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Contro il presidenzialismo regionale
Un appello ai democratici e ai compagni della sinistra umbra 
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1. deri va p�cb i_:$Ci t�� r ia dc!

�ovecno Bcr lusco.m no n e 
tn1 n() soha n m della des r ra 

i tàl i ana. E il prodotto d i un' ideo
logi a che nasce da lo n t a n o  e che 
o r m a i  è p a n e  de l p a l r i m o n i o  
gc:me r ko ,r nd\c dd lc for;,.ç pol iti
che fondll_ j1:i.en:t:d i  dell'Ull .,.-0. E' l a 
ooerè ntc r i s  11 l t::mte del l a  dou ri n a 
econom ica do m i nancc i n  mno il 
mondo, compr·csa l'fa.uop,i. 
Il "moi.: n.o st:'l t o  p i ù  m er<: a to� h a  
p o r ta to a l l ' i m pove r i me n t o  d i  
d i rini. fon<larncmal i .  La su pre 1:n a
;:i;1: dd l' i nt<::1'.'C.S-SC privato $Ult'ì fi tCa 
rèSSC pltbbl ìco ptàt Ì .C,m. dai urifor
m i�ti" co mpo rta la m�rgi na J i:zza. 
zi pne di Qgu:i po:ssi bi le p rogc no 
pol i tico a ! rn r n aci vo al lo s r arn d i  
cose esisrtn te. 
S.ci1za rirneuc rc in discuss cione i l  
p c  nsicro w'Ùèo d i  questi decc11ni, 
là si II is rra è dcs ti rrn.ta ad omol o ·  
ga� i  a d  u n  <X! tn ro poli doo che per 
sua na.m ra n o n  è i n ,e re$S;iW ad 
;iltio chr: <'id m1 :1 g:esrio1tc dd pote
re tutta inter na a: i paramecri  fiss,ui 
cfoU . c  kggi de l la glo bal izza 1, io1H! 
capi ral i s r ica. l;i n.ca.pad ra Ji legge
re i! proccsw di a mcric:..·rn izz.3:zione 
dcU' Italia ha portarn il princi pale 
pa r t i (o del la s 1 n is r ra i ca Ha n a. ad 
u n a v i s i o ne b a n ;;i, l in ,i.t:.l d d f a  
so-c kt'à cd a sc�be poi i t  khc t u tte 
chim,,; in tm q uadro d :i co mp:uibi
l i ra cconom icb.c e soc ì a.l i  1nodera• 
te, Mol e<: ddlc sce he sul merC\to 
d ei lavo ro ,  s u l l a  sc uo l a  e s u ll. a
p-0 l i tica is t i t u :z�on a .le  de l g.ove mo 
Be d usco n i so n o  fi gl i e  d dorin i 
del la pol id ca dei govern i d i  ce n 
u·os :i  r\ i$tl"à-
b. tÌtte de i.  pa r fr ri d i  mas .s a. ha 
pom.to aHa formazione di 1m cc,o 
po l i t ico au c o rc foreni ia lc che s i  
� mori prod ttcc, i mp1.:dendo qual · 
sias. i r ì Acssio n.e se .r ia su l lo s r aro 
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della dernocraZL à i ul iana e:: mon 
,d,ale. Da tem po :.i è afr<.>.r· 
m a r n  n n 1 o l i ga. rc h ia 
pol i c ica che detc r-
rn i na è i ,npovc
risce la quai ltà 
del le for mc 
<lc m ocra-
t i è h ... � 

con so l i 
<l ,u c  ogg i 
ìn Ita l ia. 
La cr i s: i  cl c
moc rn r ica è p ro ·  
fo n d a  e i\ O n  è n é  
.:w ... c uira né iridagarn da l 
ceto pol i( ico. I ,S.i.srnrn i eleno-
rali vigcmi h a n no stravoho U rnp
por ,o na i d uadi n i e la poli tica. 
Le a5 Sc m b l cc e l e t t i ve s ( a rr n o 
d1vcn ta.ndo u na oona di. club pri
varn, i cu i sod,. ben p.tgat i, 1\on 
h:u:i no fo nzioni pol it iche e am m j. 
n ist rat ivc dt q ua .lchc sign ificarn. 
La. rapp resentanza �cnde <I scom· 
pa ri re a vantaggio di una governa." 
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bil it;'!: 
di OOS.SO· p.ofllo poi itico. La rn i:.ti
tìc..uion e è profunda e ,diffici.lm,m
(C com prensi bi le. l.,e é H tc 1>ol id· 
elle d ec id<>no , a ll ' i nterno di u n  
pasonàlc �lOl it ico defi n i to, cc.uri.e.
re é c.andi.damre se ma <;he gl i  dç(
{Ori sì:mo mess i i •• condif o .ne d i 
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<lì $(erano Conad i 110 

I soci e � 
. am ici 10 

di .Ci,wia spogli 

vowc liiberameauc . 
Ese m p f a re d a  <i ues to  

p u n c<H.i i vis�a b .scel(a 
ddfa Com missio ne 

pe r lo S r a rn to 
della Regione 

<l c l l ' U m 
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v o I e r 

i mpo rre 
U fl:). fo t •  

m a  d i  go 
v <:. r n o  p r c s i 

dcm: ia Usr a è u n  
g r a ve c uo re c h e  

accen t u a  fo r me p lcbi-
s<:ita.ric del ta p ol i t  iC"a e stra

volge le rad i ci àcrnocr:uiehe della 
n os c ra co m un hà: trn' a h ra au to
St 'fad a sop ra la q u ale <:o rrerà i l  
p<;ron isnto bc drn;GO n ia.no a . l ivd lQ 
nazional�. 

R ibclJa:rsi è gius to .  facc ia mo pér� 
tanto appel lo a i  compagn i del la 
;si ni .s � ra umb,r�, �ì dernQcr,uid , :li 
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inovi ,ncuti .• associa..:io n i. s i  nclaca
t i, part i t i ,  a ffi nc_h é  crnerg:a. con 
forza u ni ri pu lsa verso un'ck·zion,c 
d i retta dd j}R>sidcntè • �overnato
ru, che ri:<;Sn·inge u lce-riormcnce gli
spa ;;,i de m oc rad c i  e rn f

f
o ria l e

.$p i n te a�no r it arie p rc s.cn t i  nel l a  
dest ra irnl i:i11'là. C'è a neò ra te mpo 
pa un a c,0rre 1. io ne d i ro� m nd 
Co osigl.io regiQnalc. 
Quanto a .noi d ich iaria mo sin da 
ora che, qt1:ilora non .si mod ifichi� 
no i nefas t i  oricn m mem i fi l'I qu i 
prevà ls, i ,  a UI': p ross i mc el ezio n i  
rcgi onal i dd 2005 , se- i;i sar;\ con
se n d�o, voteremo per le liste ·dcllà 
si n isu';t �un bra, ma n on vot,èrem.o 
per i l  presidente, chi u nque s.i a . 

Mauro Akhcri.g,i, Sandra Basai.ri n,. 
Katia Bellini, Alfr<;.><fa Bi l l i ,  R.olx!'to 
B i sel l i , F ranco Ca l is t r i  Wal t tr 
Ca rd i n al i ,  Ca r m t>l o  Cat a n ese, 
Rc,mo Covino, Danilo Cremontc, 
Wa h e r  Crc,n o t uc ,  Clii u d i o  Da l 
l_àgo, Stcfuno Dc C'..eruo, Giovanna 
Francescon i ,  Osvaldo Fressofa:, Ull i 
Gano, Mari a Ao ittt0ii:aca (M::t n à.) 
G igl i ,  Salvatore Lo L:1:gio , Paolo 

· lu pandl i. I:ra nce-sco Man<fari n i ,
foOQpo Manna� En rioo Mrutcovan.i,
Guido Marasp.i n , Fàb.io M:lriott i n i,
A lc �sa ri d ro M i gl i et t i ,  M ar io
Migl i ucci, An mnclla Mon t;lgn in i ,
i\.fau rizio Mori, F'r.uio:soo Monon,c,
Amone l lo Pe ,u1a , Stefa n ia
P i acc n c i n i ,  R Lc<: .udo P ior ìco ,
Giuse ppe Rossi , A 11 na Sc h i p pa,
Enrico Sciamanna, Cinil a Spogl i,
Pino Tagl i azucch i, Pri mo Tcnca,
M� mo Trau:r.:r.Qla
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Promozione turistica 
La serie di omissioni è stata inaugurata da "Ulisse·, la rivista 
dell'Al italia che in un servi zio di decine di pagine dedicato 
all'Umbria non ha trovato spazio per parlare del Trasimeno, di 
Città di Castello, e relativi dintorni. Poi sui supplementi settima, 
nali dei maggiori quotidiani nazionali è stato pubblicato a paga, 
mento l 'elenco degli eventi umbri di agosto e settembre a cura 
dell'APT Umbra. Tra la sfilza di sagre, mostre e concerti brilla 
l'assenza del Festival delle Nazioni di Città di Castello. Infine, l'o
puscolo dedicato all' Umbria sempre curato dall'APT distribuito 
sugli aerei della Lufthansa: neanche una riga su Montefalco e il 
sagrantino. O slamo di fronte a tecniche pubblicitarie ispirate alla 
filosofi;, "mi si nota di più se cl sono o· se non ci sono· oppure 
tutto è lasciato all' improwisa zione personale di alcuni funzionari 
dell'APT, affett i da incapacità campanilistica. 

Chi vigila i vigilantes 
Mario Pecetti, capogrupPo berlusconiano a Palazzo dei Priori, ha 
lodato l'iPotesi del Questore di Perugia di un maggiore impiego 
degli istituti di vigilanza privata nell'attiv ità di controllo dei centri 
storici e si autoincensa: "Già a marzo avevo presentato un'istan
za al Sindaco in tal senso•. 
Pressoché in contemporanea. nel centro storico di Foligno, la 
Polizia di Stato (pubblica) ha colto in nagranza di reato e arresta, 
to due vigilantes (privati) in divisa, sorpresi a rapinare un nego
zio. 

Fini, arabi e cottura a vapore 
Il vicepresidente del Consiglio e gran caPO di An ha sollevato un 
gran Polverone, con lo scoPo evidente di trovare più spazio nella 
Casa di Berlusconi, per una proposta di legge, <la lui defin ita 
"democratica•, per il voto amministrativo agli immigrati. Una pro
Posta con tanti ·se· e tanti ·ma•, tale da risultare incostituziona, 
le in una Italia che, ancora, ha una costituzione democratica. 
Voto sì, ma discriminando tra italiani e immigrati , che non avreb
bero diritti elettorali se privi di reddito, di casa, etc. Insomma 
voto per censo. Fini ha comunque perso una bella occasione: se 
avesse seguito gli orientamenti della corrente de[ suo camerata 
Storace, la Populista ~ stra sociale, avrebbe Potuto consultare 
la ·ggente· e trovare un'altra discriminante per ridurre ulterior
mente l'area degli aventi diritto al voto amministrativo: non vota 
chi cucina a vaPore. 
A Perugia una famiglia araba è stata sfratta ta dall'ab itazione 
dove viveva da otto anni perché, ci narrano le cronache, la prepa, 
razione dei cibi cucinati a vaPore sembrava favorire la formazione 
di muffa sui muri e disturbava i condomini per l' odore forte delle 
spezie. 
Perugia, città democratica, progressista, non razzista, si dice. 

Governatrice pellegrina 
Sul ·cor riere dell'Umbria· del 26 ottobre si legge che il Papa, in 
buona salute, ha commemorato San Giuseppe di Cupertino, in 
occasione del quarto centenario della nascita. Alla fine dell'u· 
dienza "Giovanni Paolo Il ha salutato i pellegrini, convenuti per 
l'occasione, marchigiani, pugliesi e umbri... Tra questi Il presiden, 
te della GiÙnta regionale dell'Umbria Maria Rita Lorenzetti". 

li pi((.{uorri · pu.ngiU>pO ~(/q lt, Zùigur.-!li · t fin ntodt,tll arllw/4' ,!1( O rousa ddl, J4«' feti~ dJ1tt 
t a«llntÙt(lft ùr1JJ(dis«. oppwito, ai so«i di Af(.1/il'f lt «,rd(. ptr '6.llart #dl'am dd f()(ffl(J~. I.e 
tu/J;i«.i "li pi«4'1Nri", c,m la J1Jlo for-4 dtllo 1te1ala:io?11t, q,tro di imptdltt ,u,ticlrt 1t,w1:.(Jtt t. 
on-t.r<mario. di • ro,irott il tlJ<i~ ". 

La governatrice 
"anatra zoppa" 

A tto I: Consiglio Regionale, seduta ant i· 
merid iana del 20 ottobre , all'ordine 
del giorno la discussione di una 

mozione presentata dal Polo (primo firmatario 
Melasecche) ne lla quale si denuncia l' ina, 
dempienza e i rita rdi della Giunta nella reda· 
zione del Piano energetico regionale, si chie
de che la Giunta si im pegni a presentare 
entro fine anno il documento di Piano energe
tico; dietr o la mozione la polemica sulla cen
trale di Narni. la rinuncia da parte dell'AST di 
rea lizz are la nuova centrale, il cosiddetto 
"Protocollo di Narn i · , firmat o da lla Giunta 
regionale (dei cui contenuti non è mai stato 
informato il Consig lio), con i l quale si preve
de la sospensione della nuova centrale a 
favore della scelta di potenziare e migliorare 
gli impiant i esistenti. 
Il dibattito scivola via con le sol ite scher ma
g lie t ra magg ior anza ed opposizione. 
Interviene il consigliere Vinti (Prc) parla di 
ambiente di ene rgia alternativa, di qualità 
della vita, poi aggiunge · 1a mozione del Polo 
è owia , scontata e banale, perché non con
tiene indicazioni di contenuto e per questo 
condivisib il e". Si va al voto , i l gruppo di 
Rifondaz ione (assente l 'as ses sore Monelli , 
che pure aveva assistito alla prima parte del 
dibattito) vota a favore della mozione del Polo 
che passa. 13 a 12. A Baiàrdini (capogr uppo 
Ds) che si lament ava per la posizione presa 

dal gruppo di Rifondazione, pare che lo stes
so Vinti abbia risposto ·E voi non avete vota· 
to con il Polo lo Statuto"? A buon intendito re 
Poche parole. 

Atto Il : Cons iglio Regionale, seduta del 21 
ottobre, all'ordine del giorno la disc ussione 
sulla situazione della Terni: lunga arringa 
della Presidente Lorenzetti che difende l 'ope
rato della Giunta, rico rda i tavoli apert i a 
luglio, i confront i dell'estate con le istituzioni 
e la direzione delle Acciaierie, invoca senso 
di resPonsabi lità e unità d'azione. Il discorso 
non convince i l presidente Livianton i, che si 
dich iara profonda mente insodd isfatt o per 
come va avanti la trattativa, per i l tavolo terri, 
tor iale scelto, ed attacca la Giunta sulla scel
ta di abbandonare i l progetto di una nuova 
centrale a San Liberato , che avrebbe consen
tito di ·produ rre energia a basso costo, risol· 
vendo buona parte dei bisogni del terr itorio " . 
Risultato finale un ordine del giorno di mag. 
gioranza che incassa questa volta il si di 
Rifondazione, ma deve registrare l'ast ensione 
della Margherita. Il Polo esu lta ancora una 
volta, maggioranza a pezzi. 

Atto l ii: Consiglio regionale, seduta del 21 
ottobre, all'ordine del g iorno il rinnovo 
dell'Uffic io di Presidenza del Consiglio, orga, 
nismo ormai scad uto dal 29 settembre. 
Interviene i l capogruppo Ds Baiardini: meglio 
rinviare a nuova data. 
Rifondazione, che fino ad oggi non fa part e 
dell'ufficio di presidenza, vuole vederci chiaro 
e non vuol firmare deleghe In b i anco. 
Rifondazione, af ferma Vinti, h a in più di 
un'occasione dim ostr ato i l suo senso di 
responsabi l ità, è venuto i l momento che 
anche alt ri lo dimostrino. 
Si profila un fine legis latu ra tutto a ostaco li 
per la Giunta, con una maggioranza che dopo 
aver perso nei mes i passat i tre cons igl ier i 
(Donati , Finamonti e Ripa di Meana) è in 
piena fibrillazione. D'altro canto a dare l'e· 
sempio che non esistono vincoli di maggio
ranza sono stat i proprio i Ds con la vicenda 
dello Statuto , che per accontentare le smanie 
iperpresidenzia i iste della Lorenzett i, si sono 
acconciati a vota re con An e Forza Ita lia. Il 
Palazzo appare allo sfascio. Chi è causa del 
suo mal ....... 

il fatto 

Fascisti e squadristi 

M orale della favola: vo)CV:\no Gnire suonando, 
i ragazzoui di An di Città di Castello, ma 
fìnirono per rischiare di... essere suonai i. Ma 

cominciamo drul'iniz.io. Cioè da un ,nanifesto con la 
scritta, a c::araueri cubicali, "'La Compagnia 
dell'Anello" e con sono l'immagine dcUa vera compa~ 
gnia. Cioè quella, non ci !3.«bbc bisogno'di dirlo, del 
capolavoro di Tolkien Il signore degli an,Ui, dal quale 
~ sraro rr.mo il film (e dal quale la bella immagine è 
n:ua ripresa). E sul poster, annunci3nce il c::onccno 
presso il ccauo comunale tifcm3tC (avete capito bene, 
di concerto crauasi), i.I simbolo di An. Sì, proprio 
cosl. Perché H manifesto in quéstione non è quello 
della pubblicità del film . E neanche la Compagni• 
dell'Anello è quella di Tolkien. E' invece il nome di 
un gruppo musicale che. con una scelta che non d 
sembra proprio di buon g,LSto, a suo tempo ha pensa· 
to bene di assumere come nome tout c:ourt quello che 
~ anche i l titolo della prima parre del libro. Ma che d 
azzecco An con la Compagnia ddl'Ancllo (il gruppo 
musicale)? E' presto spiegato: 1:1 musica propos<a non 
è proprio musica elfica, come hanno apito quanti, 
una voha resisi conto dell'equivoco, hanno subilo 
abbandonato (tra gli insulti) il rcarro. Nei testi delle 
canzoni vengono ricordati i cunerati caduti> le vitti
me delle foibe e via di questo passo. Cosa ci azzecco 
umo ciò con Tolkicn, spicgat~do voi. Noi possiamo 

2 commenti 
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solo dirvi co1ne stanno I<: cose: è dagli ann.i Settama 
che, caso tinic::o in Europa e nel mondo, la destrn. ita~ 
liana ha corcoro di appropriarsi del.l'opera di Tolkicn. 
Un'appropriazione che, ci limitiamo qui a dire, non 
ha ragione di csis1crc per un opera che è univcrs:,lc. 
Ed oggi, ringalluz:cita dal successo del film, A.n sta 
~1\S3.ndo bene di ritentare l'operazione con. i,:U.tiativc 
di ogni genere. A Città di Casrdlo il progran1ma pre
vedeva un conv<..-:gno (promosso dal.fa rivista "Area'') e, 
quale gr.m lìnale, appunto il concerto. Ma la f..,,a è 
stata rovina1a d3 01\ pic::c::olo fuori programma: l'irru· 
zionc di una ventina di <mcrgurncni di Fon .. 1 Nuov3 
che, al grido dj "Fini boia", si sono messi :td inveire 
conuo i "traditori" ed in pankoJare c::omro la propo· 
sta del prcsidcme di An di <!$tendere il diritto di voco 
agli immigrati. Spintoni, urla cd and1e ceffoni sono 
andati a\'anti fino a tarda notte e solo l'accorrere 
(numeroso) del.le forze dell'ordine ha evitato' il peg
gio. Chissà i nosui come ci sono rimasti male; a rovi
nare la fosca non sono scali orchetti c::omunisci. Il 
"male'' non è vcnuro dall'est, quell'est che si voleva 
identilìcarc nell'Urss (sigh!!!) ma dalla loro stessa 
parte. ~'\ sorprc.s~ per i dirigenti di An deve es.sere 
srata grande. Eppure ... il messaggio del libro (che 
forse dovrebbero leggersi meglio) è ehi3ro: dovrebbe,. 
ro saperlo che, a detenete l'anello dd potere, si corro
no seri rischi. 



Il tripartito riformista e l'Umb ria 

Ds: liberali a.Roma, 
papalini in provincia 

Q 
uello che pili mi sorprende nella 
disc,L1Sione dei Ds è L, r.,pidi1à con 
la quale, in poche settimane, J):lf
cendo da una proposra es(cmpora
nca e poco realistica di Prodi di 

dare vii, ad una lista ddl'Ulivo per le europee, 
un ristretto nucleo di dirigenci ha deciso di 
estinguere la radice soc.iJJina dcU'idencicà dd 
loro (e m.io) partito per abbracciarne una, 
indefi.ni1a. di componcmc di Wl rmovo sogget
to politico dei riformisti. 
Non e·~ srara alcuna seria e:d approfondi ca 
discussione 1tcl mctico per v:.t.lutarc le consc
gucnic strategiche e le implicuioni elettorali 
più immcdfa.ce di questa sceha. Si è convenuto, 
in poche scccimanc, che i.I motore ddfa coali
iione ddle opposizioni che con1ender.1 il pri
maco a Bcrlus<:oni nelle future competizioni 
dtnorali non può piU essere un partito della 
sin.istra, come oggi ancora sono i Os. 
Questo lo reili1;1.crà. inv«c. una fcder:ttionc di 
«mrosin istra, ~truica anravcrso un lcmo cxl 
clabor.110 processo cli nLSione "fredda" Ul\ forte 
po1itichc. ctcrog,cnt .. 'C nelle basi politie<Kul,na~ 
rali, neUa tr.1.diz:ion.e di rifcri.ntcnto c. (()n punti 
di vista diversi e conflittuali su importanti que
stlo1ti dell' eoonom.ia. dello srato sociale e della 
vita civile. 
Mi pare del tutto <:vidcotc che un'opcr.u.ionc 
cosl non dovrebbe smre in piedi cd csscre desii
na.ta al fallimento. Ma questa proposta è in 
campo e puruoppo acquista 3\ltOrCVOIC"'.a.a per.
ché nelriml'.nediato non cc n'è un•altQ (he ci si 
confronù. 
E' proprio con qu('StO spirito <hc molti com
pagni, anche dirigenti autorevoli, la stanno 
vivendo in ques10 difficile avvio di di=io
ne.Se.mbmno pensare che in fondo tucto que,
sto non avverrà. che il partito dei riformisti 
non decollerà e che tuno si risolver-~ solo in 
UJHl Lisca unificata di tre partiti alle dc-tioni 
europee. Tu110 finira Il. 
lo penso invece che i tre partiti provetanno ad 
andare oltre la lista unie:t. Si sono dc,cmlioate, 
i.nfatti, condhioni interne ai oosiddcni "poteri 
forti", quelli che determinano gli <"!uilibri n:aJi 
del paese, che spingono in que$ta <li,rC'J'..ionc. E' 
all'orizzomc la fine del ciclo del "berlusconi
smo''. Pur scnz..1. nessun esito scontato già oggi, 
perché lkrlusconi non cadra da solo e l'uomo 
non è priV'O di cipacità di rea1.ionc, è indub.itl• 
bile che si è avviata u crisi dd suo blocco,poU
rico e sociale. I leader del triparti io rifonnisro si 
sono convinti che è arrh•ato il momento di 
riorganizzare il campo ddlc opposi.,joni al cen
tro-dcsua i.ntoroo all'idea che per vincere è 
necessario che capacità di governo divenga 
sinonimo di rcaljsmo politico e di modc:rujo. 
ne programmatica. 
La deriva modem<> dd tripartito rifornùsta è L, 
conseguenza obbUgaia di qucs1'idt-a di fondo. 
Invece ahri, anch'io fra loro, pensano che 
Berlusconi cadrà solo sotto h spinta deUa 
mobili1a1ione sociale e polidca e che la sconfi,. 
m d_i lkrlusconi si avrà solo se sarà fronteggiato 
da un'alleanza poli1ica, programmaiica cd dei· 
torale di tutte le auual.i opposizioni, coesa su 
u.n avant.3.tO progra1nma di nuove conquiste 
sociali e civili. Solo nuovi e piU avan1..ati rquili-
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bri politici e programmatici co.suuiranno le 
condizioni per L, sconfitra della des1ra. Deiro 
in modo diverso, dal governo delle destre ci si 
libera solo spostando verso sinistra il baricentro 
della coal.izione delle a11uali opposi,ioni. 
U moder.ui.smo non ha futuro e meno che nt;ù 
l'idea. che pure prende corpo nel tripanito 
riformista, di far nascere un nuovo panico 
democr.uico, di Stampo americano, che possa 
anche, s,J modello della ,·ecc.hia Democrazia 
Cristiana, diventare il perno centrale d'ogni 
allca01.a t sia capace di servirsi da.i "due fornt: 
dal ceotro moderato imerno oggi olla Casa 
della Libertà o dalla sinistra radicale. Aluo che 
bipolarismo. 
Ecco allo(a che si delinea un'altra proposta 
po.litica forte. Quello che assegna il ruolo di 
motore della riorga.ni1.z.azione del c.unpo dd 
centro-sinistra ad una forza della sinistra. che 
.sia democratica e plum.le, a.ll'avvio anche <li 
tipo fcdera1ivo, radica1a ndfa cultu.ra politica 
dd movimento operaio, dell'ambicmalismo e 
della rappre$enian,.a del mondo del lavoro 
attuale. 
QuC$ta nuova aggregazione dovrebbe C$.$Crc 
l'obk,t.ivo politico di tuni i paniti della sinistra 
e di qu('Sca il panico dei Ocmocratid di sinistra 
potrebbe essere la for1..a 1notrice fondamentale. 
Ques1a è w,a proposta politica realistica, dopo 
l'importante svoha del parcico della 
Rifondazione comunista. Se Ri.(ondaiione 
pcnS3 oggi di poter $1:.UC, per sua scelta ::tutono· 
ma e noo per costrizione. iJ1 un'alle:.mt.3 politi· 
co·programmatica estesa fino alrUdeur di 
Mastella. a maggior ragione, io credo, essa 
potrebbe avviare u_ntC$pericnz..1. unitaria. non 
ablativa deUe si.ngole idemira di partenµ, ua le 
forze che lispirano al socialismo e all'ambien .. 
1alismo europeo. 
E se i Ds non fu.ranno qt1esta scdra. come sem· 
bra prefigurare l'oriemamento dcUa maggio .. 
ranu anualc, che furc aJJora? 
Penso, inranro, che in ogni C3SO l'aUca.it1..a poli
tico-progranunatiCI tra iuue le a1tuali opposi
Uon.i resti un obk>ttivo unitario irrinunciabile. 
in qualsiasi comesco delle dinamiche incernc 
alle singole formationi poliiiche. Penso inohre 
che a qud pun10 qualcuno dovra comincirue a 
ricostruire qudla for1.a di sinistra, unitaria e 
aggregante il nuovo schieramento di governo 
da coo1mpporre alla destra, partendo da quello 
che allora ci sarà e da quelli che vorranno 
andare in queUa dirCUone. 
Di fromc a noi non c'è piu lo politica delle due 
sin.istrc ma quello dcll., co.truzionc della forza 
unitaria dclL1 sinistra italiana, che la scelta dcl 
c.ripanito riformista rtnded. ncc~ria e urgen
te. Sino ad allom..., l'attuale ,ninor,mi:t dei Ds 
dc,·e dare batt.iglia nel suo parti10, perché non 
sia stravolca un' identità legata al socialismo. 
europeo e sopranuno perché non sia avviaca 
una deriva modcmta che ci pone,ebbe a com
promC$$i deteriori e ad "inciuci" politici col 
centro-destra che allontanerebbero un'ahra 
pane del no.no de11omio dal vo10. 
I segni di quest'involuzione, per (Osl dire 
"';inciucista'', sono tuni presenti già adesso. li 
pacifismo di Fassino e di O' Alema era la 
Marcia della Pace e l'i_nvio dei militari italiani 

in Iraq; la riforma delle pensioni, tra lo sciopc· 
ro unicario del si.nd.1ato e le aperture di Ds e 
Margherita· a Capri, ai giovani della 
Confindustria, per un ~costruttivo <onfronto'' 
ir, Parlamento; la tenue bauaglia contro Ja 
riforma dello dcs1r.1 dcli' or<li.na,nen10 giudizia
rio; le oscillazioni sulle riforme isdmziona.li, di 
cui sono avvisaglie esplicic~ i dialoghi soncrr-J· 
nei sullo riforma della legge de11orale europea 
per l'aboli,.ione ddle prcforc111.c e il sequestro 
della volon!à degli elcuori da pane delle sq;re
teric dei partiti, in vim\ della lisca unica dei 
riformisti alle eic',ioni europee; gli staru1i regio
nali, in cui si ass·istc a converge01.c tra i rifor
misti e la destra sul prcsidcn1jalismo regionale. 
Questo mi porta a concludere ques1' articolo 
(On alcune riflessioni sul presidenzialismo 
reçionale ifl Umbria e sui suoi pericoli, attuali 
e fmuri. 
Non che pensi che dalla piccolissima Umbria 
po..~ pa.nire un guasto destinato a corrompere 
la Costicuzione italiana, cerco _pcr6 non capisco 
come pou:an.no, i prcsideniial.isti regionali dcl 
cenuo-sin.is1.r.1 umbro spcndc<Si nclfa botroglfa 
generale e naiionalc: in difesa della 
Costicuzion~ aggroo.ita e stravolta, come dicia
mo rutti insieme: a Roma, dal prcsidem:iaJismo 
berlusconiano contenuto nella boiza di 
Lorcnzago. Quel prC"sidenzialismo,, così caro 
aJla dcscra e così ostile al cenno sinistra a 
Roma, cambia forse naiura al passaggio del 
casello di Orte? In difesa del Parlamemo, dicia
mo a Roma di no ad un premier fone, pili 
forcc delle assemblee rappresentative, quasi 
prCV3ricuorc su di csse. perché ha nelle sue 
mani il po1erc di scioglimemo delle Camere. 
Anzi della Camera, perché il Senaio federale 
della Repubblica non può essere sciolto clic 
alla scadenza. 
Facciamo di quesia banaglia la linea del Piave 
nd patse. contro l'affonnarsi di una dcUc pili 
pericolose fornt.1 di prcsideniia.fu-mo. per le stie 
C.lG\ttcristiche amoriraric e i rischi che contiene 
di vero e proprio regime. E poi lo SCC$$0 potere. 
anribuito al pr('SidC"ntc della Giunta Rcgio,u lc, 
in Umbria, forse perché siamo nella ,erra di 
fran(CS(<>, diviene invc« garanzia di governa• 
bilità e scrumento di contenimento della d.ia
lcttica della co.alhfonc. Un rimedio, Ì1l$0m.ma, 
comro la sua eccessiva articolazione interna. 
Proprio quello che dùcde Berlusconi per mci• 
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cere il morso ai suoi riottosi coroP3g1\Ì di coaJi. 
1..io1te . .,Quod non pertinct R.omae non perti· 
net coloniae" owe.ro, come disse l'arcivescovo 
di Pemgia in una sua omcl.ia, narrata da uno 
SfOrico pcrugit\O dcll'ouoceoto. rivolto ad 
alcuni giovani prclaii, figli di F.uniglic nobili di 
quel 1<.-colo, che frequentavano circoli cinadini 
in odore di zolfo liberale, "non si può csscre 
papalini o Roma e liberali i.n provincia". 
Si dice che il pr<"Sidcnzialismo regionale umbro 
S<rve per affermare il bipolari$mo del maggio
ritario, contro il proponionali.smo di alcune 
nosialgiche forte della sinistra regionale. Ma 
quale bipolarismo si affermerebbe mai in un 
voto che vWa un.iti i Ds e la Margh.crira con 
Fora haJia e Alleanza Na1.ionalc e contrari 
ructi gli altri paniti della coalizione dd ctntr<r 

sinistra? Quale pano cosrlluencc condivlSO si 
può fond~rc su questo trasversalismo? Non 
capiscono, quelli che vogliono imporre quesra 
scclca politicamente sciagurata. che. liberata la 
coafo.io_nc dal vi.ncolo politico i.0temo, proprio 
sul.l'atto fondamenrale della formazione dello 
St.:uuto, cioè della costituzione regionale, poi 
ructi i partici dd cencro-sinisua -si seminnno 
liberi di affermare i propri autonomi punti di 
vista su ognj questione su C.W ~istano difre
renu nelfa maggior.inia? Si sciogliera per que
sco ancicipatamentc il Consiglio Regionale? 
Penso proprio di no, (hé una cosa sono le 
intenzioni, una cosa <fjversa gli ani. Nessuno 
vuole, in Umbria, rischiacc il proprio suicidio 
poli1ico. E. allor.i • mi si poirebbe•repUcare • 
perché tanm preoccupazione? 
Per una valutazione politica generale e di prin
cipio, per la difC$3. di una cocrtn.1.a costituzio
nale, per evitare la palude., che intravedo, di 
una fine di legislatura regionale parali1.1~ca 
dalle ricorsioni, dal]c insidie dcUe lotte intC$tÌ· 
ne, dalb vogli.'l di replicare ad una prevarica
zione politica che ha umiliaio una parte della 
coalizione di ccntro·siniscra. 
t:Umbria è cerca di pace, non è anm.versata d.1 
comraddizioni foni, a,1che la vita poU1ie1 e la 
lotr:a ha.nno qui, almeno in superficie, piU la 
fisionomia della tarruuga che del Piè vdoce. 
Zenone po1rcbbc dire che qui \ave e s'invera il 
suo par.,d0$$0. Speriamo per lui e per noi che 
le ronarughe non si spingano alue il casello di 
One. 

., 
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Progetti di sinistra 

A 
bbi3mO corwocato 
questa riunione sulla 
base di rn: urgenze . L1 
pr ima è procedere ad 

u n,anenta valut3Zione della situa .. 
zione po liti ca, così come s i è 
andata caraucrizz.1ndo negli ulti
mi mesi ai d iversi livelli. La secon 
da ~ definire quello che una sini
stra che $Ì definisce critic::\ dovreb
be e può fare. La terza è vedere 
quali siano i possibili momenti di 
moltipl icazione amplifìca1,ionc e 
gcncralfai..1.zionc, a livello naziona
le, della nostra azione, contando 
soprattutto su "il m3nifesco" che, 
a fine no\fcmbrc, tcrr~ una sua 

assemblea po litica. 
L'obienivo è quello di avere una 
discussion e distesa e non formale, 
prendendoci tutto l'arco di tempo 
neccss.1.rio e sapendo che questa è 
solo la prima di una ser ie di sca
denze che cercheremo di mohipli · 
care nei prossimi mesi. 
Vorrei inuodurre la riun ione scm
plifìc.ando al massimo lo schema 
di rag io namento e po n e1ldo lc 
questioni con I?, nec<:ss.ari:\ bruta
lità . C 'è nella situ :uionc attuale 
un senso comune diffuso che si 
basa sulle app :ucnzc , più che sui 
movimenti profondi che att raver
sano le s t ru nu re econo miche , 
polidc.he e soci:\li. Occo rre invece 
riferirsi a qucstl per comprendere 
cosa Sfa awc .ncndo o può avvenire 
nel prossimo anno. Per quello che 
ci riguarda più dir enameme è 
indubbio ch e, se si guarda in 
modo stat ico la sirnai: ion e de lla 
s inistra , non ci s ia spazio per 
gruppi, associazioni , realtà come 
la noscr:\. La sicua.iio1te, insomma.., 
appare ampiamente giocarn . 
Coflè rati si è rilevato una meteora 
ra p idamente ' spentosi . La Cg il 
oggi appare in difficoltà cd è leci
to dub itare che possa cont inuare a 
confìgurarsi nello stesso modo in 
cui si è caraucr iit.'tta ncll'uJtimo 
anno e mezzo . I movim enti 
ap pa iono sopiti, in alcun i casi 

normaliz.1,.'ni. A livello più diretta
mente politico appare ripren dere 
foria la dinamica delle due sini
stre, con il rischio della coazione a 
rip<-ccre gli errori del passato. 
Eppure se si guarda souo le appa
renze si scopre che sono in ano 
alcune contraddizioni suuccurali 
che possono con~ntire di svolgere 
un'az ion e util e, che permetta dl 
rilanciare un'ipotts i e u n progetto 
di sin istra. Per semplicità , e rispec· 
iando l' imperat ivo della semplifi
cazione e della brutal ità che ho 
posto all'in izio, elenco qu elle che 
mi sembrano essere le principal i. 

La crisi del liberismo 
La prima ~ la crisi economica che 
mi pare abb ia cara.eteri struttu rali 
evidenti. Tale dato comporta con~ 
segucrnc d'i mporcanza cuu ' alrro 
che second aria, prima t r:\ tutte la 
cr isi del lib erismo, inteso non 
,anco come asse della policica eco • 
nomica, ma come vera e propr ia 
ideologia dello destra e d i buona 
parte della si nistra moderata. 
Ideologia perché l' intervento pub 
blico e le politiche econom iche 
pubbliche hanno co ntinuato ad 
incidere sulla prod uzione della 
ricchezza. Semma i si è teso ad 
indirizzarlo a favore delle imprcse 
piuuosto che come sostegno della 
domanda . oppu re ci si è limic::ui a 
pr end ere atto d ella crisi fìsca lè 
dello Staio, rispondendo ad essa 
attraverso il ricorso salv ifico a l 
mercato anc he per quan to riguar· 
d3 le reti di prote-t ionc-.soc.iale. Ma 
a parre ciò è indubbio che solo i1t 
alcuni casi si ~ avuta una riduzio
ne di qualche punto dd prelievo 
fiscale. pag0to peraltro con crolli 
d i consenso e disastr i dal punto di 
vista dd funzionamento dei servi· 
ii fondamentali. Oggi l'ideologia 
liberista è in cr isi profo nd a, si è 
andato smontando il teorema che 
diminucodo i vincoli aumcma la 
produzione , migl iorano i mecca
nism i della riprod uzione sociale , 
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si assicurano pi\a investimenti , pii1 
occupazione, più dlìcienza . 

La guerra come dato 
permanente 
Conseguente alla cds i è la seconda 
con uadd i.zione emergent e, la ccn· 
den z.a a lla gucrrn come possibile 
soluzione della s1agnazione ccono· 
mica e come dcme .nto auravcrso 
cui assicurare la d.isuguagliani.1. tra 
i popoli e gara ntir e a i paesi più 
avanzati l'accesso a mercati e 
risorse. L.'t guerra, è per un \'Crso 
un dato permanente e per 1'3hro 
conuaddin or io. Permanente per· 
ché non s' i1tdividu:\no ancorn, a 

livello mondiale, nuovi equ ilibri 
che conse ntano di evita re i contra · 
sii tra Nord e Sud del mon do e 
all'interno del.lo scesso occidco te, 
garante ndo al tem po stesso il pre· 
dominio deg li Usa . 
Contradditto rio perché I:\ guerra 
determ ina l'esatto contrar io di 
quello che ci si propone. Clraq da 
quc.sto punto d i vista è c.semplarc. 
Dopo la "vittoria" è aumentato il 
disordine nd paese e nello scac · 
chiere mediorienrn.le: l'occupaz io-
ne ha generato una di ffus-a conua 
ricrà da pane dd popo lo iracheno. 
la presuniionc che la smobi litazio• 
ne del regime di Saddam potesse 
accelerare un processo di pace in 
Palc.sti1ta s i è rivelata inconsisten
te, i cosci della gu e rr a. so n o 
aum en t ati, provocando nuovi 
immobjliizi del bilancio federale e 
un crollo del consenso alla politi· 
ca es tera d ell'amministrazione 
Bush. Od resto la guerra ha inciso 
sulla stessa vita quotidiana degl i 
amer icani, sono aumentate le 
disugu:\glianzc e il scpso di insicµ~ 
rciz:.1,, sono diminuiti i diritti e gli 
spazi di liber tà. 

I movimenti e la politica 
E' a partire d:\ ciò, cd è la certa 
contraddizione, che i movimen t i 
divengono per alcuni aspeni scrut~ 
tura.li, per alt ri ambigui. Appare . 

4 oo l iti ca 
. ~tob ,e, ?9~3. 

evide n te come il riferimento di 
questi ultimi al movimento op<:· 
mio e soc ialis ta sia perlomeno 
labile, co,ne inesistc1ue è il rap
porto con visio ni generali de l 
mondo . Più in generale è diverso 
il rippor to 1ra movimenti e polifr• 
ca. intendendo quest 'ultim a come 
modiazion t tra istanze ideali e 
processi di cambiamento concreti. 
Ciò in pane spieg• perché i movi
menti siano destinati a scomp:.uire 
e riapp arire. secondo un flusso 
inedito ri spcuo al passato. Per 
\ISare u n modello ignor:::uo nel 
d ibanico ddla sinisua, quello di 
Karl Polany , essi si config urano 

come un:\ resistenia dell'uomo 
soc iale origina rio nei co nf ronti 
del la mo<lerniz.1..azionc globa lizza. 
trice. Orn nello schema polanyano 
i temp i d i un processo sono ah ret· 
canco impo rtan .ci della diretione 
.stessa del processo. La resisten 1.a 
alla moderni.wzione ne ostru isce:: 
le dinam iche , impone ai poteri 
med iazioni e ricerca del conse nso. 
lii tal senso i movimenti, soprac• 
cuuo quelli antiglobalizzatori e 
per la pace, sono per manenti e 
suuu urali e in dò sta la loro posi• 
tività.. Il punto .è co me a,idare 
oltre passando dalla protesta olla 
po liti ca, d:\I continuo suscitare 
contraddi zioni a llo spostare in 
avanti le s tesse, dando vita ad 
equilibri diversi, anche se provvi 
sori. Insomma la questione è 
come offrire una mediazione po li
tica ai movimenti, conscnccndo la 
conq uista cd il rafforLamcnto d i 
casematte cbe divenga.no struuu re 
organ iz.zate, apparati lcgishuivi, 
senso comune d iffuso. culture . 

L'ipo tesi de l pa rtit o 
riformista 
Come oper:\I\O tali con traddizioni 
a livello nazionale? Q\1:\li so1\0 le 
specific ità ital iane:? che può succe
dere nel 1\0StrO paese nc:I breve • 
medio pe riodo? 
11 primo d cmemo d i spcdfìcità ~ 

rappre senta to da u1'l governo di 
· destra anomalo in cui il peso d i 

Berluscon i appare det erminante . 
Da que sto derivano, peraltro , le 
sue difficoltà. , che si acccnnaa 1\0 
per effetto dei movimenti del 
2002, della crisi d i fiducia dei ceri 
forti ,._, dello stesso senso comune 
del suo clcnoraio. Da ciò sembre
rebbe che il ciclo di Berlusconi sia 
in fase disccndcnc c, che la dinami • 
ca degli evemi sia 3 suo sfavore, 
cosa questa tutta da dimostrare . 
La seconda spec.ifìcicà è rapprcse n· 
tata d:\ uria si1listra i cui grupp i 
dirigenti, che hanno perso le ele
z ioni del 2001, sono tornaci in 

sella. Oggi l'ipo,esi di un'a ltr a 
sinisu a di cui, a corto o a ragione, 
era simbo lo Coffcra.d, ipparc in 
declino. L, Cgil è in difficoltà, i 
movimenti appaio no e rratici, il 
corre 1uonc sfauo . L' apertura a 
Rifonda zione appare in linea con 
lo sc hema dell e due si nistre . 
entra to in cr isi sotto l'uno della 
protesta di massa. 
In que.sco quadro eme rge l'ipotes i 
del partito riformi sta. Essa rispon• 
dc ad un bisogno d'unito e al 
tempo stesso segna un 'ulteriore 
svolta a destra della sinistra mode· 
rata, rappresenta un aluo punto 
di crisi della sinistra, ostruisce i 
ca nali tra po litica e movimenti. 
Anche se ci fosse lo possibilità che 
precipiti a sinis tra \lllO schier-a· 
mento piìa am pio di 
Rifondazione, cosa questa tu tta da 
di1nostrare , app3:rircbbe evidente 
che esso si 1rovtre bbc: sullo difen
siva, sarebbe.ro inevitabili a tempi 
brevi u n'u lcerioce rouura o un 
ccdimenco . 
Eppure tutti sono convinti che si 
dovrebbe passare aurn verso una 
teoria di successi da qui al 2006. 
Ammesso • e non concesso - che 
ciò :wvcnga, dopo che succederà? 
L'ipotes i più credi bile è che si 
vada ad una pura gestione dcU'esi· 
s tentc , certamente non ad una 
polit ica di cambiamenti per quan~ 



tO graduali e cauti. Ciò, pctaltro, 
configura i l pattito riformisca 
come un' ipotesi soscanz ialm cncc 
cenuis<a che nasce sull'ond:t dclJa 
fascinazione blairista - per quanco 
e1ncrga con evidenza la crisi di 
quest'ultima "J sulla paura che si 
ricoscimisca un aggregato modera
to corposo che mena in crisi il 
bipolarismo a lungo ogognato, sul 
tentativo di rispondere alla crisi 
istirn:donak, ancora in ano, con 
politiche concordate cori la destra. 
Paradossalmente sca avvenendo 
nella sinistra un posizionamento 
uheriormcncc moderato simile a 
quello che sta tentando Fini a 
de-stra. Insomma si crana di un 
tentativo ad alco rischio, con forti 
possibilità di fullimento, che tut • 
cavia è destinato in qucsrn caso a 
nasci nare l'insieme della sinistra. 
Ma soprattutto il (XlrtÌto riformi
St:\ l;,1.sci:.1 uhcriormc:nrc sem,.a ~P· 
prcscnranza i lavoraroti, problema 
que:sco che rc-st~ sono traccia. ma 
a cui prima o poi occorrerà d~rc 
risposrn. Insomma per paura di un 
eventuale p:utiro di ééntro ci si 
spost~ i Ds si spo..~tano uhcrior· 
mencc al centro; ndla convinzione 
che quesio apra ulteriori spazi 
Rifondaiione non osteggia l' ipote
si. 

L'Umbria senza qualità 
Intanto rnni sono convinti che si 
vincerà e ~essuno si pone il pro• 
blem a del pro gromma e degli 
obitu ivi comuni. Buon senso vor
rebbe che prima di vcnderè la 
pe)le dell'orso lo si ucc ido e 
Bcrlusconi ha ancora due anni di 
tempo e in due a.noi può succede· 
re dj cuuo, anche che vinca nuo• 
.. ,amente. 
Le questioni dell'Umbria stanno 
mn e dentro i percorsi indicati. 
I.:ipoccsi .d 'una gestione corrente 
risulta pr evalente, l' idea che 
occorra un progetto per governare 
è fuori della dimensione culrnralc 
della maggioran1.a e del $UO parti
to più grande. Si ~ passati cosl, nd 
corso di un decennio, da quello 
che - con qualche ingenerosità - è 
stato definito il pmito della S!"'Sa 
pubblica olla regione leggera, che 
ripudi ava i meccani-smi di una 
programmuionc definita .. bulga· 
ra'', ad un nuovo partito ddla 
spesa pubblica, con l'aggravante 
costituita dal làno che il flusso di 
finanziamenti. gr.izic anche al ter• 
remoto, è divenuto in quC$ti anni 
più consisle1u e e che il progetto 
imorno al qu:ùc la maggioranza 
regionale $i disloca appare, perlo
meno. cva ncsc entC. In som ma 
siamo ad una gestione senza qua• 
lità su cui pesa l'assalto al rrcno di 
potcmatilo cali, di poteri forci che 
si vanno l'icosrituendo, il progrcs .. 
sivo autonomiizarsi delle singole 
aree e zone l'una contro l'altra 
armata. La questione che si pone è 
cosa può avvenire se il flusso della 
spesa · come è possibile - dimi
nuisce in modo consistente, quali 
problemi questo porra e do! punto 
di vista della governabilità e da 
quello del consenso. L: risposre a 
·quC'sti problemi sono francamente 
dcludenci e appaiono destinate a 
provocare nuovi grumi di diffi. 
coltà. fuse sono soscanzialmcncc 
due: uno staturo regionale che 
accentua, con l'cletione diretta del 
presidente, l'autonomia dclre.sc· 

cutivo,,oò n so lo dal cons iglio 
regionale, mi anche d:1i circui ci 
panedpativi; un pauo dello svi
luppo che se, iniziaJmerne, si con
figurava come una risposta propa
gandisrica alla fìne della concerta· 
zion e dccrera ca dal Gove rno 
Berlusconi, oggi mostra il volto di 
un rapporto con i poccri forci e 
con le realcà locali, scn:,-3 peraltro 
giungere a 1tcssun punto di cadu
ta. 11 problema sembra in questo 
caso esser~ non 1:1mo quello di 
dc.fìnirc le priocit-à d'incervcnco, 
quantO tamponare focolai di dis
senso nel quadro di un patto con 
le banche, gli industriali, l'tmiver• 
sità, ecc. 
Intanto la situazio ne mostra 
preoccupanti segna.li di ccdime.n• 
t0: 3pparé ingovernabile il rap1>0i:-
to con le muh inazionali, il s.istt ma 
della piccola e media imp,rcsa è in 
e.risi. le reci di servizio e le infra
struuur e sono unte da costruire, 
mcnuc le nuove vie dello sviluppo 
(il nesso cultura .. turismo - cerri· 
torio) non mostrano - al di là 
delle chiacchiere - una suumcm:1-
1.iouc adeguata.,. lnso,nma i.I centro 
sinistra governa solo perché anco
ra nd centro dc,stra mancano ade .. 
guati gruppi dirigcmi, un'i ,ue rlo
cuzionc forte con i ceti di riferi
mento , u 1~~1 cultura di governo 
credibile. Il punro I: quanto qué
sto possa durare, fino 3 quanco si 
poss:t cootarc sulle carenze altrui 
per mascherare le proprie. Prima o 
poi l'implosione è possibile, come 
è possibi.le sul medio periodo un 
aumento di peso del cemro dC$tro 
sia sul piano politico che su quello 
elettorale. 

Una nuova 
autonomia regionale 
L1 questione èhc si pone in questo 
quadro anche a noi è clic fare. 
Simcticam.c1uc si tratta di opporsi 
alla direzione dei pro.cessi dcvian• 
done per quanto possibile il col'So, 
cosuuendo quanti più ~nticorp i 
alJ·andaizo corrente. Conside.ratc 
le forze disponibili ciò significa 
alcune cose precise, anche se 
mn 'ahro che semplici da realina
re. 
In primo luogo una bamglia poli
tico cuhur:de che implica più in.i .. 
i .iadve e suumen ti. Si(;nifica 
c:osuuire un 'ana lisi e una visione 
dell'Umbria diverse da quelle C(!_r· 
rerui, riJanciarc un'ipotesi di pro
grammazione deUc risorse e degli 
inccrve1ui che abb ia come asse 
fo1tdamenrnle J'idca che occorri 
evitare che i più forti divengano 
sempre più foui e i più dc::boli 
sempre più deboli, proponendo 
un riequilibrio c un ' ipo tesi di 
nuovo sviluppo g,1idato. li nucleo 
ccnrrak di mie progeuo è come le 
debolezze possaoo divenire risor
se. Ciò impli ca una region e che 
sia una rete solidale <li territori, 
che slimoli forme di im1>(endito· 
rfalicà diversa specie nei seuor i 
nuovi. che impedisca che 10 svi
luppo divenga aurom3tico sfcuna
mcnro. Non è qui il caso di indi
viduare soluzioni. ma forse qual
che analisi motiv ata e qualche 
idea siamo in grado di spenderla. 
Dcna in termioi ancora più sinte
tici la questione è com.e I.o svilup
po di ogni singolo sistema locale 
induca la crescirn dell' insi eme 
della regione, costruisca 

un'U mbria solidale, difendendo 
gli sm ,d~rd di qualità rnggiunti e 
inducendone di nuovi. 
In generale ciò significa porre al 
centro della nostra azione un'idea 
di amonom ia regionale forte, il\ 
cui la regione venga assunm conie 
3$Sc centrale della iniziativa politi
ca, divenga risorsa per rinsieme 
delle rt:'altà ccrriroria.li. Accanto a 
ciò ci pare ragionevole riproporre 
il nesso rcgione•deccntramcnto 
programmazione·pa rtecipazione: 
tutto il conu ario dell'ipotesi che 
per risolvere i prob lemi occona 
una maggiore 3t1tonomia degli 
esecutivi. 

Per una cittadinanza 
attiva 
E' possibile aprire una bauoglia su 
questi temi? A nostro parere sì. Il 
pun to è co me farlo. fn primo 
luogo dovremmo pensare ,a mohi
plicarc le occ:tsioni di dibattito, 
promuovendo seminari tematici e 
eonv<.~gni. Le pr ime occ~-sioni 
porrebbero essere proprio le pros
$imc elezioni europee • su cui b 
discussione di merito langue - e 
amministrative. A quc.stO proposi
to s~rebbc opportuno mettere a 
regime una griglia rem:ttic3 sulle 
cinà e sul loro governo. il cui asse 
sia il ci/Ìut0 della difesa della rcn• 
dha urbana di posiziOJlC. 
l.:actenzione dovrebbe concentrar• 
si su quali siano gli dcmcm i di 
soffert:nza dei centri urbani, sulJe 
politiche possibili. sui circuiti di 
panec ipazion<: preved ibil i. Gli 
strumenti a nostra dispos izione 
sono il gioroaJe,.. che può miglio
rare ed essere:: potenziato, e si può 
pensare ad una rivista conte luogo 
che osp iti e prom uova ana lisi 
mc1to occasionali. I mod i di 
espressione politica di tale lavoro 
divengono quelle che abbiamo 
dcfìniro le forme di cittadinanza 
attiva: gwppl di cittadini che pro~ 
pongono alcuni obieuivi. le for
maliz1.ano in "man ifesti'' e li pro• 
pongono agli alrri, alle forie poli
tiche. chiedendo a quest'ultimc 
dichiarazioni esplicite, impegn i 
precisi. 
Fare questo significa. ribaltare la 
dimeosione della politica politi
cante. intesa come pu(a ge$tiooc 
dell'esisrcnte, porre al centro del 
dibani to contenuti e progcuo. La 
cornice generale: di riferimento è 
come sconfiggere i.I centro destra, 
evitando di di$truggcre quello che 
rim3nc del la sini.sua nel paese, 
sfuggendo al rischio della «sidua
lità e della marginalità. 
In qucst3 ou ica non è pensabile 
non av<.l'r<! referenti nazionali. " il 
manifost0" è uno di questi. Gli 
chiediamo di cont inua.re ad essere 
giornale-movimento) ma anche di 
divenire la sponda e il momento 
di ptomoiioni e di aggregaz.ioni 
locali, di suuuurc associative, di 
luoghi politici decentrati. 
Sorebbe importante che l'assem
blea di fine novembre vçnissc pre
parata da cento assemblee loc.ali, 
che si espcimessc la volon<à di 
a.ndare alla cos<ituzione ad esem
pio di un'3ssociazione nazionale 
degli amici dc "il mani festo'', 
capace di promuovere init iativc 
intorno al gio~n:tle e per il giorna .. 
le, a co1.ninci:1.re dalle fcsre. E) una 
cosa possibile? Co ntinuia mo a 
sperarlo. 

Snol .i(ìca . 
Mtoore 2003 

Ci risiamo ... 
"Ci risiamo!" Così si è espresso un compagno quando nel 
corso del recente seminario di 'Micropolis' abbiamo sotto
voce annunciato che avremmo riaperto la sottoscrizione per 
il giornale. Proprio così! Per quanto noioso possa essere, 
questo reiterato richiamo, è inevitabile. In precedenza, nel 
gennaio del 2002 avevamo lanciato, per quell'anno , una 
sottoscrizione di 12000 euro. L'obiettivo è stato raggiunto 
solo alla metà di quest'anno e se non fosse stato per l'am
ministrazione de "il manifesto" che ci ha 'bonificato' parte 
del debito avremmo avuto molte difficoltà anche per il futu
ro. Con questo aiuto, non più ripetibile · come ci è stato 
chiaramente detto · possiamo awia rci al prossimo anno con 
una relativa tranquillità pur non avendo azzerato i debiti. 
Con il numero di dicembre chiuderemo l' ottavo anno di 
'micropolis' e anche se lamentiamo in tutte le sedi ed occa
sioni l'i nsuff iciente incidenza del giorna le oel panorama 
polit ico regionale non possiamo, nello stesso tempo, non 
essere almeno parzialmente soddisfatti se 1non altro per la 
longevità e continuità della nostra iniziativa editoriale cui si 
è accompagnata una serie di iniziative di discussione pub· 
blica su temi rilevanti della vita regionale e nazionale. 
E· poco? Sicuramente si potrebbe e si dovrà fare di più. 

Forse dovremmo aumentare la fo liazione . Qualcuno ha 
anche proposto di affiancare al giornale una rivista che per
metta una riflessione in profondità degli stessi temi che 
Micropolis tratta , necessariamente, con un taglio "giornali
stico". Se ne può discutere anche se non si tratta solo di 
una quest ione di finanziamento ma, soprattutto, di impe
gno, di collaboratori che possano aggregarsi in maniera 
non occasionale, che diano garanzia di continuità a rubriche 
tematiche, a inch ieste, a rif lessione teorica . Facciamo 
appello ad espress ioni di disponibilità, a proposte di chiun
que nell'ambito della variegata ·sinist ra umbra· voglia mani
festare un'apertura in questa prospettiva. 
In ogni caso, senza paura di annoiare, ritorniamo.sulla que
stione finanziaria. Nell'attuale configurazione editoriale, con 
la distribuzione che ci garantisce in edicola 'il manifesto.' e 
quella che facciamo direttamente , spendiamo per ogni 
numero circa 1500 euro cui si devono aggiungere altri 500 
euro al mese per sostenere spese generali e ìnizia\ive perio
diche pubbliche. Tenuto conto · dei debiti da un lato, delle 
entrate da pubblicità di pochi affezionati clienti, d~ll'autofi
nanziamento garantito dai compagni della redazione, avre
mo bisogno fino al dicembre del 2004 di ulteriori 12000 
euro. Questo per garantire l'attuale configurazione di 'micro
polis'. Per altre ambizioni se ne dovrà riparlare! Per ora 
.... meglio meno ma meglio! 
Non è poco, ma nemmeno molto per un periodico che 
entrerà, in gennaio. nel suo nono anno di vita con 90 
numeri e 200 collaboratori. E' a questi ult imi e a tutti i 
nostri lettori che ci rivolgiamo ricordando, come nel passa
to, di diffidare di un giornale di sinistra che non chiede sot
toscrizioni e non fa appello ad amici e compagni. 

· ·12.000 Euro per micropolis 

Nicola Chiarappa 200 euro ; 
Funzione Pubblica Cgil Regionale 200 euro; 
raccolti al seminario 100 euro 

Totale al 30 ottobre 2003: 500 Euro 

.. 



Il seminario di '~micropolis" e Segno critico 

Una prima ricognizione 

U 
n giorno intero di 
di?atdto è st~uo il 
pnmo appuntamento 
con il quale la r«lazio• 

ne. di "micropolis" e l'associa.z.ionc 
culturale &gno critico hanno «r 
eato di dare delle risposcc agli 
intcrrog:uivi posci negli articoli 
pubblicati sui giornali di luglio e 
secccmbrc~ riassumibili grossolana· 
mente in: "che fare a sinistra di 
fronte ad un contesto politico. cul· 
turale e iscirnzionalc asfìnic .o? ... 
01\a giornata sostaniial.mcntc rico· 
gnitiva, queUa di sobato 18 ottobre. 
dove una quarantina di compagne 
e compagni. con Storie e percorsi 
politici e cultura.li anche diversi, 
hanno discusso della necc.ssicà e 
delle possibiliù di coStruire e dare 
visibilità , ad una sin istra critica 
forte e propositiva. Una del.le rare 
occasioni per '•parlare di politica e 
di cultura politic3", come molti 
degli intervenuti hanno sonolinea• 
ro, e che ha quindi scontato un•a
nalisi necessariamente generale, e a 
volce, ancl1e un po' generica. 

Il quadro , nazìonale 
Canalisi è panita con una ricogni
zione degli scenari nation .ali e 
internttionaH, con 1•accordo un:1.
nimc che la guerra non abbfa dirit
to di cittadinanza in alcun3 forma
Uonc di sin.istra. Maggiore am.:n
zione è stata posta sulle difficoltà 
che Sta 3ttravcrsando la compagine 
governativa bcrlUS(()niana. costrui
tasi pensando di gestire una fase di 
sviluppo e di crescita, che si è poi 
rrovam a fu.re j cooù con un perio
do di crisi economiC3 molto pro
lungata, quasi di recessione: non 
ricsc.c a rcall'l:laJ"C il patto sottoscrit
to con i blocclti sociali che l'hanno 
soStcnura, aumentano Je tensioni e 
le fìbrillazioni tra le sue compo
nenti che cercano di 
ricollocarsi all'interno 

svolto dal sistema denoraJc ma~· 
&ioritario quale forma di semplifi
ca:tionc della politica. l'auconomia 
del ceco pol itico che agisce- in 
modo sempre più autoreferenziale, 
la politica incesa e.sdusivamentc 
come gestione della macchina puO
blica e dell'accaparromento delle 
cariche is·dmzionali. E non manca 
chi vede nelle scelce compiute dai 
governi di ccntrO$inistra i primordi 
dcUe rcali1.Z3.7.ioni berlusconianc in 
macerie come il mere.no del lavoro, 
la scuol.a1 l'università., Je pensioni, 
la guerra. Con l'indica1.ione del 
cencrosinismt del non voto per il 
referendum sull'art. 18 si è com
piuta una sc:dca molto pesante e 
lontana dalla tradizione: per un 
eleuore di sinisua il voto ha sem
pre rapprcsencaco un momento 
imporcantè di partecipazione al 
quale non soura.rsi. 
L, sin,a.iionc è insomma tutt'alcro 
che posiciva: il paese è-caranerlzza
ro da un contesto sosc.am.ia.lmcnce 
di destra~·mentre i partitl di sinistra 
come sror icamcnce determinaci 
sono visti e percepiti, da akuni 
degli intervenuti, come poco dh·er
si da qudli di destra con un opera• 
to centrista, men.ere la logica di 
mei:cito sembra. 'èSserc pi:edomi
name. I partiti sono visti come 
puri comitati dc ttorali con impli-
caz.ioni clientelari-nepotistici. 

lista unica 
Quali sono attualmente le risposte 
da sinistra. e·dall'opposizionc? La 
proposta della lisca unic.a è la prima 
di respiro strategico. Una proposta 
che, se soddisfa la domanda di 
maggiore unità e d.i maggiore soli· 
dità deUe for.c di opposizione e se 
sembra presentare un ceno fasèino, 
è cuuavia dcvascance in quanco 
porta al completo superamento dei 

Be~tinoni e dalralcra con Casini. 
[n questo conte.sto è c:omunque 
visco positivamente l'accordo elct~ 
,orale. di Rifondazione con il «n
uosinisua, ma con il riconosci· 
memo di un suo grosso limite: non 
ha alcuna qualifìcaiione in termini 
di contenuti. 
E' semita la necessità percamo di 
comrapporre a qut$tO un alcro pro• 
getto forte e di lun&o respiro che 
punti soscanziaJmente a.lla costru
zione di un grande panico sociali
sti. con al centro la rapprCS('man1.a 
dei lavoratori. duramente attacc..,ti 
dal governo lkrlusconi. Pooit..ive in 
quest'ouica sono alcune C$pcricnzc 
e iniziative comè i.I "Forum per iJ 
programma .. prQmosso dalla sini .. 
stta siodacalc, che puntano a 
costruire. in questa fase 3(meno 
delle lince programmatiche intorno 
alle quali raccogliere le forze di 
sinistra. In qucst3 prospettiva sem· 
bra necessario comrapporre a quel
lo che è un puro accordo clenorale, 
con l'unic:o scopo di battere la 
destra. se01.a altra qualificazione, la 
discussioJ\e di contenuti e la pro
posta di progetti el1e possano con
dizionarne le scelte. 

Movimenti 
La stagione dei movimenti. rioono
sciuca straordinaria per la sua dura
"' e b sua capacità di mobil.itaùo
ne, ha deluso, tuttavia, la speranµ 
di riuscire a far nascere nuovi .rap
porti 3 sinistra e di far emergere 
una fon.a policic:a car:meriwt3. da 
un "riformismo forte"; di fatto. si~ 
invece consolidat0 il ruolo degli 
stessi parùti e dei dirigenù che all'i
nizio erano oggetto di comestazio
ne. Un elemento positivo il ,novi
memo lo ha comunque prodotto: 
ha concribuico a far vincere le 
amministrath•e e a ridimensionare 

il «nuodCStr.t. 
Sulla valutazione di 

della coaJiiione stessa, 
è in rona dJ collisione 
con molti poteri forti 
dello Stato, primi tra 
tutti Banca d'Italia. 
Cone CoStit<ttionale e 
anche Confindustria. 

Un'analisi ancora generale 
quale sia la fase anr.t• 
versarn attualmente 
dal movimento non 
c•è uniformità di 
vedute: chi crede che 
sia nella fuse di smo-

L'inizio di un lavoro comune 

E se èè chi è convinco 
el,e alle pr0$$ime scadenze ele«or.t
li la destra possa essere comunque 
bauuta, è forte l'idea che questo 
esito non sia scontato in quanto 
l'esperierua di Berlusconi è pane di 
un proc= più complesso che non 
riguarda solo l'Italia. E' infatti in 
ano una fase di muJamento del 
senso comune che coi_nvoJgc l'ince· 
ro Occidente, un processo di ame
ricanizzuionc della politica le cui 
cifre principali sono il funilismo e 
l'ascensione. 
Un cunbiamento che ha perme:uo 
comportamenti, scelte e leggi deUe 
forze di ccntcosiniscra italiana; 
esemplificativi appaiono il ruolo 

Ds come forz3 socialista. li proget· 
to ~ inf.mi quello di create un sog
geno di tipo riformista, che porterà 
inevicabi.lmente a eliminare dalla 
sinistra i suoi proragonlSti nella vira 
politica naziona le. Questa fona 
diventerà impermC3bile alle richie
ste dei movimenti , interromperà 
qualsi3Si dialogo con la società civi• 
le, farà scomparire o&ni forma di 
rappresentanza del lavoro. 
lnsomm.a la crC'3.7jone di un nuovo 
panito che vuole coUoquiare con le . 
for,.e del ccnuo-<lestrn e che espri
me l\unbi:;,_.ione di fu.re una nuova 
Democraia Cristiana, disponibile 
a parlar e da una pane con 

bilicazionc. chi in una 
di ca.rsicità · si affie

volisce per poi rianimarsi .. chi 
sostiene che non bisogna pensarlo 
solo in termini di visibilità televisi
va, in quanto svolge un lavoro quo~ 
tidiano e socterraneo spesso n.Oll 
compre.so. perché letto con un 
•(annamericario vecchio" che non 
capisce l'opcmo di queste nuove 
generazioni che si avvicinano aJla 
politica 
Se la gestione dei movimenti e 
delle loro espressioni, in ultimo la 
Marcia della pace, è essenzialmente 
moderata. i contenuti dlc i.I movi· 
mcnco esprime sono invoc.c radia
li, e rappresentano una esigenza di 
prota&on.ismo fotte, la volontà di 

cambiare il mondo. I giQvani che 
animano il movimento h3nno un 
rapporto con la politica più snello, 
si uniscono sui concenuti, e quindi, 
nc.ll'a.mbito dd movimento, convi· 
vono e si incontra.no soggeni <:on 
scorie e vissuti diversi. 
I più riten&ono che dopo la meteo
ra Cofforati il movimento abbia 
subito un ripiegamento; rimane, 
éomu1tque, la neccssit~ di uovarc 
una rappr<.-s<:ntan1 ... 1. politica ad un 
mondo disca.mc dai parchi politici, 
un mondo virale cd in grado, se 
rrova il modo di uscire, di farsi sen
tire: la numerosissima presenza 
all'incontro che ... .si è svolro a 

· Perngio con Gino Snoda e alla 
Marcia della pace ne tcs·dmoniano 
le poccm)alità. 
L'iniziativa di CofTer3ti h:.t signifi
cato il recupero di soggectività poli
eia del sindacaJo, facendolo divcn
t.trc il referente per un.t fetta di 
società molto più ampia di quella 
dei suoi associaci, e ha di fatto 
messo in diffìcoltò molte forie 
politiche di sinistra; la st<."SS3 ini1Ja
riva ha avuto però un grosso limite: 
l'eccessiva centraH.zz.azionc incorno 
ad una persona. Ed inf.mi b Cgil si 
trova in un- momento difficile: 
Epifani deve ricollocare la sua orga• 
oiuai ione c:he noi\ può reggere 
solo sull1 entusiasmo dei movimen
ti, sopratcuno in un momento in 
cui biso&na dare risposte al mo.ndo 
del lavoro che attr.tversa una fase di 
profondo mucamemo. 

Situazione locale 
!:Umbria come si colloca? E' abba
sr.,nu, diffusa la sensazione che la 
situazione sia più grave di quella 
che appare, e addirinura c'è chi 
pensa che questa regione sia senµ 
futuro. E quando si anali'2'1 l'at
tuale classe dirig ente politica, 
impc&nata ad omologare l'Umbria 
alle altre realtà regionali, con un 
inevitabile livellamen ,co verso il 
basso, non manca u11 cc.no rim .. 
pianto per l'espcrienia del primo 
regionalismo. quando le scclrc 
ideali eD-no forti e si costru) un•t
dentità e modelli all'ava.nguardi•. 
Vie.ne rilevato, infani, un deficit di 
analisi deUa sinistra di &overno, che 
ris,Jta incap•« di leggere i processi 
di trasformazione che arrraversano 
la noStra regione: di fronte ad una 
grave crisi delle piccole e medie 
a1,iende. e a multinazionali complc
tamemc. sorde alle ripercussioni 
locai.i del loro operato, ci si limita 
alla pura ge.stione dell'esisccnce. 
Con alcune varianti C$tremamentc 
preoccupanti: consumo del territo
rio oon operazioni puramente spc
culacivc. senza alcuna ricaduta in 
termini di crescita economica cd 
occupazionale, rispondenti però ad 
interessi di ·gruppi di potere delle 
città. Ed è proprio un'analisi di 
quella che è la strutmra dci poteri 

forti in Umbria che alcuni propon• 
gono. per porer capire i mut3.ntemi 
che attraversano il tessuto rcgiona· 
le. Un esempio su tutti : la fonda· 
1.ione Cassa di risparmio di 
Perugia. Quesù1hima ogni anno 
g<:stisce, con totale discrezionalità. 
62 miliardi di vecchie lire c.he 
distribuisce a cmi ed associa.iiorii · 
del··comprcnsorio perugino, men· 
tre. per le sttSSC finalità il bilancio 
regionale h3 un immontarc di 
som me che varia dai 6 agli 8 
miliardi di vcc:chie lire. 
lnsom,na, il giudizio sull.t classe 
politica umbra è durissimo: ha 
annientato completamente: la 
discussio11c poliric:a, non vuole 
interlocutori. non ha un progetto 
politico e di volca in volta si assog
&ena ai progetti di un gruppo 
imprend itoriale piuttosto c:hc a 
quelli di un altro. La sola conve
niern..1 è il vero elemento di scelta. 
E non manca chi sonolinca come 
lo stesso sforr.o di "micropolis", che 
non è un partito polic.ico, né un 
movimento. ma solo un gruppo 
che produce una discussione politi
ca, non sia riusci to ad incidere 
nelle el3SSi diri&emi umbre del cen
uosinisU'à. 
Allora, che fare? Tutti sono d'ac
cordo che bisogna concintl31'.C a 
produrre cultura politica, ,\Ila quale 
affiancare dei gesti di ribellione 
comro scdrc e decision.i inacccua
bili deUe oligarchie politiche domi
nanti. cd intorno a queste ini:t.i:uive 
rac.cogliere consensi e costruire 
lobby democmiel,e. 
Ma non mane-a chi vuole spingersi 
olcre e, panendo dal presupposto 
dell'impossibilità del condiziona
mento deUa costruzione dei &ruppi 
dir igenti_, sia in senso politico cul
turale che di governo, pensa che 
per cosrruire ipotesi diverse da 
quelle prefigurare sia necessario 
esporsi; in questa prospettiva , si 
individua. quindi. nella costru1.io
nc e presentazione di liste alternati
ve alle prossime elezioni a1mnini .. 
strative la scelta obbli&ata. 
Qucsc'ulcima ipotesi, che trova più 
di un consenso, è sostenuta soprat
tutto da chi queste esperienze le ha 
già realizzate. Il cui esito, però, se si 
pens3; soprattutto alla vicenda d i 
Passignano. fa più preoccupare el,e 
sperare. 
li seminario è Stato un•inii.io e per 
di più si è sviluppato su uno spet
tro di problemi amplissimo. Gli 
intervenuti avevano di conseguenza 
un grande bisogno di esprimere le 
proprie cose e una difficoltà a rap
portarsi con i discorsi degli alui. 
Ogni aperturn di dialogo è difficile 
ma, viste anche le: ampie consonan-
1.c, S3rà più facile continuare quan• 
do, con più nettezza, si saranno 
ddimitati temi e ambiti di discus· 
sione e con più chiarczz., elaborate 
proposte. 



Note sulla Cgil 

Dove va il sindac ato 

I I temo dd futuro deUa Cgil umbra e 
dt.i suoi asscni pOlilici e dirigenziali sca 
crovando molto spazio sui giornali 
1 'ICK.iliJ ~J'1onna'(u 'pt'ncglm:bJ "t.c.~iu 

alle vicinan1.e isrirnziona1i o d i palazzo dei 
diversi ctndid.1ti al.la sc..-gretc.ria regionale. com
presi gli outsider. Al di I~ dclle •veline" ime~
sate o disimc.~r<.'SS.lte che circolano. lo statuto 
della Cgil prevede un percorso di proposra e 
designazione che. se attuato, salvagmuderà il 
carattere democratico dd sindacato e p,ennet .. 
tcrà di chiudere con una n:.1turalc cvolmiolle: 
del gruppo dirigente locale la fuse tr:msitoria 
(su cui si può esprimere con se.renilà un giudi· 
zio positivo}, apcnasi dopo la t,agic, mone dd 
scgrerario llccherclH. OJue agli evenniali c,ndi
dati, ciò che ci preme è lo stato attua.le della 
Cgil ndla nOStra regione e le lince politicl1c di 
tcndent..'\ che CS$\ tr.lccfa con il suo modo di 
fure. che cosdruiranno il quadro entro il quale 
qualsiasi segretario si irovcrll ad opewe. 
E-' bene 3<:CCJln::VC :.\ Coftèr.ui, il quale, 1'\0n per 
sua voJoncà o responsabilità, ma p<:.r la crisi dd 
panfri della sinis1ra e l'i,lSipicn1.a di gran pane 
dei suoi dirigcntiJ è sr.uo c~trctto a sovmcspor
re I' organi.izazione in un ruolo prCtr3mente 
politico, in dif(,$\ dd lavoro, della dignità dei 
lavo;.uori, della S(t.'"SS.'\ esistenza di un sindacuo 
confedera.le e non corporntivo e di <Or'urani 
nazionali di lavoro che garamisc;:rno cguaJi 
diritti in rutto il pa<.'S<!'-. Qucs1~argi,1c all':macco 
della dC$t(3_, e non solo di css::a, nei confronti 
della Cgil e ad una torale ainericani.zz.vjonc dcl 
nostro paese, fuvori,a e incoraggiaca da buona 
pane del governo D' Alcma e dei l>$ i.n pan.ico-
1-arc, ha promosso un compattamento dcli' Or· 
ganizza1jone e un conformismo spesso acritico 
<lei gruppi dirige1.tiiali intermedi auorno alla 
piattafouna uscita unita.riarncnte dall'ultimo 
congn-sso dcli, Conf<-de=jone. Ne è derivato 
una sorca di appcs.1JHimcnco, che co1nunquc 
costituisce U JXttrimonio di lott.:\ e cli impegno 
che Cofforati ha trasmesso al nuovo segretario 
Epifani. 
Una nuov:.t srori.i a livello nazionale St:'.l init.ian
do e il documento "riformista" dei éosiddctti 
49 (con l'aiuto di f-assi110} ha ri.me.«o in discus• 
siol\c l'uhima se-.gionc di Coffcr.ni, rich.jcc:lcn· 
do \u .1a tota.le corrctionc di rotta, con un ritor· 
no al meno conflittuale ruolo di concc~ionc 
della politica dei redditi insieme aUa Cisf e alla 
UiJ. D'altra pane il documento del forum 
nazionale Ptr una a/Jmuuiva programmatica tU 
goverm, fruno dell'impegno dclla si.nistra si.n
d:1cafo Cgil, h.i trovato molte ~dcsioni nei 
movimenti e paniti di opposizione, coinvo1· 
gendo scnori i.mponanti degli stessi Ds. Il 
docwncnto del forum tende a costruire una 
connessione fone tra i movimenti che hanno 
scosso ricalia negli ultimi anni: quelli concrari 
alla globaliizaiione liberista e aUo scempio 
ambienrale. queUi in difesa dei dirini e della 
dignità dei lavoratori, quelli per la pace e per la 
difC$3 deUa CO$tituzione e dcUa democrazia. Il 
fonim propone alle opposizioni pr«isi punti di 
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progcamma per sconfiggere llerlusconi e 
costruire una v('.ra a1ternativa di governo, pani· 
colarmc:nce importami quelli relativi a1le priva• 
tizw:.ioo.i e Uberaliv...uioni di scrvi_1,i pubblici 
essenziali (che vanno ripensati), aUa distribu
lfone dei redditi (di aai si propone un drastico 
riequilibrio coo l,.i erC$citi di retribuzioni e 
pensioni e la riduiione del trasferimento alle 
rendite) e alla legge 30 sul mercato dd lavoro 
che elimina diri.ni e tutcle e mene in discussio
ne conuani collettivi e ruolo del sindacato. "Li 
kiti:e • si legge nel documento • non è emenda
bile. Va abolita". Cotto novembre -si terrà a 
Rom.a un incontro naziona1e eh<: renderà noti i 
soggetti individuali e collettivi che costituisco
no il Forum e lan«rà l'ini1jativa progmnmaii
""· ln ogrti caso questa elaborazione delinea 
l'ambito dcUo scontro funiro ncUa Cgil e•nella 
intera -S1nisua, connesso alle ansie governative e 
liberiste dclla Margherita e dclla maggioranza 
Ds. 
'? Umbria rranne che per i.I pronunciamento 

sull\Jt irno refcrcnd,un in merito aU'an.ieolo 18 
di alcuni sparuti esponenti della dirigen7.a, il 
quadro complessivo ha tenuto, anche gra.zie 
all'i,wcnùone del ·ratto per lo sviluppo", che è 
stato anche w1 tenracivo di contrastare la china 
liberisra del governo regionale, collegando la 
difesa del wclfure regionale ad uo modello di 
programmazione econonùca. "concertata'', in 
grado di =!rare le capacità di dire-,jone politi• 
a e soci.1..fe e di permette.re all'ccooomja umbi:a 
di usci,e daUc SC<che di una posizione sosp<sa 
tra le rcgion.i sviluppate dd nord e il sottosvi
luppo dcl sud. Il Patto comincia nitta,ia a nau
fragare, sfuggendo a quanto si proponeva di 
pi~ 3\'3Jl1.aro, a causa della distribuzione a piog
gia ddle riso<$<!, che non i.ntacca le are< di citar· 
do né aiuta a fu emeigere i settori traiJ;ianti per 
11intero assecco produttivo regionale. Anzi si 
parla di circa 400 imprese sottoP.')Ste a processi 
di crisi in grado di metterne in forw le stesse 
capacicà di sopravvivenza. 
D'altro e;into creano prcoccup:uione alcune 
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recenti ioiziadvc della Cgil provi11ci:.tle di 
Pemgia, sui problemi dei rjfiuci., dell'ambiente, 
del welfurc state. PoichÈ si crana di ccmi che 
., no,/-o~mnv ·un;llo'CV:'l.m..:;r ~cf.$1\,;uncmc: rcin-

rorial:c, è stato messo in tvidem.a il rischio che 
la stmm1ra provinciale di Perugia {che rappre .. 
scma i 3/4 dc11'incera organi1.1 .. a:dònc urnbr.1.) 
possa -sostitufrsi al ruolo <li sintesi che deve 
avere la direzione regionale. Per il manteni
mento di un buoo livello poli1i.P) dei gruppi 
dirigenti è imperativo che divisioni ba.sa.te su 
locilismi e imcrcs.~i parcicola.ri siano lenute
lontane dalla dialcuica i1"erna deUa Cgil. Si 
prenda pure atto che questi schieramenti <Si· 
scono e pesa.no, ma non per alimencarli, qvan .. 
co a.I comr.t.rio per ncu1rali7;1,.,,rli nclJ'incercssc 
generale. 
D'alcronde, al convegno Rit()mindamo dallr 
ptrs()ne, 1ei\uto d1.l.b. Cgil pcn,gina il 17 ono-
brc, da pane di responsabili politici si è detto 
d,c in Umbria "j comi sono.a postcf e nano va 
bene; d1e pe:rr.uuo non c'è problcm:1. (li 3$$Ì
stcil.7 .... 'l e cura per gli a.n.Uani non auto:»1.Lffidenti 
e il sisccm.,1: s:.1.n.it.1..rio può cominuare a pcmlct· 
re~i srnmure ina<kgu.atc sparse sul territorio, 
non in grado di garantire modelli di prevenzio
ne e curé doinidliari, tali <la favorire la non 
ospedalii.1..azionc. Si è affermato anche che 
l'Un.iversim è in érisl esclusivamente per man
canza. di finaJ11.Wncm.i govcrnacivi, sc01.a rnet
ccre 1ninim.amciuc in dubbio l:1. divisione dcUe 
pur sc:u:sc risorse in hl.Wacivc lcx....'"Wstichc. 
Questi e molti a1cri sono i ccmi che i succ~ri 
di Giov:mncuj dovranno affrontare e chfa.rirc, 
~ icmc alla difesa del carancrc auconomo della 
Cgil da coloro che governano a Roma o a 
Pcnlgia, siano essi di destl"3 o di sinistl"3. A qvc· 
.SlO p(Oposito non depongono a fuvorc della 
dirigen,.a t<gionale della Confederazione gli 
anuali silcn.ii (collegaci a prcx:ed.emi ambigue 
posi,jo1u) sull.o Statuto r:cgiooale e suUa forma 
presidenziale di governo proposta secondo il 
modcUo bcrlusconiano. 
Molte indie31,ion.i vena.nno al sindacato J.,Jl' e
sito dcUa sciopero generale dcl 24 ottobre in 
difesa di un sisccma pensioniscìco già fu.lcidiato 
dal pt=dcntc govemo e contro la Finanziaria. 
Va notato che la manifestazione non rappre· 
scma ancora una chiara invCJ'.$1onc di ,endcni:a 
per quan,o rig,ama la ripresa del pròCC$SO uni
tario tra i lavoratori. rimangono apcni i nodi 
fondamentali della legge 30 sul mercato.del 
lavoro. Altre indicazioni proverranno dallo 
sciopero dei mccalmcccanici Fiom del 7 
novembre, in difesa del diritto do la,·oratori a 

. contare nc!Ja fabbric, e della società e per un 
oonu·ano nazionale validato e votato da cuni, 
battaglia che dovrd,be avere il S>OSttgnO anivo 
di nini gli ahri i lavoratori. Dal momento che è 
i.n gioco I.i costituù.onc materiale e la dcmocra~ 
zia nel suo significato più profondo, queste 
Ione rappresenteranno anche l'indicazione di 
dove i. gruppi dirigenti della Cgil umbra 
andranno o intendono anelare ncl fumro pOSt· 
giovanncttian-o. 
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Il duomo 
e la caserma 

U 
na popolazione scabile, 
cirC3 22 mila abi«uui, 
di cui m.cno di Smila 
vivono o.rmai nel cen

tro srorico. Il grçsso ;isiede nelle 
tre fr.tzio,li immcdiatamencc adia
ccnci, Ciconia soprattutto. e poi 
Sferracavallo e Orvie10 Sca lo. 
AJui, pochi, in picco1i borghi rura
li . Orv ieto è anche centro d i un 
comprensorio, composto da picco• 
li comuni come Allerona, Ficullc, 
P:Jrmno, Fabro. in alcuni dei quali 
(quelli del cosidcuo "o rvietano 
scnemrionale") c'è una qualche 
velleic~ 3\itOnorniscica, l'ambizione 
a furc da sé, almeno alcune cose. 
Orv ieto è al ccncro di un'arca pr~ 
valcnremcntc 3gricola, per lungo 
cc,npo caratterizzata da.Ila con<lu
z.ione a mc-a.adria, e proprio dalle 
Ione me1..1 .. 1drili viene il suo storico 
connotato di paese rosso, in cui iJ 
Pci è giunto in più occasioni a 
supera.re il 50 per ccnco dei voti. 
Fino ;tg.li anni '70 l'economia rur~l
lc della zona era piuttosto depr~
sa. Poi il successo naiionale cd 
internnio1, ale del vino Orvieto , 
dovuto anche a nuove scdtt pro
dutt ive e commerciali, ha cambia
to il quadro e proprio dai vigneti 
deriva una certa ricche-a.a diffusa. I 
produuori di vino, in maggiora1w..1 
piccoli, sono pila di mi.Ile. Si dice 
che sopraccuuo a loro guardino le 
numerosissime: :1.gc11zie bancarie 

. presenti nel territorio e pare che gli 
orvietani siano in t<."sta alla gradua
toria regionale: del risparmio ban
cario. Sègno buono, ma anche cu
tivo. Dice clic i denari non trovano 
accoglienti (anali di investimcn.to 
produttivo . A sinistra (ma talora 
anche a destra) si dice che bisogne
rebbe fare \tn passo avanti. che 
dopo il vino bisognerebbe spccia
liizarc e ltgare al territorio :1.hre 
colture di qualità. Si insisu~ sull'i
po tesi di un' agricoltura legata 
all'alform:».ionc di Orvieto (e din
torni) come territorio ad altissima 

O qualificazione cnogastronomka. 
+'Cl) l:ahro pu1Ho dj fon., dell'ccono• 

mia orvietana è legato all'acco· 
·- glienza. A fare di Orvie10 meia di 
::=: pellegrinaggi una voha contribuiva 

O la pc7.1.uola insanguinala del mira
colo di &lsena, quella che dimo

Cl) Strebb(-sen1,a equivoci che. ncll'o
- stia c'è proprio la carne e il sangue 
ctl di Cristo. Mo la secolariuazione e ·u l'affievolirsi della polemica anci• 

pr-0cestante non hanno grnnchè 
C1) danneggiato quc,10 ospwo dcli' e,. 
C. conomia cicca.dina. Per molco 
(/) tempo è stata consistente la pre-

Salvatore Lo Leggio 

Continua con l'etrusca Orvieto il viaggio 

di "micropolis" nelle città della regione. 

In questo numero un primo assaggio 

sulle problematiche economiche e culturali 

della città. Nel numero di novembre 

approfondimenti sulla politica I.oca/e 

e sui progetti universitari, un'intervista 

al Sindaco e, come al solito, la parola agli operai. 

scnz:1. militar e di leva, con una 
enorme. caserma dentro la città, 
intorno a cui cr~ccv:i:no bar, trat
torie, pizzerie, mt'economia che 
giocava anche sulla bassa qualità.. 
Ai pellegrinaggi religiosi si sostitui· 
va inta,uo il turismo di massa: il 
Duomo, i dipin1i dd Signorelli ed 
anche il suggestivo poz.1.0 di San 
Pauiiio costituivano di per sé 
un'attrattiva di prim'ord ine. la 
cr<"scita e la qualifìcnionc dclJ'eco
nomia turistica non è stata in ogni 
caso all'altcz>.a delle speranze. Il 
t\lrismo congr<'SSuale, su cui anche 
Orvieto Promotion rnruo co,,tava, 
è rimas,o al di sotto delle spcran1.<:, 
anche per la lenceiia con cui gli 
imprendito ri privati rispondono 
alle solltcitazioni del scnorc pub
blico. rivelatosi per molti aspetti 
molto dinamico. Le prC"ScnZè negli 
,lberi;hi segnalano perciò un dato 
pi\lttosw ntgativo: il tempo medio 
di permanenza nor, raggiunge i 
due giorni ed è piuuosto basso 
rispcno a quelli della regione. In 
compenso cresce il senore agrituri
stiéo. Alcune aziende del territorio 
riescono ad occupare 50 e più 
addcui, più delle fabbriche, che 
invero sono poche e poco signifi
cative. Nonostante tutto, infatti, 
l'occupazione nel rcrritorio prC$(n
ta qualche problema. 11 polo indu
striale che sarebbe dovuto crescere 
intorno all'Iveco e a Bcrnabè. non 
è cresciuto. Non c'è tutto il lavoro 
che si richiederebbe e il lavoro non 
è nmo buono: c'è un ccssile ba.saco 
sui "fuconi.sti" e c'è scata una gran
de attività edilizia, soprauuno 
pubblica in porte legae.i alla amica 
legge sp«ialc che ha trovato com
pimento con le ulrimc ammini
strazioni comunali guida1e di 
Cimicchi. Ma ci saranno ancora le 
vac.chc gmsc? Akuni dicono che il 
Comune si è giocato tutto e che 
per decenni soffrirà di penuria 
finanz iaria. Altri ritengono che 

alcune spregh1dicate operazioni (le 
"monnezzà delle discariche come 
fonce di guadagno) g.'tranti$COnO 
per il futuro. li problema è semmai 
se ch i sostituirà C imicchi sarà 
all'ab ,,.1.a del predecessore. li sin
daco è certamente di quelli che 
lasciano un vuoto . Anche fuori 
da.Ila città ha ouenuto successi 
significativi, soprattutto di imma· 
ginc: guida l' Anci r<"gionale, coor
dina i Com uni impegnati nel 
s0S1egno alle popolazioni pales!i
ne.si e ai curdi, ha fatto di Orvieto 
una del.le capitali dello Slow food, 
è riuscito a far sì che fossero i risto· 
ratori or vietani ad alime1u:1.re a 
New York i p:i.ncdpa.nti aJJ'a.ssem
blca dcll'Onu. Si parla di un suo 
foruro ruolo nella Risorse per 
Orvieto Spa, la soci.<1à pubblico
privata che gestir:::\ in particola[C il 
futuro della caserma, su cui si con
centrano vari e diversi appcrici. 
Uno dei progen i riguarda la for
mazione. Già oggi si tengono ad 
Orvieto alcuni corsi unjvcrsicari 
(la.uree brevi) che hanho avuto un 
certo succ<'sso di iscrizioni e fre
quen1.c. ma si parla della prC$Cnza 
di una facoltà di Atchimrnra, suc
cur$.1le dcli• Sap~n:ia romana. Noi 
$Ìamo rnolto scettici su questo tipo 
di iniziative prive di organieirà , 
che forse sodd isfano qualche 
vanità di campanile e qualcht inte
resse di p<>te~c. ma che sono spesso 
poco qualificami. Quanto al suc
cessore di Cimicchi era circohuo 
un organigr:unma che indicava 
Carpinclli. un csponeme impor .. 
tante dei Ds orvietani, dc.I "corren
tone., comt l'attuale Sindaco. Ma 
pare che qualche figura imporian,c 
dei Ds regionali (addirit1ura la pre
sidente Lorenzcni?) pensi di gioca .. 
re la sindacacura di Orvie10 come 
compénsaiionc per la Margheri(a. 
fot3nto sul fronte opposto rispun
ta il nome del fullito Parreui che 
riparla di una "città dél cinema". 
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Un collett ivo del "manifesto" 

Il grottino 
delle bacheche 
S.l. l. . M. M. 

•Del "ColJeuivo di Orvieco" del "manifesto" non avevamo notizia (colpa 
grave, visto che il comune quotidiano comunista ha parlato di loro e dcUa 
loro bacheca), ma anche loro, che d comprano insieme al giorna.lc, non av,._ 
vano mai cerato comani. Colpa di cc.ree firme sugli articoli che, forse trop
po gcncrosamemc., ospitiamo su ..:micropofis'', alle quali i compagni dd col
lettivo, senari quanto basta, sémbl':lnO allergici. Ma, quando ci h~no parla
to con ammir-.u:ionc della loro bacl1ca, un vero e proprio giornale murale 
costruito con pcritia grafica e periodicamente rinnovato, :i:bbiamo voluto 
incontl':lme qualcuno nel luogo del loro impegno e dcUe loro riunioni politi
che e conviviali, il "'grottino» di Giulio Montanucci. 
E· un luogo incredibile. Dentro le sue ba.ss<: volte di mattoni, non inconaC) .. 
tè, si ritrova un piccolo la.bo(3tOrio di fulcgnameria e d_j grafica.. scaffali pieni 
di libri. libretti, riviSte, giornali, dos.sier di ritagli. Sulle pareti poster (uno in 
bella vista con fa foto di tutte le tessere dd Panito Comunista dall'iniiio alla 
fine), cimeli (la bandiera del Psiup), alcuni dei loro celebri giornali murali. 
Nell'ambiente pili ampio un grandissimo ripiano di compensato, sostenuto 
da a .... atJeni, funge da ravolo di riunioni, da mvolo da lavoro e, all'occasione, 
da tavola. 
Ad accoglierci, con Momanucci. pensionato ferroviere con \in'ctà. anagrafica 
da aniiano cd un'energia da giova.nono, c'è Ft.t.nco Margutti, suo coetaneo. 
Montanucci è stato dirigente d.i b.1.SC del Psiup di Vecchietti e ·adereme al 
primo "manifesto}>, Ma.rguui è rimasto iscritto a1 Panito Comunista fi_no al 
suo scioglimento. AJu-i ci hanno già detto che il collenivo mccoglic una deci
na di compagni, per lo più "d'una cerca età"', ma alla domanda qua.mi siano 
la risposta è da libertari: "Non f.ate le domMde della questura! Di volta in 
volta siamo tre o trematr('. Non faccia.mo iscrizioni e non teniamo registri" . 
Ci dicono subito che loro 11011 si occupano di "'bassa macdleria" e che sono 
disgustati di una politica fatta di carrierismo, di piccole rivaJi[j.. di meschine 
ambitioni, che il loro vuol essere un i.mpcg1\0 in primo luogo ideologico e 
politico. "Ancora prima che: comunisti siamo antifascisti"; ma nel colloquio 
si dimo:.·uano dd veri libertari refrattari ad ogni tipo di oppre.~~ionc «o no
mica, culturale e morale, con una fone connotazione antic.apit.distica cd 
anticlericale. 
La loro principale attività consiste nel.la prcdisposi.iione dd giorna1e murale 
che è una vera opera d)anc. li\ genere la bacheca è costruita su un tema di 
carattere imcrnaz.iona.le o n:1Lionale: imorno ad un anicolo del manifesto 
ingra1\dito, foto, disegni, scritte ed altri testi, compongono \111 messaggio 
poi.ideo organico. Qualche volta la b,cl,eca affronta temi di c,ir;mcrc locale, 
lancia battaglie di pJi.ncipio, mlorn con SUCC.CS$0 come quando ha preso di 
peuo la presenta doppiamente inquinante di antenne dell" compagnie 
rdefoniche .su c<l.ifìci storici della città'. o la scelta di ctni 1tomi fusciStcggia.mi 
per vie o piazzette del Comune. Con le bacheche ha.o.no cominciato nel 
1987, olue 15 anni fa e sono giunii a ci.rci 700. Sotto la bacheca gli orvieta
ni trovano le cosiddette "copicttc" dtc riproducono e.sanamente i contenuti 
del giornale mura.le e che essi possono ponar via. Quando si affronta.no 
argomemi locali o temi di grande impano (ad =mpio la !"'CC). le copicne 
vanno a ruba. 
li collcnivo ha buoni rappoui con le forze della sinima locale, da 
Rifondazione alla sinisrra diC$$ina, a]fa Cgil e nel grottino si fanno di mruo 
irt ramo riunioni su temi politici generali. Sono covocate col passaparola e,~ 
pamxipano talora gli esponenti Storici dd m..1nifC$tO (iJ compianto Pintor, 
Parlato). Un "rifondarolo". una volta, ha bolfato come ''borghese"' l'uso di 
accompagnare il dibatti«o potitico con ti buon mangiare e bere. I com1>.1goi 
dd collettivo, giustamente inviperiti. godono del nostro pieno consenso e 
della nos,ra fonc solidarietà. 



La -metarnorf osi 
delle vigne 

Vittorio Tarparelli 

O 
rvicto: duomo e vino. Ecco il enologi orvicraJlj di valore intcrnuionalc. il 
binom io che definisce l'c.sscn.z.a vino ha (Onquistato nuovi consensi, merito 
della cinà della Rupe. Una cop- attribu ibile anche alla 0-1picnce dive,sifìca
pia però non sempre gradita, zionc ddl'offcna e al risc:auo della "tradiiio 

spesso indicata come colpevole d'oscurar e il ne dolce". Dopo anni di vino "secco", infat
rcsto dei caraucri orvietani. Tuttavia, il pa.io ti, è tornato alla riba1m il suo amagonisra 
conccuualc, a dispetto del.le ma.rtc:Uate degli più "ruffiano". La riscoperta ha uov:uo un 
ingegni pOSt·modcrni, resiste. Del rc.sco. è narnralc compimento nella prod uzione di 
difficile dcstruuurare la percezione di "ve ndemmie tardiv e" e "muffe nobili" , 
Orvieto così com 'è s1a~a sc.,.olpita dille entrambe ottenute da uve surmaturare e che

1 
imperscrutabili r.1gioni deUa scoria e che tro- si caratter izzano per una particolare coocen · 
viamo riprodotta dentro le più brillami trazio ne arornat i.ca e zuccherina. Si tratt a di 

mcriu 'ct'e1 sccòto appena trascorso. pròctotu '(11 iucèh1a, 'filtt1Ci11 e 'dunque costo· 
Un esempio su si. Le poche boc-
cucci: Sigmund tigl ie prodotte 
Freud , che visita vengono ccntell i-
la Rupe nel 1897. nate in un mer-
Vi arriva una scr.1 carn che inve ce 
di settembre e le richiede a gran 
subi to sped ·iscc vo«. 
una carcolina alla Nonos tante tut· 
moglie Marrha . to, questi "'oggct-
Dopo i convcnc - ti rati" sono 
voli, anch 'egli capaci di far da 
cede alle lusinghe traino di vini 
dd "'binomio "': la meno preziosi, 
mauin.;:1; seguente ma non per quc-
- scrive - andrà in sro meno imercs · 
duomo per la sam i. 
visita di rito. Poi, Ndl' aprile 2003, 
parh del v in o , il disciplinare 
che definisco della DOC de l-
"fumoso·· e "simi.. l'Orvieto ha 
le al Porro". l!accosr:unenro è quanto mai subito una profonda riforma: si è richiamato 
cur ioso: cosa c'entr3 l'Orvieto con il liquo- all'opera un vi ti gno autocto no (i l 
roso Porto? Il vecchio Freud non si sbaglia- Grcchctto), ridono il Trebbiano e dato spa
va: l' Orvieto antico era infacti un vino 1,io ai cosiddetti "'vitigni miglioratori" . 11 
dolce, tan fè che un funzionario mi1\ÌStcria- t\lttO, nell'ottica di un ulteriore. affinamento 
le, nel 1931, lo paragon;:1;va, con un cena della quaJità e d i una progressiva ridui.ione 
sicu,nera, al passito per eccellenza, il mitolo · delle quantità . Gat ~rnte del.l'operazione, il 
gico Sautcrncs. Uno dei termini del bino- CoMon io di Tutela dei vini DOC Orv ieto e 
mio · il vino .. può vantare un bJ:tsone d i R0$.$0 Orvietano . Gianni Ch iasso, direttore 
gran lunga piì, antico dell'altro. L:.t fonda- cldl'organismo, è ancmissi mo all'c\'olui.ione 
zione de l duomo risale alla fine del Xlii qualica<iva delle DOC loc;1li e prc;tnnuncia, 
secolo; la colcivazionc òi vigne risale, per a ral fine, l'introduz.ione, entro la fine del
quello che possiamo sapere, al VI secolo J\\.nno, di strumenti in grado di iaram ire la 
a.C . Gli e truschi, popo lo di n,i steri e di tracciabili,à . Tunavia, anc h1egli non si 
commerci, apprcv..avano il vino sia per l'au- dimen t ica del b inomio e sost iene che 
(()consumo sia .• soprattutto, come merce d' c.. l'Orvieto - sia per rngioni di visibilità c~e d i 
sporrazionc . E la rcpucazionc del loro pro- mirketing - non possa prescinde.re dal terri .. 
dono giunse sino alle sponde della Grecia. torio. Chiasso ha ragione: sopra e -sotto la 
In un tcs,o un rempo erroneament e auri.. Rupe, infani, ru,m parla del vi1\0: i b.lSSori
buito ad Aristotele, si parla dell' e trusca lievi e gli affreschi dd Duomo, le iscrizioni 
"'Oinirca", la "città dove scorre il vino~ e delle corporazioni medievali, gli affreschi dei 
secondo una congccrura non peregrina, que- palmi e persino il sonosuolo , popola,o da 
sto luogo avrebbe potuto ben coi1\d derc con cantine abbandoname , collegate ,ra loro da 
Volsinii, cioè con Orvieto. un reticolo di cuni coli d 'e1>oca perdma . 
La fam:1 conqu ista,a dagli etruschi ritornò a ·Natura lme,u c. oggi la città è in tu u'altrc 
splende re nell'era medievale e rina~imenta - 1 faccende affaccendata e non sempre ha 
le, comp lici i vari \'e.scovi, c:mlinali , e papi .. ttmpo di riflettere sui s<.~ni e sui simboli del 
che, ben lieti d i soggiorn~ rc più o meno passato ·enologico. Il rema. attuale è la 
lungamente sulla Rupe o nei paraggi, non " riconversione" della Caserma Pia ve , il 
disdegnavano d'atti ngere il sacro nettare per gigantesco complesso sulle cui pietre sembra 
le loro bisognose canr ine. Fu proprio gruic scolpito il destino d'Orvie to e di gran pane 
alle indicaz ioni degli a.ltì prelati che nella del territorio cireosranrc. D iba ttiti accesi. 
Roma del Pasquino e del Belli cominciarono progwi , polemiche. Qualche bu rlone ha 
a ci.roolare fo·olose leggende sulla boncà del addirircur:1 proposto di ccsticuire l'area alla 
vino orvietano. Oggi ad Orvicco la vitivini- vc«hia funzione, ossia a far da vigna per il 
coltura è una reahà produ tti va i,nportan te: centro storico . lnfani, prima dei Granatier i. 
circa 1"80% dei vin.i DOC umbri è prodocca quel luogo ospitava la "Cr:1nde Vigna" citta
in queste zone Oc DOC sono tre: una per il d ina ... Così, malgrado il mutar dei tempi. 
bianco e due per il rosso per un t0rale di l';\n ima del vino non sembra aver vogli a 
olt re 3000 enari di vigneri e 1200 coltiv:uo- d'abbandonare l'ah ipiano tufaceo e le sue 
ri). Grazie all'opera di una generazione di meravigliose "Terre Vincate ... ·". 

Cultura vissuta con diffidenza 

Urbs nova, 
mens antiqua 

Stefano Corradino 

L 
con Battista Alberti , grande 

\·, -architett o gen~Ovesc del 1400 
desc riveva le città come grandi 
case~ le case co·,ne piccole città. 

"A, suòr temi" . 1 centri u'roai11 erano' oen 
diversi da.i nostri . Mu ra e pon e e.rano come 
abitazioni monumentali nelle quali, chi 
rientrava troppo tard.i, doveva bussare per· 
ché queste gli venissero apene . A più di 
mezzo millennio d i d iscan1..a non sono .solo 
le cinà ad e.ssere e.ambiate ma anche la fìlo
-sofia che le ispi_rav:i: abbandonaci gli spazi 
aperti, l'uomo moderno sembra inesorabi l
mente deciso a 
vivere n e i suo i 
edifici: uffici. 
negozi, appar ta· 
menci. Televi$ore 
{uno ogni camc m) 
e satel.lirc, cellula
re (uno e mcz1.o di 
media a persona), 
computer, palma 
re, internet ... Il 
gioco è fimo e con 
esso la sensazione 
di avere tra le. 
mani non una ma 
n,ill c, un milione 
d i città e d i cono• 
sccrne vita, storia 
e tradizioni . 
In realcà è un'illu
sione . E cosa 
ancora più grnve, 
la br:11na (virtuale) 
d i conoscenza del 
mondo può finire 
per uadursi in 
un a sorra di 
''rimozio ne" della 
propria realtà abi· 
ta,iva. Roba che lasciamo agli psico logi. 
'fomw ia è i,ueressantc studiare come i cit .. 
tadini vi\'ono il rapporto con la cicrà che ha 
dato loro i natali o che li ospi,a. 
Ad Orv ieto si ha l'impressio,,c che la città 
abbia spesso subìto ,l i eventi arcistici, e li 
abbia accolti con diffide nza. Come un fano 
es terno, come se non gli apparten essero . 
Come calaci dall'alco: siamo all'und icesima 
stagione di Umbria Jaii \X/inter. l'ed izione 
invernale del noto festival music.alc. Tun i 
gli annij da ogni pa.rtc del mond9 , i 'jaz.1.0-
fìli' scelgono di trascorrere la sett.ìmana del 
capodanno ad Orv ieto , questa vecchia città 
contesa tra storì3, medioevale e mod ernirà. 
scandita per cinque giorni da una vecchia 
musica in pcrfotm equi librio rm cr:,1:diiione 
e se,crimcmazioni. Q uesti "'immigrati del 
jazz" {ai quali speria.mo che Bossi non chic• 
da akun visto d 'ingr<:sso né impronte digi 
tali) affolleranno le vie principali della ciccà 
anche nelle ore non urn c. E la città come 
rispon de rà? Le vetrine del corso verranno 
sbarrate dalle otto di sera o .saranno quan -

comeno illu_minare così da evitare ai turisd 
l'idea di una città 'sono coprifuoco'? I bar 
resteranno apèrt i fino a rardi ? l mezzi di 
trasporto pubblici colléghera1\nO anche in 
• tafoa · no·ne·'u · cenrro · iro·nco con !;11 !t1oer
ghi? 
Una città d' arcc deve essere sentita a tutti i 
livelli. a parcirc dall'i ndustria del turismo. 
Ma ci vuole anche un filo conduuore 
comune che leghi le csperien1..c an isriche ai 
bisogni re-ali della città , un "ma,rchio", una. 
volomà di ''fa re siste ma'\ dei progetti e 
degli evenci. Da Um bria Jazz allo Slow 

food, alla sta
giono toacrnle ... 
A qucs~o scopo 
pmrcbbc con1ri .. 
buir c l'un iver .. 
sità, che non è 
un conten ito re 
indisc in ro o 
$C01 l1\CS$O dal 
ter ritorio ma è 
una sccha che. 
se pensata in un 
log ica «imegra-
1a" come è acca
duto nel passato 
pce loca lità 
come Sien3 o 
Urbino. mufor .. 
ma radica lmen
te la fìsio1\omi3 
di una cir(à. 
Inc id e sull'in 
docco . . Apre le 
menti e al 
tem po stesso 
svi lupp a l'eco 
nomia. 
In quc.sto senso 
per "Orvieto , 

città degli srnd i" (ques10 lo slogan utiliz1.a
ro) si deve inrendcre una scdt-a e una pro· 
spcu iva di imcgrazione della città. del suo 
ambience, della s,oria con lo studio . 
Studiare ad O"•icco è già di per sé una 
grande occasione per arricchirsi (non pen
-siamo per ,in animo ai soldi, sciamo parlan
do di cul tura!) e una pra tica non indifferen 
te alla bd lc:1.1.a. 
Ma all 'uni versità bisogna crederci fino in 
fondo. Serve una maggiore consapevole,.za 
generale del valore culcurale e di svi.luppo 
che rappresenta. E servono ul teriori "accc1e
razio n i politiche " che consencano ad 
Orvieto di divcnt-are Polo UnivCrsitario e, 
force di una indiscussa 'lua lità della vica e di 
,ana privilcgiaca posizione geografica. di 
rivaleggiare con città ben più grandi in ·con 
dizioni d i pari dig nità. 
Perché quest-a Urbs Vt-tus proieuata vetso la 
modernità ha un valore aggi,rn10: è una 
città d•arre. Nei suoi spui, nelle sue acmo• 
sfere , 1\CÌ suoi silen zi . la crea,ivicà può 
d iventare necessità, passione c vit3. 
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I 
I Teatro Mancinclli di 
Orvieto sarà gestito pèr 
ahri nove 3nni come lo 
è scaco fino ad ora, souo 

la direzione di E1Hico P.aolini. 
Questo fuuo ha susc.it:.lto crilichc 
all'imcrno del Consiglio comuna
le. 
Esponenti ddla minoranza. in 
particolare di for t..1. Italia. hao ,,o 
avuto da eccepire. Non sulht 
gestione cconorn ica. anche se 
sono St~ti fotti accenni al costo 
sopportato dal l'amministrazione 
comunale , rna su l fano che la 
minoranza non è rapprcsciuaca in 
consiglio di :unminisrr:1z.ionc. 
Ma perché' Che ha di particolare 
il ca.so di Orvieto? 
li T<.·acro Mancindli rappreseoca, 
in qualc h e modo . un 'ecc ezione 
nel panor:una rcgio1\ak. L3 moda
licà d i gestione scch;"t ormai dicci 
~rnr, i fo. doè al momento della 
rh1pern1r:.1 dopo lunghi anni di 
restauro (finanziati in gran part e 
con i fondi FIO. che sono stati la 
linfa per risuunu rarc tutti i teatri 
storici regionali) è la scguc,uc: il 
Comune h:t affi- · 
d:uo gestione e 
programmazione 
ad un'associazio-
ne, la Te. Ma. L1 
lè. Ma. è un·asso-
ci:ttionc partico -
lare. Il presidente 
è per sta cuco il 
Sindaco di 
Orv ieto e i suoi 
soci sono suddivi-
si in quattro cacc,. 
goric: amici, ordi-
nari, soscenitori e 
benemeriti 
lk 1lcmcrito è solo 
il Comu ne stesso 
che in qucsca s<de 
incervicne con 
una cifu di circa 51.000 curo; 
sostenitori nessuno, ma forse dal 
2004 lo s..1rà la Provincia di Terni; 
oi:dinari lo sono principalmence 
énti pubblici o ahre associazioni a 
froncc di una quota di almeno 
750 curo; 300 sono gli arnici, cioè 
i cin::tdini, e per associarsi è suffi
ciente un vcrsamcmo di 25 curo. 
L'tsscr<: socio "amico" dà dei van
caggi, quali: la riduzione sul costo 
degli abbonamenti , i1 diritto di 
precedenza .sulla sottoscrizione 
degli St<S$i, la possibili<~ di preno
tare telefonicamente e ulteriori 
riduzioni o grncuicà per accività 
specifiche programmate in teatro. 
(Piccola souolineatur:t: per umi 
gli abbonati v;1lc la formula "sod
disfuui o rimbors.1.ti,.. r1el caso di 
spenacoli giudicati di scarsa qua~ 
lit.\. li rimborso consiste in un 
biglietto omaggio per un altro 
spéttacolo). 
E' stata ricreata, in qualche modo, 

O una moderna società dei palchct
i+' tisti (!). rapprc.sencata nella sua 
Q) toraliù nel consiglio di amminì

·- s,m. ione che è formato da 6 per
i::::; sonc, espressione di ognuna delle 

O quattro caccgoric di soci, più il 
Sindaco e un esperto, di sua 

C) nomina, per il conrrollo di gcsrio
- ne. Questa I: Stata già dal 1993 la 
(ti modalità di gestione del teatro, •u diretto da Enrico Paolini, che 
Cl) prima di questo incarico aveva 

alle sue spalle un'esperienza di E,, circa 12 anni all'Audac (il circuito 
"' · regionale.dalle cui costole sono 

--·- ------··--
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rict~ tek"Vis.iva q,1ali Banda Osiris, 
Francesca Reggiani. Sabina 
Guzzanti e Cinzia Leone a fianco 
di formazioni piil giovani. 
Non c'è dubbio che le scelte :tni
st ichc, cosl differc,,iiace , siano 
all'i_nscgna di una v~tlutaiionc che 
cei:ca cli incontrare;: a] massimo i 
gust i dei cittadin i così coinvolti 
nella gcsrionc dd teano. 
Que.sta formula così l>anicolare 
rispeuo al panorama rcgion:tk , 
nata per volont3 del sindaco 
Cimicchi e d' intesa con il diretto
re Paolini, che se l'è inventata, ha 
alla base la nc-ccssità di un'aurnn~ 
mia operativa e gtscionale voluta 
si:\ per raffon-1re l'inun~1gi1~e cul
tura le e l'appeal turisti co di 
Orvieto, ma anche ~ r interveni
re, anraverso il te.ateo, sulla pane .. 
cipazionc sociale di questa ciua<li• 
na di 22.000 abiranri. 
E' facile farsi due comi a vedere 
che l'i,wc-stìmento che il Comune 
ha. fono per questo seuorc è note
vole.. ed è per questo che la ge-stio
ne è così legata alramministrazio
ne, ma allo spesso tempo ha lo 

Il sindaco 
scopo di rendere 
~,utonoma l'opè
rativit?i.: con la 
nuova co1wcn~ 
7.ione di nove. 
anni si vuo le 
mettere al riparo 
proprio l'opcra
cività. del teatro. 
indipcndencc .. 
mente da chi 
siederà sulla pol
c rona di Sin
doco. 
Ripartiamo 
quin,di dall'ini 
zio del nosrro 
discorso. Le cri
tich e mosse al 

e 
nacc le fondazioni Teatro Stabile 
dell'Umbria e Umbria Spcriaco
lo). Al di là di qucsia fonrc di 
fì.naniian.1enco, il ccauo vive con 
un contributo del Comune di 
Orvicco di circa 230 .000 euro 
suddivisi in 150.000 per l'anività 
e 77.000 per la manutc1v:ionc e la 
custodia; un finani .iamenco di 
circa 7.000 curo dalla Regione 
dell'U mbria aura.verso al Legge 
7/81 e il comribuco minisccriale. 
che arriva da due voci diverse: 
come teatro municipale e, per il 
seuore mus ic:t, co n,e gesto re 
amministrativo di Umb ria Ja.1.1. 
\Vincer. 
L!associazionc Te. Ma .• oltre ad 
occuparsi del teatro, rapprescma 
anche una sorca di braccio opera
tivo del Comune per jl scuorc 
dello spctracolo in general e. 
Jnfa'ni. le dicci persone fisse c~e 
lavorano in teatro , si occupano 
anche della distribuzione degli 
spettacoli della Compagnia della 
Luna, della gestione degli eventi 
estivi di Villa Lago e di altre ani · 
vità che nel complesso raggiungo
no un fattur:no di circa 2.250.000 
eui:o. 
La politica culturale espressa dal 
Teatro Mancinclli è panica da una 
formula già consolidata in altre 
parti d'Italia, E.mili:\ Romagn3. 
sopranuuo , che prevede la con· 
cessione del teatro gratis per le 
prove a compagnie di rilievo 
nazionale che poi effeuuano il 
debutto proprio n, con un•impor· 

• • (.(. 
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Cinzia Spogli 

canee ritorno di immag ine. 
Questa scclc:1 ha fauo si che il 
Mincind li pOtC$Sè :\vere dei lega· 
mi fissi ed importanti, quali quelli 
con Nicol} Piovani o, tanto per 
citarne:: un altro, con Vincenzo 
Salcmme. L'orbita nella quale si 
1n,1ove è ovvi::rnlcnce Rom:.t e in 
parti co lare , alme no in que:St'i 
primi dicci anni , il contesto dei 
tcacri stabili privati. La program
mazione offerta finora la si può 
ricomprendere nel ge1icrc brillan
te, anche se, O$$Crvando la nuova 
St~1gione che si ~ ;pena il l8 di 
otcobrc, notiamo che essa è ripar· 
1ita in tre lince diffcremi. 
"Narrazioni d' inverno,. propone 
classici del teatro quali Miurin r 
Nobiltà con C1rlo C iuffré, la regia 
di Screhler delJ'Arl~cchino servit()r< 

di duc,pndrtmi o Volpone, interprc• 
tato da Glau co Mauri; 
• Migrnzioni d'autu1H\o" si sposta 
su un terr eno pi\l inesplorato 
anche sè annovera nomi ormai 
classici del t<.'<Uro di ricerca, quali 
Pippo Od Bono, o emergenti e di 

tea tro non 
i:iguardav:tno r ~uività o l'ccono• 
mia del teatro (anche se icmbra 
sia stato notato con disappunco il 
fatto che non produca uti li !!!) , 
ma semmai l'asse1w ... 1 di rapprcscn
ta111.:\ della minorani:t nel consi-

. glio <l'ammir,istr~i ione. Questa. 
eventualità. 

Un'esperienza originale di 
gestione: la moderna 
società dei "palchettisti" 

non è. infatti, 
prevista dallo 
sr-aturo, poi · 
ché si ritiene 
che il sindaco 
rapprcscnci 
l'amministra .. 

grande qualità come Davide Enia 
cd Emina Dante ; infine 
"Tentazioni di Primavera" si apre 
verso una programmazione. legge
ra includendo nomi dalla noto -

zionc tuna . 
Che questa critica sia nata da un 
episodio d_i transfcn? E' la poltro
na di sindaco qucUa che intci:c..-ssa, 
o la seggiola nel cons iglio di 
amministrazione del Mancinelli. 

DéCOl10Cél 
Ristorante 

Centro Convegni 

Via del Pastificio, 8 
06087 Ponte San Giovanni - Perugia 

Tel. (075) 5990950 - 5990970 



e osa pensereste di una 
persona che decida di 
v~ndcrc 1a prop~ia abi~a· 
z1onc per conunuarc1 a 

vivere in affino? Che si rrana di 
una persona obcral3 dai debiti, 
inseguito dai creditori c. prima 
ddla cann.t del gas, le tenta tuu c. 
Eblx:nc, quC$ta è la situazione dei 
comi pubblici dcl nomo pa0$C. La 
finanziaria 2004. attualmente in 
disc .ussionc al Senato. prevede, 
infatti, tra le altre misure la vendita 
degli immob ili ad ibi<i ad uffici 

La Finanziaria di Berlusconi e dei suoi 

. pubblici per poi riaftìttarc gli stessi 
imntobil i. La chiamano operujone 
S11k and '!ease b11tk, in.inglese suona 
più dcg:rnrc,. .ma fa sos1:1.n1,.a non 
cambia. A questo ci ha.nno porr.uo 
due :-umi e me)',.1,0 di fina.i1x.1 c.re,·ui
va dcl mjniStr() ·1remon1i, lo stesso 
che, appena due anni fa, appog
giandosi alla scrivan ia, che fu di 
Quimino Sella, giurava'in televisio
ne che avreblx: lasciato il dicastero 
di via XX Sendribrc se entro il 
2004 non ponava in pareggio il 
'ò 111anC10 1aè'110,...)t3tO. ·Auro t:ne 
pareggio) S3cl g:ra$$0 elle cola se nel 
2004 il deficit (differc111,1 cntr.uc e 
si=) si attesterò s,J 2.2% del PIL. 
ovvero 32,9 mili,1.r<li di curo (quasi 
64.000 miliardi delle vcccliic lire), 
con un debito complessivo che 
rimane inchiodato al 106% del 
Plt. e quesco nonostante una 
m:inovra di e.orrezione dei con ci 
pubblici, prevista per il 2004, di 16 
miliardi di curo (32.000 miliardi di 
vcccl,ic lire). UJ\a prima Sttane1.z..1 · 
di quest:l m~tnovr..t 2004 è che la· 
p:trtc pi\t co,,sistcncc degli irue(
,.·c1ui vie,1e futta per decreto legge. 
AJ di .là dd problema di costituzio
nalhà1, i.I ricorso allo strumento del 
decreto legge, da approvare enuo 
sessanta giorni pena la sua deca
dc111,1, la dice lunga sulla fretta del 
governo di chiudere la f:1ccenda il 
prima possibile, senza troppe 
discussioni. soprattutto interne alla 
maggiornnia. magari con un bel 
voto di fiducia. 

Pochi, maledetti e subito 
l pc.--a.i foni della mano,·ra sono il 
condono edili1.,io (imroito stimato 
3 miliardi d i curo), l:t ,.,cndita di 
immobi li dello st:Ho e degli c1ui 
prcvidem.i:1li (3,S rniliardi di eutO), 
Ì:.t ccssio1te di immobi.li adibiti :.td 

' uffici (il sale and lease back, I, 5 
miliardi di curo), il condono 6S<:alc 
(proroga di quello giò previsto nella 
Finanziaria dell'anno scorso. 0.5 
miliardi di curo), il concordaco 
fiscale prcvcncivo (altra proroga di 
una misura già andata in onda lo 
scorso anno; ci si mene d\1ccordo 
con il fisco sulJe ta.-.se da pagare per 
i pros.si.mi :inni e non si hanno pilt 
seccature, 3, 5 mili.trdi di curo). In 
tuno 12 miliardi di curo di introiti, 
ma che gli uffici b ilanc io di 
C-imcm e &nato giudicano un po' 
nume ri al lotto. frutto di stime 
fond:.ue su b~i informaci,.•e carenti 
e funtasiosc. Oltre ciò, l'altra carat• 
tcri.stia di queste misure~ di (.'$$(re 
tutte wta tantum. volte ad aumen .. 
tare il gettito nel 2004, anche a 
costo di pregiudicare entrate cd 
uscite fumrc. Insomma una sorta 
di pochi (si fu per dire) maledetti e 
subito. 

Tagli di classe 
!;altra parte della manovm è fatta 
di tagli :,lla spesa. Qui, in molte 

n aese 
• 
1n sven 
Franco Calistri . 

misure, si mostra appieno iJ volto 
di classe di quc.-sco governo. Non si 
uana di grandi cifre1 ma è il segno 
quello che coma; co1nc nelle misu .. 
re che ragliano i benefici pc1\SÌOni
s·rici per i lavor,uori espos(i all'a~ 
mianto o quelle che impongono 
agli invalidi di ricorrere in tribuna .. 
le, e non usare la via ammi1t.i'Str.tti .. 
va come. adesso, per vcdctSÌ ricono-, 
sciuco un diriuo. Poi vi sono i tagli 
:tgli cmi locali. Gil pcs:.1mcmcntc 
pcnali1.z.:1ti dalla Finam.iaria deU'an
llO scorso ( 1.800 mi.lio1ti tii euro dj 
tr3sferimcnti in meno)> i Comun i 
sub ir.'lnno) nel 2004, circa 950 
milion i d,i c:ur<> di tagli ai propr i 
bilanci. Ciò significa per comuni 
medi. come quello di Perug ia. 
avere circa 1'8% in meno di risol'$C'. 
Situazione peggiore per i comuni 
di piccole dimensioni. per i quali i 
trasferimenti c.rariali incidono di 
pil'J avendo meno entrate proprie; 
in questo ClSO i cagli oscilfano tra iJ 
14% cd il 25%. Con questi tagli, 
dicono i sincLici, non si tratta più 
di decidere quali servi.ii eliminare, 
ma qu:.ali mantene re in vita. Per 
non parlare dei costi che i Comuni 
saranno costretti a sopponarc per 
far fronte :i.gti interventi di urbanfa
:t .• azione ddle acce su cui insiSlono 
gli immobili abusivi che verranno 
condonati. Non di tanco migliore è 
la condi:zionc delle fina01.c regiona
li, di fronte ad una maJ\ovra cltc, -al 
di là del taglio centralistico in 
barba a tutti i pro.clami sul fcdcraU
s,no, ripropone: l'.'tnnoso problema 
dcli, siStCOlatic. sottostima del fab
bisogno del sistema sanitario cd 
impone nuovi f.uraginosi adempi~ 
menti, come quelli sul trattamento 
elettronico delle prescrizioni mcdi .. 
che, per altro giudicato dagli esper
ti tecnicamente inauuabile. 

Program mi simbolici 
Ma la Fi1tan2-jaria non ~ solo tagli) 

vi sono anche risorse. come dice il 
governo, p<"J lo sviluppo cd il soste
gno alle famiglie (5 miliard i di 
curo). Qui si apre la fiera dei pro
grammi simbolici. Non è una 
novità) sono molti ormai gli stu~ 
diosi) gli isricuti di ricerca, da. uhi .. 
mo pare se ne sia 3CCOrtO anche il 
Governatore d i Banca d ' Italia 
(quello cl1c due anni fu parla,-:1 di 
nuovo m.ir.tcolo CC()1tom.ico 3 bGi.C
ccuo con ·1rcmor1tt}) che lanci.lrl<> 
un grido d.i allarme sui rischi. d i 
dedfoo industriale del paese:> sulla 
ncce.~il:l di r~i1.J-.. 1re una po1iric.a 
i.ndusuiale degna d i <}ttC$tO nome, 
di dare impulso alle attività di 
ricerca cd innovazione, dj sviluppa .. 
re gH investimenti nei settori high 
K-ch, e cos\ via. Come risponde la 
Finanziaria. disperdendo le poche 
risorse a disposi-zione in miJle rivo
li? Si istituisce. con qua.tr.ro soldi di 
dot':\Jlonc, l'Istituto italiano di t«: .. 
nologia, si dct3S$:3.nO, senza alcun 
cfiterio selettivo o indirir.J..() ma in 
maniera assohuamcmc gencriQ, gli 
inwstimenti dclle imprese in inno~ 
vaiione e tecnologia. si finanzia 
l'acquisto di dccodcr e di pc portali 
per gli insegnanti. si istituisce un 
fondo per la promcrtionc dd made. 
in ltaly. s,i prevede la CQStituz.ione di 
nuovi cmi> come l'Esposizione per .. 
manente dd design italiano. Poi, 
siccome il nemico è la Cina, si 
ra.ffor>.tno gli uffici doganal.i cd i 
cont rolli sull.e merci importate . 
Insomma invece di concentrare le 
risorse su.pochi significativi e stra .. 
tcgici interventi, si sceglie la suada 
di mettere bandierine un po> dap .. 
pertutto per evitare di <."SSc.'fc accu
sati di disimcrcssc su quesw o altro 
aspetto. 

Risate (pianti) sociali 
Non meno tv.1.ncsccmi si prcscnt3 .. 
no gli interventi sul versante socia
le, tra i quali spie,::, il bonus ncona-

ti di 1.000 curo, a parcirc dal 
secondo nato; un provvedimento 
che eroga un sussidio fodiscrimina~ 
to anche a chi non ne ha bisogno e 
per un ammontare del tu<co i.i\Suf
fìcicme a far fronte :ii costi re.ti.i che 
u.na fu.miglia si trova di fronte per 
allèV:.1rc un figi.io. Si stima che solo 
1'1,3% delle famiglie beneficerà di 
questo provvedimento e con un 
imp.ttto pr<:.5SOChé nuUo in tem1ini 
d i riduz ione dell'intensità della 
1>0vertà refativa. Quando non si è 
di fronte a de lle vere e proprie 
bufale, come nel caso dell'abbatti
mento del 20% per l'acquisto di 
autoambulanze da parte di associa
zioni del volontariato o le Onlus . 
Nel presc1uarc Ja Fina1t1,iaria. il 
minist ro Tremont i ha dichia r~to 
che si $àrcbbc accontentato di esse
re ricordato come il ministro che 
per primo ha pensato ad una misu
ra del genere. Pc=to che l'agevola
zione 3"'acquisfo di aucoambuJai\ .. 
Z(; per organi1.1.az.ioni di volontaria .. 
to e Onlu.s è stata introdona da 
una legge dcl 2000 (la 342 per l'e, 
sauczza). L1. nuova dis1>osizione 
cambia solo le modalità di eroga
zione dd C()ntributo, tamo è vero 
che nella rtlaz.ionc tttnica si legge 
testualmente .. ,r.ttta.ndosi di util.iz
'I.O :1hcrnativo del cit3t<> fondo (si 
tratta del Fondo per le politiche 
sociali) il provvedimento non pro, 
duce ulteriori oneri a carico dello 
Stato". 
Altro ca.50 di presa in giro è l'intro
duzione dd cosiddetto rcddlto di 
ultima ista11za. destinato ai nuclei 
familiari a rischio di e.sdus ionc: 
sociale. Leggendo il tc«o della 
Finanziaria si scopre che lo Stato, 
con questa norma.. non istituisce 
quesw nuovo suumento, ma si 
impegna semplicemente a ooncor .. 
rere al finanziamento (in qua le: 
misura e con quante risorse non è 
dato sapere) delle Regioni che 

intenda.no jstituirlo. Per finir.e con 
la tanto sbandierara "de tax etica''. 
ovvero la possibilità offerta ai con
sumatori di devolvere, per acquisti 
superiori ai 50 curo. un.a quoti pari 
ali' \% dell'Iva a favore d i associa-
1.ioni che s,.,ofgono attività etiche. 
Aochc in questo caso leggendo l.1 
norma si viene a sapere che la 
mlsu.ra è sperimentale, che bisogna 
attendere un decreto ministeriale 
che stabilirà in qual i comuni la 
norma trova app lic:izionc (con 
quale criterio verranno scelti questi 
comuni?t quali sono le :i.s.~ocia1.io
ni che esercitano atdvità etiche, 
CQmc rc.ali1.1..arc le ap1>0sitc conven
zioni con gli eserciti cornmerc.ia.li, e 
cosl via. 

Ammortizzatori, 
si fa per dire 
Per non parlare della que stione 
ammortiu ... itori sociali. Anche que
st'anno in Finan.zi:.uia. sono previsti 
500 miliardi per la riforma degli 
anunon iztat<>ri social.i. c-Sattamcnce 
corne"1 anno sèorso: qut\oe ·risorse 
vennero poi dirottate per coprire 
buchi di akra natura. c'è d,a scom
metterci che lo stesso accadrit quc~ 
st'anno. Per finire con gli interventi 
sulle pensioni. Non bastava l'avet 
previsto fino .a 5 punti percentuali 
d i dcconcr ibuzione per i nuo ... i 
assunti, il che sig,lihca una ridu,-.io
ne di circa il 17% (oltre qu.:tmo già 
dcc.i.so con l'applic..vfonc dc1 siste-
013 pensionistico) delle preS"taz.ioni 
pensionistiche offene dal sistema 
pubblico. o l'obbligatorietà dd tra• 
sfcrimcnto del TFR ai fondi pen
sione, improw isamcmc si c:imbia .. 
no le regole del gioco, dal 2008 in 
pensione a 65 anni (60 per le 
donne) o con 40 an1\Ì di contribu .. 
ti. 

Insomma un.a manow-a tutta ccn .. 
trata sull'immediato, alla ricerca 
disperata di soldi, fatta di tagli 
indi$Cfimi_nati, misure u.na tantum, 
sperpero di risorse, che fmiranno 
per produrre guasti non facilmente 
rimediabili non solo per la finanza 
pubbliCl ma per l'imcra. «onomia; 
una manovra poco lungimir~ntc, 
d1e tenta (i risuhati in termini di 
gettito non sono certi) di oncncre 
miglio ramenti immediati della 
finan, .. 1 pubblie3 al pre-ao di peg
gioramenti nel lw1go periodo. 

i !;articolo 77 della Costituzione 
stabilisce che ,<in casi st raordinari 
di nc.-«SSità cd urgem.a" il Governo 
può adouare j sotto la propria 
responsabi lità, '(provvediment i 
provvisori con forza di legge". 
Questo carattere di straordin~rict?t) 
che giustifica I' c,manaz.ioi1c di prov
vedimenti di urge,11..a.. è Stato più 
vohc ribadito in nt1merose semenze 
della Corte Costituzionale. li con
tenuto del decreto presentato dal 
Governo. se si esclude alcune 
norme di proroga di termini di 
provvcdimemi in scadenia al 30 
seccembre {t-.s. la riduzione dcll'ali
quota IVA sui materiali impic.gati 
in intervc1ui di risrruttura.zioni cdi
lhie), non presenta. queste Clratccri
stichc di urgc:nia) molte rnisure 
scontano i loro effetti nel 2004, 
molte sono Jj carattere ordinamen
ta.lc. Tutte norme che per la loro 
l\3tura e per i loro effoui tc:mporali 
non presentano caraner isciche di 
urgenza e necessità. 
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Terni 

La città dello sport 

e S\ è. a 1Crni come a (>cr ugia , 
/ il pr?bl<r'." di • deguor~ gli 

1mp1a n t 1 s p òrt1v1, 
costrue ndo , in primo 

luo go. nuovi sradi . E;' ormai prarica . 
comune che, intorn o a tal i st ruuurç, 
si ed ific h i u na flua rete urbaniz·1,ata 
con centri commerc iali , negozi, ccc. 
Lo strumento attraverso cui ta li pro 
cessi avanzano è la collaboraz ione tra 
pu bblico e privato dove, natu ra lment e 
i privati di ri fedmc n to, sono le 
società sport ive e i loro patron. Così è 
stato a Per ugia e così. sra an dando 
avanti a Terni, co ,, urt ' opcr azione 
imm.obi liare pomposamente denomi
nat a "C iccà dello sporcn. A Perugia ci 
si rr ova di frolHC ad un impre nditore 
de l pallon e e ad un palazzinaro che 
pesa , ina 1,on troppo , sulle attività 
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eco nomiche della citr3. A Terni, inve
ce, il pacr on è Agarin i, finanz iere e 
i rnpre odirorc, c.hc progrcssivamcncc 
va allargando la sua presa: dai rifiuti . 
all'energia, d al Centro multimedia le 
alle aniv icà immobiliari. Agarini , 
come è ovvio, nunri enc buoui tap· 
porci sfa con le giunre di ccntrosini· 
stra che con i settori maggioritari nel 
centro dc scra . Francesco Renzcui , e 
con lui E nrico Melas ccc h e, vecc hi 
assessori di Ciaurro e oggi consiglier i 
regionali di Forza halia , alropposizio .. 
ne nel lo ro partito, si schierano con .. 
ero l ' operazione. E' soprattutto 
Renzeni che, con con cinu i incerventi 
sulla scamp a e con un opuscolo chc-: 
ti<0la Terni Città detto Sport SPA. 
Anatomia di un caso di mala ammini
straz ione, si è assunto il com pico , del .. 
l'oppositore sistematico. Incendia
moci . i l no stro non rifiuta nettam ent e 
l'operazione, ma rampogna i modi in 
cui essa si sta svolgendo e, sotterra .. 
ncam.cnce, denuncia i beneficiari dell a 
stessa. La resi è che lo strumento uci .. 
lizzato · la Società di trasfor1naiio1'\C 
urbana (Stu) , in cui il C omun e avreb· 
be d eciso che la ma gg ioranza dell e 
azioni toccherebbe alla Teriuna 
Calcio .. sarebbe pie gat a agli interessi 
di Agarini , come del rcsro gra n pan e 
delle ·scelte della giunt a di centrosini
stra . E· quanto sostiene anch e nei suoi 
interventi giorna l istici Enrico 
Mclasecche che , prendendo a pretesco 
le dichia razioni di Casini e Btrlusconi 
(sic!) a proposito della necessità di 
opporsi a corruzione e mal costume, 
rinfaccia a Raffaelli & C. "il poco 
lusinghiero ruolo di esecutor i di scelte 
op e rate da a ltri ". Ma Renzerri va 
oltre. Dalla vicenda emergerebbe un 
rapporto tra economia e politica che 
configurerebbe una nuova questione 
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morale. Mentre a Terni nei pr imi ann i 
novanta "la politica co nd izionava l'c .. 
co,H>rnia :.urravcrso scelte indifferenti 
all ' inte resse pubb lico" oggi le scelte 
"sembra no invero troppo spesso pie· 
namence mutuate dalk s t ra tegie eia .. 
bon:uc da i grandi gruppi im prend ito
ria li presenti nel t<:rritorio'" . Rcnz<:tti 
non c.onresta che:: obit:ccivi priva t i 
co inc.idano con il bcoc com une (altri 
menti cht li berale s::trcbbc!), sc la 
prende invece con i l fauo c he "gl i 
ammii'lisrr :nori local i abbiano abdica .. 
to per inadeguatezza, pig rizi a <: conve
nie nza ai propri doveri di inccrp rcca -
1,ion<: e di gu ida dell e esigenze de11a 
com un ità".La conclusion e è tr:.H,cian
te : ciò provocherebbe "'I'affìe,,olirnen
ro dell'autorevolezza della politica e 
l':drcr:\iionc delle regole poste a presi · 
dio e gara nzia della libera in trap resa" . 
Sembrerebbe un duro auacco al cen· 
ero sin istra . ma solo in part e è così . I 
due ce l' hanno sopranuno con. i loro 
nem ic i in Forza Italia e parlano a 
nuora (Raffaelli) pe rch é suoce ra 
int enda. Melasecche è ormai da anni 
a l l'op po s izione nel s uo panico , 
Renzcni è invece ur'\ oppositor e rcccn· 
ce. Non a caso ba sostituito proprio 
Mc.lasecche co me capogruppo in 
Regione co n l'aiuto dei nemi ci di 
oggi. L'acc usa sotte rranea è che vi 
s iano se ttori forzaitalioti in combutta 
co n di Agarini, mentre la giunca gioca 
il ruolo di utile idiota .. Insomma 
matur e rebbe uno schieram e nto tra
sversale destinato a schiacciare in una 
tena glia proprio Renzet ti < M<l•sec
che. I l discorso passa . come nella 
migliore tradizione , per avven im enti 
cifra r i .Ad esempio Rer'\Zetti ironizza 
sulla società di con sulen za che avreb
be proposto la Scu, la Skill & Trus t 
Co nsu lting S . r.l. Sc rive che ha un 
capitale nominale di 10.000 euro di 
cui sol o 3.000 versati e che l'anunini 
scraco rc dckgaco è m'l antiquario; sot
tolinèa ché la pe ri z ia no n sa rebbe 
st ata firmata dal legale rappresentan 
te . Quello che però non scrive è che 
la maggi oranza delle quot e societarie 
è in ,nano a Sccfano Neri, s uo ex 
sod,lle, e• ndidaro nel 200 I alla 
Camera dei deputati per la Cas• delle 
libert à nel Collegio di Terni, e oggi 
uomo di punto d ello schieramento 
for-z.atalioca a lui avverso . Fuor i deffa .. 
nalisi de i test i la campagna moraleg· 
gia n te è funz iona le allo scontro incer .. 
no. Del resto tra qualche settimana si 
celebrerà il desiderato e temuto con· 
gresso p rovinciale di Fi e si de cideran 
no le candidature per I< pross ime 
amminis t rative. 



Asili 

• L'in anz1a a mercato 

L' 
ni«amonto gradualo dello 
stato sociale opcr.uo dal cava
liere masc:uato e dalla sua per
sonale cas., dello libenà, nella 

sua incsoJ':.'tbile e poco contr.tSt.\ta avan1 .. 1.ro_. 
non ha dimcncicaco I' infanzia . Con il 
caglio delle risorse da destinare alle regioni 
si è, di facto, dato il via libera :ùl'appli=io
nc delle leggi di mercato e della (Oncorr<:m..a 
anche nel campo dell'infanzia. Un oricma
mcnco, questo, che in Umbria sembra tro
vare un terreno purtroppo sempre più ferti
le. Se fono a poco tempo fa la priorità era 
quello della giustizia sociale e della solida
rietà oggi, prim.t di tuno viene il profitto. 
Cerco, h, situazione in U1nbria è ben diffe
rente da quella del resto del paese. In lc:ùia 
circa tremila nidi accolgono solo il scuc pel' 
cento dcll'mcnia e l''ICgli uhimi dicci anni 
l'offorrn. di asili è cresciuta dd 38 per ccnco, 
ere volte su quauro grazie al proliferare dd 
priv:uo sociale . Un privato soci~tlc dove si 
trova· di tuno. dalle pun te di ecccllem~a 
pag.~uc a caro prc-1..z.o, a cooptracive improv• 
vis..1.<t , aJ privaro 'fui da tè' che trasforma gli 
Mili in pai:chcggi per b~_mbini. L:., polemica 
sogli :,tsili è scoppiac-a negli ultim i due mesi 
in nm'l calia. 
E se nella nostra regione il privaco cominu3 
ad avere, almeno fino ad oggi, dimensioni 
limit::uc (soprattuuo nella prov incia di 
Terni) gli uh.imi orientamenti, è il caso in 
panicolare dd comune di Perugia, non 
hanno rnancaco di fur surriscaldare il c.lirn~1, 
:lnchc da quCStc parti. 
le polemi che più foni si sono avute a 
Milano, dove l'assessore Tiziana Maiolo 
(nemesi) ha pro«sca<o per a .aglio di ci.rea 
dicci milioni di curo per i scrviii sociali. Il 
rnglio - il caso è emblematico - ha pro\•oc.ato 
una lis,a d1ancsa per più di mille famiglie 
anche alle scuole materne che, per legge. 
dovrebbero essere garantite a tutti. E si è 
arrivati addirinura alla cancellazione di 
dodici ceneri per bambini da zero a ere anni, 
chiamati •11 «mpo per le famiglie", che per 
decenni hanno rapprese111aco il fiore all' oc .. 
chicllo delle giume milanc.-si. In altre regioni 
i cagli sono una rc-alrà gencraliz)',3(~ 11U l'a
spetto più grave è che. e questo è quanto sca 
ac~dcndo sempre di più anche in Umbria, 
ogni Comune di fono adotta una propria 
politica. Una situazione incentivata anche 
dalla manc:ua adoi ione di una nuova legge 
regionale, un provvedimento necessario 
(quella anualc ha ormai più di un dccc1\
nio) per l'adegu:unenco ad una no,mativa ' 
nazionale che ha introdono novità non di 
poco conto . Insomma, mentre Emi lia 
Romagna e Toscana si c-a:raucriiiano per 
una politica attema ::ai servii i sociali, soprat· 
tuuo in seuori delicati come quelli riguar .. 
danti gli anziani e-i bambini, rumbria non 
ha trovato una strada maesua per affrontare 
corrcnamente i l problema e proporre una 
politica omogenea reiionale. Eppure, ha un 
esempio positivo pcrfettamcnce funzionante 
ai contìni: quello della Regione Marche, 
patria di Maria Montessori e inccrlocuuicc 
privilcgi:.ua. almeno quando le fa comodo, 
dcUa aspirante "'governatrice'' Lorcnzetti. Il 
13 maggio scorso la gi\lnta regionale mar
chigiana ha \'arato una legge che ha incro-
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dotto u·3 i nuovi serviti per l'infanzia a,,che 
il "Tempo per le famiglie". !:assessore regio
nale ai servizi sociali Marcello Sccchiaroli ha 
le ~dee chiarjss_ime fo .mcrico: "I.:infu.ntht è 
una priori,ò, soprat<uuo quella degli asili 
nido. molto costosi. I miei collt.-ghi di giw1-
ta si guardano bene dal $Otturmi fondi. 
Basca volerlo, i soJd.i si trovano". 

In Umb ria. tempi bui 
.Il rischio. alfa fine, è che un dcnomin:.ltore 

comune nelle varie realtà umbre ci sia ma 
sia quello dcli' aumento delle tariffe, eh.e 
ri.1nangono tra l'aJrro molto diversificate da 
ciuò a citcà. Per un reddico di 15.000 curo 
si va da un costo di 51 curo (è il caso di 
Spoleto) a I 81 curo di Foligno, a 3 I 5 curo 
di Pecugia. 
Per determinare la misura di parcecipazione 
alla spesa è sca10 introdotto l'lsee (ma og,,i 
comune ha proprie t3be1Je d.i riforimemo), 
l'Indicatore della sirna1.ionc economica 
equivalcnrn . A Perugia , dove il ricorso 
all'lsee è stato parte di un più complesso 
progetto di riorganiiiazione del serviiio 
conuo i_l quale sono scesi in campo i gcnito~ 
ri, sono sc~ui lamcmaci aumenti fìno al sc.>t~ 
ra1ua per cento. Ad essere criticato ,,on è 
tanto l'lsce in sé, quanto le tariffe stabilite 
per le fascie med.ic. E se per Wladimiro 
Boccali, assessore alle politiche di C()('$ionc 
sociale <lei confune di Perugia., il nuovo pro
geno permetterà di venire incornro alle 
mutatè (-sigenzc, questo continua a suonare 
come un camp :.rncllo di allarme . 
Riorg.anizia.tionc a parte, la situazione nel 
comune perugino non è delle più rosee: i 
quanordici asili comunali sono cuui sorci 
era il 1975 e il 1984 e l'ultimo concorso per 
il personale di ruolo risale al I 990-1992. 
Da allora non è mai scaca pila ricoperta la 
pianca organica con-personale di ruolo. 
1:aumcmo delle rene, che ha penaliiz.:.uo 
rua.ggiormcncc le famiglie con due stipendi 
f11cdi, cioè di circa 1000 curo a persona, è 
solo uno dei disagi creati dal progo«o di 

ristrutturazione. Seri problemi per i gcnicori 
ha determinato l'introduzione della gradua
toria unica e di fasce di accesso rigide (la 
fascia o.rari:.l 9-16,30, per esempio. dive,ua 
canto più penaliuante negli asiH nido di 
periferia, oome San Sisto, dove maggiore è 
1\uenia operaia). Non solo: i genitori, una 
volra c.sauritc le fasce a cui erano ineressati, 
sono scaci cosmmi a prendere quello che 
restava, anche se l'orario e('3 tutt'altro che 
rispondente alle proprie ~igcnu lavorative . 

La r<.'altà per i genicori , che ribadiscon.o fa. 
.ncccssit3 di salvaguardare u_11 serviiio pub
blico che sia in grado di rispenare i dirin i di 
mni e di dare una risposta alle situazio1~i 
disagiate - è che oggi stanno nascendo 
co.ine funghi nidi privati, la cui unica carac~ 
t<:ristica verificabile è la Oc.·ssibilità, quando 
la risposca pubblica è la rigidità. E la morale 
della favola è che in 
molti hanno deciso 

Rifondazione comunism Cranocchia, che 
ha parlato sem..1 mt'l.zi ccrmi.n.i di ''una del.le 
forme più spi.nte di priv-3tizmionc". 
I:erogazione dei fìnanziamemi ha coinciso, 
guarda caso (ma non è un caso). con l'in
gresso nella gestione di uno degli interessati 
di una cooperaliva di Comunione c. 
liberazione che, con il beneplacito di vesco
vo e sind:lco, è andata a sostituire le suore 
salesiane nella gcslione dell'asilo, mentre il 
personale esterno è sraco gc.ntimcnce butta
to fuori. 
Quella che dovev-3 essere una sperimenta
zione è stata confcrma,a senza. un passa8,'gio 
in Consiglio comunale, dove non è stato 
portato ii, discussione un resoconto e un 
bilancio dell 'esperienza del primo anno . 
L'assessore tifernate alla pubblica istruzione 
Massimo Bclardinelli si è limitato a sban
diera re il risultato ddl'abbatimcnto del 
numero delle dom ande di iscrizione non 
accolcc. Ma nd t ifernate non umo ( sc:.tto 
rose e fiore . Una piccola po l<:1ni ca ha 
dguardato la scelta di aprire soltanto due 
scrunur<: duram<: il periodo e.stivo (che gli 
amm iniscracori han,,o giust ificato con la 
carenza delle iscrii ioJ1i) cd in parcicolare 
l'aumcruo de1 costo del servizio. 

Il ritorno degli asili aziendali 
1,uamo si comincia a parlare di asili v:icn
dali. Ad avanzare la proposta dl istituire un 
asilo all'incerno dell 'ospedale t ifernate è 
staco Franco Carnpagni (fo r," Ic:ùia) men
t(C anche a Pc.i:ugia si parla della crc.-azionc 
di l11,a struttu ra all ' interno dell'azienda 
sanitaria . Un passo indietro quello degli 
asili aziendlli (che piacciono Però tanto 
a.nche al sindaco di Roma Vehroni), se si 
pensa che una seruuura che pure ha. d:.ltO 
vita ad una buona espcricn1.a, come l'asilo 
all' interno della Perugina , è s1ato a suo 
tempo chiusa perché considerata comunque 
un'c.spcrien1 .. .1 supcrn.1a. A frenare la nascita 
di asili aziendali è comunque la scarsicà 
degli aiuti economici previsti dalJa finaniia-

ria che, al di là della 

di rinunciare al servi .. 
zio pubblico. 
Ad aggirare l'impossi
bilità (anche di nacu
ra legislativa} di un 
coin volgimento 
diretto del pdvato 
nella gestione dei scr .. 
vizi ci ha pensaco in 
Umbria il ConHll\C 
di Cictà di CastcUo, a 
cui spccca il primaco 
del ricorso "alraccrc
d ita1nento". Una 
nuova forma di rap
porto con il privato, 
c.he va ad affìa1\Care 

Privatizzazione, 
alte rette , 

propaganda bcrlcasco
niana, sono e-sigui. 
In ogni caso c'è i l 
rischio che il ritorno 
agli asili aziendali, -
spiega Rosalba Ren
zacci, dc-Ila segreteria 
regionale Funz ione 
pubblica della Cgil • e 
l'apcrcura degli enci 
locali al coinvolgi
mento del privato 

fasce orarie, 
personale carente 
e non qualificato: 
in Umbria possa essere una pro• 

speniva sempre più 
reale in Umbr ia. Di 
cerco, sottolinea la 
Rc01..acci, è che i Co~ 

si naviga a vista 

quella della convenzione (anivarn da anni 
dal Comune di Gubbio con una coop,ct.lti, 
va), che consis,e nella cr:ogaz.ione di contri
buti (cospicui} del Comune agli asili privaci, 
a fronte della sotcoscri1.ione di un protocol
lo che prevede il rispce<o degli scandar qua
litativi. A chiamare l'aecreditamemo con il 
suo vero nome è stato il dirig.ence. di 

muni s.l ritroveranno 
il prossimo a,H,o con mg.li alle entrare che 
pouanno raggiungere il I 0%: in questa 
situv.ione. se non ci sarà una forte volontà 
di difendere anche in ques10 scuore un ser
vizio pubblico che è l'unico in grado di dare 
una risposta di qualicà, il ricorso a tali stra• 
dc potrà divencarc una risposra pe-r fai:e 
fronce alle difficoltà fonaniiarie. 

13 so .e i età 
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Fiera paesana o politica cultural e? 

E urochocolate 
Declino e crollo 

E 
urochocolatc ha compiuto 
d icci anni. I temp i di chiusura 
del giornale ci impediscono di 
conoscere con csane-tz.1. le cifre 

ufficiali della manifestazione, comunque, 
la sensaz ione che si ha relativamente al 
primo wcekend, al di là d i ogni d ich iara• 
zionc rrionfaJisrica, è che l'affiusso di visi· 
ratori, ben.ché consistente, sia Stato al di 
sotto delle aspettative . Forse qualcuno 
comincia a capire. Che cosa? Che revenco, 
nonos tante la veste culturale che si è tcn• 
rnro di cucirgli addosso, altro non è se 
non un incrocio tra una fiera commerciale:: 
ed una sagra ~i gran<li dimensioni. 'E che 
l'immagine di "paese della cuccagna". dove 
si regala cioccolato ad ogni a.ngolo di stra
da , s ia sva ni ta come in un sogno. 
Ccnamence. anche in questa edizione, 
non sono mancat i momenti di ''carità" 
mediev• le dur>nte i quali il "cibo degli 
dei" è stato d isuibu ico al popo lo, ma per 
il resto la .ccuhura dd mercante". Le Goff 
ml perdone ri, ha t rionfato. Eppu re se 
ripenso ad una de lle p rime edizion i di 
Eurochocolatc. forse proprio la prima. 
provo una sensazione decisamence grade .. 
vo le: ricordo. infani, presso il cinema 
Pavone, la proiczionc del film "'Come l'ac
qua per il cioccolato", muto dal piacevole 
romanzo di Laura Esquivcl, intervallata da 
una degus cazione di on imo ciocco laco. 
Tu tto camb ia) invece, allorché mi vier\e in 
mente una .rig ida domen ica man ina d i 
ottobre, probabi lmente di un paio di anni 
dopo, in. un luogo assai poco accogliente .. 
nonosrnme il nome • come la Piazza dd 
bacio, • Fontivogge, sede prescelta dagli 
organ izzatori per una improbabi le colazio
ne all'apcuo . Rivedo, nell'occasione) padri 
di famig lia disposti a da rsele di santa 
ragione pur di accaparrarsi - gratis - una 
comunissima scatola di biscotti per i pro
pri figli. Potrei cont inuare con i ricordi 
pe rsonali, ma non mi semb ra i l caso, 
anche perch~ l'elenco delle sensazioni 
poco gradevoli crescerebbe. o •atcro camo, 
nonos tante anch~ su questo punto sia e.vi .. 
dente lo sforto dell' informatione locale di 
dare un segnale opposto , Eurochocolatc 
non è. per d irla eufemis ticamente, molto 
amara da buo na parce dei ci tt adini di 
Perugia .che, in qualche modo, la subisco
no. O ra part ire da questo elemcntO per 
soste nere che la manifestaz ione non si 
dovrebbe fare sarebbe sicuramente sbaglia• 
to. Qualcuno potrebbe, fin troppo facil
mente, ob ieua re che neppure le pri mc 
edizion i di Umbria Jazz, fescival di rile• 
vanza internazionale, risultava no g(3.ditc 
alla maggior parte dei perugini. Tuttavia , 
anche se il pu n to non è la ch iusura o 
meno della manifestazione· e d'altra parte 
non è certo questo piccolo giornale a 
po terla e doverla chiedere • il paragone 
appar irebbe, francamcmc, improponib ile. 
Ma allora qual è il punt0 ? E' evidente che 
siamo di fronte ad una operai ione, a suo 
modo geniale, che risponde ad una logica 
di ti po impre ndito riale e commerciale del 
rutto legiuima, per quanco discu t ibile . 
Non si capisce, però. perché l'amministra -
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zionc comuna le, o almeno parte di essa, 
l'abbia sposata con canto entusiasmo, con
cedendo il cenuo scorico e conuibucndo. 
cosl. a farne un evento d i tale risonam-.4. 
In alt ri term iQi perché si sta puntando 
molto sull'immagine di Perugia cinà del 
cioccolato~ Coloro che per di,,erse ragioni 
si dichiara no a favore del.la m:.mifcstaii one 
sot tolineano che la ricaduta in termini di 
promozione rnriscica è notevole: l°assesso
re Santucci ha dich iarato .scnz.a mc"lzi tct• 
mini che con Eurochocola te Perugia ha 
finalmente conqui stato spazio su i media 
nazionali! Ora a pane il funo che Perugia, 
a patto che lo sia mai stata, non ~ più da 
tempo. in termini produuivi. una città dd 
ciocco lato, a me pare, invece. che quest o 
sia il $Cgno della estrema difficoltà con cui 
questa città , atuave rso l'azione di chi la 
amm inistra, sia alla ricerca di una propr ia 
identità. Come non vedere, infa tti. una 
contraddizione tra la ciuà che una setti
mana accoglie l'assise dell'ONU dei popo
li, che si vanta di essere in prima linea 
nella critica alla g.lobal in..azione invian do 
una propria delegazione a Porto Alegre e 
quella che si riempie di stand$ dove uion, 
fano i marchi delle multinaz ionali? Tale 
conuaddiz ionc sembra sia stata ben colta 
da coloro i quali, fin da.Ilo scorso anno, 

hanno org3ni1.:uuo, nello su.sso periodo d i 
Eu rochocolate , una sorta d i conuo -mani
fcstazione denomi nandola, nel 2002, 
<(Equochocolatc" e, quest'anno, cost reui 
dalle stesse mul t inazionali che si sono 
ap propriate di quel nome regiscrandolo, 
"Ahrocioccolato''. Si tratta di un gruppo 
di organ izzazioni della soc ietà civi le 
umbra, associazioni, partili) gruppi infor
mali, operatori del commercio equo e soli
dale e singo li cittadini. Ncll°articolato 
documento di p resentazione di 
"Ahrociocco laro" si legge t r3 l'altro: ''cre
diamo che la kermesse consumis rico-com 
merc iale che da d ieci anni si tiene a 
Perugia faccia mak a questa città ed ai 
suoi abitanti. dia un' immagine del cacao 
3.sSolutamcnte falsa e discorra e. soprattut
to, nasconda la violenza, la sofferenza, la 
privaz ione di dir in i e di sovranità pe r 
coloro che lavorano nella fili.era produt tiva 
del cioc co lato : da i coltivatori dd paesi 
produttori del sud del mondo fino ai lavo
ntor i delle g randi multina1.ionali '' . 
Particolarmente duro è il giudiz io ne:i cor\
fronti dclramm inistrazione comunale che 
viene invitata, seni..a mezzi cermini , a "non 
promuove re e pat rocinare manifestazion i 
che, come Eurochoco latc, fa111\0 del con
sum ismo la sola ragione d'esser.;:; ( .. . ) tra-
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$formano il centro de lla ci tt à, il salotto 
della città . in un grosso volgare mercato 
che. oluc a causare e.stremi disagi a molti 
cittadini , offen de la trad izione d i città 
d 'arte, di città della cultura, di città dagli 
ahi va.lori ctid, di Perugia.". Ora, a parce 
l' esp ressione "salotto della cit tà", che 
risveglia la mia gastrite cron ica, ma è d i 
nuovo una questione personale, è difficile 
non c.oncorda.rc con q tiesre crit iche. Non 
sono certo uno spazio libri o una mos t ra 
focografìca a rendere Eurochoco1ate altro 
da una grande fiera. Eppure , forse, l'esito 
di un'idea o rigina le in partenza avrebbe 
pornto e.sserc diverso. Invece si è puntato 
tutto sulla quant ità con l°obicnivo, nep· 
pure rnnco nascosco, di riempire la città. 
Ma> corno a ripetermi) questi sono aspeu i 
che riguardano gli organizzatori e che 
restano secondari rispetto al punto centra
le. Sempre l'assessore Sanmcc.i, in una tra• 
smissione televisiva locale, ha sosre1\mO 
con orgoglio che Eurochocolatc è una 
delle tante manifenaz ion i che si svolgono 
a Perugia neWarco de i dodic i mesi, ognu .. 
na con un:l sua specifici tà . E' forse sba
gliato chieders i se d ietro questa var ietà 
canto sbandie rata ci sia una logica? E' pos .. 
sibile che. da tempo o rmai, qu<:srn città 
non riesca ad esprimere una pol it ica cuhu· 
ra ie coerence? Su qucs co si dovrà pur 
rogiona re p(imi che sia troppo ta rd i. O 
forse in diversi. che si sono appass ionati 
alla storia di questo affascinante alimento , 
si sono convinci che bevendo e mangiando 
ciocco1ato ci si possa garantire l,immorra• 
lità - politica, si inre ndc . Se cos1 fosse, ma 
non voglio crederlo, forse varrebbe la pena 
di ricordare loro il singo lare rito sacrifìc.alc 
che gli Aztechi, che tenevano in gran 
conto il cioccolaro. compiv:l1\0 ogni anno 
nella città di Tenochcitlan. Uno schiavo 
pcrfe u amcnte sano veni va scelto per 
imperso 1,are il grande dio Quetzalcoatl. 
Per 40 giorni l'\tOmo ,·cniva. eOèu iva.incn· 
te trattato come un dio dalla popolazione. 
qu ind i, alla vigilia del sacrificio, gli anzia
ni del cempio lo informavano che stava 
per mori re e lo obb ligavano a dant3re, 
moscrandosi pcrfectamènte felice del Pro
prio destino. Cont inuo e concludo cican .. 
do testua lmente : "e se vedevano che 
diventava malinconico, che smeueva di 
danzare con gioia, con la felicità che aveva 
mostrato , e con la gaiezza che loro de-sidc .. 
ravano, preparava1\0 per lui un terr ificante 
giuramento pagano: si reca.vano seni.1 por 
tempo in mezzo a procurarsi i pugnali 
sacrifìc.ali, lavavano via il sangue umano 
<;:hc vi ade riva (il rcsro dei prece denti 
sacrifici), e con quelfocqua lurida prepara
vano una tazza di cioccolato , e gliela dava
no da bere. Si d ice che la mistura avesse su 
quello questo ctTcuo: d iveniva quasi inco .. 
sciente e dimenticava ciò che gli era sra.to 
rivelato. Allora ritornav a alla consueta 
allegria e danzava [ ... ). Si ri,icnc che egli 
offrisse se stesso alla morte con grande 
gioia e felicità, stregato dalla bevanda" . 
(tratto da S.D. Coc-M.D. Coe, La v,m 
storia dtl eiocc(}/at(}, Arch into, Milano 
1997). 



Guido Rossi sul conflitto di int eressi 

Mali cronici 
del · capitalismo 

I conflitto di inc:e
l'CSSi è connaturaco 
al capitalismo 
finanziario) ma 

quando passa dallo sfaro endemico 
a quello epidemico elude ogni 
azione isciruiion ak o lcgislaciva. 
ogni t ipo di regole e trascina nd 
Cl.O$ le stesse suunure di base dei 
mcrc:ui". Se r economi:t politica ~ 
ancora l'anatomia della società civi~ 
le. aUora la frase apptna cicarn, che 
apre il docwnentato libro di Guido 
Rossi, Il co11fli110 epido ni(o, 
(Addphi, Milano 2003) diagnoS<i
ca una patologi 3 molto grave e 
soprlttutto <::ronia. Di più: consi .. 
dernndo sia in senso logico .. lStr.uto 
che in prospen iva srorie3 i.I com
plesso tema de lle "regole " che 
hanno ccrcuo di porre un argine al 
vizio d 'orig ine del capicalismo. il 
prestigioso professore (noto tr.t l'al
tro per le prcsi'den,.c di Consob e 
Tclccom) conclude dichiarando 
molti dubbi sulla po5'<ibilità di tro· 
vare una cura adeguata al livello 
ddJ'<stc:nsione del male nella anua - · 
le siruazionc. 
Il confliuo d i interessi è connarnra .. 
t() aUc economie di scambio: i sog
getti che vi ricorrono tendono a far 
valere le proprie eventuali posizioni 
di fona anche ncllé fasi più cle
ment:\ri del capitalismo. Di fronte 
a q,1<:St'a tendenziale asimmetria il 
diritto si è sfon .. 1to di porre degli 
argini: innanzirnuo istituzionaliz .. 
z.ando nella forma dd comr:mo le 
regole dello scambio, successiva
mente (con una rincorsa sempre 
più fucicos.i) mira.odo a pro,eggcrc 
i comrac:mi .. deboli"': dai lavorarori 
ai risparmiatori , dalle comunità 
loc.1li all'ambiente. Qucsra cccscira 
di regole non è che il contr.1ccolpo. 
spesso inadeguato e tardivo, ddl' e.o 
stensione dd con flitto d'int eressi 
capitalistico, che in buona sostan1 .. 1 

coi1tcidc con la "finanziarh..1 .. 1.iione .. 
dell'economia. !.:ideologia di sup
porto a questa te1tdenza - il liberi• 
smo o nwliberismo - ha ctso a fur 
d ivenire senso comune, quasi $COn
raro, qudlo che nei classici è tan'af .. 
fermai.ione molto cauta, ovvero la 
tendenza all'autoregolaz ione dei 
mercati. che invece si trasforma in 
una "mistica'' idemifìcaiione di 
ra.iionalità del mcre,uo e capitali .. 
smo. o - in altri termini - imer<."SSi 
dei gruppi dominanti dd capitali· 
smo fìna.niforio e interessi dell'u
manità. In questo modo di pensa
re, è i.mplicira un'intei:cssata insof .. 
forcnza verso le "regole del gioco~. 
Eppure 1'."tm1ale sirnazionc ccono-

Roberto Mon icchia 

mica inrcrnazionale, con la cvidcn· 
re forbice tra. concentrazione dei 
pl'()tìui e assenza di benefici soci.ali 
generali, mosua in rnua evidcni., 
come la regolazione giurid ica sia 
un argine molto r ... gilc di &onte al 
dibgarc del conflitto d' interessi. 
Anche l'esito dd vcnice di C"\ncun 
appare un segno di un caos ocono· 
mico sempre men.o conuollabilc e 
della COJ\tCmporanca diftìcolrà a 
produrre meccanismi d i rcgo.lazfo ... 
ne condivisi. 
JI conflirco di incercssi nella fase 
attuale, figlio delle politiche ccono• 
miche deg li ultimi vencicinqu e 
anni, ha una fort.a propulsivi enor
me, che arriva a coitfcrire alla gran .. 
de imprc.'$.1 globali.1..1 .. 1ta un comrol• 
lo direno su sfere un lempo ad essa~ 
cstrnnce. come la politica C$tcra: la 
libertà di impresa si man ifesta 
come predom iJl.ÌO esplici to degli 
interessi foni -a scapito di lmr.i gli 
alrri. Se Bcrlusco.o.i r3ppr<:Senta un 
caso limite e panicolarmenrc invo· 
luro, è u.n errore considerare l'lctlia 
una "':tnOma.lia'' a.ssolula: il fenome
no riguruda mni i paesi c.1.pit~isti
ci. Né è dirimente il modello socie
tario prevalemc: $C Ì1\ ha.Ifa è anco· 
ra operante il contro llo azionario 
direuo (o. pili rccente .mc,ue il 
... pauo di sindacalo»), il conflitto di 
intcr<.--ssi è ugualmente detcrminan ... 
te laddove è consolidata la public 
comp:rny: in questo caso assume la 
forma del dominio di spregiudicate 
élite manager ia li, ,come il caso 
Enron ha messo in luce. 
Per illuminare le prospcuivc de( .. 
l'attuale situazione., Rossi sposta 
poi l'ana.Jisi in prospetti va srnrica: 
se la pervasività del confliuo di 
imeressi è legata alla crescita del 
c.apiralismo finanziario. è chktro 
che la pre<:edcnte "ondata" è quella 
che va da fine ' 800 alla crisi del 
1929. ù: analogie con l'e"' del rca
ganismo e della globa lizzazione 
sono per molti aspc:ni manifeste: 
anche allora la ccndeni.1 al mono
polio si propone\'a come unica via 
raziona le, prorncuendo cresci ta 
indefinita e :tutoregolazione; anche 
allo,a l' ident ifìca-tione degli inte
tes.!i dell' impresa con quelli della 
società. portava alla diffidenza se 
non al disprci,;o per le "regole" e la 
burocr;,zia. Il brusco risveglio della 
gr-ande depressione. con le sue 
catastrofiche r isultante sociali e 
polirkhe, portò ad una riconsidera• 
iione in rcrrnini comp lc:rame,uc 
d iversi del (oncctto di regolazione 
del mercato : il ruoJo dello Stato 
venne riconosciuto (e anzi richiesto 

dalle stesse imprese) sia sul piano 
economico (politiche amicidiche e 
wdfim.:), sia sul piano giuridico: si 
inaugura negli anni Trenfa la Sta
gione delle leggi an titrust e della 
ddìnizion.c dcUa gerarchia di imc
TC$$j compatibili con uno sviluppo 
economico ordinato. Non è un 
caso dunque che l'auua lc fase di 
nuovo predominio dd capiraJismo 
fìna.niiario e del miro dd l'autosuf. 
fìcienza d<:i mercati ini1i negli ann.i 
'80 con la dm,gulation. li proble
ma odierno è che se anche cresce la 
consapcvolez1..a dd l' approssimarsi 
di un aos scncrali:a.aro, più $(3 ,r

sa è la fiducia nel!' efficacia degli 
suumcnri rcgol:uivi dj ordfoe nor• 
mativo. Così i principali staci capi .. 
talistici insistono nello smamella
menco dei vecchi strumenti d i con
trollo (come la lcgi.slazion.e anti tru
st o le regole del coll\nicrcio imer .. 
nazionale) in nome della libcnà di 
imprcs:a, mentre le grandi imprese 
e la dottrina econom ica tuttor,.1 
domina.mc insistono sulle forme di 
"at1torcgohmcmaiionc» , (he fon
dandosi sulla compenet razione di 
interessi di me.rc.1ro cd <:tia d'im .. 
presa risu lterebbe pit1 efficaci. 
Proprio i reccnri scandali intern:t-
7,ional i (ancora il caso Enron). 
però, hanno mosuato con <.,-vidcnza 
quanto poco servano i "codici 
morati" interni, nonché la pcs.1,nte 
compromissione delle S(esse agen
zie inrernazion:tli d i controllo e 
verifica dei bifanci. 
I n terininl pita gen erali . Rossi 
sostiene che la dialc:ui ca. tra conflit
to d'inrcres.~i impJicito nel capitali· 
smo e ricerca di equilibri e regole 
ha raggiunto con l'esplosione dei 
mercati finanziari globali uo peri
(O)Oso grado di rcn .. çione: uscire dal 
circolo vizioso in cu.i ci si dibauc, 
trovando nuovi equilibri, sembra al 
momento molto difficile, e non 
sono da escludere esiri molto 
pesami. anche se non in termini di 
catastrofi. Se li conclusione {trana 
da Lutero: "Radice di.J;uni i mali è 
l'avidità del denaro") appare gene
rica e un po' srona(a in bocca ad 
uno dei grand com.mis del api cali .. 
smo italia_no, essa è però indice di 
un grande disorienramcnco ndl:t 
parte migliore della culrnr;, libera
le, nonché di gra.nde onestà intel
lcnualc nel riconoscerlo: non è 
poco. Del resto l'altra conclusione 
che viene in menrc, lisociaJismo o 
barba.rie''. pur plausibile rispetto al 
libro. non sembra a.vere molci 
agganci con il "movimento reale" 
delle cose. 

Mostre 

Beuys e Burri: 
due monologhi 
Francesca Sciamanna 

A venti anni dal primo inconuo Bcuys e Burri si ritrova.no: I' 11 ottobre 
2003 a Città di Castello apre una mostra di grafica di Burri, con opere 
meno conosci ucc ma emozionan ti come i creuii lo slesso giorno :t 
Palazzo delJa Penna di Perugia si inaugura la sc-t,ione permaneme dt.-dica .. 
ta :llle lavagne di Bcuy>. 
Le lavagne di Bcuys sono state crea,c alla Rocca Paolina nella Sai.\ 
Cannoniera in un confronto con Burri. Ci si augurava c.he l'incontro 
desse origine a un dialogo d'a.ne ma la riservare-a.a di Burri si scomrava 
con l'csubcra,w..a di Bcyus. Pii1 che un dialogo ne $C3Curirono due splcn· 
didi monologhi, due prodoni incon ciliabili: per Burri un crcuo . per 
Beyu.~ la serie delle sei lavagne ora i1\ esposizione a Perngia. 
Il luogo è Palazzo d~lla Penna, giò $Cd<: della Colk,ionc Mart inelli, che 
si avvia a divcnrar e un ill'lpOrtanrc polo muscak del capoluogo . 
[esposizione parre dalla scala Minissi che porr:t :t.l secondo piano inrcr· 
rato. Prima della. mostra vcr3 e propr i:) si trova una cronologia di opere 
dell'artista in Italia e un pannello propone lo schema delle lavagne così 
come è stato ideato da Beuy> la sera dd 3 aprile 1980 e la traduzione 
delle molte parole tcdcscheche sono parte dcli' opera d 'arte. 
Gran parte de.Ila poetica di Bcuys è racchiusa in queste insralJazioni: l'ar
tisla è colui che media tra un'umanità seM. .• 1 valori e quella parte di unta
nitj. che invece ancora ne ha profondi. Il f>ercorso artistico e politico· 
culturale che si svolge anroverso le sci lavagne ne è prova. Già dalla 
prima lavagn3; si esprime il conccno che l'arte deve ampliarsi .in se1tso 
socio-antropologico: anche rcconon~ia e la politica devono essere valuta
te con il metro dello spirito. 
Secondo Bcuys l'arte è lo strumento più idoneo per furlo. Per reali1..1.3re 
un progcno come questo, bisogna mettere a punto un piano energetico 
che combitta la monopoliz.zazionc del den:uo: l'intcllige.111.a deve proce
dere ad una crasformazione dd sistema monetario garamendo il ricono
scimento di un dirino al lavoro e un guadagno per umi. 
Grafica.memc è una corda che si dipana spiegando 1:t concezione energc .. 
tia dcll3 vita. La.rdsta è nmo proteso a rc,tderc visibile la sua fìlosofìa 

-- sociaJe anraver$0 il gesco arti
stico e ind ica (hc la libertà 

l dev e di spiegarsi su l piano 
• · sociale attraverso l'amplia -

mcl\tO dei diritti fondamema~ 
li dell'uomo e imcrvenendo 
sia sulla produzio1tc che sul 
consumo. l ... 't volonrà gravtra
iionale e quella termica sono 
le foT?..c encrgeriche da. mette~ 
re in campo per giungere a 
questo risultato. Infin e si 
visualizza l'utop ia d i una dia
logo pcrma.nence tra tuui gli 
individui del creato. 
Signifìc."ttiva è la com parsa 
della lepre, animale in cui 
l'artista si idcnrifìca.. Il pere.or .. 
so museale si conclude con la 
vision e della registra zione 
del!' evento. 
A Città di Castello nei secca
toi la mostra dedicata alla gra .. 
fka di Burri. Stupisce in quc.
sta esposizione come un arti· 

Sl3 che ci ha abituato aJ nero. a.I bianco} a pochissimi colori, nelle sue 
opere di grafica descriva immagini coloratissime come le scrigra.fìt del 
ciclo di Saffo dove all'immagine \'engono accostati br.tni lirici della gran• 
de poctcs.sa di Lèsbo. L1 proverbiale perizia tecnici di Burri. sconfìna,tce 
nel.la pignolc.~ria, si vede ndJc cane tratrate come un crcuo: lo simuJano 
graz.ic al loro spessore e alle tecniche d i acquaforte e acquatinta suppor .. 
tate dalla stampa. 
La pittura di Burri arriva, in un prodono, a derra di molti di ·second'or
di_ne, come la grafica, e per sua natura "rigido" com'è la stampa, a pas· 
saggi morbidi, come testimonia il ciclo Scstame. I colori sono senza sfu
mature e le trasparenze o i movimenti psicologicamente an ivanti e sim
patetici, come vuole canra tradizione dd l'asrrauisino: ogni colore ha una 
sua vicalitn e l'accostamenco cromatico crea emozioni. In complesso una 
visione cosmica policroma, ma imroicu::ua in una dimensione solipsista 
dell'arte e della vita. 
La mosua prosegue con i multiplex e i monotc.x dove il bianco <" ncto 
dialogano superbamente con il s.cgno errando una specie di r<"te aerea, i 
cu.i giochi d i pesi e contrappesi la fanno somigliare a una cucitura. 

' 
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la battaglia delle idee 

T 
ra le piccole provoca
zioni contro la Marcia 
della Pace Perug ia
Assisi la più stupida è 
stata quella del coordi

natore forzi taliota Sondi, ex sin
daco co munista di Fivizzano e 
oggi tifoso di Sant'Agostino. 1112 
ottobre, giorn o della Marcia, ha 

Viva il Papa? 
ciale Capitini dissentiva abba 
stanza spesso e su molte que· 
stioni. Del resto, a quel tempo, il 
peggio di Israele doveva ancora 
arr ivare e non erano poche le 
persone di sinistra che ammira
vano il socialismo autogest iona
rio del kibbutz, l'Histradut, etc. In 

fatto visita al Sacro Convento, 
benignamente accolto dai frati, ed ha pregato per la pace 
sulla tomba di San Francesco. La cosa non è garbata 
neppure al senatore Ronconi , che ha dichiarato: "Era 
meglio manifestare voglia di pace andando a pregare 
lontano da Assisi e dai riflettori, ognuno nella propria par
rocchia". Ma Sondi non si è limitato a pregare, ha rila
sciato dichiarazioni a destra e a manca. Passi per la lec
cata al suo gran pascià ("Silvio Sertusconi può rivendica
re molti meriti per la pace ... Molti punti che stanno alla 
base di questa marcia sono nel programma del gover· 
no ... Per la cancellazione dei deM i dell'Africa il governo 
ha fatto uno sforzo enorme"), ma la chiamata di correo 
per Aldo Capitini è stupefacente: "La mia presenza testi· 
monia come Fi si ispiri ai valori di Aldo Capitini ... Tutti 
sanno che la marcia è una bella iniziativa, ideata e pen· 
sata da Capitini, ma ora è diventata una manifestazione 
monopolizzata dalla sinistra, non solo quella democratica 
monca de)la sinistra comunista e di estrema sinistra 
addirittura contro il messaggio originario di Capitini che 
era un vero messaggio di non-violenza". "Tutti sanno", 
ma Sondi mostra di non saperne nulla. Eppure bastereb· 
be una frequentazione anche breve e occasionale degli 
scritti di Capitini, uno sforzo di informazione minimo per 
apprendere che il pensatore perugino non era un apolo
geta della Nato e del capitalismo, che era critico radicale 
della democrazia occidentale olt re che delle illibera li 
tirannidi staliniane e staliniste, che aspirava ad una rivo~ 
luzio ne nonv iolenta per realizzare "l'onnicrazia", una 
nuova forma di potere dal basso. il "potere di tutti ". Altro 
che premierato forte! Capitini non era comunista e classi
sta, ma con comunisti e socialisti dialogava e collaborava 
da sempre nei Cos e in altre iniziatìve politiche, non 
escludendo i più radicali ed estremisti. E faceva di tutto 

Salvatore Lo Leggio 

per averli accanto a sé nelle Marce da lui organizzate. 
Alla prima. del 1959, insieme a Sobbio, Calvino, etc., 
c'era Pietro lngrao con tanti comunisti noti e meno noti e, 
non lontano da Capitini, Franco Fortini co n Fausto 
Amodei intonava i suoi celebri stornelli antimilitaristi ("E 
se la Nato chiama ditele che s'imp icchi , morire per i rie· 
chi non lo faremo più" ; "E se la patria chiama, lasciatela 
chiamare, di là dei monti e il mare un'altra patria c'é" 
etc.). In un'a ltra intervista Sondi si sent iva vicino agli 
ideali di Capitini perché cattolico. In realtà Capitini nutriva 
una religios ità dichia ratamente anticonfessionale ed 
arrivò a chiedere per primo lo sbattezzo con una lettera 
al vescovo di Perugia. Il coord inatore di Fi sarà anche 
stato un discreto normalista, ma su Capitini è un vero 
disastro. Si dia da fare, l'istruzione è obbligatoria, l'igno
ranza facoltativa, diceva qualcuno (Celeste Negarville, 
credo). Invero la solfa per cui Capitini sarebbe un bertu· 
sconiano ante litteram e la sua nonviolenza una torma di 
anticomunismo viscerale non è esclusiva di Sondi. Altr i 
del giro berlusconiano la ripropongono da tempo, sapen
do di mentire. Forse accade in ossequio alla massima di 
Goebbels, per cui una bugia tante volte ripetuta diventa 
una verità. L'anno scorso, seppure con una certa misura. 
vi si accodò perfino la Mecucci , oggi direttrice de l 
"Giornale dell'Umbria" . Sulla base di non so qual docu
mentazione andava raccontando che nella "guerra dei 6 
giorni" del 1967 Capitini era filoisraeliano, mentre i comu
nisti stavano con gli arabi. Se la Mecucci ha rintracciato 
una documentazione inedita che testimonia le posizìoni 
del filosofo della nonviolenza su quel momento di guerra, 
è una benemerita della ricerca storica, ma le considera
zioni che ha fatto, per esempio a Radio Radicale, asso
migliano alla scoperta dell'acqua calda: dalla sinistra uffi· 

ogni caso a Sondi che pregava in 
polemica con i camminatori e al 

sindaco di Assisi, Sartolini, sabotatore della marcia per
ché cattolico, il Papa, facendo leggere il suo messaggio 
dalla Rocca, ha dato uno schiaffo solenne; cosa che ci 
riempie di gioia. Esultiamo meno di certi nostri compagni, 
rallegrati anche dai tantiss imi, variopinti scout cattolic i 
presenti alla marcia, se guardiamo al significato profondo 
di quel messaggio, per di più letto dal vescovo Goretti. E' 
il tentativo evidente di affermare un'egemonia, anche 
usando autoritariamente la figura carismatica del Papa 
vecchio e malato. A costruire una sorta di "culto della 
personalità" contribu iscono anche i vescovi dell'Umbria 
che hanno proclamato Wojtila "defensor pacis", mentre 
uno di loro, l'accorto Paglia di Terni, ha addirittura scritto 
un libretto, su cui torneremo, di santificazione in vita . I 
pacifisti e i no global dovrebbero stare attenti a questo 
gioco della gerarchia e non lasciarsi imbrigliare. Si ricor· 
dino che questo Papa della pace è lo stesso che ha 
stroncato nella chiesa latino-americana la teologia della 
liberazione, ridando fiato ai cardinali amici dei torturatori 
Videla, Pinochet e dei •contras• nicaraguensi, piuttosto 
che dei poveri. Ci sono peraltro molte attre cose di cui 
bisognerebbe chiedere conto al Papa e ai suoi cantori. 
Per esempio: perché si oppone cosi strenuamente ai pro
grammi Onu per il controllo delle nascite anche nelle aree 
ove la bomba demografica è tra le cause della tremenda 
povertà? Tra le più terribili tragedie di questo mondo glo
balizzato c 'è inoltre la diffusione dell'A ids in Africa: le 
persone muiono come mosche. La Chiesa di Giovanni 
Paolo Il ha saggiamente sostenuto, contro le pretese 
delle multinazionali farmaceutiche, il di ritto delle popola
zioni ad accedere ai farmaci ad un prezzo tollerabile, ma 
continua a combattere ogni ipotesi di distribuzione gra
tuita dei preservativi. Perchè? 

libri 
Uniont rx ,11/icvi di Don Bosco ~ 
Terni, Terni 11 agosto i 943, 
Terni, U rografia Stdfa 2003. 

E' un volumetto prodono dagli 
ex allievi salcsi::rni 3 cinquant3 
onni dal primo grande bombarda
mcnco di Terni. Come è noto fa 
Citeà subì ben 108 bombarda
menti . Non si è mai avuto un 
comptHO definitivo dej m.orti . 
El.i::.t Rossi Passavanti ne ha coma• 
ti oltre mille, ma sembra che 
siano molti di più. li libro si ;1ni
cola in testimonianze e memorie 
di religiosi e laici. Si insiste suUa 
sol idarietà che la popolazione 
manifestò in quel drammatico 
frangente e sulla necessiti di 
ricordare, sul valore della memo• 
ria, sull'opportunità di dedicare 
vie e piaz-ze che rievochino il 
"marcirio~ della c.iu~. Già, ma 
ricordare perché? Sembra qu3si 
che la memoria sia fine a sé stessa. 
quasi un <.·vemo volto a celebra,re 
a.1uiche virtù municipali . Forse 
nell'ansia di voler stare cuni :.issie· 
me non filcra una parola per 

ricordare i bombardamcnci di 
oggi, il f.mo che a cinquanta anni 
di distanz.a d sono ahre città e 
popolar,i'oni Ol:.trciri. Insomma 
neanche una parola sul ripudio 
della guerra, non di ieri ma di 
oggi. Se è così, forse vale la pena 
di dimcmica re e consegnare i 
mord souo i bomba.rdamcnci alla 
devozione ddlc famiglie. 

sovr.tsta la sostanza e, in qucsro 
caso, il corpo piccolo dei cantrcri 
non rende sempre agevole 13 Ice· 
tura. Marcella Arca Pccrucci, 
geografa, interviene sui pacs;tggi 
storici come beni culturali. come 
luoghi che reinterpretati critica• 
m.encc permeuo1)0 di ricosu:uirc 
id<:micà e consapevoleac, nuovi 
demenci di rcrri<orialità no1) 
lim.i,a,i alla pura tutela del passa
to. ma. in grado di comribuir<:: alla 
definizione dd prc-stntc. Augusto 
Ch1ffctti usa la canogmfìa éomc 
strumemo per leggere le modifì• 
cazioni del territorio in un::t pro
speuiva storie.,. come fonte che 
pcrmcm: di cvidc:nziarc Jc pani• 
iioni ammi1\iscc-adve, l'uso del 
suolo, l'espansione dei fenomeni 
induscriali, le modificazioni dei 
corsi d'acqua sotto l'impatto dello 
sviluppo economico. Si passa così 
dalle cane riguardanti le p:utizio
ni amministrative. ai catasti e ai 

cabrei come fonte della sroria 
agrari:.t, per finire con le mappe 
della società Terni che indicano 
come e quanto il rerrirorio e il 
paesaggio vengano piegati alle 
esperienze produnivc. Belle le 
riproduzioni che imprC"tiosiscono 
e moltiplicano l'uti lità dd volu
me. 

vamente aumentando l'accenzionc 
delle amministrazioni com1.rnali 
nei confro1ui dei pz:opri statuti 
del passato, quasi che si ricerchi 
in amichi documemi ispiratiooc 
per gli scaturi st::rndardizzati di 
oggi, da cui filtra un sistcm3 di 
«11olc che dovrebbe fondare l'au
rOJ\Omi:t comunale e da cui em<!'r· 
ge inve<e l'ansia di una governa .. 
bilità imperfetta. Così di comu,H: 
in <;omurle si provvede a (Ommis
sionare a studiosi ed isticuzioni di 
indubbio valore e prestigio l'cdi· 
zionç dei propri ~mi fondativi è 

regolativi. Si cr.ina · come in qut· 
st0 caso · di lavori filologicamcn· 
te e stori<amcntc rigorosi. thc 
offrono spaccmi documenrari di 
indubbio ÌJ\tcressc sul p::tssato 
delle (Omunità umbre, analiz1...an .. 
dole odia loro specificità . e' ra.le 
rigore che r)C impedisce tm uso 
improprio, una piegatura in senso 
di celebrazione municipa.lisrn. E• 
il scg1\0 di come, almeno in que· 
sti casi, fìlologia e scoria · scienu:: 
fuori moda .. impediscano, 
com unque , usi impropri dei 
documenci. evitando che lo stu• 
dio dd passa<o diventi un pc-,w 
della rct0ri<::a dd presente. E' un 
risultato cuu'ahro che dispret1...t· 
bi le. 

Edltore: 

Augusto Ci uffetti e Marcella Arei 
Petrucci. Tra mappe, catasti e 
tabrei. Ln rnppr1'J.t11td.ZÙmt dtl IV· 

rirorio ( d~I paesaggio dtlla pro11in .. 
eia di '/"ani tra Se11ru11to ~ 
Ouocau<1, Terni , Provincia di 
Terni 2003. 

E' il quattordicesimo volu,ne 
edito dalla Provincia di Terni 
dr:dicuo ai beni culturali ''mino
ri" del territorio provinciale . 
Come sempre è piacevole a veder· 
si, anche se 13 forma gmfie3 spesso 

.Centro di Documentazione e Ricerche Segno 
Critico Via Raffaello. 9/A. Perugia 
Tipografia: Litosug 

Autoriua:iooo del Tribunale di Perugia 
del 13/ll/ 96N.38/ 96 

Fotolito: Grafos Perugia 
Impaginazione: Giuseppe Rossi Via di Tor Sapienia 172 Roma 

Sratut() de/111 legnzi()llt: ,wronoma 
di Gualt!o 1àtlino (1522), a """ 
di Cinzia C:.trdinali e Andrea 
Maiarclli, Deputazione di scoria 
patria dell 'Umbria, Statuti 
Comunali, 2, Collana diretta da 
Maria Grazia Onaviani, Perugia, 
Co mune di Gua ldo Tadino e 
dcputaiione di storia patria per 
l'Umbria, 2003. 

Sarà il frutto delle leggi Bassanini 
o dei processi di globali1,1...1iione 
che devastano le identità delle 
com.unità locali, ma sca progressi .. 

Direttore responsabile: Fabio Marionini Salvato re Lo Leggio . Paolo Lupattelli. 
Francesco Mandarini, Enrico Mantovani, 
Fabio Mariottini, Roberto Monicchia, 
Maurizio Mori, Francesco Morrone, Enrico 
Sciamanna. 

Hanno eurato questo numero: Alberto Barelli, 
Alfreda Billi. Franco Calistri, Renato Covino, 
Stefano De Cenzo. Osva ldo Fresso ia. 

16 libri -idee 
. ·ottobre 2003 


