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John Kennet Galbraith 
economista 

«Lo Stato sociale non pud morire» 
Qwfeetaprincipifecrcdlti economic* ddvcn-
tctbmwcolo? 

Senza alcun dubblo la nascita del modemo 
apparalo produttivo e la sua costante, ckilica 
instability. C'e poi, non senza legami con I'ele-
mento gia rieordato, I'enorme tragedia umana 
delfe due guerre mondiali. 
L'allro aspetto centrale in qualsivoglia analisi 
del ventesimo, secolo va individuato negli 
straordinari passi avanli corhpiuti sulla slrada 
del benessere, in particolar ffiodo nella secon-
da meta del secolo, nei campi dellalimenia-
zione, dellacasa, del tendredivita. Neipaesi 
avanzali dove una volta c'era il conflitto tra ca
pitate e lavoratori c'e oggiil conflitto tra ricchi e 
poveri, D'altro canto va ricordato che il divario 
tra paesi ricchi e paesi poveri e piu grande oggi 
di quanta non fosse allinizio del secolo. 
Tra i grandi evenli del ventesifno secolo non va 
inoltre dimenticato il processo di decolonizza-
ziohe che si e svolto per lo piu in forme pacifi-
che, con I'eccezione di paesi quali l1 Algeria e il 
Congo. La fine del colon ialismo ha peraltro la-
sclato sovente i paesi poveri incapaci di auto-
govemo e ha sollevato i paesi ricchi da ogni re
sponsabilita in ordine al triste destino di quelle 
region! del mondo. Desidero perosottoiineare 
che la decolonizzazione, contrariamente a 
quanto comunemente si pensa, non e stato, o 
quanta meno non e stato soltanto un atto di 
umana compassione e di civilta politica. Non 
abbiamo sottolineato a sufficienza il fattp che 
la crescita economica e il progresso tecnologi-
co del ventesimo secolo hanno reso inutili i 
vecchi imperi coioniali. Basti ricordare che il 
grande economista olandese Jan Tinbergen 
ha calcolato che in Olanda furono sufficienti 
due anni appena di crescita economica inter
na per compensare la perdita di 
reddito derivante dall'indipen-
denza dell'lndonesia. Quindi il 
merito non e stato esclusivamente 
della volonta e della necessita po
litica, ma anche delle grosse tra-
sformazioni economlche. 
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Lo Stato sociale non morir&, perche e indispensabile nelle 
societa moderne e tecnologicamente avanzate. Si tratta so
lo di stabilire <come» operare e quali esigenze soddisfare, E 
questa la convinzione del premio Nobel per I'economia 
John Kennet Galbraith, che in questa intervistacon il diret-
tore del trimestrale del «Los Angeles Times* Nathan Gar-
dels, giudica illusorie le politiche1 cdfttfo 16' Stato sociale? 
Piuttosto, spiega, va combattuta la societa del privilegio. 

II fattore principale nel caso del-
I'lndia e della Clna va individuato 
nel fatlo che erano pronte per I'indipendenza. 
Potevano contare su un livello di istruzione, di 
capacita amministrative e su una base econo
mica del tutto assenti in Africa. Sono stato am-
basciatore in India e ho avuto modo di consta-
tare che il colonialismo britannico aveva avuto 
effetti positivi sulla macchina amministrativa, 
sul sistema giudiziario, sul sistema scolastico e 
sull'eserclto. Del tutto diversa la situazione in 
Africa. Quando i belgi abbandonarono I'attua-
le Zaire e'erano nel paese solamente 12 lau-
reati. 

Alto tint dd MCOIO DMSIMO dirt die Man e 
morto. Ad*m Smith M I ^ a s m rt»rtonitn-
trt Keynes appaic In otrJnw salute In Glappont 
dovtaexMnns«aspendendo200n«liardl(ii 
yen In opere pubMkhc penthMtsrc i'econo
mia, aw e certtmente morto a Washlngtm. 
Keynes woiger* anew* un niolo nd prosslmo 

Seiiiza dubbio Teritusiasmo per lo Stato sociale 
rjpri 6 queilb di 50 anrti brsonb all'epoca del 
New Deal, Ma una cosa e certa: lo Stato sociale 
fcdestinato a durare. E lo stesso dicasi per alcu-
ne forme di intervento pubblico nell'economia 
in periodl contrassegnati da elevati Irvelli di di-
soccupaziorie e depressione. 
Prendiamo ad esempio I'assistenza sanitaria. 
La contrapposizione non e tra chi vuole e chi 
noh vuole I'assistenza sanitaria pubblica. II no-
do del problems e il costo enorme della mo-
dema chirurgia e delle modeme terapie medi-

NATHAM OAROU* 
che e quindi siamo di fronte al problema se la 
gente deve morire per mancanza di denaro. 
Nessun paese civile pud accettare una cosa del 
genere e quindi I'assistenza sanitaria pubblica 
e inevitabile. Lo Stato sociale non e una inven-
zione degli intellettuali liberal, ma unaconse-
guenza dei cambiamenti storici e del passag-
gio da una societa contadina ad una societa in
dustrial e, pertanto, e una realta permanente 
e immutabile anche se a Washington non lo si 
vuole ammettere. Newt Gingrich e un uomo 
deciso, ma state certi che non cancellera lo 
Stato sociale. 

II fatlo die I'innovazione ttcnologica fa aumen-
tare la prahittbHa senza create posU dl lavoro 
non costltulsceiin praMema nuovo per I'econo
mia keyneslarur 

Quello da lei sollevato e un tema sul quale nu-
merosi sono gli equivoci. Con I'aumento del te-
nore di vita abbiamo assistito ad uno sposta-
mento della forza lavoro verso livelli sempre 
piu alti di specializzazione e quindi di occupa-
zione. In sostanza meno operai in tabbrica, ma 
piu lavoratori in settori quali la pubblicita, I'ar-
te, lo spettacolo. 
E un processo che non deve destare sorpresa. I 
computer e i robot hanno avuto sull'occupa-
zione industrial i! medesimo effettoche il trat-
tore ebbe sul cavallo nelle campagne. Inoltre 
nel modemo sistema commerciale forme tra-
dizionali di lavoro tendono a emigrare verso 
paesi a livelli salariali piu bassi. E una tendenza 

PleroPesce 

che non possiamo giudicare solo 
negativamente. Dobbiamo forse 
gioire per I'aumento dell'occupa-
zione soltanto quando si verifica 
nell'ambito delle economie occi
dental!? Per gli operai che vengo-
no espulsi dalla fabbrica auspico 
owiamente ammortizzatori socia-
li efficieritif rhaauSpicOi ancrfeiirt' 
sistema scolastico tale da consen-
tire ai loro figli di aspirate a occu-

• . pazionipiiiqualilicate. - • 
Preswlbllmeirlt la riccheoa de-
rinme daB'Incremento dl produt-

thftadeve essere reoistribuHi no* solo per fl-
unzlare gli ammortJzzatori sodall, nu anche 
per nuntenere un quakhe IheMo di coeskxw 
sociale? 

Senza dubbio. II mercato dislribuisce il reddito 
in maniera assai disuguale con una forte ten
denza a concentrare la ricchezza verso I'alto. 
Tra i paesi Ocse gli Stati Uniti sono quello nel 
quale si registra il piu elevato divario tra ricchi e 
poveri. E quindi assolutamente indispensabile 
un sistema fiscale piu equo al posto della co-
siddetta "rivoluzione" di Newt Gingrich che e 
poi una rivoluzione dei ricchi contro i poveri. 
Gingricheil Lenin del "Partita del privilegio". 

Qudla che uoheinnio diiamare "cultura del prl-
vllegio" e un fenomeno destiiurto a durareo no? 

Non pu6 resistere al risveglio della democra-
zia. Purtroppo oggi se il governo interviene a fa-
vore dei ricchi - ad esempio sostenendo i prez-
zi agricoli o salvando dal fallimento le casse di 
risparmio o concedendo appalti miliardari nel 
settore della difesa o con misure di fiscalizza-
zione degli oneri per le imprese - non lo si con-
sideraunpeso. 
L'intervento pubblica diventa un peso non ap
pena e a favore dei poveri. C'e qualcuno che 
parla di assistenzialismo a proposito delle 
aziende agricole, delle banche o delle grandi 
industrie che si aggiudicano gli appalti del mi-
nistero della difesa? 

Lei ha scritto die una delle ngioni del successo 
economico del Ciappone nel dopoguerra e da 

aflrtbuirsi al fatto di non essersi fitto fntrappo-
lare da quello die hi definisce "conflitto teori-
co" tra Stato e mercato. Eppure anche in Ciap-
pone quello della deregulation e un tenia all'or-
dinedelgionio. 

La deregulation e un tema popolare in tutti i 
paesi industrials. Personalmente sono favore-
vole, ad esempio, ad una regolamentazione 
dell'industria automobilistica nella misura ne-
cessaria a salvaguardare il consumatore per 
evitare che venga truffato. Ma se parliamo di 
autovetture di lusso sono piu disposto ad ac
cettare che il consumatore conra dei rischi per
che in questo caso quello che il consumatore 
acquista e in parte il valore di status symbol del 
prodotto. D'altro canto i progressi in campo 
scientifico e biotecnologico, per non parlare 
dei nuovi strumenti finanziari, rendono neces-
sane nuove forme di regolamentazione a tute-
la del consumatore. II problema non e quindi 
se regolamentare, ma come; quando e a quale 
scope regolamentare. 

Quail sono per I'economia mondWe le conse-
guenze del faNhnenti a catena deUe banche in 
Ciappone? 

La situazione del sistema bancario giapponese 
e delicatissjma, ma non e un potenziale disa-
stro Tuttavia, come sottolinea I'attuale mania 
delle fusioni, e possibile che si sua entrando 
negli Stati Uniti e in altri paesi in un periodo ca-
ratterizzato da spinte speculative e questa e 
una realta assai piu inquietante della debolez-
za delle banche. Le banche in difficolta vengo-
no satvate dal governo, ma quando ad indebi-
tarsi sono le imprese la situazione e molto piu 
difficile. 

ParHamo del futuro dei paesi pweri. Cosa pos
siamo fare per I millardi dl contadini poveri in 
India e in ana? Come potranoo trovare una col-
locazione net mondo dd liberoscambio e ddla 
tecnologia? Dove uworeranno e come vhran-
no? 

Sono interrogativi cui non possiamo ancora ri-
spondere. Troppi sono i fattori che non cono-
sciamo. Possiamo solo sperare che lindustria-
lizzazione frerti la crescita demografica, come 
gia vediamo in Cina e in alcune regioni dell'ln-
dia. Epossiamoaltreri'sperareche prima opoi' 
diminuieeailanpiressiGKTe.mondictervolta alla^. 
moltiplicazione dei beni di consumo. In occa-
sione di un recente incontro il Dalai Lama mi 
ha chiesto "come sarebbe il mondo se tutti 
avessero l'automobile?" E una ipotesi impen-
sabile. 

Ma e aflrettanto unpensabile Immaginare die i 
ricchi abbandonino I beni di consumo o i poveri 
smettano di desMerarli. Con tutti I poveri che d 
sono al mondo non pensa che il socialismo ab-
biaun future? 

II socialismo classico prevedeva che lo Stato 
possedesse tutti i mezzi di produzione per in-
crementare la produzione e per distribute il 
reddito. II modemo mercato consumistico 
opera in maniera quanta mai diffusa. II potere 
connesso alia proprieta dei mezzi di produzio
ne non e piu concentrate nelle mani di pochis-
simi capitalist!. Quindi mentre sono ancora at-
tuali i temi delle conquiste dello Stato sociale, e 
ormai morto e sepolto il concetto di socialismo 
classico e di nazionalizzazione dei mezzi di 
produzione. 

Come mai nd suoi llbri non si pari) di "rivolu-
ztone Informatka" eeelleenormi trasformazio-
nilntrodottedalcompiiteredaldbenpazlo? 

Per la semplice ragione che non considero ri-
voluzionario quanto sta accadendo. Rivoluzio-
nari furono i! ielefono e il telegrafo. II computer 
amplia e facilita enormemente le possibilita di 
scambiarsi informazioni, ma e da piu di un se
colo che ci scambiamo informazioni. Non uso 
con leggerezza il termine rivoluzione. Si tratta 
di una evoluzione destinata acontinuare. 
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Primo: creare lavoro 
le condizioni per una riduzione apprezzabile dei tassi di in-
teresse. 

Questa possibile scelta della Banca d'ltala deierminerebbe 
a sua volta le condizioni necessarie, attraverso la diminuzio-
ne del fabbisogno, al varo di una iegge Finanziaria per il 
1997 socialmente accettabile e utile ad awicinarci all'ifigres-
so stabile nell'Unione monetaria europea senza traumi. Ma 
soprattulto queste condizioni di quadro generale offrirebbe-
ro la possibilita di affroniare con spazi concreti di riuscita il 
problema che nonostantela ripresa, rimane prioritario nella 
situazione attuale: quello dell'occupazione. 

U tema de! lavoro e dell'occupazione e al centro del dibat-
tito politico in gran parte del mondo. Lo e stato nei giorni 
scorsi nell'apposita sessione del G7 a Lille, lo e stato ned'av-
vio della Conferenza intergovemativa dei paesi dell'Ue a To
rino, sorprende negativamente che invece continui ad essere 
marginale nella campagna elettorale italiana. 

Eppure la certezza di un lavoro in grado di garantire reddi
to e valorizzazione della propria personalita resta i) proble
ma fondamentale per milioni di giovani e non, di uomini e 
donne che cercano un primo imptego o che temono di per-
dere quello che hanno, poco cambia che questi ultimi siano 
lavoratori dipendenti o autonomi. 

La destra ha scelto di caratterizzare la sua campagna elet
torale, dopo aver sperimentato quella miracolistica sui posti 
di lavoro promessi, sui temi fiscali. Argomenti imporlanli cer-
to, ma utilizzati qui come leva di una rivolta contro lo Stato, 
come occasione di rottura tra le classi sociali e non come 
strumenti decisivi nella redistribuzione del reddito in una so
cieta modema. 

Dalla campagna elettorale la destra ha fatto sparire I'eco
nomia e il lavoro. Ai bisogni e alle paure del commerciante 
minacciato nel suo lavoro dalia riduzione dei consumi e dal-
1'espandersi incontrollato della grande distribuzione rispon-
de con la demagogia sul fisco senza owiamente spendere 
una parola sull'assetto del settore e sul carattere dell'attivita 
commerciale attuale, inducendo una straordlnaria sindrome 
di Stoccolma nel commerciante preoccupato il quale presta 
attenzione alle parole di un leader politico che ha una parte 
rilevante della sua attivita appunto nella grande distribuzione 
commerciale. 

Dovendo poi riequilibrare verso lavoro dipendente e pen* 
sjonati, con una perfetta divisione di moli, il segrelario di An 
non si preoccupa certo di spiegare come dara stabtlita all'e-
cpnomia del Paese (gia priva nella loro ipotesi della quota 
di entrate garantite dai lavoratri autonomi), come creare 
nuovo lavoro, come assicurare una dignitosa tutela previden-
ziale, lancia invece la «straordinaria» idea o promessa di 
abolire la ritenuta fiscale alia Fonte sugli stipendi e le pensio
ns. 

Non c'e solo demagogia in tutto questo, c'e di piu e di 
peggio. Emerge un'idea dello Stato e dei rapporti tra le classi 
sociali terribile. Quando si sostiene che la ritenuta alia lonte 
«cfea vittime», e che tali sono i pensionati e i lavoratori per
che non hanno «nessuna possibilita di sfuggire alle lasse» si 
indica, nemmeno tanto larvatamente, 1'obiettivo della sottra-
zione comune ai vincoli e agti obblighi che tengono coesa 
una societa civile e uno Stato democratico. 

Proprio per sconfiggere questa demagogia jrresponsabilc 
e necessario ritomare con decisione e coraggio at temi so
ciali ed economici. Lo impone il senso di responsabilita e lo 
sollecitano i bisogni prevalent! di tantissime persone, Gli 
obiettivi da indicare e realizzare per ii lavoro e I'economia 
sono chiari; proseguire sulla strada del risanamento dimi
nuendo debito ed inflazione per consentire I'ingresso stabile 
derNese in EurdpVe per assicurarci le condizioni per lo svi1 

'lUpljO.'Adottare poi politiche per favorire utto sviluppb'Ccf-' 
stante e compatible con le esigenze ambientali, utilizzare 
. prioritariamente le risorse prodotte per annullare, il dualismo 
Nord-Sud e compensare i cost! della riduzione degli orari di 
lavoro. Certo ognuna di queste opzioni va correlata da indi-
cazloni e proposte di dettaglio precise. Ma questo 6 il tema 
centrale del nostra futuro prossimo. Owiamente un Paese ci
vile non deve dimeriticare, mentre cerca di costruire certezze 
per il domani, 1'esigenza di garantire un sistema di tutele effi-
caci ed adeguate a tutti. 

Anche questo tema e sfocato, quasi inesistente nei dibattt-
to attuale. Eppu* costituisce uno degli element! di certezza 
e stabilita indispensabili per le famiglie ed i singoli. Ha fin 
qui avuto scarsa attenzione 1'insieme di proposte per il Wel
fare che il Polo ha indicato nel suo programma. 

Varrebbe invece la pena di guardarle con attenzione per 
avere la conferma di un'idea assurda di devastazione dello 
Stato sociale. Non si reintroducono soltanto ipotesi estreme 
di privatizzazione della previdenza e della sanita che riduco-
no drammaticamente la tutela indispensabile dei piu deboli, 
di quelli che hanno poco reddito anche quando lavorano, 
ma si prospetta una riduzione della tutela sanitaria e lo 
smantellamento della riforma previdenziale appena varata. 
La prima scelta si determinerebbe attraverso la rinuncia alia 
seiezione e qualificazione sia della spesa ospedaliera che di 
quella farmaceutica, la seconda con 1'introduzione di un 
modello basato sul ruolo di una previdenza completamente 
individuale da realizzare sul libera mercato, (delle assicura-
zioni immagino). 

Verrebbero cosl pregiudicate contemporaneamente la tu
tela futura di chi lavora e le prestazioni per gli attuali pensio
nati che non potrebbero essere garantite per la sottrazione 
di risorse al sistema pubblico. Se si accompagnano queste 
ipotesi alle idee rese note nei giomi passati dalla destra sulla 
tutela delle lavoratrici e in particolare della loro condizione 
di madri si ha un quadro esauriente della societa che pro-
spettano per il futuro. 
C'e senza alcun dubbio un peggioramento delle stesse con
dizioni di quadro che portarono nel 1994 ad uno scontro so
ciale durissimo. Non fosse altro che per questa ragione sa
rebbe utilissimo far tornare di attualita nei prossimi giomi 
questi temi. [S«rglo Cotterati] 
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La zona grigia delle complicity 
tico come su quello della civilta 
di uno Stato di diritto. In uno 
Stato di diritto, infatti, i giudici 
che sono arrivati al verdetto do
po due anni di processo e cen-
tosessantanove udienze, dopo 
che I'imputato e la sua difesa 
hanno potuto presenters tutti i 
testi e le prove a discolpa con
sents dalla legge, meritano 
senza alcun dubbio il nostra ri-
spetto di cittadini, tanto piu nel
la misura in cui si e trattato di 
un procedimento difficile con
tro un uomo che ha ricoperlo 
per molto tempo cariche di as-
soluto rilievo nell'apparato re
pressive dello Stato. 

Sul piano politico, semmai, 
se i successivi gradi di giudizio 
confermeranno la sostanza di 
questa sentenza, altri preoccu-
panti interrogativi dovranno 

porsi non soltanto alia magi-
stratura ma anche ai rappresen-
tanti delle forze politiche che 
saranno chiamate ad esercitare 
funzioni di govenio nel nostra 
Paese. Giacche una cosa e cer
ta nel caso Contrada, come in 
altri che sono ancora davanti al 
tribunale di Palermo e ad altri 
tribunali della penisola (penso 
a quello di Perugia per il caso 
Pecorelli che vede alia sbarra 
exministri). 

Se Contrada, come dicono i 
collaboratori di giuslizia cui 
hanno creduto, con opportuni 
riscontri, i giudici di Palermo, 
ha svolto per anni opere di fa-
voreggiamento delle associazio-
ni mafiose, questo significa che 
altri funzionari nella polizia, nei 
servizi segreti, nella magistratu-
ra che avrebbero dovuto vedere 

ed intervenire prima, che anzi 
lo hanno difeso e protetto, non 
sono intervenuti, probabilmente 
perche anche loro erano dalla 
stessa parte. E su questa zona 
grigia che finora e sfuggita all'o-
pera della giuslizia ordinaria 
occorrera indagare in maniera 
piu efficace e penetrante di 
quanto sia awenuto finora an
che perche certe carriere non si 
spiegano se non all'ombra di 
personalita politiche che nei 
decenni precedent hanno con-
tato molto nei piu delicati mini
ster! addetti alia repressione e 
alia lotta alia mafia. 

Di fronte a sentenze come 
quest'ultima su Contrada, si 
tende a dimenlicare _ come at-
testano invece documenti inop-
pugnabili delle commission! 
parlamentari d'inchiesta sulla 
mafia _ che la nostra storia re-
pubblicana e slata caratlerizza-
ta sul piano giudiziario da mol-
te inerzie e incertezze fino al 
maxi processo dell'86 e all'ope-

ra del pool palermitano di Ca-
ponnetto, Chinnici, Falcone e 
Borsellino e su quello politico 
da ombre pesanti che si sono 
diradate soltanto dopo le stragi 
di Capaci e di Piazza D'Amelio 
nel '92 per un rapido quanto in-
tenso biennio. 

Se tutto questo e stato possi
bile e ancora oggi la lotta con
tro la mafia, a livello politico, 
segna il passo, e perche una ve
ra bonifica nella zona grigia 
delle complicity e delle defezio-
ni e appena iniziata. Al di la 
delle responsabilita personali di 
Contrada che SDettera ad altri 
giudici confermare, resta un fat
lo importante che la magistratu-
ra affronti un problema oggetti-
vo come quello dell'aiuto che, 
proprio dall'interno dello Stato, 
Cosa Nostra ha ottenuto in pas-
sato. Senza di esso la mafia non 
avrebbe rnai potulo raggiungere 
la potenza politica ed economi
ca, che purtroppo, conserva tut-
tora. [Nicola Tranlaglia] 

Tizlana Parentl e Tiziana Maiolo 
«ll maestro disss: ehl si modara, raramente si perde-

Confuolo 


