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ILMERCATO 
DEI LIBRI USATI 

Dibatt i to sul <Promemoria> 
* * ? •? * . > * > ' * > V > , 0 \ - •< , , f 

A Roma/' come in tante altre citta, 
gli studenti danno vita al « merca-
to » dei libri usati. E' un mezzo per. 
risparmiare soldi e per- combattere 
il continuo aumento del prezzo dei 
testi scolastici. Ma e una « soluzio-
ne » che non risolve il problema 

Vendono il 
er comprare la ensa 

Ad ogni initio di anno sco-

I astico si rlpropongono • agli 
tudenti e alle famlglie gli 
tessi problemi e tra questi 
juello dell'acqulsto del libri; 
fema ftsso che e divenuto, spe-
Halmente dopo gli aumenti 
iell'anno scorso, scottante e 
lelicato. • Ma a tutto cid gli 
)tudenti cercano di porre ri-

ledio organlzzando il * mer-, 
rato dell'usato*. •' " 
' Sard capitato a tutti, infatti, 

iedere i giovani dinanzl alle 
tcuole < vendere» vecchi li-
>rf, scambiare dizionari di gre-
:o con quelli di latino e coal 
)ia. E' un mercato del quale 
inche nol siamo stati, a secon-
da del cast, clienti od offeren-
ti improvvlsandod esperti co-
noscitori di prezzl, di sconti, 
di percentuali, dopo aver pas-
sato intere ore ad € agglusta-
re >, con colla e cartone, vec
chi - libri che ci avevano ac-
compagnato per anni sul ban-

\chi della scuola. 
A Roma, al « Trlonfale >, ab-

biamo scovato uno del « mer- ' 
catini > rionali che ha una ya- . 
sta clientela e che ha gid con-
quistato jama cittadina per il 
fatto di essere sorto nelle vici-
nanze di una grossa libreria. . 

In via Leone IV, di 1route al
ia austera cinta murarld'vati-
cana, un intelligente libralo, 
ha datd vita, nel suo attrezzato 
negozio, ad uh vero e proprio 
mercato di libri usati. Si en-
tra e si pud trovare di tutto: 
dalla vecchia collezione della 
Domenica del Corriere al di-
zionario inglese, dal libretto 
dell'Aida al libro di scienze 
naturali. Un panorama com-
pleto di libri, opuscoll, di ra
re occasioni degne della piii 
ricercata • « bancarella *. • Un 
mondo tutto da scoprire. sen-
za la polvere degli antiquari, 
ma con la razionalitd propria 
delle moderne librerie: scaf-
fali metallic! ordinati e preci-
si. Qui_ si entra con il libro 
usato, inservibile, e si -esce 
con un pacco di opere nuove. 
II tutto regolato da un ufficio 
acquisti diretto da specialist! 
che valutano la « merce » che 
i giovani offrono. 

Decine di commessi corrono 
da un bancone all'altro men-

tre la massa del clienti cJit'e-
de, propone, discute: il padro
ne della libreria ha compreso 
che per il libro, e in partlcola-
re per i testi scolastici, si pud 
organizzare un vero e proprio 
commercio poiche" la politico 
attuale dell'editoria scolastica 
tende ad alzare continuamente 
i prezzi ed e facile ottenere 
che i giovani e le famiglie si 
interessino al mercato del-
Vusato. v. 

Ma fuorl, a pochi metri del. 
negozio,, • c'e la concorrenza '•' 
Ci sono loro: i ginnasiall, i 11-
ceali, quelli delle «tccniche > . 
che arrivano in motoscooter 
con borse cariche di libri, di 
fogli volanti, di vocabolari. di 
atlanti ecc. In pochi minuti il 
marciapiede si < ricopre» di 
copertlne varlopinte, si forma-
no i primi gruppetti, nascono 
le alleanze tra gli specialist 
in vocabolari, tra quelli che . 
si occupano escluslvamente di 
dispense • universitare e cos\ 
via e c'e sempre qualcuno, piii 

' furbo, che ha organizzato una 
piccola bacheca che, fissata su 
uno degli alberi del viale, ac-
comuna I'Eneide ai libri gial-
li, la « Divina Commedia », ai 
libri di fantascienza di Ura-. 
nia. Cost il mercato va avanti; 
giungono i clienti, i tipi piii 
strani, gente squattrinata che. 
a volte ha gid. preso i soldi a 
casa per acquistare la gram-
matica latina « nuova» o il , 
trattato di algebra, e che inve-
ce finisce qui al Trionfafe per 
prendere un libro sul quale 
hanno gid studiato due gene-
razioni. . 

Ma arrivano anche quelli 
che hanno bisogno di questo 
mercato, quelli che veramente 
cercano di risparmiare le mil-
le lire. E sono la maggioranza: 
giovani universitari che si 
mantengono agli studi lavo-
rando nelle ore libere da im-
pegni scolastici. i giovani fi-
gli di operai che cercano di 
non gravare in maniera deter-
minante sui magri bilanci fa-
miliari. 

II mercato dell'usato " di-' 
viene cosi un mezzo per ri
sparmiare e per poter nello 
stesso tempo essere alia pari 
con gli altri studenti. Negli 

ultlmi tempi, comunquc, le 
cose si sono fatte piii difficili. 
Ce lo hanno confcssato anche 
i veteranl della «vendi ta». 
Ed e proprio vero, nelle scuo- • 
le italiane, troppo spesso si 
cambiano i libri di testo, e i 
prezzi ,poi, aalgono vorticosa-
mente ogni anno. 

Per i tecnici del mercato e 
difficile, di cdnseguenza, se-
guire gli sviluppi della situa-
zione. Quest'anno, ad esem-
pio. c'e carenza di di2ionari e 
molte sono le richieste dei • 
clienti del mercato dell'usato. 

Da tutto cid scaturiscono al-
cune elementari considerazio-
ni sullo stato della scuola ita-
liana. Per molti giovani, per • 
centinaia e centinaia di fami
glie acquistare i libri e dive
nuto un serio problema: il co-
sto varia dalle ventimila lire 
necessarle per i testi occorren-
ti alio studente della prima • 

'.. media alle • trentacinquemila \ 
che occorrono per i testi del 
terzo liceo. Sono cifre che spa-
ventano e che pongono con 
drammaticitd il problema del
la revisione dei prezzi, dei li
bri di testo. 

Anche contro le ingiustizie 
della scuola sorgono i mercati 
clandestini e contemporanea-
mente • sorgono le lamentele, 
degli studenti stanchl di mer-
canteggiare per riuscire a stu- ' 

' diare. E' pure questo uno dei 
nodi da sciogliere nel settore 
del'istruzione italiana, perchi.. 
la Costituztone della Repub-
blica dice che c i capaci e i 
meritevoli, anche se privi di 
mezzi. • hanno diritto di rag-
giungere i gradi piii alti de
gli studi : E per raggiungere 
i gradi piii alti degli studi non 
si possono passare delle gior-
nate intere a « cercare » i libri 
spendendo meno. 

II mercato del Trlonfale di 
Roma non e che un esempio, 
ve ne sono centinaia in tutta 
Italia, in ogni scuola, in ogni 
istituto. Ed e bene che si ri-
fietta sul vero significato che 
assumono questi fatti, perche 
ci mostrano con chiarezza ^ a 
quale punto' sia oggi la crisi 
della scuola. 

Carlo Benedetti 
ROMA 
la llbre 

Arrivano In mai ia al mercato dei libri. Nella foto in alto: 
ria che al • organlizata per II commercio dell'« uiato -

Sono giunte le prime risposte al referendum 

DIFENDERE L'AUTONOMIA 
DEICONSIGLI UNITARI 

La proposta ' avanzata : dalla 
Fgci agli studenti medi per la 
creazlone di Consigli unitari di 
istituto in tutte le scuole italiane 
ha suseitato. come era del resto 
prevediblle. notevole interesse tra 
le masse studentesche e tra tutti 
coloro cbe seguono da v.cino la 
vita e lo sviluppo del movimento 
studentesco. Singoli student! e 
associazloni studentesche hanno 
risposto alle domande cbe pone-
vamo nel referendum, espnmen-
dc giudizi. avandando ulterior) 
proposte. dlmostrandosi tutti co- • 
rnunque ser.amente interessati al 
complesso problema da noi solle-
vato. 

Nel rQaneiare - una concreta 
iniliatlva che si colleght quoti-
dianamente ai reali problemi del
la scuola e delle masse studen
tesche e che dia soprattutto la 
possibilita di instaurare all'inter-

' no degli istituti nuove e piu a van* 
zate forme di democrazia. si rat-
forza - negli studenti la convin-
zione sulla necessita di avere de
gli strument; cbe possano garan-

; tire il libero e fecondo dibattito. 
• 1'organizzazione autonoma e uni-
tar'.a e forme di autogoverno che 
rendano gli studenti stessi non 

] osservatori dLscipIinati o forza 
: subalteraa. ma protagon sti dello 
sviluppo generate della scuola ita
liana II dibattito da noi propo-
sto • attorno alle questioni dello 
associazionismo studentesco e 'piu 

. in generate dello sviluppo di una 
"battaglia politica culturale e 
I ldeale d grande respiro per una 
•' nuova scuola democratica e le ri
sposte che a questa nostra Ini-

bciitto al » • • * » » W lleftetro 
Staaapa Trlb. Kama - Dlrettore -

' mpoMablle Taddw. CMca -

1**19 . R O M - Spedtxteae •*-
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zlativa sono giunte, testimoniano 
quindi di una reale aderenza. (an
che se resa difficile dalla com-
plessita dei problemi stessi) dei 
giovani studenti ai problemi di 
fondo della scuola italiana. 

Nella m sura in cui si concre-
tizzano il dibattito e la iniziativa 
attorno a nuove e ptu avanzate 
forme di organizzazione unitaria 
del movimento studentesco, ven-
gono a cadere l'lncidenza e l'in-
fluenza di que; settorL ancora am-
pi, di qualunquismo tra gli stu
dent!, alimentati da un imp'.anto 
culturale retrivo e conservators 
e da una malintesa diftidenza 
verso - la politica-

E* su questo punto, Infatti, cbe 
si sofferma ogg. 1'attenzione del 
giovani studenti che hanno com
preso che occorre sciogliere U 
nodo della democrazia nelle scuo
le, superare errate interpretazio-
nl del rapporto ff.ovane-scuola. 
affidare al giovane studente una 
peculiare e autonoma funzione. 
nel dialettico e permanente rap
porto tra ind viduo e massa. per 
una battaglia di rinnovamento de-
mocratico della scuola e del suo 
insegnamento 

In contrapposizione a questa 
Unea unitaria per il movimento 
studentesco, si pone, come ab-
biamo gia rilevato. 1'organizza
zione delta G ac di Mil a no. > Gio-
ventu studentesca -, la quale rac-
coglie le forze cattoliche pia re-
trive ed integraliste. Sostenendo 
la test di un pluralismo associa-
tivo, che ricondurrebbe tutto U 
movimento entro i binari tradi-
zionali e gia sperimentati, ridu-
cendo quindi e gravemente 1 mar-
gini di autonomia « le possibilita 
creative», • Gioventu studente
sca • non fa altro che manlfestare 
la sua chiara volont* di ipezzare 
quella autonomia, ancora debole 
ma reale, che e venuta forman* 

dosi in questi anni nelle scuole 
italiane tra gli studenti. -

Ma d'altra parte queste posi-
zioni vengono criticate e respinte 
dagli stessi studenti e associazio-
ni che hanno rlsposto al nostro 
referendum. 

Martino Rizzotti. di Castellanza 
(Varesel ritiene rhe per il mo
menta sarebbe sufficlente costi-
tuire degli organism! di colle-
gamento tra il preside e gli stu
denti, organlsmo che partecipi 
alia determinazione di scelte di-
datticbe e amminlstrative. 

Per Gianni Vuoso di Ischia la 
forma di organizzazione che noi 
proponiamo - ruulta alquanto mi-
gl ore di quella dei gruppi cat-
tolici. poiche una assodazione uni
taria risulterebbe un valido stru-
mento di difesa e di affermazio-
ne del nostri interessi -. Si rit ene 

' invece contrario ad una even
tuate iegge del Parlamento. in 
quanto essa »costringerebbe sen-
z'altro 1'iniziativa scolastica in 
un ristretto campo di mov'.men-
to. con ;I premeditato rischio di 
imped:re una libera esposizione 

. ideologica. politica e culturale -. 
Fabio Valori di Firenze e dac-

cordo con le nostre posizioni e 
pur ritenendosi convinto che s'a 
necessario che il Parlamento re-
goii I'lstituzione delt* a.«sociazio-
nl di istituto. ne intravede 1 pe-
ricoli, da no; gia messi in evi-

Le risposte al referen-
•lam, dm noi taacteto nel 

i e l • I t ottobre, 
hiTiaU a c l a aoova 

CeneratJoae - l ' U n i t a * -
V ia a M T a a r U I 19, Koma. 

denza. - 1 pericoli si potranno 
evitare — afferma Valori — se il 
decreto di legge verra impostato 
in modo tale che alle associazioni 
di istituto venga riconosciuta una 
concreia autonomia nei confron-
ti delle autorita scolastiche -. 

Di interesse particolare e la let-
tera giuntaci dai giovani del 
-Centro Stud; G. SaTvemini- di 
Milano. Essi giudicando valida e 
opportuna ' la nostra iniziativa. 
colgono l'occasione per sottoli-
neare atcuni passi deH'articolo che 
il compagno Terzi ha scritto per 
il nostro giornale suiresper.enza 
del movimento studentesco a Mi
lano - L'esperienza del movi
mento studentesco — scrivono i 
giovani del Salvemini — almeno 
di quello milanese. e sempre sta-
ta originate e s'e svolta prevalen-
temente all'infuori di schemi 

- prettamente partiticL Anzi. ogni 
volta che qualcuno ha preteso di 
agire nel movimento come rap-
presentante di un partito. le con-
<eguenze negative non hanno tar-
dato a farsl sent:re. Siamo quin
di d'accordo con Terz; — pro-
seguono — quando afferma che 
e necestsaria sia la - difesa del 
pairimonio unitario t deltautono-
mia studentesco. sia la presenza 
stimolantc dei comnnisti Ma non 
vorremmo che questa auspicabile 

, presenza comunista 'e sara bene 
prec sare che flnora. quando c'e 
stata. non ha mai assunto alcuna 
- funzione di guida -) si manife-

. stasse come un tentative di im-
porre alle associazioni di Istituto 
una presenza di partito' o una 
quals'lasi - egemon.a -; il che fi-
nirebbe evidentemente — a di-

- spetto delle migllori Intenzlonl — 
col lacerare ogni prospettiva uni-

, taria. Ci sembra poi che sia pro* 
' prio il caso dl eontlnuare a porre 

il massimo impegno nella batta
glia contro l'oscurantismo clerica-
le, pur allarg&ndo U discorso nel 

senso da voi indicato; non dimen-
ticando che propr.o sui problemi 
della scuola. il pur necessario In-
contro con le forze cattoliche de-
ve verificarsi con il massimo di 
chiarezza. senza nulla concedere 
a compromessi di tipo piu o meno 
concordatario ». 

E' chiaro che questi problem: 
meritano un approfondimento 
maggiore di quello cbe possiamo 
qui dare e sugli stessi ritornere-
mo senz'altro. Due cose intendia-
mo perd precisare subito. E cioe, 
che noi non intendiamo — e del 
resto non abb'.amo mai inteso — 
porre la nostra candidatura ad 
una supremazla politica negli or
ganism! studenteschi e in altri or-
ganismi unitarL D'altra parte - la 
egemonia politica o ideologica -
non e una funzione che si intro
duce preliminarmente In un or
ganlsmo. che si concorda. ma 
semmai la si raggiunge. nel di
battito. nell'azione. IT evidente. 
comunque. che la nostra funzione 
<e quella di altre forze) in orga
nism! unitari sara tanto piu va
lida e tanto piu grande sara il 
nostro contribute quanto piu riu-
sciremo con chiarezza ed effica-
cia a far atfermare le nostre idee. 
la nostra prospettiva. Inline il pro
blems dell'incontro con le forze 
cattol che, e l'esigenza di porlo 
in termini chiari e non compro-
missori 

Anche qui autonomia di pen-
siero e di azione assumono un va-
lore discriminante. Sol« nel ri-
spetto di questi valori. nel proce-
dere di un'iniziativa unitaria. si 
pu6 dare ad essa pieno signifi
cato e ragione di essere. In questo 
senso Dolci muoviamo da tempo: 
per questo abb'-amo lanclato la 
proposta. per questo attendiamo 
nuovt interventi e soprattutto con-
creti Impegni realizzativL 

Pi#ro Gigli 

antim 
di GIUSEPPE PUPILLO 

I ; segretario nazionale della Federazione Giovanile del PSIUP 

La «memoria» cho 11 compagno Togliatti ha 
lasciato svolge, in maniera piu organica e densa 
che nel passato, gli orientamentl del PCI quali 
si sono sviluppati negii ultiml anni. Se essa 
viene assunta come base deU'azionti politica del 
PCI e necessariamente indirizzata a accelerare 
l'opera di profondo ripensamunto e aggiorna-
mento del pensiero politico del movimento ope-
raio italiano e a inlluire positivamente sul di
battito internazionale. Per esigenze di spazio 
sono costretto a enucleare in tratti assai rapidi 
due sole questioni che la « memona» pone eon 
particolare forza, cioe l'unita delle forze anti-
imperialiste e la risposta del proletariato del-
1'i.uropa Uccidentale alia politica dei reddtti. 

Sulla prima questione mi pare che commetto-
no un banale appiattimento della linea interna
zionale proposta da Togliatti, quanti vedono in 
essa solo una differenziazione di metodo rispet-
to alia linea kruscioviana. La scelta di un me
todo nasce necessariamente da una scelta glo
bule. La scelta deU'unita del movimento comu-
nista internazionale e delle forze antimperialiste 
in genere, fatta con forza e chiarezza da To
gliatti, contrasta profondamente con gli svolgi-
nienti della politica di Krusciov. Se a cardine 
della strategia del movimento comunista inter
nazionale rimane la coesistenza pacifica essa 
tuttavia viene negata come ricerca di un equi-
librio permanente tra imperialismo e socialismo 
e viene caricata di contenuti di lotta che si 
erano progressivamente persi nello svolgimento 
della strategia kruscioviana. 

La pericolosita 
della situazione 

Nella •< memoria» Togliatti parte da una ana-
lisi, abbozzata ma precisa, della strategia inter-

. nazionale deirimperialismo; analisi che non solo 
da tempo non era rigorosamente affrontata nei 
documenti dei partiti filokruscioviani, ma che 
non era il presupposto dell'azione politica di 
quel partiti. In realta i momenti piu acuti del 
conilitto russo-cinese si sono avuti in un pe-
riodo in cui Timperialismo e stato costantemen-
te all'offensiva, dal blocco di Cuba alia guerra 
repressiva del Vietnam. Non e quindi la posi-
zione di Togliatti, come taluni hanno detto, 
espressione di un pessimismo senile, ma al con
trario lucida consapevolezza della urgenza di 
una strategia, che senza sacrificare l'autonomia 
dei vari Xronti della lotta antimperialista, sia 
nella sostanza profondamente unitaria. Riguardo 
al problema della unita pare a noi corretto non 

' solo il metodo, ma le linee di ricerca indicate, 
gli indirizzi di movimento, la proposta di stru-
menti per la ripresa della lotta all'imperialismo. 
Condizione per il suo successo e riallacciarne i 
singoli momenti e le differenti problematiche 
politiche a una vislone strategica generate che 

. non affida a nessun paese o organizzazione la 
funzione di essere la guida unica e insindaca-
bile, ma si basa sulla responsabilita politica col-
lettiva, sulla corretta valutazione delle varie 
responsabilita, sulla maturita delle diverse for
ze. Se fissare una linea di condotta unica per 
tutte le componenti della lotta, che si muovono 
in contest! storici politici e economici assai di-
versi e con ruoli politici differenti. e un gra-
vissimo errorc di infantilismo rivoluzionario, al-
trettanto grave e non preoccuparsi di stabilire 
continuamente un rapporto politico tra i vari 
fronti della lotta e porre la fraterna ricerca e 
il dibattito come metodo per superare le diver-
genze e i conflitti che si manifestano nel campo 

- antimperialista. 
A questi problemi Togliatti ha guardato con 

Tocchio del rivoluzionario internazionalista. 
preoccupato dello stato generate del movimen
to, preoccupato di ricreare le condizioni per 
una ripresa offensiva della lotta all'imperiali
smo. 

Dalle poche cose dette mi pare comunque che 
emergano le reali ragioni di dlvergenza tra To-

. gliarti e Krusciov. La destituzione di Krusciov, 
le critiche che gli sono state mosse dai suoi suc
cessor! non risolvono ancora la vasta proble-
raatica posta da Togliatti, in particolare sulla 
democrazia socialista e sulla ricerca di una uni
ta sostanziale tra i vari fronti della lotta anti-
imperialista. 

Di fronte alia esplosione del dissidio russo-
cinese molti partiti comunisti. anche al governo, 
hanno preferito dare alia loro azione una ac-
centuazione nazionalista. Togliatti al contrario, 
rivendicando l'autonomia, si e posto sul terreno 
deirintemazionalismo cioe della considerazione 
dei problemi global! della lotta socialista e del-
l'inquadramento in essa delle particolari stra
tegic. -
• Nella considerazione delle responsabilita po

litiche dei vari fronti della lotta emerge, contro 
ogni settarismo, un ruolo positivo che il prole
tariato dell'Europa Occidentale deve conquistar-
si nella lotta contro rimperialismo. agendo dove 
sono le roccheforti e le centrali politiche e eco-
nomiche deirimperialismo, e collegando questa 

| lotta alia lotta delle forze progressiste del Ter
zo Mondo e dei paesi social isti. 

I Scrive Togliatti: -Noi abbiamo sempre pen-
J sato che non era giusto dare una rappresenta-

zione prevalentemente ottimista del movimento 
I operaio e comunista dei paesi occidentali -; e 
I piii in la parla della insufficiente risposta del 
, movimento operaio europeo alia politica dei 

redditi. In realta la politica dei redditi ha ot-
1 tenuto neU'Europa Occidentnte censistenti suc-
I cessi non solo perche le ultime lotte sindacali si 
| sono generalmente mantenute nei -limiti di si-

curezza- del sistema. ma sopratutto perche da 
parte dei partiti della classe vi e stata una in-

I sufficiente elaborazione teorica. e scarse inizia-
i tive di movimento politico per la contestazione 
I delle scelte capitallste. 

La politica dei redditi e il terreno reale dello 
I scontro di classe: su questo terreno di lotta va 
I ricostituita l'unita del movimento operaio. La 
, • politica dei redditi puo certamente apparire il-
I lusoria per quanto si propone nel tempo lungo. 
' cioe lo sviluppo pianificato dell'economia; ma 

I e certamente reale quando mira a soffocare la 
coscienza antagonists del movimento operaio. 
a liquidarne le possibilita di lotta e il potere 

I contrattuale. 
Alia strategia padronale si oppone oggi da 

I parte del movimento operaio la programmazio-
ne democratica per determinate fe piu spesso 
indeterminate) riforme di struttura. Sulla pro-

Igrammazione democratica, sulla utilizzazione co
me strumento di avanzamento e di allargamento 

I del potere della classe vi e oggi nel movimento 
operaio italiano una profonda dlscussione che 
va chiarita fino in fondo per elaborare una 

I strategia che dia contenuti real! all'unita del 
: movimento operaio. 

Vi sono tra !e forze di sinistra dell'Europa 
I Occidentale varie tesi e proposte. Vi e chi ri

tiene che l'accettazione di una tregua salariate 
I ; non comport! necessariamente l'accettazione del-

• la politica dei redditi come regolamentazione 
dall'alto delle lotte sindacali. ma e invece ne-

I c e s s a r i a alia formazione di nuovo capital© per 
aumentare gli lnvestlm«nti e poter raggiungere 
certi obbiettivi socialL Secondo questa tesi il 

movimento operaio favorisce la ripresa del pro-
cesso di accumulazione chiedendo come contro-
partita l'avvio della programmazione demo
cratica. 

In particolare, in Italia, da parte delle forze 
riforniiste vi e la richiesta pressante che i par
titi della classe fino a oggi all'opposizione ope-
rino una svolta sostanziale rispetto agli obbiet
tivi e al metodi di lotta tradizionali. Si chiede 
loro l'adesione a una linea politica che attra-
verso la lotta serrata contro ogni posizione di 
rendita e di risparmio itnproduttivo del rispar-
mio miri a realizzare livelli piCi alti dl produt-
tivita tali da poter accogliere miglioramenti 
nei salari e nolle condizioni di vita dei lavo-
ratori. 

La programmazione democratica 6 caricata di 
contenuti piu o meno avanzati. di obbiettivi piii 
o meno democratici; ma possiamo rilevare che 
anche quando e proposta come strumento di lotta 
alle aecumulazlonl prlvllegiate dei monopoll ri-
schia di generare profondi equivocl nel movi
mento operaio se non ne sono chiarite tutte le 
implicazioni. 

II vizio di fondo di molte posizionl favorevoli 
alia programmazione democratica e quello co
munque di mantenere come motore del sistema . 
l'appropriazione private. Chi riconosce il profltto 
come giusta remunerazione del capltale e por-
tato, anche contro i suoi intendimenti, a tutelarlo: 
cioe e portato oggi all'accettazione della politica 
dei redditi. Sono questi temi che richiedono un 
difficile • approfondimento che non ci fe per-

> messo neppure tentare in queste note. Pos
siamo invece porre alcuni punti in dlscussione. 

La programmazione e per molti lo strumento 
attraverso il quale le masse organizzate spin-
gono a scelte razionali per il progresso civile 
e democratico. Ma poiche delle lotte politiche 
e social! non possiamo farci raffigurazioni ideal! 
o d! comodo, ma inquadrarle nella dinamica 
della lotta di classe, occorre vedere in che con-
testo economico si inserisce tale volonta di 
programmazione democratica e quali sono la 
reali possibilita di contestazione del sistema 
che apre. 

Nell'economia capitalista il saggio differen-
ziato di profitto e la ' molla' del sistema. Esi-
stono settori in cui i mezzi di accumulazione 
sono maggiori e maggiori le possibilita di rein-
vestimento e di ammodernamento tecnologico. 
Questi settori nel nostro Paese non sono le In
dustrie di base, ma le Industrie di beni di con-
sumo durevoli che hanno usufruito della possl-

. bilita di utilizzare i frutti del progresso tecnlco 
e hanno alti margin! di autofinanziamento. All* ' 
esigenze di queste industrie si e adeguata la 
politica economica statale che ne ha sostenuto 
to sviluppo, costantemente a scapito dei btsogni 
socia'i. Lo Stato e intervehuto anche a esaltare 
i modelli cultural! e ideologicl che' sono il com-
plemento della societh «opulenta*. 
- II sovraprofitto che queste industrie realizza-

no non e una escrescenza, ma e un fatto organi-
co. strutturale del sistema. Nella fase monopo-
listica dello sviluppo capitalista il grado di con-
trollo che i monopol! hanno sui prezzi e sulla 
destinazione produttiva (o. Improduttiva) del 
surplus non pub essere cohtestato senza conte-
stare nelle fondamenta il sistema stesso. 

II divarlo tra i settori avanzati e arretrati — 
quelli che realizzano Ie accumulazioni privile-
giate e quelli che realizzano ci5 - che assai 
stranamente si chiama la giusta remunerazione 
del profitto — e una caratteristica strutturale 
del sistema che produce a lungo nndare squili-
bri che rischiano. se non vengono controllati 
con strumenti di tipo programmatorio, di incep-
pare lo sviluppo degli stessi settori avanzati. 

Da qui nascono i margin! riformisti che la 
classe padronale e disposta a concedere (eliml-
nazioni posizioni di rendita. superamento stroz-
zature etc.). Se e vero che il movimento ope
raio non pu6 disinteressarsi di questa lotta e 
altrettanto vero che non pub esaurlrsi in essa. n 
compito del movimento operaio e contestare la 
Iogica stessa che presiede al profitto e il soste-
gno che a essa da la politica economica statuale. 

Approfondire 
la ricerca 

Nella fase attuale qualunque piano, che anche 
si proponga obbiettivi democratici, se gaxanti-
sce l'appropriazione privata del plusvalore co
me motore del sistema, non pub che risolversi 
nel sistema stesso razionalizzandolo e stabilia-
zandolo perche altrimenti dovrebbe intaccare il 
profitto e generare con elb la rottura del mec-
canismo di sviluppo e quindi il fallimento degli 
stessi obbiettivi del piano. 

In altre parole e illusorio pensare dl man
tenere intatto il ritmo di sviluppo del sistema 
e contemporaneamente imporre scelte produt-
tive contrarie alia Iogica che presiede l'artuale 
dinamica degli investimenti privatL Se questo 
fosse possibile significherebbe avere gia il 
potere. Per le considerazioni svolte ci pare as-
surda oggi la proposta di separare la lotta con
tro la rendita dalla lotta contro il meccanismo 
capitalistico di accumulazione. II movimento 
operaio pud utilizzare la programmazione come 
terreno di lotta avendo la consapevolezza che 
se mantiene inalterata la sua funzione anta
gonists e la sua opera di contestazione, la pro
grammazione qoncbe non rbolvere le contrad-
dizioni. le acuisce. Essa le risolve solo se e fon-
data sulla politica del redditi, cioe sul con-
trolio dispotico della forza lavoro. 

Nella fase attuale il movimento operaio deve 
lottare coerentemente contro la politica dei red
diti, anche se questa lotta sacrifica prospettive 
che sembrano piii facili e Immediate. 

E* possibile utilizzare la programmazione 
come terreno avanzato della lotta di classe, 
battendosi per obbiettivi che mirano a conte
stare incessantemente la Iogica delle scelte 
capitaliste. 

Su questi temi viene in luce con forza, coma 
scriveva Foa sulla - Conquista -. il problema 
dello schieramento politico: -una borghesia i»-
dustriale dinamica pu6 volere una trasforma-
zione della rendita che la subOrdini piu stret-
tamente alle esigenze del profitto. ma un 
attacco al profitto pub volerlo coerentemente 
solo il movimento operaio. Si ria pre il problema 
deU'unita politica dei lavoratori e del suo con-
tenuto anticapitalista: questo o quel governo di 
centro-sinistra pu6 essere piu o meno coercnte. 
ma e la stessa fonnula del centro-sinistra che 
nella lotta anticapitalista si trova daU'altra 
parte della barricata -. cioe dalla parte del pa-
dronato. Riguardo l'unita de! movimento ope
raio i contenuti devono essere prevalenti sulle 
formule. Le formule non possono surrogarsi al-
I'analisi corretta dello scontro di classe. ne al-
I'azione politica. -

Su questo tema che il compagno Togliatti ha 
posto come punto fondamentale nella sua -me
moria-. la ricerca deve essere approfondita. 
senza dogmatismo e settarismo. Credo che solo 
cosl agendo riusciamo a comprendere l'opera 
di TogUattL la sua funzione di maestro del 
movimento operaio, riusciamo a raccogliere la 
eredita politica di critica radicate al riformlsmo 
e alle capitolazionl socialdemocratiche. 
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