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Fernando Savater 
saittore e intellettuale 

«L'opposizione fara bene al Psoe» 
«fc stato un risultato elettorale ottimo, se avessi dovuto dise-
gnario, non avrei saputo fare di meglio». Fernando Savater 
e ottimista sul futuro della Spagna. «Felipe? Lo vedo in gran 
forma, tornera presto* dice al nostra giomale. «AI Psoe _ 
continua _ un po di opposizione fara bene, si rigenerera». E 
i giovani? «Tutti pensavamo che non avrebbero votato, in-
vece, lo hanno fatto e per i socialists II punto di svolta e sta
to I'assassinio di Tomas y Valiente». 

DAL NOSTRO INVlATO 
" ! MAUPJOMONTAU 
• MADRID, Fernando Savater, 
che con Manuel Vazquez Montal-
ban, e I'intellettuale spagnolo piu 
famoso, in questi giomi, e letteral-
mente assediato, II suo teletono tril-
la in continuazione. Lo chiamano 
da tutto II mondo per interyiste sulla 
situazione politica. Lui si difende 
con una segreteria telefonica a viva 
voce. 

Molli messaggi li lascia passare, 
ad allri risponde, di allri ancora ne 
prende nota^Besco, 48 anni, l'Um-
berto Eco spagnolc- glLassomJglia 
anche fisicamente- vive protetto 
dalla polizia. Per 1'Eta, dicui e un 
nemico acerrimo, potrebbe essere 
un obieltivo, Prolessore di filosofia 
morale all'universita autonoma di 
Madrid, Savater, splrito libero, indi-
pendente (una volta si autodelinl 
come un «anarchico moderator) 
quando comjncia a parlare e un 
torrente In plena. E' autore di mol-
tlssimi )ibri, L'ulUmo, di qualche 
mese fa, e «L'atie di vivere*, scriito 
in collaborsztone con Juan Arias. 
Casa sua, naturalmente, e piena di 
libit dl quadri, di collezioni, ma an
che di poster, su «Titin», un tamoso 
lumetto belga dei decenni passati. 
II nostra colloquio comincia, owia-
mente, con J'analis! della sltuazk)-
nepojW«a^ 3. ,^ ,i r , __ 

PrPfetiOr Suvuttj>4Ml 4M piopo 

Per prima&osa devo"dlre;Bn,e era 
assolutamente sbagiiata la rappre-
sentazlone del paese chelacevano 
i giornall, Dawero gli spagnoli era-
no cosl arrabbiati con II Psoe, per 
via dei Gal, della dUoccupazlone, 
degli scandal!? II voto non I'ha di-
mostratb. Cera il matessere.e ve-
ro, ma strumentalmenw & stato 
«sasperato dai mass-media, Aznar 
era yisto come II potente rigenera-
tore della societa spagnola? Per al-
cunl Roteva esserlo, ma pon qUella 
fomra plebiscitaria d! cui tanto s e 
parlato.. Rguriamoci; adesso ha 
p«reccliW diffjcolta a fare addirittu
ra i| governo, _ 

PtMadwtlaiMPMMiMdtntor 
SI, loe, maattenzlonefS una mo-, che a Madrid. 

AHora, cos* esuccesso? 
Colore) che erano scontenti del 
Psoe, in parte, ma solo in minima 
parte, hanno votato per il Pp ma la 
maggioranza dei delusi si e astenu-
ta. Oggi ci sarebbe voglia e biso-
gno di una sinistra, anche radicale, 
ma non comunista e dogmatica 
come £ rimasta Izquierda Unida. 

Leipensa.dieabbbcontato.negll 
uNM gtoml di campagna etetto-
rale,ll<-nop<saraii»di Felipe Gon
zalez? 

Ma guardi, quella e retorica eletto
rale e nient'altro. Nessuno pensava 
che le truppe nere di Aznar stesse-
ro per conquistare, militarmente, 
Madrid. Anzi, il fatto che la destra, 
per la prima volta in Spagna, vada 
al governo senza spargimenti di 
sangue, con un fatto democratico 
come sono le elezioni, e una cosa 
buona. Di questo va dato atto ad 
Aznar, che, in qualche modo, ha 
civilizzato 1'estrema destra. 

Euddbfattodiquotovoto? 
£ la cosa migliore che potesse suc-
cedere, Se uno mi avesse dato da 
scegliere, di fare un disegno, avrei 
scelto proprio la soluzione che e 
uscita dalle ume. £ una lezione per 
i socialisti i quali, in questo modo, 
si potranno ngenerare. Ma, ora, 
non-so prpppp come si potra; Jfare 
un governo, Non e una cosa buo
na, tuttavia, qui non siamo in Italia 
dove aU'ingovemabilita siete abi-
tuati. Qui, da noi, bisogna aver pre-
sente che che si sono sempre delle 
tenderize tragiche che si agitano. 
Se uno, adesso, va a dire agli spa
gnoli che bisogna rivotare di nuo-
vo, non lo so come la prenderan-
no. Noi abbiamo un grave proble-
ma: il terrorismo. E per sconfigger-
lo ci vuole 11 concorso di tutti. 

Ulcbasco,quliidiiingndodl 
dedfrare I comportwiicrrd di Ar-
altar c compagnl. Ecco, crede 
dw N Parito MtrfeMNsb basco, II 
Pnv.poMaormtckiun governo, 
magaridlmliiorana,conADurr 

Penso di si. II Pnv gia appoggia i 
popolari al comune di Bilbao, non 
vedo perche non lo possa fare an-

derazlone dl centro-slnistra. Con 
alcune specificity i nazionalismi, 
per esempto, che sono molto forti, 
fenomeno sconosciuto in aim' 
grandl altij naesi europel, come la 
Francia e Tlnghilterra, Izqu^rda 
Unlda * un'altra anomalia: i comu-
nisli spagnol! non si sono saputi 
rinnovare come e successo in Italia 
con il Pds, Peccato, perche poteva 
essere un momento molto buono 
per la sinistra. Tutti dicevano che il 
Psoe avrebbe person destra esini-
stra. Ma su quest'ultimo versante, 
invece, non ha dato neppure un 
votoadAnguita. 

EPt*»B 
Questo e il problema. Credo che 
lui personalmente (sia ben chiaro: 
alle sue condizionl) sia pronto. Ma 
la base di «Convergencia Y Unio»? I 
rnilltanti, gli elettori, degli autono-
misti cataiani, nella grandissima 
maggioranza, sono contrari al Pp. 
E tutta la campagna elettorale e 
stata fatta contro Aznar. Sara una 
cosa molto complicata. 

E<Hil»dl,che|>rtvWoiilfa? 
Onestamente, non lo so. Nuove 
elezioni, ora, sarebbero, lo ripeto, 
un fatto traumatico. Non perche 
voglia Felipe all'opposizione, che, 

LoscrittoreFema»doSavtter 

tuttavia, gli fara bene. Vedo, in 
questi giomi, un Gonzalez pirn-
pante, rinato, Rientrera presto al 
governo: tra quattro anni, o magari 
molto prima. La preoccupazione 
che ho io, non mi stanchero, mai 
di ripeterlo, 6 il terrorismo. 

FellpetvlwiMllfellpbmoimor-
to?Ecosi? 

Quella del felipismo e stata un'in-
vezione dei giomali, per dare ad-
dosso al governo. Certo, nel Psoe, 
dopo di lui non c'e nessuno, ma 
questa e la realta, Gonzalez non e 
San Francesco d'Assisi ma tante, 
troppe, cose, che gli hanno attri-
buito erano un'esagerazione. Che 
e diventata, addirittura, contropro-
ducente per chi tentava di manipo-
lare I'opinione pubblica. 

Ma quale puo essere in bitadodi 
tredidaoiiidigoveinosocialbta? 

Questi tredici anni sono stati i mi-
gliori di tutta la storia moderna di 
Spagna. Durante questo periodo si 
e create una sorta di sentimento 
comune progressista, che non era 
mai esistito. E questo riguarda il 

Ivano Pals/Master Photo 

costume, il sesso, la famiglia, la tol-
leranza politica, la liberta di stain-
pa. Le pare poco? 

Prtrressor Savater, parliamo dl 
gktvanl. Sembravano tutti dl de-
stn, o quanto meno, disimpegna-
ti.Avedeft,pero,irtsutatieleBo-
raH, tone le cose sono andate in 
modo diveno, lion crede? 

Lei ha perfettamente ragione. 
Guardi, che I'assassinio del profes
sor Tomas y Valiente ha rappre-
sentato una svolta. Mi nferisco, 
proprio, alia generazione che an-
dava alle ume per la prima volta. 
Se prima di quest'agguato rifiuta-
vano l'impegno politico, io credo 
che poi sono tutti corsi a votare. E 
a votare per il Psoe. Del resto, biso
gna abbattere quest'immagine per 
i cui i giovani militano nel Pp, quel-
li di mezz'eta nel Psoe e i vecchi in 
Izquierela Unida. Le nuove genera-
zioni devono tomare a sinistra, le 
carte si devono rimescolare. 

Se le diiedessl di trattegglare la 
Miettoria drib sinistra, nel suo 
complesso, in Spagna, lei cosa mi 

potrebbe rispondere? 
Direi che e stata molto importante 
durante il franchismo e nella lotta 
per abbattere la dittatura. Per6, e 
stata molto piu attenta all'anti-fran-
chismo che non alia democrazia. 
Poi, in tempi piu recenti, come le 
dicevo prima, e stata fondamenta-
le per la diffusione di quel comune 
sentire e della creazione di una 
maggioranza progressista. 

La ..movida.. e morta per sempre? 
Non e mai esistita, se non nella 
mente di chi, brillantemente, I'ha 
inventata. Una volta, anni fa, ven-
ne qui un giornalista americano 
con la mappa di Madrid. L'aprii e 
mi chiese- dov'e la movida? lo gli 
risposi: ti posso indicare il Prado, le 
Cortes, ma la movida non so pro-
pno cosa sia. 

Si sent*, sempre, parlare di que
sto carattere ludico drib vta spa
gnola. M» cos'eesattamente? 

E la qualita della vita che e diversa. 
Questo e un bon momento dal 
punto di vista culturale per noi. II 
nostro cinema conosce un forte 
successo, cos! come la pittura e la 
letteratura. La Spagna si e aperta al 
mondo e questi sono i risultati. II 
fatto e che gli spagnoli hanno un 
loro modello in cui il tempo libero 
e molto impoprtante. E io vedo, 
con qualche preoccupazione, di-
ciamo la modernizzazione germa-
nica. Penso a certi paesini della 
Castiglia dove la qualita della vita e 
moito alta, e penso che nulla do-
vrebbecambiare. 

Professor Savater, lo stortco in-
glese Hobsbovmi ha definlto que
sto secok) die sta per condudersi 
come "il secolo breve». E quelle 
venture, come sari? 

Non sono un fulurologo e quindi 
non le posso dare una risposta 

iCompiute.(Temo;perolch*uuae- ' 
mila sfap'rScori p'afeccIirfaHasffiT* 
del secolo preeedente.come il raẑ  

, zismo, le, guen?,, il tertorismQv La . 
prospettiva e triste se pensiamo al-
l'Onu senza prestigio, senza forza 
militare o diplomatica. lo credo, 
come Bertrand Russel, che mai co
me oggi occorra un'autorita inter-
nazionale che, se non riesce ad es
sere governo effettivo del mondo, 
abbia, quanto meno, un peso nel-
l'arbitraggio intemazionale Non 
so se il prossimo secolo sara «lar-
go» o «breve», so solamente che 
non possiamo perdere le opportu' 
nita che sono di fronte a noi. 

E sarebbero? 
La rivoluzione telematica, per 
esempio. Ma ci si rende conto del
la trasformazione della vita quoti-
diana? Prendiamo Internet, per 
esempio. 11 lavoro di tutti i giomi, le 
attivita saranno completamente di
verse. Da casa, una persona qual-
siasi, potra dare qualunque cosa. 
Anche i diritti delle persone cono-
sceranno un'esaltazione. Del resto, 
e un passaggio obbligato. La rivo
luzione telematica dara alle nuove 
generazioni, ecco il punto, la ca-
pacita di destreggiarsi in un mon
do di tentatazioni. Perche, lo vo-
glio ricordare, il mondo libero e 
sempre un mondo di tentazioni. 

Nell'insienw, professor Savater, 
lei rimane un ottimista? 

II pessimismo non serve dawero a 
nulla 

"ZONA RETROCESSIONE 

Fated questa grazia 
Ricandidate Meluzzi 

A PONTIDA A MANTOVA, da Varese a Ponte di Legno, Um-
berto Bossi non sta fermo un momento. Durante il weekend 
poi si trasforma in un vera furerto; carica tutto il partita su 
una Twingo (e gli avanza anche un po' di spazio) e via per 
le valli cantando »La montanara», mangiando michette con 
la bolognae bevendo litri e litri di spuma Jommy. 

Domenica, per esempio, sono andati tutti a San Pellegrino. In 
gita con Bossi e'erano: Maroni sul Naviglio, Boso Arsizlo, For-
mentini Balsamo, Gnutti al Serb, Pagliarinpusterlengo, Pivetti-
ghettone, Speroni Valmalenco e Tabladini d'Adda. Insomma, 
tutto lo stato maggiore della Lega, la cui simpatia, a dispetto dei 
sondaggi, cresce di giomo in giomo con I'awicinarsi delle ele
zioni. 

Anche I'azzimata e insopportabile presidente della Camera 
esce rigenerata dagll abbracci rozzi e spettinati di Umtierto Bos
si. La sua arietta da tcaposquadra testa quadra», da laureata alia 
Cattolica con il master ai Laboratoires Gamier di Parigi, si scio-
glie di fianco alle giacche ammaestrate del capo e alle cravatte 
sott'olio di Speroni Valmalenco. 

Sono in molrj a scommettere che la scelta della Lega di pre-
sentarsi alle elezioni senza accordi di sorta, la ridimensionera 
quasi a livello di un gruppuscolo extraparlamentare, pero non 
c'e dubbio che proprio questa scelta, questa chiara volonta di 
piccolezza, ne fara in futuro un grande, se non addirittura un 
grosso, partito. Salvo poi essere smentiti domani mattina da una 
qualche desistenza verso i'uno o vero I'altro degli schieramenti, 
decisa nella node dall'Umberto semplicernente perche i cappe-
ri della Napoli con doppia mozzarella gli han fatto acidita col 
profiterol affogato nell'Amaretto di Saronno. Giacche cosl va la 
politica. 

A praposito di capperi, una domanda, come si dice, ci sorge 
spontanea' il Polo ricandidera Meluzzi? Perche non se ne sa 
niente e gli osservaton piu attenti soffrono di questa rncertezza: 
potremo ancora nella prossima legislatura godere delle acute 
osservazioni sull'universo e su quanto vi e contenuto dello psi-
coendocrinologo torinese? E se no, che cosa fara? Tornera alia 
suaprofessione? 

IFRCILB, VISTOche rendocrinologia(l'osseivazione fcdi 
Leila Costa) f i la branca della medicina che si occupa delle 
ghiandole a secrezione interna, dunque la psicoendocrino-

"logia dovrebbe essere la scienza che studia I'attfvita psichi-
ca delle ghiandole, cioe qualcosa che sfugge alia compren-
sionedeipiu. 

•Pronto e lo studio del professor Meluzzi? Buongiomo sono 
una ghiandola che ha dei problemi, ogni tanto do un po' fuori di 
matto, posso avere un appuntamento col professore?». nGuardi 
che la terapia e molto lunga e costosa». «Non si preoccupi, ho 
una fabbrichetta che produce sudore, un articolo che va sempre 
forte*. «Ma non e che poi a furia di sedute mi si innamora del pro-
fessore? Sa, lui e uno sciupa ghiandole che non si fa scrupoli, si 
aprofitta della sudditanza del paziente e spesso sono guai. Pro
prio I'altro ieri una ghiandola giovanissimache aveva perso la te
sta per lui mi si e buttata nel Po con tutto quel che segue, dall'a-
pertura di un'inchiesta dell'Ordine dei mecici, al casino per ripe-
scarla. Ma lo sa lei che i sommozzatori dei carabinieri non distin-
guono una ghiandola endocrina da una esocrina. e tutte e due 
da una carpa? E poi ci lamentiamo se in Italia e tutto un magna 
magna».' 

Dunque sara meglio candidarlo, Meluzzi, che lasciarlo in giro 
a fare dei danni alle ghiandole. Gia si e saputo che il Parlamento 
dovra fare a meno nella prossima legislatura di Marietta Scirea 
che, nelle scorse elezioni, si era lasciata battere, anche se per un 
pugno di voti, perfino da Luciano Violante; gia e ufficiale che 
Raffaele Della Valle, I'awocato pourdammes di Forza Italia, tor
nera alia professlone, cioe ai suoi codici e ai suoi phonnes; gia 
non abbiamo a tutt'oggi la certezza certa di potere domani chia-
mare onorevoli, come si meritano, Tajani, Liguori, Zanicchi, Pa-
renti; gia non abbiamo neppure la garanzia di avere in futuro un 
presidente del Consiglio incensurato, vogliamo negarci anche 
un Meluzzi? 

Va bene che la maggioranza degli altri partamentari non lo di
stingue da una carpa (e tutte e due da una cravatta di Speroni 
Valmalenco), ma cerchiamo di non farci ridere dietro. Per favo-
re. 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Dietro le proteste 
patto sostanziale reggeva anche ai 
primi modesti tentativi di lotta all'e-
vasi ne. 

II quadro cambia completamen
te durante gli anni 90. La svalutazio-
ne della lira, a partire dal settembre 
1992, ha un primo forte effetto ai 
danni degli operatori del settore 
terziario e di parte del settore arti-
gianale. In precedenza, poiche 
questi settori erano protetti nel sen-
so che non subivano la concorren-
za estera (a diflerenza dell'indu-
stria), potevano scaricare sui prez-
zi i costi derivanti dalla maggiore 
occupazione offerta e potevano 
aumentare i prezzi senza timore di 
perdere quote dl mercato; com-
mercianti, artigiani e lavoro auto-
nomo accumulavano i margin! di 
profitto che erano perduti dall'in-
dustria, che essendo esposta alia 
concorrenza estera e oberata da un 

cambio della lira sopravalutato, 
presentava bassi margini di uti-
le.Dopo la svalutazione, anche se il 
terziario resta protetto, i profitti si 
fanno sulle vendite all'estero, che 
appartengono all'industria. Inoltre, 
in Italia e in Europa, tutti i paesi per-
seguono politiche di moderazione 
salariale alio scopo di stabilizzare il 
cambio delle rispettive monete; di 
conseguenza i consumi privati -
che dipendono prevalentemente 
dai sa- lari pagati - aumentano po
co: il fatturato del commercio, del-
1'artigianato e del lavoro autonomo 
ristagna. Infine, la liberalizzazione 
dei mercati, lo stimolo alia concor
renza proveniente dall'Ue, lo stesso 
progresso tecnologico decretano la 
'graduate scomparsa del regime di 
autorizzazionie licenze. 

Con margini piCi ristretti, doman
da stagnante, minor valore capitate 

delle licenze e delle buonuscite, i 
piccoli operatori non assumono 
pill: anzi, e in corso una grande n-
strutturazione (solo nel commer
cio si sono persi 500.000 posti di la
voro) . II fatto che la crescita del Pil 
nell'ultimo biennio sia awenuta 
con disoccupazione crescente, e 
dovuto largamente a questa ristrut-
turazione (e non al progresso tec
nologico) . £ evidente, dunque, che 
il patto sociale precedente perde il 
suo valore.Venuta meno la funzio-
ne sociale del terziario in tema di 
occupazione si e anche ndotto il 
lassismo dello Stato nei confronti di 
questi operatori: I'aumento della 
pressione fiscale e contributiva, le 
maggiori attenzioni alle evasioni 
contrattuali, determinano un ag-
gravio di costo e burocratico ai 
danni degli operatori del settore, 
propno nel momento della loro ri-
strutturazione. 

E chiaro che il patto sociale del 
passato era tutto fondato sull'illega-
lita, e dunque sarebbe stato co-
munque necessario traformarlo in 
un patto esplicito e trasparente. E 
anche chiaro a tutti che, m assenza 

di una funzione sociale, anche il 
settore terziario deve rispondere a 
criten di equita e di concorrenziali-
ta. Tuttavia, come e stato possibiie 
costruire una politica di patto so
ciale nei confronti dell'industria, 
non dovrebbe essere cosl difficile 
costruirne una, generate, onnicom-
prensiva nei confronti del commer
cio, dell'artigianato, delle profes
sion!, dei lavoro autonomo. Non si 
deve, cioe, assumere atteggiamenti 
punitivi ne pretendere I'equita per-
fetta, soprattutto nelle fasi iniziali di 
operativita di un tale patto; ne e ac-
cettabile che al patto accedano sia i 
sindacati padronali che quelli dei 
lavoraton dei settori primario e se
condare. £ pert) necessario che al 
patto aderiscano associazioni real-
mente rappresentative, che non 
strumentalizzino a fini di parte la 
delicata fase politica che attraver-
siamo Anche le associazioni san-
no che esisteva un patto "illegale» 
ed e loro responsabilita creame 
uno legale: bisogna dar loro una 
mano, non abbandonarle alia falsa 
coscienza dei loro aderenti. 

[Paolo Leon] 

Pippo Baudo 
«Ho dato lo mle d iml t t lonl , ma le ho rlNutate» 

Winston Churchill 


