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Livia Turco 
ministro per la solidarieta sociale 

« Solidarieta, molla dello sviluppo» 
La politica deve avere coraggio, sfidare se stessa: saper in-
tervenire ora ma ad un tempo saper guardare lontano, a 
quelli che verranno e a quelli che gia ci sono. Sostanza di 
questa percezione spaziale e temporale deve essere la soli
darieta, intesa non solo come dovere morale ma come 
chiave di nuovo e piO alto sviluppo. Un societa non solida-
le si consegna alia decadenza. Parla Livia Turco, neomini-
slro per la solidarieta sociale. 

• ROMA. «Saqualeilveropotere 
di queslo ministero?Rompere !e 
scatole, incalzare, spiegare che i 
problemi possono tradursi in ri-
soise; e mettere insieme attori 
molto diversi fra loro: govemo, isti
tuzioni, enti locali, e la societa, si 
la societa che e un giacimenfo di 
energie, esperienze, iniziative. 
Non sembri strano, ma io conside-
ro che it mio ministero sia in buo-
na parte fuoridiqui». 

Che cosa slgnifica fuori di qui? 
sFuori da quest! ulfici romani di 
Via Veneto, altrove, e soprattutto 
nel rapporto col volontariato, I'as-
sociazionismo, la cooperazione, 
I'economia solidale, quello straor-
dinario mondo del "non profit" 
che costituisce una immensa ri-
sorsa civile e morale del nostra 
paese». 

Con parole chlare e spicce, il 
mlnislro per la solidarieta sociale, 
Livia Turco, riassume cosl il senso 
del lavoro da pochi giomi iniziato. 

Slgnora ministro, (rrtomo al tanni
ne "tolklarieta" mm nuncano 
cqulvod c fraintendtancnlt. Le do-
mando: die CM'C l» solklarieti so
ciale? 

Posso inizlare con una notazione 
personate? Per chi, come me, ha 
M.'elto di fare politica in noma del-
la solldaf tela, essere ora alia guida 
di un ministero cosi intitolato e 
una gioia. Anche un sfida, certo. 
Stare qui significa misurarsi con 
problemi concreti, con persone in 
carne e ossa, ricercando soluzioni 
che possono essere parziali ma in-
cidono nella vita quotidiana. Io in-
tendo la solidarieta non come "ac-
cessorio" lacoltativo, non come 
atto benevolo verso chi e piu sfor-
tunato: nelle societa complesse 
considero la solidarieta come un 
carburante insostituibile. 
Secondo me questa comporta tre 
cose; ridefinire un sistemadi citta-
dinanza che garantisca diritti mi
nimi a tutti; promuovere un'orga-
hizzazione sociale rispettosa delle 
differenze, cioe che tenga conto 
dei diversi cicli della vita e delle 
peculiarity di cui ogni stagione e 
portatrice; trarre dal rispetto di 
quelle differenze - diritti, doveri, 
responsabilita che ne conseguo-
no - incentivi al lavoro, alio svilup
po economieo, al progresso gene-
rale. In altre parole un'altra idea di 
Stato sociale. 

Flno a leri queslo si diiamava "Ml-
nMero per la famiglia e la solkU-
rleti Hdale". C'e chi ha rawisato 
nella Mporesadone del rlferlmen-
to aNa famiglla una iMukNie, se 
non proprto una esduslone, di in-
teresse per quel versatile. 

No, non e cosl. Io l'ho dichiarato 
all'inizio, e Prodi Io ha ribadito 

con efficacia: pensiamo che della 
politica per la famiglia, o meglio 
delle "politiche a sostegno delle 
responsabilita familiari", debbano 
occuparsi non uno ma piu mini
sters finanze, lavoro, pubblica 
istruzione, sanita, cultura. Noi 
semmai possiamo agire da coor-
dinamento, in una situazione che 
e di grave carenza strategica: in 
Italia abbiamo solo una legge a tu-
tela delle lavoratrici madri e una 
legge sugli assegni familiari, peral-
tro riguardante i soli lavoratori di-
pendenti. 
Abbiamo, st, una buona rete di 
scuole mateme, ma se guardiamo 
ai sussidi, ai congedi, al sistema fi-
scale, alia stessa organizzazione 
dei servizi socio-assistenziali, ci 
rendiamo conto che questo Stato 
non aiuta la famiglia, ne quella 
che alleva i figli ne quella che si fa 
carico degli anziani. Quindi inter-
venire sulla famiglia significa inter-
venire sullo Stato sociale. 

Lei ha gia deHe Idee? 
Io credo sia necessario istituire un 
tavolo che riunisca i minister! che 
hanno competenza in materia e i 
soggetti che nella societa si occu-
pano della famiglia, indicando 
obiettivi concreti nella prossima 
Finanziaria. 
Vedo due priority un potenzia-
mento della politica di assegni fa
miliari dentro una slrategia di so
stegno per l'allevamento dei figli; 
e una forte innovazione nella ge-
slione della flessibilita e del tempo 
di lavoro.Diciamoio chiaro: se le 
donne non (anno figli, e anche 
perche hanno difficolta a concilia-
re il lavoro e la cura domestica. 

£ un esempio, se ben capbeo, di 
quella "(Hverstta staghniale" cul 
accennavaall'iniiMi... 

Esattamente. Penso che questo 
governo non possa esimersi dal 
promuovere una sorta di patto tra 
imprese, sindacati, associazioni 
che agiscono nel "sociale", da cui 
scaturisca una gestione della fles
sibilita che si rnostri arnica della 
donna e della famiglia. S), certo, le 
imprese devono poter program-
r are; e utile il "calendario an
nuo", cosl come spesso e neces
sario il lavoro nottumo, festivo, 
prefestivo... Ma dawero e cosi dif
ficile capire che se in una certa fa-
se si puo lavorare 40 ore a settima-
na, in un'altra invece e necessario 
procedere ai congedi, o attuare il 
tempo parziale, o adottare forme 
diverse di flessibilita? Questo corri-
sponde agli interessi delle famiglie 
ma anche delle imprese. 

Lei sa die da piu parti si suggeri-
sce di parlare non dl "famiglia" 
ma di "famiglie" al plurale, essen-
do mutata nel fatU struttura, con-

figurazione, qualita di rapporti e 
valori dentro un nudeo di penone 
conviventl. 

Assolutamente d'accordo, Del re-
sto e stato un punto di fondo su cui 
ci siamo impegnate come donne 
del Pds e della sinistra-Esiste ormai 
una plurality di stili di vita di cui bi-
sogna prendere atto. Ci sono fami
glie non tradizionali che fondano 
le loro basi su valori importanti 
quali la solidarieta, il reciproco ri
spetto, la mutua assistenza, la co-
munitad'affetti. 
Certo, i richiami alia precettislica 
restano forti, ma non credo che 
questo debba essere terreno di 
contrasto tra culture laiche e reli
giose. Vedo in molti religiosi, del 
resto, l'ansia d'affermare proprio i 
valori di fondo della solidarieta e 
dell'aiuto reciproco. Per parte sua 
il governo deve impegnarsi a risol-
vere i problemi; facendo ci6 non 
potra che contribuire alia costru-
zionedi valori. 

I bambini e gli anziani sono certa-
mente I soggetti piu deboii, gll uni 
perche non ancora immessi, gli al-
tri perche ormai esdusi dal pro
cess! produtthi. Nei loro confront! 
quale slrategia intende seguire il 
mlnistroTurco? 

Soggetti "non produthvi", ha detto 
bene. E qui sta un'altra sfida: usci-
re da un'antica logica che attribui-

sce diritti di cittadinanza solo a chi 
e titolare di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminate. In Italia chi 
non e collocato su quel versante, e 
in gran parte tagliato fuori. Dun-
que i bambini.Qui ho aperto una 
questione dicendo: piu nessun 
bambino in istituto. Oppure: dare 
una famiglia ai quarantamila 
bambini che sono in istituto. Ma 
questa faccenda non si risolve in-
vocando la modifica della legge 
sull'adozione, legge che io consi
dero importantissima e fortemen-
teinnovativa. 
Si nsolve, o si pud tentare di farlo, 
intervenendo su un fronte assai 
vasto: con l'affido familiare, con 
I'aiuto alia famiglia d'origine, pun-
tando ad attenuane condizioni di 
disagio spesso non solo materiale 
di genitori che esistono e che quel 
figli non vogliono affatto discono-
scere, circostanza questa che ren-
de i bambini inadottabili. 
Ripetiamo un concetto nel del tut-
to pacifico: I'interesse del bambi
no deve prevalere su ogni altra co
sa, su ogni altro sentimento quale 
il pur legittimo desiderio di mater-
nitaopaternita. 
Vale per i bambini italiani, vale 
per quelli stranieri, per i quali non 
se mpre - e anche questo e concet
to difficile da accettare - lo sradi-
camento e la forma migliore di 

aiuto. 
Accennavamo all'altra fascia de-
bole, gli anziani. 

Un tema di enorme importanza. 
Qui dird solo una cosa: bisogna 
guardare agli anziani non come 
ad un peso ma come ad una risor-
sa. Le loro capacita professionali, 
la loro esperienza, quello che vie-
ne definito i! loro "tempo libero", 
sono elementi preziosi cui cui lin-
tera societa dovrebbe attingere. 

Rkadono sotto la sua competenza 
le conseguenze di fenomeni di 
enurginazioiK ed esduslone die 
hanno ortgjne attrove: nella crisi 
economica, nel "gap" del sisteml 
produHM, nel modo In cui e rego-
lata la vita deHe grand) dtta. Come 
potra evHare che il suo ruon si tra-
sformi in quello di "crocerossi-
na"? 

A parte che non disprezzo affatto 
il ruolo di crocerossina, mio int- ,v 
to e dirnostrare che le "grane" non 
invocano solo interventi miranti al 
"quieto vivere" ma possono pro-
durre opportunita politiche per 
migliorare la qualita della vita di 
tutti. Sono in ballo i temi del lavo
ro, della salute, della scuola (che 
e la prima grande agenzia di pre-
venzione del disagio giovanile), 
della cultura. 

Se e bene che il nostra sia un ruolo 
di coordinamento - e qui debbo 
dire che di grande sensibilita 6 il 
lavoro awiato dal mio predeces-
sore, Adriano Ossicini -, e giusto 
che della slrategia complessiva 
della solidarieta si facciano carico 
linterogovemoe in primo luogo 
la presidenza del Consiglio. 

Di tempo In tempo si riaccende la 
questione deU'lmmigrazione. Lei 
non ritiene che, ben lungi dall'es-
sere un problema dl ordlne pub-
nUco, sia una grande occaslone di 
cresctta economica, civile, cultu-
rale per II nostra paese? 

Assolutamente si, e credo ne sia 
consapevole 1'intero govemo. Mi 
auguro che non debba ripetersi 
una discussione come quella sul 
decreto, molto ideologica e se-
gnata dall'emeigenza. Dobbiamo 
uscire dall'emergenza. £ intollera-
bile che l'ltalia sia I'unico paese 
europeo a non avere una politica 
di natura costituzionale che pre-
veda diritti e doveri degli immigra-
ti. Torni a occuparsene il Parla-
mento, formulando una legge or-
ganica. 
Senza demagogia, partendo dai 
dati, affrontando la legittima do-
manda di sicurezza che viene dal 
paese ma considerando che la 
presenza di immigrati, portatori di 
capacita, esperienze, culture di
verse, costituisce anzitutto una 
grande risorsa. 
La strada pud essere quella di pro
muovere progetti pilota nella dire-
zione del multiculturalismo e del 
dialogo. 
Ma su una cosa credo che non 
possiamo chiudere gli occhi: la 
condizione delle immigrate co-
strette alia prostituzione. Qui si, si 
deve parlare di un energico inter-
vento repressivo: non certo verso 
quelle donne, che vanno aiutate, 
ma nei confronti di chi ai loro dan-
ni organizza il traffico, lo sfrutta-
mento, assai spesso I'inganno. 

DALLA PRIMA PAGINA 

E il momento per cambiare 
niera sostanziale alia crescita democratica del paese. Da un decennio a 
questa parte un paese cambiato e una dinamica politico-elettorale net-
tamente diversa, poiche tendenzialmente maggioritaria e bipolare, 
hanno posto sull'agenda parlamentare il problema di una riforma istitu-
zionale e costituzionale che sia organica quanta fu la iormulazione del
la Costituzione vigente. 

Scalfaro lo ha implfcitamente riconosciuto piu volte nel suo sobriodi-
scorso rimandando opportunamente al Parlamento per le azioni neces-
sarie 

Sbaglierebbe chi pensasse che siano sufficient pochi ritocchi tanto 
quanto sbaglia chi pensa che la revisione della forma di govemo vada 
inevitabilmente a scapito dei diritti individuali e social! protetti e pro-
mossi nella prima parte della Costituzione. 

Tuttoalcontrario. 
Se quei diritti, come quello al lavoro, sono inadeguatamente protetti e 

insufficientemente promossi, questo lo si deve anche alie inadeguatez-
ze e alle insufficienze della parte della Costituzione relativa all'ordina-
mento dello Stato. 

Sbaglia chi pensa che il problema consista soltanto, essenzialmente, 
nel decentrare, nel liberare il centro da compiti e da responsabilita, ope-
razione utile, ma non decisiva. 

Sbaglia, infine, chi pensa che il govemo possa essere spettatore passi
ve per quanto interessato, del processo di riforma delle istituzioni che e 
la riforma della Repubblica. 

Anzi, il richiamo alia Politica con la maiuscola fatto da Scalfaro, e il ri-
chiamo di un compitoche dev'essere adempiuto anche dal govemo. 

Infatti, i! govemo non deve soltanto scegliere fra politiche pubbliche. 
Deve anche indicare quali riforme costituzionali servano a renders piu 
spedito, meglio controliato e piu pungolato il processo di attuazione del 
suo stesso programma. 

Deve suggerire esplicitamente le modalita con le quali si sentira mag-
giormente in grado di decidere, deve stimolare e orientare le riforme isti-
tuzionali e costituzionali. 

Quella Politica tutta maiuscola non si esaurisce in un programma so-
cio-economico. Anzi si esalta nella costruzione di nuove istituzioni, nel
la formulazione di un patto politico che vada oltre la pacificazione verso 
una competizione regolata da norme costituzionali condivise tali da 
rendere la Repubblica ancora migliore di quello che e gia stata. 

IQIanfranco Paaqulno] 

DALLA PRIMA PAGINA 

L'ultimo appuntamento con Lama 
cosa hanno fatto i «rivoluzionari». Ma per quanti errori possa aver 
commesso in una stagione lunghissima alia guida del movimento 
operaio in tempi di eccezionale durezza, mi e difficile non riceve-
re costante I'impressione che Luciano Lama fosse fra quelli che 
volevano portare il movimento operaio italiano, in tutte le sue 
anime, verso una strada completamente nuova. 

Capita cosi che quando muoiono uomini come il nostra Lucia
no Lama il paese si commuove perche sente di aver perso un 
leader che ha cambiato in meglio la vita di milioni di lavoratori, 
che ci ha fatto pensare, che ha saputo suscitare passioni forti e 
vere. Un uomo che non avrebbe mai scritto sulla sua bandiera; 
•Quieta non movere»; Ma e un caso se questi uomini verso cui si 
rivolge un cosi generate apprezzamento sono il piu delle volte fi
gli e padri di questa strana sinistra italiana? lo credo di no. 

Credo che il contribute) piu alto che Lama - non solo lui ma lui 
in modo particolare - ha data alia sinistra sia stato quello di met-
terla in continua sintonia con il mondo che cambiava, talvolta ac
celerando e intuendo I'arrivo di nuovi tempi, talaltra sempre ac
celerando di fronte al pericolo che si stesse creando una perico-
losa frattura fra la sinistra e il paese. 

Oggi si discute molto - per fortuna si e ripreso a discuterne - di 
cosa dev'essere la sinistra e persino - come e legittimo anche se 
abbastanza fuorviante - se si possa ancora parlare della necessita 
di una sinistra in Italia. 

Io credo che c'e nella vicenda umana, sindacale e politica di 
Luciano Lama una delle chiavi per dire che in Italia una sinistra 
c'e, e una sinistra che non e mai stata ferma e che sara tanto piu 
forte e utile al paese quanto piD sapra avere passioni, avere co
raggio, continuare a cambiare. 

Pensiamo ad una sinistra dai valori alti, ma dotata di grande 
concretezza. Pensiamo ad una sinistra che sa dialogare e «com-
promettersiii con altre esperienze, come fece Lama nel sindacato. 
Pensiamo ad una sinistra che sa contrapporsi ai suoi awersari ma 
costruisce con loro un rapporto fondato su una grande civilta. 
Pensiamo ad una sinistra che si unisce, che ha consapevolezza di 
se, della propria storia, che sa leggere le trasformazioni del paese 
e intuisce per tempo come mutano i sentimenti di quella che or
mai non chiamiamo piu «la gente». E quindi pensiamo a donne e 
uomini della sinistra che sappiano anche andare controcorrente, 
che sappiano affrontare un dialogo diretto con gli italiani con lo 
stesso coraggio che ha sempre avuto in ogni circostanza Luciano 
Lama. 

Ecco perche oggi siamo addolorati ma fieri di lui. 
[Gluseppn Csldarola] 
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