
IL CASO. La rivoluzione di Tony Blair parte dalla «stakeholding economy»: pud funzionare anche in Italia? 

• In Inghilterra la sinistra sta 
uscendo dal limbo che ha pcrmes-
so ai conservation il pifl lungo pe-
riodo di govemo consecutive dalle 
guerre napoleonirhe. Non e tanto 
una questione di sondaggi eletto-
rall ma di idee. Politici c mass me
dia sono saltati addosso al discor-
so che Tony Blair ha pronunciato a 
Singapore per sapere cosa inten-
desse esattamente quando ha par-
lato di "Stakeholding economy», la 
societa in cui ognuno.ha un pezzo. 
L'ufficio centrale del partita laburi-
sta e comprensibilmente laconico, 
ma e evidente che I'influenza di al-
cuni economisti ha ormai superato 
le rcsislenze interne a' partito e 
rnalurato una prospettiva credibile 
e nuova per la sinistra in Inghilterra 
e stimolante per I'Europa. Vengo-
no cltati molti libri nella discussio
ns che e gia una battaglia percon-
quistare Vhigh ground del dibattito 
politico. II terreno in cui conta la 
quality delle argomentazioni: il 
New Industrial Slate o Uncerteinty 
qgediJ.K.Galbraith, The Just Enter
prise di George Goyda, The Foun
dations of Corporate Success di 
John Kay>ma soprattutto Will Hut-
ton, il corrlspondente economico 
del Guardian, che ha circostanzia-
to per la Gran Bretagna nel suo li
bra 77ie state we 're in i punti salien-
tl di un possibile programma di go
vemo (essendo per altro esterno al 
partito). Per la prima vote in quin-
dici anni la sinistra ha riconquista-
lo I'lniziativa nella discussione dei 
programrni economici per il futuro. 

Questa e gia una novila impor-
tante: il mondo politico sembra un 
no' ovunque aver abdicate la bat
taglia delle idee, rassegnato a bat-
taglie di posizione a colpi di slogan 
pluttosto che di progetti. L'ultima 
grande visione I'ha avuta in Inghil
terra il gruppo di Margaret That-' 
cher che attaccando linvadenza 
dello Stato interventista e tagliando 
la spesa sociale, aveva tentato di ri-
vitalizzare il liberismo trasforman-
dolo in un capltalismo a base po-
polare. Anche nel caso della That
cher un think tank, un collegio di 
cervelli, aveva guidato la strategia 

La Rivoluzione inglese 
Un gran fermento di cultura economica caratterizza la 
sinistra inglese, I progetti di Tony Blair muovono da una 
rinascita di progettualita che ruota intorno alia «Sta-
keholding economy", una forma di azionariato diffuso 
e moralmente responsabile che potrebbe avere interes-
santi applicazioni anche in Italia. Vediamo come, in 
Gran Bretagna, questa rivoluzione economica riguarda 
la societa e 1'organizzazione della forza lavoro. 

dei conservatori e per anni la sini
stra ha indubbiamente inseguito. 
In tutti questi anni I laburisti hanno 
faticato a difendere senza riuscire 
a propone una visione della socie
ta inglese. II ridimensionamento 
dei sindacatinon e stato cos! dovu-
to solo a scontri violent! come 
quello tra i minatori e il govemo 
negli anni Ottanta (il piu lungq 
sciopero della storia), ma soprat
tutto a una crisi di valori e del cor-
poralivismo che inevitabilmente si 
era sviluppato nel mondo del lavo
ro, 

Oltreloetato sociale 
Tony Blair sembra stia voltando 

pagina: forse e dawero alle spalle 
del nuovo laburismo I'incubo di 
dover difendere gli Stati sociali co-
struiti nel primo dopo guerra, con 
I'insostenibile spesa per lo Stato 
che comportavano sanita, pensio-
ni ecc, mentre si affetma una visio
ne articolata della societa che po
trebbe egemonizzare la sinistra e II 
centra, figlia di socialismo e social-
democrazia ma ormai radicata in 
una diversa epoca. In cosa consi-
ste dunque la Stakeholding econo
my? 

II principio fondamentale e 

quello dell'inclusione: societa che 
privilegiano il 30 o anche il 50% 
della popolazione, come awiene 
oggi in Inghilterra, sprecano la me-
ta delle proprie risorse umane e 
non possono avere successo. II 
problema individuato da,tempo 
nel rapporto con i nuovi, fortfjjSJmi 
sistemi economici del Pacifi«jfe 
proprio superare la 'lajg^girdel 
confronto sociale se non si vuole 
venire lasciati indtetro dalla cosid-
detta lean industry, il modello pro-
duttivo orientate che, sfruttando la 
cooperazione dei villaggi asiatici, 
ha prodotto sistemi economici (in 
Giappone, Corea e oggi in Cina) 
impensabili per chi e abituato al 
rapporto padrone/operaio. La ra
dicate opposizione tra capitate e 
lavoro, imprenditoria e sindacati 
ecc, rivisitata dal liberismo di de-
stra, e vista invece come un model
lo destinato a un ruoto gregario se 
non fallimentare per due ragioni 
fondamentali: 1) la conflittualita 
sociale minaccia le congiunture 
negative rischiando di fade preci
pitate in crisi politiche; 2) persino 
quando i conflitti non esplodono 
apertamente o vengono controllati 
e il liberismo ha un certo successo, 
come in Inghilterra, la conflittualita 

diminuisce sensibilmente le capa
city produttive e I'economia e in-
capace di raggiungere le proprie 
potenzialita. Un modello di leanin-
dustry e anche la piccola impren
ditoria italiana dove la famiglia Be
ne insieme un gruppo, costituisce 
una piccola Stakeholding econo
my, evita la frattura tra capitale e 
lavoro. II problema italiano e che, 
crescendo, questo modello tende 
a trasformarsi in una struttura me-
no efficiente, contrapponendo in 
maniera piu tradizionale capitale e 
lavoro, e non riesce come in Ger-
mania o in Giappone a farcrescere 
istituzionalmente una correspon-
sabilita, come, ad esempio, la mil-
bestimmung tedesca. La costruzio-
ne di una comunita morale accan-
to al mercato non e dunque, spie-
ga Will l^utton^n'istanza-saRti-
mentalfodi fron|ft^lle leggi djjEe-
conomlav' ma nvrendersi corrto 
degli elerhentb^N^iu^iw^iHaa-. 
mente determinano il successo di 
una societa. 

Una comunita morale 
Dallo shareholding (azionariato 

tradizionale) alia stakeholding 
vuol dire in pratica coinvolgere I'in-
tera forza lavoro nella responsabili-
ta produttiva in cambio di un azio
nariato diffuso tra i dipendenti. In 
pratica vuol dire ad esempio che 
delle trattative che il gruppo Finin-
vest aveva awiato con Murdoch, i 
dipendenti avrebbe dovuto sapere 
qualcosa di piO che non quello che 
hanno detto i giomati e aver avuto, 
attraverso I'azionariato, voce in ca-
pitolo. Ma le azioni, in questo mo
dello, non dovrebbero essere solo 
un investimento finanziario, bensi 
un investimento impegnato nel de-
stino dell'impresa. Se i profits del-
I'azienda X vengono distribuiti, co

me awiene oggi, ad anonimi azio-
nisti in giro per il mondo, cosa pr> 
tra mai importargliene di quanta 
gente viene licenziata negli im-
pianti di cui sono comproprietari? 
Ecco dove e necessario create una 
comunita morale che complemen-
ti il mercato. La piO grande catena 
di grandi magazzini inglesi, \aJohn 
Lewis Partnership, ha adottato oltre 
cinquanta anni fa, e con molto 
successo, una strategia simile. Per 
iniziativa del fondatore, i dipen
denti prendono ogni anno una 
proporzione degli utili che corri-
sponde a una forma di azionariato 
responsabile; parallelamente, un 
sustema di consultazione democra-
tica coinvolge tutti i dipartimenti 
dell'organizzazione. Questo non 
precipita in un utopico egualitari-
smo; il salarip del presidente del 

^ gruppo, pefflpanto misurato nello 
• ;statuto da njgble precise, e sempre 

di circa 300.090.sterline (un miliar-
do di lire) mentre un commesso 
prende quanto prenderebbe in un 
altro grande magazzino. Ma la for
mula ha avuto uno straordinario 
successo economico proprio per 
la sua filosofia e per la sostanza 
della comproprieta. 

L'obiettivo e superare insomma 
la contrapposizione Stato/indivi-
duo creando, anche attraverso le 
imprese. istttuzioni intermedie, 
non statali ma neppure semplice-
mente in mano di un privato. I nu-
merosi casi in cui negli ultimi anni i 
profitti delle aziende venrvano di
stribuiti attraverso le azioni solo tra 
una dozzina di dirigenti hanno 
molto sensibilizzato il pubbtico. 
Clamoroso e stato quello dell'a-
zienda del gas che, una volta priva-
tizzata, ha ridotto il salario dei di
pendenti e alzato (fino a raddop-
piare) quello dei dirigenti attraver-

Mlriimo Jodiee * 

gazzo un lap-top. Accordi precisi! 
esistono gia con la British Telecom ' 
per cabiare scuole e ospedali. Su ! 
questi argomenti ha scritto recen- > 
temente anche il futurologo AMh ; 
Toffler, autore di un best seller di • 
vent anni fa, FutureShock, che dal-". 
1'estrema sinistra e finito tra i consi-
glien di Newton Gingrich. La tele- • 
matica, dice I'autore americano,. 
intnxluce nella storia dell'umanit4 
la terza onda (dopo gli insedia-
menti agricoli, conclusi alia fine 
del XVIII secolo e quelli industrial! 
che spanscono oggi). Spariranno 
gli Stati nazionc il lavoro si svolge-
ra quasi tutto a distanza e non pro-
durremo tanto merci quanta infor-
mazioni L Europa secondo lui sta 
sbag1, judo tutto e si rende obsole-
ta inseguendo un macrostato, ma 
caipbiera rotta cercando di sfrutta-
re le propnc diversita in maniera 
piu creativa I laburisti inglesi sem-
brano anche qui pifl pronti a inter-
pretare queste trasformazioni dei 
conservatori pngionieri di un mito 
ottocentesco di sovraniti naziona-
le di fronte all Europa e privi di 

so le azioni. 
Altro punto essenziale e mtro-

durre dei limiti ai teakeovers, che 
hanno visto spesso in Inghilterra la 
chiusura di impianti industnali fi-
nanziariamente solidi che veniva 
no riaperti dalia stessa grande cor-
porazione in un paese del Terzo 
mondo. La macroeconomia, par-
tendo da principl post-keynesiam, 
dovrebbe tentare di reincludere gli 
ampi settori sociali completamen-
te esclusi dalla produzione Anche 
qui i conservatori hanno mostrato 
grande cinismo ncostruendo un 
mercato del lavoro di tipo dicken-
siano, dove e stato abolito il salano 
minimo e gli schemi per reintegra 
re i discccupati sono stall disastro-
samente fallimentan 

Lo Stato sociale, che e stato sot- • 
to continuo attacco dei cohserva- .pqualunque strategia per sfruttare 
tori, nella Stakeholding e S i o m y A j ' e p o c a d e " a , e c n o l o g i a ' 
dovrebbe costituire un eempte'sS* Nella battaglia teorica sul doma-

'- --• J ' J-'1,Jt"-''";=Ittni si giocadunque assai pifl che un 
mandate elettorale. Le accuse dei 
conservatori alia proposta di Blair 
di corporativismo o di voler ternary, 
agli anni Settanta appaiono piutto-
sto shiOcate e propagandistiche., 
Se Blair avrS la possibility di prova-
re, probabilmente portera in Euro
pa una ventata d'aria frfesca, di te-
mi e soluzioni, che manca da tem
po alia sinistra. Gia nel primo dd< 
poguerra, con il Welfare State, i| la
burismo segnd la strada per uh ri-
formismo efficace che produsse la 
riforma sanitaria, ripresa poi in tut-
ta Europa, un lungo periodo di pa
ce sociale e bassa disoccupazione, 
i Beatles e la swinging London. Le i 
idee ci sono, spcriamo ci sia l'op-
portunita di sperimentarle e che il 
prossimo futuro politico sia meno 
rassegnato ai compiti di mera am-
ministrazione, cupa e arida, cui 
I'hanno ridotto i conservatori. 

mento universale del 
lavoro. Includere tutti e integrate 
contributi e diritti in un'unica for
mula. 

La Ntttufloiil bitainiodle 
Qui la flessibilita che verrebbe 

offerta se si riuscisse a sottrarsi da 
un rapporto Stato/individuo dan-
do invece a queste famose istitu-
zioni intermedie la possibility di 
gestire fondi potrebbe articolare la 
previdenza sociale in diversi ele
ment! piuttosto che in un unico as-
segno che viene dallo Stato; una 
regolamentazione responsabile 
del mercato assicuratiVD potrebbe 
vedere una crescita della spesa so
ciale senza che questa ricada sullo 
Stato. -

La tecnotogia e come e nolo 
uno dei nodi centrali della strategia 
di Blair, che gia un anno fa aveva 
annunciate di voler dare a ogni ra-

Radiografia di una citta di «Fango» 
• Albertino e un bravo ragazzo, 
arricchito dal crimine con una ca-
sa oppressa da un lusso maleduca-
to, una moglie biondona e aerobi-
ca, aspirazloni modesle e comuni 
come restar \ivo c ammassaie de-
naro. E il rispctto del capufficio, un 
obeso animale chiamato senza 
ironla Giaguaro, lo rende forte, tan
to che pud fare il forte con chi e pifl 
marglnaie di lui, per esempio un 
ex-hippy riciclato in corrierc di 
droga che vive evacuando owjli 
imbottlti. Peccato che commette 
un eirorc, Albertino. Slava facendo 
una camera d'oro. Finira massa-
crato da un killer pasticcere in un 
grand guignol di panna e sangue. 
Tutti i protagonisti degli otto rac-
conti che compongono Fango, 
opera seconda del geniale Niccolfl 
Atnmaniti, finiscono male. CosI 
male die si ha sempre il sospetto 
che non siano dawero i protagoni
st!: muoino e uccidono secondo la 
stessa celestiate assenza dl respon-
sabllltft, ptovarib paura sempre un 
attlmo troppo tardi eppure per i 
motlvisbagliati. 

Hanno psfcblogie cohtorte ed 
elementarl, non sono buoni, ma 
sono cattlvi in rriodo non troppo 
grave. Nel mondo, nella societa ci
vile, eoprono I ruoli piO vari; sono 
studentl universitari, gigold, batton-
celle a domiellio, figll dl papa, av-
vocatl, flgli di portinal, tifosl del No-

la tan club (ogni borgo ha una 
squadra di calcio), nobildonne da 
fumetto, buddiste macrobiotiche 
esperte in sesso spirituale, parioli-
ne trapiantate a Ixmdra, maniache 
depressive, sceneggiatrici rubama-
riti, transessuali, impiegati in preda 
ad arrapamenti meticolosi, vec-
chie e decomposte in vita, derattiz-
zatori alie prese con cadaveri 
scuoiati di gatti. 

La canzone degli kicuU 
Tutti cantano con invidiabile leg-

gerezza la canzone dei ioro incubi. 
Nessuno e perfettamente intonate, 
ma dal controcanto delle stecche 
esce una melodia dal sapore vera-
mente nuovo 

Tanto per fare una dichiarazio-
ne onesta e chiara, di quelle che 
sbilanciano il recensore e lo fanno 
sembrare quasi un po' stupido, di-
rd che Fango, I'averlo letto d'un da
te, impiegando la meta di una not-
te, mi ha regalato una frustata di ot-
timismo. 

Niccolo Ammanlti ha trent'anni, 
e, finalmente, il dato non e soltanto 
una curioslta anagrafica, Ammanl
ti ha ueramen/etrent'anni. Cioe: da 
voce alia sua generazione, nutrita 
dl fumetti, di pulp fiction, di effetti 
speciali e sentimentl normali. Am-

maniti e nate dopo le ideologie, 
con la Ioro logorroica solennita, 
dopo il calore dell'appartenenza 
generazionale, dopo i sogni collet-
tivi e le collettive- sconfitte. E cre-
sciuto, si presume, in una Roma 
riccastra e superficiale, satolla, ma-
linconicamente festaiola, molle e 
dispersiva, incapace di fatica e sa-
crificio, ma anche di pienezza e 
soddisfazione. E cresciuto in que
sta Roma essendo tanto intelligen-
te da riuscire a vederla, e mostrar-
la, a evocarla. 

Fango non e soltanto una curio-
sita stilistica, un testo da illumina-
zione sociologica, uq divertimento, 
e anche buona letteratura, e lo e 
perche, nel raccontare una storia, 
ogni storia, racconta un mondo, 
un ambiente, un sentimento del vi-
vere. II test i sicuro: soltanto me-
diante una scrittura letterariamente 
felice si compie il miracolo di la-
sciare al lettore, dopo che ha chiu-
so il libra, una sensazione che per-
dura, un'eco, una sorta di disagio, 
alcune parole chiave, odori, facce, 
il ricordo di un ritmo, un incaizare 
disperatamente immobile, come 
di unacorsa senza futuro. 

Probabilmente, II giro sempre un 
po' gregario del cinema italiano si 
gettera su questo libra con la fretta 
spregiudicata dell'affamato, si 

esaltera dei dialoghi, abilmente 
mimetici e quindi gia >da film», sco-
razzera fra zombi e violenze cama-
li e crani spappolati, stordito da 
quel ben di dio di spunti. Forse si 
fara un film bruttino, da questi bei 
racconti. Forse no. e sara una sor-
presa. II rapporto fra il cinema e la 
letteratura si basa, quando e felice, 
su impalpabili finezze. A un brutto 
libra come Wacp/Ventopu6cqrri-
spondere un capolavoro. A un bei 
libra, un bei fiasco. 

Un libra come tin film 
A mio parere, il film tratto da 

Fango e nel libra stesso, e'e gia, 
Fango e la novelization di un film 
che e stato girato virtualmente da-
gli occhi deH'autore mentre scriye-
va. La violenza espressionista delle 
immagini, la uoceowerdei pensieri, 
il dialogo scamo e funzionale, il 
montaggio parallelo, il gioco sa-
piente delle suspence, intemi ed 
estemi, location, una colonna so-
nora che e I'incalzare paratattico 
delle frasi... tutto e cinema, eppure 
tutto e letteratura, 

Questa e I'originalita di Niccolo 
Ammeniti, classe 1966, Giovane 
non soltanto per caso. Attentq, ih-
novatore nella fonna e nel conte-
nuto, Non neo-romantico con sot-
tofondo di band alia moda, non 
«frusciante», ne furbetto, non clone 
di Porcicon leali. 
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