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F E D E I U U S M O E WELFARE STATE 

Difendere lo Stato sociale 
t poseM* adertre al primripi 
fattwaftttanetosteaaot 
d t fMdmH comwtHloM 
tanMarmanMetwaffiarfadel 
• WaltaraiMto-, oggi poraltro In 
ariil? E areora: al ttcrosanta 
bhogaa d autonomla (poflttea, 
nmnlnlaMtfn • RnanulHla) M 

oantrausmo pervasive dello stato 
burocntlco, al pu6 rispondere con 
un laderalanio democratleo? 
Attomo • quest) dur kitetrogatlvl 
ruotano la rideulonl raccolte 
aeU'tiUte volume curato da A. 
Cantaroe M.Degnl, -tl princlplo 
redoratlKK UIHt soptattutto 

parcne adits II tottora ad ortantant 
In un aggrovlglato dliatllta -
qualki sul feftera*.Hno, nppinto-
chehapreaUroassuntoglaaprie 
speno mov«nlatl (Ml n m aoto 
della palendca poUtka a 
glomalistlca, ma anche delta 
schenrtagKa dottrhiaria e 
accademlca, ArUcolatl In due 
ample «erioni, gU fCrtttl afhontano 
II tamadol federaHsmledat suo 
rappoito con M Stato laclala neMa 
dlmenslone sla flnanilada cha 
IstHiuionale. Coilccht, anaKnato 

In qaaata dupkce prospeUtea 
teorica, llfanamaaopoWcodal 
(aderaltmo d appara non salo 
Italia sua vasta eomalesilta, ma 
anche in tutta la sua mtsoNa 
amMralenza. Un esempio ol # dato 
dalla sue variant) oonUnentaH 
(bdsraHsmaaiaarteaiM, da un 
lato; M e f a h m o eurapea, 
dWI'aHroi. Ma ancha data saa 
moltenfcleolfrarenilatevariazloal 
dottrinade national) (Co un 
fadafadamo Masco oha * dh*rao 

>[*> •? '{' i* <-

daqaellofviliaro.il quale a aaa 
volta a tutt'altra coaa da queud 
Danceae o da quello Pnglese). Hal 
dfttttftoitalana, alkm.dl quale 
(adamlsaw •! paria? Noa saaiM 
una deuianda uzlosa, glaccM * 
poMMIeUafltWcanctrcaaoo 
deflnrdonl p#i quaMcare • 
OMhlaaral ilrarsi modem H 
rederaesmo ai chcoiazhMe. W * 
ancha aa -federalsmo kamikaze* « 
•MMttara un -fedtraKsmo dagl 
spaghetti-. Comunqaa sla, II 

federal bmo non necessarUmente 
si conkiga sempre con II Hbarisna 
econunfco e can I egotano 
sortate. La drffldenza- ipeaao 
prtgiuoMote - con col H sMdacato 
e la sMatia hanno ampra 
guaroato al lederalismo non ha 
pardd rattone alcuna dl aslstero. 
La culture poMca dernocratlca 
deveflnalmente reMeral contocha 
•una dedHariona dello Stato 
federate In aeMosadale, 
cooperatfvo a soMMaOco a «ggl 

nea *oldpo*slNte», ma argent*. E 
nan aolo par i'opatonto 
aattontrtan* d'ltaHa. ma ancha par 
le ragkwl acMMMCarnente 
depraeae del nostra merkfeone. 

iT Giuseppe Canlatano 
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LAVORO. La fine del circolo virtuoso* tra sviluppo e occupazione 

i «fetgll» dl Ivrea 
elltramonto 
dl in'illuslone 
La aria dalla Othrettl corrfa mnaccladl paaantl 
tag! ate Dcciipailone • I * pmapetttn dl una 
netta nvoantona del ruoto data caea dl rma 
net pararama hdusWai* rraNano 
ooBkpondona aaa erttt Banante dl un carlo 
moddh) dl **mo. cha afMalatMmaMlltadl 
un rlpncHi oetupairomHi a m pura • tempfke 
ripraw prodatttiM, cha al rondenaba sulla 
ptomflasalMWadal i«mo,aul«deraeulatHM a 
aum pthatlnatlonLCrialohatccca ancha 
paatfdlftMiMrft>t>aal>lonalaoorne|IISta« 
UaH. Un nntrtbutoall'analMdAlmtHuatione 
ecoonka a daj lavoro TMl aostro Paaaa vlanc 
datuattroaaUi (* L a t u m OtHhw, Ana 
AKMtrate, Movannl Bona a Bnaia MangW) cha 
oonpongaao la aaMane mcnograAca ohe 
ruHmo nnmara daia rMata -Quadernl dl 
aodMagnf h» dMKcata al lama -Taonelogta, 
cctypationa a dltoccupailone- (vol-XXxm-
XMNX, 1994-1996, it-7, p£04, Ira 32400). 

({ E 
M A H O O I W 1 M U . I 

rovamo abiluali a leggere mvisio-
ni secondo IP quail lie) Duemila 
closcunu avrebbe tavoralt 30 ore 
alia scHtimnna. e il reslusarebbe 

aratg tempo libero. Ma menire ci awciniamo 
al IXmrriiia seinbra piu prababile c\v rnetA di 
riol lavoreri H i roe allasctl lniana.eiWeslodi 
iiol sar i disoccupalo. Che eo«a*aidaiosior-
m?». Con (piesla Inquielanle citazline. Iralla 
da -ForliLW!" (settemmbre 19941 si apre II 
.•aigale con cul Luciano Gallino iilroduce la 
wvGiri*' iiionoararfca d i e I "Ouajeml di so-
vmlMjihi'i Ucil l tdno al Icma Taii'lugM. u m i 
iKiEnifiP e disfx-cupazione. Qualro intervenli 
( f ial l lno. Accomero, Berta, Mamhi) ansai di-
verslpcranalislef jrospelt iw, i» accomiinatl 
da un indubblo nicriiu: la cap«Ma di soltiarsi 
alia vulaalB ctnrento che aflidi monocorde-
mentc la possibil i l i dl un rilareio occupazio-
nalp alia pura e semidlce ripCia produiiiva, 
allklala a sua volta a fiesslbllia del lavoro, de-
nJ8uMo' l« pllvali izazioni. 

Bona, iiul esempki. nonel iasconde il peso 
d i e rini iuv<nbne iconotoafia eorgani i ia l iva 
l iu a*suiilo ni ' l delenninaOla dlsottupazk)-
iiu dl mawa aliuale. m i spuollnea niil ton -
lompu la rllevama cite idlifusl protessi di 
smotriliUBione delto Statosocialc e deinri iei-
w n i o pobblico hanno asunlo nel rendere 
partH-olamien'e "Catastnfico- il fenomeno. 
Per I'crti versi, sugHcrisci sulle orme dl Pola-
nyi, i-onif Bla alia fine d8"700 la lliiuidazione 
del -vetx'hb sislema pflemallsllco di Spee-
nhamland" (una tradiaonale forma di assl-
slonza sii base parrocdialp) si era perwrsa-
mLii leuJvrappostaaitfntraccolpideslabll lz-
zanli della rivoluiione Industiia-
l i \ o»lat l«aridofie gli ftlelli deva 
slanli sul piano soriafe. alio sles-
so modo oggl 'sugl Impeluosi 
fonomeni dl Innovailonc tecno-
toslca, di per se dKruttivi di oc-
cupazione, si innesa una diffusa 
dumoll i toi ie delle tadizionali reti 
di assislfinM o diconlrol lo, ac-
wnhiandone l lnpal to sugli 
eiiullibrisocinli. 

Manahi. per pale sua, tenia di s i n l e t t a re 
lo llnce. ancoru aaai conluse, di una risposia 
sinducale. di f ront alia non rassicurante con-
•ilaiaziune ill coia- -tl processo lecnico ahbia 
tBssuLo di cssernal centro di uno sviluppo 
t he ptoinetie iniieme lavoro e benessere». 
aiialuaando prollemaiiche e slide della con-
troversa quesllore della ^riduzione d'urario». 
F, rercaitdo dl mediare ie spinie per certi 
(ispeitl contraddillotte del suo orlginario cri-
siiauoidmnrj sociale c della vocaziooe lecno 
crntk-<r<:rie nchaccintrassegnaio 1'esperienza 
di dlrlgonti! sindacale, con passaggi lalvolla 
tnqulGtnnti ( inqi iale misura si puo scambiare 
ei i i ]aallai"acoiiskureiia?), lalalaLraaffascl. 
nanli | la valulazianedella r iduzionedorario 
non in lemilni sottimanall, o mensili. ma 
romalesiiivl. misurailsull'inieravilalavoratlva 
e sulu qiianllia d i «lempo di lavoro- liberate). 
tu i i i ln uli lnia isianza surdeteiminaii da una 
iwkirlljl imlerogabile e flnora irresolvlhile. la 
lorroailono dl un sindacalisnio "globale-, ca-
pac? di lai Ironle adeBualflinente alia gtaba-
fc^wkinedelcapllale. 

I« slewo Accomera, d'altra parle. il piO vi-
f i m pu( lonnai ione iioli l ica. a una CIIIIUTB 
pruiluiilvisiica. e coslrello ad ammellere d ie 
HlHiii'Tcmenti dl ptoduttlvfla indotii dall'inno-
varlonu lecnoloH^H e organiiait iva sono tall 
d ie neppure il pl i i •miiacoloso» incremcnlo 
della domanda, il pifl impeluosoampliamen-
tu di meTCMo. fi ormul in grado di riassorblrti 

Se sessanta ore... 
gravilil del proWi-ma. dnl i i . i tai idd deliniliva-
nienie spezzatuqin'l - t ino lov inuoso- l ra svi
luppo lecliologiuo e occup<izKjne d ie lia do-
minaio il !iecolo irastorw>r e d i e aveva garan-
t i ioampimaigmidi tonsei is iualmodel loeco-
nonnto-sociale prevaIonic-. Loccupai ione 
non cresce pili paralleliimente alia produaio-
ne. Al i.-t>rilriinu, I'ssa declinni nonoaanie 
massicci inve^limonii piodumvi. <.- nonosiante 
la crescna della ncchczza ii iuionale. I dati 
che ripona sono dl per se sigjnficaiivi- nel 
venlertnio clie va dal 1B73 at l!W3. il prodotto 
Inlemo lurdo nei |>aesi dellHuione Euiopea e 
crest'lulo a una media del 2".., e luuavia il nu-
mcro dei distxrupal i 0 passaio. nello stesso 
lieriodo. da 5-8 niilknu a tien IS mi lbn i . In 
lialia. nel dec en i l iu 1381-WJI. il prodoito iti-
lemo brdoeerebeiulodel 23".. mai lnuniero 
dei disoci'iipatl f> auiiieniaio nello stesso pe-
rodo del 40",. « la I.!) a 2.CS mih i imj ' 6 que-
s b i l paradoi.su i - u m i m i si conlronlaogui: la 
cescita eeonouiiea scimi sviluiijio sociale. 
Peggio. la rrcscila uidusln.iie t he produce rc-
gaissionc sociale Nf> le.suluiiuninainericauei-
a|>}aiono. ^olto r<uialisi oiigulliva di Gallino. 
bi i laul i come la pubblici.s-licii di maniera le 
ha piu volte idppreseiildte "i 'II mllioni di 
IHIDVJ |>osh di lavoio < he I '^onomia LISA ha 
crenlo l ia il 1970 e i l ll-li)3, i 'che sono spesso 
pro»entati da noi come un esempio che I'Eu-
n^a puO invidiarc. non lanuo eccezione alia 
reR>la deila jobless giowih: della crescita 

imuwieridoiie un Impatlo dcmoll lorlo si.i II- sena occupazione. hilanlo perche non sono 
UST 'iccupazlonali Coslcche I'appello -al baswi a comix.-nsa-e neppu.c la crescita de. 
cldo» - d o e all intervenlo moderatote delle 
l it l luzioni lispello aH'estremismodel inercato 
-aiiparelnevltablle. 

fi petti Uuciano Gallino qucllo t he con 
niogalor netlezza e drammaticltft dpnuncia la 

tnofraflca (piu 5f> iiiil iom di abiianli nel pe-
t i tHbl , los ic the se si dppllcassero gli stessi 
slsteiil di mlsuruzioiie allelic negli Stuti Unltl 
la dftoccupazione si nvelort'bbe inloino al H-
IO,A.,do6 SII livelii eunipci: e poi perche I 

nuovi posli prodotti sono, nella stragrande 
maggioranza. dequahlicali e soHupjgali (in 
media d i l e stato rl-ocoupato ha dovulo subi-
re una diminuzione Ira il 30 e il W*. rispetto 
alle retribujioni precedenli) 

il fatto e d i e l'«innovazione rk:orsiva» (la 
produzlone e la gestione di macchine per 
mezzo dimacchine). laulomazione del lavo
ro d'ulficio, il ridisegno gtobale del processo 
produlllvi). unili alia saturazione di molli mer-
cali tradizionali, alia possibility di dislocate 
qualunque tipo di produKione in qualunque 
parte del niondo, e i ld i l fuso dumping sociale 
da parle di paesi emergenti comportano dl 
perse, in forma strutturalee non congiuntura-
le, un irreversibile assottigliamenlo dell'occu-
pazlonesianelsettoreindustrialediedeiser-
vizi. Cosicche non £ iireallstlco immaginare, 
tra circa un decennio (non oltre il 20OS) una 
caduta dell occupazione nellinduslria mani-
[alluriera simile a quella regisltatasi nell'ulti-
mo mezzo secolo nellagricollura, tale c lo* 
da assesiate il peso specifico di quello che £ 
ancoia oggi un setlore ponanle del nostro 
equllibrlo sociaie intorno a pcicenmali del 
10-12* della forza-lavoto polenziale com-
plessiva. Di Ironle a una lale prosiH-IIK'a, la fa-
w>la bella dell'innovazioite tecnologica auto-
equiltbranle, II sogno di un seltore di produ-
zione high Iffi/i d i riassorbire sul medio lermi-
ne la disoccupazionc lecnologica nei seltori 
obsolefi, o 1'idea di un Teuiario deslinaio ad 
accogliete, come un vaso comunicanle, le 
perdite del Secondario (I'industria) come 
questo fecc a sua volta col Piimario (ragricol-
lura), tiniscono per (ar la tine della neve al so
le, E leinergenza alliora in I una la sua dram-
maticlIA. Invoca Idee adeguale allasfida. 

Le quali, finoia, si sono rldolte uitlo sora-

matoaqual t iu . Luna intentralasuleoncello 
di iormazione (si punla sulla valorizzazione 
dei livelii di qualiIrc^jzroneedi controllodisa-
peri specialised percompelerecon ibassi l i 
velii salaTiallerelevatadisponibilila a l b sfrut-
lamenlo dei mercati e del lavoro orientali). 
Una seconda basala sulla soluzione lutto 
sotranato -voluniarislica" di puniare su inue-
stimenli in setton ad elevala intensity di lavo
ro ollrs d i e di sapcre | la quale presupporreb-
be tullavia una sensibilila sociale e una capa
city di pensare in termini di -bene comune» 
da parte deirimpresa che e tutta dadimosrrd-
re). Unater id (diderivazioncfrancese: Gorz, 
Azna i i . londata a i u n progeltodi piQomeno 
drastica riduzione dellorario di lavoio neisel-
lori indusinali centrali e sulla ripartizione so
ciale riei tempo di lavoro t-lraiwllei nioins 
pom imvaillef WHSO Una quarta, inline, (on-
dala sulla capacity della slera pubbiica dl 
•guidarc" masse di lavoralori -luori dalla so
ciety dei salariaii" Di lavorire e sollecitare il 
pHssaiigio dalla slera del IdMiro uidiuitriale or-
ganizzaloalld sfers del lavoro auionomo. £ la 
via iniziald, ma tull'allto che percorsa (mora, 
dai labnrisli inglesi. eui fa cenno Berta. Una 
via certo lontaiia lialia iradizione del movi-
menlo operaio, ma capace a sua volla di re-
cuperame alcune calegone chiave (.la lolla 
all 'alietiaiiotie del luvoiosalarialo, la possibi
lity di mediare socialiia e autonomid), e su-
sceltibilc di dcclinarsi non solusu un vcrsante 
"individualislko. e -proprieiario-. ma anche 
su di uno ..solidaristico" e "comunilario- Non 
sarebbe male se in lialia. tra unestcmazione 
e I'altra sulla (lata delle elezbni e tra tin giro 
di valzer e lal l ro con Rm e Berlusci>ni, qual-
cuno. nella sinistra che .conla-. ci riflertesse 
un po'^u. 

"Homo sacer» di Agamben 

La nuda vita 
inpasto 
alio Stato 

•qUNCOIMUA 

L
a seta del secoloe. giunta, inline... Ilsecolo lini-
sce, senza avere/ risolto i suoi enigmi lormen-
losi". serlveva A. Bbk sulle soglie del nuovo se-
colo. il nostro secolo. Ma anche la sera di que

sto nostra secolo e giunla inline, e anche noi cl Iroviamo 
davanli a irrisolh enigmi lormentosi. e in mezzo uquestidl 
Ironle all'enigma pill grande, quello di Auschwitz. Ma 
quanti Auschwitz hanno preparato Auschwitz? Quanli Au-
scliwirz abbiamo avuto dopo I'olocausto? Oggi i eampi 
nella en-Jugoslavia, il Ruanda, ma anche gli ospizi nelle 
nostre cilia e gli spazi in cui accampa «la nuda vila», come 
direbbe Agamben (HomoSacer. IIpolere souranoe la nu-
i tow' laEinaudDdeinuovtdannat idel latena.deivecchi , 
dei deboli, degli homeless, La questions e inagglrabile. e 
la sua rimozione condanna u;n i politica a vioienza o a 
parzialil^velleitaria. 

Nessuno ha risoltti questo enigma, anche se latunt. 
come Foucaull o Hanna Arsndt, si sono awicinati ad es
se, senza per allro (are lu l t imo passo, quello che avrebbe 
portato Foucaull dalla sua scoperta del corpo preso nelle 
strategie politiche, e Arendl, dalla sua lucida analisi del 
totalitarismo. denlro I'organizzazlone del campo: dentro 
Auschwitz. 

Agamben tenia unageiiasldel -tampo", risalendo alia 
londazlone della sovranila, dhe si situa in -una tigura limi-
te", su una soglla in cui -essa e, insieme, dentro e luori 
I ordinamento giuridico, e quesia soglia e i! luogo della 
sovranita-. 11 noinos (che di solito vlene tradotto con -leg-
Sc«l non si i d ^ u i ^ « e n j l a legal l i i (na la londa.csn la 
sud torza. t u i i e j j s f c i i i^ icapi i i j f ' i t ic la iw M nqjoos ifi m t 
tl sovrano/ dei ftioFtali e degli immortali/' conduce con 
mano piu forte- giustificando il piu violento:- k) deduco 
dalle imprese di Erade...-. La io l taed i tutti controtul l l . ov-
TOro to stato di natura in cui i'uomo e lupo all 'uomo, e la 
vinualiia stessa del nomos di una leggechevige, ma che 
non ha signilicato, essendo fondata dalla forza e non dal 
senso. 

II potere d i vita e di morte del sovrano trova la sua giu-
stiflcazione legale nello stato di eccezione < h e segna la 
consumazione della legge e II suo divenke indiscemibile 
dalla vita che dovrebbe regolarei.. E la vita su cui il soira-
no ha potere nofi e Bras (la Vita individuate). ma la nuda 
olia, lavitadeH'uomosoter, valeadiredel l 'uomocomun-
que -uccidibile-. Cifl che awtene nella modemitS, e ciO 
che la contrassegna di fronte al passato. e che il Bibssles-
so diventa nuda vita. Come scrive Agamben cllando Fou-
cault, -I'uomo moderno £ un animale nella cui politica * 
in questione la sua vita di essere vivente^. La vita viene po-
liticizzata, ed entra nell'ordine statuale. La sovr?nita dlla-
ga attraveiso le sue Nguresussidiarie: il giurisia. il medico, 
lo scienzialo. 1'esperto. il prete. Cosl la vita diventa ogget-
l o d i sperimentazbiie geiietica. Cosl, d i fronle al proble-
ma delt'espianto di organt. uno studioso pud scrivere: -Lo 
stato puo farlo e deve farlo (...). Gli organismi apparlen-
gono al potere pubblko: si nazionalizza il corpo-. 

L
o slaio di eccezione diventa, come ha scritto Ben
jamin, la regola. Btos,aweto I'uomo, e la nuda vita 
entramo in uno slatodi indistinzionedicui Ausch
witz e stato I'emblema, ma che e ora. secondo 

Agamben -il nuovo nomas bktpolilico del pianeta-. Le 
bombe dei serbi sul cimiteri di Serajevo ci mostranocome 
anche i complessi rituall che disrjnguono il mono dal vivo 
(A. Petrucci, Lescritlureultime. Finaudi). sonosallati: vi
vo o morto sono di fronte alia vioienza come coipo, come 
nuda vita. o. meglb ancora. come vila denudata. 

Mase lanalisi di Agamben e acuta, lascia comunque 
aperto il problema di come trasformare questa politica. 
Agamben ci propone una ligura e una immagine. La tigu-
ra"di Bartleby lo sciivano di Melville che, con il suo «prefe-
rirei di no-, si pone su una soglia estrema tra il si e il no, 
che "spinge al limile 1'aporia della sovraniti!" ma senza 
duscire ad afliancarsi da essa. E l immagine di Benjaram 
che. di ftonle all'eccezione divenula regola. propone I' 
•eccezione eflelliva». che ci proietli oltre questo slalo di 
cose. Ma quesia «eccezbne elfettiva» pub essere lelta in 
Benjamin in due modi :come lawento della redenzione 
messianka ocome rottura rlvoluzionaiia. La prima ipotc-
si lascia aperta la strada al futuro. anche se si tiatta di un 
futuro5ucui non possiamo dire nulla. La seconda o|ipor-
rebbe la vioienza coslituente rivoluzionaria alia vioienza 
costlluita. Aprirebbe una lotta per una nuova sovranil i, 
per un nuovo nomos, anch'esso fondato sulla forza. SI 
usclrebbe cosl dalla tremenda ed estrema aflermazbne 
di Tueidide che «noi abbiamo rispetto agli dei la creden-
za. rispeilo agli uomini la conoscenza certa che sempre. 
per necessity assaluta delta nalura. dascuno comanda 
ovunqueneabbiai l potere-? 
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