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Un	  anno	  di	  Luoghi	  Idea(li)	  –	  Una	  proposta	  per	  il	  PD∗	  

	  

A	  marzo	  2014,	  abbiamo	  fatto	  un	  investimento	  nel	  Partito	  democratico.	  Abbiamo	  avviato	  con	  i	  circoli	  territoriali	  
di	   alcune	   aree	   del	   paese	   un	   progetto	   per	   verificare	   nei	   fatti	   la	   capacità	   del	   partito	   di	   agire	   come	   ponte	   fra	  
società	   e	   istituzioni.	   Venivamo	   da	   sei	   mesi	   di	   Viaggio	   in	   Italia	   per	   i	   circoli	   PD,	   ed	   era	   apparso	   eclatante	   il	  
contrasto	  fra	  un	  potenziale	  elevato	  di	  idee	  e	  di	  conoscenze	  e	  una	  deriva	  neo-‐feudale	  che	  mette	  questo	  potenziale	  
al	  servizio	  di	  interessi	  particolari	  mortificando	  i	  migliori.	  

Oggi	   presentiamo	   i	   risultati	   di	   quel	   progetto.	   Dopo	   dodici	  mesi	   di	   lavoro	   ci	   siamo	   convinti	   che	   rilanciare	   un	  
partito	   federale,	   che	   faccia	   leva	   sulla	   straordinaria	   articolazione	   territoriale	   del	   PD	   grazie	   all’azione	   di	  
indirizzo	  e	  monitoraggio	  di	  un	  centro	  forte	  e	  innovatore,	  è	  difficile	  ma	  possibile.	  E	  può	  fare	  la	  differenza.	  Ciò	  che	  
abbiamo	  appreso	  nasce	  dall’esperienza	  di	  campo	  e	  dall’uso	  di	  un	  metodo.	  Un	  metodo	  che	  ha	  camminato	  sulle	  
gambe	  e	  con	   la	   testa	  di	  moltissimi	  volontari	  che	  hanno	  reso	  possibile	  questa	  avventura,	   investendo	  con	  noi.	  E	  
producendo	  risultati	  concreti	  e	  misurabili.	  	  

In	  questo	  documento	  narriamo	  questo	  metodo	  e	  questi	  risultati,	  per	  trarne	  una	  proposta	  di	  rinnovamento	  al	  PD,	  
al	  suo	  vertice	  e	  a	  tutti	  noi	  iscritti.	  	  

Prima	   di	   passare	   la	   parola	   ai	   fatti	   vogliamo	   ringraziare	   i	   circa	   600	   “piccoli	   azionisti”	   che	   più	   di	   un	   anno	   fa	  
hanno	   voluto	   credere	   nel	   progetto,	   dando	   il	   proprio	   contributo	   al	   	   crowdfunding	   lanciato	   sulla	   rete.	   Ecco	   il	  
risultato	  della	  vostra	  fiducia!	  	  
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∗	   Il	  Rapporto	  finale	  è	  stato	  redatto	  dal	  gruppo	  nazionale	  che	  ha	  curato	  il	  progetto:	  Fabrizio	  Barca	  –	  coordinatore	  –Lucio	  Colavero,	  Mattia	  
Diletti,	  Michela	  Di	  Vito,	  Liliana	  Grasso,	  Fulvio	  Lorefice,	  Federica	  Marcelli,	  Patrizia	  Piergentili	  e	  Silvia	  Zingaropoli.	  Del	  gruppo	  fa	  parte	  anche	  
Gianmario	  Cinelli,	  responsabile	  del	  	  Rapporto	  finale	  di	  valutazione.	  Il	  Rapporto	  raccoglie	  gli	  esiti	  della	  sperimentazione	  condotta	  nei	  singoli	  
territori	   dai	  Gruppi	  di	   lavoro	  dei	   circoli	   partecipanti,	   con	   il	   coordinamento	  progettuale	   locale	  di	   coordinatori	   e	  di	   altri	   esperti	   locali	   e	   la	  
supervisione	  indipendente	  di	  	  un	  gruppo	  di	  supervisori:	  per	  tutti	  i	  nomi	  cfr	  Allegato.	  Il	  Rapporto	  riflette	  anche	  i	  generosi	  commenti	  di	  molti	  
di	  loro.	  
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1. Costruire	  un	  partito	  palestra	  è	  possibile:	  ora	  lo	  dicono	  i	  fatti	  

All'Italia	   serve	   un	   partito	   di	   sinistra	   che	   raggruppi	   persone	   con	   interessi	   diversi	   attorno	   a	   un’idea	  
comune	   di	   avanzamento	   sociale	   per	   “concorrere	   in	   modo	   democratico	   a	   determinare	   la	   politica	  
nazionale”	   (Costituzione,	   art.49),	   cioè	   per	   partecipare	   alla	   costruzione	   quotidiana	   delle	   politiche	  
pubbliche.	  Un	  partito	   separato	  dallo	   Stato,	   che	   incalzi	   lo	   Stato,	   e	   sia	   perciò	   credibile	   per	   chi	   vuole	  
cambiare	   le	  cose,	  non	  per	  chi	  cerca	  favori	  o	  rendite.	  Con	  un	  centro	  piccolo	  ma	  capace	  di	  elaborare	  
una	  visione	  del	  futuro,	  in	  un	  rapporto	  stretto	  con	  gli	  altri	  partiti	  di	  sinistra	  dell’Europa.	  E	  con	  una	  base	  
di	  iscritti	  e	  volontari	  radicata	  nel	  territorio,	  capace	  di	  agire	  come	  sponda	  della	  cittadinanza	  che	  vuole	  
essere	   attiva	   e	   di	   tradurne	   idee	   e	   azioni	   in	   proposte	   attraverso	   un	   confronto	   aperto,	   informato	   e	  
acceso.	  Lo	  abbiamo	  chiamato	  partito-‐palestra,	  dove	  si	  formano	  e	  allenano	  idee	  e	  gruppi	  dirigenti.	  	  

Dalla	   Traversata	   del	   Pd,	   dalla	   narrazione	   di	  migliaia	   di	   iscritti	   e	   non	   iscritti	   incontrati	   è	   emersa	   la	  
domanda	   forte	   di	   un	   simile	   partito.	   E	   la	   sua	   urgenza.	   E’	   emerso	   che	   il	   PD,	   nonostante	   le	   criticità	  
(anche	  gravi)	  e	  grazie	  ai	  punti	  di	  forza	  (talora	  notevoli),	  è	  un	  luogo	  dove	  questo	  disegno	  può	  crescere.	  
Ma	   poiché	   non	   abbiamo	   alcuna	   verità	   in	   tasca,	   né	   sul	   modello	   di	   partito	   né	   sul	   PD,	   e	   poiché	   la	  
sfiducia	  nei	  partiti	  tutti	  è	  altissima,	  come	  conferma	  il	  continuo	  declino	  della	  partecipazione	  al	  voto,	  e	  
ciascuno	  è	  pronto	  (forse)	  a	  fare	  la	  sua	  parte	  solo	  quando	  vede	  "i	  fatti",	  abbiamo	  messo	  la	  nostra	  idea	  
alla	  prova	  del	  campo,	  in	  una	  sperimentazione	  nazionale	  realizzata	  con	  circoli	  PD	  in	  giro	  per	  il	  paese.	  
Con	   l'obiettivo	   di	   convincerci	   che	   un	   partito-‐palestra	   può	   fare	   davvero	   la	   differenza	   per	   la	   qualità	  
della	  democrazia	  e	  del	  governo	  della	  cosa	  pubblica.	  "Convincerci	  per	  convincere".	  

Bene,	   la	   sperimentazione	   è	   finita.	   Dopo	   12	   mesi	   di	   lavoro	   in	   13	   luoghi	   per	   raggiungere	   obiettivi	  
concreti	   e	   verificabili	   che	   riguardano	   la	   vita	   di	   un	   milione	   di	   persone,	   l’impegno	   continuo	   di	   200	  
volontari	  e	   il	   contributo	  di	  1000	   finanziatori	   (nazionali	  e	   locali),	   ci	   siamo	  convinti.	  Ci	   siamo	  convinti	  
che	   costruire	   un	   partito-‐palestra	   è	   difficile	  ma	   possibile,	   e	   può	   fare	   la	   differenza.	   Che	   il	   PD	   intero	  
potrebbe	   trasformarsi	   in	   un	   partito-‐palestra	   se	   a	   livello	   nazionale	   realizzasse	   un	   progetto	   di	  
rinnovamento	  che	  contrasti	  con	  metodo	  ed	  entusiasmo	  il	  "partito	  degli	  interessi"	  e	  schiacciato	  sullo	  
Stato.	  E	  che	  il	  metodo	  sperimentato	  può	  essere	  di	  interesse	  anche	  per	  altre	  formazioni	  politiche.	  

Il	  Rapporto	  finale	  è	  dedicato	  a	  motivare	  questo	  giudizio,	  frutto	  di	  una	  valutazione	  franca	  di	  sconfitte	  
e	   successi	   di	   questi	  mesi1.	   Prima	   di	   tutto	   affrontiamo	   e	   rispondiamo	   ad	   alcune	   "pregiudiziali"	   che	  
mettono	  in	  dubbio	  ragionevolezza	  e	  utilità	  della	  nostra	  sperimentazione	  (par.	  2.1).	  Poi	  descriviamo	  i	  
risultati	   raggiunti	   o	   mancati	   nei	   singoli	   luoghi	   (par.2.2)	   e	   il	   metodo	   del	   partito-‐palestra	   che	   li	   ha	  
permessi	  (par.	  2.3).	  Infine,	  usiamo	  le	  lezioni	  apprese	  per	  avanzare	  al	  vertice	  del	  PD	  e	  al	  PD	  tutto	  una	  
proposta:	   fare	   proprio	   il	   metodo	   della	   sperimentazione,	   mettendolo	   a	   regime	   in	   un’Officina	  
dell’attivismo	  territoriale,	  e	  ridare	  vita	  allo	  Statuto	  del	  partito,	  cambiandolo	  dove	  necessario	  (par.3).	  

	  

2.	  Cosa	  abbiamo	  fatto,	  cosa	  abbiamo	  imparato	  

Molti	  ci	  hanno	  chiesto	  perché	  ci	  “incaponissimo”	  in	  questo	  esercizio.	  Ci	  hanno	  guardato	  magari	  con	  
simpatia,	  ma	  convinti	  che	  stessimo	  perdendo	  tempo,	  perché	  nel	  Pd	  o	  nei	  partiti	   in	  genere	  “non	  c’è	  
nulla	   da	   fare”	   o	   perché	   “ben	   altro”	   andrebbe	   fatto.	   Prima	   di	   raccontare	   cosa	   è	   successo	   e	   cosa	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Per	  tale	  valutazione	  si	  veda	  anche	  il	  Rapporto	  finale	  di	  valutazione.	  
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abbiamo	   imparato,	   dobbiamo	   spiegare	   perché	   ci	   siamo	   “incaponiti”.	   Fra	   gli	   scettici	   c'erano	   anche	  
alcuni	  nostri	  “supervisori	  indipendenti”2	  che	  ci	  hanno	  aiutato	  a	  sistematizzare	  le	  critiche.	  

2.1	  La	  sperimentazione	  ha	  senso?	  

Raggruppiamo	  le	  critiche	  in	  tre	  punti.	  

“Non	  sono	  i	  partiti	  a	  poter	  governare	  il	  cambiamento,	  ma	  la	  società	  civile	  organizzata.”	  

Questa	   tesi	   parte	   da	   una	   trasformazione	   radicale	   in	   atto	   nelle	   nostre	   democrazie:	   la	   crescita	  
imponente	   del	   numero	   di	   cittadini	   che	   non	   si	   accontentano	   di	   essere	   “rappresentati”	   dai	   partiti	   e	  
tantomeno	  di	  “votare	  con	  i	  piedi"	  –	  influenzare	  la	  qualità	  di	  una	  scuola	  andando	  in	  un’altra	  scuola	  -‐	  
ma	  ritengono	  di	  avere	  la	  competenza	  tecnica	  e	  morale	  per	  concorrere	  alle	  scelte	  pubbliche.	  In	  Italia	  
operano	  100mila	   “organizzazioni	   di	   cittadinanza	   attiva”	   che	   tutelano	  diritti,	   curano	  beni	   pubblici	   o	  
sostengono	  persone	   in	   difficoltà;	   nate	   per	   il	   57%	  dopo	   il	   2000,	   impegnano	  2	  milioni	   di	   volontari	   e	  
500mila	  addetti3.	  Da	  questo	  fenomeno	  e	  dalla	  diffidenza	  di	  questa	  "nuova	  cittadinanza"	  per	  i	  partiti	  si	  
fa	  discendere	  che	  sarebbero	  le	  reti	  di	  associazioni	  e	  non	  i	  partiti	  a	  potere	  guidare	  il	  cambiamento.	  

Noi	  invece	  pensiamo	  che	  proprio	  questo	  fenomeno,	  legato	  all’istruzione	  di	  massa	  e	  ora	  segnato	  dalle	  
nuove	   tecnologie,	   rende	   indispensabile	   una	   profonda	   trasformazione	   dei	   partiti,	   appunto	   verso	   la	  
forma	   innovativa	   del	   partito-‐palestra	   aperto	   alla	   nuova	   cittadinanza.	   Perché	   l’associazione-‐partito,	  
generalista,	  capace	  di	  raccogliere	  e	  rappresentare	  un	  coacervo	  di	  interessi	  diversi	  dentro	  una	  visione	  
comune	  e	  candidata	  a	  selezionare	  gruppi	  dirigenti	  per	  governare,	  ha	  un	  valore	  aggiunto	  di	  cui	  non	  si	  
può	  fare	  a	  meno	  in	  democrazia:	  promuovere	  e	  realizzare	  un	  accordo	  fra	  quei	  diversi	  interessi.	  

Mentre	   le	  associazioni	   -‐	  è	   la	   loro	  forza	  -‐	  curano	  interessi	  specifici	   (integrazione	  sociale,	  educazione,	  
salvaguardia	  di	  diritti,	   tutela	  di	   ambiente	  e	   cultura,	   inserimento	   lavorativo,	  e	  molti	   altri	   ancora4),	   il	  
partito-‐palestra	  assicura	   il	  confronto	   fra	  quegli	   interessi:	  all'interno	  di	  un	  sistema	  di	  valori	  condivisi	  
(di	   parte),	   riconosce	   e	   valorizza	   il	   conflitto	   fra	   interessi	   e	   soluzioni	   divergenti	   e	   si	   specializza	   nel	  
raggiungere	  un	  accordo	  ragionevole	  fra	  essi.	  Solo	  in	  questo	  modo	  si	  riescono	  ad	  acquisire	  consenso,	  
forza	  e	  capacità	  di	  orientamento	  –	  l’egemonia	  –	  per	  riequilibrare	  il	  potere	  economico	  che	  è	  altrimenti	  
condizionante	  nella	  nostra	  società.	  E	  possono	  crescere	  gruppi	  dirigenti	  capaci	  di	  costruire	   il	  difficile	  
ponte	  fra	  società	  e	  Stato,	  capaci	  cioè	  di	  “fare	  politica”,	  e	  poi	  magari	  di	  governare	  con	  competenza.	  

Ovviamente,	   perché	   questo	   valore	   aggiunto	   si	   manifesti	   davvero	   il	   partito	   deve	   assicurare	  
trasparenza,	   continuità	   e	   controllo	   nelle	   scelte	   e	   nel	   selezionare	   gruppi	   dirigenti,	   insomma	   deve	  
garantire	  la	  democrazia	  interna.	  Se	  carente	  essa	  va	  con	  decisione	  rafforzata5.	  

“Ma	  perché	  il	  PD?	  	  (Che	  non	  è	  più	  di	  sinistra)”	  
Questa	  domanda	  e	  la	  connessa	  sfiducia	  che	  il	  PD	  possa	  diventare	  un	  partito-‐palestra	  per	  la	  sinistra	  si	  
articolano	  in	  quattro	  distinti	  argomenti:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Il	  progetto	  ha	  potuto	  contare	  sul	  ruolo	  critico	  di	  quindici	  supervisori	  indipendenti	  (http://www.luoghideali.it/supervisori/)	  che	  con	  i	  loro	  
commenti	  hanno	  dato	  forte	  impulso	  al	  nostro	  lavoro:	  per	  i	  commenti	  e	  le	  nostre	  risposte	  si	  veda	  http://www.luoghideali.it/meta-‐strada/.	  	  
3	  Sono	  i	  dati	  stimati	  sulla	  base	  del	  Censimento	  del	  2011	  da	  Giovanni	  Moro,	  La	  cittadinanza	  attiva.	  Nascita	  e	  sviluppo	  di	  una	  anomalia,	   in	  
“L’Italia	  e	  le	  sue	  Regioni”,	  (a	  cura	  di	  M.Salvati	  e	  L.Sciolla),	  Istituto	  della	  Enciclopedia	  Italiana,	  2015.	  
4	  Gli	  esempi	  sono	  tratti	  dalla	  lista	  delle	  principali	  “attività	  tipiche”	  delle	  100mila	  associazioni	  italiane	  presentata	  da	  Moro	  (cit.).	  	  
5	  Nel	  caso	  del	  PD,	  il	  raggiungimento	  di	  una	  vera	  democrazia	  interna	  richiede	  modifiche	  statutarie	  e	  soprattutto	  la	  cogente	  attuazione	  delle	  
regole	  esistenti:	  è	  quanto	  proponiamo	  nella	  “Proposta	  al	  PD”	   in	  questo	  Rapporto.	  Più	   in	  generale,	  e	  per	  tutti	   i	  partiti,	  appare	  urgente	   in	  
Italia	   una	   norma	   attuativa	   dell’articolo	   49	   della	   Costituzione,	   che	   riconosce	   formalmente	   ai	   partiti	   un	   valore	   aggiunto	   nel	   consentire	   al	  
popolo	   di	   essere	   davvero	   “sovrano”,	   come	   il	   PD	   stesso	   ha	   proposto:	   cfr	   http://www.nomos-‐leattualitaneldiritto.it/wp-‐
content/uploads/2015/06/proposta-‐di-‐legge-‐art.-‐49-‐Guerini.pdf.	  
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• “il	  progressivo	  allontanamento	  da	  politiche	  di	  sinistra”;	  	  
• “le	  degenerazioni	  –	  primarie	  dominate	  da	  poteri	   economici,	   iscrizioni	   fittizie,	   confusione	   fra	  

partito	  e	  Stato	  –	  e	  il	  prevalere	  nei	  territori	  dei	  <<cacciatori	  di	  cariche>>;	  	  
• “lo	  slogan	  dominante	  del	  <<partito	  degli	  elettori	  e	  del	  leader>>	  “;	  	  
• “Matteo	  Renzi”.	  

Consideriamo	  i	  quattro	  argomenti.	  
	  
È	   indubbio	  che	   il	  PD	  non	  abbia	   fatto	   in	  questi	  anni	  molte	   "cose	  di	   sinistra"	  e	  che	  di	  narrazione	  del	  
futuro	  se	  ne	  sia	  vista	  poca.	  Questo	  non	  è	  certo	  un	  male	  recente,	  bensì	  il	  frutto	  di	  un	  atteggiamento	  
subalterno	  nei	  confronti	  del	  pensiero	  liberista,	  spesso	  persino	  malinteso6.	  Un	  atteggiamento	  che	  sin	  
dagli	  anni	  novanta	  è	  stato	  mascherato	  dall’opposizione	  al	  “berlusconismo”.	  La	  “fusione	  a	  freddo”	  del	  
PD	   sancisce	   questo	   stato	   di	   cose,	   congelando	  ogni	   riflessione	   sull’orizzonte	   culturale	   e	   sui	  modi	   di	  
avanzamento	   sociale	   nel	   lavoro,	   nei	   servizi	   di	   cura,	   nel	   rapporto	   con	   la	   natura.	   C’è	   dunque	  molto	  
lavoro	  da	  fare	  nel	  PD,	  e	  fuori	  di	  esso,	  per	  scrollarsi	  di	  dosso	  questa	  eredità	  e	  scongelare	  il	  confronto	  
culturale.	  Ma	  il	  modo	  di	  farlo	  è	  proprio	  quello	  di	  lavorare	  dentro	  questo	  partito,	  che	  per	  la	  sua	  vasta	  
articolazione	   territoriale	   è	   aderente	   alle	   pieghe	   del	   paese,	   e	   in	   cui	   i	   valori	   di	   sinistra	   possono	  
assumere	  tratti	  concreti	  e	  servire	  obiettivi	  a	  un	  tempo	  emozionanti	  e	  misurabili.	  
	  
Venendo	   ai	   fenomeni	   degenerativi	   dentro	   il	   PD,	   essi	   sono	   evidenti,	   tristi	   e	   miserabili.	   Sono	   stati	  
amplificati	  proprio	  dal	  venir	  meno	  –	  da	  oltre	  venti	  anni	   -‐	  della	   tensione	   ideale	  sui	  valori	  e	  dall’idea	  
balorda	  e	  ingenua	  che	  il	  partito	  sia	  uno	  strumento	  di	  bilanciamento	  di	  poteri	  –	  straordinario	  alibi	  per	  i	  
male	   intenzionati.	   	   La	   disattenzione	   del	   centro	   all’organizzazione	   territoriale	   del	   partito	   e	   il	   venir	  
meno	  di	  metodi	  certi	  ed	  efficaci	  di	  controllo	  e	  trasparenza	  hanno	  fatto	  il	  resto.	  Eppure,	  il	  PD	  è	  il	  solo	  
partito	  italiano	  che	  affronti	  apertamente	  queste	  degenerazioni	  –	  si	  pensi	  al	  caso	  di	  Roma.	  	  
	  
Quanto	  all’idea	  prevalente	  di	  partito,	  è	  vero	  che	  è	  quella	  di	  un	  “partito	  del	   leader	  e	  degli	  elettori”,	  
nata	  col	  PD	  e	  riflessa	  in	  alcune	  parti	  del	  suo	  Statuto	  e	  nella	  mancata	  attuazione	  di	  altre.	  Ma	  i	  limiti	  di	  
questo	   modello	   stanno	   diventando	   eclatanti	   proprio	   ora	   che	   a	   guidare	   PD	   e	   governo	   c’è	   una	  
leadership	   decisa,	   che	   potrebbe	   farcela.	   Manca	   a	   questa	   leadership	   il	   contributo	   autonomo	   di	  
conoscenza	   del	   “popolo”,	   dei	   volontari	   della	   propria	   associazione-‐partito.	   Leadership	   e	  
partecipazione	   sono,	   anche	   nel	   partito,	   come	   nell’esercizio	   del	   governo,	   entrambe	   indispensabili.	  
Hanno	  bisogno	  una	  dell'altra.	  E’	  grottesco	  contrapporle.	  La	  partecipazione	  non	  serve	  a	  nulla	  se	  non	  
c'è	   una	   leadership	   che	   la	   traduca	   in	   decisioni,	   rapide,	   senza	   ambiguità.	   La	   leadership	   non	   serve	   a	  
nulla	  se	  non	  c'è	  una	  partecipazione	  che	  gli	  porti	  la	  conoscenza	  diffusa	  della	  società.	  
	  
Il	  che	  ci	  conduce	  al	  Segretario	  Renzi.	  Ci	  è	  ben	  chiaro	  che	  sinora	  Matteo	  Renzi	  ha	  mantenuto	  l’idea	  di	  
partito	   che	   accompagna	   il	   PD	   dalla	   nascita,	   apparsagli	   congeniale	   alla	   contingenza	   di	   un	   governo	  
anomalo	  sinistra-‐destra	  chiamato	  a	  prendere	  “una	  decisione	  al	  giorno”.	  Ha	  così	   realizzato	  ciò	  che	   i	  
precedenti	   Segretari	   avrebbero	   voluto	   realizzare.	   E	   ci	   è	   ben	   chiaro	   che	   quest’idea	   è	   lontana	   dal	  
partito-‐palestra.	  Ma	  ci	  è	  altrettanto	  chiaro	   il	  perentorio	  giudizio	  negativo	  che	   lo	  stesso	  Renzi,	  dopo	  
un	  anno	  di	  lavoro,	  da’	  oggi	  sul	  partito.	  «Serve	  una	  strada	  nuova	  rispetto	  al	  vecchio	  modello	  di	  partito	  
ormai	   superato,	  ma	   anche	   rispetto	   al	   partito	   all’americana	   che	   era	   il	  mio	   sogno	   iniziale	   –	   afferma	  
nell’intervista	  del	  4	  marzo	  2015	  all’Espresso7	   -‐	  Un	  partito	   che	  non	   sia	   solo	  un	  comitato	  elettorale».	  
Chiede	   di	   «ritornare	   a	   un	   partito	   in	   cui	   essere	   iscritti,	   avere	   la	   tessera	   del	   Pd	   in	   tasca,	   significhi	  
contare	   nelle	   scelte»	   e	   segnala	   l’aspirazione	   a	   reintrodurre,	   in	   un	   federalismo	   che	   sembra	  
feudalesimo	   –	   questo	   per	   la	   verità	   lo	   scriviamo	   noi	   -‐	   un	   principio	   d’ordine	   nell’organizzazione	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Sul	   tema	  oltre	  alla	  Traversata	   (Feltrinelli,	  2013),	   si	  veda	  Postfazione	  a	  “L’esperienza	  del	  New	  Labour.	  Un’analisi	   critica	  della	  politica	  e	  
delle	  politiche”,	  di	  Florence	  Faucher	  e	  Patrick	  Le	  Galès	  
7	  Intervista	  a	  Renzi	  all’	  Espresso	  4	  marzo	  2015	  



	  

6	  
	  

territoriale.	   Liquidare	   queste	   affermazioni	   come	   “tattica”	   imposta	   da	   una	   situazione	   interna	  
turbolenta	  vuol	  dire	  aver	  perso	  la	  capacità	  di	  fare	  politica.	  Il	  Segretario	  del	  partito	  ha	  espresso	  questo	  
giudizio.	  Bene,	  noi	   iscritti	  non	  abbiamo	  alibi.	  Specie	  se	  pensavamo	  questo	  già	  da	  prima	   lavoriamoci	  
per	  dargli	  sostanza.	  La	  sperimentazione	  realizzata	  ne	  fornisce	  molta.	  
	  
“L’approccio	  dal	  basso	  è	  “bello”	  ma	  lascia	  il	  tempo	  che	  trova.	  La	  serietà	  della	  situazione	  richiede	  un	  
cambiamento	  radicale,	  dall’alto.	  E	  non	  basta	  neppure	  Roma,	  serve	  l’Europa.”	  
	  
Quest’ultima	   critica	   dice	   a	   un	   tempo	   una	   cosa	   ovvia	   e	   una	   sbagliata.	   E’	   ovvio	   che	   il	   cambiamento	  
necessario	   richiede	   nel	   PD	   una	   visione,	   una	   strategia	   di	   avanzamento	   sociale,	   che	   raggruppi	   e	  
convinca	  le	  persone,	  in	  alleanza	  con	  i	  partiti	  di	  sinistra	  d’Europa,	  e	  un	  cambio	  di	  organizzazione	  che	  
solo	  il	  centro	  nazionale	  può	  realizzare.	  Ed	  	  è	  ovvio	  che	  prima	  ciò	  avviene,	  meglio	  è.	  Ma,	  ecco	  l’errore,	  
non	   si	   tratta	   di	   disegnare	   a	   tavolino	   un	   nuovo	   assetto	   del	   PD	   per	   poi	   calarlo	   in	   regole	   che	  
magicamente	  produrranno	  l’esito	  voluto.	  Non	  si	  governano	  più	  così	  né	  gli	  Stati,	  né	  le	  imprese,	  né	  le	  
associazioni.	  Sulla	  base	  dell’accordo	  su	  alcune	  premesse	  si	  tratta,	  viceversa,	  di	  costruire	  un	  processo	  
di	  rinnovamento	  che	  giorno	  per	  giorno,	  luogo	  per	  luogo,	  promuova	  e	  sostenga	  nuove	  e	  più	  robuste	  
sperimentazioni,	  federandole,	  imparando	  da	  esse	  e	  sistematizzandole	  in	  una	  visione	  generale.	  	  
	  
Solo	   così,	   solo	   attivando	   nel	   cambiamento	   i	   circoli	   territoriali	   che	   innervano	   il	   paese,	   è	   possibile	  
ricercare	   un	   confronto	   vero	   con	   gli	   altri	   partiti	   che	   compongono	   in	   Europa	   il	   Partito	   socialista	  
europeo	  sul	  tema	  oggi	  decisivo	  della	  tensione	  fra	  due	  interessi:	  il	  movimento	  libero	  delle	  persone	  e	  
del	  lavoro	  e	  la	  tutela	  dell’inclusione	  sociale8.	  Il	  progresso	  verso	  un	  vero	  “partito	  di	  sinistra	  europeo”	  si	  
compie	  non	  attraverso	  fredde	  alleanze	  burocratiche	  o	  intellettuali	  di	  vertice,	  ma	  affrontando	  questa	  
tensione	  nei	  luoghi	  in	  cui	  essa	  si	  manifesta,	  con	  alleanze	  e	  solidarietà	  territoriali	  inedite	  ma	  possibili.	  
	  
Quello	   che	   proponiamo	   non	   è	   quindi	   un	   “approccio	   dal	   basso”,	   ma	   un	   metodo	   dove	   si	   avanza	  
assieme,	   dall’alto	   e	   dal	   basso,	   con	   una	   forte	   guida	   nazionale,	   per	   arrivare	   in	   questo	   modo	   a	   un	  
progressivo	  rinnovamento	  della	  cultura	  dei	  quadri	  intermedi	  locali	  e	  nazionali.	  	  	  
	  
Per	  tutte	  queste	  ragioni,	  la	  sperimentazione	  fatta	  “ha	  senso”.	  Ma	  è	  riuscita?	  Che	  ci	  racconta?	  
 
2.2	  Quali	  sono	  i	  risultati	  della	  sperimentazione?	  

Prima	  di	  tutto,	  vediamo	  dunque	  se	  nei	  tredici	  luoghi	  dove	  i	  circoli	  del	  PD	  hanno	  attuato	  il	  progetto	  ci	  
sono	  stati	  davvero	  risultati.	  Con	  “risultati”	   intendiamo	  che	   i	  volontari	   impegnati	  nei	  progetti	  hanno	  
concorso	  a	  cambiare	  in	  meglio	  la	  qualità	  di	  vita	  dei	  cittadini	  dell’area	  di	  responsabilità,	  anche	  di	  poco,	  
o	  che	  almeno	  hanno	  imparato	  a	  farlo	  e	  sono	  più	  motivati	  di	  prima	  e	  più	  numerosi.	  Non	  intendiamo,	  
per	  capirci,	  il	  Morettiano	  “avere	  girato,	  visto	  gente,	  fatto	  cose”,	  né	  l’antico	  “montare	  iniziative”.	  

	  I	  risultati	  

In	  nove	  casi	  su	  tredici	  sono	  stati	  raggiunti	  risultati.	  Che	  possiamo	  riassumere	  così9:	  

• Ad	  Avellino	   (circolo	   Foa),	   è	   stata	   ottenuta	   l’adesione	   di	   tutti	   i	   livelli	   di	   governo	   al	  metodo	  
proposto	   di	   bonifica	   dell’area	   industriale	   ex-‐Isochimica	   che,	   rovesciando	   l’impostazione	  
esistente	   e	   perdente,	   è	   basato	   sull'esproprio	   dell’area	   da	   parte	   del	   Comune,	   ed	   è	   stata	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Si	  veda	  il	  Rapporto	  Unequal	  Europe.	  Recommendations	  for	  a	  more	  caring	  EU	  	  	  
(http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2015/02/Social-‐Report-‐2015-‐FINAL-‐WEB.pdf).	  
9	  Per	  un’illustrazione	  più	  estesa	  si	  veda	  anche	  il	  	  	  Rapporto	  finale	  di	  valutazione	  
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costruita	   la	   partecipazione	   solidale	   dei	   cittadini	   attorno	   a	   tale	   obiettivo	   e	   al	   riutilizzo	  
dell’area,	  a	  garanzia	  del	  percorso	  futuro	  e	  dell’esito	  finale.	  

• A	  Catanzaro	  (circolo	  Enzo	  Lauria),	  un	  gruppo	  dirigente	  formatosi	  nella	  battaglia	  per	  rinnovare	  
la	   città	   e	   sconfitto	   di	   misura	   nelle	   urne	   ha	   trovato	   la	   forza	   di	   evitare	   la	   dispersione,	  
elaborando	   una	   proposta	   per	   lo	   strumento	   urbanistico	   di	   sviluppo	   della	   città	   (portata	   in	  
Consiglio	  Comunale	  dal	  partito	  cittadino)	  ed	  elaborando	  proposte	  di	  modifica	  dello	  Statuto	  
del	   PD	   attraverso	   l’esperienza	   di	   un	   processo	   deliberativo	   (incontri-‐obiettivo,	   questionari,	  
restituzione	  dei	  risultati	  ai	  cittadini)	  per	  una	  strategia	  di	  rilancio	  del	  centro	  storico.	  	  

• a	  Cagliari-‐Villanova	  (iscritti	  del	  circolo	  Copernico),	  area	  con	  un	  mix	  sociale	  (etnico	  e	  di	  classe)	  
complesso,	  attraverso	  la	  graduale	  costruzione	  di	  relazioni	  fiduciarie	  con	  bimbi	  e	  adulti	  sono	  
state	   costruite	   azioni	   di	   mutualismo	   per	   la	   condivisione	   gratuita	   di	   libri,	   il	   riutilizzo	   di	  
materiali,	   lo	   scambio	   di	   esperienze	   e	   conoscenze,	   incoraggiando	   nuove	   adesioni	   da	   parte	  
delle	   comunità	   di	   recente	   immigrazione	   e	   aprendo	   la	   strada	   a	   una	   nuova	   stagione	   di	  
convivenza.	  

• A	  La	  Spezia,	  (Circoli	  dell'Unione	  Comunale)	  grazie	  alla	  partecipazione	  attiva	  di	  un	  terzo	  di	  tutti	  
gli	  iscritti	  cittadini	  e	  a	  sperimentazioni	  in	  tre	  aree	  della	  città	  che	  hanno	  coinvolto	  in	  modo	  non	  
strumentale	   molti	   non	   iscritti,	   sono	   state	   elaborate	   le	   linee	   guida	   di	   un	   Regolamento	  
comunale	   (sottoposto	   al	   Sindaco)	   destinato	   al	   Consiglio	   Municipale	   per	   promuovere,	  
sostenere	   e	   disciplinare	   la	   partecipazione	   dei	   cittadini	   alla	   formazione,	   messa	   in	   opera,	  
monitoraggio	   e	   gestione	   delle	   politiche	   nei	   propri	   quartieri	   (dopo	   l’abolizione	   delle	  
Circoscrizioni).	  

• A	  Milano-‐San	  Siro	  (iscritti	  del	  circolo	  Pio	  La	  Torre	  –	  San	  Siro),	  area	  di	  grave	  tensione	  sociale	  e	  
fortissimo	   degrado,	   dove	   si	   affiancano	   antica	   e	   recentissima	   immigrazione,	   attraverso	  
un’attività	  di	  animazione	  di	  strada	  e	  un’inchiesta	  sociale	   i	  cui	   risultati	  sono	  stati	   restituiti	  ai	  
cittadini,	  sono	  state	  costruite	  con	  cittadini	  e	  immigrati	  occasioni	  concrete	  di	  socializzazione	  e	  
condivisione	   delle	   proprie	   esperienze	   e	   dei	   propri	   progetti,	   facendo	   maturare	   metodi	  
impiegabili	  anche	  in	  altri	  contesti	  e	  una	  nuova	  capacità	  di	  lavoro	  del	  circolo.	  

• A	   Milano-‐via	   Padova	   (circolo	   Via	   Padova),	   segnata	   dalla	   narrazione	   di	   destra	   come	   luogo	  
irrecuperabile	  da	  militarizzare	  ed	  esposta	  al	  rischio	  di	  un	  racconto	  romantico	  come	  “fucina	  di	  
convivenza	   multi-‐etnica”,	   sono	   stati	   realizzati	   passi	   concreti	   (galleria	   permanente	   a	   cielo	  
aperto,	   sportello	   di	   supporto	   per	   la	   gestione	   della	   raccolta	   differenziata,	   installazione	  
temporanea,	   etc)	   verso	   l’obiettivo	   di	   modificare	   la	   percezione	   dell’area,	   attivare	   forme	   di	  
cosmopolitismo	  e	  indirizzare,	  d’intesa	  con	  le	  associazioni	  esistenti,	  la	  politica	  del	  Comune.	  

• A	   Parma,	   (l’Unione	   comunale),	   attraverso	   una	   prima	   e	   originale	   mappatura	   digitale	   delle	  
criticità	  identificate	  dai	  cittadini,	  la	  progressiva	  aggregazione	  attorno	  alla	  segreteria	  cittadina	  
di	  volontari	  nuovi	  e	  storici	  iscritti	  e	  la	  partecipazione	  ampia	  di	  tutti	  i	  circoli,	  è	  stata	  avviata	  in	  
cinque	  stadi,	  relativi	  alle	  diverse	  aree	  della	  città,	  la	  ricognizione	  partecipata	  (attraverso	  focus	  
group	   pubblici)	   dei	   centri	   di	   competenza	   della	   città	   per	   metterli	   alla	   base	   di	   una	   nuova	  
strategia	  per	  la	  città.	  

• A	  Roma	  (Circolo	  PD	  Donna	  Olimpia	  Miriam	  Mafai,	  con	  iscritti	  dei	  circoli	  Marconi,	  Laurentino	  e	  
ISPRA)	   attraverso	   questionari,	   assemblee,	   incontri	   di	   caseggiato,	   il	   monitoraggio	   delle	  
postazioni	  di	  raccolta	  e	  la	  cooperazioni	  con	  sei	  associazioni,	  	  è	  stata	  data	  voce	  al	  giudizio	  dei	  
cittadini	   sull’introduzione	   nell’area	   della	   raccolta	   differenziata,	   accrescendo	   sensibilità	   e	  
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partecipazione	   dei	   cittadini	   e	   avanzando	   proposte	   di	   miglioramento	   all’Amministrazione	  
(anche	  su	  un	  nuovo	  contratto	  di	  servizio	  decentrato).	  

• Nella	   Sibaritide	   (circoli	   di	   Castrovillari,	   Cassano	   Jonio,	   Corigliano,	   Frascineto,	   Morano,	  
Rossano,	   San	   Demetrio	   Corone,	   Saracena,	   Vaccarizzo,	   Spezzano	   Albanese,	   Trebisacce),	  
attraverso	  l’interazione	  accesa	  centro-‐periferia	  e	  un	  documento	  strategico	  sull’area	  condiviso	  
dal	  mondo	  della	  cultura	  e	  dell’imprenditoria	  agricola,	  si	  è	  incrinata	  la	  resistenza	  a	  cooperare	  
e	  si	  è	  dato	  impulso	  ad	  iniziative	  concrete,	  fra	  cui:	  “riscoperta”	  da	  parte	  dei	  cittadini	  di	  un	  sito	  
archeologico	   misconosciuto,	   proposte	   per	   la	   gestione	   imprenditoriale	   dei	   rifiuti	   e	   per	   la	  
legalità,	   impegni	  per	  una	  piattaforma	  agroalimentare	   in	  area	  ex-‐ASI	  e	  per	  migliorare	   la	  rete	  
sentieristica	  del	  Parco	  del	  Pollino. 
	  

Si	   tratta	  di	   risultati	  di	  peso	  diverso	  e	  che	   in	  misura	  diversa	   rispondono	  alle	  attese	   iniziali.	  Ma	  sono	  
concreti	  e	  significativi.	  A	  essi	  si	  aggiunge	  l’impatto	  sul	  ruolo	  e	  la	  capacità	  di	  chi	  ha	  gestito	  i	  progetti.	  
Avere	   perseguito	   un	   obiettivo	   concreto	   e	   misurabile	   con	   un	   metodo	   replicabile	   ha	   consentito	   ai	  
volontari	  del	  PD	  di	  dedicarsi	  al	  proprio	  territorio,	  di	  “occuparsi	  meno	  di	  se	  stessi”,	  di	  concentrarsi	  sul	  
merito,	   di	   contrastare	   litigiosità	   e	   individualismo	   di	   un	   partito	   autoreferenziale	   e	   disabituato	   alle	  
battaglie	   sul	   territorio,	   di	   “divertirsi”	   e	   dunque	   di	   attrarre	   nuovi	   volontari	   alla	   guida	   dei	   progetti	   -‐	  
oltre	   38%	   di	   aumento	   medio	   da	   inizio	   a	   fine	   progetto10.	   I	   partecipanti	   sono	   dunque	   oggi	   meglio	  
preparati	  e	  più	  motivati	  per	  lavorare	  per	  i	  propri	  territori.	  	  

Gli	  insuccessi:	  lezioni	  

Viceversa,	   in	   quattro	   casi	   su	   tredici,	   gli	   obiettivi	   fissati	   sono	   stati	  mancati,	   senza	   che	   ne	   venissero	  
raggiunti	  altri	  significativi.	  La	  natura	  dell’insuccesso	  offre	  utili	  insegnamenti.	  

In	   un	   caso,	   quello	   del	   piccolo	   Comune	   di	   Arsoli,	   la	   coalizione	   di	   giovani	   che	   aveva	   presentato	   il	  
progetto	   si	  è	   sfarinata	  poco	  dopo	   l’avvio,	  a	   seguito	  di	  un’inattesa	   sconfitta	  elettorale.	  Una	  vicenda	  
comprensibile	  e	  da	  mettere	  in	  conto	  in	  simili	  progetti.	  

Più	   significativa	   la	   lezione	   che	   si	   trae	   dagli	   altri	   tre	   casi:	   i	   progetti	   avviati	   dal	   PD	   di	   Torino,	   da	   un	  
gruppo	  di	  giovani	  iscritti	  del	  circolo	  02PD	  di	  Milano	  e	  dal	  PD	  di	  Cesena.	  Nella	  valutazione	  che	  diamo	  
dell’insuccesso,	   li	  accomuna	   la	  resistenza	  che	  ha	   incontrato	   la	  prospettiva	  di	  dar	  vita	  a	  un	  percorso	  
innovativo,	   aperto,	  monitorato	  e	  dalle	   conseguenze	  non	  predefinibili.	   In	   tutti	   e	   tre	   i	   casi	   noi	   come	  
centro	  nazionale,	  nel	  momento	  della	   selezione,	  non	  abbiamo	  dato	  adeguato	  peso	  ai	   segnali	  di	   tale	  
resistenza	  e	  quindi	  abbiamo	  mancato	  di	  costruire	  un	  sostegno	  politico	  adeguato	  al	  loro	  superamento.	  

A	   Torino,	   dove	   un’inchiesta	   partecipata	   in	   dieci	   fabbriche	   avrebbe	   dovuto	   investigare	   l’effettiva	  
esistenza	  di	  modelli	  di	  relazione	  capitale-‐lavoro	  non	  costrittivi,	  dopo	  un’iniziale	  interesse	  in	  fase	  pre-‐
elettorale,	  è	  emersa	  da	  parte	  del	  PD	  locale	  la	  fragilità	  di	  tale	  interesse	  e	  anzi	  il	  timore	  di	  ritrovarsi	  fra	  
le	  mani	  idee	  non	  congruenti	  col	  pensiero	  dominante	  (anche	  nel	  PD)	  in	  tema	  di	  lavoro.	  A	  quel	  punto	  si	  
è	  manifestata	  la	  forte	  ritrosia	  degli	   intellettuali,	  fino	  a	  quel	  punto	  coinvolti	  e	  concordi,	  ad	  assumere	  
un	  rischio	  di	  impegno	  politico	  e	  a	  misurarsi	  con	  valutazioni	  sindacali	  discordi:	  “quieta	  non	  movere”.	  

A	   “Milano	   02”,	   la	   piattaforma	   web	   sviluppata	   nel	   circolo	   avrebbe	   dovuto	   essere	   utilizzata	   per	  
“accrescere	  la	  partecipazione	  di	  iscritti	  e	  non”,	  puntando	  sulla	  disponibilità	  di	  un	  eletto	  a	  dibattere	  in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Cfr.	  	  	  Rapporto	  finale	  di	  valutazione	  
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rete	   in	   modo	   aperto	   la	   propria	   quotidiana	   attività	   di	   rappresentante,	   come	   prevede	   del	   resto	   lo	  
Statuto.	  Il	  progetto	  è	  caduto	  di	  fronte	  alla	  divaricazione	  del	  gruppo	  di	  giovani	  promotori	  fra	  impegni	  
di	   studio	  e	  obiettivi	  di	   carriera	  politica	  e	  di	   fronte	  alle	   incertezze	  nate	  dalla	  prospettiva	  di	  mettere	  
davvero	  “in	  piazza”,	  la	  piazza	  della	  Rete	  e	  di	  un	  confronto	  serrato	  con	  esperti,	  l’operato	  di	  un	  eletto.	  

A	  Cesena,	  l’obiettivo	  era	  ambizioso:	  in	  una	  città	  dove	  l’azione	  sociale,	  il	  welfare,	  per	  anziani	  e	  bimbi	  
funziona	   meglio	   che	   altrove,	   affrontare	   con	   coraggio	   l’obiettivo	   di	   un	   suo	   miglioramento,	   come	  
partito,	   in	   autonomia	   dalle	   istituzioni.	   La	   mobilitazione	   iniziale	   e	   la	   decisione	   di	   avviare	   una	  
ricognizione	   aperta	   sui	   fabbisogni	   e	   sul	   giudizio	  dei	   cittadini,	   promossa	  dall’impegno	  personale	  del	  
responsabile	   locale	   del	   progetto,	   hanno	   indotto	   le	   istituzioni	   e	   gli	   apparati	   cittadini	   pubblici	   a	  
trasferire	  il	  progetto	  nelle	  loro	  “più	  protette	  e	  sicure	  braccia”,	  insomma	  di	  sottrarlo	  ai	  metodi	  aperti	  e	  
valutativi	  di	  un	  partito	  autonomo	  dall’amministrazione.	  Vedremo	  se	  e	  quali	  saranno	  gli	  esiti.	  

Insomma,	  tre	  dei	  quattro	  insuccessi	  suggeriscono	  a	  contrario	  che	  il	  metodo	  adottato,	  che	  introduce	  
una	  tensione	  fra	  “interno”	  ed	  “esterno”,	  fra	  “locale”	  e	  “nazionale”,	  volta	  a	  fare	  saltare	  incrostazioni,	  
a	  innovare,	  a	  promuovere	  un	  confronto	  aperto	  ai	  cittadini,	  a	  separare	  il	  partito	  dall’Amministrazione,	  
è	  un	  metodo	  che	  morde.	  Ma	  suggeriscono	  anche	  che	  il	  metodo	  funziona	  se	  esiste	  una	  leadership	  nel	  
partito	   locale	   sufficientemente	   convinta,	   coesa	   e	   dotata	   di	   alleanze	   da	   reggere,	   sfruttando	  
l’investimento	  politico	  del	  centro,	  gli	  scossoni	  conseguenti	  al	  cambiamento.	  	  

2.3	  Cosa	  ha	  prodotto	  i	  risultati?	  	  

Siamo	  così	  arrivati	  al	  metodo	  che	  ha	  prodotto	  i	  risultati.	  Nei	  nove	  casi	  dove	  ci	  sono	  stati	  risultati,	  cosa	  
li	  ha	  fatti	  accadere?	  Come	  ha	  funzionato	  il	  metodo?	  Il	  riferimento	  ai	  valori	  di	  sinistra	  ha	  contato?	  E	  il	  
rapporto	  con	  il	  resto	  del	  partito?	  Sono	  emersi	  gruppi	  dirigenti?	  Rispondere	  a	  queste	  domande,	  capire	  
se	  abbiamo	  per	  le	  mani	  un	  metodo	  replicabile	  in	  tutto	  il	  PD	  –	  e	  magari	  (ognuno	  a	  suo	  modo)	  in	  altri	  
partiti	   –	   era	   l’obiettivo	   nazionale	   del	   progetto.	   Un	   obiettivo	   che	   riteniamo	   raggiunto	   e	   che	   ci	  
consente	  di	  formulare	  all’intero	  PD	  una	  proposta.	  Vediamo	  perché,	  rispondendo	  a	  quelle	  domande11.	  

a) Il	  metodo	  è	  servito?	  	  
Il	  progetto	  è	  fondato	  su	  un	  approccio	  sperimentale	  dove	  il	  gruppo	  nazionale	  che	  governa	  il	  progetto	  
svolge	   in	  ogni	   luogo,	   anche	  attraverso	  un	   coordinatore	   locale,	   una	   funzione	  di	   accompagnamento,	  
promuovendo	   l’utilizzo	   da	   parte	   della	   leadership	   locale	   di	   un	   metodo	   da	   adattare	   al	   contesto.	   Il	  
metodo	  rappresenta	  una	  “rottura”	  rispetto	  al	  partito	  tradizionale	  e	  si	  associa	  ad	  una	  separazione	  del	  
partito	  dall’Amministrazione	  e	  alla	  sua	  apertura	  alla	  società,	  con	  forme	  di	  partecipazione	  innovative.	  
Da	  questo	  approccio	  dipende	  l’esito	  positivo	  dei	  nove	  progetti	  locali.	  Il	  confronto	  continuo	  e	  acceso	  
fra	  livello	  locale	  e	  centrale	  ha	  introdotto	  pratiche	  di	  lavoro	  e	  apprendimento	  insolite	  per	  le	  comunità	  
territoriali	  del	  PD	  e	  allo	  stesso	  tempo	  ha	  fatto	  maturare	  il	  team	  nazionale.	  	  
	  
Al	   cuore	   del	   metodo	   adottato	   sta	   la	   pratica	   di	   esplicitare	   gli	   obiettivi	   in	   termini	   di	   risultati	   attesi	  
rilevanti	  per	  i	  cittadini	  del	  territorio	  di	  responsabilità,	  e	  poi	  di	  monitorare	  e	  aggiustare	  in	  corsa	  questi	  
obiettivi:	  una	  rottura	  rispetto	  alle	  prassi	  esistenti.	  Simile	  utilità	  e	  rottura	  hanno	  mostrato	  le	  attività	  di	  
autovalutazione	  e	  valutazione	  esterna.	  Per	  l’autovalutazione,	  mentre	  non	  ha	  retto	  l’idea	  di	  redigere	  
“diari	   di	   bordo”	   per	   dare	   conto	   di	   difficoltà	   e	   progressi,	   hanno	   invece	   svolto	   questa	   funzione	   due	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Le	  risposte	  si	  avvalgono	  in	  modo	  significativo	  della	  valutazione	  “esterna”	  contenuta	  nel	  	  	  Rapporto	  finale	  di	  valutazione	  
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appuntamenti	  collettivi,	  occasione	  di	  un	  confronto	  collegiale	  motivante:	  le	  cosiddette	  “Olimpiadi	  e	  il	  
seminario	  di	  fine	  progetto.	  La	  “valutazione	  esterna”	  è	  stata	  intensa	  e	  ha	  assunto	  quattro	  forme:	  

• La	   valutazione	   dei	   supervisori	   indipendenti	   a	   metà	   percorso	  
(http://www.luoghideali.it/meta-‐strada/),	  che	  ha	  indotto	  significativi	  aggiustamenti.	  

• La	  valutazione	  nazionale,	  riassunta	  nel	  	  	  Rapporto	  finale	  di	  valutazione	  
• In	  molti	  casi,	  lo	  sprone	  in	  itinere	  dei	  valutatori	  dei	  singoli	  progetti.	  	  
• La	  pressione	  e	  i	  commenti	  che	  finanziatori	  del	  progetto	  e	  cittadini	  hanno	  espresso	  attraverso	  

i	   social	   network	   anche	   sulla	   base	   delle	   informazioni	   fornite	   sulla	   piattaforma	  
www.Luoghideali.it,	   usata	   come	   bacheca	   e	   archivio	   storico:	   	   122mila	   visualizzazioni	   di	  
pagina,	  mediamente	  di	  tre	  minuti	  e	  mezzo	  ciascuna,	  da	  1300	  diverse	  città.	  	  

	  
La	   comunicazione	  via	   social	   network	   è	   stata	  a	   livello	   locale	  quella	  di	  maggiore	  efficacia	   (così	   come	  
l’informazione	   interna	   ha	   privilegiato	   il	   gruppo	   chiuso	   su	   Facebook).	   Viceversa,	   la	   comunicazione	  
nazionale	   con	   i	  mezzi	   televisivi	   e	   di	   stampa	   ha	   risentito	   pesantemente	   sia	   della	   propensione	   assai	  
scarsa	   di	   questi	  mezzi	   a	   narrare	   i	   territori,	   sia	   della	   disabitudine	   del	   PD	   a	   valorizzare	   il	   lavoro	   dei	  
propri	  circoli.	  Non	  siamo	  in	  generale	  riusciti	  a	  riequilibrare	  questi	  handicap.	  	  Ma	  alcuni	  progetti	  sono	  
riusciti	  a	  narrare	  all’esterno	  i	  risultati	  ottenuti,	  talora	  realizzando,	  con	  lo	  sprone	  del	  piano	  nazionale	  
di	  comunicazione,	  un	  investimento	  ex-‐novo	  in	  competenze	  di	  comunicazione.	  
	  
Il	   finanziamento	   ha	   visto	   un	   significativo	   successo	   per	   la	   parte	   nazionale	   –	   55mila	   euro	   donati	  
attraverso	  crowd-‐funding12	  da	  600	  diverse	  persone	  per	  importi	  compresi	  fra	  5	  e	  500	  euro	  -‐	  spronata	  
dalla	  “sfida	  politica”	   insita	  nel	  progetto,	  dalla	  Traversata	  per	   l’Italia	  che	   l’aveva	  preceduto	  e	  da	  una	  
forte	   comunicazione	   sui	   media	   tradizionali.	   Al	   crowd-‐funding	   si	   è	   ricorso	   anche	   in	   tre	   dei	   nove	  
progetti:	  insieme	  alle	  più	  tradizionali	  cene	  di	  finanziamento	  –	  utilizzate	  comunque	  come	  occasione	  di	  
confronto	  sui	  risultati	  perseguiti	  –	  sono	  così	  stati	  raccolti	  nei	  luoghi	  altri	  12mila	  euro.	  	  	  
	  
Fattore	  discriminante	  per	   i	  nove	  i	  progetti	  sono	  stati	   il	  rapporto	  con	  il	  territorio	  (la	  società)	  e	  con	  il	  
decisore	  pubblico	  (l’Amministrazione).	  	  
	  
Nella	  relazione	  con	  la	  società,	  soprattutto	  con	  le	  organizzazioni	  di	  cittadinanza	  attiva,	  si	  è	  affrontata	  
la	  criticità	  della	  sfiducia	  nei	  partiti:	  il	  sospetto	  di	  un	  rapporto	  meramente	  strumentale	  che	  nasconda	  
la	  ricerca	  di	  un	  sostegno	  a	  filiere	  di	  potere,	   la	  ritrosia	  forte	  per	  ogni	  simbolo	  di	  partito.	   Il	  principale	  
strumento	   per	   superarla	   è	   stato	   quello	   di	   mettere	   sul	   tavolo	   risultati	   attesi	   concreti	   e	   misurabili:	  	  
“fidati	   e	   controlla”.	  Attorno	  a	  essi	   si	   è	   giocata	   la	   carta	  della	   credibilità	  personale,	   talora	  attraverso	  
“comitati”,	  e	  ci	  si	  è	  adoperati	  per	  rendere	  evidente	  il	  valore	  aggiunto	  del	  partito:	  smontando	  rituali	  
obsoleti	   di	   partecipazione,	   coinvolgendo	   i	   cittadini	   in	   azioni	   di	   mutualismo,	   confronto,	   lotta	   e	  
formazione,	   attraverso	   incontri	   di	   caseggiato,	   focus	   group,	   giornate	   di	   “riappropriazione”	   del	  
patrimonio	  locale,	  presidi.	  	  
	  
Nella	  relazione	  con	  l’Amministrazione,	  il	  principio	  di	  una	  chiara	  separazione	  fra	  partito	  e	  Stato	  era	  la	  
bussola	   del	   progetto.	   Nella	  maggioranza	   dei	   casi,	   i	   risultati	   attesi	   e	   annunciati	   hanno	   costituito	   la	  
base	   di	   questo	   rapporto	   autonomo,	   attuato	   in	   modi	   diversi:	   aprendo	   una	   vertenza,	   formulando	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Cfr.	  «	  Crowdfunding	  :	  la	  via	  collaborativa	  all’imprenditorialità.	  Ivana	  Pais,	  Paola	  Peretti,	  Chiara	  Spinelli	  (pag	  24	  –	  25)	  
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proposte,	  agendo	   in	  avanscoperta.	  Negli	  altri	   casi	  non	  c’è	   stato	   rapporto	  con	   l’Amministrazione.	   In	  
tutti	   i	   casi,	   la	   separazione	   ha	   reso	   credibile	   il	   ruolo	   del	   partito	   come	   rappresentante	   della	   società.	  
Ovviamente	  l’obiettivo	  pieno	  del	  progetto	  sarà	  raggiunto	  se	  i	  gruppi	  dirigenti	  emersi	  dalle	  esperienze	  
sapranno	   mantenere	   la	   separazione	   nel	   caso	   in	   cui	   assumano	   funzioni	   di	   governo,	   ossia	   se	   si	  
troveranno	  “dall’altra	  parte”.	  
	  
Il	  sapere	  necessario	  per	  reinventare	  in	  ogni	  luogo	  il	  canovaccio	  di	  Luoghi	  Idea(li)	  richiedeva	  un	  forte	  
contributo	   di	   esperti,	   intellettuali.	   E’	   avvenuto,	   anche	   con	   forte	   generosità,	   in	   un	   ruolo	   sia	   di	  
coordinatori	  territoriali,	  sia	  di	  assistenza	  tematica	  o	  metodologica,	  sia	  di	  supervisione	  indipendente13.	  
Ma	  tale	  apporto	  ha	  coinvolto	  un	  numero	  di	  persone	  inferiore	  al	  necessario.	  Si	  è	  toccato	  con	  mano	  il	  
divario	   forte	   che	   si	   è	   aperto	   fra	   PD	   (i	   partiti	   in	   genere)	   e	   intellettuali:	   inconsapevole,	   il	   primo,	   del	  
contributo	   che	   i	   secondi	   potrebbero	   dare,	   territorio	   per	   territorio,	   alla	   maturazione	   di	   un	   partito	  
moderno;	   interessati	   spesso,	   i	   secondi,	   più	   a	   pubblicare	   “opinioni”	   o	   a	   diventare	   consiglieri	   del	  
Principe	  che	  a	  cimentarsi	  con	  il	  faticoso	  tentativo	  quotidiano	  di	  cambiare	  le	  cose.	  	  
	  
b) Il	  riferimento	  ai	  valori	  di	  sinistra	  è	  stato	  utile?	  Ha	  contato?	  
I	  valori	  di	  sinistra,	  che	  il	  progetto	  aveva	  racchiuso	  in	  quindici	  proposizioni	  ricavabili	  dalle	  culture	  che	  
hanno	   dato	   vita	   al	   PD	   e	   dal	   pensiero	   contemporaneo,	   hanno	   ispirato	   e	   accompagnato	   i	   progetti	  
locali,	   rappresentando	   chiaramente	   la	   motivazione	   vera	   per	   non	   mollare	   quando	   le	   asperità	   e	   le	  
tensioni	  mettevano	  alla	  prova	  volontà	  e	  pazienza	  dei	  volontari	  locali.	  	  	  
	  
In	   particolare,	   il	   valore	   dell’inclusione	   sociale	   ha	   spinto	   i	   circoli	   a	   interpretare	   nuovi	   bisogni	   e	  
disegnare	   soluzioni	   attivando	   risorse	   inutilizzate.	   Forte	   impulso	   è	   venuto	   anche	   dall’idea	   che,	   in	  
presenza	   di	   trappole	   di	   sottosviluppo,	   così	   diffuse	   nel	   Sud,	   compito	   del	   partito	   sia	   di	   concorrere	   a	  
destabilizzare	   gli	   equilibri	   economici	   e	   sociali,	   promuovendo	   concorrenza	   e	   innovazione.	   La	  
partecipazione,	   intesa	  come	  condizione	  per	  assumere	  decisioni	  pubbliche	  giuste	  ed	  efficaci	  e	  come	  
parte	   della	   libertà	   sostanziale	   delle	   persone,	   è	   stato	   un	  punto	  di	   riferimento	  di	   tutti	   i	   progetti.	   Ha	  
invece	  pesato	   in	  modo	  assolutamente	   insoddisfacente	   il	   valore	  della	   tutela	  del	   lavoro	   anche	  quale	  
condizione	  di	  rimescolamento	  della	  gerarchia	  sociale,	  come	  conferma	  l’insuccesso	  di	  Torino.	  	  
	  
Eppure	  qualcosa	  è	  mancato.	  L’attuazione	  concreta	  dei	  progetti,	  sfidando	  i	  valori	  di	  sinistra,	  avrebbe	  
potuto	  essere	   l’occasione	  per	   ri-‐significarli,	   per	   verificare	   le	   tensioni	   fra	   i	   valori	   stessi,	   avviando	  un	  
processo	  di	  apprendimento	  che	  avrebbe	  certamente	  irrobustito	  gli	  stessi	  interventi	  operativi.	  Ma	  così	  
non	  è	  stato.	  Non	  abbiamo	  trovato	   il	   tempo	  e	   i	  modi	  per	   farlo	  e	  per	  aggredire	   il	  vuoto	  di	  confronto	  
culturale	  di	  questi	  anni.	  E’	  anche	  mancata	  la	  motivazione	  dei	  partecipanti	  a	  compiere	  questo	  passo.	  
Nella	  limitatezza	  del	  tempo	  disponibile,	  i	  temi	  metodologici	  e	  di	  organizzazione	  hanno	  prevalso.	  
	  
c) E	  il	  rapporto	  con	  il	  “resto	  del	  partito”?	  
Il	  progetto	  è	  stato	  realizzato	  in	  un	  partito	  che	  va	  in	  direzione	  opposta	  a	  quella	  promossa	  dal	  progetto:	  
un	  partito	  dove,	  in	  assenza	  di	  	  confronto	  su	  valori	  e	  contenuti,	  domina	  l’idea	  che	  la	  funzione	  primaria	  
sia	  quella	  di	  bilanciare	  poteri	  e	  dove	  le	  organizzazioni	  territoriali,	  lasciate	  libere	  dal	  centro	  –	  libere	  di	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	   Si	   è	   trattato	   di	   contributi	   importanti,	   resi	   in	   modo	   volontario,	   talora	   anche	   assai	   impegnativi.	   A	   tutti	   loro	   –	   molti	   sono	   indicati	  
nell’Allegato	  3	  –	  va	  un	  forte	  ringraziamento	  di	  tutto	  il	  progetto	  per	  avere	  concorso	  a	  rendere	  possibile	  questa	  sperimentazione	  e	  per	  le	  idee	  
e	  suggestioni	  regalate.	  	  
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accapigliarsi	  per	  il	  potere	  –	  possono	  troppo	  facilmente	  cadere	  preda	  di	  interessi	  particolari.	  I	  gruppi	  
locali	  responsabili	  dei	  nove	  progetti	  riusciti	  hanno	  dovuto	  navigare	  controcorrente	  rispetto	  a	  questa	  
logica:	  il	  loro	  lavoro	  è	  stato	  spesso	  criticato	  come	  una	  “perdita	  di	  tempo”	  rispetto	  a	  “ciò	  che	  conta”	  
(occuparsi	   di	   candidature	   o	   di	   “filiera”)	   o	   come	   destabilizzante	   –	   lo	   era,	   degli	   assetti	   di	   rendita	   di	  
qualcuno.	  Ma	  guardando	  con	  attenzione	  ai	  singoli	  casi	  si	  osservano	  vicende	  assai	  differenziate,	  e	   in	  
alcuni	  casi	  una	  positiva	  evoluzione	  del	  rapporto	  con	  “il	  partito”	  durante	  il	  progetto.	  

A	  Catanzaro	  e	  Avellino,	   il	   progetto	  è	   stato	  mal	  visto	  o	  addirittura	  ostacolato	  dal	   livello	  provinciale,	  
senza	  evoluzione	  nel	   tempo,	  presumibilmente	  proprio	  per	   il	   suo	   tratto	  di	  meditata	   separazione	   fra	  
partito	   e	   Stato.	   Nel	   Sibaritide	   e	   a	   Roma,	   l’organizzazione	   federale	   ha	   assunto	   un	   atteggiamento	  
neutrale,	   che	   ha	  permesso	   al	   circolo	   di	   partenza	   di	   “fare	   rete”	   con	   altri	   circoli	   o	   iscritti:	   nel	   primo	  
caso,	  è	  maturata	  l’idea	  di	  un’“unione	  territoriale	  di	  circoli”.	  A	  La	  Spezia	  e	  Parma,	  il	  progetto	  è	  stato	  
promosso	   a	   livello	   cittadino,	   mostrando	   un’inusuale	   intenzionalità	   di	   rinnovamento	   e	   una	  
consapevolezza	  del	  ruolo	  autonomo	  di	  apripista	  del	  partito:	  è	  importante	  che	  questo	  ruolo	  regga,	  nel	  
primo	  caso	  di	  fronte	  alle	  brutte	  vicende	  del	  partito	  ligure,	  nel	  secondo	  con	  l’avvicinarsi	  delle	  elezioni.	  
Interessante	  è	  il	  caso	  del	  progetto	  milanese	  dove	  è	  maturato	  un	  rapporto	  proficuo	  con	  la	  segreteria	  
cittadina,	  che	  potrebbe	  favorire	  la	  diffusione	  del	  metodo	  sperimentato.	  	  
	  
d) Sono	  emersi	  gruppi	  dirigenti	  che	  potranno	  avere	  un	  ruolo	  nel	  partito?	  
Dietro	   i	   singoli	   progetti	   stanno	   persone	   in	   carne	   e	   ossa.	   Esse	   prefigurano	   un	   aspetto	   rilevante	   del	  
partito-‐palestra	  che	  si	  vuole	  sperimentare:	  si	  tratta	  di	  volontari,	  in	  prevalenza	  giovani	  (ma	  non	  solo)	  –	  
con	  un’età	  media	  attorno	  ai	  35	  anni	  -‐	  ,	  impegnati	  nel	  lavoro	  (o	  nella	  ricerca	  del	  lavoro),	  nello	  studio	  o	  
nella	  cura	  di	  altre	  persone,	  che	  dedicano	  alla	  politica	  il	  loro	  “tempo	  libero”.	  Alcuni	  di	  loro	  potrebbero	  
considerare	   l’ipotesi	  di	  candidarsi	  a	  ruoli	  elettivi	  o	  a	   incarichi	  nel	  partito,	  anche	  per	  periodi	   limitati.	  
Spesso	   si	   sono	   creati	   gruppi	   di	   lavoro	   che	   potranno	   svolgere	   in	   prospettiva	   un	   ruolo	   di	  
contaminazione	   e	   che	   in	   alcuni	   casi	   configurano	   un	   vero	   e	   proprio	   “gruppo	   dirigente”	   in	   potenza,	  
pronto	  a	  battersi	  nelle	  strutture	  federali	  del	  partito	  per	  la	  strategia	  costruita.	  Questa	  evoluzione,	  che	  
costituiva	  uno	  degli	  obiettivi	  orizzontali	  del	  progetto,	  si	  ha	   laddove	  è	  stata	  costruita	  con	  cura	  o	  per	  
istinto	  una	  leadership	  partecipata,	  talora	  a	  più	  teste,	  come	  avviene	  in	  molte	  moderne	  organizzazioni.	  	  
	  
In	   conclusione,	   la	   sperimentazione	  del	   partito-‐palestra	   che	  agisca	  da	  ponte	   fra	   società	  e	   istituzioni	  
pubbliche	   giocando	   la	   carta	   dei	   progetti,	   luogo	   per	   luogo,	   ci	   dice	   che	   l’operazione	   è	   difficile	   ma	  
possibile.	   Ci	   suggerisce	   cosa	   funziona	   e	   cosa	   non	   funziona.	   E	   ci	   permette	   di	   avanzare	   al	   PD	   una	  
proposta	  di	  rinnovamento.	  	  
	  
	  
3.	  Proposta	  al	  PD	  	  

Supponiamo	  di	  avervi	  convinto	  di	  ciò	  di	  cui	  noi	  ci	  siamo	  convinti.	  Ossia	  che	  è	  possibile	  trasformare	  il	  
PD	  in	  un	  partito-‐palestra	  che,	  raggruppando	  persone	  con	  interessi	  diversi	  attorno	  a	  un’idea	  comune	  
di	   avanzamento	   sociale,	   consenta	   loro	   di	   partecipare	   luogo	   per	   luogo	   alla	   costruzione	   quotidiana	  
delle	   politiche	   pubbliche	   e	   di	   incalzare	   lo	   Stato	   attraverso	   spazi	   di	   confronto	   informato	   e	   acceso,	  
aperti	   alla	   cittadinanza	   attiva,	   selezionando	   candidati	   per	   le	   cariche	   pubbliche.	   E	   che	   possa	   così	  
essere	   favorito	   un	   rinnovamento	   che	   coinvolga	   a	   un	   tempo	   partiti,	   istituzioni	   dello	   Stato	   e	  
organizzazioni	   di	   cittadinanza	   attiva,	   attorno	   a	   un	   solo	   punto	   focale:	   i	   risultati	   attesi,	   concreti	   e	  
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misurabili	  del	  cambiamento	  chiesto	  alle	  politiche	  pubbliche.	  Resta	  il	  fatto	  che	  questa	  trasformazione	  
non	  è	  facile.	  	  

Il	  PD	  potrà	  farcela	  solo	  se	  il	  suo	  vertice	  nazionale	  riterrà	  storicamente	  opportuno	  e	  possibile	  bloccare	  
la	   deriva	   neo-‐feudale	   del	   partito	   e	   mettere	   la	   propria	   straordinaria	   articolazione	   territoriale	   nel	  
circuito	   della	   conoscenza	   e	   delle	   decisioni	   locali	   e	   nazionali,	   in	   una	   nuova	   e	   più	   matura	   stagione	  
federale.	   La	   forza	   dell’Italia	   è	   il	   policentrismo,	   la	   diversità	   delle	   proprie	   città	   e	   dei	   propri	   borghi:	  
rimettere	  in	  gioco	  il	  sistema	  dei	  circoli	  territoriali	  combinando	  la	  loro	  autonomia	  con	  il	  monitoraggio	  
continuo	   da	   parte	   di	   un	   centro	   robusto	   e	   autorevole	   può	  mettere	   a	   uso	   questa	   forza,	   che	   oggi	   è	  
nuovamente	  sospinta	  verso	  una	  deriva	  localistica.	  Per	  farlo	  esiste	  l’occasione	  di	  mettere	  a	  regime	  il	  
metodo	  sperimentale	  testato	  in	  questi	  mesi.	  Accompagnandolo	  con	  un	  uso	  dell’attuale	  Statuto	  e,	  ove	  
necessario,	  con	  una	  sua	  modifica,	  congeniali	  al	  disegno	  di	  un	  partito-‐palestra.	  	  

In	  quanto	  segue	  avanziamo	  allora	  un	  gruppo	  di	  proposte	  al	  Segretario,	  agli	  organi	  di	  direzione,	  al	  PD	  
tutto,	   che,	   sulla	  base	  della	  nostra	  esperienza	  –	  di	   ciò	   che	  ha	   funzionato	  e	   che	  non	  ha	   funzionato	   -‐	  	  
potrebbero	   avviare	   il	   cambiamento,	   mettendo	   su	   basi	   solide,	   di	   merito	   e	   di	   metodo,	   il	   ricambio	  
generazionale.	  

Prima	  di	  tutto	  (Proposta	  N.1),	  proponiamo	  la	  creazione	  di	  un’Officina	  per	  l’attivismo	  territoriale14	  che	  
promuova	  nel	   sistema	  dei	   circoli	   il	  metodo	   sperimentale	   suggerito	  da	   Luoghi	   Idea(li).	  Ma	   l’Officina	  
non	   deve	   essere	   una	   foglia	   di	   fico.	   Affinché	   le	   conoscenze	   che	   essa	   produrrà	   servano	   davvero	   a	  
costruire	  politiche	  e	  selezionare	  gruppi	  dirigenti,	   l’organizzazione	  del	  PD	  deve	  essere	  trasformata	  in	  
modo	  coerente.	  Ecco	   il	   senso	  della	  Proposta	  N.2	  dove	  si	  affrontano	  tre	  priorità	  che	  richiedono	  una	  
piena	   attuazione	   dello	   Statuto,	   ovvero	   una	   sua	   modifica:	   conoscenza	   e	   partecipazione;	   	   un	   forte	  
presidio	   nazionale;	   il	   comportamento	   integro	   di	   quadri	   ed	   eletti.	   Chiude	   il	   cerchio	   l’indispensabile	  
riforma	  dell’attuale,	  iniquo	  e	  distorto	  –	  ma	  “vivo	  e	  vegeto”,	  checché	  si	  dica	  –	  finanziamento	  pubblico	  
dei	   partiti	   (Proposta	   N.3),	   necessaria	   per	   tutti	   i	   partiti	   e	   per	   lo	   stesso	   rispetto	   sostanziale	   della	  
Costituzione.	  

	  
Proposta	  N.1.	  Officina	  per	  l’attivismo	  territoriale	  

Promozione	  e	  accompagnamento	  di	  progetti	  di	  cambiamento	  secondo	   l’approccio	  sperimentato	  da	  
Luoghi	   Idea(li)	   vengono	   affidati	   a	   un’Officina	   per	   l’attivismo	   territoriale,	   autonoma	   nell’attività	   e	  
affidata	   all’indirizzo	   della	   Segreteria	   nazionale	   del	   PD.	   L’Officina	   (d’ora	   in	   poi	   anche	   “centro”)	  
seleziona	   i	   progetti	   presentati	   attraverso	   un	   avviso	   nel	   quale	   i	   circoli,	   singolarmente	   o	   in	   gruppo,	  
aderiscono	  al	  metodo	  proposto,	   indicando	  risultati	  attesi	  e	  risorse	  per	  raggiungerli,	  e	  accompagna	  i	  
circoli	   nel	   progetto,	   svolgendo	   un	   ruolo	   di	   monitoraggio	   attivo	   e	   di	   “rottura”	   metodologica	   e	  
assicurando	   una	   rete	   per	   trasferire	   pratiche	   e	   informazione.	   L’accompagnamento	   viene	   realizzato	  
anche	  affidandosi	  a	  figure	  intermedie	  fra	  centro	  e	  circoli:	  organizzatori	  di	  comunità	  territoriale,	  anche	  
essi	  volontari,	  che	  curano	  l’adattamento	  della	  metodologia	  generale	  alle	  caratteristiche	  dei	  luoghi.	  	  

Riassumiamo	  i	  tratti	  principali	  dell’Officina.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Rispetto	  ad	  altre	  parole	  possibili	  -‐	  laboratorio,	  fabbrica,	  bottega	  e	  altre	  ancora	  –	  questa	  ha	  il	  pregio	  di	  richiamare	  un’attività	  formativa	  
che	  il	  PD	  ha	  realizzato	  in	  questi	  anni	  –	  Officina	  politica	  –	  che	  può	  offrire	  spunti	  per	  il	  lavoro	  da	  intraprendere.	  	  
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Selezione	  dei	  luoghi	  

La	   selezione	   dei	   singoli	   circoli,	   sistemi	   cittadini	   di	   circoli	   o	   alleanze	   di	   circoli	   in	   aree	   vaste	   viene	  
realizzata	   in	   modo	   aperto	   e	   trasparente,	   una	   volta	   fissata	   una	   dimensione	   sostenibile	   di	   attività,	  
prevedendo	   nell’avviso:	   descrizione	   dei	   risultati	   attesi	   in	   termini	   di	   qualità	   di	   vita	   dei	   cittadini	  
dell’area	  di	  responsabilità	  e	  di	  come	  si	   intende	  incalzare	  l’Amministrazione;	  impegno	  “contrattuale”	  
ad	  adottare	  il	  metodo;	  risorse	  umane	  volontarie	  e	  finanziarie	  su	  cui	  contare;	  organizzazione;	  tempi;	  
alleanze.	  Il	  centro	  può	  orientare	  la	  selezione	  dei	  progetti	  verso	  tematiche	  che	  di	  volta	  in	  volta	  sono	  al	  
centro	   della	   strategia	   nazionale	   del	   partito.	   Rispetto	   all’esperimento	   di	   Luoghi	   Idea(li)	   vengono	  
introdotti	  due	  miglioramenti:	  

• Viene	   prevista	   un’“approvazione	   condizionale”	   da	   verificare	   accertando	   sul	   campo	   in	   una	  
fase	   preliminare	   –	   diciamo	   di	   novanta	   giorni	   –	   la	   sussistenza	   delle	   condizioni	   per	   la	  
sperimentazione,	  con	  attenzione	  anche	  a	  leadership,	  alleanze	  e	  garanzie	  di	  continuità.	  

• Di	  fronte	  a	  proposte	  interessanti	  per	   l’area	  di	   intervento	  o	  per	   la	  natura	  dei	  proponenti	  ma	  
generiche	  nei	  risultati	  attesi,	  se	  ne	  chiede	  la	  specificazione	  ma	  ci	  si	  astiene	  dall’orientarla.	  	  

Metodo	  

Compito	   dell’Officina	   e	   dei	   coordinatori	   a	   cui	   il	   centro	   affida	   di	   accompagnare	   sul	   campo	   i	   singoli	  
progetti	  è	  di	  diffondere	  e	  continuamente	  rielaborare	  il	  metodo,	  promuoverne	  l’effettiva	  applicazione	  
e	  verificarne	   l’attuazione,	  anche	  attraverso	  un	   franco	  contraddittorio.	  Viene	  prevista	  una	  breve	  ma	  
importante	  fase	  formativa	  iniziale,	  collegiale.	  
	  
La	  formulazione	  di	  risultati	  attesi	  chiari	  e	  verificabili	  e	  il	   loro	  monitoraggio	  continuo,	  per	  precisarli	  e	  
modificarli,	  costituiscono	  un	  punto	  di	  forza	  del	  metodo.	  L’esperienza	  suggerisce	  che:	  

• E’	   di	   grande	   aiuto	   il	   confronto	   collegiale	   fra	   i	   diversi	   progetti,	   per	   verificare	   e	   affinare	   i	  
risultati	   attesi	   e	   le	   difficoltà	   incontrate	   nel	   raggiungerli,	   ridurre	   la	   solitudine	   e	   dare	   slancio	  
all’azione	  politica.	  Questo	  confronto	  sarà	  trimestrale.	  	  

Altrettanto	   di	   rottura	   è	   il	   ruolo	   di	   autovalutazione	   e	   valutazione.	   Oltre	   agli	   strumenti	   adottati	   da	  
Luoghi	  Ideali	  (supervisori	  indipendenti,	  valutatori,	  informazione	  aperta	  sulla	  Rete),	  si	  prevedono:	  	  

• Incentivazione	  dei	  “diari	  di	  bordo”	  redatti	  per	  descrivere	  con	  franchezza	  criticità	  e	  progressi,	  
facendone	  la	  base	  del	  confronto	  collegiale	  trimestrale.	  	  

• Nella	   selezione	   degli	   esperti,	   viene	   data	   particolare	   attenzione	   alla	   figura	   dei	   valutatori,	  
mentre	  la	  metodologia	  viene	  uniformata	  nei	  seminari	  formativi	  iniziali.	  	  

La	  narrazione	  nel	  territorio,	  la	  comunicazione,	  anche	  attraverso	  i	  media	  tradizionali	  (così	  rilevanti	  in	  
Italia	  anche	  nella	  loro	  articolazione	  locale),	  riceverà	  particolare	  attenzione	  per	  superare	  le	  resistenze	  
che	  Luoghi	  Idea(li)	  ha	  toccato	  con	  mano.	  L’esperienza	  qui	  suggerisce:	  

• Nella	   fase	  di	   formazione	  sulla	  comunicazione	  che	  coinvolge	   i	   responsabili-‐comunicazione	  di	  
ogni	   luogo	  viene	  enfatizzato	  il	   legame	  di	  questa	  funzione	  con	  una	  buona	  identificazione	  dei	  
risultati	  attesi	  (“ma	  insomma,	  cosa	  state	  davvero	  facendo	  che	  sia	  utile	  a	  tutti?”).	  	  

• Le	   organizzazioni	   cittadine	   del	   partito,	   coinvolte	   in	   modo	   sistematico	   (rispetto	   alla	   nostra	  
esperienza),	  si	  impegnano	  nella	  comunicazione	  dei	  singoli	  progetti.	  	  	  
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Per	  quanto	  riguarda	  l’uso	  della	  Rete	  come	  mezzo	  di	  trasferimento	  di	  conoscenze	  e	  informazioni	  fra	  le	  
comunità	  impegnate	  nei	  progetti:	  

• Si	   introduce	   una	   distinzione	   fra	   un	   “Archivio	   della	   conoscenza”	   (si	   veda	   oltre)	   di	   facile	  
consultazione	  che	  raccolga	  i	  materiali	  di	  formazione	  e	  quelli	  prodotti	  dai	  singoli	  luoghi,	  e	  un	  
“luogo	  virtuale	  di	  confronto	  e	  scambio,	  pubblico	  o	  bilaterale”	  fra	  i	  diversi	  luoghi.	  	  

• Per	  la	  funzione	  di	  confronto	  e	  scambio,	  sviluppata	  come	  un	  prodotto	  centrale	  del	  partito,	  si	  
ricorre	   a	   un	   “mediatore”	   che	   governi	   i	   flussi	   e	   si	   sviluppano	   apposite	   applicazioni	  
informatiche	  che	  consentano	  a	  iscritti	  e	  partecipanti	  di	  usare	  “il	  meglio”	  che	  altri	  hanno	  già	  
sperimentato	  sul	  tema	  o	  sul	  metodo	  che	  li	  interessa.	  

Le	  persone	  protagoniste:	  volontari,	  leadership	  e	  coesione	  interna;	  intellettuali;	  finanziatori	  

I	   protagonisti	   dell’Officina,	   oltre	   al	   centro,	   sono	   i	   volontari	   del	   PD	   che	   promuovono	   e	   realizzano	   i	  
progetti,	   gli	   esperti	   e	   intellettuali	   che	   li	   accompagnano,	   i	   finanziatori	   che	   li	   rendono	   possibili.	   Su	  
ognuno	  di	  questi	  fronti	  l’esperienza	  fatta	  dà	  suggerimenti.	  

Per	  quanto	  riguarda	  i	  volontari,	  iscritti	  o	  meno,	  che	  guidano	  i	  progetti:	  

• La	   legittimazione	   dell’approccio	   sperimentale	   derivante	   dalla	   creazione	   dell’Officina	  
rappresenta	  un	  incentivo	  all’impegno.	  Al	  tempo	  stesso,	  tuttavia,	  l’	  “istituzionalizzazione”	  può	  
indurre	   all’impegno	   figure	  meno	   capaci,	  motivate	   dall’aspettativa	   di	   un	   “riconoscimento”:	  
tale	  effetto	  perverso	  sarà	  scoraggiato	  proprio	  dal	  rigore	  e	  pubblicità	  dei	  processi	  valutativi.	  	  

Quanto	  agli	  intellettuali	  o	  esperti,	  portatori	  di	  competenze	  indispensabili:	  	  

• Sta	   al	   partito,	   a	   cominciare	   dal	   suo	   vertice,	   recuperare	   gli	   intellettuali	   più	   indipendenti	   e	  
critici,	  convincendoli	  che	  le	  intenzioni	  di	  rinnovamento	  sono	  serie,	  e	  modificare	  la	  struttura	  
degli	  incentivi	  degli	  altri,	  apprezzando	  i	  contributi	  che	  si	  misurano	  nell’attuazione	  sul	  campo,	  
più	  delle	  opinioni	  offerte	  in	  stanze	  chiuse	  o	  degli	  scritti	  accomodanti	  sulla	  stampa.	  	  

• Quanto	  al	  coinvolgimento	  nell’attuazione,	  è	  bene	  che	  esso	  avvenga	  già	  nella	   fase	   iniziale	   (i	  
90	  giorni	  di	  prova),	  quando	  si	  concordano	   i	   risultati	  attesi:	   sarà	  così	  possibile	  verificare	  nei	  
fatti	   la	   disponibilità	   di	   tempo	   degli	   esperti,	   diversificandone	   le	   responsabilità,	   fra	   impegni	  
continuativi	  e	  impegni	  limitati	  su	  punti	  specifici.	  	  

• Viene	  costruita	  una	  “Archivio	  degli	  esperti”	  disponibili	   a	  offrire	  un	  contributo	  volontario	  ai	  
progetti,	  per	  favorire	  contatti	  diretti	  fra	  loro	  e	  i	  gruppi	  dei	  singoli	  luoghi.	  

• Determinante	  è	   il	   ruolo	  del	   coordinatore	   sul	   territorio	  che	  agisce	  da	  mediatore	   fra	  gruppo	  
locale	  e	  centro	  nazionale,	  con	  autonomia	  di	  intervento.	  	  	  

Infine,	  in	  merito	  ai	  finanziatori:	  

• A	   livello	  nazionale,	  a	  un	   finanziamento	  di	  base	  del	  Laboratorio	  assicurato	  dal	  bilancio	  PD	  si	  
aggiunge	  il	  ricorso	  al	  finanziamento	  esterno	  (diciamo	  50%-‐50%).	  Il	  perseguimento	  di	  risultati	  
concreti	   e	   misurabili,	   luogo	   per	   luogo,	   che	   toccano	   valori	   e	   bisogni	   condivisi	   può	  
rappresentare	   la	  base	  di	  robuste	  campagne	  di	  crowd-‐funding	  che,	  come	  per	  Luoghi	   Idea(li),	  
assicurino	  ai	  finanziatori	  un	  costante	  monitoraggio	  sugli	  esiti	  e	  un	  coinvolgimento.	  	  	  	  

Il	  partito	  fra	  società	  e	  Amministrazione	  



	  

16	  
	  

Apertura	  alla	  società,	  attraverso	  metodi	  partecipativi	  efficaci	  e	  collaborazione	  con	  le	  organizzazioni	  di	  
cittadinanza	  attiva,	  e	  pressione	  autonoma	  sull’Amministrazione	   (anche	  quando	  questa	  è	  governata	  
dallo	   stesso	   PD):	   queste	   si	   sono	   confermate	   due	   carte	   decisive	   dei	   progetti	   realizzati	   da	   Luoghi	  
Idea(li)	  e	  costituiscono	  il	  fondamento	  del	  metodo	  di	  lavoro	  dell’Officina.	  

Con	  riguardo	  all’apertura	  alla	  società,	  ai	  metodi	  di	  partecipazione	  e	  al	  rapporto	  con	  le	  associazioni	  di	  
cittadinanza	  attiva:	  

• L’Officina	   offre	   ai	   progetti	   la	   cassetta	   degli	   attrezzi	   dei	  metodi	   partecipativi,	   favorendo	   la	  
comunicazione	  in	  rete	  delle	  esperienze	  che	  si	  vanno	  realizzando	  e	  quindi	  la	  loro	  replicabilità.	  	  

• La	   convenienza	   delle	   organizzazioni	   di	   cittadinanza	   attiva	   a	   lavorare	   con	   i	   circoli	   viene	  
accresciuta	   riconoscendo	   il	   ruolo	   pro-‐attivo	   delle	   prime,	   e	   mostrando	   al	   tempo	   stesso	   il	  
valore	  aggiunto	  del	  partito	  nel	  mettere	  a	   confronto	   su	  ogni	  questione	   interessi	  e	   soluzioni	  
diverse	  e	  nel	  ricercare	  un	  accordo	  sul	  qual	  sollecitare	  l’Amministrazione.	  

Quanto	  alla	  pressione	  sull’Amministrazione:	  

• La	   forza	   e	   utilità	   del	   partito-‐palestra	   sta	   nella	   sua	   capacità	   di	   ricavare	   dal	   contributo	   di	  
interessi	   diversi	   proposte	   di	   cambiamento	   da	   rivolgere	   all’Amministrazione	   e	   per	   le	   quali	  
battersi	   (chiunque	   sia	   alla	   guida	   dell’Amministrazione):	   su	   questa	   fase	   decisiva	   dell’azione	  
progettuale	  si	  eserciternno	  un	  forte	  monitoraggio	  e	  sostegno	  del	  centro.	  

• La	   coerenza	   nel	   tempo	   del	   metodo	   “predicato”	   è	   importante.	   Se	   il	   gruppo	   leader	   di	   un	  
progetto	   costruisce	   sull’eventuale	   successo	   il	   passaggio	   a	   incarichi	   di	   Amministrazione	   –	  
insomma	  “passa	  dall’altra	  parte”	  –	  l’Officina	  verifica	  che	  il	  gruppo	  abbia	  un	  comportamento	  
coerente	  (non	  ricercando	  nel	  partito	  sostegno	  acritico	  al	  proprio	  operato).	  

Formazione	  e	  valori	  di	  sinistra	  

Come	  mostra	  Luoghi	  Idea(li),	  la	  formazione	  avviene	  soprattutto	  sul	  campo:	  ogni	  progetto	  diviene	  un	  
processo	  di	  apprendimento,	  per	  i	  gruppi	  locali	  e	  il	  gruppo	  nazionale.	  Ma	  l’esperienza	  suggerisce	  che	  è	  
utile	  costruire	  anche	  un	  processo	  di	  formazione	  codificato,	  sul	  metodo	  e	  sui	  valori	  di	  sinistra:	  

• La	   formazione,	   in	   coerenza	   con	   lo	   Statuto	   (art.28),	   riguarda	   tutti	   i	   profili	   del	   metodo:	  
fissazione	   e	   misurazione	   di	   risultati,	   autovalutazione	   e	   valutazione,	   processi	   deliberativi,	  
comunicazione,	   autofinanziamento,	   applicazioni	   informatiche.	   Non	   si	   tratta	   di	   diventare	  
esperti	  in	  queste	  metodologie,	  ma	  di	  essere	  consapevoli	  del	  loro	  ruolo	  e	  di	  sapere	  esprimere	  
una	  committenza	  (insomma:	  imparare	  a	  scegliere	  bene	  i	  volontari	  che	  si	  offrono	  di	  “darti	  una	  
mano”).	   La	   formazione	   sarà	   soddisfatta	   da	   “lezioni	   in	   rete”	   e	   incontri	   collegiali,	   anche	   per	  
costruire	  un	  linguaggio	  comune	  e	  avviare	  collaborazioni	  orizzontali	  fra	  luoghi	  diversi.	  	  

• La	   formazione	   riguarda	   anche	   i	   “valori”	  messi	   in	   gioco	  dagli	   obiettivi	   dei	   progetti.	  Non	  per	  
“catechizzare”,	  ma	  per	  condividere	  concetti	  e	  anticipare	   le	  tensioni	  che	  potranno	  emergere	  
fra	  interessi	  e	  soluzioni	  diversi	  che	  il	  partito	  è	  chiamato	  a	  tradurre	  in	  un	  “accordo”.	  E’	  così	  che	  
le	  esperienze	  locali	  assumono	  rilievo	  nazionale	  e	  sono	  di	  aiuto	  alla	  maturazione	  culturale.	  	  	  

• Il	   materiale	   prodotto	   in	   questi	   laboratori	   collegiali,	   oltre	   a	  migliorare	   l’efficacia	   dei	   singoli	  
progetti,	  può	  essere	  condiviso	  in	  una	  “Archivio	  della	  conoscenza”	  e	  può	  attivare	  dal	  basso	  un	  
confronto	  culturale	  più	  ampio	  nel	  partito	  e	  fuori.	  	  

• Una	  volta	  formatisi	  sul	  campo	  o	  nelle	  sedi	  codificate	  di	  formazione,	  i	  partecipanti	  ai	  progetti	  
divengono	  potenziali	  formatori,	  in	  altri	  luoghi	  ed	  esperienze.	  	  
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In	  sintesi,	  nell’Officina	  il	  centro	  svolge	  o	  coordina,	  anche	  attraverso	  figure	  intermedie,	   le	  funzioni	  di	  
selezione	  dei	  progetti,	  diffusione	  e	  continua	  rielaborazione	  del	  metodo,	  promozione	  e	  verifica	  della	  
sua	   attuazione,	   formazione	   sul	   metodo	   e	   sui	   contenuti,	   gestione	   dell’Archivio	   degli	   esperti	   e	  
dell’Archivio	   della	   conoscenza,	   comunicazione.	   Per	   svolgere	   queste	   funzioni	   opera	   un	   gruppo	   di	  
tecnici	   competenti	   nelle	   diverse	   materie	   coordinato	   da	   una	   figura	   che	   risponde	   alla	   Segreteria.	   Il	  
gruppo	   multidisciplinare	   viene	   selezionato	   con	   un	   avviso	   e	   sarà	   soggetto	   a	   rinnovamento	   per	  
garantire	  la	  continua	  immissione	  di	  nuove	  idee	  e	  stimoli.	  

Quanto	   costa	   tutto	   ciò	   al	   partito?	   Ovviamente	   dipende	   dalla	   scala	   dell’Officina,	   dal	   numero	   di	  
progetti.	   La	   realizzazione	   di	   Luoghi	   Idea(li),	   dovendo	   sopportare	   gli	   oneri	   di	   avviamento	   di	   un’idea	  
nuova,	   è	   costata	   circa	   sessantamila	   euro	  per	   tredici	   progetti	   (nove	   conclusi).	   Il	   PD	  nazionale	   potrà	  
attivare	   forme	   innovative	   e	   diffuse	   di	   finanziamento.	   Una	   modifica	   delle	   attuali	   norme	   sul	  
finanziamento	   pubblico	   che	   preveda,	   come	   in	   molti	   altri	   paesi,	   contributi	   pubblici	   vincolati	   a	  
documentate	  attività	  di	  formazione,	  può	  aprire	  un’ulteriore	  possibilità	  (cfr.	  Proposta	  N.3).	  Potrebbe,	  
comunque,	   essere	   opportuno	   avviare	   il	   progetto	   in	   modo	   graduale,	   prevedendo	   una	   nuova	   fase	  
sperimentale,	  alla	  fine	  della	  quale	  dimensionare	  in	  modo	  “permanente”	  l’Officina.	  	  

L’Officina	   che	   proponiamo	   rappresenta	   per	   il	   PD	   uno	   strumento	   di	   formazione.	   Operano	   e	   si	  
mescolano	  dentro	  e	  attorno	  a	  essa	   figure	  assai	  diverse	  che	  spesso	  negli	  antiquati	   sistemi	   formativi	  
del	   nostro	   paese	   stanno	   ben	   lontane	   le	   une	   dalle	   altre:	   formatori,	   esperti	   di	   politiche	   pubbliche,	  
valutatori,	   comunicatori,	   statistici,	   antropologi	   e	   politologi,	   economisti	   e	   sociologhi,	   grafici,	  
“cacciatori	  di	  teste”,	  organizzatori	  di	  comunità.	  E’	  uno	  strumento	  finalizzato	  all'attivismo	  politico.	  Che	  
può	   aiutare	   gruppi	   dirigenti	   territoriali	   a	   crescere	   attraverso	   il	   lavoro	   dentro	   la	   società.	   Gruppi	  
dirigenti	   che,	   forti	   di	   questo	   bagaglio,	   potranno	   tentare	   la	   sfida	   dell'amministrazione,	   	   oppure	  
potranno	  dedicare	   il	   loro	   tempo	  di	   volontariato	  a	   formare	  nuove	   leve.	  Ma	  è	  anche	  uno	   strumento	  
che	   può	   assicurare	   alla	   leadership	   del	   PD,	   e,	   quando	   al	   governo,	   del	   “suo”	   governo,	   un	   flusso	  
permanente	  di	  conoscenza	  e	  di	  connessione	  con	  la	  società.	  Decisivo	  nel	  momento	  dei	  cambiamenti	  
difficili.	  Come	  quelli	  che	  conosce	  e	  aspettano	  il	  paese.	  	  

	  

Affinché	  un	  simile	  strumento	  sia	  credibile	  e	  susciti	  impegno	  dentro	  e	  fuori	  il	  PD	  non	  deve	  trattarsi	  di	  
una	  foglia	  di	  fico.	  Deve	  viceversa	  essere	  chiaro	  che	  le	  conoscenze	  prodotte	  entreranno	  nel	  processo	  
decisionale	  del	  partito.	  E	  che	  la	  selezione	  dei	  quadri	  passa	  in	  larga	  misura	  lì.	  Ecco	  perché	  nel	  proporre	  
l’Officina	  proponiamo	  di	  intervenire	  sull’organizzazione	  generale	  del	  PD.	  

	  

Proposta	  N.2.	  Tre	  priorità	  per	  un	  partito	  utile.	  

Ci	  concentriamo	  su	  tre	  priorità	  decisive	  per	  un	  PD-‐palestra,	  che	  sia	  a	  un	  tempo	  voce	  della	  società	  e	  
supporto	  cognitivo	  per	  chi	  governa:	  	  

• conoscenza	  e	  formazione;	  	  
• un	  forte	  presidio	  nazionale;	  	  
• il	  comportamento	  integro	  di	  quadri	  ed	  eletti.	  	  

Ognuna	  di	  queste	  priorità	  richiede	  una	  piena	  e	  coraggiosa	  attuazione	  dello	  Statuto	  e	  in	  alcuni	  casi	  la	  
sua	  modifica.	  Le	  portiamo	  all’attenzione	  del	  vertice	  del	  PD	  e	  del	  partito	  tutto.	  
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Conoscenza	  e	  formazione	  

• Lo	  Statuto	  prevede	  che	  il	  PD	  “assicuri	  un	  Sistema	  informativo	  per	  la	  partecipazione	  adeguato	  
a	   favorire	   il	  dibattito	   interno”	  e	  a	  consentire	  agli	   iscritti	   “di	  partecipare	  e	  di	   fare	  proposte”	  
(art	  1.9),	  e	  ribadisce	  che	  iscritti/e	  hanno	  diritto	  a	  “partecipare	  alla	  formazione	  della	  proposta	  
politica	  del	  partito	  e	  alla	  sua	  attuazione”	  (art	  2.5.d).	  Le	  piattaforme	  sinora	  sperimentate	  non	  
soddisfano	  questi	  requisiti.	  E’	  urgente	  provvedere,	  assicurando,	  non	  solo	  con	  l’Officina,	  una	  
comunicazione	   orizzontale	   fra	   i	   circoli	   e	   un	   trasferimento	   delle	   soluzioni	   e	   proposte	   che	  
vengono	   “dal	   basso”.	   E’	   inoltre	   urgente	   dare	   seguito	   alla	   previsione	   statutaria	   per	   cui	   “gli	  
eletti	   hanno	   il	   dovere	  di	   rendere	   conto	  periodicamente	  agli	   elettori	   e	   agli	   iscritti	   della	   loro	  
attività	   attraverso	   il	   Sistema	   informativo”	   (art.	   22.3):	   la	   ritrosia	   degli	   eletti	   ad	   assolvere	  
questo	  compito	  sottolinea	   la	  sua	   importanza	  per	  affermare	   logiche	  di	  “governo	  aperto”.	  Le	  
funzioni	  di	  garanzia	  relative	  al	  Sistema	  informativo	  sono	  affidate	  alla	  Commissione	  nazionale	  
di	  garanzia	  (art.39),	  che	  deve	  essere	  chiamata	  con	  forza	  alle	  sue	  responsabilità.	  

• Alla	  partecipazione	  e	  all’attivismo	  delle	  comunità	  territoriali	  del	  partito	  deve	  corrispondere	  il	  
rilancio	  di	  un	  confronto	  culturale	  sui	  metodi	  e	  sui	  valori.	  Su	  questo	  fronte	  la	  scelta	  compiuta	  
dallo	   Statuto	   di	   “favorire	   il	   pluralismo	   associativo”	   (art.29)	   riconoscendo	   e	   garantendo	  
l’autonomia	  di	  Fondazioni	  e	  associazioni	  esistenti	  ha	  sanzionato	  il	  non-‐dialogo	  fra	  esse	  e	  fra	  i	  
valori	  confluiti	  nel	  PD.	  Mantenendo	  la	  sacrosanta	  libertà	  di	  ogni	  iscritto	  di	  farsi	  l’associazione	  
che	   desidera	   –	   ci	  mancherebbe!	   –	   sta	   ora	   al	   PD	   il	   dovere	   di	   fondare	   un	   luogo	   “del	   Partito	  
democratico”	  dove	  il	  pensiero	  di	  sinistra	  torni	  a	  compiere	  progressi.	  	  

• Come	   strumento	   per	   “partecipare	   alla	   formazione	   delle	   decisioni	   del	   partito”	   (art.	   27.1),	   è	  
necessario	  attivare	   la	  Conferenza	  programmatica	  annuale,	  dedicando	   la	  sua	  prima	  sessione	  
alla	   formazione	   dei	   giovani,	   fuori	   e	   dentro	   il	   partito.	   Vanno	   poi	   radicalmente	   ridisegnati	   i	  
Forum	  (art.24)	  come	  percorsi	  deliberativi	  attivati	  per	  un	   tempo	   limitato	  attorno	  a	  decisioni	  
sulle	   quali	   il	   vertice	   nazionale	   sceglie	   di	   acquisire	   la	   conoscenza	   diffusa	   nel	   partito,	  
restituendo	  ai	  partecipanti	  gli	  esiti	  del	  confronto.	  

• Decisiva	  per	  la	  funzione	  che	  il	  partito-‐palestra	  assegna	  ai	  volontari	  è	  l’effettiva	  partecipazione	  
e	  attivismo	  degli	  iscritti	  alla	  vita	  del	  partito:	  il	  PD	  non	  può	  più	  accettare,	  come	  potevano	  fare	  i	  
grandi	  partiti	  di	  massa,	  la	  presenza	  di	  iscritti	  non	  attivi,	  che	  vuoi	  per	  vicinanza	  nostalgica,	  vuoi	  
per	   operazioni	   di	   potere,	   sono	   iscritti	   e	   compaiono	   solo	   nei	   momenti	   del	   voto.	   Non	   lo	  
accettano	   le	   associazioni	  moderne	   di	   cittadinanza	   che	   prevedono	   spesso	   la	   decadenza	   per	  
mancata	   partecipazione.	   Per	  muoversi	   in	   questa	   direzione	   non	   c’è	   bisogno	   di	   cambiare	   lo	  
Statuto.	   Basta	   applicarlo	   quando	   prevede	   il	   “dovere	   di	  …	   partecipare	   attivamente	   alla	   vita	  
democratica	  del	  partito”	  (art	  2.7).	  La	  decadenza	  dell’iscrizione	  o	  la	  differenziazione	  dei	  diritti	  
in	  relazione	  all’effettiva	  partecipazione	  scoraggerebbe	  le	  finte	  iscrizioni.	  	  

• Il	   tema	   della	   conoscenza	   –	   “chi	   ha	   informazioni	   per	   giudicare”	   -‐	   e	   della	   partecipazione	  
assume	   rilievo	   nella	   regolazione	   delle	   primarie.	   Dopo	   anni	   di	   sperimentazione	   è	   tempo	   di	  
porre	   fine	   alla	   fase	  pioneristica	   e	   stabilire	   criteri	   inderogabili	   per	   il	   loro	   funzionamento.	   Lo	  
dicono	  tutti.	  Facciamolo!	  Può	  avvenire	  nell’ambito	  di	  una	  norma	  (come	  quella	  proposta	  dallo	  
stesso	  PD)	  che,	  attuando	  l’articolo	  49	  della	  Costituzione,	  garantisca	  per	  tutti	  i	  partiti	  requisiti	  
minimi	  di	  democrazia	  interna	  (oltre	  che	  di	  separazione	  dallo	  Stato).	  In	  assenza	  di	  ciò	  il	  PD	  può	  
comunque	  stabilire	  che	  nelle	  “primarie	  esterne”	  per	  la	  selezione	  dei	  candidati	  alle	  elezioni:	  



	  

19	  
	  

ü Venga	   effettivamente	   utilizzato	   l’Albo	   degli	   elettori	   delle	   primarie,	   che	   scoraggerebbe	  
infiltrazioni	   organizzate	  di	   un	  partito	  nelle	   primarie	  di	   un	   altro,	   aprendo	   le	   adesioni	   in	  
finestre	  temporali	  prestabilite.	  

ü Nelle	   primarie	   per	   regioni	   e	   Comuni,	   sia	   elaborato	   preventivamente	   dal	   partito	  
(eventualmente	  con	  i	  partiti	  di	  coalizione)	  un	  programma	  minimo	  di	  intenti	  assentito	  da	  
ogni	   candidato:	   si	   eviterà	   la	   situazione	   per	   cui	   possono	   contendersi	   la	   designazione	  
figure	   con	   linee	   politiche	   diametralmente	   opposte,	   senza	   coerenza	   con	   una	   condivisa	  
visione	  nazionale.	  

ü Sia	  introdotto	  un	  tetto	  di	  spesa	  per	  ogni	  singolo	  partecipante	  alle	  primarie,	  imponendo	  
massima	  trasparenza	  sui	  contributi	  ricevuti.	  

Quanto	  alle	  “elezioni	  interne”:	  
ü E’	   necessario	   eleggere	   i	   segretari	   regionali	   col	   solo	   voto	   degli	   iscritti.	   In	   qualunque	  

associazione	   sono	   infatti	   gli	   iscritti	   a	   selezionare,	   in	   base	   alla	   conoscenza	   di	   cui	  
dispongono	   (essi	  e	  non	  altri),	   chi	  possa	  meglio	  dirigerli	  e	   sono	  poi	   in	  grado	  di	  valutare	  
l’operato	  dei	  dirigenti	  scelti.	  	  

ü Per	   assicurare	   la	   prevalenza	   di	   un	   confronto	   sul	   merito	   e	   sui	   meriti	   anziché	   sulle	  
appartenenze	  correntizie,	  è	  necessario	  eliminare	  il	  collegamento,	  previsto	  dallo	  Statuto	  
(art	   9),	   di	   tutte	   le	   fasi	   del	   congresso	  al	   congresso	  nazionale:	   in	   tal	  modo	   fino	  al	   livello	  
regionale	  il	  confronto	  avrebbe	  luogo	  senza	  collegamenti	  con	  le	  mozioni	  nazionali,	  bensì	  
su	  piattaforme	  valoriali	  e	  programmatiche	  locali.	  

ü Per	   scoraggiare	   i	   gravi	   fenomeni	   degenerativi	   osservati	   in	   tutto	   il	   paese	   e	   lo	  
spiazzamento	  nei	  circoli	  degli	  iscritti-‐partecipanti	  da	  parte	  di	  iscritti-‐mercenari,	  la	  platea	  
degli	   aventi	   diritto	   al	   voto	   deve	   essere	   definita	   almeno	   tre	   mesi	   prima	   delle	  
consultazioni15.	  Va	  inoltre	  assicurata	  una	  verifica	  periodica	  sullo	  stato	  degli	  iscritti.	  

Un	  forte	  presidio	  nazionale	  	  

Il	  PD	  è	  un	  partito	  federale	  disegnato	  a	  misura	  dell’assetto	  del	  paese.	  Cose	  nel	  paese	  il	  trasferimento	  
di	   poteri	   alle	   Regioni	   non	   si	   è	   accompagnato,	   nonostante	   la	   previsione	   costituzionale,	   con	   un	  
adeguato	  indirizzo	  nazionale,	  così	  nel	  PD	  il	  presidio	  nazionale	  è	  debole.	  Da	  questa	  debolezza	  discende	  
la	  deriva	  feudale	  dell’assetto	  territoriale	  del	  partito,	  dove	  l’autonomia	  diventa	  a	  volte	  abbandono	  di	  
una	  coerenza	  nazionale	  su	  metodi	  e	  strategia,	  favorendo	  degenerazioni	  nella	  selezione	  dei	  quadri	  e	  
nei	  programmi.	  Su	  almeno	  due	  fronti	  è	  quindi	  indispensabile	  che	  il	  PD,	  proprio	  mentre	  rafforza	  ruolo,	  
partecipazione	  e	  apporto	  cognitivo	  delle	  proprie	  comunità	  territoriali,	  rafforzi	  il	  presidio	  nazionale:	  

• Il	  primo	  passo	  è	   ridare	   legittimazione	  all’”organo	  di	   indirizzo	  politico	  del	  partito”	   (art.8),	   la	  
Direzione	  nazionale.	  Essa	  è	  svilita	  dal	  numero	  di	  membri,	  potenzialmente	  circa	  200	  secondo	  
lo	  Statuto.	  Nessuna	  buona	  organizzazione,	  del	  primo,	  secondo	  o	  terzo	  settore,	  presenta	  un	  
simile	   assetto.	   Non	   è	   necessario	   al	   Segretario	   -‐	   comunque	   garantito	   dal	   potere	   statutario	  
nell’esprimere	  “l’indirizzo	  politico	  sulla	  base	  della	  piattaforma	  approvata	  al	  momento	  della	  
sua	   elezione”.	   E	   lo	   priva	   di	   un	   confronto	   acceso,	   informato	   e	   dunque	   leale,	   trasformando	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	   E’	   uno	   dei	   suggerimenti	   avanzati	   negli	   Stati	   Uniti	   da	   una	   famosa	   sentenza	   della	   Corte	   Suprema	   in	   tema	   di	   primarie	  
(California	   Democratic	   Party	   et	   al.	   v.	   Jones,	   Secretary	   of	   State	   of	   California	   et	   al.,	   del	   26	   giugno	   2000	  
(https://www.law.cornell.edu/supct/html/99-‐401.ZS.html))	  proprio	  per	  “prevenire	  ....	  che	  membri	  di	  un	  partito	  scelgono	  in	  
modo	  determinato	  di	  passare	  ad	  un	  altro	  partito	  per	  alterare	  il	  risultato	  delle	  primarie	  di	  quello	  stesso	  partito”.	  	  
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viceversa	  l’organo	  in	  una	  rappresentazione	  di	  posizioni	  contrapposte	  che	  cercano	  consenso	  
esterno,	   non	   convincimento	   interno.	   (L’adozione	   della	   trasmissione	   in	   diretta	   delle	   sue	  
riunioni	  è	  solo	  la	  sanzione	  della	  sua	  non	  utilità	  come	  centro	  di	  innovazione	  e	  di	  una	  visione	  
nazionale	  del	  PD).	  Questo	  stato	  di	  cose	  rende	   fragile	   il	  partito.	  Libera	   le	  sue	  organizzazioni	  
territoriali	  dall’adesione	  a	  una	  visione.	  Crea	  le	  premesse	  di	  scontri	  personali	  e	  non	  di	  merito.	  
Per	   tornare	   a	   una	   visione	   comune,	   perché	   l’intero	   vertice	   del	   partito	   coadiuvi	   l’azione	   di	  
governo,	  è	  necessario	  ridurre	  a	  non	  più	  di	  15-‐20	  i	  membri	  della	  Direzione	  nazionale.	  

• Anche	  altri	  passi	  appaiono	  necessari,	  affinché	  l’autonomia	  statutaria	  assai	  elevata	  assicurata	  
agli	   organi	   regionali	   non	   debordi	   dall’interesse	   nazionale	   pregiudicando	   i	   due	   paletti	   che	  
pure	  lo	  Statuto	  gli	  mette:	  “valori	  fondamentali	  del	  partito	  definiti	  dal	  Manifesto”	  e	  “Codice	  
Etico”.	   Quanti	   comportamenti,	   decisioni,	   agende	   politiche,	   ostacoli	   alla	   partecipazione	   e	  
all’informazione	   sono	   stati	   tollerati	   da	  parte	  degli	   organi	   regionali	   in	   questi	   anni	   ?	  Da	  una	  
risposta	  franca	  a	  questa	  domanda	  possono	  venire	  le	  soluzioni.	  

• Più	  complesso	  è	  il	  tema	  della	  compatibilità	  dell’incarico	  di	  Segretario	  nazionale	  con	  quello	  di	  
Presidente	   del	   Consiglio	   dei	   Ministri,	   una	   sovrapposizione	   di	   ruoli	   che	   può	   discendere	  
dall’automatica	   candidatura	   del	   primo	   al	   secondo	   incarico	   (art.	   3.1).	   Motivata,	   oltre	   che	  
dall’esempio	  di	  alcuni	  paesi,	  dal	  rischio	  che	  la	  separazione	  dei	  due	  incarichi	  provochi	  –	  come	  
ha	  provocato	  in	  Italia	  –	  una	  lotta	  per	  il	  potere	  deleteria	  per	  la	  governabilità	  del	  paese,	  questa	  
soluzione	  ha	  il	  costo	  di	  erodere	  il	  ruolo	  del	  partito	  come	  ponte	  autonomo	  fra	  società	  e	  Stato	  
e	  quindi	  il	  suo	  presidio	  nazionale,	  la	  percezione	  stessa	  della	  sua	  utilità,	  il	  suo.	  Ai	  vantaggi	  di	  
consenso	  nel	  breve	  periodo	  subentrano	  il	  logoramento	  progressivo	  della	  capacità,	  tanto	  del	  
partito	  che	  del	  governo,	  di	  raccogliere	  il	  contributo	  di	  conoscenze	  della	  società	  e	  il	  riprodursi	  
di	  una	  dannosa	  sovrapposizione	  fra	  partito	  e	  Stato.	  A	  nostro	  parere	  gli	  svantaggi	  superano	  i	  
vantaggi,	   specie	   quando	   venga	  meno	   l’attuale	   straordinaria	   situazione	   di	   un	   governo	   che	  
unisce	   sinistra	   e	   destra	   e	   una	   volta	   che	   gli	   altri	   cambiamenti	   qui	   proposti	   riconducano	   il	  
confronto	   fra	   personalità	   entro	   un	   meccanismo	   che	   produca	   “accordo”.	   Appare	   dunque	  	  
opportuno	  prevedere	   l’introduzione	  dell’incompatibilità	  con	  riguardo	  alle	  prossime	  elezioni	  
interne	  degli	  organismi	  dirigenti	  nazionali.	  	  

E	  siamo	  al	  tema	  dei	  comportamenti.	  

I	  comportamenti	  integri	  di	  quadri	  ed	  eletti	  

Lo	  Statuto	  e	  il	  Codice	  Etico	  del	  PD	  sono	  molto	  chiari	  e	  secchi	  in	  tema	  di	  comportamenti	  e	  di	  conflitti	  
di	   interesse,	   riflettendo	   il	   meglio	   della	   riflessione	   che	   fece	   seguito	   al	   tracollo	   dei	   partiti	   dopo	   la	  
stagione	   di	   Tangentopoli.	   Se	   nonostante	   ciò	   in	   questi	   anni	   hanno	   potuto	   diffondersi,	   in	   modo	  
crescente,	   gravi	   fenomeni	   degenerativi,	   di	   corruzione,	   di	   trasformismo,	   di	   abuso	   delle	   proprie	  
posizioni	   vuol	   dire	   che	   queste	   previsioni	   non	   sono	   state	   attuate	   in	   modo	   adeguato.	   E’	   quindi	  
necessario	   un	   colpo	   di	   reni	   nell’attuazione	   delle	   regole	   già	   esistenti,	   prevedendo	   sanzioni	   quando	  
esse	  non	  siano	  rispettate.	  In	  un	  caso	  appare	  necessario	  rafforzare	  le	  regole.	  In	  particolare:	  

• Per	   la	   generalità	   degli	   iscritti,	   il	   Codice	   Etico	   prevede	   l’impegno	   a	   “rinunciare	   o	   astenersi	  
dall’assumere	   incarichi	   o	   decisioni	   che	   abbiano	   una	   diretta	   incidenza,	   specifica	   e	  
preferenziale,	  sul	  patrimonio	  personale,	  del	  proprio	  nucleo	  familiare	  o	  dei	  conviventi	  …”	  (art	  
3.1.a).	  E’	  un	  paletto	  alto,	  giustamente	  più	  alto	  di	  ogni	  paletto	  del	  codice	  civile	  o	  penale,	  sul	  
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quale	   la	   Commissione	   nazionale	   di	   garanzia,	   investita	   della	   responsabilità	   di	   garantire	  
l’applicazione	  del	  Codice	  (art.	  39),	  deve	  essere	  chiamata	  a	  svolgere	  un	  ruolo	  pro-‐attivo.	  	  

• Per	   i	   dirigenti	   e	   gli	   eletti,	   si	   prevede	   fra	   l’altro	   l’impegno	   a	   “evitare	   l’uso	   strettamente	  
personale	   e	   lo	   spreco	   dei	   beni	   e	   delle	   risorse	  messi	   a	   disposizione	   in	   ragione	   dell’incarico	  
svolto”	  (art.	  3.2.d).	  Valgono	  le	  considerazioni	  del	  precedente	  punto.	  

• Va	  nello	  stesso	  modo	  presidiato	   l’impegno	  degli	  eletti	  a	  evitare	  doppi	   incarichi	  previsto	  dal	  
Codice	  Etico	  (art.	  3.3.a	  e	  3.3.b),	  scongiurando	  il	  radicamento	  di	  posizioni	  di	  rendita	  e	  il	  blocco	  
nel	  rinnovamento	  dei	  quadri.	  	  

• In	  merito	   alla	   separazione	   fra	   partito	   e	   Stato,	   le	   incompatibilità	   di	   incarichi	   esecutivi	   nelle	  
Amministrazioni	   regionali,	   provinciali	   e	   comunali	   sono	   previste	   con	   chiarezza	   dallo	   Statuto	  
(art.	  21.2).	  Devono	  essere	  fatte	  rispettare.	  

• Infine,	  per	  quanto	  riguarda	  gli	  incarichi	  pubblici,	  in	  coerenza	  con	  l’art.	  97	  della	  Costituzione,	  
dovrebbe	   essere	   introdotto	   in	   Statuto	   un	   principio	   che	   riconosca	   come	   incompatibili	   con	  
funzioni	  dirigenziali	   nel	   partito	  quegli	   incarichi	   dirigenziali	   o	  di	   amministrazione	  nel	   settore	  
pubblico	   allargato	   che	   non	   soddisfino	   un	   criterio	   di	   questo	   tipo:	   “incarichi	   affidati	   con	  
modalità	  di	  evidenza	  pubblica	  e	  garanzia	  di	  concorrenza	  trasparente,	  aperta	  e	  meritocratica	  
nella	  selezione	  mediante	  valutazione	  comparativa	  di	  competenze	  ed	  esperienze”.	  

Resta	  infine	  una	  questione	  che	  rischia	  di	  minare	  tutto	  il	  resto:	  la	  soluzione	  assurda	  che	  l’Italia	  ha	  dato	  
agli	  eccessi	  e	  agli	  abusi	  del	  finanziamento	  pubblico	  dei	  partiti.	  	  

Proposta	  N.3.	  Modificare	  le	  attuali	  (esistenti	  e	  inique)	  regole	  di	  finanziamento	  pubblico	  dei	  partiti	  

La	   legge	   del	   2014	   (n.	   149)	   ha	   davvero	   abolito	   in	   Italia	   il	   finanziamento	   pubblico	   ai	   partiti	   politici?	  
Assolutamente	  no.	  La	   legge	  ha	  abolito	   il	   trasferimento	  diretto	  dal	  bilancio	  dello	  Stato	  ai	  partiti	   (per	  
spese	  elettorali	  o	  per	   l’attività	  politica),	  ma	  ha	  previsto	   la	  possibilità	  che	   lo	  Stato	   finanzi	   i	  partiti	   in	  
modo	   indiretto,	  attraverso	  una	  riduzione	  delle	  proprie	  entrate	  fiscali.	   Infatti,	   la	   legge	  prevede	  che	   i	  
partiti	   –	   che	   siano	  dotati	  di	  uno	  Statuto	   registrato	   (coerente	  con	  alcuni	   requisiti	   appropriatamente	  
introdotti	  dalla	  norma)	  e	  che	  accettano	  alcune	  regole	  di	  trasparenza	  e	  verifica	  -‐	  possano	  beneficiare	  
fra	  l’altro	  delle	  due	  seguenti	  previsioni:	  

• i	  contribuenti	  possono	  destinare	  il	  due	  per	  mille	  della	  loro	  imposta	  sul	  reddito	  delle	  persone	  
fisiche	  a	  favore	  di	  un	  partito	  politico;	  	  

• viene	  riconosciuta	  una	  detrazione	  fiscale	  pari	  al	  26%	  delle	  donazioni	  effettuate	  ai	  partiti	  da	  
persone	  fisiche	  o	  giuridiche,	  fino	  all’importo	  di	  30mila	  euro	  (mentre	  il	  tetto	  consentito	  per	  le	  
donazioni	  è	  fissato	  in	  100mila	  euro).	  

In	  sostanza	  la	  legge,	  nel	  ridurre	  ma	  non	  eliminare	  l’importo	  del	  finanziamento	  pubblico	  –	  che	  la	  legge	  
stessa	  stima	  a	  regime	   in	  61	  milioni	  di	  euro	  annui	  –	  ha	  reso	  gravemente	   ineguale	   il	  modo	   in	  cui	  noi	  
cittadini	  dobbiamo	  sostenerlo.	  	  

Ognuno	  di	  noi,	   infatti,	  nella	  misura	   in	  cui	  contribuisce	  con	   le	  proprie	   imposte	  al	  pubblico	  bilancio	  è	  
chiamato	   a	   sostenere,	   a	   parità	   di	   saldo,	   le	   minori	   entrate	   che	   derivano	   dalla	   decisione	   di	   altri	   di	  
finanziare	  i	  partiti.	  Quindi,	  tanto	  più	  un	  partito	  può	  contare	  sul	  finanziamento	  di	  persone	  facoltose,	  
tanto	   più	   “noi”	   gli	   stiamo	   indirettamente	   trasferendo	   redditi	   via	   imposte:	   con	   un	   massimale	   di	  
donazione	   altissimo	   –	   30mila	   euro	   –	   una	   singola	   donazione	   costa	   a	   tutti	   noi	   fino	   a	   7.800	   euro.	   Lo	  
stesso	  vale	  ovviamente	  per	  il	  due	  per	  mille.	  Non	  sorprende	  che	  in	  questa	  deriva	  la	  legge	  abbia	  fissato	  
il	  limite	  delle	  donazioni	  private	  nell’astronomica	  cifra	  di	  100mila	  euro.	  

Questo	  è	  il	  sistema	  di	  finanziamento	  pubblico	  assolutamente	  iniquo	  introdotto	  nel	  2014	  in	  Italia,	  che	  
spinge	  i	  partiti,	  in	  via	  definitiva,	  nelle	  mani	  dei	  poteri	  economici,	  violando	  lo	  spirito	  della	  Costituzione	  



	  

22	  
	  

quando,	   nel	   combinato	   disposto	   degli	   articoli	   1,	   3	   e	   49,	   prevede	   che	   i	   partiti	   siano	   lo	   strumento	  
perché	  la	  sovranità	  sia	  del	  popolo,	  ossia	  di	  ognuno	  con	  pari	  opportunità16.	  Di	  fronte	  alla	  sacrosanta	  
indignazione	  per	  l’eccesso	  di	  risorse	  pubbliche	  trasferite	  ai	  partiti,	  per	  l’uso	  abnorme	  e	  personale	  che	  
ne	   era	   stato	   fatto	   ripetutamente,	   per	   l’assenza	   di	   trasparenza,	   anziché	   costruire	   un	   sistema	   di	  
finanziamento	   pubblico	   che	   risolvesse	   questi	   problemi,	   si	   è	   preferito	   cavalcare	   l’indignazione	  
popolare	   gettando	   in	   pasto	   alla	   “gente”	   una	   legge	   che	   non	   fa	   quello	   che	   racconta	   di	   fare	   e	   che	  
introduce	   iniquità.	   Il	   fatto	  poi	   che,	   come	  pare,	   i	   contributi	   indiretti	   si	   stiano	   rivelando	   inferiori	   alle	  
stime	  segnala	  solo	  che	  all’errore	  si	  è	  aggiunta	  la	  non	  competenza.	  

E’	   urgentissimo	   cambiare.	   Riportando	   l’Italia	   nell’ambito	   delle	   altre	   democrazie	   europee.	   In	   tutta	  
Europa	   infatti,	   con	   l’eccezione	   di	  Malta	   –	   e	   di	   Andorra	   e	   Svizzera	   al	   di	   fuori	   dell’Unione	   –	   i	   partiti	  
ricevono	  trasferimenti	  diretti,	  che	  consentono	  di	  subordinare	  il	  finanziamento	  non	  solo	  al	  rispetto	  di	  
regole	   di	   democrazia	   interna,	   ma	   anche	   ad	   un	   effettivo	   uso	   dei	   fondi	   per	   attività	   di	   pubblico	  
interesse,	   sotto	   uno	   serio	   monitoraggio.	   E’	   quanto	   scrive	   il	   Regolamento	   europeo	   (2004/2003)	  
quando	   prevede	   la	   possibilità	   di	   erogare	   «contributi	   pubblici	   a	   istituzioni	   affiliate	   ai	   partiti»	   e	  
«contributi	  vincolati	  a	  scopi	  specifici”.	  

Fra	   le	  proposte	  esistenti	  ce	  n’è	  una	  che	  è	  particolarmente	  coerente	  con	  la	  funzione	  di	  un	  partito	  al	  
servizio	  della	  società	  e	  che	  il	  PD	  dovrebbe	  valutare	  e	  rilanciare:	  la	  proposta	  elaborata	  da	  Piero	  Ignazi	  
ed	  Eugenio	  Pizzimenti	  17.	  	  

In	  base	  a	  questa	  proposta	  le	  attuali	  forme	  di	  finanziamento	  pubblico	  vengono	  così	  sostituite	  :	  

• un	  finanziamento	  elettorale	  –	  30	  milioni	  per	  elezione	  (europea,	  nazionale	  e	  regionale)	  –	  per	  
“spese	  effettivamente	  sostenute,	  documentate	  e	  ammissibili”,	  da	  ripartire	  fra	  i	  partiti	  in	  base	  
a	  una	  quota	  fissa	  e	  una	  legata	  ai	  voti	  ottenuti;	  

• un	   cofinanziamento	   (come	   in	   Germania	   e	   Francia),	   fino	   a	   una	   soglia,	   del	   finanziamento	  
“autoprodotto”	  (per	  tesseramento	  e	  donazioni),	  prevedendo	  che	  una	  quota	  sia	  destinata	  alle	  
micro-‐organizzazioni	  territoriali	  (quelle	  indispensabili	  per	  un	  partito-‐palestra);	  

• il	  finanziamento,	  sempre	  fino	  a	  soglia	  prestabilita,	  di	  “scopi	  specifici”,	  di	  cui	  si	  riconosce	  e	  di	  
cui	  è	  possibile	  verificare	  l’effettiva	  utilità	  pubblica:	  ricerca	  e	  formazione	  (come	  in	  Germania	  e	  
Austria)	  o	  per	  l’uso	  di	  luoghi	  pubblici	  (come	  in	  Francia,	  Spagna	  e	  Regno	  Unito).	  

L’erogazione	   di	   questi	   finanziamenti	   viene	   subordinata	   all’adozione	   (per	   Statuto)	   di	   regole	   di	  
democrazia	   interna	   e	   pluralismo	   e	   di	   loro	   effettiva	   applicazione	   e	   alla	   costruzione	   di	   un	   sistema	  
esterno	  e	   indipendente	  di	  controllo.	  L’introduzione,	  come	  proposto	  dal	  PD,	  di	  una	  norma	  attuativa	  
dell’articolo	  49	  della	  Costituzione	  che	  codifichi	  questi	  requisiti	  costituisce	  il	  contesto	  in	  cui	  introdurre	  
queste	  modifiche.	  modificare	   l’attuale,	   iniqua	  e	  deleteria	  normativa	  sul	   finanziamento	  pubblico	  dei	  
partiti18.	  	  

E’	  evidente	  che	  l’introduzione,	  auspicata	  dallo	  stesso	  PD,	  di	  una	  norma	  attuativa	  dell’articolo	  49	  della	  
Costituzione	   che	   codifichi	   questi	   requisiti	   costituisce	   il	   contesto	   all’interno	   del	   quale	   modificare	  
l’attuale,	  iniqua	  e	  deleteria	  normativa	  sul	  finanziamento	  pubblico	  dei	  partiti.	  Questo	  passo	  servirebbe	  
a	  completare	  la	  cornice	  entro	  la	  quale	  ogni	  partito	  possa	  tornare	  a	  riflettere	  sulla	  propria	  funzione	  e	  
quindi	   sul	  proprio	  assetto,	  e	   il	   PD,	   se	  aderisse	  alle	   idee	   sperimentate	   in	  un	  anno	  di	   Luoghi	   Idea(li),	  
possa	  scegliere	  la	  strada	  del	  partito-‐palestra.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Cfr.	  la	  lettura	  di	  queste	  previsioni	  attraverso	  gli	  occhi	  e	  il	  contributo	  di	  Lelio	  Basso	  che	  diede	  a	  esse	  un	  decisivo	  contributo	  in	  C.	  Giorgi,	  Un	  
socialista	  del	  Novecento,	  Carrocci	  (2015).	  
17	  Si	  veda	  -‐	  Ipotesi	  sul	  finanziamento	  pubblico	  ai	  partiti.	  
18	  Proposta	  di	  legge	  -‐	  http://www.nomos-‐leattualitaneldiritto.it/wp-‐content/uploads/2015/06/proposta-‐di-‐legge-‐art.-‐49-‐Guerini.pdf	  
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Appendice:	  principali	  partecipazioni	  al	  progetto	  
	  

Gruppi	  di	  lavoro	  dei	  circoli	  partecipanti19	  

Arsoli	  (circolo	  PD	  di	  Arsoli	  e	  Giovani	  Democratici	  arsolani):Francesco	  Piacentini	  –	  responsabile	  locale.	  

Avellino	   (circolo	   Foa):	   Giovanni	   Bove	   –	   responsabile	   locale	   ,	   Nadia	   Arace,	   Michela	   Arricale,	   Generoso	  

Bruno,	   Giuseppe	   Di	   Iorio,	   Luigi	   Fandelli,	   Donatella	   Ferrante,	   Antonella	   Forino,	   Alvino	   Gaetano,	   Davide	  

Gianpaolo,	   Marcella	   La	   Sala,	   Vincenza	   La	   Sala,	   Emanuele	   Loffredo	   (Atripalda),	   Ennio	   Loffredo,	   Luigi	  

Mesisca,	   Pierino	  Mitrione,	   Giuseppe	   Nista,	   Mario	   Perrotta,	   Maria	   Rusolo,	   Carmine	   Schettino,	   Francesco	  

Todisco,	  Carlo	  Visconti.	  

Cagliari	   (circolo	  Copernico):	  Marta	  Ecca	   -‐	   responsabile	   locale,	   Cristiano	  Castangia,	   Stefano	  Floris,	  Aide	  

Esu,	   Patrizia	   Littera,	   Cinzia	   Loi,	   Laura	   Loy,	   Giovanni	   Messina,	   Guglielmina	   Padroni,	   Moreno	   Pisano,	  

Michele	  Pipia,	  Giulia	  Sirigu	  e	  Caterina	  Tosi	  Leo.	  

Catanzaro	   (circolo	   Enzo	   Lauria):	   Pasquale	   Squillace	   –	   responsabile	   locale,	   Assunta	   Aloi,	   Salvatore	  

Bullotta,	   Vincenzo	   Capellupo,	   Piero	   Caprari,	   	   Simona	  Dalla	   Chiesa,	   Francesco	   Forte,	   Giuseppe	   Lucchese,	  

Tita	  Masciari,	  Sara	  Pettinato,	  Emanuele	  Scalzo,	  Carlo	  Scalfaro,	  Mariachiara	  Scandurra,	  Marianna	  Veraldi	  e	  

Pierpaolo	  Voci.	  

Cesena	   (unione	   comunale	   Pd	   Cesena	   con	   Fondazione	   “Radici	   della	   Sinistra”):	  Matteo	   Montanari	   –	  

resoponsabile	  locale.	  Simone	  Zignani	  e	  Paolo	  Zanfini	  

La	   Spezia	   (circoli	   dell'Unione	   Comunale):	   Jonathan	   Marsella	   –	   responsabile	   locale,	   Massimo	   Bonati,	  

Tiziana	   Cattani,	   Viviana	   Cattani,	   Luca	   Erba,	   Andrea	   Landi,	   Luca	   Mastrosimone,	   Marta	   Montagnani,	  

Federica	  Paganelli,	  Alessandro	  Pollio,	  Marco	  Raffaelli,	  Maria	  Luisa	  Sommovigo,	  Luca	  Vanni	  e	  David	  Virgilio.	  

Milano	  –	  02PD	  (circolo	  02PD):	  Angelica	  Villa	  –	  responsabile	  locale,	  Federico	  Maria	  Ferrara,	  Silvia	  Ferrari.	  

Milano	  –	  San	  Siro	  (circolo	  Pio	  La	  Torre	  –	  San	  Siro):	  Annibale	  Osti	  –	  responsabile	  locale,	  Davide	  Andriolo,	  

Fulvio	   Baldin,	   Laura	   Barcellona,	   Tino	   Baldessari,	   Rita	   Beretta,	   Guia	   Biscaro,	   Marcella	   Borghi,	   Franca	  

Chizzoli	  e	  Umberto	  Contro.	  

Milano	   –	   Via	   Padova	   (circolo	   Via	   Padova):	   Elena	   Comelli	   –	   responsabile	   locale,	   Paola	   Bocci,	   Luigi	  

Bordiga,	   Angelo	   Caruso,	   Annapaola	   Cova,	   Stefano	   Di	   Crosta,	   Ludovico	   Ferraguto,	   Amarilli	   Franzutti	  

(circolo	  Aniasi),	  Tito	  Lillo	  Garlisi,	  Giacomo	  Negri	  (circolo	  Lama),	  Anna	  Pepe,	  Daniela	  Pistillo,	  Bruna	  Placchi	  

Vertemati,	   Giglio	   Roncaglia	   (circolo	   Aniasi),	   Barbara	   Rosina,	   Francesca	   Taverna	   (Lama),	   Maura	   Tomei,	  

Maria	  Clotilde	  Sacchi,	  Valentina	  Sachero,	  Francesco	  Sala,	  Silvia	  Scognamiglio	  e	  Boris	  Veliz.	  

Parma	  (unione	  comunale	  del	  PD	  di	  Parma):	  Luca	  Cominassi	  e	  Lorenzo	  Lavagetto	  –	  responsabili	   locali,	  

Caterina	  Bonetti,	  Lia	  Chiari,	  Vittorio	  Favaro,	  Alessandro	  Greco,	  Raffaella	  Ilari,	  Mara	  Morini,	  Mara	  San	  Felici.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  I	  volontari	  che	  partecipano	  ai	  singoli	  progetti	  includono,	  oltre	  a	  iscritti	  al	  PD,	  anche	  non	  iscritti.	  
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Roma	  (circolo	  PD	  Donna	  Olimpia	  Miriam	  Mafai,	  con	  iscritti	  dei	  circoli	  Marconi,	  Laurentino	  e	  ISPRA):	  

Marzia	   Ventimiglia	   –	   responsabile	   locale,	   Gianluca	  Atzeni	   (PD	   Laurentino),	   	   Paolo	   de	   Zorzi	   (PD	   ISPRA),	  

Cristiano	   di	   Francia,	   Adriana	   di	   Lorenzo,	   Valeria	   Frittelloni,	   Enrico	   Pasini	   (PD	  Marconi),	   Raphael	   Rossi,	  

Claudia	  Rubino	  (PD	  Laurentino)	  e	  Francesco	  Sicilia.	  

Sibari	  (circoli	  	  di	  Castrovillari,	  Cassano	  Jonio,	  Corigliano,	  Frascineto,	  Morano,	  Rossano,	  San	  Demetrio	  

Corone,	   Saracena,	   Vaccarizzo,	   Spezzano	   Albanese,	   Trebisacce):Antonello	   Pompilio	   –	   responsabile	  

locale,	   Vito	   Aloiso	   (PD	   Morano	   Calabro),	   Francesco	   Attanasio,	   Antonello	   Avena	   (PD	   Cassano	   Jonio),	  

Rossella	  Avena	  (PD	  Cassano	  Jonio),	  Carolina	  Casalnovo	  (PD	  San	  Demetrio),	  Giovanna	  Castagnaro,	  Rachele	  

Ciponte	   (PD	   Belvedere),	   Salvatore	   Cataldi,	   Pasquale	   Dramisino	   (PD	   Cassano	   Jonio),	   	   Livio	   Faillace	   (PD	  

Morano	  Calabro),	  Laura	  Giannitelli,	  Angela	  Giordano	  (PD	  Frascineto),	  Peppe	  Grano	  (PD	  Rossano),	  	  Pino	  Le	  

Fosse	   (PD	   Corigliano	   Scalo),	   Teresa	   Massimilla	   (PD	   Corigliano	   Scalo),	   Gaetano	   Miele,	   Angela	   Micieli,	  

Andrea	  Petta	  (PD	  Trebisacce),	  Renzo	  Russo	  (PD	  Saracena).	  

Torino	   (Segreteria	   cittadina):	   Luca	   Cassiani	   –responsabile	   locale,	   Chiara	   Casalino	   Davide	   Gariglio,	  

Brancato,	  Marino	  Lizza,	  Sandro	  Baraggioli,	  Giuseppe	  Berta,	  Angelo	  Pichierri,	  Raffaele	  Morese	  Tommaso	  De	  

Alessandri,	  Marco	  Titli,	  Hiancarlo	  Cerruti,	  Mariachiara	  Moriconi	  

	  

Coordinatori	   locali	  per	  Luoghi	   Idea(li):	  Mario	  Castagna	  (Arsoli),	  Domenico	  Cersosimo	  (Sibari),	  Mattia	  

Diletti	   (Milano	   Via	   Padova	   e	   Milano	   San	   Siro),	   Antonio	   Floridia	   (Catanzaro),	   Fulvio	   Lorefice	   (Roma),	  

Massimo	   Morisi	   (La	   Spezia	   e	   Parma),	   Renato	   Quaglia	   (Milano	   02),	   Andrea	   Ranieri	   (Avellino),	   Gilberto	  

Seravalli	  (Torino),	  Lidia	  Seravalli	  (Cesena),	  Silvia	  Zingaropoli	  (Cagliari),	  

	  

Altri	   esperti.	   Elisabetta	   Basile	   (Avellino),	   Sofia	   Basso	   (Milano),	   Patrizia	   Bianconi	   (Roma),	   Vittoria	  

Brancaccio	   (Sibari),	   Andrea	   Lorenzo	   Capussela	   (Sibari),	   Mauro	   Chinappi	   (Roma),	   Giulio	   Citroni	  

(Catanzaro),	  Piergiorgio	  De	  Geronimo	  (Avellino),	  Silvia	  Destito	  (Sibari),	  Daniela	  Ferrazza	  (Roma),	  Claudio	  

Frontera	   (La	   Spezia),	   Franco	   Gaudio	   (Sibari),	   Silvia	   Givone	   (La	   Spezia,	   Milano	   e	   Parma),	   Pier	   Giovanni	  

Guzzo	   (Sibari),	   Barbara	   Lattanzi	   (Roma),	   Andrea	   Lippi	   (La	   Spezia),	   Silvia	   Lucciarini	   (Milano),	   Annick	  

Magnier	   (La	   Spezia	   e	   Parma),	   Matteo	   Montanari	   (Cesena),	   Sabina	   Nicolella	   (Catanzaro),	   Laura	   Pacini	  

(Roma),	   Luca	   Raffini	   (Catanzaro),	   Alessandro	   Rubino	   (Cesena),	   Antonio	   Schiavelli	   (Sibari),	   Claudia	  

Sebastiani	  (Roma),	  Giancarlo	  Vecchi	  (Sibari).	  

	  

Supervisori	   indipendenti.	  Piero	  Bevilacqua,	  Salvatore	  Biasco,	  Roberto	  Cartocci,	   Juan	  Carlos	  De-‐Martin,	  

Bruno	  Dente,	   Ilvo	  Diamanti,	   Elena	  Granaglia,	   Piero	   Ignazi,	  Marco	  Rossi-‐Doria,	   Charles	   Sabel,	   Isaia	   Sales,	  

Chiara	  Saraceno,	  Marianella	  Sclavi,	  Salvatore	  Settis,	  Nadia	  Urbinati.	  


