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• La gazzarra di Torino a una 
cosa - spero - »ara servitd- a far 
comprendere die queste elezioni 
non si giocheranno solo sulla -par 
condicic, sui candidati eccellenti o 
sul presidenzialismo Certo, si par-
lera mollo anche di queslo ma il 
paese profondo, spostera in base 
alle fratture social) provocate dalla 
rivoluzione economica in alto, alle 
speranze di chi spera di stare tra i 
vincitori e alle paure di che pensa 
di non aveie piO un future. Puo 
sembrare assuiido che Ton. Fini - il 
piQ votato tra la burocrazia romana 
ex dc, I'erede del feudi di Andreolti 
nel parastato, lalleato di un ma
gnate come Berlusconi che possie-
de la Standa e che atlraverso la 
pubblicila televisiva indirizza i con-
sumi verso la grande distribuzione -
venga applaudito in quanto paladi-
no dei anon garantiti. contra i «ga-
rantiti» (che poi sarebbero i lavora-
tori dipendenti, cioe coloro che pa-
gano le tasse fino all'ultima lira). 
Ma la spiegazione c'e. Sla - certo -
in quella cosa profondamente ini-
qua e persecutoria che e il sistema 
fiscale italiano. Ma non sta solo I). 

Da tempo chi scrive cerca di atti-
rare I'attenzione su un fenomeno 
sociale nuovo per I'Occidente: la 
crisi delle classi medie, I'impoveri-
mento di parte di esse, che anche 
quando e relative significa esclusio-
ne dai circuit! del futturo e della si-
curezza. Se si leggessero un po' piu 
le statistiche suila enorme redistri-
buzlone del reddito awenuta in 
questi anni e si desse meno retta al
le chiacchiere politologiche su non 
so quali •ritorni alia Prima Repub-
blica* e a un nuovo icentrismo de-
moo istiano. tutto sarebbe pin 
chiaro, compresa la nostra politica. 
Altro che ritorno alia Dc. Sono le 
classi medie che si spaccano, e 
qulndi quel grande centro che ha 
rappresenlato .Ijnora I'asse di go-
vemo delle sociela occidental! che 
viene meno, e • per quanto riguar-
dailtalia - la crisi del solo compro-
messo storlco, quello tra prohtto e 
rendita, tra Nord e Sud rrrediato dal 
capitalismo di Stato. Altro che Pri
ma Repubblica. E PAmerica che e 
arrivala anche in Italia. L'analogia e 
Impressionante. Solo due anni fa il 
repubbllcano Newt Gingrich sbara-
glW.4'democratici con'-flfiS platta-
formache'premiava i cfetWrtcrtori 
nella rivoluzione tecnologica e le 
sue parole d'ordine erano: merca-
to, speranza nel futuro, privatizza-
re, competere. Adesso gli sconfitti 
della stessa rivoluzione si raccolgo-
no dietro I'estrema destra di Pat Bu
chanan che promette dazi per pro-
teggere II mercato americano e in
cite i disoccpati a prendereela con 
le grandi Imprese e le nuove tecno-
logie. E la stessa parabola della de
stra italiana: dal messaggio di Ber
lusconi del 1994 che faceva leva. 
sulla speranza e sull ottiinismo a 
quello di Fini che fa leva sulla rab-
biaesullapaura. >'•'•' 

Si apre, quindi, uno spazio enor
me per noi. Votare per la destra 
non significa affatto proteggersi nei 
confrontl della mondializzazione. 
L'ltalia non e 1'America, le frontiere 
non ci sono piu e Fini non pu6 ri-
metterle. Pud solo lasciaici ai mar
gin! dell'Europa nella posizione di 
chi non conta niente. Se vince la 
destra avremo, qulndi, una inflazio-
ne sudamericana, lassi di interesse 
alle stclle, barriere europee contro 
le mercl italiane, disoccupazione 
crescente e una spaccatura insana-
blle tra un Nord che in qualche mo-
do verra assorbito dai tedeschi e un 
Sud abbandonato a seslesso. 

Ma I'Ulivo che cosa e? Smettia-
mola di farci rappresentare come 
una sommatona di cespugli cd un 
partlto ex comunista che si fa mo
derate purdibattere la destra Deve 

venir fuori con piu chiarezza che 
noi siamo dawero una alleanza 
nuova rispetto non solo al vecchio 
patto italiano tra profitto e rendita 
ma anche al tradizionale blocco 
socialdemocratico di tipo europeo 

. (grandi imprese, sindacati, Stato 
sociale). E perche nuova? Perche 
parliamo dal problema centrale di 
questo fine secolo. Cioe dal fatto 
che per fronteggiare 16 sfide della 
mondializzazione e dell'economia 
post-industriale non bastano i vec-
chi patti sulla distribuzione dei red-
diti. Bisogna mettere in campo e va-
loriz'zare nuove risorse. Ed e per 
questo che e necessario un nuovo 
patto Perche ci6 che decide non 
sono piu soltanto le risorse mone-
tarie ma l'insieme delle relazioni (e 
quindi delle nuove istituzioni) che 
da un lato consentano una piu 
slretSa integrazione tra imprese e 
ambiente socale, e dall'altro che 
siano in grado di produrre nuow 
beni e di valorizzare il capitale 
umano. 

Questo e per l'ltalia il problema 
ciuciale. Altrimenti non resteremo 
come siamo ma saremo condan-

nati a un rapldo e drammatico de-
clino. Ed 6 inutile parlare di lotta al
ia disoccupazione se non si parte 
dal fatto tanto semplice quanto ine-
ludibile che la competitivita di un 
sistema economico come il nostra, 
basato su salari di tipo europeo e 
una diffusione ampia delle istitu
zioni di Welfare, pud essere mante-
nuta solo se il suo sistema produtti-
vo viene attrezzato a competere 
non sul prezzo ma sulla qualita. II 
che richiede tantecose: ricerca, in-
vestimenti finanziari, servizi, mer-
cati aperti, efficienza dello Stato. 
Ma la condizione essenziale (qui 
sta ia ragione del patto tra il Pds e la 
borghesia moderna, democratica) 
e un grandissimo investimento sul
la qualita della forza lavoro e sul ca
pitate sociale. Tutto il contrario di 
cid che pensa la destra e una parte 
del padronato, grande e piccolo: 
tagliare i salari, rendere il pifl preca-
rio possibile il lavoro, continuare a 
competere sui costi, svalutare. Cost 
non andiamo da nessuna parte. 
Esportiamo irierci (finchelajirare-
stadebole) mail mercatointemosi 
restringe. Lo capiscono i commer-

cianti? 
Purtroppo il fatto che un nodo 

cost cruciate non sia al centro del 
dibatrito politico italiano (ma di 
quello inglesesi) la dice lunga sulla 
crisi anche culturale di questo pae
se. Eppure coloro che il 21 apnle 
saranno eletti resteranno in Parla-
mento fino al 2001. Mi permetto, 
quindi, di intormarli che I'evoliizio-
ne demografica della nostra popo-
lazione e tale chejntomo al 2000 il 
numero dei pensionati superera 
quello dei giovam che entrano nel 
mondo del lavoro Se a cio si ag-
giunge che il nostra paese dovra 
competere con alcuni dei paesi di 
recente industnalizzazione che gia 

dispongono di una foiza lavoro 
molto piii giovane (l'eta media in 
Asia e di dieci anni inferiore alia no
stra) piu aggiornata e con una piu 
alta propensione al nuovo si co-
mincia acapire perche lavalorizza-
zione della risorsa umana diventa 
la principale risorsa slrategica. 

Questo discorso non vale solo 
per I'industria. La transizione in 
corso investe I'intero sistema.dei 
rapporti tra 1'economia e la societa. 
E vera che nel passaggio dal vec
chio industrialismo produttore di 
beni material! di massa a una eco-
nomia in cui prevalgano i servizi in-
terattivi legati aH'elaborazione e al
ia trasmissione delleinformazioni e 
quindi alia produzionedinuovibe
ni imfnateriaii, tante impreseetanti 
lavoratori rischiano di restare ai 
margini. Ma cio dipende da come si 
goveina e da chi govema la moder-
nizzazione. Sbaglia chi fischia Pro
di. E la cultura della destra che non 
serve a niente. I debo|i si salvano 
solo se si creano sistemi cooperativi 
in grado di produrre e gestire quelle 
estemalita (scuola, servizi, ecc.) e 
quei nuovi fattori di coesione socia
le che da un lato rappresentano il 
nuovo campo di impiego della ri
sorsa del lavoro e dall'altro una oc-
casibne per le imprese'di sviluppar-
si e di competere a livelli pio alti. 
Questo e il patto. E non e vera affat
to che su questa frontiera ci sia po-
sto soltanto per le grandi catene di
stributive e non per il piccolo com-
meicio. Dovra cambiare, qualifi-
carsi ma sara anche esso a far fron-
te ai nuovi bisogni, ai nuovi tempi di 
lavoro e di vita, alia domanda di 
nuovi beni. E anche il modello in-
dustriale dovra cambiate. Ricordia-
mociche il successo industriale ita-

' llano nel dopoguerra, per molti ver-
si eccezionale, e dipeso largamen-
te dalla capacita di sfruttare cono-
scenza prodotta altrove, natural-
mente rielaborandola in modo 
creative. E questo modellOche non 
regge piu. Le innovazioni legate al-
1'economia deH'informazione non 
possono pifl essere imitate come le 
macchine. Se esse non vengono 
generate in loco la base occupazio-
nale e destinata a restrmgersi e la 
internazionalizzazione diventa pu-
ramentepassiva 

Ccco perche al centro del nostra 
programma pei I Italia c e la neces
sity ,di compiere uno sforzo di nco-
stituzione non solo del capitale fisi-
co ma di quello umano e sociale di 
proporzioni e carattenstiche musi-
tate Con quail soldi' Qui e I'altro 
punto su cui venire in chiaro Non 
facendo leva essenzialmente sulla 
spesa pubblica e su un ruolo distn-
butivo sempre piu costoso e perver-
so dello Stato ma trasformando il 
Welfare Nato come strumento di 
protezione disegnato per una so-
cieta dei lavorator dipendenti, ma-
schi, capifamiglia, esso si deve tra-
sformate in uno strumento nuovo 
volto a semplificare la vita di nuclei 
famihan carattenzzati da strutture e 
necessita diverse in fasi diverse del 
loro ciclo vitale Un Welfare dise
gnato per rendere piu agevole il 
passaggio di donne e uomini da 
una attivita all'altra (dentro e fuori 
dei nucleo lamiliare), da un lavoro 
all'altro (autonomo o dipendente 
che sia), dd un tuogo all'altra, da 
unetd dllaltra Dunque, un Welfa
re che mentre ridisegna i suoi arhbi-
ti tradizionali (sanita, previdenza, 
assistenza) tenda soprattutto a 
combattere i nuovi fattori di ingiu-
stizia ed esclusione sociale. Non 
piO un insieme di normative che ca-
richino il sistema economico divin-
coli e limiti, ma un insieme di stru-
menti agili che cohfigurino uno 
•Stato leggeroi) ed esaltino le possi-
bilita di scelta individuali. 

. • > 

Caro Serra, 
nonsenocMco 

ma vorrei vincere 
U O O C A m Z 

C ARO MICHELE, premesso che sono un tuo af-
fezionato lettpre e che la domanda circa l'op-
portunita di una candjdatura di Cecchi Gori 
fatta nelle more di un consiglio comunale da 
un giomalistacurioso non si riferiva al sistema 

^ • " • B - maggioritario, credo utile rispondere al tuo 
coisivo che, e diquesto f i ringrazio^ mi ha portato immeri-
tatamente alle cronache nazionali. 

Condivido pienamente sia il ragionamento di D'Ale
ma circa i eonflitti di interesse, sia i rischi che in merito tu 
richiami molto opportunamente. 

Ho capito perd, forse sbagliando, che in questa torna-
ta elettorale la partita in gioeo e talmente importante che 
e necessario dotarsi, anche chi rie sia naturalmente 
sprowisto, di una buona dose di cinismo. In parole pove-
re un fine storicamente decisivo per le sorli delta demo-
crazia nel nostra Paese giiistifica i mezzi. 

Ecco perche proprio pensando al tuo corsivo circa 
I'importanza e quindi la diffusione del#calcio italiano 
dall'altro giorno, ho pensato che bisognasse ragionare 
come fanno i contadini che «del maiale non buttano 
via nulla». 

Ma questa sopportazione del cinismo incontra in 
me difficolta anche a causa di un mio incubo legato 
all'ipotesi (spero remota) di una desistenza, per 
esempio, nel mio collegio, con la Lega, dove il nomi-
nativo da ingoiare fosse la dolce donzella seguace del 
cardinaie Lefebvre al secolo Irene Pivetti. 

L'incubb, che ogni tanto ancora mi perseguita la 
notte, e spiegabile dal fatto che, nel mio infaticabile 
impegno contra il razzismo, tengo sempre nella mia 
borsa, gelosamente, conservate le esternazioni pesan-
temente razziste e antisemite con le quali la nostra 
Presidente della Camera inganna il tempo libera. 

E questo per un capogruppo ebreo del Pds e un ro-
spo piu indigesto dei voti dei 40.000 tifosi che ogni 
domenica riempiono lo stadio fiorentino. 

Un abbraccio fratemo. 

Anch'io, pero 
non a tutti i costi 

*"**W" 

C ARO CAFFAZ, la tua lettera e cosl schietta (cosi 
poco "da polit,co», direi), che per quanto mi n-
guarda ti assolve da ogni addebito Tu dici de-
sistere si deve, e poiche la piii mortificantedelle 
desistenze possibili, quella con la Lega, e stata 

• • ^ • • t scongiurata, all'Ulivo tocca ingoiare aim boc-
coni, non meno aman ma perlomeno non awelenati Tut
to tremendamente vera 

Ma anche ammesso che si nesca, tutti insieme, a chiu 
dere un occhio e magan anche due di fronte a c andidatu-
re ben poco in armonia con quello straccio di lined politi
ca che ancora si nesce a intrawedere («no ai eonflitti di in
teresse1"), hai pensato al dopoi Che contributo potra 
mai dare con tutta la sua buona volonta, i suoi miliardi 
e la sua claque, Vittono Cecchi Gori al programma del-
I'Ulivo? Non si tratta di cinismo, che di quello, come di
re, ognuno di noi si e ben dotato per soprawivere ai 
tempi 

Si tratta di lucido calcolo politico Si tratta di immagi-
nare un Parlamento che, in caso d| vittoria deil'Ulivo, 
sia in grado d| mettere in piedi una maggioranza non 
dico compatta, ma almeno non attaccabile gia in par-
tenza. Per questo mi sembra che i popolari _ che pure 
di candidati, tra vecchi e nuovi, ne hanno a bizzeffe _ 
dovrebbero fare il bel gesto di non candidare un perso-
naggip che, per quanto illustre, 4 in conclamato cpn-
flitto di interessi tra il se politico e il se imprenditoriale. 
E il Pds farebbe bene ad alzare la voce per ottenere al
meno questa djspensa. 
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Era T8 marzo 
sti, femministe) ci si saltava den
tro, -.'iegramente dedite a sover-
chiaru il com conforme della mag-
gioranza con gorgheggi nostri, a-
solo di baltaglia, contenuti tra-
sgressivi, fughe in avanti. Evidente-
mente «l'entrismo di piazza, orga-
nizzato a festa non e piO praticabi-
le. Di Ironte a una giornata che e 
poco, che e vecchia, che e anche 
un po scemina, riusciamo a dire 
soltanto «ulfa, che barba!», I'idea di 
saltarci dentro, di usarla comun-
que, di soverchiarla con tutto il fra-
casso necessario, non ci sfiora 
nemmeno. 

Le riconciiiate dicono "perche 
no?, in fondo...», le gaudenti vanno 
in birreria senza il fidanzato e si 
accorgono che a San Valentino si 
erano divertite molto di meno, le 
fenimlnlste storiche organizzano 
una cena al Circolo, per esempio, 
della Rosa, ma riusciranno ad an-
darci? Sono quasi tutte comanda-
te, in giro per team', scuole, sale, 

salotti e biblioteche a parlare del-
I'Otto marzo, a cogliere I'occasio-
ne delia Giorhata in cui si parla di 
Donne per provare a farsi ascolta-
re. 

Dubbio: l'Otto marzo e una gior
nata in cui si ascoltano le donne, 6 
se ne parla soltanto?A «Famiglia 
Cristiana» non hanno dubbi: l'Otto 
marzo e la festa dei fiorai, sono gli 
unici che ci guadagnano. Quanto 
alle donne, non hanno pid niente 
da festeggiare in quanto hanno 
vinto. L'Otto marzo ricorda donne 
operaie vittime del rogo di una 
fabbrica, che cosa vogliamo ades
so che siamo tutte «forti e protago-
niste». 

Ma allora l'Otto marzo che co-
s'era? La festa delle deboli e delle 
comparse? Mi viene il sospetto che 
non sia un'occasione di ascolto re-
ciproco. Perd ci provo lo stesso 
(faccio parte della nutrita schlera 
delle «comandate») • Non ha senso 
dire «le donne» se non parlando di 
differenza sessuale, di identita di 
genere.Per farla piu semplice, no-
nostante la fausta ricorrenza, e 
meglio non chiedere sforzi ecces-
sivi, ci6 che si va predicando e ele-
mentare: esistono le donne e gli 

uomini. Ci sono due soggetti Due 
sguardi. Due punti di vista Ci sono 
le donne e ci sono gli uomini So
no due generi e sono differenti 
Non hanno da nncorrersi ne da 
copiarsi, non hanno neppure da 
competere Hanno da nconoscersi 
e da rispettaisi L'emancipazione 
delle donne deve essere un'acqui-
sizione di potere e autorita in 
quanto donne, non un camuffarsi, 
travestirsi, negarsi, amputarsi, 
omologarsi. La liberazione, per 
tutti, passa attraverso il ricono-
scimnento di questa rivoluzionaria 
banalita: per duemila anni la storia 
e stata raccontata da uno solo dei 
soggetti in campo, coi suoi occhi, 
con il suo corpo, la sua cultura. 

Non viene a nessuno la curiosita 
di aprire porte mai apette, di 
ascoitare chi ha taciuto, di arric-
chirsi con I'altra meta del cielo (e 
della terra)? La parita non e sol
tanto la quota elettorale di femmi-
ne in lista o uguali salari o pari op-
portunita. La parita e una faccen-
da piu complicata. Una rivoluzio
ne interiore: non deprezzare, smi-
nuire, svendere, non relegare ai 
margini il femminile. Imporre che 
il mondo del lavoro, della politica, 
della cultura modifichi i suoi para-

metri, per accogliere «con gratitu-
dine»> quello che le donne portano. 
Non chiedere alle donne di essere 
un pO meno donne per avere un 
p6 pifl di potere. E il concetto di 
potere che deve diventare un p6 
meno maschile. Del resto, mai co
me in questa vigilia elettorale, op-
pressi come siamo da un senso 
quasi fisico di decomposizione, 
dopo due anni di non govemi, tre 
di pasticci, quattro di crisi, e lecito 
disperarsi e sognare, 

Proviamo a chiudere gli occhi, a 
inalare odor di mimose e raccon-
tiamoci «come bimbi a Natale» una 
fiaba; e'era una volta il padre, che 
era la legge, e la madre, che era la 
compassione. Cera una volta il 
padre, che era la cultura e la ma
dre che era la natura. II padre par-
lava, comandava, guadagnava. La 
madre taceva, obbediva, accudi-
va... Dopo moltissimi anni seppe 
che il padre piegava la legge a suo 
favore, che parlava a vanvera, che 
comandava male, che aveva sfrut-
tato la natura fino a mettere in pe-
ricolo se stesso e i suoi figli. Allora, 
approfittando di un momenta di 
sconcerto, in un silenzio quasi di 
paura, parld finalmente la madre,.. 

[Lidla Ravera] 

Luigi Abete 
'Forse un giorno sara doles rlcordare anche questo-

Virgillo 


