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I GOVERNI del mondo ricco e in-
dustrializzalo sono dappertulto 
alte prese con problemi econo-
mici enormi. La concorrenza 

globale guidata da un esefcito di la-
voratori del secondo e teizo mondo 
altrettanto quallficati, ma meno pa-
gati sta delerniinando la contrazione 
del salario. Una rivoluzione tecnolo-
gica essenzialmente fondata suite 
competenze sla cteando nel ptimo 
mondo un giuppo di cittadlni a bas
so livello di istruzione che non sono 
in grado di guadagnare salari da pri
me mondo. I govern! nel tentativodi 
finanziare un sistema previdenziale 
e sanitario genetoso die rientra nel-
le attese degli anziani, perdono il 
controllo della spesa pubblica. II get-
tito fiscale e del tutto inadeguato a 
causa del modesto tasso di crescita 
imposto dalle banche centrali all'e-
conomia per combattere I'inflazio-
ne. 

Se da un lato idenfiche sono le 
pressioni economiche, dall'altro le 
different istituzioni sociali e cultural! 
e il diverso atteggiamento politico 
producono conseguenze difformi 
all'intemo del mondo ricco e indu-
slrializzalo. Negli Stati Unit! I'80% dei 
lavoratori hanno subito una secca ri-
duzione del salario reale mentre il 
processo di ristrutturazione delle 
grosse imprese e passalo attraverso 
massicci licenziamenli. Nel settore 
pubblico tanto il presidente Cllntpn 
quanto la maggioranza repubblica-
na del Congresso propongono tagli 
alio stato sociale e le rispettive posi-
zionl divergono, per altro marginal-
rnente, solo sulla misura di tall tagli 
destinati per lo piu a colpire gli an
ziani, Vediamo, alcontrario, quanto 
e aceaduto in Francia negli ultimi 
mesi. Un nuovo govemo conservato-
re che pud contare su una larga 
maggioranza parlamentare ha pro-
ppsto modestissimi tagli alle pensie-
ni e all'assistenza sanitaria nel setto
re del pubblico impiegoe un limitato 
piano di riduzione del personate in 
ateune aziende pubbliche, quali le 
lerrovie, per contenere II disavanzo 
dlbilancio, 

I lavoratori interessatl dai prowe-
dimenti sono scesi in strada, hanno 
scioperato, hanno bloccato II traffi-
co e hanno fatto tutto il possibile per 
danneggiare I'economia francese. I 
francesi hanno subito disagi non in-
dlfferenti, ma non di meno I sondag-
j i hanno evidenzlatci che I'opinione 
^UbBllfiaPera sehierata a favofe dei 
dimo'sitranli II ilsullato e stato che il 
g^rhofr^cese, as^guitode'llgfor-
S pressioni, ha ritirato il piano di tagli 
appena presentato. Un anno o due 
prima la stessa cosa era accaduta al
ia Air France che aveva proposto un 
programma di riduzione del perso
nate simile a quelli realizz8(i*lh Ame
rica. I lavoratori protesferono e II 
programma fu prontamente rimesso 
nelcassetto. 

Proviamo a ricordare, al contrario, 
quanto accadde quando il presiden
te Reagan licenzio i controllori del 
traffico aereo. Non accadde nulla. In 
Francia scattano la solldarieta socia
le e la prolesla mentre gli americani 
accettano docilmente il loro destino 
individuate. Leggendo sulla stampa i 
risultati ottenuti dai lavoratori france
si, gli americani si consolano pen-
sando che i francesi sono irragione-
voll e che prima o poi doyranno fare 
i conti con la dura realta di una cre
scita modesta, della concorrenza 
globale e di tecnologie che non ne-
cessitano pICi di manodopera, non 
qualificata e che, quindi, dovranno 
fare quello che gli americani hanno 
gia fatto. Quand'anche ci6 fosse ve-
ro, ogni anno di rinvio delle misure 
di contenimento della spesa e pur 
sempre un anno guadagnato per i 
lavoratori francesi. L'altra risposta 
americana consiste nel sottolineare 
che gli Slati Uniti hanno creato molti 

A capitalismo deU'Ottocento 
puo funzionare nel 2013? 

piQ posti di lavoro dell'Europa. E 
senza dubbio vero, ma paesi a cre
scita demografica negativa come la 
Francia non hanno la necessita di 
creare i quasi 40 milioni di nuovi po
sti di lavoro che gli USA hanno crea
to negli ultimi venticinque anni. La 
disoccupazione ufficiale e piu alta in 
Europa che in America (quasi il 
doppio), ma gran parte del divario e 
da attribute al modo in cui negli Sta
ti Uniti viene calcolato il tasso di di
soccupazione. 

Ad esempio in America i lavorato
ri part-time che aspirano ad un lavo
ro a tempo pieno sono considerati 
occupati. Nella maggior parte del 
paesi europei, e certamente in Fran
cia, II siissidio di disoccupazione 4 
superiore al salario mimmo amen-
cano.Oi conseguenza la condizione 
di vita dei disoccupati francesi e mi-
gllore di quella di molti americani al 
primo impiego. Se ci si chiede per 
quale ragione la reazione america
na e quella francese sono cost diver
se, la risposta e molto semplice. Pro-
fondamente diversa e la concezione 
del ruolo che singolo e societa gio-
cano nel determinare il successo o il 
fallimento individuali. 

P ER GLI americani I'individuali-
smo e un principio fondante. 
Gli americani sono personal-
mente responsabili del loro 

fallimento. Non hanno il dintto di 
aspettarsi aiuto dagli altri. L'aiuto de
gli altri avrebbe il senso di un atto di 
carita non richiesloe, in ultima ana-
lisi, sarebbe umiliante perchi lo rice-
ve. I francesi, al contrario, attribui-
scono all'organizzazione sociale 
gran parte del merito del successo o 
della responsabilita del fallimento. 
Non necessariamente si deve biasi-
mare una persona cui le cose nella 
vita siano andale male. La societa 
non ha fatto cid che avrebbe dovuto 
fare, non ha operate per creare le 
condizioni e le strulture necessarie a 
rendere il successo possibile. Per dir-
la senza gin di parole: i francesi sem-
plicemente non credono nel liberi-
smo. Le condizioni dell'economia 

non sono condizioni meteorologi-
che che vanno accettate. Sono ope
ra dell'uomo e possono essere mo-
dificate. Proprio a causa del suo cre
do nella responsabilita individuate, 
I'America e al primo posto nell'ope-
ra di ridimensionamento dello stato 
sociale anche se in America lo stato 
sociale e assai meno avanzato che 
altrove. 

Dopo la Grande Depressione gli 
americani, non diversamente da tutti 
i cittadini dei paesi ricchi e industria-
lizzati, sono giunti alia convinzione 
che il govemo deve utilizzare la leva 
della scuola. per ridurre la forbice 
reddituale e garantire una rete di 
protezione sociale. a coloro che I'e
conomia privata rifiuta: i malati, i 
vecchi.i disoccupati. 

Ma tutto questo, come testimonia-
to dalle proposte al momenta sul 
tappeto a Washington, e destinato a 
cambiare. L'America sembra inten-
zionata a tornare ad una variante del 
capitalismo del 19°secolo. Fu altera 
che un economists di nome Spencer 
lormuld il concetto di capitalismo 
della "soprawivenza del pifj adatto" 
(una espressione presa poi a presti-
to da Darwin per spiegare l'evoluzio-
ne). Spencer era persuaso che tra i 
doveri di chi era economicamente 
forte vi fosse quello di spingere all'e-
stinzione chi era economicamente 
debole. Ed era proprio l'eliminazio-
ne del debole il segreto della forza 
del capitalismo. Spencer londo il 
movimento eugenetico per impedi-
re ai "non adatti" di riprodursi pro
prio in quanto questo era il modo 
piu umano di fare ci6 che I'econo
mia avrebbe fatto comunque con 
metodi ben piO brutali. A giudizio di 
Spencer, tutte le misure sociali e 
umanitarie non facevano che pro-
lungare l'agonia dell'uomo consen-
tendo I'incremento della popolazio-
ne che sarebbe poi morta di fame. II 
"Contratto con I'America" ha una 
ispirazione quanto mai spenceriana 
e punta ad un ritorno al capitalismo 
della "soprawivenza del piu adatto". 

Owiamente e molto meno onesto di 
Spencer in quanto nega che ci sara 
chi moriradi fame. 

Secondo il parere degli estensori 
di questo programma, la rete di sicu-
rezza sociale non e necessaria m 
quanto abolendo lo stato sociale 
nessuno cadra dai trapezio econo-
mico. 11 singolo che si trovera a fare i 
conti con la miseria e la fame si rim-
bocchera le maniche e si mettera a 
lavorare. Nell'era modema il capita
lismo della "soprawivenza del piCi 
forte" non e mai stato messo alia 
prova per un apprezzabile arco di 
tempo. Per gli scienziatt socialj'Sara 
un esperimento interessante. Per le 
cavie sara una esperienza dolorosa. 
Per quanti hanno a cuore la stabilita 
sociale, i rischi sono elevati. E allora 
cosa possiamo fare? Negli anni '60 
I'economia mondiale e cresciuta al 
ritmo del 5% I'anno. Da allora il tasso 
ha subito consistenti rallentamenti 
tanto che negli anni '90 la crescita si 
e aggirata intomo al 2% I'anno. 

A LAN Greenspan, di recente 
confennato al vertice della 
Federal Reserve Bank, ha di-
chiarato che una economia 

e sulla strada giusta se la crescita "e 
inferiore al 2% I'anno". Se la produt-
tivita aumenla del 2% e il costo del la
voro per unita di prodotto soltanto 
dell'l % in una economia che cresce 
a mala pena del 2%, delle due I'una-
o, come in Europa, aumenta consi-
derevolmente la disoccupazione o, 
come in America, si riduce il salario. 
Oggi in America diminuisce il reddi-
to di tutti i gmppi di lavoratori bian-
chi qualificati, compresi quelli che 
hanno conseguito il dottorato di ri-
cerca lnunasituazionecaratterizza-
ta da una crescita modesta, la strate-
gia consistente nel migliorare la qua-
lificazione professionale per aspira-
re ad un lavoro meglio retribu'ito, co
me sarebbe giustamente necessario 
nella cosiddetta societa dell'infor-
mazione secondo quanto ci ricorda 
il ministro del Lavoro Robert Reich, 
non funziona. 

In una economia sostanzialmente 
stagnante un lavoratore estrema-
mente qualificato o istruito non trova 
sbocchi occupazionali e pertanto gli 
restano aperte due strade: rimanere 
disoccupato o togliere il lavoro ad 
un lavoratore meno qualificato. La 
disoccupazione tecnologica e la ri
duzione del salario sono problemi 
che non possono essere affrontati se 
non si rilancia la crescita 

Ma per quale ragione il tasso di 
crescita e cosi basso? Per la semplice 
ragione che 25 anni fa abbiamo di-
chiarato guerra all'inflazione e da al
lora abbiamo combattuto senza ri-
sparmio sî  questo fronte,lnun certo 
senso esiste una politica nazionale 
per la riduzione del salario, una poli
tica che, possiamo cosl nassumere: 
una politica monetaria piu rigorosa 
per rallentare la crescita, incremen-
tare la disoccupazione, ridurre i sala
ri e mantenere i prezzi costanti. Ma 
dove e la minaccia di inflazione che 
giustifica questa politica? Certamen
te non e corretto ritenere che I'infla-
zione si produca negli Stati Uniti al
l'intemo di una "economia naziona
le" che non esiste. Se e'e un qualche 
rapporto tra disoccupazione e infla
zione e soltanto a livello mondiale. E 
naturalmente a livello mondiale I'of-
ferta di manodopoera e smisurata. I 
prezzi petroliferi sono bassissimi pur 
considerando che I'lrak e ancora 
fuorigioco. 

Inoltre un piO efficiente assetto 
produttore- fornitore sta riducendo e 
non gia alzando i prezzi al consumo. 
£ giunto il momenta di considerare, 
definitivamente vinta la guerra all'in
flazione, slante anche la diversa 
struttura deU'economia. Inoltre e di-
mostrabilmente falsa I'affermazione 
di chi ritiene che gli incrementi sala-
nali diffondano o addintturacausino 
I'inflazione. Un mondo in cui all'in-
cremento di produtlivita corrispon-
de una contrazione del salario, non 
e un mondo in cui il salario produce 
inflazione Sventato il pericolo del-
I'infiazione, la soluzione al proble-
ma della disoccupazione tecnologi
ca e dell'eccessivo onere dello stato 

sociale va individuato in un pifl ele
vate tasso di crescita. Non wedo alter
native. E allora perche non allentare 
la stretta monetaria? In Europa per ri-
lanciare l'occupazione e necessario 
introdurre elementi di flessibilita nel 
mercato del lavoro. Ma con la politi
ca monetaria dell'Europa, vale a dire 
con la politica monetaria della Bun
desbank che e ancor piu rigida di 
quella deila Federal Reserve, flessibi
lita sta per riduzione del salario. 

Non diversamente da quanto av-
viene negli USA si puo fare ben poco 
con un tasso di crescita dell'l ,5%. La 
Bundesbank, cosi come la Federal 
Reserve, non fa che ripetere che do
po un lungo periodo di inflazione 
zero e una volta guadagnata "credi-
bilita" sul piano dell'impegno anti-
inflazionistico, si potra ritomare alia 
crescita sostenuta. Ma nessuna ban-
ca centrale ha mai messo in pratica 
questi propositi. Gli ultimi cinque an
ni sono stati quelli in cui il tasso me
dio di inflazione e stato il piu basso a 
far tempo dalla crisi del '29, eppure i 
governatori delle banche centrali 
continuano a dire che non hanno 
"credibilita". Se non ha credibility la 
Bundesbank, chi altri puo averla? I 
problemi di bilancio, i tagli e gli scio-
peri che in tutto I'occidente prean-
nunciano la crisi dello stato sociale 
sono aggravatj dai basso tasso di cre
scita prodotto da decenni di politica 
monetaria restrittiva. In tutti i paesi 
avanzati diminuisce il gettito fiscale 
a causa del basso tasso di crescita e, 
al contempo, aumenta la spesa pub-
blica per soddisfare le attese dei cit
tadini in materia di pensioni e assi-
stenza sanitaria nella terza eta. At-
tualmente in America il 40% del red-
dito degli anziani viene dai govemo 
federate. In assenza di un rilancio 
della crescita sara difficile sul breve 
periodo soddisfare le aspettative. La 
spesa sanitaria in America rappre-
senta il 15% del PIL Questa percen-
tuate scenderebbe al 10 o all' 11 se il 
tasso di crescita fosse del 5%. Senza 
pesanti tagli il sistema sul lungo pe
riodo e destinato al tracollo anche in 
vista del fatto che si awicina all'eta 
della pensione la generazione del 
"baby boom". 

N ON SIAMO assolutamente in 
grado di sostenere una situa-
zione che vede il reddito pro 
capite degli anziani piu alto 

di quello dei non anziani,Nel 1970 
un ctttadino di 70 anni aveva in me
dia un reddito inferiore del 40% ri-
spetto ad un cittadino di 30'anni< Og
gi ha un reddito mediamente supe
riore del 20%. Negli anni 70 in Ame
rica volevamo fare in modo che il 
reddito degli anziani e dei pensiona-
ti non dovesse subire drammatiche 
riduzioni come aweniva in passato. 
Mae assurdo aver creato una societa 
nella quale i cittadini vivono meglio 
quando vanno in pensione che 
quando lavorano. Abbiamo owia
mente esagerato. £ insensate con-
dannare persone relativamente po-
vere a versare denaro nelle tasche di 
persone relativamente ricche. Per 
evitare che esploda una crisi dello 
stato sociale nel 2013 quando passe-
ra alia cassa la generazione del "ba
by boom", dobbiamo aifrontare il 
problema ora, stimolando la crescita 
economica e intervenendo sulle 
pensioni non per ridurle, ma per ral-
lentame il tasso di incremento. Su 
questo punta concordo con Newt 
Gingrich. Sul piano politico e gia ab-
bastanza difficile intervenire ridu
cendo gli aumenti oggi che gli anzia
ni rappresentano il 13% della popo-
lazione. Come faremo quando gli 
anziani saranno molti di piu e politi-
camente molto piu influenti? 

(c) 1996 New Perspective Quarter
ly. Los Angeles Times Syndicate 
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L'idea di Patria 
che i dirigenti del Paese 
erano diventati una banda 
di malfaltori. Sotto questo 
profilo i sentimenti della 
Pivetti, meno «razionali» di 
quanto sembrino, valgono 
come sintomo generate. 
Nonostante gli sconquassi 
istituzionali e la dissoluzio-
ne di quasi tutti i partiti del 
dopoguerra, potremmo 
aver sottovalutato le con
seguenze psicologiche che 
la scoperta di Tangento-
poli ha avuto sui piu gio-
vani. 

II sentimento nazionale, 
il senso di appartenenza, 
l'idea di patria, potrebbero 
essere evaporati insieme 
alle requisitorie di Antonio 
Di Pietro, al senso di rab-
bia e di frustrazione, all'i-
dea che i contratti d'ap-
palto e gli stessi denari 
delle tasse finissero nelle 
tasche di questo o quello. 
Ecco a mio giudizio la 
spiegazione del perche 
Umberto Bossi, unico in 
Europa e forse nel mondo, 
puo fondare un movimen
to che si pretende indipen-
dentista e secessionists su 
rivendicazioni fiscali. Sono 
passati quattro anni dai 17 
febbraio 1992 (arresto di 
Mario Chiesa) giomo in 
cui scoprimmo tutti che 
cos'era diventato il regime. 
Sono niente per uno choc 
come quello. Tanto piu 
che il «regime» e continua-
to, a dispetto di ogni prete-
sa di nuovismo, anche con 
il govemo Berlusconi, I'uo-
mo che voleva mandare 
alia Giustizia un evasore fi
scale (e forse peggio) da 
25 miliardi come Cesare 
Previti. 

Nemmeno i due partiti 
che oggi formano I'ossatu-
ra portan^e. dell'Ultvo so-. 
no, sotto questo profilo, 
esenti da, responsabilita, 1 
caJBpljcLcon il loro,senso 
della trascendenza, la sini
stra con la sua ideologia 
intemazionalista, non han
no certo contribuito a raf-
forzare il sentimento di 
identita nazionale. Vero 
che Berlinguer e stato il 
primo leader della sinistra 
a usare nei suoi discorsi la 
parola «patria» (dopo di 
lui Violante, Bassolino), 
ma anche vero che I'eredi-
ta ideologica e profonda e 
ci vorra tempo per correg-
gerla. 

Conclusione: anche la 
ricostruzione del senso di 
identita nazionale grava 
sulle spalle gia cosi obera-
te di questo govemo. Una 
responsabilita in pit). Ma 
anche una grande speran-
za in piu. 

[Corrado Augias] 

P.S.: Nel bell'intervento di 
Scalfari e'era un'impreci-
sione. 1 velivoli che Doin-
bardarono Roma nel '43 
non erano «Constella-
tions», aerei di tipo civile, 
bensi «Flying fortress» B17. 
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