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Ne razzismo, ne retorica 
DALLA PRIMA PAWNA 

feieoza Ira i due campi delta poli
tica; da una parte I'untversahsmo 
del la sinistra, dall'allra II naztona-
llsmo della deslra. E mobillla an
che lo spirito ecumenico dl solkla-
rleta della coscienza cristiana 
(con imbarazzo dei Ccd alleati di 
An). Se per chiarezza del raglona-
mento lasclamo temporaneamen-
le da parte - per quanto non sia 
facile - la diversa nobilia die cla-
scuno pun attribuire a queste po-
sizioni in una gerarchla di valori 
Ideal! e moral!, dobblamo ricono-
scere che nessuna di quesie ispi-
razionl e pero In grado, alio stalo 
puro e nella sua forma piu radlca-
le B aslialla. di produrre una ra-
gionevole soliizfone del proWe-
ma. Le grandl emigrazlonl sono 
un fenomeno Inevitable, inalre-
stablle e, in quamo rispondono a 
un bteogno vilaje di gente chc 
vuole manglate, iavorare e vivere 
megllo, sono anclie in un cerio 
senso legiWme, 

Quando la destra propone sem-
pltcemenle dl chiudere i cancelll 
della fortezza europea o. ancora 

Eiu velleitariamente, dl chiudere 
• porte della guamiglone llaliana 

come se si polesse scailcaro I'emt-
grazione sugli «altn>. prende una 
poslzlone utopistlca e scegiie un 
oblettivii, p i* che cottira, Irrealiz-
labile. Senza contare il dcuino 
economlco, perche 1'Europa Ka 
bisogno di cmlgrati al punto che 
la slessa locomotiva tedesca non 
puo tare a meno dl alcuni milioni 
cliturchiallecaldaie. 

Ma nnche la sinistra, quando si 
opimne a ogni misura limtiaiiva 
rteHlussimlgralori.scegllesempli-
cemcnle una idea aslratla riliutan-
dosl di venire a patti con la realta, 
con I'lmpossibilita dl dire di si a 
nitli coloio die chledono di cntra-
rc, Le conseguenzc di tanto ideali-
smo sono ciniche: se non si con
vene il numero degli speltaiori al
ia partita, linlsce chc la patllla si 
deve sospendere e qnalclie volla 

ci sono anche del morti, L'«arUi-
razzismo [acile- o •dichiaratorio.. 
analizzato gia da Laura Balbo e 
Luigl Uanconi {I <azzismi possibi-
li, Feltrinelll, 1990) ha fatto dei 
danni, Quesli uomanhci- ignora-
no che una societa multicultural 
non nasce net caso sollanto per
ch^ si chlude In un recinto gente 
con la pelle diversa. e cl>e essa e il 
risultato di un processo lungo e 
complicato fatlo di politiche. di 
leggi e coslituzionl, qualche volla 
di guerrech/ili. e, quandoci sono. 
di grand i uomini politic!. Accerta-
to che qualunqne buona soluzio-
ne saia per lorza un compromes-
so rispetto alia radicaliia dei prln-
clpi, tulto queslo non vuole diie 
che ne deboa nascere una poliii-
ca senza anlma ed ispirazioiie. 
L'llalia ha Infalti bisugno di una 
pollBta deli'lmmklrazione che 
una tepliaiione ce (a deve avere e 
alia quale daici il nome di 'libera
te", Lo sbocco ttella discusskine 
partamenture in corso polrebbe 
essero una legge cosliluzionale 
che interpreli questa eagenza. su-
porando i limiii e le ambTguila del
ta legge Martelli e consenlendo di 
imrxwlare un'azione di lungo pe-
riado, aitraverso poi singole leogi 
ordinarie od alii di governo. Una 
plitlca dell'immigrazione di tlpo 
iiberale dovrelibe essere coordi-
nala sul piano europeo cd avreb-
be bisogno di tutto I'impegno. la 
(reddezza e il senso di responsabi-
llta di una classe riiiigenle capace 
di tenere solto controlto la voglia 
di retorica e lincubo delle elezio-
ni. 

«Uberale»qiiislBnilicailrii;ono-
sclmento del diritlo degli mdividui 
ad immigrare nel noslto paes«. E 
assolulamenle certo che queslo 
diritlo den; essere solloposlo a 
delte rcslrizioni, cosl come t certo 
che una politics Iiberale non puo 
essere lalla soltanto di restriziom. 
Una polilica liberate non si pu6 
presenlare come un muro conlro 
git slranieri indesiderati, ma nep-
pure come il caos. .11 latlo e die 
nel momenlo in cui lem^rato £ 
giunio sul nostra lerrilorio e vi si e 
stabilito ha ollenulo percio slesso 

il riconoscimenio di alcuni ele-
tnentari diritli, a cominciare dal-
I'habeas corpus, dalla lulela della 
suasicuiezzaecoslvia. Ecolpas-
sare del lempo. se si guadagna da 
vivere lavorando e anche se e pri-
vo dei documenfl legali. maiura 
allii dirilti che e giusto oli vengano 
liconosciuti come quetlo di man-
dare i figli a scuola o di riceveie 
cure meiliche. Sla qui la compli-
cazione che impone di trovare la 
medlazlonc Ira esigenze contra-
stanti in una visione Iiberale della 
politica dell'inirnMraitone: da un 
laio ! : volonla dl accogliere a 
hraccia .iperle (per senso di soli-
daricta t nnche per ragioni eco-
nomiche), dallallro il fatlo che 
Tingresso in un modemo Stalo de-
mocratico con il suo corredo di dl-
riHicivlli.pollliciesocialleunatto 
nemendamente carico di conse-
Bueme, di oneii organizzalivi, di 
inlerazioni con chi in que Ho Slato 
ci slava gia, di cost! che qualcuno 
dev* soslenere fino a che quel-
rimmigrato non diventi un contri-
buenle a pieno liloki. II rifiulo dm-
conostere ai nuovi airivati I'aeces-
so, sia pure graduate, a quesli di
ritli sarebbe moralmenle ripu-
gnanle e giuridicamenle insosle-
nibile, Equivan>ebbe a islituire un 
rangb inferiore, come quello degli 
itoti nell'antica Sparta, per esserj 
umanichevivonoaccantoanoi.E 
perquestoche, per esempb. una 
legge cosllluzkinaie non pufl non 
preligurare il peicoiso di accesso 
al volo aEnminislrativo enlro 5 an-
ni di soggirano, ma contempora-
neamenle deve conlenere il prin-
cipio della limltazione degli in-
gressl che deve poi essere resa ef-
fettiva. 

Alcuni passaggi intermedi di 
quesla incipiente Ciltadinanza so
no gla riconosciuli dalla legge 
Maitelh. ma quesla torn grigia na 
bisogno di una nuova regolamen-
tazione almeno in due sensi: in 
primo luogo nel separare nella-
menle la posizione degli irregolari 
in quanlo undocumented, privi di 
permesso di soggiomo. e degli ir
regolari nel senso di responsabili 
di ciirnini; e in secondo luogo nel 

rendere piii elflcace 1'opera di 
espulsione nei confronti dei se
conds (questa disliniionee sollo-
lineatadaGiovannaZincone, Vno 
schetmo ccinlio il rozzismo, Don-
zelli,'93). 

La diflerenza Ira criminali e 
•clandesllni> sul piano legale & 
lanto importanle quanto sul piano 
politico quella tra problema-im-
mlorazione e problema-criminall-
ta. I criminali sono certo percen-
tualmente pid numerosl tra gli 
emigiali ed e evideute che queslo 
non e rjovuio all'emla, ma ad allie 
circostanze di fatto. Si iialta qui 
dell'elemenio scatenantc di que! 
razzismo •addiztonakw (che som-
ma allarme per i diversi ad allar-
meperildisoidlnesociale) dicui 
ha parlato Manconi. Ora la sepa-
razione logica. giuridica. politica. 
operativa tra queste due realta e 
un piinto chiave per una efffcace 
polilica dell'immigraiione. Quan
lo pifl lo si tiene lermo - rinun-
ciando da pane della destra al 
boHc)geagitatorio°immigratiuflua-
le a delinquentii- - tanlo piii effica-
ce sara anche 1'azione di polizia 
sullordine pubblico. 

Anche la sinistra ha delle rellifi-
che da fure' la pi a importante 
consisle nel non reagire ad ognl ri-
chiesla di conlenimenlo del nu
mero degli immigrali come se si 
tratlasse dl una manifestazione di 
razzismo Non e sempre possibiie. 
perche c'6 anche del razzismo in 
circolazione in Italia che avanza 
quella richiesta nelle forme piii 
becere ed estremisle, ma la moti-
vazione per nulla razzista di una 
ragionevole regolazione dei flussi 
in cntrata ha sollde basi in una 
cultura pienamente democratica. 
E come ha atgomentato benissi-
mo JUrgen Habermas in una rela-
zione presentata alia Cee, non si 
giustlfica con la necessity di lute-
lare una comuniia di destino» o 
l'-idenlitaculturale" (cheeinvece 
soggetta a modificarsi anche gra-
zie allimmigrazione). I! filosofq 
fiancolorlese che ha lanciato i 
suoi strali conrro "to sciovinismo 
del benessere», spiega che «legitti-

me restrizioni al dirilto di Immigra-
lione» trovano semmai giuslilica-
iione nell'̂ esigenza di evitare 
conflitli e problemi che, per la loro 
Cntita, sarebbero in grado di rap-
presentare una seria minaccia al-
rordine pubblico o alia riprodu-
%k>ne economica della socieri". 
Sono lordine pubblico e la capa
city di assoibimenlo economico a 
rendere necessarie quelle limita-
2ioni. sono dati di falto n6 di de-
Slra ne di sinistra di cui non si puo 
non lener conto se non si perse-
gue la disinlegrazione sociale. Si 
tratlerebbe dî prendeme atlo ab-
bassando la tempeialura dello 
sconlro propagandislico. 

E poi i fatli chiederanno anche 
qualcosa di put. Dal momento 
che la pressione misraioda e de-
slinata a crescere e evideme che 
la risposta di una polilica lunglmi-
rante da parte di lutti i paesi del-
I'Europa piu rice a dovranno pro-
dune, ciascuno per la parte sua 
verso i vicini nonche tutti insieme. 
uno siorzo eccezionale pet mi-
gliorare le condizioni di vita dei 
paesi di origine degli emigrati. 

L'llalia poliebbe far tesoro della 
sofferta discusskine tedesca del 
'92 sutrAsy/fase. La normativa 
molto ampia sul diritlo di asilo po
litico consentiva un flusso enoime 
di immigrali ordinari dall'Est euro
peo verso la Germania. La scelta 
restrittiva rendeva necessario un 
intervenlo sulla Costiluzione. La 
deslra democristiana minaccio 
una procedura di emergenza che 
avrebbe sospeso la normatita co-
stiluzionale. ma Kohl (con gli im-
migrati al livello di 5 milioni) pre
fer! cercare con pazienza un ac-
cordo con la Spd. la quale ,il(ron-
lo un difficile congresso slraotdi-
nario perdefiniie i lermini dell'in-
tesa. A Fini, se dawero ci tiene a 
fare la grande destra di governo, 
toccherebbe di seguire I'esempio 
di KohL L'agitazione relerendaria 
sulla legge Martelli continueiebbe 
invece irrimediabilmenle a fario 
somigliare a I * Pen, che al gover
no non ciandrimai. 
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DALLA PMMA PAOIHA 

Scelte irreversibili 
slinese; al primo -nucleo di sonanit*> costiluito da Gaza e Gerico, sii ag-
jyungono adesso 400 villaggi e setle citta - tune le principali - della Ci-
sgiordanla, da cui lesercito isiaeliano si rilireia, Uasterendo I'intera re-
sponsabilila polilica ed amministraliva aH'autoritS palestinese. Si rifletla 
bene sull'imponanza di tale passaggio: in fondo, per Israele, era relati-
vamente facile eedere Gaza, turbolenla e sovraflollala stnscia di lerrilo
rio al limite del Sinai. Piu arduo e rischioso eraed S ritirarsi dalla Cisgior-
dania trasferime il potere ai palesllnesi, Cosl israele non solo rtconosce 
deiininvamente la legiltimita dell'aspirazione patestinese ad avere un 
proprio Slato, ma compie atU che ne mettono le ba» e neconsentano la 
concreta realizzazlone. 

Non solo, ma I'accordo di ieri ttssa iinalmente tempi e modalila per 
lelezione - a suffragio universale e con la panecipazkme anche dei pa-
lestinesi di Gerusalemme est - di un Coii^lio nazionale paleslinese, 
vero e proprio Partamentoche dara cosl piena legiMimazione democra-
lica e visibilita istituzionale all'aulorila di Arafat e renders, a sua volla, 
ancora piii irreversible il passaggio di poteri tra israeliani a paleslinesi 
in Cisgiordania. Si comprende, dunque, perche la traltaliva sia stata se-
gnata da lensione, lalica e travaglta, emMemaucamente rappresenlatl 
dal maloreche ha colto Abu Ala.braccio destra di Arafat nel negoziato. 
SI, perche Perez. Arafat e i lore collaborator! sapevano bene quanto de> 
cisivo iosse queslo negoziato, non solopei il proseguimentodel proces
so di pace, ma per non spezzare quella reciproca fiducia e aflidabiliti 
cosl fatlcosamenteconquistata in quest! anni, nonostante tutti i tentalivi 
di deslabilizzazione mess! in alto daglt esttemisti islamic! e dai settori 
piQoltranzislldefcoloni israeliani. 

Non a caso la question* dl Hebron e slato uno degli scogli piti duri 
del negoziato: quella citta - dove e'e la lomba di Abramo. sacra sia per 
gli ebrel che per i musulmani - e stata a hingo terra di discordia e di so-
pruso, Hebron lu nel '31 teatro di uno dei pid sanguinosl e tragici po
grom antlebraich per decenni agliebrei non era consentlto di saliie al di 
la del primo scalino della lomba di Abramo (e non a caso Dayan nel 
'67 fece plalealmente demoHre quel simbolo di sopruso); e, recipiQCa-
mente. gli anni di occupazione israeliana sono stall per la popolazione 
- tulta patestinese - di Hebron occasione di nuove umiliazioni. E cosl 
ad Hebron le recipioche intoileranie non hannocessato mai di manile-
slarsi, come accadde quando un giovane ebreo entrd nella moschen 
uccklendo a mitragllate decine di arabl in preghiera; o come e accadu-
to in quest! anni con imboscate a qualsiaslcolonoebreo uscisse tsolato. 
Ebbene. il (alio che I'accordo di ieri indivkfui anche per Hebron una so-
luzlone di convivenza - riconoscendo ai paleslinesi la sovranila sulla 
citli e salvaguardando nnsediamento di coloni ebrei - soltolinea il va-
lore politico deH'intesa. Da oggi. insomma, il processo di pace e piu for
te e pio ineversibile di ieri e con tale ineversibilita dovranno laie i conti 
anche coloro che mai hanno creduto nel dlalogo: la deslra israeliana 
che sara sempre meno in grado di bloccare la realizzazlone di uno Sta
te paleslinese; I'estremismo di Hamas che deve conslatare il fallimento 
di una strategia che. con la violenza. punlava alia rottura dl ogni possi
biie trattativa. Naturalmente, cio non signifies che tutle le dilficolta sia-
no superale. La strada di una detinlliva pace e certo lunga e non pochi 
saranno ancora gli oslacoli. Ma i passl compiuti in quesli due anni e an-
coragliacconiidileridiconochecclasipueilare. IPIWOFMIIIKII 
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Andreotti non speri nella Storia 
snddividere nel giudizlo degli store i e in quello della storia. Per quest'ul-
timo si dovra aspettare e, naturalmente. si dovra tenere conto anche. 
non foss'altro che per la massa di materlale raccolto e raccoglibile. del-
l'esllo del processo di Palermo. 

11 giudizio degh storici dell'ltalia eontemporanea e, invece. laiga-
mente disponibile. Neanche i piii benevoli dl loro valulano positiva-
menle 1'attinta di governo del selte voile presidente delConslglio e delle 
moliissime voile minislro. Quafche slorico sembra piO benevolo quan
do solve dell'Andreotti ministio degli Esteri filo-arabo, un pareie non 
necessariamenle cmidiviso da molu dei ministri occidentali da lui fre-
quentati. Quanto aH'attivita di governo in Italia, Andreotti e slato. come 
nvela candldamente, se un awerbio di lal genere si potesse mai aepli-
care a hil, un minimalisla. Ha fatto motto poco tranne stendere il suo 
controlto si^ili apparari manifesli e segreli dello Slato, spesso deviando-
li. Su un punto di grande importanza, pera. gli storici concordats ii go
verno Andreotti, con il soslegnodi Mal^odi minislro del Tesoro 09 '2-
1973), e alloriglne della devaslante inflazione HaUana degli anni 70. Ci-
tero sollanto il recentissimo, voluminoso, tutt'allro che prealudiilal-
mente ostlle libra di Piero Craveri f i n Rejwofrfardo/ 1958 a! 1992, Utet. 
1MIS, p. 492): «Fu emblematico il forte aumentodi stipendtoche il go
verno decrelava p« i "superburocrati'' sulla base delta legge dalega per 
la riforma burociahca. Da un governo siffartoci si aspettava un maggior 
iigore>. II segullo dell'attivita dl governo di Andreotti e stalo perfetla-
mente conseguente con queste premesse. 

Insomma. ^1 storici contempora'nei il torn giudizlo 1'hanno giJ dale 
sull'Andreotti govemante: opaco, corporativo, clientelare. Questo giudi
zio, contrariamente a quel che pensano alcuni non bene informal! stu-
diosi slranieri, riguarda la storlapolitica personale di Andreotti e niente 
aflatto tutta la storia d Italia. E un'argomentazione tanto pericolosa 
quanto enata pensare cbe se il verdetto dei giudici di Palermo saia di 
condanna per Andreotti ne vertehbe ugualmentecoinvolta. rravolta tut
ta la storia dell'ltalia repubblicana. Al contiario, usciiebbero finalmente 
vendicati tutti coloro che hanno scritto un'altra storia polilica e civile, e 
segnatamente coloro che. come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 
hanno dato la loro vila per una storia diversa. Foitunatamenle. Andreot
ti ha fatto sollanto una non grande parte della storia politica ilaliana del 
dopoguena. Molt! allrl uomini e altre donne hannocontribulto a cerca
re ai coslruire un'ltalia non sollanto miglioie, ma sopratlutto molto di
versa da quella voluta e foraggiata da Andreoth. Proprio dagli storici ci si 
aspetterebbe quesla essenziaie capacita dl dlsUnguere la storia di An-
dreolii e la storia di quella conslstenle parte di itaiiani, di politici, persi-
no di democristiani che con Andreotti non ebbero e non hanno nulla 
da spartire ne politkamente neeticamente. 

(CllaiMraneo Pnqutno) 

nwh-inw M U l M r V M M * ! 

I I IMn-i ' r i lU'wlF M H t f t l t t o 
Vh I I U H ' H I A • • • i m m B n u H l 

H M » l M W » , U n l l J ) i 

.l-'AHjiSoclH^FJUrtcrdb-rUnm-Slvj 
Itoiklnilt tt/Hili • • ! • • « > 

VlrrHll'nruH'iB,nEjiik- ___ 
M * ' 

Una. tSiii 
P 

A H M H l l i n i n i 

M M , 
<tn*WHUIW,<WHimrHM, . 

'ffian'Egs.'gig 
hill- iHl^ PMluJ«W 1hlHll|HlliTli=*i|'V 
<KlLWTft-ni-i imlMn^M"f'fl iJ" 1-1 

K< •* IWtW Il'll-Kliniral lH.rtl fl7H.r.iiri 
:5imMiU"u."iFihap.Lii:u u?nu HTUI 

<]iH.j^ii^.>i>Lni'. 
»H11^- Frm-Htf* H-aiHI>rJ1IP 

V l U M t a F . H H i n H p 
[*«, ,»ln JiLlMii>MhlPlh*lPinh|i.i't''k>rlT. tl. 
Wm.1 n.«z n^mrarnrni*' f i * m'l ifibEkn 
,L,m*nmi,JrriltH<nWFiii, Ytt 

UiLii in - "Honi *e i rqunu- l i * 1 

•PIFL JiMihki-i *f"r r<«irnpri^'nlri"iirivVtii'l 

CHtHkittn.HltMU/11/im 

. , ^ ^ 

'/''-yy mctoesrs cose 
' / / Z i / ' ^ w ^ o SOLO A-

NORM All 
I 

W^l 
t • • I » * % 


