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Giorgio Ruffolo 
economista 

« Quanta costa la crescita senza sviluppo...» 
• ROMA Con tutto ll male che si 
pud dire dell inconcludenza politi
c s nazionale, I'economiava a gon 
he vele L Italia resta pur sempre al 
secondo posto quanto a prodotto 
lordo In Europa insieme con la 
Francia e davanti alia Gran Breta-
gna, esporta >eagisce, da punti an-
che agli altrl paesi del G7 Eppure 
la disoccupazione non cala, i con-
suml languono, I'opmione pubbii-
ca e in preda all'ansia, II benessere 
futuro e diventata una categona 
delta spmto piu che un traguardo 
concrete raggiungibile E una ma-
lattia di fine secolo quella che serpeggia in tutto 
I'Occidente industnalizzato, la malattia delta 
crescita senza sviluppo Che ne pensa Giorgio 
RUffolo, economista e politico fra i piu intelli
gent! della sinistra italiana? «E vero che I Italia 
dal punto di vista degli Indlci macroeconomici, 
sui quali di solito la comumta degli operator! 
del mercato internazlonale si concentra non se 
la cava mica male prodotto che cresce, espor-
tazioni che tiranO, perfino la spirale del debito 
che rallenta e si ferma Se ci fosse un po di re-
sponsabilita politrca i tassi di interesse si abbas 
serebbero di due o tre punti e ci6 ci consenti-
rebbe di imboccare la famosa via di Maastricht 
Peri) I'ltalia, come aim paesi mdustrializzati 
Giappone compreso, vive in quel paradosso del 
capitalismo mondiale che e la crescita sterile 
aumenta il prodotto nazionale, dunque aumen-
ta la ncchezza ma ci6 si accompagna alia cre
scita della disoccupazione, delle dlseguaglian-
ze e del disagio sociale Si e spezzata quella re-
laaone virtuosa crescita economica-crescita 
del benessere che ha caratterizzato i trent'anni 
gloriosi che vanno dal '50 al 70 la seconda bel 
le tpoque del capitalismo (la pnma fu nella se
conda meta del secolo scorso - ndr) Dunque 
gli indicl della produzione collettiva salgono, gli 
indici della felicita collettiva scendono Non e 
un po ' scandaloso questo? Gli economist! non 
se ne preoccuoano Anzi, moltl continuano a 
fomlre rlcette vecchle, di leri o dell'altro leri» 

U l paria (H costi morall t d tticl delta crescita 
t en ia avHuppo, ma c » eh* eonta nella socie
ta eompettttva, •! * • , e II risultato economl-
CO** 

Non stiamo parlando di predjche domemeali, 
s t lapo parlando del livello d! coesione dl una 
society Quajche glome- la i|, cplosso telefoni 
co amencano,AT&t ha annunciato bnitalrnen 
te che espellera 40mila persone giustificandosi 
proprio con le estgenze di soprawlvenza nella 
guetra competltiva a Wall Street, di colpo I in-
dice del titoli dell'AT&T e salito Ml domando 
se dal punto di vista economico pratico, una 
economia di questo tipo sia sostenlbile a lungo 
termine, se non convenga invece vedere dove 
Stanno le cause del divorzio tra produttivita 
economica e benessere sociale E se funziona-
no o meno le ricette storicamente praticate Di 
certo non funziona quella keynesiana che pe-
raltro nessuno osa piu raccomandare aumen 
tiomo il livello di domanda cosl aumenta la 
crescita che a sua volta fa aumentare I'occupa-
zione Era la ricetta del «trent'anni glonosi» 
quando aH'aumentare della crescita aumenta 
vano di par! passo la produttivita, i salan e i 
consumi, benessere prrvato e benessere socia
le marciavano insieme Scherzosamente po 
tremmo dire Che vwevamo nell'era del «di tutto 
dipiu», come dice la Rai 

Perches una n^ttalmproponlblle? 
Perch* si e ratio II nesso tra crescita e produtti 
vita I'aumento della produzione e divorato In 
gran parte dall aumento della produttivita co-
slcche resta pochissimo per i'occupazione e 
per tutto II resto Per avere una domanda da 
plena occupazlone bisognerebbe spmgere la 
crescita a livelli incompatibili con la stabilita 
delprezziedeicambi Non si pu6 fare Ma non 
si piio applicare neppure la ricetta dell'altroie 
rl, quella che fa leva sulfa llessibilita del lavoro 
come facciamo a nncorrere la competitivita 
abbassando i costi del lavoro? A che punto ci 
fermiamo' Se dovessimo abbassarlo fino al li
vello del cinesl o dei sudonentalt non ci amve-
remmo ma! oppure ci arrlveremmo con un co 
sto incompatlbile con la stabilita sociale Ci 

L'economia italiana cresce, ma la disoccupazione non 
cala e i consumi languono Cos! succede in Francia e nel 
resto d'Europa Negli Usa, l'AT&T annuncia il licenzia-
mento di 40mila dipendenti e Wall Street esulta. «La ma
lattia delle economie occidentah e la crescita stenle», dice 
Giorgio Ruffolo «Gh indici della produzione collettiva sal
gono, quelli del benessere collettivo scendono» Econo
mia rischia di non fare nma con democrazia? 

ANTONIO FOttIO SALIMMNI 

stiamo awitando su noi stessi propongo di 
non concentrarci piu sul modo di produrre a 
costi mmon ma sul modo di produrre con 
maggion benefici sociali Oggi i frutti della pro
duttivita sono continuamente remvestiti in set-
tori gia ad alta produttivita e cost i piu alti pro-
fitti sono impegnati in un clrcolo vizioso oppu
re vengono dissipati in speculazione finanzia-
ria nel gigantesco capitalismo d azzardo che 
awolge il pianeta Risultato non ci sono inve-
stimenti estensivi che aumentano I occupazlo
ne chelascmospazioaibenisociali 

Eppure un problema quantltattvo dl crescita 
esltte: eon ritrtil di aumento del prodotto lor
do nell'ordlne del 2-2.5% non si riwlve II pro
blema dell'occupaztone... 

La scandalizzero una crescita dell l o del 2% e 
perfettamente compatibile con un migliore be
nessere sociale purche la struttura della spesa 
e degli investimenti sia diversa Gli economisti 
conoscono benissimo la famosa legge di En 

Dino Fracchla Contrasto 

gel, statistico tedesco vissuto nell Ottocento 
Engel sosteneva che man mano che il reddito 
di una persona aumenta, la quota destinata ai 
consumi alimentan diminuisce perche non ci 
si pu6 ingozzare piu di tanto Dunque relativa 
mente all aumento del reddito i consumi ali
mentan nei paesi ricchi coprono una quota 
sempre piu ndotta Bene, applichiamo questa 
legge alia divisione tra beni pnvati cioe quelli 
che si commerciano sul mercato con sempre 
maggiore produttivita e sempre minore occu 
pazione e beni sociali che oggi vengono tra 
scurati cioe scuola salute ambiente ncerca 
man mano che I economia cresce la quota 
dei beni sociali deve aumentare nspetto a 
quella del beni pnvati Questa e la nuova legge 
dell equilibno non la legge del costo del lavoro 
o del livello di domanda effettiva 

Orfano della programmazlone dall'alto? 
No, immagino una strategia economica che 
non si fondi su investimenti diretti dallo stato o 

attraverso il fisco o la spesa pubblica bensi at 
traverso lo stimolo alia spesa pnvata verso im-
pleghi sociali con una robusta incentivazione 
Penso a defiscalizzare le spese pnvate per 
scuola sanita ambiente In questo modo si 
puo formare una specie di mercato di beni so
ciali un moderno Welfare market 

Difficile che questa Utopia possa passare per 
Maastricht. 

Impossible se applicassimo la ricetta della 
moneta unica in modo coattivo tornando alio 
stato dingistico con una pressione fiscale 
maggiore e la compressione delle scelte del 
cittadim Ma se volessimo applicare Maastricht 
in modo duttile distribuendo le pressione fi
scale a seconda delle preferenze per i beni pn 
vati e per i beni collettivi questi fortemente de-
fiscalizzati gli altn soggetti a oneri maggion al
tera forse apnremmo nuove vie Chiaro che 
non si pu6 fare una operazione del genere in 
un solo paese chiaro che si pud fare in un a 
rea omogenea ed economicamente mtegrata 
qual e I Europa a patto che il disegno di unifi-
cazione non abbia come scopo la moneta uni
ca che e solo uno strumento ma la sintonia 
tra benessere economico e benessere sociale 

Inslsto: II progetto dl Maastricht che sta se-
gnando le polltiche economlche dl tre quart! 
d'Europa si tonda sul salasso oggi contra la 
promessa futura dl crescita e benessere col-
letttvo. In Francia non cl hanno craduto e si * 
visto che cosa e successo. 

Credo che la promessa europea non pu6 esse-
re fondata solo sulle lacnme per tutti senza che 
ne siano stabilite le fmalita non ci possono es 
sere vincoli senza alcun obiettivo positivo Non 
stupisce che I Europa perda consenso e piac-
cia sempre meno Dietro il nome Europa oggi 
non c e la garanzia di benessere diffuso Al 
contrano lnoltre e scoppiato un problema 
nuovo la disgregazione sociale Le societa 
moderne tendono a stratificarsi in modo piu 
pencoloso per la loro stabilita che in passato 
la maggior parte del gruppi si addensa nella 
zona intermedia di una Iigura che ncorda un 
enorme rombo in alto c e un vertice supenore 
i ceti pnvilegiati in basso il vertice infenore do 
ve si trovano gli emarginati un proletariate 
non nei senso marxista del termine integrato 
nella produzione ma nel senso tardc romano 
impenale ernarginato frammentato espulso 
dal processo sociale La giosbd pancia del 
rombo dove si trovano leclassimedie ecosti-
tuito da un pulviscolo in cui si compete sem 
pre di piu c e sempre piu egoismu e c e sem
pre meno solidaneta Forme di coesistenza e 
di compromesso sociale possono essere ntro 
vate non piu sulla base della provenienza so 
cu le ma sulla base di un progetto politico E 
questo e il problema della sinistra tuttora im 
solto 

Dunque, lei e plenamente d'accordo con II 
soclologo tedesco Dahrendorf circa I pericoll 
che dall'approfondlrel delle fratture sociali 
accelerate dalla mondlallnazlone dell'eco-
nomla si producano ford splnte verso la radl-
calloazlone autoritaria? Insomma, econo
mia (ara sempre meno rlma con democrazlaT 

Si se non indichiamo punti di rifenmento so
ciali e morali se lasciamo la societa abbando 
nata a se stessa dove la perdita di senso va di 
pari passo con la perdita di consenso di di-
mensione sociale civile dl fmalita Perche ere 
scere se la crescita e sterile' Per chi crescere? 
Perche Maastricht' Perchi Maastricht7 

Di mezzo e'e anche la quanta della polrtlca 
non solo la quanta dello sviluppo economi
co... 

Se la politica e lasciata nelle mam di chi scorge 
soltanto la virtu del mezzi e mai queilo del fini 
i rischi dell apolitica della depoliticizzazione e 
delta demoralizzazione diventeranno elevati 
C e una responsabilita dei politici come degli 
economisti Spesso la nostra professione si in-
namora del modelli della tecnica economica 
degli strumenti e lascia > dilemmi sui fini alia 
sociologia o alia politica Questo e la morte 
dell economia che e politica nella sua origme 
L economia e una scienza sociale non sara 
mai una scienza esatta Oltretutto anche le 
scienze esatte si nvelano tali sempre meno 

DALLA PRIMA PAOINA 

1. 

Per vincere la noia 
IL PDS si p ropone di portare la sinistra al 
govemo, non per ansia di potere, ma per
che cosl si possono fare piu compiuta-
mente gli interessi dei lavoraton e del 
paese , perseguibih solo parzialmente e 
precanamente s tando all 'opposizione 

2 Unal leanza di forze e terogenee 
(centro-sinistra) non e soltanto una scel-
ta obbligata per questo fine ma anche la 
miglior soluzione per consolidare la de-
mocrazia e per da t e certezze all 'econo-
mia 

3 L'ltalia h a bisogno di riforme istitu-
ztonali (regionalismo, sistema maggion-
tano, stabilita del governo, garanzie per 
tutti) le quad devono essere approvate, 
per necessita e piO ancora per obiettivita, 
d a un vastissimo schieramento Perci6 si 
deve dialogare con tutti, senza mai con-
fondere il p iano delle riforme con queilo 
del govemo 

4 II centro-sinistra e composto di forze 
diverse, che h a n n o ciascuna (compreso 
il Pdst) le sue radici e la sua ragion d'esse-
re, esso h a un leader in Romano Prodi e 
ha ora una bozza di programma c o m u n e 
che e comprto di tutti discutere, mighora-
re, far conoscere, far diventare un obietti
vo condiviso dalla maggioranza degli ita-
l i an i equ ind iun programma vincente 

P UO DARSI che qualche punto sia espres
so in forma arbitraria, m a la smtesi mi pa
re comsponde re sia alle decision! assun-
te, sia alle esigenze di chiarezza c h e 
emergono dal paese II fatto c h e nello 
schieramento a w e r s a n o i calcoh di pote
re e perfino di bottega (un bottegone 
grande c o m e la Fininvest o la Mediaset) 
prevalgano sull'mteresse nazionale, o che 
nel centro-sinistra w sia chi an tepone la 
propria visibility alle fmalita comuni e alle 
stesse possibihta di successo dello schie
ramento, dovrebbe spmgere a maggiore 
lineanta coerenza, combattivita Mi do
mando , per esempio, perche sul «doppio 
tumo» non ci sia u n a campagna sistemati-
ca di informazione e di convinzione Che 
non sarebbe difficile, peraltro perche dal
la sua applicazione nei Comuni i cittadini 
h a n n o potuto vedere c o m e esso abbia giS 
dato loro sia la possibility di scegliere col 
voto I'uno o l'altro schieramento, sia la 

1 stabilita >m?H!4ttivita deHeiamnnmistrazioni 
locali 

P U 6 " b A R S r c h e una delfe k^foni (cerfa1-1 

mente secondana ) per cui i partiti non 
fanno c a m p a g n e sui loro programnn sia 
che oggi I'attrvita pnncipale di alcum din-
genti politici sembra consistere nel «di-
chiarareu, cioe neU'espnmere rapidamen-
te il proprio commento sui fatti dell'ulti-
m ora, piu che nel promuovere, ascoltare, 
proporre e organizzare, c ioe ad awicma-
re concretamente il popolo alle decision! 
che lo nguardano c o m e mold giustamen-
te ch iedono 

Q 
UESTO DESIDERIO di partecipare, pur es-
sendo oggi offuscato dal contenuto cnpti-
co o dagli intenti strumentali che circon-
d a n o molte parole-chiave del dibattito 
quotidiano (la data delle eleziom, la Co-
stituente il semestre eu ropeo , e cosi via) 
non e certo spento Pu6 essere vivificato, 
c o m e p n m o punto dalle decision! dell U-
livo di convocare ovunque, tra gennaio e 
febbraio assemblee popolan per discute
re il programma, c o m e pure d a riflessioni 
e movimenti propositivi per la scuola e 
per il lavoro, che gia e r ano emersi (senza 
grande e c o ) nei mesi autunnali Purche, 
naturalmente, vi sia chiarezza su di un 
punto decisivo si deve discutere con tutti, 
ma si pud govemare I Italia solo con chi 
condivide valori e programmi comuni 

[Giovanni • •r l lnguer] 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Speranze magiche 
i t tesa legata alia fortuna Do-
v ebbe esserci perc) una certa 
spensieratezza nel gesto di pun-
tare un po di soldi per averne 
Indietro dieci o trenta volte tanti 
Perfino un tipo non molto alle 
gro come Platonc comeniva 
che «Si deve vivere giocando 
fatendo taluni giochi e taluni sa 
cnfici cantando e ballando pei 
renderepropiziglidei 

Solo fatto con questo spirito 
I alea d un gloco alia lottcna o 
bingo o «gratta e vmci resta ap-
punto un gioco Quando invece 
le punlate sono cosi numcrose 
da trasfonnarsi in una conside-
revole entrata per le casse dello 
Stato allora la leggerezza quel 
tanto di allegra sfida che e di 
ogni gioco compreso il modesto 
azzardo delle lottene si rovescia 
nel suo contrarlo trasformandosl 

in un sintomo d ansia, di insicu-
rezza collettiva, di voglia d affi-
dare alia sorte ci6 che si sa o si 
teme di non poter ottenere altn-
menti C i a questo proposito 
una sentenza piuttosto calzante 
di Roger Caillois «Cifl che si 
chiama gioco appare talvolta 
come un insieme di restrizioni 
volontane accettate di buon gra-
do talvolta una legislazione sta
bile in un universo senza leggi» 

C e sempre qualche nschio 
nel tentative d applicare in con
crete regole cosl generali ma 
leccesso di gioco d azzardo 
pucb far pensare che in un mon-
do dove sono sempre meno le 
norme condivise sul piano gene-
rale I accettazione delle regole 
del gioco (10 perdo tu vinci) 
che perfino la camorra e i gesto-
n di lottene clandestine nspetta-

no sia una delle poche westri-
zioni volontane* accettare di 
buon grado da tutti Del resto 
uno di coloro che piu si sono ap-
plicati all attivita umana del gio-
care Huizinga autore del saggio 
•Homo ludens» non aveva dub-
bi «ll gioco diceva, libera e vin-
cola» 

Quando la ncerca della fortu 
na si trasfensce su un piano di 
massa acquisendo per ci6 stesso 
un valore statistico il suo valore 
di sintomo si potenzia Una volta 
si poteva credere che la vincita 
alia lottena fosse un modo per 
nportare finalmente in pan 
aspettative e desiden elementan 
tante volte repressi La senttnee 
napoletana Matilde Serao aveva 
fatto addinttura la lista dei sogni 
da affidare a un eventuate vinci 
ta «Una casa pulita dell ana sa 
lubre e fresca un bel raggio di 
sole caldo per terra un letto 
bianco e alto un comd lucido i 
maccheroni e la carne ogni gior 
no » Si pu6 credere che oggi 

non sia piu cosi perche nel gio
co nella speranza di vincere 
nell accanimento col quale si 
cerca di forzare a proprio van-
taggio la fortuna si matenalizza 
piuttosto 1 eterna nncorsa tra lo 
stimolo a consumi sempre mag
gion e le nsorse di ogni indivi-
duo e di ogni famiglia che non 
amveranno mai ad esaudirli tut
ti 

E unal t ra triste carattenstica 
che I ansia del gioco si applichi 
cosl spesso alia ncerca del su-
perfluo Aspetto del quale si so 
no occupati piu volte i! teatro 
naturahsta e quel grande osser-
vatore del costumi che fu Balzac 
il quale diceva "Delia lottena 
nessuno ha mai segnalato I a-
spelto di oppio della miseria 
Non e forse vero che essa crea 
speranze magiche?' E cambiato 
il livello al quale collocare sia la 
iimisena che le speranze» II 
meccanismo e nmasto lo stesso 
1 oppio contintia a funzionaie 

[Corrado Auglas] 

Silvio Berlusconi e Qmntranoo Fini 

••Ml ami? Ma quanto ml ami? 
Ma quanto ml coslllo 
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