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SILVIO LANARO 
Sfottiti tanti f/ipomtu 

«Per una transizione senza traumi ci vorrebbe una sinistra 
riformatrice, una destra giscardiana e un "polo" mobile... » 
Contro il rischio di una disgregazione nazionale le ricette 
dello studioso fautore della «nazionalizzazione democratica» 

Questa Italia senza centro 
Lo storico 
Silvio Lanato e. 
al centro un 
cartellone 
pubblicitario 

BRUNO GRAVACNUOLO 

^ B S1K10 Lunare ">i> anni 
s tonto contemporaneo a P i 
dova nato S.hio a due passi 
dalla Malo del suo amico Me 
neqhdlo lo scrittore d i l l e ra 
elici» "Italofono naturale, con 
forte n n e n t o cencio Lanaio a 
cl.fferen/u del suo quasi con 
terraneo non ha tenere/vi 
verso il genius 'oci e il locali 
sino An / i tutti I suoi lavori da 
Nazione e lavoro a Stona tlel 
l'Italia repubblicana (Marsil io 
1479 1992 ) [lassando per 1.1 
talta nuova ( Linaudi I9SS) 
sono attraversati da uri motivo 
preciso la «nu/ iona l i /A i / ionc 
democratica", ovvero la imi 
de rn i / /a / i one italiana possibi 
le o mancata I la studialo il 
trasformismo il i . i t to lnes imo 
sociale, le culture pol i t ichi ' viti 
t en t i tra t lavsi egemoni e ceti 
subalterni -Autodidatta di 
ascendenze azioniste sia nsiu 
diando la "questione sciteli 
Inol ia le ' o mec>l'o il rappoito 
tra le due Italie destinato a suo 
avviso ad essere 'rapidamente 
rinetiiv.uito- "Il nord - d i c e - e 
sovrarappresentato economi 
tamcrUe il sud polit icamenti 
Sostiene che 1 unita del paese 
e in per i to lo e si augura clic la 
sinistra, il Pds n pruno Incito 
sappiano dare risposti aclc-
guatc, strategiche «prima e he 
sia troppo lardi-

Professor Lanaro, lei e un 
assertore del nesso tra mo
dernizzazione e idea nazio
nale. Senonchè quest'ultima 
non gode affatto di buona 
salute da noi. La Lega, ad 
esempio, vuol cancellare 
dalla Costituzione la figura 
del deputato come rappre
sentante della nazione. Che 
ne pensa? 

In questo caso per la venta si 
tratta solo di incultura e di 
sprovvedutezza Nella Costitti 
zione e e scritto che i deputati 
rappresentano la nazione e 
non il circondario, i parenti o 
la famiqlia l ' i r fortuna Altri 
menti con quel che sta acca
dendo, saremmo davvero tutti1 

Il mandato •imperativo» e vie 
tato da tutte le Costituzioni 
moderne Neil ipotesi centra 
ria cioè etcì mandato fiducia
rio si trattcrebfjc di una rev ive-
scenza feudale '1 uttavia non i* 
il caso di limitarsi a so r r id im i 
Oiji i i e in discussione I m i t a 
nazionale come non mai dal 
18(>l Sono ijiunti al pett ini ' i 
nodi storici del "paradosso ita 
l i a n e per il quale le ri elioni 
del nord, economicamente 
piu riluttanti ad assumere certi 
responsabilità polit iche han
no adoperato lo stato naziona
le solo per rafforzare la propria 
col locazione europea Mer l in 
q i H l e meridionali si sono ac
collate una sovrarappri sen 
tanza politica per la gestioni 
dell ' intero paese Pulisce I e 
poca dell unita nazionale ga
rantita solo da forze esterne 
dalla triplice alleanza al patto 
militare elei secondo dopo 
c;ucrra che non consentiva av
venture federaliste ne usi ursio 
ni polit iche L'ila situazione 
quella odierna davvero espio 
siva 

Oltre ogni «rivoluzione 
passiva» di gramsciana me

moria, l'Italia fa dunque i 
conti per la prima volta ton 
se stessa' 

Si nza dubbio i i 1 pò ih me 
bil it. izinni in i l io u n i lutti i 
IH rut i l i inni ssi lo i l i iuostr i 
russi uno tinnì in p. zzi ' )p 
puri darv i ' i ,K! un i n izion ili 
z izzioni di luocral l i i ni 11 i 
qual i il cn i i l l i i 'o s n u h si svi 
luppi pu u uni n'i umi l i rna 
incute ni 1 nspi t ' od i n luvt le 
c;oli ci MI il ni 

•\ quale modernità del con
flitto sociale lei si riferisce? 
Autorevoli osservatori stra
nieri avevano elogiato in 
passato il nostro modo di v i-
vere il conflitto. Ricorda i di
scorsi sul «caso italiano»? 

I rat, i disi orsi supi rlu lali cor 
ri l itivi spi sso ni op i i izioni d 
tipo i i i lou ia l i i k c o m i l i im 
stu IH / A I vi r i i un 11 i t i i osi 
In ovini i asi J un ri11 risto al ino 
lo i alla un moria slnr.i i di i 
piani l i l ou t i i l ' i qui 111 i hi sono 
p e n i piti comi mii rra 11\ili 
per dirla con Pavoni dal lui u 
ino rossi > al. i Ki sisii uz i l i 
ietti ih i I issi i lor., impulsi 
producono I H III nazioni ino 
dern i ' idi mila pubbl i i i sta 
tualita V I nostro pai si certe 
n cjoli e iv ili non sono s' iti 
scritte Ni i stala i I iboialu 
una e iiltura politn i d i inoc rati 
i a e uaz o l ia l i L n i;t indi pu 
tr imomo di i spei i nzi i inda 
lo dispi rso non i sialo sistt 
matizz i lo Ir ivas i lo ni 111 isti 
t i izioni 

Dopo il «biennio rosso». 
Turati non andò al governo 
e poi venne il fascismo. Lei 
vuol dire che la sinistra non 

e mai riuscita in Italia ad isti
tuzionalizzare e a «memoriz
zare» Il conflitto'' 

Se lural l lesse andato al c»o 
verno non 11 sa rebbi stalo il ta 
seismo elle derivo anche el.i 
una borghi sia tetriva i miope 
Non solo luroi io scoll imi lura 
M s ilvi mini Granisci Gobetti 
Illa anche "vitti la b o l l i l i sia 
d i inoer.'t icaiuduslrialista 

Lei si e molto occupato del 
trasformismo in quanto lo
calismo. Il fascismo che tipo 
di trasformismo autoritario 
rappresento nella stona d'I
talia? 

Si può guardare al fast .sino 
incile comi alla ribellione i l i 

un II ilia marginale eont io un 
nord del i ntore di plusvalore 
ci onomico e eontro un sud 
di lentore di un plusvalore pò 
litico I o squadrismo e Irucli 
zioi ialmcnte debol i nelle ri -
it ioni urbane altamente solida 
li I lorti nella bass i padana 
in loscana a Livorno Di li il 
movimento parte alla l o n q m 
sta d i l paese contestando lo 
squilibrio di potere vmente nel 
I i p l ina i h i e tallita 

Ce In questa sua diagnosi 
una rivalutazione del «revi
sionismo» di De I-elice? 

In patt i si anche se ho sempre 
ivulo i l n dubbi su De I elice 

per certi in ipovei inn liti bio 
c,r itici t he il protesse storico 
subist i m i l a sua stonovirafia 
I liti m i il fascismo fu innega
bilmente un tentativo fallito di 
modernizzazione di creazio 
Ile eli una classi dirigente ila 
zinna e Per lo meno per tutti 
gli inni \ i liti ( on gli anni 
! l i ni i ci sono la di' latura p i r 

son.ile del duce il corporativi 
sino retorico e la macchina 
pri videnziale Poi abbiamo I I 
ri t l i Bencduee un e \ soeialn 
tennista massoni mal divenu 
to lase isla I allila la e re azione 
della i lasse dirigente il fasti 
sino diviene policralico con
vive con altri poteri dalla ('lue 
sa alla inonuichia alle vece lue 
forze buroi ru l iche e NIX lali 
Un lo inpro inesso mult iplo in 
somma II trasformismo prece 
de e a icompaguu il fascismo 
ma infondo non e tanto questo 
che il ventennio n lascia in 
eredita 

Allude per caso a) partito 
politico «piovra», di cui han
no parlato Casscse, Cafa-
gna, e da ultimo Giuliano 

Amato? 
Se un i contessa una puco la 
i ivettena i la studioso questi 
cose le ho scritte aneli io hi 
ogni caso I eredita t onsiste 
proprio nella mor fo log ia 'de l 
partito ovvero la struttura che 
poi diverrà ciucila d i Ila De e 
del Pc i I a Chiesa in co l l i e r 
renza t o r i il ri girne t oni intera 
in ant i i ipo a favorire un ino 
dello tei ritornile e di massa per 
la politica cattolica Poi e e I a 
spetto del partito ente pubbl i 
i o v i r tua le e orizzontali 11 
Puf assorbiva ogni forma di so 
i ia l izzazione t p i r c|ijesto era 
partito di massa Si consolida 
una mentalità per la quale ap 
partenere al partito significa 
tar parte della società Idea 

i he perniane pur declinata 
i o l i diversi eonlenuii pol l i l i i e 
ideali 

Giuliano Procacci su «L'Uni
ta» ha rivendicato ai partiti 
repubblicani una pedagogia 
democratica, senza la quale 
la rivolta contro tangento
poli non ci sarebbe stata... 

Cloe indubbiamente vero ma 
la pedagogia d imo i ra l l ca si 
esaurisce presto La De vi abi l i 
e a quando addormenta il 
ei ntrosinislra 11 Pu tessa tli 
i seri Uarla dopo il l'Cìd t o n il 
p i l l i lo irrompere della crisi del 
comunismo Torse la nacqui 
sta a cavallo degli anni Settan 
la ma in modo inlermittenle e 
llebile 11 me pere t h e tale pe 
dagogia si sia tradotta nella 

pura promozione sixiale di 
singoli e gruppi l-i mia ciit ica 
non si r ivo lgecomui iqueal va 
Iure socializzante della peli l i 
e ii ma al nesso tra il salvazio 
nismo ideologico e il partici) 
Lirismo corporata e all ineil i i lo 
dai parlil i Mia politica si e 
chiesto uno stile di vita la leli 
cita in lerra e il posto 11 i lefi 
i it italiano di ehi a laica nasee 
d iqu i 

Lei crìtica l'invadenza dei 
partiti oppure contesta ad 
essi il carattere di soggetti 
chiave della politica? 

Purtroppo proprio I invadenza 
dei partiti ha protfotto la loro 
t risi e il d isset i amento della 
tu l tura politica 11 fatto elle si 
debba ricorrere al governaiore 

d i Ila l i un a d llall i per gover 
n ire lo i l i inoslra l>e grandi 
u l te pol l i l i he 1 idea bianca' 
[ossa qui Ila i lei r i lornusmo 

socialista non sono morte e 
non hanno intasi alo tangenti 
Ma oggi s. d i ve ricorrere ai 
p io l i sson il i b i la die e lun

ga sin guai combinat i dai parti
ti Ci SI uno dovuti sottoporre 
.id una drastita dieta ideologi-
i i Provo un veroni ilesscre di
nanzi a tutte le s u i n i bezzo n-
i t i r re i ì t i sulla " ir isi delle ideo 
logie La venta e t he assieme 
ille ideologie si vogliano lar 

morire le idee generali 

E una di queste idee genera
li da salvare per lei e l'idea 
di nazione... 

Si vissuta come luogo di ap 

Come nasce 
il meridionaKsmo 
del Duemila 

GABRIELLA MECUCCI 

M M>M\ N i n iso i. ni >. 
me ridioti i l isii iu i i l " >\ si < aflase i 
i l . INH i. più ih un segnile ki s u n n i t i 
( e rto non e un rrniuv mu nto e he 
r u m i * con I i tradizioni pni nobile 
citi ( i iustmo i orninolo .i MOMIIO Kos 
si Dono ilo mist i come Nord e 
Sud o C mi M I tu me mininol i \ n 
/ i Mo i un meridionalismo ehi 
f i o r d o ol Dui nulo i e i - e ot iu 
se mpn in questi «.osi - .meli1 un 
bersaglio polemico 1 occ tsione per 
questo rille sso ia wu ie ti.ilio pri 
sentozioia d i I libro di ( i io\ inni Kus 
so -Sud speci Ino d It ili i edito l I 
ignori L uno raccolta i l oitier li op 
porsi sul ( orni re di II i Si io i he ho 
olle rio lo spunto pei uno disi ussio 
Ile [ d c o oe me rgc ri k' se ve ri ol i lo 
erotielu eie -4I1 Nili 111 tluoli UH rullo 
il ilisti \n to iuo eiluie-'li eo iu ronood 
ogm iiu ggi uni nio s annusili.o 

k spinile pelo 1 giudizio eliiiissiiM) 
M rso le1 e [ossi dirigenti anzi dige 
icnl i t i f i >-ud L sulìito dopo non 
nascondi il suo se ottimismo anche 
u r s o il regionalismo che e diventato 
un inoele> pereoprire «dietro la politi 
eo clientele e malaffare Un ide\i 
ueoce ntralislic.i' ' Lase ionio perdere 
k' sempl ' t iea/ ioiu certo e' che1 Cìln 
it ' l l i guarda m modo preoccupate) 
ili abolì/ione di tre ministeri voluta 

dal solo refe tendano e il successivo 
dece nlraniento e he comporterò Un 
pò più di stato insomma non gua 
si 1 L u i bella provoca/ ione e he non 
convince Ada Be'cchi Collida L e \ 
parlamentare tM la .Sinistra Indipen 
eie ute ettica invece «li centralismo 
ehi si e mascherato elietro il roti tu 
nalismo In realta dice - il i lecen 
li ami. nlo none e mai stato 

Mo e e un»! s u r meta originalità in 

e| , •no dibattito una rile Uuia storica 
- ent i tà sul! intervento straordinario 
che fa giusti/la di tante posi/10111 che 
oro lo Lat ino dipinto come il tocca-
s ma ora come il demonio Piero 
Bevilacqua autore di molti saggi sto
rici sul Sud d Italia parla di tre peno* 
di dell intervento straordinario II pri 
ino e quello che va eia r)0 al (/> e 
che vede una gronde mole di pro
getti e di investimenti soprattutto in 
infastrutlure Un impegno cl ic si tra 
duce in risultati sicuramente positivi 
soprattutto dal punto di vista econo 
nneo 11 secontlo e quello che inizia 
negli anni Settanta e si contraddi
stingue per la nascita delle Regioni 
sul piano istituzionale e delle «catte 
elrali nel deserto- sul piano econo
mico L qui convivono luci e ombre 
Il ter/( j periodo e infine quello che si 
apre negli anni Ottanta con gli inter 
venti post terremoto Da .il'oro lo 

Stato si oostui 1 1 
ope rotore economico a operatore 
assi - 'cn/ ia lc Lei e in questo mo 
mento e he te ombre prevalgono net 
tamentc sulle lue i c c h e la degenera 
/ i one diventa pesantissima 

Mo che fare per questa disastrato 
economia merid ionale ' Svlos Imbuii 
propone la sua analisi e abbozza 
una terapia -None e dubbio - dice 
- elle le condizioni materiali del 
Mezzogiorno siano nettamente mi
gliorate Oggi per fare una polita o d i 
sviluppo occorre1 pero produrre ìm 
preso .i mezzo impresti Svlos ha 
insomma appurato anche oltrover 
so studi svolti sul campo che le un 
prfse noscono dalla costola <h Ada 
mo di un altra impreso al Suet con lo 
stesso ritmo che al Nord Ld ee|tiesk> 

- secondo l economista il p r ixes 
so e he va favonio e1 nel quole' lo slato 

e|ueste fabbriche Me va incentivata 
mantenendo però ben in Vito l istitu
to del fall imento Un flusso di ciana 
ro che aiuti 1 neo imprendilori ma 
solo ali inizio Poi o I impresa sta sul 
mercato da se o chiude Nessun as 
sistcnzialismo successivo per tenere 
in vita un corpo agonizzati !" A q u e 
sto proposito Svlos propone anche 
una riforma dello cassa mtegrazio 
ne il denaro deve essere usalo per 
creare nuovi posti eli lavoro t non 
per mantenere 1 vece hi 

Ma m questo d ibat t i to come nel 
libro di Giovanni Russo e presente 
nelle vesti di bersaglio polemico 
Giorgio Bocca 11 giornalista rullane 
se viene più volle chiamato in causa 
per ciuci suo rapresentare ti Sud eo 
m e ! Inferno» tutto mafia e e ìmor 
ra Me ntre il sud non e solo questo 
Antonio Glnrelli cita !e istituzioni 

che -sono a livello europeo e elle 
costituiscono un,i ricchezza siraor 
dmaria Del resto anche Giovanni 
Russo vede negli intellettuali meri 
i l ionah un punte» di for/a che deve 
unirsi aqli unitari del Nord per ri 
lanciare lo sviluppo civile ed e cono-
mie ertici paese 

Questa bella raccolta di articoli 
(apparsi Ira 1 H„> e il 1>J ) ha ovulo il 
predio di contribuire alla riapertura 
di un dibattito sulla questione meri 
damale facendo emergere t r i ta he 
e* autocratiche ma anche a riraqie» 
nare di unita nazionale h non e un 
caso che a r ipropone que sii temi sia 
un iute Ut l'Hate Luco e progressista 
come1 Giov inni Russo t hi in quesii 
inni di sguaiate polemiche da me 

dia ha mantenuto 1 1 vo te bosso e qli 
occ hi IH 11 operi] 

partenenza s-mbolica e reale 
Una nazione intesi ol modo di 
Renan plebiscito della volontà 
generale e quindi contratto de 
inoc ralle o Al centro e e la «cit
tadinanza' che e poi una va
rianti lessicale della na/ ion 1-
lizzazione democratica non 
totalitaria o etnie tsta 

Teme anche lei, come Galli 
della Loggia, la rivincita po
stuma del tra* fornimmo, 
magari all'insegna della 
spinta referendaria e della 
riforma elettorale? 

Per ora sto a quarelare Ma non 
ci sto a cantare I inno in onore 
dell HJ referendario del qua
le peraltro ho fatto parte vo 
landò-si» Quanti evasori fisca 
li c i sono Ira quei votanti7 

Quanta petite dwvt/ti a tra
sformismi e ideologismi anti 
e h i ' Siamo di fronte ad un bi
vio L uninominale potrà e'•ca
re dei «notabili ' in senso positi
vo ovvero cittadini leader 
pubblicamente de^ni di nota 
Oppure dei notabil i reinvi e 
cl ienlelan t o m e eeonsuetudi 
ne dell.t storia d Italia Si vedrà 

La riduzione dei partiti a co* 
m(tati elettorali non può che 
acuire certi rischi... 

Quello dei banchetti elettorali 
sarebbe un deia vu 1 partiti 
non devono ridursi a questo 
ma trasformarsi in anen?ie di 
opinione in i^rado di elaborare 
proposte e cultura politica Si 
tratta di saper stare con la testa 
nel mondo nei luoghi senza 
soltrarre denaro ali erario 
I antjentopoli nasce dall os 
sen/a della politica non dal 
suo contrario e \m frutto del 
t incultura e dell arro^anz-a ÌZ 
110 ha r i t a r d a l o 1 po l l i lo ol 
Ire ad una borghesia capitali
stica che in Italia si e sempre ri 
fiutata di assumere responso 
bilita polit iche proporzionali al 
suo ruolo economico 

Da tutto quel che lei dice si 
ricava che la distinzione tra 
destra e sinistra a suo avviso 
e tutt'altro che superata, o 
sbaglio? 

Noti sbattila A ' i / i le dirò cl ic 
della sinistra e e un bisogno di 
sperato nel nostro paesej Pro
prio per compiere la transi/10 
ne attuale senza traumi o costi 
s c i a l i inaccettabili Ci vorrei) 
hi una sin stra per la nuova 
Italia di tipo costituente Ma al 
incuneino essa mi par'1 iH.Tibil-
mente inadeguata Quanto al
la destra una vera destra de
mocratica non e e da noi E 
quesia e una delle colpe non 
secondane della Lv Non e più 
povsibile un «celitro- che con 
soci destra e sinistra al suo iti
le mo 

È d'accordo quindi con Mi
chele Salvati, che denuncia 
il pericolo e l'Ingombro di 
un centro paralizzante an
che nell'Italia di domani? 

Più o meno Nel mio scenario 
ideale ipotizzerei una sinistra 
riformarne e energica non pu 
ramente referendaria una de-
sira giscardiana rispettosa del 
le redole democ rat ielle e un 
-centro» mobile tramato dalla 
destro e dalla sinistra Un cen
tro che si sposta non «strateiji 
co- ne trasformista 

« Così scoprii il pomoturismo degli italiani in Amazzonia» 
M ROMA Gilberto Dimen 
Stein ha 36 anni Giovane per 
essere direttore di Ila red.izio 
ne «politica», a Brasilia dell in 
fluente quot idiano «Lo holha 
di Sao Paulo' In Brasile poteri 
^a industriale si vive in (retta 
come in tutto il Sud del moti 
do Ma il fatto e che Dimen-
stein tra 1 tanti modi di tare il 
giornalista ha anche scelto il 
più utile Le sue inchieste sono 
degli scoop fanno ci nuore 
Però non svelano chissà quoli 
misteriosi intrighi dell olio fi 
nanza del mondo dei potè itti 
Indagando nella società de 
bole» ha svelato realto che era 
no già alla luce del sole tua 
che la gente preferiva non ve 
derc Con Ut wtra dot hanibt 
nt ha certificato la lento e tena 
ce strage - otto assassina al 
g i o r n o - d e i piccoli vagabondi 
che pascolano nelle metropo 
li effettuata da poliziotti e vigi 
lantcs su eouini.vooue eli 
commerciant i e cittadini mfa 
st idit i ' fkit/ibirw ilella notti' 
suo nuovo libro e uscito in 
Brasile a febbraio l)J e oro e 
pubbl icato in Italia dal ( i ruppo 
Abele L frutto eli un viaggio 
durato b mesi nei bordelli e 
nelle strade delle regioni del 
Nord, Nord list e Centro-I.st 
da Beloni e Manaus f ino a Por 

(o W h l o 1 t ni ih 1 suite tr n o 
dt Ile pie eok piostitute di 
\1uozzon1 1 e he si e Inani ino 
lelvalda M m ! Ir tncini 

Sono si d u e "DliDDD 
Qualcuno h 1 olt<> l { l l | n qUl , l 
« uno die e 1 Ite eia 1 il massimo 
qtioid e 1 Guadognono Ito 1 ~ e 
1 10 dollari 1 pn si i/ione I 
e hitinqiic viocgi pi t il p i< si 
può vi dei l i inos'it tuo e he 
vving guru ve stili di un p i o olo 
top di 11 ulon e e i l /ont un 
)i ons davanti il saloon ti un 1 
e itto di le gno venuto su iniorne» 
o uno inini i 1 i II libro doc u 
mi rito s 11,1 pori ito come te 
st i i i iomon/o dai! t m o ' il ver 
tic 1 sui diritti uni un t he inde t 
(oda l i Orni si svolg. t i 1 \ u 11 
11.1 in giugno !)une|Ue Dina 11 
stelli e he le Ito guoid ite e 
ascoltate de finis*, e qui ste r 1 
g [//ì\)v pieotle se hi \\i 

Schiavitù e una parola arcai
ca. Pero r icorre, oggi, par
lando del I vrio inondo. Che 
cosa significa? 

Attualmente 1 se h.ovo t In non 
ha il diritto di ,il »b mdonare il 
pn >pno me sta 1* e hi e toc e 
ine sorabil im ute le g ito non 
più pe r k gee ma pi re In de hi 
tore 01 soldi il pnipm » d iton 
eh I ivoro In iìiasik pe i es*. m 
pio e 1 sono "Unni 1 11 uit id ni 

e he vivono do se biavi nei lati 
hMieli I a tozc uda e isolata e 
sono costretti a rifornirsi nel 
I < i i ipono che ipparticl ie allo 
sie,so f tzendero II solano non 
basta inai restano in dt bito 
I 1 bambine prostitute I ivora 
no per np igarsi il viaggio che 
le ha portate dalla famiglia ne! 
borde Ilo e poi per pagarsi la 
e ime to il citx) 1 vestiti 1 medi 
e moli A rifornirle e i t lorosfrut 
t ilore l oro pagano col oro 
pno e orpo ino presto si oecor 
gono eli non unse ne od estui 
guere il eie bito Se tentano di 
fuggire vengono torturate o 
ne e ise 

Non ci sono leggi che proibi
scono tutto questo? 

Si e 1 sono k ggi dettagliate e 
fonti i l ludile durissime Percj 
non vengono applic ale II prò-
bit m 1 e la connivenza politica 
1 siKia'e La piccolo pre>stituto 
mip ito subito e he il poliziotto 
I» r e se mpio L il suo nemico 
Pi 1 te nerlo buono deve rega 
largii soldi o sesso I a bambi 
na non ha conosciuto scuola 
ne assistenza il pol.zioito e t u 
luco si,ito e lie conosce Nel li 
b io racconto di una eli loro 
I r me me ale I uiza Cavalcanti 
h 1 prov ito a ribellarsi al ricat 
lo allora 1 poliziotti 111 quot i lo 
I hanno violentala Uno le te 
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Bambini brasiliani il libro di Gilberto Dimenstein svela l'inferno delia prostituzione dei minori 

ni va il revoIvi 1 puntalo ali 1 le 
sta 

Quale è l'identikit della pic
cola prostituta? 

Non e bianca Viene* da una I 1 
miglia disgregata 1* siala veli 
ditta dai genl'ori tua \\.i aia Me
se elio lei stessa la strado in 
quale he caso pere tic era un 
ambiente meno oppressivo 
tit Ila casa L sloto viole nlolo 
dal padre o dal patrigno ma
gari I.\,Ì tutti e due I. colutal i 
nata a non sapere < osa sia il 
piacere sessuale Al momento 
sono un mil ione e mezze» k 
adolesce liti incinte ili Brasile L 
soggetta a malattie sessuali 
perche in molte regioni gli no 
1111111 considerano poco urile 
usare ti profilattico 

Quali sono le conseguenze 
psicologiche di questa vita? 

Queste ragazzine non hanno 
outostimo L i piccolo proslituo 
roppresento soc ial ini nle il 
punto massimo di solitudine 
Nei paesi poveri vige Io legge 
dello eodardl.i sociale più sci 
debole più sei oppresse) I ra 1 
poveri le più fragili sono ie 
donne ancoro più Irogile e 
1 infanzia ancora di più le 
bambine I ultime» anello op 
punto e lo bombino prostituta 
Non ho nessun sostegno non 

esistono neppure su eli loro 
studi eli p oeologia I a le i^v 
dell i codardia sociale vige in 
tutti 1 paesi in e ni e riec o il por 
noturismo in Brasile t o m e in 
! hoilondio e nelle f i l ipp ine 

Chi sono 1 clienti del merca
to? 

Nelle zone minerarie 1 divora
tori che vivono nel garimpo 
senza la fanuglia Nelle citta 1 
turisti tedeschi giapponesi 
italiani Gli il thani sono la 
maggioranza Non e difficile 
capir lo basto and.ire la sera 
sulla «orla- cioè la passeggio 
lo di i ]ualunque citta di mare 
Si vedono a comprare sesso 
italiani di e l a s v media l aria 
d,i padri di famiglia 

Pedofilia? 

Non so rispondere 111 senso 
se lei i t i l i to Certo attratti ci il 
I avventura e stiva e a bosso co 
slo Ma moll i e la riti li r^u/i 
ne raccontano 1 hiedoi io di 
e Inani irli papa C e un altra 
brama deltorare Si va a cac 
< 11 di vergini esiste una mafia 
e delle oste per prot tirarsele 

11 parlamento di Brasilia a 
seguito del suo libro ha 
aperto un'inchiesta. Con 
quali fini? 

Si vuole .jprne qua! siano le 

agenzie di viaggio straniere gli 
albe rghi e 1 mercanti brasiliani 
e he 11 guadagnano Dopo I u 
scita del l ibro la polizia e alida 
la in un bordello e sotto I oc 
e Ino delle telecamere ho libe 
roto le p a t t i l e schiave Poi 
quando la tv 1* andata via le ha 
nortale nella t itta più vicina a 
B*'leni e 1) le ha abbandonate 

(Nell'aprile dell'anno scorso 
il Parlamento brasiliano 
aveva già presentato un atto 
d'accusa sulla condizione 
dei 15.000.000 di bambini 
che vivono nelle strade. Og
getto, all'epoca, la strage 
dei «meninos». Qualcosa è 
cambiato? 

Nelle coscienze si Per gli nv 
prenditori privati per esempio 
cornine la a essere un marchio 
«liberal- sostenere 1 progetti di 
recupero dei bambini di stra 
da Abbiamo ott imi progetti 
come «Axc" imitato in Poki 
stari e in Africa Ma 1! fel lonie 
no e immenso , oambini ab 
bandonati sono «1 figli del de
bito estero» sono frutto della 
povertà e reota dal processo 
congiunto di recessione e in 
finzione 1*1 connivenza socia 
le e il diffuso desiderio di «cali 
ce llarli nel grosso resta in pa 
di In Brasile perciò 1 bambini 
cont inuano a venire net wi 
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