
Gli immigrati a Roma: «Non dimenticate i diiitti di chi non vota» 

Cinquantamila in piazza 
contro il razzismo 
Una grande festa, nonostante la pioggia battente. Decine 
di migliaia di immigrati hanno percorso ieri Roma, da piaz
za Esedra a piazza del Popolo, per ricordare a tutti «i diritti 
di chi non vota». Primo fra tutti, quello ad una regolarizza-
zione piu umana e meno macchinosa. Proroga in vista, in-
tanto, per il decreto in scadenza il 31 marzo. E associazioni 
e sindacati che hanno promosso la manifestazione spera-
noche noncambi in peggio. 

• ROMA oFottiti fascismo. Fottiti 
razzismor adesivi e slogan come 
sberleffi, sotto,un'acqua a secchia-
le e nel solilo allegro casino di tante 
lingue. Trascina il cotteo voluto da 
un «cartello» di oltre 140 associazio
ni e da Cgil, Cisl e Uil 'E'Zezi*, grup-
po operaio e non solo di Pomiglia-
nod'Arco Eilcorteorotola fra tarn-
muriate di rabbia, tarantelle che si 
combinano con danze degli alto-
piani del Marocco, con i ritmi del 
centra Africa. Piu distante, bonghi e 
campane d'ottone agitate da sene-
galesi accompagnano un ballo sar
do, ancora indietro il ritmo e quello 
gift «meticcio» di gesti e suoni zinga-
ri, 

•Fottiti fascismo. Fottiti razzismo» 
in questo Camevale in tempo di 
Quaresima. Travolti, anche se solo 
per qualche ora, dalle facce dipinte 
e dalle bolle di sapone rincorse in 
giro. «La convivenza e divertente*, 
grids qualcuno. Diventa uno slo
gan. Che mette addosso talmente 
tanta allegria a Mohammed I'brail, 
uno anziano, con addosso il costu
me tradizionale, da fargli fare tre, 
quattro, tante mote in mezzo alia 
strada. Poi si ferma, col respiro cor-
to, e gli occhi di sfida: «Sono in Italia 

da cinque anni. Ho i document! a 
posto. Ma adesso bisogna aiutare 
glialtri...». 

Il«debutto«deidnesi 
Forse un debutto, quello della 

comunita cinese. Non s'erano mai 
visticos) in tanti, con i loro slriscio-
ni, ad una manifestazione. Abiti da 
giomo di festa e cartelli poco piu 
grandi di un volantino: «Alle que-
sture chiediamo piu efficienza e un 
atteggiamento piu umano verso gli 
stranieri*. Per favore, grazie. Ma c'e 
un'altra sorpresa. Dietro uno stri-
scione artigianale della Filef (la Fe-
derazione dei lavoratori italiani 
emigranti e delle loro famiglie) on-
deggia un be! gruppo di zingare. In-
tomo lanciano occhiale trionfanti e 
ironiche. Quasi sulle loro teste 
gronda un'enorme bandiera del 
Pakistan, altre mani reggono parole 
pesanti: -Vogliamo leggi piu civili. 
Non solo per noi, ma per il future 
dell'ltalia*. 

Per esempio? Per esempio rive-
dere le norme sull'espulsione, 
estendere le possibility di ricon-
giungimento familiare, prevedere 
altre modalita di soggiomo e di 
reingresso per i lavoraton stagiona-

li. Lo chiede la Caritas, to chiedono 
I'Arci e i sindacati. E la «Rete anti-
razzista* si augura che «sul buon 
senso non prevalgano preoccupa-
zioni elettorali e che si tenga conto, 
nelle decisioni del prossimo consi-
glio dei ministri, dell'esperienza di 
questi mesi>. Della corsa a ostacoli 
che e stata, fin qui, la regolarizza-
zione partita in novembre. 

Ora pare che il decreto (in sca
denza il 31 marzo) sara reiterato. 
Ed e sperabile che intervengano 
miglioramenti, e non peggiora-
menti, di un iter macchinqsissimo. 
Che, secondo fonti dello stesso Vi-
minale, non avrebbe fin qui dato i 
risultati sperati. Al 10 marzo scprso, 
infatti, erano poco piu di 126mila le 
richieste di regolarizzazione. Le 
previsioni, invece, erano di un rad-
doppio dei regolarizzati raggiunti 
con la legge Martelli,che furonocir-
ca240mila. 

CN pap (contributi? 
L'ostacolo principale sarebbe 

quello del pagamento, da parte dei 
datori di lavoro, dei sei mesi antici-
pati di contributi. Pagamento owia-
mente ritenuto troppo oneroso da 
chi predilige il «nero» come rappor-
to di lavoro piu conveniente, ma 
persino da chi ha inteso mettere un 
po'di buona volonta per sistemare 
•la mia filippina che e tanto brava» 
o la «signora polacca che stira tanto 
bene*. Cos) Questure, Ispettorati 
del lavoro, sedi dell'lnps si sono po-
polati di sospirose signore o di alli-
biti intellettuali. Che spesso, rite-
nendo appunto >troppo oneroso* il 
pagamento dei contributi in ag-
giunta al pellegrinaggio delle sette 
chiese per la regolarizzazione, non 
hanno pensato di far niente di male 

a «scontare* le cifre sborsate (pre-
senti e future), dalla paga dei loro 
dipendenti. 

•Basta mo'. Chesta musica s'ad-
da cagna*, tuonano «E'Zezi» in testa 
al corteo, agitando una specie di al-
bero della cuccagna canco di cibi: 
pasta, caffe, legumi, probabili mer-
ci di un •commercio equo e solida-
le»- Ma anche, ancora, emblema 
antico di festa pagana, di trasgres-
sione come primo passo verso 
un'altemativa possibile. «E'Zezi» 
sono un gruppo esperto in questa 
pratica. Le loro parole, la loro musi
ca, raccontano da sempre di «un al-
tro modoii di abitare il presente. 
Quale lingua, invece, scaturira dal-
I'innesto di voci «straniere» nella 
pratica del fare il sindacato in Italia, 
ancora, pure dopo un discrete nu-
mero d'anni di frequentazione, 
dawero non e dato saperlo. 

Certo che fa un'impressione cu-
riosa vedere quelle tele «d'ordinan-
za» che sono gli striscioni unitari di 
alcune fra le zone piu sindacalizza-
te senza intomo nessuna faccia «in-
digena>. Cgil, Cisl e Uil Torino: e 
dietro solo marocchini. Cgil, Cisl e 
Uil Temi: e dietro senegalesi. Del 
resto: gli italiani che sfidano piog
gia, vento e pigrizia stavolta sono 
proprio pochi. Ci sara una •mora
le*, ci sara una spiegazione? Intanto 
il taccuino fradicio fa in tempo a 
fermare I'immagine inedita del ves-
sillo coi Mori, di quel Partito sardo 
d'Azione che hi di Emilio Lussu, 
sbandierato da uno che certo sardo 
none. 

Piazza del Popolo: dopo un per
corso infinito, I'ultima tappa. Per 

Un'lmmagiiw della nun •rigra^kriaRomi RodngoPais 

iSi5,iii^iSI> WM II detoografo Livi Bacci: «L'Italia ha bisogno degli extracomunitari» 

«Serve un patto con i nuovi cittadini» 
«II tema dell'immigrazione non pud essere trattato a colpi 
di decreto*. Un problema che non pud esserre soggetto al
ia congiuntura economica, ma che ha bisogno di un qua
dra certo e di lungo periodo. L'ltalia e l'Europa avranno bi
sogno di immigrati. II demografo Massimo Livi Bacci, in 
questa intervista, propone; «Un patto tra lo Stato ospitante 
e I'immigrato, nel quale siano chiari i diritti e i limiti dell'e-
migrato verso la societa ospitante e vicetversa». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

M FIRENZE «ll tema dell'immigra
zione non pud essere trattato a col
pi di decreto, deve essere soggetto 
ad una normativa legislativa che sia 
fatta con I'occhio al lungo, lunghis-
slmo periodo*. A Massimo Livi Bac
ci, demografo di fama intemazio-
nale, il decreto sull'lmmigrazione 
che sta scadendo non I'ha mai en-
tuslasmato e, riflettendo sulla futu
re legislazione, propone un "patto' 
tra lo Stato rappresentante della so
cieta ospitante e I'immigrato, «Un 
"patto" nel quale siano chiari i dirit
ti e limiti deH'immigrato verso la so
cieta ospitante e viceversa*, precisa 
Livi Bacci, che incontriamo alia fa-
colta di Scienze politiche all'Uni-
versita di Flrenze. •L'immigrazione 
non pud essere sottoposta alia con
giuntura politica o economica. Ha 
bisogno di un quadro certo e am-
pio, perche il grado di contributo 
che I'immigrato pud dare ad un 
paese e tanto piu elevato quanto 
piu I'immigrato conoscc le regole, i 
percorsi che vengono aperti dalla 
societi ospitante*. 

Quill MOO, professor Uvi Bacd, I 
percorel che M kMnajma In una 
nuova legislazione per I'knmkjra-
ilonel1 """ 

Vede, un quadro legislative do-
vrebbe seghalare con chiarezza 
una serie di possibili percorsi che, 
dal momenta in cui mette piede in 
Italia, portano I'immigrato al lavo
ro, all'asslstenza, alia frulziohe dei 
diritti sociall, alia eventuate acqui-
slzione di diritti di residenza e di 
diritti pollticl di vario tipo: dalyoto 
per i consign di quartiere e le con-
suite, fino al voto locale ammini-
strativo, alia acquisizione della cit-
tadlnanza Un percorso cliiarb fino 
alia completa integrazione. CI6 
non vuol dire che tutti gli Immigrati 
arrlveranno alia fine delcammino. 
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Possono fermarsi a qualsiasi tappa 
per rientrare nel proprio paese.. 

Naturahnentekfpensaaftdiealli-
r,-.1idaporreall'lmml<|razione. 

Ritengo che nessuno pensi ad un 
illimitato afflusso di immigrazione. 
E owio che dovra essere graduata. 
Ma ora e graduata sullo zero. I 
paesi eutopei concordano su una 
politica di non ammissione di im
migrati, salvo casi partieolari. L'Eu
ropa, attualmente, ha le porte 
chiuse. lo sostengo invece che, nel 
medio e lungo periodo, l'Europa 
avra bisogno di immigrati, 

Ci chi rttene I'hnmlgnzioiie un 
perlcoto e chi la drrende In name 
della soUdirieti. Let, invece, pro-
ftssore sosttene die e una rlsorsa 
perreconomUelosvlluppo. 

Non c'e dubbio che e una risorsa. 
In tutti i paesi europei gli immigrati 
stanno dove c'e una forte doman-
da di lavoro ed una bassa disoccu-

pazione. Stanno quindi in aree 
nelle quali non competono, o 
competono scarsamente, con la 
mano d'opera locale. Aree dove i 
tassi di attivita sono alti e quelli di 
disoccupazioe bassi. Viceversa, 
sono pochissimi gli immigrati dove 
i tassi di attivita sono bassi e di di-
soccupazione alti. In Europa, e l'l
talia non fa eccezione, I'imrnlgrato 
va dove c'e domanda di lavoro. 
Gia questo lo indica come una ri
sorsa. 

Spesso, pero, va aHa ventun spe-
rando dl Incontrare un lavoro. die 
polnontrova. 

Naturalmente parlo per linee ge-
nerali. Se io guardo alle regioni 
d'Europa e le classifico per livello 
di reddito, novo che I'immigrato 
sta nelle aree piu ricche. Tutto, 
cioe, mi indica che I'immigrato 
non e in relazione negativa con lo 
sviluppo e, quindi, e una risorsa 

utile. 
NonrttlenectiebboojiereDbean-
die attreoani, magari con agn-
zle per I lavoro capad <U Indlitazi-
relflussldl Immigrazione? 

Certo, meglk) si conosce il mercato 
del lavoro, meglio si pud agire e 
manovrare una leva degli afflussi 
Molti paesi che hanno politiche re-
lativamente liberal! per l'immigra
zione (Stati Uniti, Canada), danno 
priorita a certi gruppi di immigrati 
piuttosto che ad altri. Anche se in 
linea di principio pud sembrare 
sgradevole, e qualcosa che potreb-
be essere attuato anche in Europa. 
Govemare gli ingressi secondo la 
funzionalila economica deH'immi
grato. 

Let ha phi volte sotMhwato gli 
aspetti peoiliari dl un paese come 
I'Dalla, con una forte deacsdta 
della nataUta e un alto kivecdiia-
mento deKa popobahMie, nwtten-
dow m rebaioiie ale occashmi dl 
lavoro per I'lmnugrazlone. Vuok 
rinfrescarclltldee? 

Si. Ritengo che popolazioni come 
quelle europee, e italiana in parti-
colare dove il processo di invec-
chiamento e molto forte, esprima-
no ed esprimeranno una doman
da di lavoro per i servizi personali 
che non sara soddisfatta dalla ma
no d'opera locale. C'e una doman-

! da sociale forte e crescente e cre
do che questa sara una delle com
ponent! della domanda globale 
dell'immigrazione, che non pud 
non essere considerata. Ed e una 
prospettiva che si rafforzera, per
che il processo di invecchiamento 
si andra aggravando nei prossimi 
vent'anni.. 

Venlamo al luoghl comuni, pro-
fessore. Per esempw: I'bivaslone 
del paesi rlcchl da parte del poveri 
del mondoioppure, lo spettro del
ta (ttsoccupizkHK die, malgrado 

. tutto, vlene sempre agitato: porta-
novia H lavoro al nostrl flat, Sono 
paurereallr 

Non e da escludere che in certi set-
tori non si possa awertire la con-
correnza deH'irhmigrato. Le faccio 
un esempio, Sein un settore di pic-
cola o piccolissima industria si 
istallano imprese che impiegano 
una quantita di immigrati a nero, 
la conseguenza c'e ed e dovuta al
ia concorrenza sleale. Ma sono ca
si attinenti alia regolamentazione e 

non al rapporto eflettivo con un 
mercato che funzioni in un Paese 
in cui si rispettino le leggi sull'im-
migrazione. In certi casi di concor
renza sleale, quindi, I'immigrato 
pud anche entrare in competizio-
ne col lavoratore locale. Ma sono 
casi limitati. Le ripeto, i'immigrato 
va dove c'e molta domanda di la
voro, e insoddisfatta. 

Lei valuta oggi HI Europa, la pre-
senza dal 15 ai 17 mHioni dl stra-
nieri die possono cHrsi hnmignrii. 
EinHalla,coni'ebsltuazione? 

Sono stime piu o meno approxi
mate. In Italia 1'intensita del feno-
meno e molto inferiore alia media 
europea. Col nostro milione di im
migrati non comunitari siamo a 
meno del 2% della popolazione, 
mentre la media europea e il dop-
pio e in certi paesi sale al 7-8 e an
che 10%. 

C'e un altro vecchio luogo comu-
ne: b perdRa di nabUta, piu Vim-
mlgrazkHie mette a risdiloi'lden-
trtanazlonale. 

E un vecchio discorso che si faceva 
in Francia nella seconda meta del-
I'Ottocento, dato lo sviluppo de-
mograficd molto debole e una for
te immigrazione. Eppure non c'e 
paese-piu forte della Francia nel 
mantenimento della propria iden-
tita culturale e nazionale La Fran
cia ha assorbito i suoi milioni di 
immigrati facendone altrettanti 
francesi. Perche non dovrebbe av-
venire anche in Italia. Del resto si 
vede gia laddove ci sono delle 
esperienze di integrazione di im
migrati che funzionano. 

Per quail strade pud camminare 
I'integraziont al di la dd lavoro. 
Conbscuola? 

II grande veicolo di integrazione e 
la scuola. Non si pud pensare che 
l'integrazione awenga con la pri
ma generazione di immigrati, av-
viene con la seconda generazione, 
con .la scolarizzazione dei bambi
ni, Credo che la scuola, da questo 
punto di vista funzioni, anche se 
nessuno mostra di accorgersene, 
come elemento essenziale di so-
cializzazione e di trasformazione 
deH'immigrato in vero"cittadino" 
del paese ospite. 

Un passagglo fondamentale e 
I'accettazione delle mirittcuNura-
lita. Lei vede dei limine quail? 

Credo ci siano dei limiti di tollera-

bilita rispetto a norme di compor-
tamento che non sono permesse 
dal nostro ordinamento. L'ltalia, o 
un paese europeo, non potrebbe 
mai accettare la poligamia o la su-
bordinazione di una persona ad 
un altra. Esistono limiti che devono 
essere fortemente rispettati. La 
multiculturalita ha dei paletti che 
vanno indicati con chiarezza. 
Quello che ritengo vada esplicitato 
nei suoi termini e un "patto" tra lo 
Stato rappresentante della societa 
ospitante e I'immigrato, nel quale 
siano chiari diritti e doveri di cia-
scuna parte. 

Uh^azkrnecheU>iauipkapo-

venoqueslo"patto''? 
St, potrebbe esserlo. Quello che mi 
sembra da ritrovare non sono tan
to i singoli contenuti dei vari decre-
ti, alcuni dei quali anche accettabi-
li, ma una nuova dimensione che 
ci tolga dalla testa la spada di Da-
mocle dell'emergenza. Quello di 
cui parlo e un "patto" che non e le
gato all'emergenza e va affrontato 
nel lungo, lunghissimo periodo 
proprio perche, come le ho detto, 
e alia seconda generazione che si 
apre la piena integrazione. 
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