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Una risposta a chi dice che 

URSS e USA si assomigliano sempre piu 

Lo sviluppo della societa industriale 
fa uguali capitalismo e socialismo? 

Perche aumentaiio 1 dlsoccupati In Italia? 

Piena occupazione 
obiettivo politico 

Cara "Unit.**, 

« Lo sviluppo della societl In
dustriale tends a far scomparl-
re U differenze Ira capitalismo 
• socialismo. Gil Stati Unit) • 
I'Unione Sovietica si assomiglia
no sempre piu ». Non so quanta 
volte ho letto queste affermazio-
ni sul giornali. E non so quante 
volte le ho sentite ripelere con 
piena convinzione nel corso di 
conversazioni. Credo di poter af-
fermare che questo e ormai di-
ventato un luogo comune che 
moltissimi, amid e avversari, ac-
cettano, Rilengo percio che il 
nostro giornale nel corso di que-
st'anno — nel quale si celebra il 
cinquantesimo anniversario della 
Rivoluzione socialista d'Oltobre 
— piu che soffermarsi sulle rie. 
vocazioni dovrebbe in modo am-
pio e continuativo informare sul-
la realta odierna del socialismo 
per fare risultare assolutamente 
chiare a tutti le differenze tra i 
due sisteml. Grazie. 

Wladimiro Mantovan 
(Trieste) 

Faremo quello che il no
stro lettore di Trieste cl 
chiede. Nel corso dei pros-
slmi mesi, oltre idle corri-
spondenze di Guerra e Kog-
gi, pubblicheremo 1 servizi di 
tre inviati speciali che, per 
conto flelVUnitu, percorreran. 
no I'Unione Sovietica in lun-
go e in largo proprio per 
aflrontare i temi che il com-
pagno Mantovan ci propone. 
Vogliamo pern sin d'ora cer-
care di dare una risposta di 
carattere generate, anche se 
necessariamente sornmaria. 
al «luogo comune» che il 
nostro lettore dice essere 
tanto dirTuso. 

Bisogna chiedersi intanto 
come mai oggi la grande bor-
ghesia cerchi di accreditare 
in Occidente l'idea che lo 
sviluppo della societa indu
striale tende a far scompa-
rlre le differenze tra capi
talismo e socialismo. Fino a 
qualche anno fa essa rerca-
va di accreditare il contra-
rio. Oggi i surre.ssi del so
cialismo, a cinquant'anni dal-
la Rivoluzione d'Oltobre. so-
no tali che se ne teme la 
forza di attrazione sulle gran-
di masse anche dei Paesl 
piu sviluppati. II crescente 
benessere dei popoli sovieti-
ci e lo sviluppo delta de-
mocrazia socialista stanno 
cancellando la fandonia di 
ieri e cioe che il .socialismo 
fosse il livellamento della 
miseria e la soflocazione del
la liberta. Si teme da parte 
della grande borghesin che 
anche quella parte di clas-
se operaia e dei ceti inter-
medi, che hanno aeeettato 
per dccennl le posizioni del
la socialdemocrazia e dei va-
ri partiti popolari non socia
list! e antisocialisti. si con-
vincano oggi che conviene 
lottare per cambiare i rap-
porti di produzione: che e 
necessario, cioe. anche nei 
Paesi piu sviluppati dell'Oc-
cidente, fare trnsrormazioni 
social iste. 

Le differenzv 

socitdi 

Ecco perche oggi. abban-
donati gli slogans della vec-
chia propaganda antisovieti-
ca, si cerca di convincere la 
gente che la trasformazione 
socialista e inutile, perche 
con lo sviluppo industriale 
le differenze tra capitalismo 
e socialismo si anniillereb-
bero. 

In realta queste dilltren-
ze non si annulkuio. m.i si 
accrescono e a tut to van-
taggio del socialismo. come 
dimostrano 1 fatti e come 
appare sempre pm chiaro a 
masse sempre piii grandi. 

Non abbiamo btsogno di 
dimostrare che in tutti gli 
Stati occidentali la lotta di 
classe continua e che la di-
seguaglianza tra capitalist e 
non capitalist i ne e fonda-
mento essenziale. mdipenden. 
temente dal livello dello svi
luppo industriale. II venta-
glio dei redditi si allarga 
tcon ingiustizie patent 1 anche 
aU'interno delle classi lavo-
ratricit . mentre nell'insieme 
dei redditi la parte dei sala-
ri tende a dimmuire e l'ine-
guaglianza delle « p<»sibilita 
social! » si accentua v si cri-
stallizza. 

NelllJnione Sovietica. con 
II socialismo. tutto cio e sol-
tanto un ricordo che si per-
de nel passato ormai lonta-
no. Cancellati i rapporti di 
produzione capitalist u-i. a 
ogni cittadino sono oflerte 
le stesse possibihta sociali: 
con l'accrescersi del reddi-
to prodotto. armomcamente 
e proporzionalmente M svi-
luppa il benessere di tutto 
il popolo. il ventjigho delle 
retribuzioni e piii stretto. 
molto piii stretto e corn-
sponde d a w e r o al valore de!-
1'apporto che ciaseur.o da 
con il proprio Iavoro alio 
sviluppo della societa. A par
te la diflerenza fondamentale 
tra capital is t e non capi
talist! che non esi>te piu. 
nellTJRSS non sono nemme-
no pensabili i divari che qui 
esistono nelle mercedi, nelle 
liquidazioni. nelle pensioni 
che vedono un ' incredibile 
ticchezza a un polo e un'in-
sopportabile miseria all 'altro 

polo, o in ognl caso ditte-
renze di trattamento che non 
sono in nessun modo basa-
te su difterenze rilevanti di 
apporto e che in certi casi 
perfino stravolgono il valo-
re del Iavoro. 

Qui da noi un insegnante 
guadagna una ter/a, una de-
cima parte di un agente di 
pubblicita; un Jisico inhnita-
mente meno di un flscali.sta; 
perche un minatore deve 
prendere la meta di un fat-
torino di bancu e la pensio-
ne di un operaio dell'indu-
s tna deve essere un terzo 
di quella di un dipendente 
di azienda pubblica che fa 
lo ste.sso Iavoro e ha la me-
desima qualtfira? 

Capucita di 

profirammurti 

Ma esaminiamo anche al-
tri aspetti. Si e fatto in que
st! mesi molto chiasso at-
torno all' accordo concluso 
tra il governo sovietico e 
la FIAT per la costruzione 
in URSS di una fabbrica di 
automobili. Contemporanea-
mente all'inizio dell'attuazio-
ne di questo accordo, in Ita
lia e stato approvato un pia
no di sviluppo economico, il 
cosiddctto piano Pieraccini. 

Se da un lato la FIAT ha 
dimostrato che il capitalismo 
e capace di assicurare una 
buona. erlieiente or»ani/./a-
zione aU'interno di ciascuna 
impresa, tanto da poter au
rora, in c»>rti casi. insegnu-
re qualcosa ai Paesi socia
list i, il piano Pieraccini di-
mostra dall'altr.i lato che 
un'organizzazione globule del-
l'economia e del suo svilup
po e assolutamente ineffi
cient e e incapace dt opera-
re nel quadro della proprie-
th privata delle grandi im-
prese. Tant'e che senza pro-
fonde riforme di s t rut tura 
i! piano Pieraccini rimane, 
ad essere generosi, nel mi-
gliore dei casi un elenco di 
buone intenzioni. Cioe, una 
societa dominata dal mono-
poll puo risolvere i proble-
mi dell'efficienza di ciascuna 
azienda presa a se, ma e 
assolutamente incapace di ri
solvere i problemi della na-
zione. 

Qui la superiorita del so
cialismo si dispiega piena-
mente. Mentre lo sviluppo 
della scienza e della tecni-
ca consentira sempre piii al 
socialismo di battere il ca
pitalismo anche nei livelli 
di produttivita di ciascuna 
impresa, senza che la so
cieta paghi il prezzo della 
disoccupazione tecnologica e 
di sconvolgimenti sociali, la 
piamficazione socialista ha 
dimostrato da decenni la ca
pacity di alfrontare e risol
vere i problemi secolari di 
grandi Paesi. dirigendo e do-
minando lo sviluppo econo
mico in modo tale da far 
emergere sempre piii chia-
ramente l'inferiorita del sl-
stema capitalista. 

Si guardi poi piu a fondo 
all' intemo della cosiddetta 
opulenza delle societa occi
dentali e si vedra anche co
me questa opulenza, che il 
capitalismo ostenta. altro non 
sia che una colossale misti-
fica7ione. E ' lo stesso gover
no americano ad ammettere 
che negli Stati Uniti (non in 
Asia, m Africa o nell'Ameri-
ca Latinat esiste uno ster-
minato esercito della fame 
costituito da 50 milioni di 
americani. 

II capitalismo non sa, non 
puo rinunciare alia ricerca 
del massimo profitto. \JC so
cieta capitaliste sono ferrea-
mer te dominate da questa 
legge. Da qui la durezza del
le iotte e la precarieta dei 
nsultati consegniti in tutti 
quei campi che comportano 
un costo sociale. che non 
sono irnmediatamente rernu-
r.erativi per il capitalismo: 
dalla previdenza sociale al
ia difesa della salute, dal-
l'urbanistica all'arte, alia cul-
tura. alia difesa della natu-
ra e cosl via. 

Si e gmstamente osservato 
anche da studiosi borghesi 
che le societa capitalistiche 
troppo spesso soddisfano bi-
sogni superficial! ingigantiti 
dalla pubblicita. che il ca
pitalismo modemo tende a 
sacrificare 1'essenziale all'ac-
cess«rio. I consumi. prima 
ancora di corrispondere ad 
esigenze reali degli uominl, 
devono corrispondere all'esi-
genza di assicurare maggio-
ri e piii rapidi profitti. Si 
pensl a come sono affronta-
ti e risolti dai due sistemi, 
per fare solo un esempio. 
il problema dell'automobile 
e della scuola. 

Lo sviluppo 

delVuomo 

Qui si tocca il punto cen-
trale: una societa e alia ri
cerca del profitto massimo 
per i capitalist^ e a questa 
legge tutto e assoggettato, 
compresa e prima di tutto 
la personahta dell'uomo, nel-
l'altra societa l'obiettivo per-
seguito coscientemente e con 
mezzi adegnati e. all'opposto, 
lo sviluppo delPuomo e del
la sua personalita. 

Si rifletta al fatto come 
da ci6 derivi anche una pro-
fonda diflerenza di metodo 

di fronte a problemi che si 
pongano nell'una come nel-
l'altra societa. Esempio: la 
riduzione dell'orario di Ia
voro. In ettetti una riduzio
ne dell'orario di Iavoro puo 
essere e viene anche conse-
guita nel Paesi capitalistici; 
ma ogni riduzione si ottie-
ne al prezz<j di lunghe e 
dure lotte. perche il capita
lista sempre vi si oppone; e 
ogni conquista, anche quan-
do abbia un riconoscimento 
legislative), puo essere in li-
nea di fatto rimessa in di-
scussione e perfino cancel-
lata per la prepotenza o la 
mali/ia del capitalista. 

In un Paese socialista la 
riduzione dell'orario di Ia
voro, che oggi nell'URSS e 
all'ordine del giorno con 
obiettivi assai avan/ati. vie
ne ricercata e perseguita 
dalla societa nel suo insie-
me con uno sfor/o unita-
rio, che non vede contrap-
posizionl. ma un'azione co
mune di lavoratori, organiz-
zatori sindacali, dirigenti 
delle imprese, uomini del 
governo. 

Ker concludere dobbiamo 
affermare che lo sviluppo 
della societa industriale non 
rende uguali capitalismo e 
socialismo. All'opposto, piii 
alto e il livello raggiunto 
dallo sviluppo della societa 
piii profonde sono le diffe
renze, piii tendono i due si
stemi a divergere. Se, in 
uguali condizioni di arret ra-
tezza economica, una socie

ta capitalista e una socia
lista hanno di fronte alio 
stesso modo i problemi del
la disoccupazione, della fa
me. dell'analfabetismo, ai 
put alti livelli dello svilup
po industriale quella capi-
tallstica non avra mai ri-
solto del tutto questi pro
blemi (dall'Italia agli Stati 
Uniti); lo sviluppo tendera 
a dare alia societa un aspet-
to sempre piii caotico e di-
sumano (si veda che cosa 
sono le grandi citta qui e 
nei Paesi socialism; la con-
traddizione tra la proprie
ty privata dei mez/.i di pro
duzione e l'esigenza di spe-
se sociali sempre piu gran
di provochera distorsioni e 
squilibri impossibih da sa-
nare senza una trasforma
zione del sistema. 

Ai piu alti livelli dello 
sviluppo industriale una so
cieta socialista vede all'op
posto crescere i mezzi a 
sua disposizione per uno svi
luppo programmato e ordi-
nato a favore dell'uomo. 

C'e infine un'altra difle
renza profonda che tende 
ad accentuarsi ai piii alti 
livelli dello sviluppo. Se da 
un lato una societa domi
nata dai monopoli tende 
a diventare sostanzialmente 
sempre piii, al di Ik delle 
forme, una societa autori-
taria, al contrario nel so
cialismo si determinano le 
condizioni per nuovi sostan-
ziali sviluppi democratici. 

EI.IO QUKKCIOLI 

Cara « Unita », 
come mai per alcuni glorni la 

TV (gia entrata In campagna 
elettorale) a tutta la stampa go-
vernativa hanno riecheggiato gli 
squill! dl vlltoria sulla « riprtsa 
economica » lanciatl da Colombo 
• Pieraccini quando hanno illu-

| strato la « retazlone generate » 
e pol, dopo Ire giornl, al primo 
« incontro triangolare » tra go
verno, sindacati e rappresentanti 
del padroni (nel quale sarebbe 
stato logico discutere anche di 
come assicurare agli opera! una 
parte del benefici della « buona 
congiuntura u) si i parlato solo 
di disoccupazione? La ripresa 
c'e o non c'e? E se c'e perche 
la disoccupazione aumenta? 

Rocco Stefan! 
(Salerno) 

Evidentemente, come il let-
tore mostra di aver ben com-
preso, non e un caso che il 
problema della disoccupazio
ne sia stato sollevato dal 
goveino di centro-sinistra 
(che lo ha invece minimi?-
zato durante tutto il dibat-
tito sulla programmazione) 
in occasione del primo « in
contro triangolare ». E' il so-
lito, scoperto tentativo di 
stabilire im nesso tra livel
lo salariale, investimenti e 
occupazione e per far pas-
sare, in nome delle esigenze 
dell'occupazione, una politi-
ca di controllo e compres-
sione dei salari. 

Non torner6 sugll argo-
menti che il Partito comuni-
sta ha ampiamente svilup-
pato nel corso della lunga 
battaglia contro il Piano Pie
raccini, a proposito della po-
litica dei redditi. Se il let-
tore ha interesse ad appro-
fondire sul piano scientifi-

Che cosa sta accadendo nella Germania occidentale? 

Nazionalismo e revanscismo 
al canto di «Lili Marleen» 

Cara « Uniti », 

I'artlcolo sul partlcolar* « d i 
me » dl Monaco dl Baviera ha 
•uscltato viva polamlcht. II fat-
to mi sembra Interessante, ma 
credo che non si trattl dl ita-
bil'ra se carta canzon), coma 
« t i l l Marleen > , sono state 
create dal nazismo, bensl di ca-
pire lo spirito col quale tall 
canzoni vengono cantata da quel
la « folle compatte eppure ete-
rogene« » cui il compagno glor-
nalista si riferiva. La discus-
sione, secondo ma, va sviluppa
t i su questo punto. E prima 
che sia troppo tardi. 

Carlo Blondi 
(Roma) 

* 

Una lunga lettera — oltre al
ia altra gia pubblicate — sullo 
stesso argomento cl A stata in-
viata dalla signora Florida Mo-
scone di Roma, la quale affronta 
II problema da un punto di vista 
sociologico a in modo tutt'altro 
cha privo dl interesse, soste-
nendo fra I'altro cha « il senti-
mento di unita cha anlma perso
na nata nello stesso Paasa • le
gate da una lingua comune) non 
a mano reale di quello cha laga 
quelle parson* che> ritengono di 
appartenere alia stassa class* so
ciale ». 

L'argomento evidentemente 
scotta, ed e bene che sia 
cosi. II fatto che « Lili Mar
leen » non sia una canzone 
nazista ha poc<i rilevanza. 
Nella mla corrispondenza da 
Monaco di Baviera (apparsa 
su I'L'mta dei 22 marzo) non 
dicevo. del resto. che st trat-
tava di un « inno » hitleriano 
ma della « disperata canzone 
della Wermacht » e nferivu 
che veniva ancora cantata 
nelle birrerie di Monaco uni-
camente per sottolmeare la 
particolare, pesante atmosfe-
ra cui accenna Carlo Biondi. 
II punto infatti. parlando del
la Germania federate e di 
Monaco in particolare. non 
e di stabilire se determinate 
canzoni sono state composte 
da musici e parolien nazi-
stl, o se invece il regime le 
ha assorbite e fatte proprie. 
ma di accertare ci6 che esse 
significano in questo momen-
»o. E non vi e dubbio, cre
do. che le maroe militari 
e «: Lili Marleen». eseguite 
con evidente esaltazione nel
le birrerie di Monaco, riesco-
no ad eccitare migliaia dl 
persone, sollecitandone gli 
stessi rozzi istinti e le me-
desime confute aspirazioni 
« unitarie » che la barbarie 
hitleriana seppe, purtroppo. 
cosi bene incanalare e stru-
mentalizzare ai fini delle sue 
imprese scellerate. 

A questo elemento mi ri-
ferivo parlando di « fusione a 
innaturale e superficiale « fra 
gente di ogni ceto e di ogni 
condizione », tenuta insieme 
da una «confluenza di sen-
timenti ed interessi contra-
s tant i» e spinta «verso 
obiettivi indistinti». II na
zionalismo e rimperialismo. 
specie quelli tedeschi, hanno 
sempre fatto leva su questa 
falsa unita fra chi sfrutta e 
chi lavora. Questo resta, a 
mio parere, il nocciolo del 
discorso. Ed e imporiante 
che parecchi lettort abbiano 
sentito l'esigenza di sot toll-

Lala Andersen, che per mesi • 
mesi cant6 m Lili Marleen » nel-
I'Europa occupata dai nazistl. 
Qualche anno fa e tornata • 
cantarla per i nostalgic! delle 
S.S. riuniti a Dusseldorf. 

neare il senso di questa con-
statazione. anche quando lo 
hanno fatto polemicamente, 
cercando spiegazioni del fe-
nomeno possibilmente piii 
approfondite. 

A tale riguardo. ad esem
pio, la signora Moscone mi 
rimprovera di aver osservato 
«certe manifestaziom della 
vita collettira » di Monaco in 
modo unilaterale, senza «a-
nahzzare la dinamica di quel 
gruppo » e senza « affermar-
ne la motivazione inconscw » 
che a me sarebbe sfuggita 
« perche esterno a tale grup-
pa e alia sua genesi». La 
nostra gentile interlocutrice 
ritiene. inoltre, che «la ma-
trice di base.. di tanti com-
portamenii eollettiri fcom-
preso quello classista. TJ d.r.» 
sia il senlimento». Certo, il 
discorso non manca di acu-
tezza e non e qui il caso di 
confutarlo passo per passo. 
0>servero tuttavia che le 
classi sociali non sono tali 
perche sorrette da comuni 
sentimenti, ma solo perche 
cementate da identici inte-
ressi e condizioni; mentre 
certi « sentimenti » portano 
spesso. non solo a negare il 
concetto e Pesistenza stessa 
dell? classi. ma perfino a 
schierare masse, anche note-
voli. di persone contro la 
propria classe e i propri In
t e r e s t materiali e morali. 
Mi riferisco in particolare a 
quei lavoratori che subisco-
no la suggest ione delle mo-
deme ideologic capitalisti
che del benessere e aderisco-
no — anche per «sentimen-
to» — ai sindacati organiz-
zati dal padrone. 

Non saremo noi. per al
tro, a misconoscere il va-
lore e la importanza del 
sentlmento e del concetto 

dl nazlone, dovutl a comu-
nanza di lingue, costuml, 
storia tradlzioni, cultura e 
arte. Ma a Monaco purtrop
po c'e ben altro. A Monaco 
esiste una unlone dl popolo 
indistinta, confusa, che « fon-
de» padroni e lavoratori in 
un crogiolo di « sentimenti » 
e « rivendicazioni » che non 
sono nazionali, ma naziona-
listlcl, come ai vecchi tempi. 
E ' questa commistione che 
impressiona e preoccupa; e 
questo dato politico-etico-so-
ciale. il quale rappresenta 
un evidente stato di arretra-
tezza e di sottosviluppo, che 
deve essere respinto soprat-
tutto per i pericoli che ne 
derivano ai tedeschi e alia 
Europa intera. 

Anche i londinesi, d'altron-
de, si o sentono» tutti in-
glesi, ma in quella citta le 
classi sociali non sono ne 
ottenebrate, ne tanto meno 
negate. L'operaio di Londra 
— inglese come e forse piii 
del suo datore di Iavoro — 
si «sen te» chiaramente e 
coscientemente dall'altra par
te del fosso. Ecco quello 
che non abbiamo visto a 
Monaco, dove invece esiste 
quella falsa « unita di popo
lo » nella quale covano i 
mitl irrazionali e aggresslvi 
del nazionalismo piii sfre-
nato, di cui abbiamo gia co-
nosciuto i terribili frutti. 

Non e soltanto con una 
lndagine sociologica, d'altra 
parte, che si puo capire la 
realta della Germania fede
rate. Una classe dirigente, 
come quella che guida il ca
pitalismo tedesco. che si con-
sidera Tunica rappresentan-
te di tutto il popolo germa-
nico (nonostante l'esistenza 
all'Est di un solido Stato so
cialista in via di sviluppo) e 
che si ostina a non ricono-
scere i confinl stabilitisi con 
la fine della seconda guerra 
mondiale. mantenendo cosi 
aperto un pericoloso foco-
laio di tensione nel cuore 
dell'Europa, ha ovviamente 
busogno di creare intorno a 
se e ai suoi obiettivi revan-
scisti il massimo di c unita ». 

Confondendo volutamente 
le cose e facendo d'ogni er-
ba un fascio — fra le due 
Germania. cosl profonda-
mente diverse in tu ' to — il 
Cornere della Sera scriveva 
gJorni or sono che «il mon-
do tedesco » continua ad es
sere dominato dalla « armo-
mosita forzata ». dalla « ri-
mozione artificiale dei con-
flitti » e dalla « smtesi coat-
ta dei contrar i» . L'analisi. 
certo, non puo essere rife-
rita alia Repubblica demo-
cratica tedesca, dove il so
cialismo, pur attraverso in-
certezze e contraddizioni. ha 
creato valori nuovi assolu
tamente antitetici al vecchio 
deleteno pangermanesimo. 
Ma quando il Cornere affer-
mava che « nessun Paese oc
cidentale (capitalista, cioe: 
n d.r.) ha visto, in questo dc-
poguerra, meno sexoperi del
la Germania occidentale» 
non faceva altro che consta-
tare, in altro modo, quella 
che noi abbiamo riefinito 
c innaturale fusione > di clas
si realizzata attraverso « una 
confluenza di sentimenti ed 
interessi contrastanti verso 
obiettivi indistinti ». 

Non credono. i nostri let-
tori. amici e avversari, che 
questo sia oltremodo grave? 

SIRIO SEBASTIANELLI 

co il problema, potra, tra 
I'altro, leggere con interes
se le « Note sul consumi, in
vestimenti e domanda effet-
tiva >/ del prof. P. Garegnani 
(estratto da « Ecorwmia In-
ternazionale »> in cui si con-
futa con rigore la tesi che 
«le forze di mercato asst-
curino • I'adeguarsi delle de-
cisioni di investimento alle 
decistont di nsparmio», te
si che e una premessa fon
damentale del ragionamento 
su cui si basa la «politica 
dei redditi ». 

La polemica contro la po
litica dei redditi e la stru-
mentalita con la quale i Pie
raccini, i Bosco, gli Andreot-
tei ricorrono all'argomento 
dei senza Iavoro non debbo-
no indurre tuttavia nessuno 
a sottovalutare la dramma-
ticita e la eentrahta del pro
blema della disoccupazione. 

Le cifre di Bosco non pec-
cano per eccesso, ma pecca-
no per difetto. e sono la piii 
diretta e elamorosa dimo-
strazione del fallimento del
la politica di centro-sinistra e 
del carattere di classe di una 
ripresa, orientata nelle sue 
scelte — nonostante il Piano 
Pieraccini o meglio, anche 
grazie ad esso — dalla pri
vata ricerca e appropriazio-
ne del profitto. Nelle forze 
di Iavoro — ha detto Bosco 
— gli occupati hanno regi-
strato un calo costante pas-
sando dai 19.950.000 del 1962 
ai 18.884.000 del 19Gf>. Gia 
questo dato e impressionan-
te. Esso tuttavia rischia di 
mettere In ombra il fenome-
no della fuoriuscita dalle for
ze di Iavoro di centinaia di 
migliaia di lavoratori (so-
prattutto donne) che hanno 
rinunciato «ad aspirare ad 
un Iavoro », per non parlare 
dei milioni di donne che non 
hanno mai fatto parte delle 
« forze di Iavoro ». Tenendo 
conto di cio e indubbiamente 
piii indicativo il dato secon
do il quale il rapporto fra 
numero degli occupati e po-
polazione totale (gia basso) 
e ulteriormente sceso dal 
40,35 per cento al 36,37 per 
cento (solo 36 cittadini su 
100 lavorano e di quei 36 
gran parte lavorano in set-
tori che non producono ric-
chezza reale). II rapporto sa
rebbe ancora piii basso senza 
le proporzioni assunte dal fe-
nomeno dell'emigrazione. 

Che cosa fare di fronte a 
cio? 

Indubbiamente una cono-
scenza piii esatta della situa-
zione pub contribuire a fa-
cilitare la risoluzione dei pro
blemi, ma ha ragione Novel
la quando ha ammonito a 
non fare degli accertamenti 
conoscitivi una pregiudizia-
le di ogni azione; la disoc
cupazione preme e rischia di 
essere aliment ata ulterior
mente da nuova disoccupa
zione tecnologica. Non si pu6 
attendere oltre per interve-
nire. 

Ci6 che e decisivo e la vo-
lonta politica. Ci6 che e de
cisivo e tina lotta capace di 
imporre un tipo diverso di 
ripresa e di sviluppo econo
mico. 

Non si puo dimenticare a 
questo proposito che l'occu-
pazione non dipende solo 
dalla quantita degli investi
menti, ma dalla qualita de
gli investimenti. Non si trat-
ta di limitare gli investimen
ti che tendono a sostituire 
« Iavoro passato » (macchi-
ne) a «Iavoro vivo prasen-
t e» limitando le applicazio-
ni industriali della tecnolo-
gia e della scienza; si tratta 
al contrario di incrementar-
li, in luogo di investimenti 
(per la produzione di beni 
di consumo non essenziali, 
non di base) che sono fine 
a se stessi e non danno luo
go a nuove. occasioni di Ia
voro. Ma si t rat ta nello stes
so tempo di creare doman
da addizionale nelle giuste 
direzioni (per esempio do
manda di macchine, conci-
mi da parte deH'agricoltura 
attraverso la riforma agra-
ria. domanda dl servizi col-
lettivi. domanda di beni di 
consumo di base* in modo 
che l'impiego di una piii a-
vanzata tecnologia non ser-
va a produrre con meno oc
cupati le stesse ricchezze di 
prima, ma serva a produr
re piu ricchezza impiegando 
piii lavoratori e sfruttando 
meno la forza Iavoro di cia-
scuno di essi. 

In questo quadro puo e de
ve essere ripresa la riven-
diciizione della riduzione del
l'orario di Iavoro a parita 
di salario. non come via per 
utilizzare meno il capitate 
teecnico esistente, ma come 
via per utilizzarlo meglio e 
di piii sulla base di tre tur-
ni. per esempio, in luogo di 
due. 

Ma non devono essere tra-
Iasciate rivendicazioni «tra-
dizionali» deila lotta per la 
occupazione. Rivendicazioni 
che possono c debbono ben 
saldarsi a quahficate scelte 

i di investimento urgenti e es-
senzialr basta pensare alle 
occasioni di Iavoro che pos
sono derivare da una conse-
guente e articolata azione 
per la dife<-a del suolo. per 
incrementare l'edilizia scola-
stica mon sono stati utiliz-
zati che in misura minima 
gli stanziamenti previsti) o i 
servizi sani.ari e ospedalieri, 
o per sviluppare l'edilizia po-
polare e cooperati\-a neH'am-
bito della « lfi7 ». ecc. ecc. 

E ' su questo complesso di 
obiettivi a medio e brevis-
simo termine che il Piano 
Pieraccini avrebbe dovuto ar-
ttcolarsi. Per questo il Grup
po comunista aveva propo-
sto che il fine della piena oc
cupazione fosse posto come 
obiettivo primo e ispiratore 
di tutto il «p iano* . 

LUCIANO BARCA 

Gli economic! della settimana 

Che dizionario scegliere? 
Lentamente, anche le ini-

ziative a carattere divulga-
tivo stanno facendo qualche 
progresso, non solo per una i 
ampia varieta di argomenti 
che ci sembra di notare, ma 
anche per qualche interes
sante tentativo di ricercare 
nuove forme di presentazio-
ne ed esposizione tali da fa-
vorire un immediato appren-
dimento. Inoltre, I'altro sin : 
tomo degno di nota che ci 
sembra di dover notare e la 
tendenza generate alle spe-
cializzazioni settoriali o di 
singole pubbllcazioni o di in-
tere collane, che segna un 
certo progresso rispetto alle 
arruffate opere a carattere 
enciclopedico generate domi
nant i nelle prime opere « po
polari » o a dispense: oggi 
(tranne il «Tut to» di De 
Agostini e il LarousseRizzo-
li) sono pressocche scompar-
se le enciclopedie a dispense, 
sono notevolmente diminiuti 
i reportori sul tipo del vec
chio Melzi o dell'enciclope-
dia Motta, e stanno invece 
prendendo piede enciclopedie 
dedicate a singoli argomenti, 
con un'informazione piii at-
tenta, e soprattutto concepi-
te in modo da orientare il 
lettore verso interessi piii 
qualificati. 

L'esempio piii evidente e 
dato dai Dizionari Zanichelli 
(lire 900 1200). che utilizzu-
no settorialmente il materia-
le dell'enciclopedia AZ; ma, 
non mancano casi piii inte-
ressanti, come i \olumetti 
della Fischer-Feltrinelli (lire 
1000 ciascuno) che per6 tal-
volta sembrano rivolgersi a 
competenti delle varie mate-
rie. o altri della UE Feltri-
nelli (il Dizionario di psico-
analisi. lire 600, o il Dizio
nario deali esploratori. lire 
R00), o la serle dei « Cento-
uno capolavori » di Bompla-
ni, a lire 500 al volume (pur 
con tutti i limiti che abbia
mo denunciato). 

L'editoria popolare moder-
na, abbiamo detto tante vol
te, si muove anenra lenta
mente, forse piii di quanto 
non richiedono i tempi ed i 
nuovi indirizzi della scuola 
media: una ragione di piii 
per seguire con attenzione 
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II frontespizio della prima grande enciclopedia moder na: il « diction. 
naire » d! Diderot e D'Alembert che ebbe un ruolo fondamentale 
nella battaglia dell'llluminismo. 

quel sintomi dl novita che 
si possono cogliere di tanto 
in tanto. 

• • • 
Una settimana poverissi-

ma. questa. per il « tascabi-
le »: tre hbri di storia con-
temporanea, ed un roman/o 
{La fattoria degli ammali di 

G. Orwell, « Oscar » Monda-
dori. L. 350). Garzanti con
tinua la serie monotona di 
romanzetti di rapido cons'i-
nio (E. V. Cunningham, Pa-
nelope la magmfwa ladra, 
L. :>5U). 
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