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Italia 
Modernizzazione 
incompiuta 
Che sia la qumla o la sesta potenza 
economica mondiale I Italia rap
presenta un caso a se stante nel 
panorama dello sviluppo occiden 
tale differenze e anomalie carane 
rizzano la stona del capitalismo 
nostrano L analisi attenta di que 
sta evoluzione è contenuta in Sto 
no economico d Italia di Valerio 
Caslronovo che uscirà a fine gen
naio per Einaudi Dai modelli di or-
ganbtzazloric sociale ai servizi dìn-
teresse collettivo daU elica pubbli 
ca alla regolazione dei rapporti 
economici dalla cultura di gover
no al senso dello Stalo I autore of
fre il complesso repertorio dei pio 
blemi «onci che sono poi anche 
problemi distretta attualità Castro-
novo dopo una puntigliosa analisi 
giunge alla conclusione che (Italia 
malgrado gli innegabili progressi 
resta un paese che non ha portalo 
a compimento un effettiva moder 
ntezazione 

leonomla 
Spreco 
e penuria 
La disoccupazione ha oggi un ca 
ratere strutturale ha origine nelle 
nuove forme di cambiamemo tec
nologico ed è tendenzialmente ir 
reversìbile, Non è quindi un episo 
dio congiunturale ma una vera e 
propria «maialila» nasce infatti dal 
la scoperta di strumenti tecnologici 
In grado di far economizzare la 
manodopera e si moltiplica a ritmo 
più rapido di quello con cui il siste
ma produttivo determina nuovi po
lli di lavoro È questo il grande te 
ma che Giorgio Lunghini affronta 
nel suo L età dello spreco Disoccu 
pallone e bisogni sociali In libreria 
ira una decina di giorni per Bollati 
Botinghieiì Secondo I autore nella 
società di oggi ci sono disoccupati 
che un eventuale crescita della 
produzione di merci non riassorbi 
ra mentre esistono bisogni sociali 
non SQtfpjatl! Convivono, Ipsom 
ma spreco e penuria Che (are, 
dunque per risolvere quello che 
ormai In molti definiscono II prò 
blema dei problemi7 II libro forni 
sce una risposta ipotizzando un 
nuovo ruolo dello Stato che metta 
in moto lavori «concreti" Lavori 
pensati non come ammortizzatori 
sociali ma come risposta a bisogni 
sociali largamente Insoddisfatti 

li Cristianesimo 
e le donne 
Uscirà in marzo per Longanesi Sto-
ila laka deltedonne rellgioseà\ Ida 
Magli L antropologa analizza In 
questo libro I comportamenti fem 
minili ali Interno del sistema dottri
nale cristiano Molte le scoperte 
che consente questo approccio 
Eccone almeno Ire sono state so 
prattutlo le donne ad avere rivela 
(ioni e segni corporei della presen 
za del Signore si deve a loro I in 
verdone e la gestione di uno Stato 
•assistenziale religioso» che si 
prende cura di poven di emargi
nati di malati 1 ultima scoperta ri 
guarda il fatto che e mollo più alto 
da sempre e ancora oggi il nume
ro delle donne consacrate alla vita 
religiosa die non quello degli uo
mini (attualmente in Italia sono 
più di centomila conilo appena 
12 500 sacerdote 
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L'INTERVISTA. Yves Meny: «Il neoliberismo degli anni 80 alla radice della corruzione» 

Accorri/ 
e disaccordi 
Uscirà in febbraio per 1 Utel il libro 
di Nicola Tranfaglia Prima guerra 
mondiale e fascismo II quotidiano 
te Repubblica ne[\ anticipale i con 
tenuti dclk> studio lo ha definito 
un opera -antl - De Felle©. Ma lo 
storico peraltro collaboratore del 
giornale di Scalfan replica con 
una garbata letterina in cui sostie 
ne "Le due posizioni divergono su 
alcuni punti Importanti ma su altri 
sono abbastanza vicine pio vicine 
the In passalo grazie al dibattito 
che si è svolta fra gli studiosi Italia 
ni e slranlcrt negli ultimi vent anni-
Tranlaglla in particolare spiega 
qual fi il putito sul quale le disianze 
si sono assottigliate si tratta del 
problema de! consenso al regime 
che De Felice aveva sempre sottoll 
ncalp Nel mici precedenti studi -
irgomenta Tranlaglla - avevo sot
tovalutalo I apporto dato dagli ila 
Unni al fascismo. Certo non lo dell 
nirel consenso ma certamente un 
appoggio di massa» Per tulio il re 
sin sembra chi le distanze per
mangono 

• «I colpi dati alto statalismo in 
questi quindici anni nel mondooc 
cidentale sono stati anche utili 
Erano forse indispensabili E pro
babile che altri ancora ne occorra 
no Ma 1 arretramento dello Stalo a 
favore del mercato ha conseguen 
ze diverse nei paesi di tradizione 
già follemente liberale coinè gli 
Siali Unni o I Inghilterra entrano in 
funzione meccanismi di control k> 
e di ^equilibrio dei poten econo
mici Le aulhonties di sorveglianza 
sono una vecchia invenzione risai 
gono agli anni Trenta Invece nei 
paesi di tradizione statalista come 
I Italia o la Francia le ondate neoli 
berali degli anni Ottanta non tro
vano contrappesi» Per questo e è 
qui il rischio di un naufragio prima 
nella corruzione e poi nel popoli 
smo Le lesi di Yves Mero scienza 
lo della politica docente prima a 
Parigi e ora ali Istituto universilano 
europeo di Firenze ci aiutano a 
capire una fase tormentosa della 
vita politica europea 

Meny ha pubblicalo nel 1992 
quando da noi stava appena co
minciando Tangentopoli ed in 
Francia gli spettacolari arresti di 
ministri erano ancora di la da veni 
re un libro dal titolo poco alleerò 
•La corruption de la Republique" 
(Fayard) La mentallla statalista 
francese areva incorporato le pro
cedure occulte della tangente con 
una disinvoltura anche più strania 
la di quella italiana Lidea che le 
pots-de*>in servono a «far girare la 
macchina» che il "Vizio diventa vir 
10» che le regole -si possono ad 
dotlre»oche almeno .selarego 
la e rigida la pratica è molle» si è 
combinala in Francia con un »cu 
mulo» di poten nelle mani dei puh 
tici di stile monarchico attraverso i 
notabilati locali Eoggi olir Alpe la 
situazione è esplosiva non mollo 
menoche In Italia 

•Cumulo» in Francia vuol dire 
pei esemplo che i parlamenlan 
sono anche sindaci della loro città 
capila spesso che un moire sia (un 
zmwlo ministeriale magari del 
Tesoro oche leccia pane del gatii 
nello del ministro dove si decidono 
appalti e spese relativi al suo bor 
go Nel paese che ha inventato le 
parole 'ùnarque* (i tecnocrati che 
vengonodall ENA la scuola nazio 
naie del dirigenti amministrativi ) 
tprnmUUtw 01 passasgio'daTuoli 
di 4*BZtone pubblica a ruoli priva 
tlJ.Fgtond commi» (pai designare 
gli alti dignitari della burocrazia) Il 
vecchio «compromesso storico» tra 
politica ed economia sia vacillali 
do sotto i colpi della magistratura e 
le veniate di protesta dell opinione 
pubblica La Francia come I Malia' 
Raccogliendo notizie da varie parti 
del mondo Menv concludeva nel 
92 che nelle democrazie oca 
dentali la corruzione è un fenome
no ricorrente» ma che "lungi dal 
I attenuarsi non la che crescere e 
prosperare In ragione dell enorme 
bisogno di nsorse finanziane che 
la politica contemporanea nehie 
de. 

Ne* doiffMM conclude» ctM 
non c'è democrazia wnu comi-
itone? 

Non e e dubbio che la corruzione 
è un fenomeno di lutti i tempi e di 
tutti i sistemi polititi In sé non si 
tratta ne di una novilà ne di una 
particolarità di un singolo paese 

M mirto Frauinem/Agl 

Il mercato dello Stato 
«Ld corruzione e e in tutti i regimi e in tutti ì paesi ma nel-
I Europa dt questi anni è cresciuta La novità è che essa 
aumenta nei nostri regimi democratici» Il politologo fran
cese Yves Meny confronta la crisi dei sistemi politici italia
no e francese "Paghiamo gli effetti delle politiche neolibe-
rali che KatJrio^^t^'egetgoi^a^ljheica^sgUo Stato 
in paesi privi dei classici contrappesi liberali" "Non si go
verna lo Stato come se (osse un impresa» 

ttuuKMLOwsn-n 
1 Italia o la Francia Qualcosa di 
nuovo perócè il fatto che la cor 
luzione e re-i a dentro un sistema 
democratico Italia e Francia han 
no enlrambe avuio periodi di cor 
mzione più grave dell attuale ma 
non nella fase democratica della 
loro stona E per questo ci sono 
delle ragioni Lapnmaècostituita 
da un fattore ^meccanico» il lab 
bisogno dei parliti la necessità di 
alimentare una burocrazia che si 
sostituisce ai militanti Un altra ti 
picamente francese è la quantità 
di potere aitnbuiia ai notabili lo
cali sindaci o presidenti di regio 
ne In più nelmondooccidenlale 
e e stato un cambiamento Ione 
dei lalon dominanti della società 

si sono deprezzati quelli dello Sia 
lo e sono aumentali quelli del 
mercato 

Ma dm» ricini che nte* attimi 
ami m cmduta l i cornuta»? 
Non uranm aumantMI Nto M 
•«tara dal M f M n U o l i « • n * 
U l t i dogli elettoti? 

Non e è dubbio che se non ci (os
sero poliziotti suti autostrada non 
ci sarebbero neppure eccessi di 
velocilà Oggi In Francia più si fan
no controlli e pio si scoprono te 
nomem di corruzione In modo in 
[ormale si trattava di cose cono 
sciute ma prima non e era la re 
pressione Questa spiegazione pe 
rò non basta Negli ultimi anni la 
corruzione si e diffusa nel corpo 

sociale a livelli sempre più bassi 
Tinti avevano preso I abitudine al 
la tangente Del resto in Italia si 
era arrivati a propome la legali; 
zazione Venti o tieni anni fa il fé 
nomeno non aveva queste drnien 
stoni Perla Francia ne sono certo 

In Itala le hcMeete wHa ecjnt. 
Mao tono ala radice del COHN-
to Mia Prima repubUc*. Ht 
Francia • attraw non tórno 
Ant l a tanto. C» una epodo « 
primato menandoli ItallanlT 

Ce un fenomeno generale che 
modifica i rapporti tra cittadino e 
politica tra politica e amministra 
zione e tra Stato e mercato Èchla 
ro che in ogni paese gli effetti so 
no collegati alla diversità delle si 
Minzioni ma lutti sono toccati I i 
talia la Francia ma anche la Rus
sia e la Cina La cosa più specifica 
dell Itala è che con poche ecce
zioni - alcuni intellettuali Enrico 
Berlinguer e la sua campagna sul 
la questione morale - quasi tutti 
si erano abituati a un sistema di 
rapporti che era a un estremo la 
corruzione pura e ali altro lo 
scambio generalizzato 

Nel M M «Ho Mete «Ho tem-
bla, •nU'-amngomeitt-, wl -tar. 
fiMftf-, mila contratta*»» 
come (orti della Gommone. Ep

pur* i l tratta di normali mecca-
nleml detreconomla. 

Il punto fondamentale sta propno 
qui lo scambio appartiene alla 
legge del mercato il mercato è 
basato sullo scambio Invece lo 
Stato no non si pu$ gasare sullo 
scambio ma deve basarsi sullo 
stàio oi diritto stille regole defnd-
craliche su norme universali La 
cosa di cui non ci siamo resi conto 
è che anche se la presenza dello 
Stato nell economia doveva esse 
re discussa e ridimensionata i 
suoi valori non dovevano essere 
contaminati dal valore dello 
scambio Ce una specie di intoni 
patibtlita tra I idea di Stato demo
cratico di tipo occidentale e I idea 
di scambio in base a rapporti per 
sonali in base a favori E questo il 
nodo una democrazia è basata su 
pnncipi che non possono confon 
dersl con quelli del mercato II 
mercato ha (a sua legati mila e la 
sua funzione diverse da quel'e 
dello Stato 11 mercato si fonda sui 
principi del profitto e dell efficien 
za Anche lo Sialo deve ncercare 
lefficienza ma questa non basta 
Quando" per esempio Berlusconi 
ha dello questo Parlamento ci fa 
perdere un saccodi tempo parla 
va come se si trattasse di un im 

presa E il Parlamento non è una 
zienda dove il capo decide quello 
che si deve lare e gli altri seguono 
La democrazia è spazio pubblico 
discussione confronto ai quali 
segue una decisione quella che 
sembra più conforme ali interesse 
generale e al bene pubblico 

Ut «ce. lo Stato non è enlnv 
preoa. aitante In Francia I H * 
Senti subbici paesano «He 
• i t a * , mentri ai Itane c'è una 
tonino de0 Imprenditori a 
«ttare In poiwca. Come tplt|a 
•ueM moifaMMitflniMoclatiT 

In Francia telile dominante è di 
fatto la tecnocrazia di Stato che si 
espande sia nella politica che nel 
mondo economico Chirac e Bai 
ladursono tecnocrati di Sialo Ro-
card pure Due direllon di case 
automobilistiche sono ex funzio
nari di Stato In Italia e invece pre 
dominante [economia la lecno 
crazia statale non esiste I dirigenti 
dell amministrazione pubblica so
no deboli II cambiamento avve
nuto in Francia e che letica di 
questi tecnocrati è stata parados 
salmente indebolita durante il pe-
nodo di governo dei socialisti gli 
anni Ottanta sono stali un decen 
mo di distruzione dell Idea di Sta 

10 come valore 
Ada dobbiamo imputa» quota 
rUtnoioM? 

11 (ano è che paghiamo mollo cara 
la politica neoliberale thatchena 
na e reagamana che ha propagalo 
queste idee in paesi dove la iradi 
zione di Stato era già molto debo
le e dove il predominio dell eco
nomia era già assicurato Invece 
in paesi di tradizione statalista co 
me la Francia 1 Italia e la Spagna 
t indebolimento dello Stato e del 
suoi funzionan non « stalo sosti 
tutto da nulla tranne che da un 
mercato poco regolato Come 
non vedere che in dalia la regola 
zione per legge del mercato lelei i 
stvo la legislazione antitrust la 
funzione della Consob sono state 
finora risposte deboli rldicolmen 
le deboli' Il passaggio da un pre 
dominio dello Stato a un predomi 
mo del mercato in altri paesi ha 
fatto meno danni I Inghilterra o 
gli Stati Uniti con la loro tradizio
ne liberale avevano già elaborato 
da molto tempo le misure per 
equilibrare la forza dell stono 
mia 

la toaritina deg« elettori alla 
corruzione e «tata finora darà. 
Ma continuerà? Non i l tornerà a 
una pacMca convKwua con I 
poMdcorratU? 

Il problema è quello del passaggio 
da questa reazione alla trasforma 
zbne del sistema È questo che mi 
preoccupa di più sepensoalmlo 
paese avendo davanti agli ot chi il 
caso italiano la caccia ai corrotti 
è indispensabile ma bisogna fare 
attenzione a non buttare come si 
dice ìlbambmocon lacquaspor 
ca Eppure abbiamo visto burlare 
via i partiti chesono un elemento 
fondamentale della vita politica 
Ora e e una reazione populista si 
mite a quella avvenuta negli Stati 
Uniti alla fine dell Ottocento o m 
Francia negli anni Trenta e di nuo 
vo nei Cinquanta C è il rischio die 
questa tendenza cresca ancora in 
Francia E una forma di protesta 
che apre la porta a ogni genere di 
rischi anche di tipo autoritario 

Raymond Federman parla del suo nuovo romanzo, degli Usa, del mestiere di scrittore 

«L'America? L'ha inventata Disney» 
• MILANO Raymond Federman 
alla Ime degli anni sessanta ha 
scntto un libro che si intitolava La 
sera o raddoppia (in inglese Dou 
ble or nothmg) romanzo sui cow 
boy e il sogno ainencano esempio 
genialoide di teslo decoslruzioni 
sta aliti htteiam 11 Suo ul.imo ro
manzo racconta invece la slona di 
due cugini ebrei sopravvissuti alto 
sterminio nazista che stanno pei 
incontrarsi dopo moltissimo tem 
pò Due lemi che più lontani non 
potrebbero essere I illusione a me 
ncana e IOlocausto (solo Spiel 
bere ha osato chiudere il cerchio 
tra Hollywood e tragedia in Schmd 
ler slot) 

Nato a Pangi nel 1928 trasferilo-
si negli Stati Uniti nel 1147 Fedet 
man di definisce -ambidestro miei 
rettualmenlet pervia di un bilingui 
smo («con la destra scrivo in mgle 
se con la sinistra in francese-) che 
b accomuna al suo grande amico 
SamuelBeckett BcckclKonilqua 
le è ritratto in una foto della sua 
autobiografia mentre beve un cai 
feallaCloserledeUla nel 1478 a 
Parigi «Beckelt a cui ho dedicalo 
tre saggi quando seppe che avevo 
cominciato a scrivere un romanzo 

spiega Ridormali mi disse Rav 
mona se scrivi perdonarti pensa i 
altrecose E soprattutto non aceti 
tare mai compromessi Era il Gii ed 
è I Insegnamento più importante 
chemlswmaisiaiodaio" 

Autore di sei romanzi di vane 

JMTOMBUAFMOII 

raccolte di poesie saggi tradoltoe 
premiato in tulio il mondo scritto 
redellastiipedeiRobbeGrillet dei 
Diderot la sfida che la scrittura 
deve raccogliere non è con la vero
simiglianza ma con la verità" Ray 
moiTd Federman è in Italia per un 
e IL lo di conferenze in occasione 
dell uscita di A tulli eli interessali 
(Marsilio p ISl hrefeOOO) tiro-
manzo sui cugini separali che si in 
contrailo dopo trentaunque anni 
di assenza l uno dal! altro seconda 
prova narrativa pubblicata nel no 
Siro paese dopo Somst a Washmg 
lori Sanare Romanzo autobiografi 
co nella sua autobiografia spunta 
luori una loto con la cugina ebrea 
Sarah a Tel Aviv nel 1983 Feder 
man ha cercato di raccontare non 
lauto il m'orilo in comune ma il 
vissuto comune del posl-olocau 
sto -I miei romanzi non Imbcono 
mai due Anche quest ultimo è 
un romanzo d amore dove i due 
protagonisti non si incontrano mai 
Volevo indagare che tosa accade 
a due Individui the dopo aver vis
suto insieme un esperienza cosi 
tragica hanno passato II resto della 
loro vita coiit lontani • 

In tutte le sin. biogiafie compare 
la data del 16 luglio 1942 il giorno 
della Grande Retata degli ebrei pa 
rigira ilgiomoiiiLUlluronodepor 
l ili tulli i suoi gcniton e molli suoi 
familiari i he non leccio più mot 

no dai campi di sterminio «Chi è 
sopravvissuto allokxausto per il 
reslo della sua vita avvertirà un as
senza Diverso è il problema della 
scultura degli scultori lo ammiro 
Primo Levi e Jean Amen e non 
perche si sono suicidati ma per 
che al contrario di altn ad esem 
pio Eh Wiesel non ci dicono mai 
guardate quanto ho sofferto Ma ci 
fanno capire quanto abbiamo sol 
feria tulh 

Su Scftindferi list il suo è un giù 
dizro con riserva «Ammiro molto 
loperadiOscarSchindler Ma non 
si può fare un film sull Olocausto 
dove alla line lo spettatore si sente 
felice- Il punto su cui Federman si 
sofferma e la domanda essenziale 
alla quale ci riporta ogni racconto 
sull Olocausto "Per tutta la vita un 
sopravvìssuto si chiede petcliè mi 
sono salvalo io e non mia madre 
mia sorella' Si vive per sempre con 
un costante piccolo senso di col 
pa-

Profe5sore di letteralura compa 
rala ali università di Buffalo Feder 
man che negli ultimi romaivzl ha 
cercato di coniugare ti tema dell e 
siho a quello del mito del sogno 
americano confessa -L America 
non esiste E io lo so perchè ci vivo 
LAmenca e stala Inventata da 
Wall Disnev LAmenca e Holly 
wood i lilm li reslo è mobilila e 

quindi un Illusione* 
Inventore della sarMion (termi 

ne che lo ricollega al surrealismo) 
dal punto di uisla della scrittura 
considera bui soprattutto gli anni 
del minimalismo 'Dopo la grande 
spinta propulsiva che dalla beat 
generation è armata sino alla coni 
pietà liberazione del linguaggio di 
Soul Bellow ci sono stati solo imi 
tatondiCarverchesi sono integrati 
perfettamente nel periodo del rea 
ganismo-bushismo» Cosi sugli 
scntton americani fa sua I opimo 
ne di Gombrowrcz per il quale era 
no «a parte Faulknere Melville era 
nocomedeibambini Molloinielli 
genti ma infantili 

Tra America e Europa tra I illii 
sione e 1 Olocausto I unico lega 
me / unico supemmcnio viene dal 
la scnttura. «Il solo mododi soprav 
vìvere ali essere scampali al cam 
pò di sterminio è quello di intellet
tualizzare quesla esperienza sen 
za fare il melodramma come a 
Hollywood» Per Federman cosi e 
possibile dare una risposta positiva 
ali interrogativo di Adorno è possi 
bile scrivere poesia dopo Aliseli 
unfz*-Solo con la poesia conclu 
de solo con la finzione si può su 
peraie Auschwitz tononlacciodi 
stinzione ira le cose che vira e 
quelle che scrivo La mia autoblù 
grafia' i miei romanzi' la mia vita' 
Come Robbe-Gnllel rubo dall una 
per dare ali alitai 
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