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Joel Roman 
politologo di «Esprit» 

«Per la sinistra lezione francese» 
Se non vuole soccombere insieme alia crisi della spesa so-
ciale la sinistra europea deve trovare una nuova chiave po-
litica: la sicurezza sociale non deve piu dipendere dal lavo-
ro. Sacrifici per il pubblico impiego e tutela per gli esclusi. 
Masse contro elites: le tesi populiste. La "lezione francese" 
secondo gli intellettuali di Esprit, che hanno scatenato po-
lemiche appoggiando il piano Juppe per la sanita. Per 
loro parla uno dei direttori della rivista, Joel Roman. 

OMNCAM.O BOSETTI 
• Sinistra al govemo in Italia, al-
I'opposizione in Francia. Situazioni 
rovesciate rispetto all'epoca di Mit
terrand, eppure il durissimo scontro 
parigino sulla spesa sociale ha mes-
so un po' d'ansia in tutta Europa 
Nella storia politica di questo secolo 
le esigenze della giustizia sociale e 
quelle del bilancio dello Stato si so-
no costantemente fronteggiate, Tu
na contro I'altra armata: da una par
te I disegni a lungo (ermine e gli idea-
li di uguaglianza, dall'allra la "cultu
re di govemo", da una parte la sini
stra dall'allra la destra. Spesso la di-
visione ha attraversato anche la sini
stra, formando due ali, una piu stata-
lista, centralizzatrice, giacobina, 
I'altra tutta societa civile, movimenti, 
diritti di liberta. Ora e venuto il mo
menta secondo Esprit, la rivista 
Irancese fondata da Mounier e tut-
tora crocevia delle grandi discus-
sioni intellettuali, di tentare una 
associazlone dei due lati della 
questione - giustizia e bilancio - in 
una prospettiva di trasformazione 
sociale. Protagonista della discus-
sione Joel Roman, che e, insieme 
a Mongin, Bouretz, Schlegel, Co-
nan, uno dei leader del gruppo 
che ha scatenato una tempesta 
sottoscrivendo, gia prima dei gran
di scioperl contro il piano Juppe, 
un appellu a favore della rifoima 
della sicurezza sociale voluta dal 
govemo. Altro che "studenti e ope
ra! uniti nella lotta" come nel '681 
Stavolta un gruppo di intellettuali 
(per lo piu di sinistra, ai quali si 
era unito anche Alain Touraine) si 
e messo contro le (alangi degli 
cheminols, dei lerrovieri in lotta 
per difendere le loro pensioni e le 
loro mutue. Adesso che la fase piu 
acuta degli scontri e finita e una 
parte essenziale della riforma "e 
passata", quella sull'assicurazione 
malattia, restano sul terreno non 
solo i feriti del conflitto sindacale, 
ma anche quelli di uno scontro in-
tellettuale che pero non e affatto 
finito. II gruppo di Esprit pensa di 
aver trovato la chiave politica che 
apre le porte del futuro, la via d'u-
scita dalla crisi della socialdemo-
crazia e del keynesismo. E Joel 
Roman, coautore di un libra che 6 
praticamente un manifesto, Quelle 
democratie, quelle ritoyennete 
(Editions de I'Atelier), e tra colore 
che sostengono che non solo lo 
stato sociale, ma I'intero legame 
sociale, tutto quello che tiene in
sieme una comuniti, non si puo 
piu reggere sul lavoro - bene sem-
pre piu raro, base contributiva 
sempre piu ridotta, mezzo di iden-
tificazione sociale pit) debole -, e 
che pereid lo si deve sostituire con 
qualche altra cosa che sia univer-
salmenle disponibile: la cittadi-

nanza, ii fatto stesso di essere 
membri di una comunita. Una cit-
tadinanza da interpretarsi in modo 
ricco di diritti e doveri nei suoi 
aspetti giuridici, sociali, economi-
ci, fiscali e che chiede alia politica, 
specie quando metre mano alia 
spesa sociale di sviluppare I'arte 
della concertazione e della discus-
sione. 

CM ha vinto, Roman, tra Juppe e I 
sindacati? 

II governor arretrato sulle pensioni 
del pubblico impiego che voleva alli-
neare a quelle private, ma e riuscito 
a difendere negli aspetti essenziali -
la limitazione delle spese e i controlli 
- la riforma dell'assicurazione malat
tia. E sulla sanita ha tenuto due volte, 
prima con il conflitto di novembre-
dicembre con i salariati, soprattutto 
pubblici, e poi in febbraio-marzo, 
conimedici. 

EII bilando politico di quest* sta-
gtone di contrast! cosi duri? 

Chirac ne pu6 essere stato in qual
che misura indebolito, ma d'altra 
parte II Partito socialista e stato mol-
to assente se si escludono le critiche 
sul metodo di Juppe, che tutu del re-
sto abbiamo fatto. Sul merito e nella 
sostanza si e pronunciato molto po-
co, era a disagio, non ha voluto im-
pegnarsi. Siamo rimasti dentro uno 
schema piuttoslo classico per la 
Francia; quello di un conflitto socia
le che si trasforma in conflitto politi
co e non lascia spazio per mediazio-
ni. Socialist! e comunisti si sono te-
nuti nelle retrovie, ma i sindacati in 
compenso hanno giocato un ruolo 
estremamente politico, dal momen
ta che hanno richiesto le dimissioni 
del pnmo ministro 

E' vera quello che hanno sostenu-
to alcuni crWd dell'appello di 
Esprit, che non e'e stata una dhri-
shine radicate tra destra e sinistra, 
ma una dMsione tra popolo e go
vemo, tra masse ed elites? 

Questa e una delle interpretazioni 
della vicenda francese, e quella di 
Emmanuel Todd, che I'aveva tirata 
fuori gia prima del conflitto sociale e 
prima ancora delle elezioni presi-
denziali nella famosa nota della 
Fondazione Saint Simon, che era 
stata poi usata da Chirac per il suo 
programma elettorale. La npresa di 
questo spartiacque - le masse contro 
le elites, la povera gente che lavora 
contro lorsignori al governo, il popo
lo contro i tecnocrati - come mezzo 
perspiegare il conflitto del mesi pas-
sati e stata accolta favorevolmente 
sul piano politico dal Partito comu-
nista, ma fondamenlalmente a mio 
awiso gioca a favore del Fronte Na-
zionalediLePen Sono convinto che 
sia una lettura molto pencolosa, il 
che di per se non basterebbe per re-
spingerla E' soprattutto una lettura, 

Passeggiatasuibinari 
durante losdopero 
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almenom parte, falsa. 
Le tesi populiste giocano a favore 
di Le Pen, ma e'e stata o no una 
contrapposfiHHie tra la gente co-
mune e la dasse dirigente? 

E' vera che e'e stata difficoita a met-
tere al centra uno spartiacque politi
co. E' vera che un certo numero di 
tecnocrati modemizzatori hanno 
appoggiato la nforma di Juppe, ma 
anche il pnmo sindacato francese, la 
Cldt, 1'ha appoggiala. E certamente 
anche noi dell'appello di Esprit, che 
ci siamo pronunciati a favore, sia
mo eticheltabih, se vogliamo, co
me tecnocrati Ma 1'appoggio e ve-
nuto da molti responsabili dell'in-
sieme delle organizzazioni e asso-
ciazioni che lavorano nell'assisten-
za sociale, nella lotta contro I'e-
sclusione, nel volontariato, insom
nia da "atton sul campo" non cer
to da elites. 

Perche allora e prevalsa una inter-
pretazione popolo contro elites? 

Perche non siamo stati capaci di far 
prevalere nell'opinione pubblica un 
discrimme politico, di imporre una 
discussione su quali devono essere 
le forme della solidarieta, se 1'esclu-
sione sociale sia oggi un fenomeno 
centrale o marginale, se ci siano in-
teressi comuni tra i lavoratori protein 
della funzione pubblica e i disoccu-
pati, o soltanto delle manifeste diver-
genze di interessi. La posizione che 

abbiamo preso pnma che scoppias-
se il conflitto riguardava il cuore del
la nforma, la cui idea centrale era 
quella di trasferire il finanziamento 
della securite sociale dai contributi 
prelevati dal salario a un'imposta 
basata sull'insieme del redditi. In 
cambio dei minori benefici per le ca-
tegorie piu protette si affermava l'i-
dea di una copertura universale, vale 
a dire I'ldea che non sia necessario 
essere salariati per godere una co
pertura sociale. Bastano solo le con-
dizioni di residenza. Era una nforma 
inclusiva, una riforma contro 1'esclu-
sione sociale 

Quindi il conflitto non opponeva il 
popolo alle elites, ma una parte 
del popolo a una parte delle elites, 
soprattutto al govemo. Questo ha 
messo fuori gioco la sinistra? 

Diciamo pure che complessivamen-
te la sinistra politica ha perso una oc-
casione e gli intellettuali di sinistra 
che hanno seguito i'lnterpretazione 
di Todd, popolo contro elites, hanno 
fatto prevalere uno schema sociolo-
gico sul contenuto politico dello 
scontro^ 

Ma lo scontro francese sta forse a 
dire die una politica di riequilibrio 
della spesa sociale la puo fare, 
senza troppi conflrtti, solo la sini
stra? 

La destra in realta lo scontro lo ha so-
stenuto e in certa misura ha ottenuto 

dei risultati. II problema e perche 
non I'ha fatto la sinistra lo credo che 
non si sia mossa proprio perche c e-
ra il rischio di un conflitto grave La 
sinistra non voleva entrare in conflit
to con quelle che erano sociologica-
mente le sue truppe classiche Un 
pnmo tentativo di riforma, trasferen-
do tra uno e due punti della spesa 
per la securite sociale dai salari al 
prelievo generale, lo aveva tenlato 
Rocard con la manovra del 1988. 
Ma i socialist! si erano fermati Ii, in 
parte per debolezza ideologica, in 
parte per timore di colpire il loro 
elettorato. 

Tra gli intellettuali Edgar Morin ha 
preso una posizione simile alia vo-
stra, Pierre Bourdieu vi ha attac 
catoduramente. Perche? 

Bourdieu si e lasciato guidare dal n-
sentimento verso il nostra appello. 
dal desiderio di reagire e di mostrarsi 
come il vera mtellettuale cntico alia 
Sartre. E fare come Sartre, anuare a 
fare il comizio alia Care de Lion, 
vuol dire stare "dalla parte del po
polo" Nello stesso modo si sono 
schierati altri noti intellettuali co
me Balibar, Demda, Debray, Todd, 
perche non hanno avuto i! corag-
gio di fare un'analisi politica del 
conflitto- e sicuramente "popolo" 
anche la gente delle banlteus, I di-
soccupati, gli esclii«:, che non 
hanno gli stessi interessi dei pub
blici impiegati Eppure chi parlava 
del "popolo" facendo delle procla-
mazioni puramente retonche nvol-
te agli scioperanti si dimenticava 
di quegli altri 

E questo non vale per tutta I'Euro-
pa? 

Tutti i paesi europei si devono con-
frontare con il problema costituito 
dalla nmessa in discussione di van-
taggiacquisiti. Se questo e il mododi 
destra di dirlo. un modo piu accetta-
bile daild sinistra, e andie piu coni-
spondente a quello che penso, po-
trebbe essere questo. dobbiamo in-
cludere nella cittadinanza gente che 
e caduta fuori da uno statuto salana-
le, dobbiamo dare protezione a gen
te che non ce 1'ha. E questo implica 
che ci vuole forse un po' meno di 
protezione peril nucleo duro dei sa
lariati. In Francia nella funzione pub
blica ci sono categone con uno sta
tuto protettivo speciale, mentre altri 
setton della societa, soprattutto i gio-
vani, sono costretti a contentarsi di 
statuto derogaton, a vivere in condi-
zioni estremamente precane Dob
biamo ricostituire un continuum di 
staluti, commciando dall'alto, dai di-
rigenti. La societa francese piu di 
quella italianaecaratterizzatadaira-
bitudine di ciascuna categona di di-
fendersi con il sistema della porta 
chiusa: ogni categona la chiude alle 
sue spalle per non fare entrare quelli 
chestannodietro. 

E la lezione francese per la sini
stra? 

La lezione e che la sinistra deve oc-
cuparsi dell'evoluzione della nuova 
societa mvece di puntellare il pro
gramma socialdemocratico classico 
rnescolandolo con un po' di dema-
gogia elettorale Bisogna sfuggire sia 
alio schema tradizionale della difesa 
degli interessi salanali sia alia pro
spettiva del liberalismo selvaggio Si 
trarta di ncostruire un nuovo contral
to democratico 

Giudici e corruzione 
Bonifica dolorosa 
ma indispensabile 

VITTORIO BORRACCETTI • 

L E VICENDEdi queste ultime settimane, che hanno visto l'incri-
minazione e l'arresto di magistrati per gravi delitti, ripropon-
gono in termini preoccupanti la questione morale all'intemo 
della magistratura. Date le estese dimensioni dell'illegalita nel 
nostra paese, in particolare della corruzione nelle funzioni 

• • ^ pubbiiche, sullo sfondo dell'intreccio tra affari, politica e cri-
minalita organizzata, non e'e purtroppo da meravigliarsi che essa ab-
bia finito per toccare e in modo consistente la magistratura. Chi ha la-
vorato a corrompere politici e amministraton mirava necessanamente 
anche alia corruzione di magistrati, per poter blindare il proprio pro-
getto complessivo di potere nella politica e negli affari. 

La corruzione e stata resa possibile in un contesto in cui, accanto ai 
comportamenti delittuosi, esistevano, come sta emergendo, una serie 
di comportamenti non penalmente nlevanti e tuttavia gravi, ii cui deno-
minatore comune pu6 dirsi costituito dalla propensione da parte di 
magistrati a ncercare o ncevere vantaggi di vano genere in ragione del
la funzione svolta Si spiegano cosi le frequentazioni di ambienti, salotti 
e circoli assieme a personaggi dei piii diversi poteri (anche malavito-
sij, molti dei quali nsultano oggi indagati o imputati in diversi procedi-
menti penali Sullo sfondo di questi comportamenti esisteva una natu-
rale mclinazione di molti magistrati a considerare sempre e comunque 
benevolmente persone e comportamenti dell'area degli altri poteri, a 
ncercame il consenso e il nconosciinento 

Tutto questo si traduceva in uno scarso, se non nullo, senso dell'indi-
pendenza e spiega, assieme a cause di altro genere, omissioni, man-
chevolezze, ntardi ne! perseguire i reati contro la pubblica amministra-
zione, i reati societari, i fattidicollusionecon lacnmmalitaorganizzata 

Quanta accade fa giustizia di molte polemiche sulla politicizzazione 
della magistratura Perchequesticomportamentidiomologazionedel
la magistratura al potere, quale che sia, sono nati e cresciuti sotto il 
manlo ipocnla della ideologia della apoliticita della magistratura. 

Quella che viene invece rimproverata come politicizzazione altro 
non e che il nfiuto di quella omologazione, la volonta di prendere sul 
serio la funzione del giudice e la sua indipendenza, di volerle orientare 
dawero alia tutela dei diritti e al primato della legge nei confronti di 
chiunque 

La questione morale mterpella fortemente ia magistratura. Quello 
che si e finora conosciulo e gia molto grave e puo pregiudicare forte
mente la credibilita dell'intera magistratura, se non vi sara una reazio-
ne adeguata. Per questo non sono accettabili sottovalutazioni o mim-
mizzazioni. 

Serve un'opera di pulizia morale, condotta civilmente ma ngorosa-
mente, che la magistratura non deve subire ma sollecitare 

Per quanta nguarda i fatti di rilievo penale, dovra pronunciarsi il giu
dice penale secondo le regole del processo, nel nspetto della presun-
zione di non colpevolezza Ma ben prima, e a prescindere dai mecca-
nismi della responsabilita penale, devono operare i canoni di deonto-
logia, cosi come essi devono operare per tutti quei comportamenti che 
non hanno rilievo penale £ il campo dt intervento del consiglio supe-
nore e dei titolan dell'azione disciplinare, ministro e procuratore gene-
rale presso la Corte di Cassazione 

N ON SEMPRE nel passata consiglio supenore e titolan dell'a
zione disciplinare sono intervenuti con tempeslivita e in 
modo adeguato, troppe volte nel consiglio supenore, an
che di recente, sono prevalse valutazioni di opportunity le
gate a convenienze di gruppo. Non dev'essere piu cost. 

— a — Inoltre il sistema dei controlli interni, pur esistente sulla 
carta, ha mostrato di non funzionare Pochi dirigenti degli uffici hanno 
saputo vedere e intervenire, le valutazioni periodiche nel corso della 
camera poco se non nulla hanno detto del comportamento di quelli 
che oggi vediamo indagati dal giudice penale. Molte cose devono esse
re nformate in punto di valutazione periodica dei magistrati durante il 
loro percorso professionale. 

Ai magistrati enchiesto oggi di essere all'altezza di quello che i citta-
dini chiedono, I'efficienza e la legalita. Certo queste cose non dipendo-
no solo dai magistrati, hanno bisogno di un grande impegno riformato-
re della politica, ma i magistrati possono e devono, per la parte che di-
pende da essi, difendere anche al proprio intemo 1'indipendenza, 
estendendo attenzione e sensibilita sui doveri di comportamento del 
magistreto L'indipendenza della giurisdizione non e mai data una vol-
ta per tutte e puo essere minacciata non soltanto dall'estemo, ma an
che, e in modo piu subdolo, da quei comportamenti anche apparente-
mente rnodesti, che omologano il magistrato all'area del potere e che 
lo espongono alia nchiesta o al ncambio di favori 

L'azione di risanamento morale non sara facile ne mdolore. Non si 
chiede nessun furore moralistico, anzi per la stessa efficacia di tale 
azione e necessario che si sappiano bene distinguere i comportamenti 
di disonesta personale o professionale da comportamenti diversi che 
pure possono essere oggetto del controllo del Consiglio, co;>i come e 
necessano un ngoroso accertamento dei fatti. Ma in questi limiti dove-
rosi 1'attivita del consiglio dev essere tempestiva e mettere capo a prov-
vedimenti adeguati 
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II futuro che attende la sinistra 
pill o meno da esso dipendenli. 
Non c'6 troppo tempo per pro-
cedere a quella nuova aggrega-
zione, se si vuol dare all'Ulivo 
una forza di espansione ade
guata al confronto-scontro con 
le desire, batlute ma tuttora as-
sai forti nel nostra paese 

La scelta, compiula a suo 
tempo dall'altuale presidenle 
del Consiglio, Romano Prodi, di 
non conlrapporre al Pds un 
proprio movimento di centra o 
di cenlro-sinislra, si 6 nvelala 
probabilmenle una scelta op-
porluna nella situazione ilalia-
na ma, dopo le elezioni del 21 
aprile e in vista delle prove suc
cessive, sul piano amministrali-
vo come su quello politico 
(non mi pare, tra l'allro, un 
buon segno la mancala fornia-
zione dell'Ulivo per le lisle delle 

imminenti elezioni regional! si-
ciliane, pur propiziata dalla 
mancata riforma della legge 
elettorale proporzionale) la 
scadenza di una chiara aggre-
gazione si presenta urgente 
giacche non pu6 essere da solo 
il Partito popolare a reggere 
1'impatto 

Ritomando ai problem! e alle 
prospetlive del Pds, scegliere la 
via socialdemocratica e un utile 
punto di partenza ma non pu6, 
nello stesso tempo, essere an
che punto di arrivo. 

Nel senso che gli ultimi ven-
t'anni hanno mostrato la forza 
ma anche le earenze della solu-
zione socialdemocratica che ha 
bisogno di nnnovarsi nei pro-
gramiru, nolle parole d'ordine, 
nelle medesime forme organiz-
zative. 

Una simile riflessione 6 gia 
presente da mold anni nei di-
battili della sinistra ltaliana: ba-
sta pensare alia discussione fe-
conda sulla necessita di propor-
re e realizzare un Welfare nn-
novato per gli anni Novanla, 
sull'urgenza di introdurre novita 
nella struttura e nel funziona-
mento del partito 

Ma anche sull'esigenza di 
mantenere un dialogo stabile, 
da una parte, con la societa ci
vile e con chi si accosta alia po
litica in maniera non professio-
nistica, dall'allra con le forze di 
cenlro, e ancora sul ruolo cen
trale che i problenni della for-
mazione e della cultura hanno 
per una sinistra moderna, sul 
differente modo di vedere il 
rapporto tra la prospettiva na-
zionale e quella internazionale, 
suo ruolo della nvoluzione tec-
nologica e sulle trasformazioni 
che ne conseguono, sui modelli 
di svilupo economico, visli sia 
m se stessi che nel rapporlo tra 
regioni sviluppate e zone carat-

terizzate ancora dal sottosvilup-
po, e cosi via Si potrebbe conti-
nuare ancora con I'mdicazione 
dei problemi ma gli esempi gia 
fatti mostrano con chiarezza 
quanto lavoro resla da mtra-
prendere per interprelare in 
maniera nuova e creativa l'ade-
sione a un modello socialde
mocratico che sia capace di 
reggere alle sfide del secolo che 
si aprira. Ci troviamo, e bene 
non nascondercelo, in questi 
anni di fine secolo di fronte a 
trasformazioni rapide che non 
riguardano soltanto I'asselto de
gli Stati nazionali ma anche le 
condizioni di vita delle grandi 
masse. Se questo e vera, il com-
pito di una forza nnnovata e 
moderna della sinistra europea 
non p»6 limitarsi a gestire piu o 
meno bene 1'esislente ma deve 
individuare i problemi centrali 
del presente e contribuire a pre-
parare, con un'adeguata elabo-
razionc progeltuale individuale 
e colk'tiiva, le soluzioni del fu
turo [Nicola Tranfaglia] Lo stile e Cuomo-

Ignazio La Russa 

G. L. Buffon 


