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SCAPPA SCAPPA. Sara che la voglia di scappare si fa ogni giomo T ^ • | • 
piQ forte, ma appena e uscito subito e balzato al quarto postonella I "1 ^ ^ " ^ ^ " 1 
classifica. Parliamo del celebre romanzo di Jack Kerouac, On the I I I i l l 
road, riproposto da Mondadori nei «Miti». Bisognera capire prima o I J I ft # I I 
poi come mai la beat generation (e parliamo di Kerouac come di J — - ^ J - I V « ^ 3- J -

Allen Ginsberg) riesca a riproporsi con intatta freschezza a ogni g vediamo la classifica 
cambiodigenerazione.accomunandocapellonipresessantottinie GiobbeCovatta . Sesso?Faldate! zeug i.reisooo 
imberbi figli degli anni Novanta. Intanto le beghe legali fanno bene NicholasEvans L'uomochesussurravaaicavalll KMK l2.ot 
allaTamaro,chericonquista laterzaposizione, risuperandopersino SusannaTamaro Va'dovetlportaIIcuore B&C, im22.ooo 
il nuovo, e fresco, Eiianto di Stefano Benni. Non osiamo neppure Jack Kerouac Sulla strada Mondadan, lire s.m 
immaginarecosasuccederaall 'uscita del film. StefanoBennl Ellanto Feitme/ii, lire 28.000 

" ^ "•" ' ' Settitnanfifffff e cuttura actinfdlOffice Pivetta Retfaapue' Bnino'tavaniiola'Antonella ffwf, 

INTANTO... Mentre ci awiamo al semipresidenzialismo, le pagine 
semiculturali dei semigiornali italiani si scatenano sulle tracce di un 
semilibro pubblicato da Piemme, Formldablll quel danni, per capire 
quale semiautore si nasconda sotto lo pseudonimo di Mario Chalet 
(arguta parodia di Mario Capanna). I pochi lettori interi di questo 
semipaese possono sempre entrare in clandestinita e rifarsi con i 
volumi dell'edizione economica dei classici Ricciardi: bellissimi, 
stampati benissimo su carta meravigliosa, al ridicolo prezzo medio di 
25.000 lire. Sono gia usciti quattro volumi dei Poetl del Ouecento, il 
Convivlo di Dante e il Flore e Detto d'amore, un paio di volumi del 
Foscolo. Facciamogliela vedere. Tutta. 

RlCEVUTI 

II mestiere 
del papa 
di Rnocchio 

ORISTCPIVBTTA 

B
artleby, lo scrivano di Mel
ville, dice piu o meno che 
la felicita ama la luce e 
cosl noi crediamo che il 

mondo sia allegro, mentre la mi-
seria si nasconde e noi crediamo 
che non esista. Se non tossero i 
poveri a dichiararla, saremmo (a-
ciimente invogliati a credere che 
la poverta non esiste. Meglio non 
vederla. Tramontate le ideologic 
non sapremmo neppure dove 
collocarla. Ma anche tra i poveri 
le rinunce e i silenzi sono tanti. 

Pinocchio a Mangiafuoco che 
gli chiede 11 mestiere del padre ri-
sponde: «ll povero». Pinocchio 
perd non dura eterno. Chi po-
trebbe fare la parte di Collodi og-
al. Forse Benni: Eiianto e un po' 
Pinocchio, nella timida, Candida, 
ostinata resistenza al male di un 
mondo orrendamente ricco e 
che orrendamente consuma. A 
dimostrazione che i bambini ci 
salveranno, se non crescono 
troppoallasvelta. 

I poveri non sono mai stati 
neppure una classe. Lo sono di-
ventati quando hanno iniziato a 
entrare in fabbrica c sono diven-
tati operai. Altrimenti appartene-
vauy ajl anlrpixilogia dei •margi-
nK recjl!p,6raja> quinSi WSata nel 
segno dytadenuncia sociale 6'p-
pure per provvidenzialeie vitale 
autostirha, che rompe i canonl. 
Come Pinocchio, appunto, come 

fli stracclohi di Dickens, o come 
old, II poveraccio che s'e dato 

una certezza orgogliosa, perche 
«signori si nasce e io modesta-
mente lo nacquk 

Una inchiesta sulla ppverta in 
Italia aggiunge conferme statisti-
che a una conoscenza che sareb-
be facile costruire: basterebbe 
guardarsiattorno. Ma perche af-
fannarsi a guardare. la poverta e 
oscurata dal benessere diffuso e 
conta sempre meno, perche non 
consuma. Ma esiste, sempre di-
versa e sempre nuova. 11 passag-
gio da una condizione ali'altra e 
rapidlssimo. Basta uno sfratto o 
bastano gli anni. La vecchiaia 
sposa facilmente la poverta. La 
vera «ernergenza» si chiama vec
chiaia povera e soiitaria nei centri 
storici delle cltta o nella campa-
gna ed S una poverta,jrtoijn.alei, 
mimetlzzata, che vuoletjpmpqr-
tamenti «regolari«. La harrativa 
itallanadl questi ultimf ricchi de
cent!! non ha mai raccohtato 
questa poverta (ricordo solo 
un'antologia di racconti curata 
un paio drannl da Mario Spinella 
per I'editore Franco AngeiO Al 
ire mantihalita sono entrate nelle 
sue pagine, da Tondelll in avanti, 
alia ricetca dl casi o storie garan-
tite da una loro eccezionalita, co
me se questo ne garantisse a sua 
volta I'originalita ela forza e la ra-
glone d'essere, secondostereoti-
pi dl frustrazione e, di aliertazio-
ne, E" singblare adesempio che 
neppure una icondizibne'pove-
ra», ma appariscehte, come qijel-
ia dell'lmmigrato sia statanairata 
dagli scrittbri italiani' in pochissi-
ml casi: Oiulio Angidni, ad esem-
pio, In una Ignola cornpagnia, 
pubblicato quattro anni fida Fel-
trineUi, vite parallele di due immi-
grati, uno sarclo, I'altro del Kenia, 
a Milanq; Emilio Tadlni ne io 
tempestu (Einaudi),,piu in forma 
Indiretta nel disegno diuna citta 
llvida che nel ritratto dell'africano 
fedele cbmpagno .di, Rrpspero; 
Sandra Onotri, in certi .quadri di 
Coipa di nessuno (Theora)... 
Come se la., letteratura ririuhcias-
se, per scegiiere invece la strada 
piu remuneraflva del|a consola-
zione, anche quando sposa il 
traito forte, violento, soclolbgico, 
ma un po' troppo violentb per 
non sembrare flnto.Eppureia tra-
dizione i diversa. II Novecento ha 
sempre detto molto di questa Ita
lia. 

L'ltalia povera si pud vedere 
nel cinema di Gianni Amelio, di 
Silvio Soldinio per ultimo di Ciprl 
e Maresco, nella fotografia,: da 
Mario Oiacbmelli a RqbertdtKo-
ch. La si legge pocosui giornali 
nella sua quotidiana normale e 
poco clamorosa sopravvivenza. 

VINTI. Come cambia la mappa delle categorie a rischio poverta 

N
el suo recente Rapporto 
Italia '96 1'Eurispess ha 
evidenziato due feno-
meni specialmente, tra 

quelli che meglio illustrano la 
situazione sociale del nostra 
paese. II primo riguarda il profi-
larsi come categoria complessi-
vamente a rischio di poverta 
degli anziani. II secondo invece 
riguarda il crescente numero di 
famiglie o soggetti appartenenti 
alia classe media esposti a quel 
medesimo rischio. Un semplice 
mutamento dei fattori base at-
torno ai quali e strutturata la vi
ta della classe media puo signi-
ficare, per molti, un drastico 
crollodi status. 

II libro di Nicola Negri e Chiara 
Saraceno, Le poliliche contro la 
poverta in Italia, (II Mulino, p. 
320, lire 36.000), risultato del 
lavoro di alcuni anni nell'ambi-
to dell'osservatorio sulle politi-
che di lotta alia esclusione so
ciale della Cee, conferma que-
ste dinamiche, pur utilizzando 
dati meno recenti. Ma proprio il 
guardare, almeno in parte, re-
trospettivamente rende le con
clusions dell'Eurispess meno 
occasional! facendone percid 
dei segni di tendenze forti, du-
rature. 

Uno degli aspetti piu interes-
santi del libro consiste nella for
te sottolineatura del carattere 
processuale e multiplo, com-
plesso, della poverta - o della 
pauperizzazione improwisa o 
progressiva - oggi in Italia. Nel 
su9f<c<wisistere e originarsi non 
semjjwe ir&miazioni di mera ca-
reii^'iniJiteriale ed economica 
maf̂ sp^essB, da percorsi di 
esclusione/emarginazione da 
opportunita oggi decisive, co
me la fruizione di servizi educa-
tivi, scolastici, socio-sanitari, la 
lontananza o la totale estranei-
ta dai circuit! politici della par-
tecipazione oppure il verificarsi 
di repentini mornenti di crisi -
in seguito alia perdita del posto 
di lavoro o a malattia o ad altre 
fasi patologiche della vita per
sonate o famigliare - che pro-
ducono fasi prolungate di diffi
culty che incidono sia sulla vita 
di relazione, sia sulla tenuta la-
vorativa e, quindi, sulla persi-
stenza delle fonti di reddito. 
Le politiche contro la poverta 
hanno quasi sempre guardato a 
quest'ultimo aspetto in partico-
lare, cosl che gli interventi spe
cie della mano pubblica hanno 
puntato a una sorta di «simula-
zione» di condizioni lavorative 

Sulla strada, 
d'improvviso 
Anziani e famiglie della classe media: sono queste, se
condo il «Rapporto '96» dell'Eurispess, le due categorie 
a rischio di poverta in Italia. E i processi di pauperizza
zione hanno oggi uno sviluppo complesso e non sono 
legati esclusivamente a condizioni di mera carenza ma
t e r i a l ed economica. E le politiche di sostegno? Manca 
un disegno organico con norme e strategie definite a li-
vello nazionale. 

OIAHFRAHCO BETTIH 
piu garantite (attraverso sussidi, 
assegni, contributi che riprodu-
cessero quella condizione). In 
realta, 1'universo della poverta o 
del «rischio poverta» e piO com
plesso, e appunto un piuriuerso, e 
in questo libro se ne incontra un 
vasto campionario: il lavoro, la 
poverta economica e la disoccu-
pazionc, la casa, la salute, I'istru-
zione e la formazione professip-
nale, il recupero e il sostegno del
le situazioni difficilt seguendo la 
scansione del libro di Nicola Ne
gri e Chiara Saraceno. 
L'altro aspetto importante riguar
da la mancanza di un disegno or
ganico e di norme e strategie de
finite a livello nazionale, cioe del
la politica svolta dal govemo e 
definita entro il quadro normativo 
che il legislatore ha tracciato. In 
realta, secondo gli autori, il qua
dro di riferimento e piuttosto di-
sordinato, frammentario. in que
sto, certo, si pud celare una risor-
sa, cioe una maggiore apertura e 
molteplicita di linee e di prowe-
dimenti non irrigiditi in un codice 
e in una prassi. Si pud sperimen-
tareconpiuliberta. 
Nel corso del paio d'anni che ho 
finora trascorso alia guida delle 
politiche sociali del Comune di 

Venezia, ho dovuto spesso, con i 
miei collaborators, inventarmi so-
luzioni e strategie nuove di fronte 
ai problemi nuovi che ogni gior-
no incontriamo e dei quali la po
verta incombente su ampie fasce 
della classe media e uno dei 
maggiormente inquietanti. A vol
te dobbiamo intervenire per fron-
teggiare la crisi di nuclei famiglia-
ri che finb a pbche settimane o 
addirittura a pochi giorni prima 
sembravano saldamente al sicu-
ro dalle ftuttuazioni del destino 
sociale ed esistenziale e che, in
vece, un semplice ma brutale o 
pesante evento ha posto in ango-
sciose difficolta. In un'area ad al-
ta tensione abitativa, come la zo
na di Venezia, lo sfratto gioca, ad 
esempio, un ruolo chiave: la per
dita traumatica deil'abitazione e 
la contemporanea ricerca sul 
mercato di un alloggio mette la 
famiglia media in uno stato di cri
si a volte pesantissimo. La spesa 
del mio assessorato per assistere 
nuclei famigliari o singoli in que
sta situazione e quintuplicata ne! 
giro di un anno e la progressione 
non accenna a fermarsi. 
Altre volte, invece, dobbiamo in-
dividuare strade nuove per af-
frontare problem! nuovi, come 

Bill Curry, vagabondo, Interstatale 40, Yuko, Oklahoma 

nel caso di servizi specifici da re-
care a domicilio (specie ad an
ziani o a disabili), o come awie-
ne neU'esperienza degli «operato-
ri di strada» che operano sui ver
santi del disagio giovanile, della 
prostituzione, dei minori a rischio 
o degli immigrati. 
La sperimentazione di modelli 
d'intervento rinnovati o inediti, fa 

Hberta e la necessita, in questo 
quadro, di inventarli, non puo 
tuttavia prodursi nella constrad-
dittorietae neH'incertezza del 
modello generale. Occorre - co
me sottolineano Negri e Sarace
no - ripensare e ricostruire le po
litiche sociali in senso lato e le 
politiche contro la poverta in 
particolare. Oggi, e ancor piu 
neirimmediato futuro, non sono 

mere politiche residuali, (imitate 
nel raggio d'azione a soggetti e 
aree sociali marginal! e circo-
scritli. Possono riguardare molti 
e, in realta, quasi tutti. Spesso la 
poverta e solo la paura di diven-
tare poveri: non e ancora la po
verta materiale, ma il suo soprag-
giungere come incubo, come 
angoscia, come privazione della 
sicurezza e del benessere. 

r^./fs^t" L'intervista a Antonio Maccanico, candidato leader 

Sette vite nello stesso Palazzo 
L

a fine della Prima re-
pubblica comincia con 
la caduta del governo 
De Mita». Questo eilla-

pidario giudizio che introduce 
l'intervista di Antonio Maccanico 
sui temi e le voci che si intreccia-
no in questo passaggio cruciate 
della nostra storia politica e istitu-
zionale. Si tratta di una testimo-
nianza che viene dal cuore della 
classe politica che ha governato 
questo paese: segretario generale 
della Camera nel 1976, braccio 
destro di Pertini al Quirinale, pre-
sidente di Mediobanca nel 1987, 
ministro, sottosegretario, Macca
nico ha goduto di osservatori pri-
vilegiati che avrebbero dovuto 
consentirgli di svelarci la trama 
profunda di eventi cosl convulsi e 
contraddittori. Delia Prima repub-
blica ha condiviso sia i ruoli istitu-
zionali che le pratiche politiche; 
proprio all'inizio del 1992, secon
do un episodio noto ma ora rac-
contato in prima persona, lo si in-
died come probabile presidente 
della Consob (la commissione di 
controllo sulle societa e la Bor-
sa): «Nel dopoguerra, dice Pomi-
cino riferendo presumibilmente il 
pensiero di Andreotti, cid che di 
buono e stato fatto e dipeso da 
un rapporto di collaborazione tra 
Democrazia cristiana e finanza e 

Antonio Maccanico: I'ex segretario generale del Quiri
nale, incaricato di costituire un «governo di larghe inte-
se», ripercorre la storia della prima Repubblica e della 
sua crisi in un libro intervista pubblicato da Laterza ( 
«Intervista sulla fine della prima repubblica», a cura di 
A. DeirErario e di A. Scafuri). Sfilano i protagonisti di 
mezzo secolo: Andreotti, La Malfa, Craxi... 

industria laiche, L'uomo che im-
personava questi legami era Ugo 
La Malfa: ora, pererrori reciproci, 
si e creata una frattura che occor
re superare. La Dc proponendo 
per me la Consob e rispettando 
I'autonomia della Banca d'ltalia, 
intende fare un passo in questa 
direzione». £ un brano che rac-
chiude un pezzo significativo del
la storia della Prima repubblica: i 
suoi personaggi-simbolo (Pomi-
cino e Andreotti), la logica dei 
contrappesi utilizzata fuori da 
ogni regola di «bilancia istituzio-
nale» e lasciata alia consuetudine 
e alia pratica dei partiti, il ruolo di 
La Malfa, funzionale e mai alter
native al potere democristiano. 

Nell'immedlata vigilia della cri
si Maccanico era quindi ancora 

totalmente interno a quelle logi-
che, conoscendone gli aspetti piu 
riposti; eppure, lo scenario della 
transizione che si delinea nelle 
pagine del suo libro sembra piu 
una rappresentazione teatrale 
che un racconto storico. Si recita 
un copione affollato soprattutto 
da quelli che sarebbero potuti es-
sere protagonisti e sono rimasti 
semplici comparse, Mario Segni, 
owiamente, («veniva dal succes-
so del referendum ma si fermd 
Ii»>) e Achille Occhetto («se il Pds 
fosse rimasto con i suoi ministri 
nel governo Ciampi, il fossato 
con Rifondazione e la Rete sareb-
be diventato incolmabile... lo 
stesso Berlusconi, forse, non sa-
rebbe sceso in campo»). Macca
nico segnala cosi «occasioni 

mancate» e una serie di errori, 
ma, in particolare, il suo copione 
assegna con sicurezza i ruoli dei 
buoniedeicattivi. 

Cattivi sono la Lega di Bossi, 
Craxi ("prefer! usare spregiudica-
tamente quello che e stato defini-
to "potere di coalizione" per fini 
di pura spartizione del sottogo-
verno'0 e lo stesso Berlusconi: «Vi 
e una evidente analogia tra il mo-
do in cui si e awalso dell'assenza 
delle regole per edificare il suo 
impero televisivo e I'ingresso in 
campo politico profittando delle 
lacunedell'ordinamento in mate
ria di conflitti d'interesse pubbli-
co-privato». L'eroe positivo e Aze-
glio Ciampi, affiancato, inopina-
tamente, da Giorgio La Malfa, al 
quale si riconosce «il grande me-
rito di aver capito che si apriva 
una fase di forte dinamismo poli
tico nella societa e nell'ex assetto 
dicentrosinistra». 

Per il resto i giudizi sui punti 
nodali della crisi rimbalzano uno 
sull'altro senza riuscire, tuttavia, a 
delineare un quadro argomenta-
tivo sufficientemente nitido: so-
stanzialmente tutto deriva, secon
do Maccanico, dali'incapacita di 
trovare un rirriedio politico a Tan-
gentopoli. 

Inefficace sul piano interpreta
tive, I'intervento di Maccanico e 

invece importante come testimo-
nianza «malgrado se stessa», in 
direzione cioe non tanto di quan-
to voleva dire intenzionalmente, 
quanta nella sua capacita di resti-
tuirci una sorta di radiografia in
terna alia soggettivita della nostra 
classe politica. C'e nelle sue pagi
ne un misto di candore e di in-
consapevolezza che lo conduce, 
ad esempio, a snocciolare accu
se di incompetenza e di malafede 
senza mai sentirsi parte in causa: 
e cosi per il finanziamento ai par-
titi («fecero la legge per dare 
qualcosa in pasta all'opinione 
pubblica, ben sapendo che le co
se sarebbero continuate come 
prima. Ma questa e I'ennesima 
dimostrazione di miopia, di in
sensibility istituzionale e, in fon-
do, di quella corruzione di cui e 
poi morta la Repubblica propor-
ziona!ista») e il ruolo della magi-
stratura prima usata. dalla destra 
poi dalla sinistra, in entrambi i Ca
si «con enorme leggerezza». Tutto 
quello che e successo e come se 
riguardasse solo «gli altri», a co-
minciare, owiamente, da! «decre-
to salvaladri» proposto dal gover
no Amato per depenalizzare il 
reato di finanziamento illecito ai 
partiti: «Ebbi allora la netta sensa-
zione del liquefarsi di una classe 
politica che lasciava il paese in 
mano ai giudici e ai giornalisti in 
un quadro di squilibrio di poteri, 
di assenza di regole e di prospet-
tive». 

E proprio questo chiamarsi 
fuori" con tanta facilita, questo di-
sinvolto parlare degli «altri», sono 
gli elementi che rendono la sua 
testimonianza un documento di 

grande spessore per gli storici «a 
futura memoria». Non c'e stata 
nessuna epicita nel tramonto del
la classe dirigente della Prima re
pubblica. Non c'e stato nessuno 
che si sia accollato it peso di erro
ri e di malefatte, offrendosi come 
capro espiatorio perche una net
ta rattura con il passato consen-
tisse al nostro sistema politico di 
liberarsi delle sue tare genetiche. 
Nell'uscita di scena di una classe 
politica c'e sempre un pizzico di 
tragica grandezza: di tutt'altro se
gno e I'immagine di Craxi che 
combatte via fax da Hammamet. 
E Andreotti? Ci ha deiuso anche 
in questo: aspettavamo la sua ca
duta come una sorta di «muoia 
Sansone e tutti i filistei», sicuri di 
migliaia di dossier e rivelazioni, di 
chiamate di correita pronte a col-
pire amici e nemici; ci slamo ri-
trovati un uomo che si difende da 
accuse terribili come se si trattas-
se solo di un piccolo intoppo bu-
rocratico-giudiziario in una car-
riera destinata a svilupparsi in 
eterno. 

Altro che «caduta degli dei". in 
questo senso, una prima spiega-
zione di un simile atteggiamento 
potrebbe annidarsi proprio nel-
r«inconsapevolezza» che alimen-
ta il registro narrativo del libro di 
Maccanico; I'altra, che appare 
piu convincente, e che invece ci 
sia una profonda consapevolez-
za che questo passaggio awiene 
ne! segno della continuity con tl 
passato e che presto, prestissimo, 
quella classe politica ritrovera gli 
spazi e i ruoli che lacaratterizza-
rono negli anni della Prima re
pubblica. 


