
Si puo censurare 
chi nega la Shoah? 

• David Irving non si lascia scap-
pare un'occasione per negare 10-
iocausto. Lo storico britannico, in-
sieme al (rancese Faurisson, sostie-
ne da tempo che Hitler non ordind 
ne pratico alcuna soluzione finale. 
Questa volta, per6, e monlata 
una tale protesta contro le sue te-
si da indurre I'editore a ritirare il 
suo ultimo saggio. Una giusta de-
cisione contro uno studioso che 
sostiene posizioni non solo repel-
lenti, ma indimostrate e indimo-
strabili? Oppure, una violazione 
della liberta d'espressione che va 
garantita anche a pessimi tipi co
me Irving? 

Prima di rispondere all'interro-
gativo, raccontiamo i fatti. II libro, 
che non arrivera sugli scaffali del-
le librerie, e una biografia di 
Goebbels che lo dipinge come la 
vera mente, 1'ideatore satanico 
della distruzione degli ebrei. II 
popolo tedesco e persino lo stes-
so Hitler non condividevano I'ac-
canimento antisemita. II fuhrer si 
sarebbe semplicemente accodato 
al volere del suo ministro della 
Propaganda. Liquidate in un col 
po solo, le responsa-
bilita storiche di un 
capo e di un popolo, 
gettato alle ortlche il 
passalo che non pas-
sa. E i lager tedeschi 
che cosa erano dav-
vero? «Sono state 
dette e scritte -
rsponde Irving - mol-
te esagerazloni. In 
realta erano sempli
cemente luoghi di la-
voro caralterizzati da 
un alto lasso di mor
tality. E tutto quelle 
che e stato sostenuto 
sin qui dagli studiosi, 
dai testimoni? Lo sto
rico negazionista 
non si ferma davanti 
a nulla e risponde: 
«Sono tutte balle, frutto della pro
paganda inglese, imposts all'opi-
nione pubblica mondiale con un 
sapiente uso di voci orribilb. E,in-
line, proseguendo sulla strada 
della provocazione, Irving arriva a 
sostenere che lo sterminio degli 
ebrei sarebbe stato voluto anche 
da alcuni, importanti loro correli-
glonari. A questo proposito viene 
fatto nientemeno che il nome di 
Weizmann, attuale presidente 
dello stato d'lsraele. 

Lo storico britannico, insom
nia, anche questa volta si accin-
geva a sparare pesanti bordate 
contro la storia. AH'ultimo mo 
mento pert) glielo hanno impedi-
to. Le cose sono andate cosi: due 
settimane fa un tribunale tedesco 
aveva ribadito il divieto per Irving 
di entrare in Germania, dove do-
veva recarsi per presentare la bio
grafia di Goebbels. Con un rapido 
cambiamento di programma ha 
allora deciso di andare negli Usa 
per una serle di conferenze in un 
istituto storico, che ha fatto del 
revisionismo la propria bandiera 
culturale. A questo punto e esplo-

sa la protesta che ha investito an
che la Martin's Press, rispettata e 
rispettabile casa editrice che sta-
va per far uscire il saggio su 
Goebbels. I primi a muoversi con
tro Irving sono stati i membri del
la Comunita ebraica, poi e tocca
ta agli storici. Deborah Lipstadt, 
litolare della cattedra di studi 
ebraici contemporanei della 
Emory University, ha dichiarato: 
•Quello che Irving intende fare, e 
ch.p. la sua casa edirtrice sta facili-
tando, non e la distruzione delle 
vile umane, ma di uomini gia 
morti. II suo e un tentativo di an-
nientare la storia». Mentre e'era 
chi negava l'esistenza dei campi 
di sterminio e giudicava eccessi-
vo il bilancio dei morti dell'Olo-
causto («quei sei milioni sono 
un'esagerazione, un dato fornito 
senza alcuna prova della sua 
esattezza»), usciva proprio negli 
Usa un libro che dimoslrava la 
complicita di tutti i tedeschi nella 
Shoah: sarebbero stati, infatti, / 
volonterosi boia di Hitler. A que
sto punto la polemica e diventata 
caldissima. La Merlin's Press ha 

cercato di resistere 
sostenendo: «Pubbli-
chiamo i nostri libri 
sulla base della loro 
documentazione e 
non su quella delle 
biografie degli autori». 

Una buona difesa 
durata pero solo 
qualche giomo. Poi-
I'ammissione della 
gaffe e il ritiro del sag
gio. Decisione giusta 
o sbagliata? Per Mar-
cello Veneziani prima 
di tutto «va difesa la li
berta di esprimere il 
proprio pensiero». 
"Quella dell' editore 
americano - osserva -
e stata una decisione 
infelice che testimo-

nia sino a quale punto di intolle-
ranza possono arrivare le societa 
della tolleranza». Ma Irving sostie
ne tesi che non dimostra, oppure 
Veneziani gli crede? «Penso che i 
suoi libri siano molto fragili e so
no quasi sempre in disaccordo 
con lui, ma questa non e una 
buona ragione per non pubbli-
carlo. Qualche volta ci sono nei 
suoi lavori e in quelli di Faurisson 
spunti interessanti. E poi vorrei 
che cessasse la grande confusio-
ne che una certa cultura fa fra 
questi due storici e il lavoro di 
Nolte. Temo I'intolleranza perche 
alia fine puo arrivare a colpire 
tuttk Anche Nicola Tranfaglia 
vuol difendere il principio della li
berta di espressione, ma afferma: 
•Un editore pud decidere di non 
pubblicare un libro perche lo giu-
dica di calliva qualita. Una tesi 
prima che accettabile o inaccet-
tabile e dimostrata o non dimo-
strata. Non ho letto quest'ultimo 
libro di Irving, ma i suoi prece
dent! mancano quasi completa-
mente di pezze d'appoggio. So
no, prima di tutto, pessimi saggi». 

L'INTERVISTA. Gallino: «Innovazione non significa fine deiroccupazione» 
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Impianto industrial a Napoli MimmoJodice 

Lavori da inventare 
Risparmiare forza lavoro non puo essere l'ottica con cui si 
guarda alia rivoluzione tecnologica. Luciano Gallino e con-
vinto che il lavoro restera un valore che non puo essere so-
stituito da generici legami sociali. E necessaria I'immagina-
zione per applicare le nuove tecnologie in modo espansi-
vo, per umanizzare il lavoro nel Terzo mondo, per evitare 
la contrapposizione fra pochi lavoratori tecnologici e molti 
paria. 

• M I N O ORAVAQNUOLO 
• «Affrontare le sfide della polls 
tecnologica, demistificando il lavo
ro, o reinventandolo come azione 
politica e sociale, e illusorkx E reci-
so Luciano Gallino, 68 anni, ordi-
nario di Sociologia a Torino, verso 
le leorie «post-lavoristiche» come 
quelle della filosofa Dominique 
Meda. Un cui libro recente, Le Tra
vail. Un valeur en voie de dispari-
lion (Aubier) ha rilanciato, sin 
dal titolo, una tesi molto in voga 
in Francia gia dai primi anni Ot-
tanta. Vale a dire: rarefazione, 
smaterializzazione e scomparsa 
finale del lavoro salariato. E dun-
que sua «sostituzione» con varie 
forme di "legame sociale». Galli
no aveva aperto i fuochi su La 
Slampa. Incentrando la sua criti-
ca alia Meda su due piani: il peri-
colo di risacralizzare 1'attivismo 
totalizzante della politica, e la ri-
mozione deU'emarginazine e del
la disoccupazione post-industria-
le. 

Professor Gallino, dalla Francia la 
filosofa Dominique Meda manda a 

dire che II lavoro e «un valore in via 
d'esnnzione... Le chiedo: e'e qual-
cosa di vera in quest* analisi, op
pure e una reazione ideologica al
ia disoccupazione, un fare di «ne-
cessitavirtu»? 

Piu che altro, un fare di necessita 
virtu . Perche il lavoro rimarra cen-
trale. Mi spiego. Dalla rivoluzione 
industriale in poi i! tempo di lavoro 
e andalo via viadiminuendo. E sino 
a non molti anni fa la riduzione non 
era associata a conseguenze cata-
strofiche. ma a maggior tempo libe
ra e a minor fatica. A un certo punto 
della «curva» abbiamo cominciato 
a registrare un fenomeno: la pro
gressiva diminuzione del lavoro 
stabile e ben retribuito. Sulla base 
di questa tendenza qualcuno ha 
ipotizzato che il lavoro tradizionale 
era finite Eche nuovo lavoro pote-
va sorgere solo in alcunisettori. 

Da dove e nata I'intemizione della 
••curva posrtiva > del lavoro? 

Gli anni di svoita sono stati i primi 
Ottanta. E un ruolo determinate lo 
ha svolto la cosiddetta «automazio-

ne ricorsiva», le macchine che pro-
ducevano altre macchine. Cio ha 
comportato la sparizione di molti 
posti di lavoro, manuali e intellet-
tuali. Un fattore chiave e stata la ra-
zionalizzazione organizzativa, sot-
to forma di decentramento estemo 
di funzioni aziendali, di produzio-
ne snella. di postfordismo. Altro 
elemento: le fusion! aziendali, che 
implicano diminuzione di addetti. 
Non va poi dimenticato che molti 
manufatti presentisui nostri merca-
ti sono prodotti ormai a bassi costi 
nei paesi «ex sottosviluppati». Vo-
lendo proiettare queste tendenze al 
futuro, nel 2010 ci ritroveremo tutti 
disoccupati. Mentre le macchine 
produrranno tutto ci6 di cui abbia
mo bisogno... 

D'accordo, ma allora i teorid della 
••fine del lavon>» hanno qualche 
ragione. 0 no? 

No, sbagliano, perche molti aspetti 
esse nziali delta convivenzacivile ri-
marranno associati al lavoro. E non 
solo per quanta attiene aU'identita 
e aH'autoriconoscimento delle per-
sone. Ma anche per gli effetti sociali 
d'insieme generati dalla sfera pro-
duttiva. II rischio che oggi si profila 
e quello di una cittadella di privile-
giati del lavoro, circondata da un 
panorama di sottoccupati e di sen
za lavoro. Da una parte I'elite tec
nologica, dall'altra i paria. Per evi-
tarlo serve una politicache usi i frut-
ti della tecnologia perespandere, e 
non per sopprimere lavoro. Ma ci 
vuole un grande sforzo di innova-
zionecreativa... 

Se la tecnica, per sua natura, man-

gia lavoro, come si pud forzarla in 
un'aRradirezione? 

Inventando nuove opportunity. Ad 
esempio, tulto e asettico e perfetto 
nella cittadella tecnologica. A mon-
le e a valle, invece, regna il medioe-
vo barbarico. Parlo della distribu-
zione, delle infrastrutture, del ciclo 
di vita dei prodotti, dell'ambiente, 
dei servizi. Le stesse tecnologie 
possono creare nuovo lavoro, 
quando non siano viste come occa-
sioni per risparmiare forza lavoro, 
ma come stimoli a potenziare I'in-
telligenza della gente. In parte que
sto sta gia awenendo, e lo rivela la 
molteplicita dei lavori sorti nei set-
tori dell'informatica e della telema-
tica, anche se l'ottica prevalente ri-
mane quella del «risparmia-lavo-
ro<... 

Cio vuol dire die la tecnologia, ap-
plicata a nuovl bisogni, puo gene-
rare settori espansivi? 

Si. E non solo in ambilo culturale . 
Ma in ambito formativo, in quello 
dei nuovi servizi alia produzione e 
alia distribuzione. E poi, non di-
mentichiamolo, ci sono quattro mi-
liardi di persone sul pianeta che la-
vorano in condizioni miserrime. La 
tecnologia potrebbe mutare total-
mente il loro lavoro, umanizzando-
lo. 

«Lavorare meno, lavorare tutti" / . 
Cosa pensa di questo slogan? 

E figlio del trend classico, della ten
denza volta alia diminuzione del la
voro e della fatica. Se perO ci limi-
tiamo a distribuire il lavoro che gia 
e'e, mostriamo una grande poverta 
di immaginazione. Le possibilita di 

inventare, di innovare, sono im
mense. In Europa ci sono due mi
lioni di bambini che lavorano, mi
lioni di immigrali sottopagati. peri-
ferie degradate, poveri e anziani 
nonassistiti... 

In che senso imnuginare «lavori» 
in questi campi non e un fatto pu-
ranwnte assistenziale? 

Non e piQ un fatto assistenziale se 
diamo alia gente la chance di crea
re imprese e di inventare qualcosa 
in questi ambiti. Usando le tecnolo
gie, creando valore aggiunto nella 
vita delle persone, mettendole in 
grado di camminare con le proprie 
gambe. Piu in generate e'e la neces
sita di evitare fratture drammatiche 
tra una quota di superlavoratori 
stressati e ipermoderni e un ocea-
no di lavoratori che vivono come 
un secolo fa. II che e esattamente 
ci6 che sta awenendo. Ma la que-
stione va affrontala al livello euro-
peo, transanazionale. Facendo le
va su due assi strategici: grandi in
frastrutture e patto con il terzo mon
do. Infrastrutture e tecnologia pos
sono far da volano all'occupazio-
ne. Ormai hardware e software, 
produzioni materiali e immateriali, 
si spostano massicciamente nelle 
periferie del mondo. E in ragione di 
costi del lavoro irrisori.... 

Veniamo all'ttalia, paese di lavoro 
autonomo e piccola impresa. Vi-
sto che le grandi imprese espello-
no lavoro, e nel "piccolo» il futuro 
dell'occupazione? 

Piccola impresa vuol dire flessibili-
ta, innovazione con pochi capitali. 
E un settore cruciale, a cui 1'ltalia 
deve molto. Ci vorrebbero delle po-
litiche capaci di estendeme il ruolo 
anche al Mezzogiorno. Di nuovo: 
infrastrutture, reti, credito, forma-
zione, un I labitat giusto. Anche per
che l'industria manifatturiera com-
porta costi proibitivi, mentre eco-
nomizza sempre piu in adetti. Per-
cio il futuro dell'occupazione, da 
noi, non pud che essere nel «picco-
lo>\ realta agile, piu facile da mette-
re in moto. Ma e'e una condizione 
di fondo da soddisfare. Che riassu-
merei nello slogan: accorciare I'lta-
lia. Cioe, abolire dawero le distan-
ze, i tempi. Sino a dotare il paese di 
una guaina tecnologica in grado di 
farlocrescere tutto insieme. 

E adesso proviamo a tracdare II 
profila del «lavoratore-tipo» di do-
mani... 

Avra piu tempo libero, e alternera, 
fisiologicamente, formazione a la
voro. 0 almeno si spera. Visto il pe-
ricolo incombente su tutti i lavora
tori. II pericolo di essere espulsi dal 
ciclo a quarant'anni, senza poter 
rientrare su! mercato. Come gia av-
viene negli Usa. Quanta alia forma
zione, dovrebbe tendere a plasma-
re attori intelligenti, e non degli ese-
cutori passivi, come richiedevano i 
moduli organizzativi degli anni Ot
tanta. Qualunque azienda ha or
mai bisogno di una forza lavoro 
pensante. 

Non e un obiettivo strategico che 
mette fuori gioco le ricette azien-
dallsteeneoliberiste? 

Si, perche quelle ricette sono il mo
do migliore per realizzare la frattura 
tra la cittadella dei lavori d'elite e la 
periferia arrterata dei lavori primiti
ve I! che non vuol dire che non oc-
corrano competitivita e mercato 
dove non ci sono. Ma il concetto di 
competitivita, cosi come lo presen-
ta una certa destra, e un assurdo 
teorico. Oltre che una premessa 
peril disastro... 

ARTE. Apre al pubblico a Parigi la bella collezione rinascimentale 

II tesoro italiano di madame Nelie 
• l iaMUND 

• PARIQI. All'inizio del secolo, 
per poter andare a vedere questi 
quadrU'alloragiovanegrandecriti-
co Bernard Berenson aveva dovuto 
ricorrere ad uno stratagemma. Ave
va atteso che la padrona di casa si 
assentasse, si era reso responsabile 
del licenziamento del maggiordo-
mo, era stato cacciato in malo mo
do da Nelie Jacquemart quando le 
aveva chiesto di poter pubblicare 
almeno alcuni dei suoi tesori. Edire 
che voleva semplicemente autenti-
care alcune tele di attribuzione in-
certa. «Signora, la sua non e una 
collezione 6 un bazar», aveva detlo 
con ripicca. Ora per la prima volta 
da quando il museo in casa era sta
to donato all'lnstiut de France, una 
collezione paragonata senza esa-
gerazione a quella del Frick a New 
York e dei Wallace a Londra, e ac
cessible al grande pubblico nel 
suo splendore originario. 

Del bazar e rimasta I'abbondan-
za, da mozzare il fiato. II primo pia

no del Palazzo ottocentesco sul 
Bo levard Haussmann e stato tra-
sformato in museo italiano: tra i di-
versi Mantegna nella «sala fiorenti-
na» spicca 1'Ecce Homo quasi gri-
giastro, col Crista attomiato da 
quattro void quasi grotteschi che ne 
chiedono la crocifissione, uno dei 
quadro che ha fatto piu discutere 
gli esperti, tanto ha un posto origi-
nale nella produzione deU'artista. 
Attomiato dalla straordinaria Pieta 
del Botticini, dalla Madonna del 
Bellini, da Carpaccio e Signorelli. 
Nella sala successiva e'e la scelta 
tra una Madonna con bambino del 
Perugino e una curiosissima Vergi-
ne con pupo in fasce del Baldovi-
netti. Ma I'attenzione e innanzitulto 
altirata dal S. Giorgio che combatte 
il dragone di Paolo Uccello. 

II pannello era stato scoperto 
dalla signora Jacquemart, come 
molti altri pezzi della sua collezio
ne, nella bollega deH'anliquario 
Bardini a Firenze. Rimesso a nuovo 

alia bell'e meglio, con abbondanti 
passate di vemice fresca, come 
molti altri mercanti d'arte usavano 
dalla liberazione di Roma a fine 
'800. Tanto che la signora aveva at
teso diversi anni prima di decidersi 
ad acquistarlo. Ora e stato restaura-
to grazie ad un contributo della Fiat 
France, come diversi altri quadri 
italiani. 

Fa un certo effetto pensare che 
proprio mentre si completava i'uni-
la d'llalia, tesori come questo, o gli 
altri che gli si ritrovano accanto a 
Parigi, fossero a disposizione del 
migliore turista acquirente. Nelie 
comunque non si limito a portarsi 
via un souvenir. Fece semplice
mente man bassa. 

Aiulata dal suo buon gusto die 
la port6 a scegliere diversi quadri 
che solo successivamente si sareb
bero rivelati di primissima impor-
tanza (lei stessa era pittrice, ritratti-
sta abbastanza in voga). Aiutata 
del suo spiccato senso per gli affari 
(lo prova un intero archivio di 
scambi di lettere, contrattazioni, re-

criminazioni, litigi, minacce di cau
sa legale ad antiquari di tutto il 
mondo). E aiutata, soprattutto, dal
le disponibilita finaziarie del mari-
to, il banchiere Edouard Andre. 
Matrimonio che all'epoca aveva 
fatto molto scalpore nei salotti pari-
gini, con tutti a chiedersi cosa pote-
va accomunare il rampollo di una 
famiglia di grande borghesia prote-
stante e una zitella rattolica. Non 
solo 1'unione si rivelo felice e. 
smenlendo i pettegolezzi, duratura. 
ma insieme formarono forse la piu 
affiatata e fortunata coppia di colle-
zionistid arte del secolo. 

II cui campo di azione non si li-
mitava a! solo Rinascimento italia
no. Nella parete di fronte alia scali-
nata napoleonica dell'"Hotel» e'e 
un affresco del Tiepolo (la visita 
del re di Francia Enrico III) strappa-
to da Villa Contarini. Qua e la si no-
tano dei Tiziano, dei Canaletto e 
dei Guardi (uno splendido «Capric-
cio archilettonico»). E lanto per da
re un'idea, a plan lerreno non si 
conlano i Rembrandt e Rubens... 
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