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«Servizio civile, guardate al modello Usa» 
• nOffrire opportunity e chiedere responsabili
ta". Questo slogan, che ha fatto la fortuna di 
Clinton alle presidenzlali del '92 andava diritto 
al cuore degli elettori degli Stati Uniti, £ un'ac-
copplata mollo americana. «Abblatno visto • ag-
glunse II presidente in un discorso del settembre 
'94 -durante gli ultimi vent'anni che non si puo 
avere I'una senza laltra e che senza entrambe la 
comunlta americana non puo crescere e pro-
sperare-. Gli appelli presidenzlali alio ispirito di 
servlzlo» e a quella coppia dl idee vincenti nella 
storia del paese delta >nuova frontlera« (oppor-
tunlta piu responsabilita) non erano pura retori-
ca perche erano anche un progetto preciso con 
un nome, un marchio - "Americorp > -, una legge, 
una struttura operativa ora in funzlone negll Stat) 
Uniti, Questo progetto non e altro che il servizio 
civile volontario per uomini e donne in eta di le
va. 

La proposla che in Italia e stata rilanciata at-
traverso «l'Unlta« da Vittorlo Foa (nella sua for
mula il servizio dovrebbe essere obbligatorio e 
di nove mesi), sostenuta da Paolo Sylos Labini, 
dal segretario della Cgil Cofferati e ripresa, pur 
senza citame gli autori, nel slntetlco •program-
ma* di Di Pietro, e mollo meno utopistlca di 
quanto sembri se la guardlamo da un punto di 
vista americano. Negll Stati Uniti Infatti II tema 
del servizio civile si presenta clcllcamente e si 
traduce in qualcosa dl concreto. Come ha osser-
vato Arthur Schlesinger Jr., si tratta di un ciclo di 
trent'anni, piuttosto puntuale: all'inlzio del seco
lo ne parto il fllosofo William James, negli anni 
Trenta ne fece strumento della sua politica 
Franklin D.Roosevelt, negli anni Sessanta hi la 
volta di John F.Kennedy, adesso di Bill Clinton. 
Come per Ernesto Rossi, che ne pari* alia fine 
della guerra, II servizio civile era l'«eserclto del 
lavoron, per James doveva dlventare «l'equlva-
Jente morale della guerra-, 

Negli Stall Uniti eslste oggi una struttura, volu-
ta fortemente da Clinton, che si chlama 'Corpo
ration for National Service*, cui fan-
no capo gli Americorps (I volontari 
a tempo pteno) cui sono destlnati 
dal govemo 155 millonl di dollar! e 
gli altri servlzla tempO'parztaleche 
coinvolgono clttadini di ognl eta e 
che si curano essenxialmente del 
bambini e degli anzlani (altri -100 
millonl di dollari). Per parlame ab-
biamo incontrato la donna che ha 
la responsabilita di questa struttura 
presso la Casa Bianca, Susan.E. 
Stroud, una personally politica che 
ha legato tutta la sua carrlera alia 

promozlone del volontanato e che 
e stata protagonists sla della cam-
pagna elettorale del '92, sia della legislazione 
che ha dato vita ad •Americon>. 

Parana «hHM twww tanta •» progatto dal 
aatMxtoaMlaT 

Queilo che ha sempre fatto scattare la sua im-
maglnazlone e I'Wea che servire la comunlta 
dlvenli I'esperienza di ogni giovane indivlduo 
negli Stati Uniti, come una tappa. detlo stesso 
processo del crescere e dlventare clttadini, per 
tutti, Perclft inizialmente Clinton pensfl questo 
programma per un numero grandissimo di gio
vani, II modello che aveva syiluppato feonslste-
va In questo; che una wrsonaavrebbeservito 
la eomunluYda uno a due »nni * che in cambio 
dl questo servizio avrebbe rteevuto alia tine del 
ciclo una rteompensa da usare come contribu
te per Integrate II pagamento di una universita 
0 di un corso di formazione,; W scajtpbio era 
questo: II elttadlno rendeimnv'servizfb al suo 
paese edit paesa fornisce al cittadino una op-
portunlt»8Upplert)entaredistUdioi • > 

ft:s)ftaRpjtMlial'Mata Wlltpltoi alova W 
fatloa al eomtnola a dtaeiitafa la prapoata « 
VKtorto Hot, :«rtMt*> paao about avuto I'Maa dal 
awvizlo otvUe haHa campagna alattoreta dl 

II servizio civile che Vittorio Foa ha proposto di istituire 
in Italia su base obbligatona per uomini e donne e in 
America, su base volontana, iina realta esistente Si 
chiama «Americorp» ed e state tortemente voluto da 
Clinton. Susan Stroud, la donna che ncHia Iftttfesponsa-
bilita dentro il governo, spiega le radici americane del-
1'idea del servizio civile e come i militari in died anni 
abbiano cambiato idea sull'obbligo di leva. 

Rodrigo Pais 

II che corrisponde del resto ai 
compiti nuovi dell esercito ed alia 
sua evoluzione tecriologica AltV 
nizio i vertic l militari si opponeva-
no ora sono diventati sostenitori 
dell esercito volontario questa 
transizione ha nchiesto dteci anni. 

Parol* da vol IV ja dl un aarvlzlo 
I Imgpaadentamante 

Nella campagna del '92 questo tema e stato 
cenlrale. Comunlta, opportunlta, responsabili

ta: su queste Ire idee ha insistito Clinton. Ed il 
National Service ha rappresentato per lui un 
modo di incardinare un programma che faces-
se Incontrare tutti I bisogni che ruotano inlomo 
a quel tre concetti: con il servizio civile i giovani 
rendono un servizio alia comunita, sono Inco-
raggiati alia responsabilita e ricevono alia fine 
del servizio un beneficio in termini di opportu
nity. 

Ma faedamo un paaao Indtotra, par capita 
magHo II slgnmcato cha pu6 avara pat altri 
paaal raaparianza amaricana dal aamble ci
vil*. Intanto II voatro paaaa a paaaato anehe 
attrwtrsol'aboHzlonadall'oMiUgodalswvl-
ilo mlNtara. Coma ha raagttol'aaareKa? 

Poco dopo la fine della guerra del Vietnam, a 
meta degli anni Settanta, 1'obbligo di leva e sta
to abolito ed e stato creato un esercito su base 
esclusivamente volontaria. I militari dicono ora 
che non vorrebbero tomare Indietro, neppure 
se si offrisse loro dawero la possibility di ripri-
stinare I'obbligo 

E la piaoccupazlonl circa la rDsponlWHta dl 
racluta? 

I militari sono soddisfatti perch* riescono a re-
clutare gente molto qualificata: il livello medio 
di istruzione di colore che vanno sotto le armi e 
molto piu alto che durante la leva obbligatoria. 

dalta traatomtazlana dell'eaafel-
to au baw volontaria. 

E una idea che ha una lunga tradi-
zione nella societa americana. Se 
ne rese conto gia Tocqueville nel 

secolo scorso vedendo come la cultura di que
sto paese Incoraggiasse il lavoro volontario e 
come si sviluppassero le associazioni senza 
scopo di lucro. E poi all'inizio di questo secolo, 
nel 1904, William James scrisse il noto saggio 
"L'equivalente morale della guerra", grazie al 
quale lo consideriamo un po' il padre, o il non-
no, del servizio civile americano. Roosevelt 
creO poi i Conservation Corps, uno strumento 
che si rivelo prezioso per realizzare i grandi 
programmi di opere pubbliche degli anni Tren
ta, con l'impiego di centinaia di migliaia di gio-
vani. Negli anni Sessanta John F.Kennedy cred 
i Peaceoorps, che erano una traduzione inter-
nazionale dell'idea del servizio civile. Negli an
ni Novanta Clinton ha rimesso mano a queste 
esperienze e le ha rigenerate fondendo 1 Peace-
corps e i Conservation Corps in un nuovo pro
gramma cui ha dato il nome di Americorp e 
creando una agenzia per gestirlo che 6 la Cor
poration of the National Service, l'agenzia del 
govemo che dirige il servizio civile. 

E qual a la attuazton* dal aarvlzlo oggl? 
Circa trentamila persone stanno prestando ser
vizio per uno o due anni, ricevono un minimo 
salariale, che e di 8.000 dollari l'anno, godono 
dell'assistenza sanitaria e, alia fine del servizio 
di un anno, ricevono un buono di 4.800 dollari 

che possono spendere solo per la loro forma-
zione, per programmi di apprendistato o per 
I'universita. 

Trantamlla non sono tantisalml per un paese 
grands come gli Stati Uniti. Sono tantl quanti 
gli oblertorl dl eoselenza In Italia. Come vlana 
conaldarata negll Stati Unltl I'ldaa dl randara 
obbllgatorto II servizio civile? 

La Corporation non ha una posizione ufficiale 
su questa idea, ma in America se ne discute 
molto. Alcuni parlamentari del Partita demo-
cratico preferlrebbero il servizio civile obbliga
torio a queilo volontario. L'ipotesi sarebbe di 
far si che tutti i giovani, uomini e donne, presti-
no servizio per uno o due anni o come militari 
o come civili. Naturalmente e piu facile trovare 
consensi all'idea dell'obbligo militare che a 
queilo dell'obbligo civile. Ci sono posizioni po-
litiche differenziate. Per il momenta credo che 
proporremo una estensione del programma 
Americorp come parte del programma per la 
campagna di rieiezione di Clinton. 

In Oermanla, dova I'asparlenza della opzlona 
tra servtdo militare a servizio cMlo a gla mol
to estesa, si discute I'dea dl dlstrlbulre II aar
vlzlo cMIe lungo varle fast della vita, dl non 
farlo fare solo al glovanl, ma ancha agll an-
zlanl. 

La Fondazione Ford ha finanziato una ricerca 
che sviluppa van modelli di servizio civile, tra 
cui questo. Noi ne abbiamo tenuto cohto fa-
cendo il lavoro legislative preparatorio di Ame
ricorp nel 1990. Ed e il caso di ricordare che 
nella nostra agenzia, la Corporation, Americorp 
e soltanto il nucleo centrale intorno al quale ci 
sono altri due programmi molto grossi: Learn 
and Sem America e National Senior Service. II 
primo coinvolge a tempo parzlale un milione e 
300mila giovani delle scuole e delle universita; 
il secondo circa un milione di persone oltre i 55 
anni, anche loro a part-time. 

Quail sono I campl dl azlone del servizio civi
le? 

La legge prevede quattro aree di inteivento: l'l-
struzione, 1'ambiente, la sicurezza pubblica e i 
bisogni civili. In ciascuna di queste quattro aree 
ci sono moHissiro^divepi pijqgettL Peresernplo 
abbiamo coliabofato'corila Croce Rossa nel-
1'addestrare migliaia di membri cleWAmericorp 
per 1'intervento in caso di sciagure come incen-
di dei boschl, alluvioni e terremoti. Ci sono altri 
progetti di sostegno delle scuole e di cura dei 
bambini nelle ore del doposcuola. 

Oil awarsni del servizio civile sostengono 
che potrabbe dannegglars la crescrta dl nuo-
va Impraaa private nel sattore dal aaivlzl alia 
persona a Impedlre lo svlluppo dl postl dl la
voro. 

Questa preoccupazione e anche nostra. Nella 
stessa legge istitutlva si parla di questo. Nell'e-
rogazione dei fondi e nel varo dei nostri proget
ti, che sono discussi preliminarmente con le or-
ganizzazioni sindacali, poniamo la condizione 
che non si danneggi i'occupazione. Se e'e que
sto pericolo il progetto semplicemente non si 
fa. Le assicuro che e'e un modo di accertare 
che un progetto non entri in competizione con 
il mercato e e'e un modo di realizzarto senza 
produrre queste temute conseguenze. Ma non 
e questa I'obiezione piu insistente che ci viene 
fatta dai Repubblicani. 

Equal*? 
Loro sostengono che il pagamento di un sala-
rio e in contrasto con la tradizione del volonta-
riato. Noi invece sosteniamo che e necessario 
pagare un giovane che decide di mettere a di-
sposizione del servizio civile un anno di lavoro 
a tempo pieno, perche e ben altra cosa che de
dicate alcune ore al giorno. La verita e che ai 
Repubblicani - a parte alcuni che ci sostengo
no - {'Americorp non piace non tanto psr I'idea 
in se, ma perche e parte del programma di 
Clinton e si identifica molto strettamente con il 
presidente. In verita e un'idea molto americana 
e' in una amministraziofte repubblicana diven-
terebbe rapidamente un'idea anche repubbli
cana. 

DALLA PRIMA PAQINA 

All'altezza dell'Europa 
re a tale solenne impegno, t>ure ciascuno in cuor 
suo si sara chiesto con apprensione quale effetti-
vo ruolo sia in grado di esercitare lltalia di oggi. 

SI, perche la presidenza italiana cade in un 
passaggio delicate, e decisive dell'integrazione 
europea. L'Europa, infatti, e ad un bivio. Per un 
verso, tutte le tendenze alia mondializzazione e 
alia globalizzazione dimostrano la ineludibilita e 
la crescente necessita di politiche di integrazio-
ne sovranazionale; per altro verso ogni politica 
di integrazione impone di fare i conti con mutati 
scenari, con nuove contraddizioni, con sfide ine-
dite. 

In ci6 il '96 sara per l'Unione europea un anno 
dawero cruciale: nei prossimi mesi dovranno es
sere definitivamente decise modalita e regole 
per la realizzazione della moneta unica e, so-
prattutto, come assicurare che ai criteri dl Maa
stricht possano adempiere un numero ampio dl 
paesi, tra cui 1' Italia; a marzo, a Torino, si aprira 
la Conferenza intergovemativa chiamata a dise-
gnare una architettura istituzionale che consenta 
all'Unione europea di essere sempre di piu un 
soggetto politico e istituzionale, dotato di poteri 
e strumenti propri; scelte non meno impegnative 
dovranno essere assume per una crescente «co-
munitarizzazionen della politica estera e di sicu
rezza comune e per una comune politica euro
pea in materia di giustizia, di lotta alia criminalita 
e di gestione degli affari intern!; nei prossimi me
si, peraltro, entrera nel vivo la discussione - ne 
scontata, ne univoca ^ su come procedere all'al-
largamento dell'Unione a Malta, Cipro e ai paesi 
centro-europei, senza che questo annacqui o 
rallenti 1'integrazione europea. E I'agenda euro
pea gia prevede impegnativi appuntamenti dl 
strategia globale: il primo vertice euro-asiatico a 
Bangkok in primavera; la sottoscrizione degli ac-
cordi di cobperazione con Mercorsur e Nafta en-
tro Testate; il proseguimento dei negoziati Usa-
Eiiropa per un rinnovato patto transatlatico. Sca-
denze che si intrecciano con tre priorita essen-
ziali della proiezione esterna deH'Unione euro
pea: 1'awio del programma di ricostruzlone della 
Bosnia e degli altri territori ex iugoslavi devastatl 
dalla guerra; il proseguimento del sostegno al 
processo di pace in Medio Orlente e, in partico-
lare, al decollo economico e politico dell'auto-
governo palestinese; I'awlo degli Impegni assun-
ti qualche settirnana fa a Barcellona per la realiz
zazione del dialogo euromediterraheo, Sfide 
enormi di una Unione europea che, al tempo 
stesso, e chiamata a fare i conti con due decisive 
- e lino ad oggl non risolte - sfide «interne»: crea-
re opportunita di lavoro per i 18 milioni di disoc-
cupati; rendere comprensibile e credibile ad opi-
nioni pubbliche sempre piu permeabill a forme 
di euroscetticismo, perche e come 1'integrazione 

, .„, jeu^qpea sj^jnyece, oggi la scelta pifl utile ene-
cessaria per una risposta adeguata ed efflcace 
allc aspettative e alio domande dl mllloni di don
ne edi uomini del nostra continent*. . , > 

Di tutto cid ha consapevotezzalB politica'ita
liana? Fino a questo momento, e lecito dubitar-
ne. Una reale consapevolezza di cift che rappre-
senta essere president! di tumo dell'Unione eu
ropea avrebbe dovuto indurre ad accogliere 
prontamente la nostra proposla di votare gia nel-
i'autunno scorso, dando cosl modo all'ltalla di 
assumere la presidenza europea con un govemo 
politico nella pienezza delle sue funzloni. Per 
miopi calcoli di bottega 1 piu rigettarono quella 
proposta; cosl come oggi, con la stessa provin
ciate miopia, Berlusconi e Fini rigettano la sola 
soluzione ragionevole - consentire al govemo 
Dini di onorare le responsabilita europee e vota
re a fine semestre - per precipitare, invece, il 
paese in una crisi politica al buio, prevedibil-
mente lunga e dagli esiti del tutto oscuri. 

Tutto ci6 6 sommamente pericoloso e irre-
sponsabile, perche mina ogni credibilita dell'Ita-
lia e, ancor di piu, favorisce una crescente margi
nalia di cui dawero il nostra paese non ha biso-
gno. Nessuna delle nostre maggiori debolezze 
strutturali - una moneta piu debole, un'inflazio-
ne piu alta, un debito pubbiico pid oneroso, una 
instability politica piu acuta - si supera se di esse 
ci si fa alibi, ma soltanto se lltalia e partecipe, 
pienamente e con totale assunzione di respon
sabilita, di tutte le dimensioni e di tutte le tappe 
dell'integrazione europea. Insomma: solo in Eu-
rapa e con l'Europa e'e futuro per I'ltalia.Ma ci6, 
a maggior ragione, richiede una classe dirigente 
all'altezza di questa sfida. I prossimi giomi ci di-
ranno se essa esiste e se sapra offrire quelle ga-
ranzie di impegno e di serieta essenziali perche 
l'Europa possa guardare all'ltalia con fiducla. 
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