
Luciano Lama 
ex segretario generate Cgil 

«Politica o famigUa? Tutte e due» 
-[ngvar Carlsson fa male ad abbandonare la politica. 
Quesla e una scelta di liberta non di costrizione». Lucia
no Lama, per sedici anni segretario generate delta Cgil, 
poi vicepresidente del Senate, non condivide la scelta 
del leader svedese, ma ammette: «L'impegno politico 
totalizzante penalizza la famiglia. Non deve essere co
da. La soluzione? «Un paese (inalmente normale che 
consenta anche ai politki di essere normalk 
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m ROMA. Una hiiiga carriera polt-
llca nel slndacato e nel partita Per 
16 annl segretario generate delta 
Cgil pot, senatore e vfcepresidente 
del Senate, oggt slndaco di Amelia. 
II paeje umbra nel quale vive. Ma 
Luciano Lama nor) ha ha mai pen-
aato neppure per un momento di 
abbandonare la politica. Oggl la 
scelta del premier svedese Ingvai 
Carbson di lasciaie a marzo II go-
vemo e II partfto sociakremocratl-
co e di scegliere la liberta e la laml-
glla to lascia perptesso. 

UJ U M h i imlpMNMoln tar* 
MM*tnp*«)e> <0n kMcto M -
t## M QMR9WKB pBM£lto"T 

No. mal. Ami devo dire che la 
scelta dl Carisson mi ha sorpreso. 
ml ha molto sorpreso. 

«ln m poMle*#MbMta C M I t 

Carbson ha dato due motivazloni. 
Ha detto che voleva rlacquistare la 
sua liberta e die voleva dedlcarsi 
alia famiglia. La prima moHvazio-
ne pniprk) non riesco a capirla, to 
non ml sono mal sentito meno li-
bero perche lacevo politica, Se 
mai mi sono sentito pia llbero. La 
poHrlcs'r'ho scelta to, non sono 
stato sceito. o peggio. costretlo. E 
Irancamenle ml pare atrano che 
abbla costretto un leader come 
Carbson, un politico che e stalo U 
pill glovane deputato del sun pae
se, ha preso sulle me spalle I'ere-
dlla di Olal Palme, ha guidato i l 
partlto socialdemocratico dall'op-
posbione e pot rha riportato al 
govema 

In pamt powM to CQMWIM 
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NegaUvn. Se Carbson ha bisogno 
oggl di conquistare la sua liberta 
rispetto al lavoro che ha (alto per 
decenni vuol dire che era un poli
tico prlgloniero, E non credo che 
un prlgloniero delta politica possa 
dare in questa il megllo dl se, 

Q u M toL Una, rttan M M P M 
•«wn«*WNli psMM vniMt l -
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Si, lo non I'avni mai fatta se non 
fosse slala tale. 

E nw Iw mal DMNkto eht M H I 
penm ct M M»MU di *HIM-
itano o « •ttaecaniMtoaltot*. 
n • •) tuot flwceMriMnl d w ••• 
• w * data * a into, par •wai-
•hi Wto famtoJ* M M fca at-
tormitolncvarCartawin? 

Ecco veniamo alia seconda moti-
vazione del premier svedese? 
quelladi un impegno politico cosl 
lotallzzante che costringe a tra-
scurare gli a'ferti familiar! £ un 
problema vero. anche se per 
quanto mi nguarda non ml ha mai 
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splnlo ad un scelta come quella di 
abbandonare I'impegno politico e 
sindacale, E vero c'e in tutti noi 
che abbiamo (alto la scelta della 
politica una viskine eccessiva, 
esagerala di questa. Ne abbiamo 
sofferto sopratnitto ne! passato e 
ne hanno pagato i prezzi soprat-
tutto le nostra lamiglie. Questo e 
ede stato un errors 

U l to ha MtwMtM qutsto awo-
M? 

Aluoche. Ci sono stall due decen
ni nel quali an* passato in casa al 
massimo dleci domeniche all an
no. E meno della meta delle sere. 
Cera sempre un Impegno politico 
e sindacale per il dopo cena. Ci 
sono stall mofti anni in cui ne io 
ne la mai famiglia abbiamo fatlo 
levecanze. 

EqaaMotopetava? 
Non proprlo. Erano tempi In cui 
luMo questo era normale, Ricordo 
che negli anni '60 e 70 avevamo 
rapporti mollo sttetH con la Cgt 
francese. Quel slndacalisti non la-
vorano ne II sabato ne la domeni-
caedopole ISchludevanolese-
dl, Noi della Cgil eravamo meravi-
Sliatl ed indlspettitl. Era dawero 
Incorrrrfnraiblle- Pure i compagnl 
della Cgl non erano meno lmpe> 
gnali di noi nella politica e nel sin-
dacalo, ma avevano capiio prima 
di noi che si put- essere impegnati 
e convinti mantenendo un angolo 
del proprio lempo e della propria 
vita da dedicare ad aim, 

W M foHHu IMtoM d quut) 
•M l M M «'* «*•(• namna eh* 
abvto toUu #M aovlta COPM 
qwRi dlCariMNi. Lai itoMda 
qMtowwT 

Neanche io ricordo nessuno. A 62 
anni ho sceito dl lasciare la Cgil 
ma per (are un altro lavoro, non 
per abbandonare la politica. 

E a M HtMaCii l t tM tofugsa-
d i o • <mtehi dHwilamT 

Ci ho pensato e sono giunto alia 
conclusions che e possibile cam-
blare questa vision* unilalerale e 
totalizzante della politica e di ri-
duire la sollerenza delle famiglie 
dl coloro che hanno questo impe-
gno. Ma solo in un modo. Solo se 
I'llalla diventerii un paese norma
le. Credo che se questo [Inalmen
te si veriiicheia, se meno assillante 
e costante sara il peso dci proble-
mi perche si e trovato linalmente 
un sistema e un metodo per a(-
Irontarli e per risofverli senza assil-
lo e senza tragedia. piu normale 
puO dlvenlare anche il rtostro ira-
pegno nella politica. E quindi an
che con i tempi della nostra vita, e 
con le nostre lamiglie 

Sta anuarendo mmo pawlow 

poHUcaT 
No, questa deve rimanere. La poli
tica come Impegno e come pas-
stone non deve cambiare, ma non 
e necessario dedicare ad essa 24 
ore al giomo, non e necessaria 
una vocazione cosl toiale al sacri-
liciocone quella che ci ha caratte-
tizzato in quest! anni. 

U l pwta dl paadao* avMariDne 
al MKfMdo. Non duMo ch. la 
peHfM tic *Ma qua**) par W • 
••> mom coma M. Ha ft attrl 
no. E mMban, a aWccanHBta 
al potert, » V»to dl dacMwa 
per EH aNrl. G nsMuna vim* ib-
kaneMBN tutto quetto, 

E vero e puesto dipende per tutti, 
credo, dalla eccezionalita della si-
luazione italiana. C* in Italia una 
anormaliiache richiede a chi la la 
scelta politica un supplement di 
tempo, di impegno, di spazio nel
la propria Vila. 

U l nefitl NMntamiecimblato? 
SI. oggi la (amiglia per me ha un-
grandiasimo peso. Forse perche 
alio ligtie si sono aggiunti i nipolie 
stare con lord mi del grandissima 
gioia. 

Mal pasaato Invtc* ha m*l tenU-

to vttkto HMO ol 0»UM pw 
avMNtraHwatl In I M M * « M otal 
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Non immedlatamente. Ricordo 
con precisions quando ho comin-
clato ad avere qualche preoccu-
pazione per quesla mia vita cosl 
presa dall'impegno politico e sin
dacale. Erail'69, le mle due liglto-
le frequenlavano il liceo sctenlifi-
co Castetnuovo di Roma. Erano gli 
anni della contesrazlone dura, il 
toro llceo era nel pieno di quella 
conteslazione e loro owiamente 
erano dentro quella esperienza. 
Ricordo che la siluazione era in-
sopportabile; la scuola non kin-
2ionava, gli inseganli non riusciva-
no a lare il loro lavoro. Io sentii 
che e'era un problema che rlguar-
dava anche me e il mio rappoHo 
con toio. 

Eche toe*? 
Adottai una piccola soluzione che 
perfl lu efficace. Dopo le dieci di 
sera, quando il mio lavoro alia 
Cgil era finito. mi dedicavo a Inn-
ghe dlscussioni con loro e con al-
cuni loro amici. compagni di ii-
ceo. lino alle ore piccoie della 

malUna. Erano dlscussioni motto 
aspre. ma in questo modo ho un 
po' recuperate, almeno con loro. 
Equelbagno nella realtagiovanile 
e scolastica ha latto mollo bene 
anche a me. 

0* thd t taMa ha awto molH 
npfertl can todMUag aitoM 
Inportantl. Ha awrto to tanta-
ilona cheojwfodtila Mbartt iM 
tompo da (todtesM aha famigla 
(oaM un probtoma anche par lo
rn? 

Hoavutola nataimpressioneche 
organtzzassero la loro vita in mo
do diveiw da noi, Si prendevano 
per se stessi quei tempi che noi 
non riuscivamo a prenderci. Ave
vano evidentemente una conce-
zionepiuumana Non che lossoro 
meno impegnati di noi pert lo 
erano in modo diverso Non si b 
sciavano ttascinare in modo tota
lizzante dall'impegno sindacale. 

E qoMta dhwntta dl attaetf*-
nwnto a eh* M M am dnirta? 

Forse al latto che un partilo e un 
sindacato hanno del valori, vaion 
forti che ti prendono completa-
mente. E che e difliciie liovare da 
a lire parti. 

Le donne italiane 
schiacciate 

tra casa e lavoro 
UVUTWH8A 

I
L .RAPPORTO sulk) sviiuppo umano, 1995- tealizzalo 
dalle Nazioni Unite ci documenla che in oani parte del 
mondo le donne lavorano pB degli uominlma si vedo-
no riconosciula e remunerata solo una piccola parte 
del lavoro svollo e sono piu povere. 5ar4 necessario 

^ M analizzarecon altenzlone > dan e le proposte contenute 
in un documenlo cosl autorevole, Vojltosodermanni su un aspet-
to che ha molto colpko: \e donne itabane lavorano di pin non solo 
del maschi del nostro paese m i delle donne e degli uomlni di lultl 
i paesi industrializwiii. Come mal accade questo? Per le caratteri-
stiche che haconosciuto nel nosoo paese nello sviiuppo dello Sta
lo sociale, poco centrato sullo sviiuppo del servizi sociali e sul rea-
le sostegno alle lamiglie, in particolare nella crescita dei (igli c nel' 
la cura degli anziani. Per II permaneredi una cultura lamilistae pri-
vatistica die ha impedito un adeguato sviiuppo di quelle reli di re-
lazioni, dl quel servizi di vkinalo, di quello scambio di tempo cosl 
diffusi negli ahri paesi europel. Per la scarsa disponibiim maschile 
a falsi canco del lavoro lamlliare. Per quella particolare cura dedi-
caia alia casa di cui ha parlato Miriam MafaL 

Ma il dato pia slgnirkattvo i il permanere di una radicata divi-
sione sessuale del lavoro per cui le donne che vogliono lavorare si 
dewno adeguare agli orari e ai tempi delle orgamzzazioni sobbar-
candosi per intero il lavoro lamiliare. Lo documenta una ricerca 
molto utile condotta dall'lstab -Tempi diversi. I'uso del tempo di 
uomlni e donne nell'ltalia di oggb. In esso si legee, Ira t'altn>- "Per 
gli uomlni il tempo libero e una parte rilevanle'del propno tei.ipo. 
men Ire la parte residuale i quello per la (amiglia; il lavoro familia-
re infatti viene svolto da meno uomini {rispettivamente 70.3% e 
56,1% per gli uomlni con o senza ligli) e per un tempo limitalo*. 
Nonosiante levoluzione culturale e lo sviiuppo della scoiarita ruoli 
sessuall si coditicano fin dall'adolescenza, «PiO dl meta delle barn-
bine da 11 anni in poi dedica circa un'ora al giomo del tempo a di-
sposizione In faccende domestiche mentre nel caso dei coetartei 
maschi tale percentuale e solo del 30% e il tempo dedicate a tali at-
tivita e molto pia breve, Leragazze a gli 11 eil3annllrequentano 
mollo meno dei loro eoetanei mascni ad atuvita sportive, cosi, 
sempre in quel periodo d'eM 1 rMazzi gtocano di piu e per periodi 
molto piu lunghi delle ragazze>. LVinsresso deUe donne nel merca-
to del lavoro ha posto 1'esigenza di rinesoziare il rapporto tra tem
po di lavoro e tempi di vita sollecilando la sfera lavorativa ad esse
re piO hspettosa ed a costruire un'amlcizia con le esigenze del la
voro di cura. Invece e cambiato molto poco sia nel lavoro che nel
la organizzazione sociale. C'e una parncolarita del mercato del la
voro italiano. Esso ha tutelato - sul piano leglslativo e contratiuale 
- il modello tavorarjvo a tempo plerio, mentre gli altri -considerati 
atlplcl - sono stall lasciati nelParea del lavoro nero e precarlo. II 
passaggio che e In alto da un modello lavorativo standardizzato ad 
un modello snello di otario aumenta fortememe la nchiesla di lles-
sibilita da parte delle imprese nell'usodel tempo, Sono sempre piO 
frequent! i reglmi di oranoche rubano la nolte che occupano il sa-
bato e la domenica. In molli casi la stessa esperienza delta mater-
nuartene«msiderataun'os<acota. urrcostoeconomlciyeflcessiw-
da asiraie Ignorando le leggi eslstentl. Come e possible per una 
donna concuiare la cura dei figii o deijli anziani con moduli orari 
di questo tipo? Quali relazkml iamillari, quale cura del figii pud es
sere i quando il padre e la madre si mcontrano qualche ora al gior-
no, un giomo alia setrimana. peicMquesto e il solo equilibrlo pos
sibile per mantenere il posto di lavoro? 

D UNQUE. SE LE donne italiane lavorano e faticano dl 
piil, £ perche per toro £ molto piO difficile conciliate 
I'impegno professionale e la responsibility famiiiare: 
per ia carenza dei servizi sociali ma soprattutto perche 
il tempo di lavoro e slato fino ad ora poco permeabile 

^ ^ ^ _ alle esigenze dei tempi di vita umani e sociali, poco 
flesslbile nei confronti di esigenze sociali. Ecco perche, tra laltro. 
le donne italiane scelgono (o sono costrelle) ad avere pochi ligli. 
Altro che egoismo femminile! II falto che le donne Italiane lavonno 
mollo non pud essere letto solo come sinonimo di arretratezza, 
come cumulo di stress e di latica, C'e anche il desiderlo femminlie 
di vivere insieme impegno professionale, responsahllita famiiiare, 
inleresse per la society e scoperta del tempo perse. 

Libere dl scegliere e Timpegno professionale e la responsibili
ty famiiiare: questa e la scommessa delle donne, Essa riguarda tut
ti, perche propone per tutti un diverso modo di vivere. Essa puo co-
sliluire una bussola capace di orienttue le scelte economtehe e so
ciali. Ad esemplo: dotare il nostro pae«e di una politica che rico-
nosca i diritti dei bambini, che aiuti le famiglie nella crescita dei fi
gii e nella cura degli anziani. Fare del lavoro di cura il volano di 
nuove attivita lavorative di servizio, ulilizzando risorse pubbliche. 
attivando il private ed il mercato. Rkturre Corario di lavoro per don
ne e uomini. Rendere possibile a donne e uomini una camera la
vorativa in cui sia consentito entrare ed usciredal mercato del la
voro; cambiare lavoro; prendersi delte pause - attraverso i congedi 
- ; interrompere la camera anche per alcuni anni quando lo richie-
dono ragkini Iamillari mantenendo la (itolaria del posto di lavoro-
scegliere per alcuni periodi della propria vita unorario ridotto La 
gestlone Ressibile del tempo di lavoro lungo larco della vita puo 
costituire il vantaggio che i lavoratori e lavoralhci ottenoono in 
cambio della disponibilita alia (lessibilitci rkhiesta dalle imprese 
medesime. Quesie proposte sono credibili e praticabili come di-
mostra un progelto di legge elaboralo dai progressisli. E necessa-
rtoche tali problemi entnno a far parte dell agenda politica del no
stro paese. A partire dalla discussione sulla legge Finanziaria. 
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