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Apollo e cavalieri teutonici 
Arduo I'knpegno die si e voluta 
UMimere Luduu Morandinl, 
autrkedi-Giocandoadamaconla 
luna» incite perltipidella 
Bompiant: esamkwe le drcostanze 
storichechepermlserondla 

comftenza del mHo delta dassica 

behezza proprio deH'antica Greda • 
senttta come propria ideate 
precorritrke • e dello spirito 
millbrescodiconquista.Esemplare 
a questo propostto e la flgun 
deU'ingegnere-archeologo Karl 
Hununn, dietrasferttosi da Beriino 
a Smhne - attratto daHa luce 

mediterranea in quanta simbolo di 
una dvilta solare, ma anche come 
speranza di guarigjone dal mal di 
petto • impieghera anni nella 
cosbuzione per conto del Wsir di 
una ferrovia; non solo, ma 
perseguendo con tenada ed estro le 
sue visjonarie Intuizioni scoprira e 
riportera in superflde le statue die 
decoravanoil grande altaredi 
Pergamo. Tanto disbitetessata e la 
sua ricerca archeoiogka • die 
assume persinotinte mebfistebe e 
die porta lo sdenziato a 

immedesimarsi quasi nell'antico 
anonimo aitisb - quarto 
innocentemente passlvo e II suo 
coinvolgimentonelfragore 
propagandistico die la Cermania 
ufficiale monta attomo ai reperti da 
luf riportati alia luce e vektcemente 
trasferiti a Beriino: reperti die 
raffigurano la sanguinosa krtta 
mitologlca fra CigairH e Calati. E le 
teorbazioni si sprecano: 
I'espanskmismo come diritto dei 
popolieletti;laguerraelavfolenza 
come motori deU'unhierso. Alia fine 

del libro una cupa carrdlata sulla 
Berilnodistrutta del maggio 1945 
testimoniera la tragica fine del 
mHo. Non si pud die lodare 
I'imDegno delta scrtttrke:undotto 
retroterra di documentazione, lirca 
adesione alio spirito di ricerca, 
partedpazkme aH'awentura 
intellettuale. Che pero rimanetale, 
nonostante la ctassirkazione di 
«romanto>. E a questo punto, con 
frandiezza, corre I'obbngo di 
notare die II tentative di dare veste 
narratba a una materia propria di 

un trattato ha runzionato solo in 
parte. 
la forma romanzata non ha 
aggiunto quasi nulla: la figura di 
Hununn, svincolata da piu precisi 
riferimenti cronologid e umani in 
omaggio a una sua idealizzazzhme, 
rimane awotta in una eccessfva 
vaghezza, che rende la parte initiate 
del libra inevitabilmente ripetrtiva; 
mentre I'introduzione, a uno a uno, 
di suoi interiocutori (da Schliemann 
a Krupp) produce non dialoghi, ma 
aHerne emlssioni di sentenze e 

aforismi. D'aitra parte, I'operazione 
letteraria ha finite col 
compromettere quel tanto di 
concretezza in piu die qua e la II 
lettore avrebbe senza dubbio 
gradHo. • Augusta Fasola 
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JOHN ROEMER. «Un futuro per il socialismo»: intervista a Salvatore Veca 

La fln« d»lla grande llluslone 
• l« tceito dl un marziano 

E ancora poMltoac,dopo la .grande iilusknie»di questo secoloell 
cola>sodel'uWoneSovletica,pensarea<<iin futuro peril 
sodaK»nio»MmE.RoeiiierMJnfutiiroper(lsocialfcino», 
Fdtr i i^ , p. 142,Hre32.«)0|,uiiadelle figure pluauttrevoli 
delta iiaiitraamen^ana, ha accetfatotasfldateoricaesostiene, 
fonMdeecakdieaHiomldaltamano,awMeperchea>ntinuia 
esserereaRsticauraiHiovaversioiH!disoclalisnio,lngradodi 
rliporrfereapararoeMdluaiiaollaazaedlefHcleraa.dillbertae 
digiiisu^taquadraturadelcenJiio.iiisomrnaufl-^odalismodi 
mercato».Uformutarisalealdlbattito»ul«calcol050clalto 
•eghaa^Trenta,q«aiidol«uWoiieSovietlcaeraincorsounafase 
dirapidalndusbialtazhHieearftoiidocapitaHso^^ 
u u fate criou, vide coMeprindpaHpratagoaisti(MiarLangee 
Frledrlch Hayek. 
Oggi,iinece,tasKuazkNMerfeaHabe-4crherenecroiogiperU 
sodallt»weunpi»attiiifJonK)ltodifru50».Tiinavta,avverte 
Roeiuer.taiitoifliosoclaNiodegllanniTrentaqiiaiitoi 
MiicapnamtiddglMiiod'oggibalzaiiotroppoinnetba^^ 
condition). E,aHa hxe delta modernateorta delta ghnnzla 
aitonnutata del IHomfl detta poWteRoernerrfvKalfazata 
•questione sodaHsta-riiostraiido tra I'amvcomeuac^ 
diHiialipiibblici»preseiitilnunasodeta(daN'i*quiRamento 
nutirelnipnialiitfipoaaiioeiseredeternimaDdaliiiodolncul 
un>coiionitadliblbubMlprofltntralsuoldttadliU,ea)iiie, 
l«vece,u» rla»iettodd(hr«ldlpropiietadelleimpresepotrebbe 
nugHorareki imtura slgnMcallva b«qualitadellavita».<<Sesi 
cMedeiaeauaiiiaizlaiiodiscegllerellslstemaetoaomlcoplu 
eflkierteeiMMiioMwKMeilstentisuM 
opttrebbeperipaeslclieiibiiaiiopn^clpalmentesiUmercati.Gli 
StzAIMtiiOMim'ecoiiomtastagiiarteincullsaUrirealisoiio 
femddapiudJiMdeceMiio...EuiiasodetaimimaM,lncul32 
nilNoaldiperMNievhoiiolnassoluUpoverta.Etapiuairtica 
democraztaddpianetamaancliequellaconlapliibasse 
ptrantuaHdivotanbV 

O sservata da un punto di vista 
etfco-NlosoficVja proposta 
formulajfifja Rqemer muo-

ve dal possibilelhcrocio di una 
matrice utilitaristica con il neo-
contrattualismo di John Rawls, ma 
• ben al di la dell'interessante bi-
lancio critico sui socialismi «reali» -
si sviluppa come uno stimolante 
eserclzio di progettazione econo-
mico-soclale per le slide delle de-
mocrazie capitalistiche di fine se-
colo. In un momenta in cui si an-
nuncla la «(ine del lavoro» e da piu 
parti si mette in questione il para-
digma dello «stato sociale», il sag-
gio di Roemer appare di saliente 
atlualita e merita una discussione. 
Sentiamo II (ilosofo Salvatore Ve
ca. 

Professor Veca, come valuta H 
saggiodi Roemer iHifilosofo poli
tico come lei die ha fatto in tempi 
non sospttti I conti con la tradizio
ne marxista? 

Nella mia ottica sono importanti 
due cose dl questo libro. In primo 
luogo, il fatto che Roemer, con 
grandlssima chiarezza, cerchi di 
rlspondere alia domanda su quali 
sono gli scopi che sono coerenti 
con il prendere posizione a favore 
di un soclalismo possibile. Quello 
che caratterizza cid che to chiamo 

Murodl Beriino, 1989. 

o aJ 2000 
m m PAOLIANO 

il principio costitutivo di una pro-
spettiva di valore politico «di sini
stra", oggi, sia negli Stati Uniti co
me in Italia come in qualsiasi pae-
se,>e una qualche interpretazione 
di una idea o di una norma di 
uguaglianza. Ora, che cpsa miria-
mo a renders uguale? L'obiettivo, 
secondo Roemer - e io sono del 
tutto d'accordo su questo - di una 
prospettiva socialista e quello di 
egualizzare, per quanto e possibi
le, le opportunita di pervenire a tre 
fini: autorealizzazione e benesse-
re, influenza politica, status socia-
le. 

Qulndi, e una radlce etlca a carat-
terizzare I'lmptanto e I'lmposta-
zkme di questa ipotesi economi-
co-polHica. 

Certamente, e proprio su questo 
c'e una lunga discussione nel-
I'ambito del cosiddetto «marxi-
smo analitico», se la teoria di Marx 

implichi o no una teoria della giu-
stizia. Roemer aveva gia criticato 
la teoria dello sfruttamento basata 
sulla teoria classica del valore-la-
voro. La sua idea e che noi non 
possiamo parlare di una prospetti
va di valore politico centrata sulla 
pari opportunita di autorealizza
zione e benessere, influenza poli
tica, status sociale su una teoria 
del valore-lavoro, ma abbiamo bi-
sognodiun'etica... 

Ma ha ancora senso parlare di so
clalismo, alia fine di questo seco-
lo, dopo I'esperimentofallimenta-
re deil'Unknie Sovietka e del pae-
si del cosiddetto soclalismo reale? 

Sul fatto che l'esperienza sociali
sta dell'Unione Sovietica, la piu 
importante esperienza di questo 
secolo indubbiamente, sia collas-
sata, Roemer dice: e importante 
ed e un bene che sia coliassata 
perche e fallito un regime tiranni-

y -n•%>.im& i 'obiettivo di una prospettiva 
socialista i quello di egualizzare 
le opportunita circa tre fini: 
autorealizzazione e benessere, 
influenza politica e status sociale 

co; ma questo collasso non inabi-
lita a pensare la possibilita del so
clalismo. Anzi, possiamo impara-
re moltissimo da questi setlant'an-
ni. Che cosa ci insegna? Ci insegna 
che c'e un dogma centrale che va 
abbandonato, cioe quello secon
do cui quanto pudgarantire la rea-
lizzazione di eguali opportuntita 
(in benessere e autorealizzazio
ne, influenza politica e status so
ciale) e la proprieta pubblica. 
Quindi, dobbiamo abbandonare 
il dogma centrale con cui si e co-

struito il piu grande esperimento 
tragico di socialismo realizzato; e 
dobbiamo riabilitare e rilanciare, 
secondo Roemer, Tidea di 'socia
lismo di mercaton. Ora, qui, si trat-
ta poi di diverse versioni di sociali
smo di mercato; e qui sta all'eco-
nomista la valutazione, e dire 
quanto vi e di innovative nell'im-
postazione di Roemer e quanto in-
vece si tratti di un menu che in 
fondo e gia stato esplorato. 

Nonostante sia opera di un econo-
mista, e un libra die si legge con 

piacere... 
Si, certo. E i motivi per cui vale la 
pena di leggere e di discutereque-
sto libro, anche se 1'ipotesi econo-
mica che prospetta pu6 essere cri-
ticata, sono in primo luogo nella 
riaffermazione di una. polarita, 
nello spettro dell'agenda politica, 
che accompagna anche questa fi
ne secolo, tra regimi capitalistic 
sviluppati e democrazia rappre-
sentativa, regimi autoritari, e regi
mi in via di democratizzazione. 
Roemere molto attento alio sguar-
dosulmondo 
Quello che e importante d che 
molti hanno tratto dalla lezione 
del collasso dei regimi di piano la 
conclusione euforica della santili-
cazione del mercato, ora nel sag-
gio di Roemer c'e, nei confronti 
del «mercato», un tipo di valutazio
ne che io trovo assolutamente 
condivisibile. Cioe, al «mercato>» 
vengono riconosciute le virtu che 
esso ha, come vengono ricono-

sciutii suoi vizi. 
Nd confronti del mercato, del suo 
ruoioedeUe sue tunzkHii, Roemer 
sembra dunque avere una posizio
ne libera da quabtasl tipo di pre-

S', la sua prospettiva non ha fetici-
smi, ne di mercato ne di piano; ma 
si chiede, piuttosto, in quali circo-
stanze i mercati possono conse-
guire esiti che siano coerenti con 
quegli obiettivi che rendono conto 
del fatto che uno sia di sinistra. 
Un'altra cosa importante sta nel 
fatto che Roemer chiarisce bene 
che i mercati non sono le uniche 
istituzioni, e che le istituzioni di 
mercato hanno bisognc di uno 
sfondo di istituzioni non di merca
to; ci sono norme e regole che so
no integrazioni indispensabili al 
mercato. 

Da questo punto di vista, secondo 
me, il libro di Roemer - che qual-
cuno pu6 trovare non soddisfa-
cente per le soluzioni che propo
ne - pero ha la freschezza di sug-
gerirci I'idea che non dovremmo 
smettere di pensare ai «mali pub-
blici» nelle societa che noi abitia-
mo non troppo euforicamente ma 
con grande successo; la questione 
dei mali pubblici per cui e nata I'a-
zione collettiva non di mercato, 
per correggere gli effetli negativi 
del mercato su terzi (vedi I'esem-
pio canonico dell'inquinamen-
to). Ecco, io credo che sia utile 
per tornare a pensare un pochino 
alia grande; tornare a pensare che 
il nostra compito, il nostra dovere 
intellettuale e quello di pensare al
ternative, consapevoli delle vie 
bloccate, ma senza schiacciarci 
sul breve termine. 
E un libro molto chiaro, che fa ri-

' flettere e rifiette, in una particolare 
tradizione intellettuale di ricerca, 
una delle vicende su cui gli storici 
si interragheranno e continueran-
no a interrogarsi, che ribadisce 
che ci sono delle opzioni e dei fini 
dell'azlone politica, del come mo-
dellare le istituzioni che ci permet-
tono di chiamarci e di conoscerci 
come persone che sono eredi del
la grande tradizione del sociali
smo, e che ci dice quali sono que
sti obiettivi; e che ci chiede di valu-
tare i mezzi perperseguirli. Lascio 
poi agli amici economist! e storici 
vedere cid che funziona e cio che 
non funziona. 

La ricerca dl Roemer continua a 
muoversl Mll'oiizzonte dd gran
de paradigm) aperto da «Una teo-
rUdeltagiustizta.>dlRawls... 

Roemer e leale ai valori di sempre, 
e cerca di vedere come perseguirli 
in un mondo che ha insegnato 
«che cosa non si deve fare». Se "dio 
e morto», non e una buona ragio-
ne per defezionare dai progetti. 
Perche la pigrizia della ragione - ci 
suggerisce Roemer - non ha buo-
neragioni... 

1:2? ifSi; Un socialismo di mercato tra autorealizzazione e distribuzione piu egualitaria 

R oemer muove da una critica 
del capitalismo contempora-
neo di impronta non marxi-

sta ne keynesiana, ma in fondo ge-
nuinamente liberate. Nel suo pen-
slero c'e un'eco marxista nell'o-
biettivo della autorealizzazione, 
Intesa come uno sviluppo e una 
applicazione del talento di un in-
drviduo che conleriscano signifi-
cato alia vita, e c'e un'eco keyne
siana nell'auspicio di una distribu
zione pill egualitaria della ricchez-
zaedelreddilo. 

II «socialismo dl mercato» di 
Roemer tultavia risale al dibattito 
degli anni Trenta tra Oskar Lange 
e Friedrich Hayek. Lange sostene-
va che la stessa teoria neoclassica 
non escludeva la possibilita di 
combinare mercato e pianifica-
zione centralizzata. Hayek ribatte-
va che la pianlficazione avrebbe 
Inceppato il meccanismo che 
conferiva al capitalismo la sua vi
tality. 

Sessanta anni dopo, e tenuto 
conto di quanto nel Irattempo e 
awenulo in campo socialista e in 
campo capitalista, Roemer tenia 
di riformulare il concetto di socia
lismo di mercato in modo da ren-
derlo Immune alle critiche di 
Hayek fche ancora oggi e il riferi-

Salario, profitto e «mali pubblici» 
aionaio 

mento pio autorevole per gli ideo-
logi del Mercato). 

Secondo Hayek la distribuzione 
del reddito in un'economia di 
mercato e determinata nel lungo 
periodo dalla scarsita relativa di 
vari «fattori» della produzione, so-
prattutto delle capaciia umane e 
del talento imprenditoriale. 1 diritli 
di proprieta sarebbero essi stessi 
frutto del lalento. Le imprese sa
rebbero gli slrumenti mediante i 
quali gli imprenditori capitalizza-
no il loro talento. Grazic ai profitti 
delle proprie imprese, i proprietari 
acquistano beni immobili e risorse 
naturali. 

Nel lungo periodo, anche le ri
sorse naturali risulteranno di pro
prieta di quanti sono dotali di ta
lento (o dei loro discendenli). 
Qualsiasi interferenza nella libera 
competizione, impedendo agli 
imprenditori di sfrutlare piena-
mente il loro talento, ridurra il be
nessere generate. In questa pro-

LUNQHINI 
spettiva, solo la competizione 
economica slrenata assicurera 
una situazione di ottimo paretia-
no, cioe tale che per migliorare la 
condizione di qualcuno occorre-
rebbe peggiorare quella di qual-
cun altto. (Si noti che tale defini-
zione nulla dice circa il benessere 
sociale : in un'economia a due 
persone, I'allocazione della torta 
e Pareto-efficiente anche se que
sta va tutta al piu goloso). 

Roemer critica le critiche a un 
progetto di socialismo di merca
to sul terreno dei diritti di pro
prieta e della ineguale distribu
zione della ricchezza e del red
dito. 

II modo in cui un'economia 
distribuisce i profitti tra i cittadini 
determina, secondo Roemer, 
molti dei «mali pubblici* o alme-
no il loro livello. Un male pub-
blico e un aspetto della societa 
che rappresenla una sofferenza 
per tutti: dall'inquinamento alle 

guerre imperialiste, alia disoccu-
pazione Spesso i mali pubblici 
sono causati dai comportamenti 
irresponsabili propri del hee-ri-
der. La disoccupazione e un 
esempio: potrebbe essere inte-
resse di ciascun singolo capitali
sta licenziare lavoratori, ma 1'ef-
fetto collettivo che si verifica 
quando cid facciano molti capi
talist!, o addirittura tutti, sara 
una crisi di cui soffriranno tutti, 
lavoratori e capitalisi. 

Guerre elnquinamento 

Sfortunatamente, molti mali 
pubblici lanno aumentare i profit
ti: I'inquinamento, le guerre, la 
pubblicita dei produttori di siga-
rette, la mancata osservanza della 
legislazione sul lavoro, sulla sicu-
rezza e la salute. Anche una distri
buzione fortemente disuguale del
la ricchezza e un male pubblico, 
in quanto crea una societa che ri-
duce il benessere di lutli, Iramite la 
criminalila che essa genera e Ira-
mile la disgregazione della comu-

nita. Secondo Roemer, ogni eco-
nomia deve accettare un certo li
vello di mali pubblici. Tuttavia esi-
sterebbe un livello sociaimente ot-
timale di mali pubblici, un livello 
che realizzi il miglior equilibrio 
possibile tra mali pubblici e effi-
cienza nella produzione. 

II problema in un'economia ca
pitalista e che esiste una ristrettis-
sima classe di persone ricche che 
riceve enormi quantita di reddito 
come quota dei profitti delle im
prese, e che generalmente ha inte-
resse a mantenere alti livelli di ma
li pubblici per aumentare i profitti. 

II pregio delle proposte di socia
lismo di mercato starebbe nel fat
to che altera non esisterebbe una 
ristretta e potente classe di perso
ne che traggono enormi guadagni 
dai profitti, e quindi non ci sareb-
be una classe interessata a battersi 
per alii livelli di mali pubblici Cib 
si potrebbe ottenere. secondo 
Roemer, mediante un riassetto dei 
diritti di proprieta delle imprese e 
in particolare mediante un merca

to azionario che abbia effetti be-
nefici sull'elficienza dell'econo-
mia e che, nel contempo non 
comprometta seriamente I'eguali-
tarismo. in questo modo la «quali-
'& della vilaii potrebbe migliorare 
prima che trovino un'ampia diffu-
sione i valori socialist! Realizzare 
gli obiettivi del socialismo sara un 
processo lento, ma la perequazio-
ne della distribuzione dei profitti 
muterebbe sostanzialmente il ca-
rattere della democrazia rispetto 
alle sue caratteristiche in regime 
capitalista. 

La competizione 
Roemer anticipa le critiche da 

sinistra al socialismo di mercato, 
sia autogestito sia manageriale. 
L'obiezione principale che ci si 
sente rivolgere e che la competi
zione e all'origine di alcuni dei vizi 
fondamentali del capitalismo. Vizi 
che il socialismo di mercato non 
perderebbe perche anch'esso sa-
rebbe basalo sulla concorrenza 
tra le imprese, c dove c'e concor

renza ci sono perdenti (qui viene 
alia mente Keynes, ancor prima di 
Rawls: «Se lo scopo della vita e di 
cogliere le foglie dagli alberi fino 
alia massima altezza possibile, il 
modo migliore di raggiungere 
questo scopo e di lasciare che le 
giraffe dal collo piii lungo faccia
no morir di fame quelle dal collo 
piucorto»). 

Roemer replica a questo tipo di 
obiezioni ricordando che noi non 
conosciamo alcun meccanismo 
in grado di produrre un'economia 
innovativa diverso da quello della 
concorrenza interaziendale, e che 
pero il miglioramento nella distri
buzione della ricchezza e del red
dito e la riduzione dei mali pubbli
ci apportati da un socialismo di 
mercato accrescerebbero grande-
mente le opportunita di autorea
lizzazione e di benessere per colo
re che i! capitalismo condanna a 
una qualita della vita inferiore. 

La preferenza per una soluzio-
ne manageriale, a detta dello stes-
so Roemer, e basata su un ragio-
namento di tipo conservatore, Co-
si e, ma sara interessante cono-
scere quali critiche al ragiona-
mento di Roemer si possano mai 
muovere da parte dei conservatori 
didestra. 


