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«Boat-people, Occidente deeo» 
«U "nave dei disperati" e destinata ad essere rimossa dalla 
memoria, Perche nessun partita, o movimentp intends fare 
dei civili Hberiani il simbolo di una piu generate battaglia di 
civilta condotta in nome dei diritti inalienabili alia dignita e 
al rispetto della vita umana». A sostenerlo e il professor Eric 
J, Hobsbawm. «L'Occidente rimuove le ragioni chesono al
ia base di queste tragedie ricorrenti che investono due terzi 
dell'umanita». 

HMNRTO tn OIOVAH NANQBLI 
• ' «Ce,rtp„ oggi restianW-WjRIti e addqlprati pej la 
sorte dei quattromila esseri umani che vagano slipati in 
una nave alia ricerca di un approdo negate. Ma presto, 
purtroppo, anche la "nave dei disperati" liberiani verra 
cancellala dalla niemona e dalla coscienza colleltiva, 
per essere sostituita da qualche altra tragedia che si im-
porra per la sua crudezza. £ accaduto per le popolazio-
nl della ex Jugoslavia, della Cecenia o, per restate in 
Africa, per le vlttime della guerra civile in Rwanda, Ed 
ora awerra anche per I «dannati» della Liberia. Equesto 
perch* i civili liberiani non sono stati elevati a simbolo, 
come lo furono in passato gli ebrei scampati all'Olo-
causto nazista che cercarono rifugio in Palestina. Oggi 
non c'e partlto, movimento che inlenda fare di questa 
nave e del suo carico di umaniUt ferlla, il simbolo, la 
bandlera di una piu generate battaglia di civilta, com-
battula In nome dei principi inalienabili della dignita e 
del rispetto della vita umana. 

Una condanna nella condanna. essere ridotti alia 
stregua di profughi senza diritti, privi di citladinanza 
nella Comunita internazionale. Senza diritti, perche 
senza potere in un mondu dove, al di la delle enuncia-
zioni lormali, conta sopra di ogni altra cosa il linguag-
gio della lorza». 

Una rlllessione sofferta, lucidamente pessimista, 
quella condotta da Eric J. Hobsbawm, professore eme-
rllo di storla al Birbek College dell'Universita di Londra. 
Molte delie sue opere sono state tradotte in italiano, tra 
queste ricordiamo «l banditi» «l ribellk <Nazioni e na-
zlonallsmo» (.Elnaudi) , «II trionfo della borghesia« (La-
terza") e il piu recente "II secolo breve» (Rizzoli) 

QwtmmtU cMII llbancsl JttpaU HI una nave In baliaM 
mare, ittptaiU dal ufiMcW aMcani». Immaglnl dl morte 
che mean U N volta gtangono dall'AMca, Cosa si na-
tconde dlctro questa fuga dbperata da un Paese in nam-
IMF 

C'e la tragedia di persone senza pote
re, verso le quali la Comunita interna
zionale non sa che riversate un pieti-
smo ipocrita. Guardo con occhi sgo-
menti al dramma della popolazione li-
beriana, e la memoria va ai civili del 
Rwanda o ai «boat-people» vietnamiti. 
Sul piano storico-politico, queste 
drammatiche vicende si configurano 
come sottoprodotti di una situazione 
tragica, segnata da guerre locali, con-

?i;r,, i !i;i flittietnicicbesispnpsuccedutisenza 
L ^ _ _ _ „ _ _ soluzione di contimiita dalla fine della 

seconda guerra mondiale ai giomi no-
str|)CpnfllUi«dimenticati»,,peroJi|6si.valevarenderlitali. 
Ma che rianno provocate milioni di vittime, in larga 
rnaggioranza civili inemii. £ il mondo dei «senza voce» 
perche senza potere. E la storia di popoli oppressi. pn-
vati con la forza della loro identita nazionale, ridotti alia 
stregua diunamoltiludinedi profughi senza diritti, usa-
tl e poi abbandonati nelle dispute tra i grandi della Ter
ra o i loro emuli regionali. Di questa storia fanno parte i 
quattromila libanesi stipali in una nave alia deriva in un 
mare di einismo e di indiffetenza. Oggi ci commuovia-
mo per la loro condizione ma ben presto anche questa 
drammatica vicenda cadranell'oblio.Esa perche? 

Perche, professor Hobsbawm? 
Perche i civili liberiani, come quelli del Rwanda o i viet
namiti dei «boat-peopie» non sono stati, non sono as-
sunti come «bandiera», non sono stati ihnajzati a sim
bolo di una condizione ingiusta da riscattare, Come in-
vece e accaduto perun'altra wave di4isperati»: quella 
degli ebrei europei che subito dopo il crollo del nazi-
smo cercarono un approdo, un rifugio ospitale in Pale
stina. 
Anche loro si scontrarono con l'iridifferenza, I'ostilita 
delle potenze qccidentali, in patticolare della Gran Bre-
tagna. Ma la loro vicenda e rimasta nella storia, nella 
memoria collettiva perche quella nave fu assunta come 
simbolo dal movimento sionista, divenendo la bandie-
ra di un popolo che rivendjeava il proprio diritto ad esi-
stere in quanto tale. Oggi nessun partita, nessun movi
mento, nessun organismp internazionale edisposto a 
fare altrettanto con i civili della Liberia, del Rwanda... 
Una tale rimozione suona per questi popoli come una 
Condanna nella condanna. 

In cosa consist* questa «seconda condanna..? 
Sighifica frantumare un dramma collettivo, che coin-
volge interi popoli, in migliaia di casi individuali, ne-
gandone cosi qualsiasi spessore politico, riducendo il 

tutto ad un mero problema umanitario. La categoria 
del «profugo» sostituisce sempre piu quella del rifugiato 
politico. Vede, cio che mi colpisce maggiormente, in 
senso negativo s'intende, e lincapacitao per meglio di
re la non volonta dell'Occidente avanzato di riscrivere 
un «vocabolario politico" in grado di contenere e inter-
pretare i mille conflitti che segnano l'epoca dei post-bi-
polarismo. Per quanto mi riguarda, rifiuto di considera-
re i civili liberiani solo come -povera gente» da assiste-
re, come problema umanitario e nOn invece come por-
latori di islanze collettive irrisolte che ineriscono al tan-
to ovocato nuovo ordjne internazionale. La lord yieen-
da sembra essere sospesa nel nulla, perchS nulla e i'a-
nalisi storico-politica che investe la loro condizione di,., 
partenza: da cosa fuggono, perche lq fanpo,,e con quai 
li prospettive. Questi interrogativi cadono nel vubto, e 
con essi ogni possibility di intetvenire sulle cause strut-
turali che sono alia base di simili accadimenti. 

Da cosa deriva quota -Incapadta>a comprendett»? 
Da un colpevole processo di rimozione che investe in 
primo luogo noi europei, i nostri govemi, gli stessi orga-
nismi sovranazionali. L'Europa, infatti, non vuol essere 
troppo cosciente di questi fenomeni perche non inten-
de farsi carico delle istanze di cui milioni di «dannati» 
del Tetzo e Quarto mondo sono portatori. Si preferisce 
glissare sullo squilibrio crescente e sempre piu intolle-
rabile tra Nord e Sud del pianeta, sulle vecchie e nuove 
poverta che si moltiplicano anche nel cuore dellOcci-
dente industrializzato. Marimuovere queste grandi 
question! serve solo a tenderlearicor pio esplqsive. 

Professor Hobsbawm, I sangulnosl sommovhnentl che 
segnano questo scordodi fine secolo, a comlndaredal-
I'Mrlca, jM»soho essere letH come rultimolascitodelco-
lonlalismo? 

In questicasioccorreevitare le faciliefuorviantigene-
ralizzaziohi, come quella che imputa al solo dominio 
coloniale tutti i guasti e le ingiustizie che continuano ad 
albergare in vaste aree del mondo. Fermarsi alia sola 
denuncia deii'iniquo «|ascJtb.cqioniale» serve solo ad 
assolvere dalle loro pesantl responsabiliti le leader
ship del post-eolonialismQ e, ci6 che e peggio, non aiu-
ta ad operareje dqvute differehziazioni; eorhe se Nel
son Maridela fosse equiparabile ai militari nigeriani: Ri-
fuggere da dejeteri schematismi non Sigriifica pero ca-
dere nelferrore Opposto: quello di assolvere quanti, 
nell'Occidente avanzato, continuano ad ostacolare in 
ogni modo qualsiasi processo di democfatizzazione e 
di crescita sociale cheriguarcla due tetzi dell'umanita. 
La «nave dei dannattie anche il portato di questa rapi-
nadifuturo. 

La sfida della nuova tv 
Sette punti per la Red 

fuori dalla lottizzazione 

ROBERTO MORRIONB 

F RA LE partite della stagione aperta dal voto del 21 aprile, quella del sistema televi-
sivo non e certo la piu drammatica, ne la piu seguita dagii italiani, eppure sara la 
prima ad essere giocata e. paradossalmente, quella che influira pnzzontalmente 
sulle altre. Come un invisibile protagonista, il suo esito pesera, al di IS della stessa 
consapevolezza dei gioeatori, su tutti gli scacchieri stralegici del futuro, All'alba 

I H ^ ^ della legislatura, il fib della comunlcazione televisiva e il sentiero unificante del fu
turo della democrazia, se e vero, come e awenuto in ogni paese sviluppato, che la «societa 
elettronica» ha preso posto nella storia accanto alia societa industriale. La societa etettroni-
ca e gia parte detetminante della nostra vita, cosa accadra quando vi irromperanno gli see-
nari tecnologici mondiali, oggi alle porte? II circuito integrato televisors, computer, telefono, 
via satelite e via cavo. pesera nei prossimi anni non solo sulla percezione della realta e sul-
I'immaginario ma anche direttamente nel modello di sviluppo industriale e nelle sue proie-
zioni internazionali, Comprendere e non essere dominati dagii eventi, dolarsi dl strumenti 
critici di ragionamento, aprirsi al mondo e non rinchiudersi nel guscio egoistico e consumi-
stico... Questa la posta in gioco, al crocevia affoliatissimo e supertrafficato in cui si porra il 
nuovo govemp del sistema dei «media». Di qui la pesantissima e finora pericolosamente sot-
tovalutata responsabilita della scelta di chi e come dovri presidiare il crocevia, primo roven-
te impegno del Parlamento e delgovemo dell'Ulivo, in un panorama troppo a lungo deva
state dallo scontro dei duopolio Rai-Fininvest, do\« finora ben poche regole sono esistite e 
ancor meno sono state rispettate. Della partita con carte truccate e dei suoi mediocri prota-
gonisti si e gia parlato. Mi limitero invece a elencare sette spunti di ordine generale, forse 
owi, ma che spero utili. • 

1.11 groviglio della questione televisiva e l'arrivo delle nuove tecnologie possono portare a 
comode. ma entrambe errate semplificazioni. Per molti anni le tv generaliste via etere sono 
destinate ^ mantenere un aiolo centrale, Guardare dunque solo alia loro situazione, con la 
pesante eredita del passato, e antistorico e de\iante, ma vano e altrettanto errato sarebbe il 
liquidame o sottovaiutarne i probieml con l'alibi di una decisiva quanto indeterminate fron-
tiera tecnologica. Le due questioni sono inesorabilmente intrecciate e vanno risolte insieme, 
attenti a individuare semmai quelle cordinate di interesse generale cite possano evitare di 
affrontare e gestire i nuovi settori con la stessa miope visione, la stessa mentallta protagoni-
stlca o di occupazione di parte. 
2. La Rai e aU'ultima spiaggia, non vi potra essere un viaggio dl ritorno. II servizio pubbliart 
ai limiti della soprawivenza, privo di consiglio di ammiiiistrazlone, quattro direttori generali 
bruciati in due anni, contestato dali'azionista hi, un livello medio di programmi e Informa-
zione ripetitivo, scadente ed estero-dipendehte. 

1 conti, a partire dalla gestione dei professori, sono certamente migliorati, ma a quale 
prezzo in termini di qualita, di credibility, dj creativita, di veri e concreti progettl operatM 
per i nuovi >media» e delle indispensabili alleanze finanziarle e produttive per reaii2Zarii? 
Puo restare ragionevolmente e con un proprio specifico peso sul niercato un'azienda che 
ha perso per strada o emarginato tante energie? Quanto pub dare, nella grande sfida che si 
e aperta, se il suo quadro dirigente, ollre ad avere magazzini di programmi semi-vuotl, offre 
un'immagine di se semi-seria, essendo in buona parte intento a discutere di prossimi piga-
nismi, scattando secondo antiche prassi verso i nuovi, presunti potehti? E se Lsubi diperi-
denti, oggi sfiduciati e confusi, non potranno presto scegliere tra il rampantismo del ciascu-
no per se e tutti contro tutti e una cultura di squadra, basata sul merito e sulle competenze, 
con regolechiare e valide, con progetti cpncretj e realizzabili? 

Tra gli innumerevoli cornpiti del nuovogovemo della Rai, non ultimo dovra essere quello 
.djricominciare a insegnare un fjel|isVifno hieWere allafnuove !eye,;checrescono o^i'come 
orfani in una permanente guerra civile, dove nessuno impara piQ neppure i «fondamentaii». 
3. Anche se e la cosa pig urgente, sarebbe; un gravissimo errore fare il nuovo Consiglio Rai 
•separatamenle dalla conclusbne iniRarlamentoidel confronto sulla legge di sistema. La iri-
divisibllita e la portata anche internazionale del problema sonotalida richiedere la parted-
pazione di ambedue i giganti televisivi e di tutti gli schieramenti pdlitici. Esattamente e torse 
ancora di piu che per le riforme istituzionali. 
4. II Consiglio Rai, qualunque sia lo slrumerito parlamentare con cui verra sceltd, dpvra es
sere <di legislaturan e in nessun caso prowisorio, E perfl soprattutto irhportante che i pre-
sceiti, oltre ad essere tutti culturalmente e tecnicamente all'altezza, sfuggano da un lato al 
perversi quanto pertinaci meccanisml della lottizzazzione e dall'altro a pressioni lobbistiche 
o ad influenze di salotti quanto meno impropri. Daquesto puntodl vista, forse utdpistico, 
ma a mio parere vitale, penso che una nomina primaria e a rnaggioranza quallKcata: di 
una'authority di livello, che poi scelga gli amministratori, darebbe maggiori garanzie di tra-
sparenza e di autonomia. 
5. Soltanfo una vblta concordata una cqiriplessiva regolamentazione del sistema e di asse-
gnazione delle risorse, avra senso affrontare 11 numero delle reti gereraliste per ciascun sog-
getto, valutando che la sentenza della Corte Costituziqnale riguarda.solo 1'ernitteriza privata 
e che il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse pub essere trovato sul mercato con 
identica equlta,,ma in vari modi. 
6. L'esigenza della cbsiddetta rete federalist e ormai di fronte a tutti e corrisponde non a 
caso a una delle maggiori necessity strategiche dell'ltalia. llsindacato dei giornalisti Raiyi si 
cimentO nei primi anni 90. Molto va reinventato e molto andra sperimentato, ma in ogni ca
so dovra partire dalla realta delle sedi regionali, risanando guasti, burocratizzazioni e occu-
pazioni e n'ptogettando, ma forse si pud dire riconvertendo un patrimonio professlonale e 
tecnico che resta una ricchezza potenziale unica in Europa, In questo quadro, con regole e 
Hnalita di mercato e di servizio pubblico rigorose per tutti, una progressiva e parziale priva-
tizzazione della Rai non solo non deve spaventare, ma pud essere una grande risorsa ag-
giuntiva. 
7. In ogni caso, e la cultura della gestione, dei palinsesti, dell'informazione, che dovra pro-
fondamente cambiare. La tensione ideale puO fate molto anche nell'era della societaelet-
tronica, se si rispettano le persone e si da loro, a partire dai vertici, un esempio onesto e va
lide ragioni per Impegnarsi. 

Sette spunti, dunque, forse condivisibili o forse no. Potrebbero essere certo molti di piu o 
altri, ma e un buon numero e in diverse culture e religion! ha un significato sacro o magico, 
chissa! Se il gawmo che verra non ci credera, mi permetto tuttavia di far presente quanto 
diceva alia fine degli anni 60 il sociologo Erving Goffman: «tra tutte le cose di questo mondo, 
I'infomnazione e la piu difficile da custodire, poiche pub essere rubata senza spostarla», 
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Caro Violante, indulto ai terroiisti 
" 1 ARO PRESIDENTE della 

I Camera, giuste le tue paro
le a proposito della neces

sity di «riflettere sui vinti di ieri» e 
di «capire senza revisionism! fal-
sificanti i motivi per i quali mi
gliaia di ragazzi e di ragazze» si 
sclnerarono dalla parte sbaglia-
ta. Parole assai opportune. Ma 
anche di altri giovani, di altri "ra
gazzi e ragazzi" - che negli anni 
70 scelsero la «lotta armata» e, 
in numerosi casi, diedero mode 
e riceveltero morte - vanno 
compresi «i motivi», 

E per loro - oggi ex giovani e, 
soprattutto, ex terroristi - vanno 
approvate misure legislative ca-
paci di favorirne 11 processo di 
integrazione nella societa. Dal 
1989 glace in Parlamento una 
proposta di legge che prevede 

I'indulto per i condannati per 
«fatti di terrorismo». L'indulto: 
owera un prowedimento che 
non cancella il reato, ma si limi-
ta a ridurre la pena, Tale prov-
vedimento e richiesto da ele-
mentari considerazioni di equi-
ta: nel corso degli anni 70 sono 
state approvate e applicate «nor-
me speciali" che hanno com-
portato significativi aggravi di 
pena. 

A parita di reato commesso, 
le sanzioni per «fatti di tarrori-
smo» sono state molto piO seve
re (talvolta incredlbilmente piu 
severe) di quanto sarebbero 
state in una situazione ordina-
ria, per reati ordinari, commessi 
da impulati ordinari. 

LUIQIMANCONI 
Non si tratta di riprendere la 

discussione su «perdono» e «col-
po di spugna», «riconoscimento 
politico" e «riconciliazione». Non 
si tratta di prevedere, dunque, 
misure «speciali» per imputati 
«speciali»; non si tratta di favori-
re chi ha commesso reati upoliti-
ci» rispetto a chi ha commesso 
reati comuni; e, tanto meno, di 
privilegiare un gruppo di dete-
nuti rispetto all'universo dei re-
clusi. 

S i TRATTA, al contrario, di 
ripristinare uguaglianza di 
pene e di trattamento dove 

sono state introdotte difformita 
e sperequazioni; di sottrarre alle 
sanzioni quell'aggravio che le 

particolari condizioni storiche -
oggi superate - avevano suggeri-
to al legislatore. 

II progetto di legge sull'indul-
to e stato firmato, tra gli altri, da 
importanti esponenti del Pds, 
come Cesare Salvi e Nilde lotti, 
Anna Finocchiaro e Massimo 
Brutti. 

Caro Presidente, ti chiedo di 
fare quanto e di tua competen-
za affinche la proposta di legge 
sull'induldo, che nella passata 
legislatura era stata calendariz-
zata dalla commisione Giustizia 
della Camera, possa riprendere. 
celermente il suo iter. 

fi questo un modo per contri-
buire (cito ancora le tue parole, 
sia pure in un contesto diverso) 
a «uscire positivamente dalle la-
cerazioni di ieri». 

aa%IHL *\ 

Gianoarlo Pagllarlni 
Nlente « piu perlcoloio dl un'ldea, 

quando al ha un'ldea »ola» 
Alain 


