comune che veda la coqperazione, il copro-
tagonismo delle varie culture politiche della sinistra di go
vemo italiana; laica, cattolica, ambientalista. Un percorso 
aperto, alia base del quale porre una comune elaborazione 
nguardante i principi fondamentali, le grandi opzioni pro-
grammatiche, i lineamenti e le regole della nuova forrnazio
ne politica. 

u NA STAGIONE congressuale articolata e ric
ca, di cui il congresso del Pds costituisce un 
momenta importante ma non esaustivo, 
che alia fine pud approdare, come propo
sto, ad una unica assemblea costiruente, gli 

B M H K stati generali della sinistra italiana. 

L'obiettivo e chiaro e conclamato: dare vita ad una nuo
va ed unitaria forrnazione politica. Non e piu il tempo di 
transizioni, di deboli patti federatrvi. Compito di tutti sara 
creare le condizioni perche quella «confluenza reale» di cui 
parla Ruffolo, awenga con il massimo di valorizzazione di 
esperienze diverse siano esse espressione di un gia consoli
date portato organizzativo, siano espressioni dirette di mo
vimenti, di associazioni, singole individualita. Non un patto 
tra stati maggiori ma una ricerca e una costruzione comu
ne. Un nuovo soggetto politico che risponda all'antica aspi-
razione di unita della sinistra e che trovi al suo interno le for
me di un rapporto positive tra plurality ed unitarieta. Plurali, 
caratenzzate le componenti politico culturali; unitario, effi-
ciente nella democrazia e tempestivo nelle decisioni il nuo
vo partito. Una struttura ispirata ad un coerente principio fe
derative capace, insieme, di valorizzare le «autonomie». 
(territorio, aggregazioni sociali, culture politiche) e nello 
stesso tempo metterle in relazione per raggiungere una for
te sintesi politica. Una sfida impegnativa che intendiamo 
portare fino in fondo. 

rOnttltv 
Direttore responaaDile QiUHppt t!*rd«rol» 

Diretlote sdilotiaie Antonio 2otlo 
VIcedlrBnofe Qlmcwlo Botrtti 

Marco Otmarcfl 
HedaHore oapo oantralo Luciino Fonlam 

PralroSpaUro(Unlta>>) 

L Area Sooleia Eailrlce de FUnltii Spa" 
PfBHldfjnta Aolonto BamawJI 
Conalglm d Ammlnlalfailorw 

Anionic Bamarrtl, Etltabotia Dl Priaoo 
Marco FratMa. Slmona Marahinl 

Ahmanrtro M«tteu«l, Atnalo IWaltia 
Atfretto Medici, Gannaro Mola, Claudlk) Montaldo 

Ignulo Ravaai. FranceKO Rhiclo 
QianlMlgl Sarallnl, Antonio lolto 

DlfBirane redflzlone ammlnlatri«(ona 
001B7Roma VladelDu6MacalH2313 

IB) 06699961 lolBX613461 fax060783555 
2012-1 Mllnno vlaF Caaalt32 lei 02 67701 

QiioHdiano del Pds 
ISCFU al r, <?43 del ragialto atampa del irib dl Roma 

Iscrlz come tjlornale murale nel teglalro 
del inburtalB ch Roma n 45!i5 

CortlflcaEo n, 2»48 d*l 14/12/1MS 

DALLA PRIMA PAGINA 

Overdose da lumbard 
si ha fatto prendere a calci dai 
guardiani in camicia verde i gior-
nalisti del «regime» che erano an-
dati a curiosare in casa sua. La se
ra stessa sui telegiornali e la matti-
na dopo sui quotidiani la notizia 
ha rnesso in molo chilometri di 
parole: parlate, scritte, chiosate e 
commenlate Non solo, una tele-
camera e perennemente accesa 
sui proconsoli leghisti nella spe-
ranza di poter strappare loro an
che una mezza frase di sapore 
corso, basco o comunque bellico-
so. 

Perche' Per le solite, slanche, 
ragioni: I'audienceelavenditadei 
giornali, nascoste dietro al solito, 
stance (e fors'anche ipocrita) 
principio del dovere di cronaca 

Bossi sa bene come aggirare la 
par condk'io. Si provi a conlare i 
servizi giomalistici di cui il suo par
tito ha beneficiato in questi ultimi 

mesi, per numero e per qualita. 
Egli non possiede uno straccio di 
rete televisiva e di giornale eppure 
eccolo la a far da padrone in tutte 
le «aperture» e i 4ondi» dell'infor-
mazionenazionale 

D'altra parte se Bossi esisle poli-
ticamente lo deve soprattutto a 
questo stesso meccannismo: chi 
non ricorda I'eco, moltiplicata per 
mille sui mass media, del suo «ce-
lodurismoM e dei suoi conviti me-
dievali? L'Espresso e Raitre, spes-
so deridendolo, gli fecero una 
pubblicita formidabile. Fu fatto di
ventare leghista ante literam perfi-
no Pasolini. Oggi si aggiungono i 
megafoni del presidente della Ca
mera e del presidente della Re
pubblica, e i manifesti fotografici 
di tutti i settimanali italiani. 

Rilomano alia mente le cupe 
pagine degli anni di piombo. 1 ter-
roristi ottennero attraverso I'infor-

mazione quella legittimazione 
che i politici si rifiutavano giusta-
mente e decisamente di concede-
re. La caccia al bollettino delle Bri-
gate rosse, la corsa alia pubblica-
zione delle minacce e dei comuni-
cati terroristici erano aperte venti-
quatt'ore al giomo. L'enfasi dilatd 
il fenomeno, cre6 le premesse di 
una sua espansione reale, fino a 
quando si fece materia politica di 
una certa consistenza, una ghiot-
toneria per i servizi segreti deviati, 
italiani e stranieri; divenne uno 
strumento in grado di bloccare, ad 
esempio, la politica intrapresa da 
AldoMoro. 

Ritornano alia mente i paroloni 
sulla liberta di stampa, la quale, 
ogni giomo che passava, si faceva 
piO ricca di cranaca nera e di im-
magini drammatiche come quelle 
dei giudici e dei giomalisti assassi-
nati sugli autobus e nelle strade. 

Davanti al portedicasa Bossi bi-
vaccano giorno e notte cronisti e 
fotoreporter. Successe a Benign i 
quando 3i sposo, successe a Pippo 
Baudo durante la vigilia del Festi
val di Sanremo. Lo spirito e lo stes

so. E che delusione se il senatur, 
scendendo le scale per andarsi a 
prendere un cappuccino, non 
apre bocca, non spara una delle 
sue violente bordate indipenden-
tiste da essere sparata a sua volta 
come prima notizia su giomali e 
telegiornali. Bossi, pur sapendo 
che senza il bailamme dell'infor-
mazione rischierebbe di trasfor-
mare i suoi rumorosi convegni in 
allegri incontn tra amici, in pizze
ria, caccia via le telecamere «ma-
fiose» proprio perche e certo che 
ritorneranno piit agguerrite e piu 
numerose E un circolo perverso, 
che giova solo ai disegni perversi 
E un film che abbiamo gia visto. 

Se la iogica del mercato delle 
informazioni prevarra sui buon 
senso, se si perde doe la vera mi-
sura del problema (che pure e se-
rio), bisognera mettersi I'anima in 
pace e prepararsi al peggio. 

Que! che oggi e un'illusione ot-
tica potrebbe prestissimo diventa
re una brutta dolorosa realta La 
questione < .uinosa. me ne rendo 
conto Ma non e stata ancora risol-
ta. [Vincenzo Cerami] 

•II potere llllmltato corrompe la mente 
dl colore che lo poaseggono* 

Pol Pot 

W. Pitt 


