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Prefazione

G A∗

È possibile proporre un cambio di paradigma senza avere un para-
digma a cui riferirsi? Questo è uno dei dilemmi oggi sollecitati da
innovazioni democratiche come il Bilancio Partecipativo, che propon-
gono di ripensare la relazione tra cittadini e istituzioni nella costru-
zione di politiche e progetti, verso forme che puntino ad alterare
l’autoreferenzialità di entrambi i soggetti e ripensare le relazioni di
potere che sottostanno alle decisioni nell’ambito della gestione e della
progettazione territoriale, e della sua costruzione “di senso”. Tali in-
novazioni possono essere pensate in opposizione ad una gestione che
per anni ha fatto delle tecniche del New Public Management (NPM, o
Nuova Gestione Pubblica) un riferimento obbligato soprattutto nella
trasformazione del decentramento amministrativo a tutte le latitudini
del pianeta?

Il libro di Matteo Bassoli che questa prefazione introduce tenta di
mettere a fuoco le principali caratteristiche che possono fare immagina-
re oggi il Bilancio Partecipativo come un produttore di “nuovi significati”
per la trasformazione delle amministrazioni pubbliche, vedendone il
ruolo chiave in una più ampia trasformazione che metta in dubbio e
interroghi la direzione sovente ricentralizzatrice e neo-autoritaria che
vanno prendendo le politiche pubbliche in molti paesi.

Con l’obiettivo di non romantizzare lo strumento precedentemen-
te descritto, è importante indicare alcune “battaglie” ancora oggi
aperte per mantenere il polso della sua resilienza, ossia della sua ca-
pacità di evolvere incrementalmente senza perdere il suo significato
originario e di privilegiare il raggiungimento di effetti di reale inciden-
za sulla maggior efficacia delle politiche (soprattutto di quelle intese a
contrastare i fenomeni di polarizzazione e marginalizzazione socio-
territoriale che sono state l’obiettivo centrale alle origini della nascita
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del Bilancio Partecipativo), anche attraverso una continua opera di
formazione dei cittadini e della loro capacità di contribuire in prima
persona a costruire territori e società meno ingiuste e maggiormente
capaci di garantire una qualità della vita più in linea con i loro desideri.

Solo apparentemente, però, il centro del testo di Matteo Bassoli è
il Bilancio Partecipativo. Infatti, l’autore sta ben attento a non “reifi-
carlo”, trasformandolo in un oggetto ontologicamente autonomo da
analizzare in forma separata. Al contrario, Bassoli adotta il Bilancio
Partecipativo piuttosto come un “prisma” da cui leggere altre tra-
sformazioni della democrazia. In particolare, mostra interesse per
una lettura attenta di tre questioni (uguaglianza, rappresentanza e
partecipazione, quest’ultima letta nei suoi vasti e plurimi significati
multiverso), che il Bilancio Partecipativo aiuta a leggere come in uno
specchio deformante, attraverso i suoi tentativi di modificare le asim-
metrie sociali e politiche che queste tre questioni rivelano nelle nostre
democrazie.

A differenza di altri autori, Bassoli guarda alla democrazia parteci-
pativa come ad un vettore di stimolo e sfida per la democrazia tout
court riconoscendogli caratteristiche simili ad essa di “incompiuto”
e di “incrementalitá” di definizione, che mescolano componenti ri-
voluzionarie (come gli aspetti pedagogici e di crescita qualitativa del
confronto civico) a un carattere generalmente “riformista”, che proce-
de per approssimazione e per sequenze concatenate di tappe evolutive,
con ritmo lento e rispettoso della necessità di essere gradualmente
assorbito dagli attori che con essa si confrontano.

In tale quadro, il Bilancio Partecipativo è presentato da Bassoli in
una maniera che lo avvicina al concetto di “ideoscape” creato nei pri-
mi anni Novanta dall’antropo-sociologo Arjun Appadurai. Ossia una
sorta di modello virtuale che però esiste solo nelle esperienze concrete
con cui prende forma sui territori reali; le quali sono così diverse tra
loro da determinare un continuo spostamento del modello, che divie-
ne così un “modello naturalmente evolutivo”. Le sue caratteristiche
“di processo” sono fluide, ma i principi sono solidi, e senza dubbio
risentono degli inizi: delle prime sperimentazioni brasiliane che han-
no determinato la immagine prevalente del Bilancio Partecipativo,
che tende ad essere associata in forma quasi “naturale” a concetti di
uguaglianza, giustizia sociale, inclusione di soggetti che la democrazia
rappresentativa tende a lasciare ai margini della decisione.


