
La rivista uU.S. News 
& World Report» ha 
pubblicato net suo nu-
mero del 5 febbraio 
1968 una serie di inter-
viste con alcuni sena-
tori americani ai quali 
e stato chiesto un pa-
rere sidle prospettive 
militari e politiche del 
f/ifjantesco sforzo bel-
lico americano contro 
il popolo vietnamita. 
Dopo Voffensiva del 
FNL acquistano par-
ticolare significato. 

GUAM: 
8.000 AMERICANI 

La cartina rlprocluce il gigantesco splegamento di forze americane in Ortente. Non sono indicate le truppe dei 
paesi satelliti e direttamente impegnate nel Sud-Vietnam: 46.000 sudcoreanl, 6,500 australiani, 2.500 thailandesi, 
2.200 flllpplni, 200 neozelandesl e — prima dell'offensiva del F.N.L. — oltre 600.000 mercenari di Saigon 

Otto senatori USA dicono 

Da sinistra: Eugene McCarthy, Joseph Clark. Wayne Morse. Vance Hartke. Ernst Gruentng, George McGovern, Gaylord Nelson. Clifford Case 

D — Let e a favore delta fine 
dei bombardamentl sul Vietnam 
del Nord, senza condizlonl? 

Sen. EUGENE MC CARTHY (de-
viocralico) del Minnesota: SI. I 
bombardamentl non hanno rag-
giunto il Ioro obiettlvo, hanno un 
valore assai limitato sul piano mi-
lit are, stanno probabilmente irrigi-
clcndo l'atteggiamento di Hanoi nei 
riguardi del negoziati, sono polttl-
camente Controproducenti per gli 
Stati Unit! al cospetto deU'oplnio-
ne pubblica mondiale. 

Sen. JOSEPH S. CLARK (demo-
cratico) delta Pennsllvania (inter-
vistato mentre visitava il Sud Viet~ 
nam): Non ho . visto nulla qui, 
in Vietnam, in grado di farm! 
mutare 1'opinione che la cessazio-
ne dei bombardamenti e un rischio 
calcolato — che io personalmente 
sarei disposto a correre nella spe-
ranza di arrivare a negoziati — 
sebbene penso sia del tutto vero 
che questo rischio calcolato com
port! anche il pericolo che Hanoi 
usi la tregua per rinforzare dra-
sticamente le sue truppe nel Sud 
Vietnam. 

Sen. WAYNE MORSE (democra-
tico) dell'Oregon: SI. 

Sen. VANCE HARTKE (demo-
cratico) detl'Indiana: Penso che la 
amministrazione debba ordlnare 
una sospensione dei bombarda
mentl sul Nord alio scopo dl esplo 
rare le strade per posslblli nego
ziati dl pace. Bisogna ricordare che 
questo non dovrebbe necessaria-
mente includere 1 bombardamentl 
tattici che sono effettuati In dl-
retto appogglo o per la protezlone 
delle truppe alleate che sono a 
contatto col nemico. 

Sen. ERNST GRUENING (demo-
cratico) dell'Alaska: SI, sono in 
favore della cessazlone del bom
bardamenti sul Vietnam del Nord, 
ma sento che questo non signlfl-
ca necessariamente che 1 nostii 
avversari si siederanno al tavolo 
delle trattative. 

Sew. GEORGE S. MC GOVERN 
(democralico) del South Dakota: I 
bombardamenti ci sono costatt piu 
piloti, aeroplani. e matertale di 
quanto non valesse la pena. Inol-
tre non sono riusclti a controlla-
re 11 flusso di aiuti e di truppe 
verso il sud e, nel fattl, possono 
aver stimolato uno sforzo molto 
maggiore da parte dei russl. dei 
cinesi e dei nordvletnamlti. D'altra 
parte, la cessazlone del bombarda
menti potrebbe lndurre Hanoi a 
iniziare trattative per mettere fine 
alia guerra. 

Sen. GAYLORD NELSON (demo-
crattcol dello Wisconsin: Credo 
che la sospensione dei bombarda
menti sul Nord Vietnam senza con-
dizione, nel quadro di uno sfor
zo per saggiare la volonta del Nord 
di trattare. sia probabilmente un 
rischio, ma un rischio che val la 
pena di correre nella speranza di 
metter fine alia guerra. 

Sen, CLIFFORD P. CASE (repub-
blicano) del NeiD Jersey: E* sta-
ta e rimane mia opinlone che la 
guerra pu6 essere vlnta soltanto 
dai vietnamiti e che rammlnistra-
zione non e riuscita a ottenere che 
i sudvietnamlti facciano quel che 
solo Ioro possono fare. Circa 1 
bombardamenti sul Nord Vietnam 
ho gia dtchiarato che essl dovreb-
bero essere limltau agli obiettlvl 
che lnteressano direttamente le tn-
filtrazioni di uomini e material: 
nel Sud Vietnam. Che negoziati di 
qualsiasl tipo siano possibtli in que
sto momento o no, e una questio 
ne cul lo non ml sento dl rlspon-
dere senza una quantita di tnfor-
mazlonl molto plb ampla dl quel-
la che non abbia a disposizlone, 
Ml sembra, comunque che al Pre-
aldente debba essere lasclata una 

larga dlscrezionalita nella condotta 
di questa questione. Di conseguen-
za mentre questa faccenda viene 
attivamente esaminata da parte 
del governo, sento che sarebbe un 
errore per me dare rlsposte catego 
rlche alle domande che avete po-
sto. 

D — Sareste dlspostt a intavo-
tare conversazioni mentre I com-
battimentl continuano ? 

MC CARTHY: SI, sebbene la ces-
sazione del fuoco sarebbe, natural-
mente preferibile. 

CLARK: Credo che potremmo 
avere la necessity di farlo, co
me Io facemmo in Corea. La mia 
opinlone a questo riguardo non e 
cambiata minimamente dopo 11 mio 
vlaggio in Vietnam. 

MORSE: SI. 

HARTKE: Si. . 
GRUENING: Credo che non sa

rebbe affatto desiderabile continua-
re 1 combattimenti durante le trat
tative, perche qualsiasl rincrudi-
mento quasi certamente mandereb-
be all'aria le conversazioni. Le con
versazioni dovrebbero essere pre-
cedute dalla cessazlone del fuoco 
da ambo le parti. 

MC GOVERN: Se fossl convinto 
che le trattative potessero proce-
dere le contlnuerei. 

NELSON: Credo che trattative dl 
pace In qualsiasl momento siano 
degne dl uno sforzo. Certamente 
una cessazlone completa delle ostl-
lita durante t negoziati sarebbe 
la cosa migllore, ma lo credo che 
non dovremmo rifiutare alcuna of-
ferta dl trattative sempllcemente 
perche le nostre condizlonl prell-
mlnarl non sono state soddlsfatte. 

D — Stete in favore di un go-
verno di coallzione che tncluda t 
comunisti nel Sud Vietnam ? 

MC CARTHY: Credo sia Impossi
ble negare al FNL un ruolo dl 
rilievo nel futuro del Sud Viet
nam. Che questo si realizzl attra-
verso una coallzione o un qualsia
sl altro tipo di governo sta ai 
vietnamitJ deciderlo. 

CLARK: No. se abblamo la possi
bllita dl impedirlo. 

MORSE: Sono in favore di un 
governo dl coallzione che Include 
ITNL. Che cl6 signlflchl un gover
no che lncluda 1 comunisti c un'al-
tra possibllita che lo sarel dispo
sto ad accettare. 

HARTKE: Naturalmente io non 
sarel in favore dl una coallzione 
che lncludesse 1 comunisti nel Sud 
ma not posslamo essere costrettj 
a prendere in constderazione U fat 
to che un - governo a larga base 
nel Vietnam del Sud includerebbe 
lnevitabilmente 1 comunisti. dal 
momento che essl rappresentano 
una porzlone sostanzlale del po
polo. 

GRUENING: La vostra domanda, 
se io sia In favore dell'lnclusione 
del comunisti In un governo di 
coallzione ml sembra un po' 
troppo perentorta, perche essa tm-
plica che un governo di coallzio
ne comprendente II FNL constste-
rebbe in mlnore o magglor parte 
dl comunisti. E' mia convtnzione 
che mentre alcuni o molt! del mem 
bn del FNL possono essere comu 
nlstl, c'e almeno una parte altret-
tanto larga se non pio larga di 
nazionallsti non comunisti nel 
FNL, che e Karma poliUca del Viet 
cong. Qulndi la domanda dovreb 
be essere posu tn questo modo: 
• Stete in favore dell'lnclusione del 
FNL?». Se comunque alcuni dei 
membrl del FNL sono comunisti. 
questl non dovrebbero essere 
esclusL 

MC GOVERN: Preferirei che 1 co
munisti non ne facessero parte, 
ma tollererei la Ioro presenza in-
sieme ad altri gruppl se cib met-
tesse fine alia guerra. 

NELSON: II Sud Vietnam deve 
generare un governo forte e au-
tonomo che possa conqulstare Pap-
poggio della popolazione vietna
mita. Personalmente, spererel che 
tale governo potesse essere Instal-
lato senza che fosse In esso pre 
sente l'influenza comunista. Comun
que non posso predire 11 futuro 
Se il popolo vietnamita eleggesse 
alcuni comunisti nel corso di una 
consultazione libera ed aperta con-
sidererei questo fatto spiacevole, 
ma penserei che U nostro governo 
non avrebbe alcuna possibllita dl 
impedirlo. Se no! siamo per elezlo-
ni libere dobbiamo essere dlsposti 
ad accettarne I risultati. -

D — Se tl Sud Vietnam riflu-
ta di accettare una coallzione in-
sistereste per averne una? 

MC CARTHY: Insisterel perche 
l'attuale regime di Saigon allargas-
se la sua base portando dentro 
II governo alcuni element) dell'op-
poslzlone civile cul e stato negato 
un posto anche se essi avevano ot-
tenuto i due terzi dei voti nell'ulti-
ma elezione. Farel presslone su 
Thieu o Ky perche inlzlassero con
versazioni col Fronte, come con 
una forza politica. Che questo po
tesse portare ad una coallzione 
o non. sarebbe una faccenda da sta-
bilire nel corso dei negoziati fra 
gli stessl vietnamiti. 

CLARK: Ancora una volta e un 
problema che, penso, dovrebbe es
sere deciso in primo luogo, dal-
l'esecutlvo e non da una branca del 
Parlamento. 

MORSE: SI. 
HARTKE: II governo Thieu-Ky dl-

pende intleramente per la sua sta
bility dalla presenza militare degll 
Stati Unltl. Eventualmente esso 
dovra accettare una coallzione. se 
questa e una condizione per met
ter fine alle ostilita. 

GRUENING: E* assurdo per 
petuare il mito secondo t) quale 
noi dobbiamo lnchlnarcl alle vedu-
te dei cap! militari del Vietnam 
del Sud. II governo del Vietnam 
del Sud non soprawivrebbe 24 ore 
senza U nostro masslcclo apporto 
sul piano militare e finanzlarto. Se 
gli Stati Unitl sono convlntl. come 
io sono. che non vi sara mai pa
ce, flnche tutte le forze del Sud 
Vietnam non siano lncluse nel fu
turo governo, nol dovremmo. se
condo me. Inslstere per «a coall
zione prospettando una alternati
ve dl un nostro ritiro ammenoo-
che le autorita sudvietnamite non 
accettassero. 

MC GOVERN: Flnche e posslbile 
non dovremmo permettere al Sud 
Vietnam dl dettare agli Stati Uni 
tl la Ioro politica. Non vedo al-
cun modo dl por termlne alia 
guerra se si scarta una coallzio
ne dl tutte le maggiori forze dl 
quel paese. 

NELSON: Non credo che dovrem 
mo stabillre nol 11 preclso tipo 
dl governo che 11 Sud Vietnam de
ve avere — coallzione o non coa
llzione. Credo che dovremmo insl
stere per la istituzlone di un go 
verno sudvletnamlta r&ppresenta-
tivo. Se, secondo 1'oplnione del no 
stro governo, le autorita del Sud 
Vietnam rlfiutano di perseguire que
sto tntento in buona fade, allora 
credo che dovremmo chiarir ioro 
che le nostre forze annate non sa-
ranno dlsponibili aU'lnfinito per ap-
pogglare un governo che non •em-
bra avere Ja fiducia del popolo. 

D — In caso che non st raggiun-
ga un accordo. pensa che gli Stati 
Uniti dovrebbero far fagotto e tor-
nare a casa? 

MC CARTHY: E' mia convlnzio
ne che 1 negoziati siano possibl-
li. Io non credo che per sobbarcar-
si alle Ioro responsabilita in Asia gli 
Stati Uniti debbano necessariamen
te mantenere forze terrestri nel 
Sud Vietnam. Credo che ci do 
vrebbe essere un graduale ritiro 
lungo un periodo di parecchi anni. 

CLARK: Mai. Lasciateml dire che 
la domanda in qualche modo mi ir-
rita perche non c'e • mai stato un 
solo membro del senato degli Sta
ti Unitl che abbia mai detto che 
nol dovremmo far fagotto e tor-
nare a casa. Puo essere semmai sta-
ta una distorsione questa. Una si
mile domanda equivale a un falso 
obiettlvo innalzato solo perche 
venga abbattuto. 

MORSE: Se non si giungesse 
ad un accordo, penso che gli Sta
ti Uniti dovrebbero cominciare a 
rldurre le Ioro operazioni militari 
e in vi tare le Nazloni Unite a pren
dere la questione nelle Ioro mani e 
a slstemare la situazlone politica 
del Sud Vietnam alia Ioro ma-
nlera. Dl piii. gli Stati Unitl do
vrebbero chiarire In anttcipo che 
essi si atterrebbero a qualsiasl so 
luzione che le Nazioni Unite adot-
tassero, anche se la soluzione fos
se quella del ritiro delle forze ame
ricane. Fu appunto un accordo dl 
questo genere riguardante le for
ze francesi nel 1954 che nol ab
blamo violato. e lo non credo che 
ci sara mai stabllita nella reglone 
una volta chlamata Indoclna fln
che tutte le foize armate stranle-
re non se ne saranno andate. 

HARTKE: Non ho mai reclama-
to che gli Stati Unitl facciano fa
gotto e tornino a casa, ove non 
ci sia un accordo di pace immedia-
to. Presumendo che un tale accor
do non si raggiunga a breve ter
mlne. chledo che gli Stati Unitl 
evltino una guerra piu vasta, spe-
cialmente evitino di violare le fron-
tlere internazionali 

GRUENING: Se un accordo non 
pub essere raggiun to dopo uno sfor
zo sincero e coscienzloso. ml pare 
sia venuto il momento che gli Sta
ti Uniti cessino dl sacrlficare 11 
fiore della Ioro gloventu, dl af-
frontare 11 crescente costo In san 
gue e fondl. fermlno la conseguen-
te eroslone del nostrl programm! 
domesticl ed evltino di farsl som 
mergere ogni glorao dl piu nella 
palude dell'Asla merldionaJe. 

AfC GOVERN: No. 
NELSON: In risposta a questa 

domanda e In genere a tuttl 1 
varii interrogativl posti nel vostro 
questionario to suggerlrel che per 
il momento nol provasslmo una 
cessazlone del bombardamentl. Nol 
abbiamo compluto cib che avrenv 
mo detto che avremmo compluto, 
andando lagglu. Adesso, dovrem
mo cominciare a trasferire grada-
tamente le responsabilita al viet
namiti. Secondo un programma ac-
curatamente studlato. essl dovreb
bero essere gradatamente lncari-
catl di effettuare le mission! di 
rastrellamento. la rlcostruzlone dei 
vilJaggl. il mantenlmento e la dl-
fesa dei maggiori punti dl contat
to come la zona smllitarlzzata. Se 
essl non sono tn grado dl assu-
mere questa responsabilita entro 
un tempo ragionevole, cib signlfi-
ca che non sono In grado di go 
vernare 11 Vietnam dopo che noi 
saremo parti tl, in ogni modo. Sug 
genre! anche dl proporre un reel-
proco riuro. distretto per distretto 
e dl permettere una supervtsione 
intemazionale delle eleslonl tn da 
scuno dl quel dlstrettl tn cul esse 
possono essere organlzzate. 

Nel comunismo 
salari uguali 
o differenziati? 

t'ASPETTO che io, attualmente, 
critico maggiormente ne tcl'Uni-

ta» e iinformazione riguardante il 
movimento operaio intemazionale 
e i Paesi socialisti. Spesso vol mi 
date I'impressione di voter essere 
troppo filo-sovieticl. Ora io ricono-
sco i grandi meriti dell'URSS; perd 
quando i compagnt sovietict fanno 
degli sbagli grossolanl, bisogna ave
re il coraggio di dirlo chiaramente. 

Non sono stato per niente sod-
disfatto. per esempio, della risposta 
data da Adriano Guerra, nella pa-
gina del «Colloqui coi lettori» a 
due lettori che gli ponevano delle 
domande circa I'espansione del con-
sumi automobilistict e della <t mo-
da » intesa in senso « occldentale ». 

E' chiaro che i due compagni, in-
direttamente. ponevano una doman
da capitate: non si sta forse I'URSS 
allontanando, nonostante i suot sue-
cesst in vari campi, da quello che 
resta il suo fine principale: creare 
l'« uomo nuovo », I'uomo soctaltsta? 

Ora a questa domanda Adriano 
Guerra era sfuggito. Perche mai. per 
fare a un passo in avanti verso I'ab-
bondanza » bisognerebbe abbando-
nare «I'egualitarismo »? 

Certo e che il passaggio dall'egua-
litarismo alia diversificazlone dei 
salari non pud essere presentato 
come un passo in avanti verso la 
societa comunista: semmai sarebbe 
proprio il passaggio inverso ad ave
re questo valore (vedi intervista di 
Fidel Castro nel <r Nouvel Observa-
teur»). Anche su questi problemt 
sarebbe utile una dlscusstone piii 
vasta e. direi, piu a scientlflca ». 

FRANCO CAVALLI 
(Berna • Svlzzera) 

Risponde 

Adriano Guerra 

T A RISPOSTA e semplice se, be-
nlnteso, come metro di misura 

usiamo le concezioni del socialismo 
scientirlco e non quelle degli uto-
pisti — da Campanella a Babeuf, ai 
« modernl » —, tenendo a mente che 
quella socialista si distingue da ogni 
altra organizzazione della societa 
perche, dando <c a clascuno sulla 
base del lavoro», nega anche In 
linea dl principlo e dl fatto I'egua
litarismo. Cavalli cl invita ad una 
discussione a scientlflca » della que
stione. Ma la discussione « scientific 
ca» e stata fatta cento anni fa, e 
si e conclusa negando anzltutto la 
equivalenza fra socialismo ed egua 
litarismo. 

II nostro lettore cita perb Fidel 
Castro e propone dl fatto una dl 
scussione non piii sul terreno 
« sclentifico n o dei principl. ma su 
quello del dibattito in corso attor 
no al divers! esempi di costruzlone 
del socialismo in atto nel mondo 
Qui c'e spazio per un confronto 
delle idee. 

E' senza dubbio vero, intanto che 
alia base della linea cubana vi sia 
anche una spinta egualitarlstica. La 
stessa cosa, aggiunglamo nol, e av 
venuta. e per dlversl anni. nella 
Unione Sovietlca ove. ad esempio, 
I salari del tecnici, degli Insegnanti. 
dei lavoratorl lntellettuali In ge
nere, sono stati per moltl anni pari. 
o addirittura Inferior!, a quell! dl 
moltl opera! di media qualifica. Vi 
geva poi nellTJRSS uno a stipendio 
masslmo di partito» dl 250 rubll 
(vecchi) un plafond che nessun 
iscritto al partlto. qualsiasl lavoro 
facesse. poteva superare. II motivo 
ispiratore del prowedlmento e evl 
dente, e la cosa non deve stuplre 
perche regualltarismo e, da sempre, 
una delle anlme del movimento ri-

voluzionario. La sete di giustizia, 
la protesta contro l'ordinamento 
classista della societa, non si mani-
festa forse, soprattutto nel mondo 
contadino (basti accennare alle rl-
chieste di divisione della terra in 
parti uguali dei priml movimenti 
rlvoluzionari). al livello piii elemen-
tare, come richiesta di una politica 
socialo che vada nella direzione di 
un astratto e piatto egualitarismo? 

Una cosa e perb valutare il peso 
che le istanze egualltaristiche hanno 
avuto e hanno nello sviluppo del 
processo rlvoluzionarlo mondiale, 
e altra e, nel 1968, affermare che 
l'Unione Sovietica cammina a ri-
troso quando ripristina pienamente, 
o valorizza, il principlo socialista 
dell'u a ciascuno secondo il suo la
voro ». Perche 11 punto sul quale, 
a mio parere, bisogna far chiarezza, 
e questo: il principlo della incenti-
vazione materiale, e > cioe di una 
politica salariale che tenga conto 
di quanto ciascun cittadlno da alia 
comunita, non soltanto e compati-
bile con gli interessi della societa, 
ma ne e anzi un fondamento ne-
cessario. L'analisi marxista delle 
relazioni fra politica ed economia 
comporta il riconoscimento del ruo
lo dell'incentivaziono materiale. 

Affermare questo non vuol dire, 
naturalmente, sottovalutare il mo
mento del soggettivlsmo e del vo-
lontarismo, il ruolo della « coscien-
za », dell'educazione e degli « incen-
tivl morall » che, — va ancora detto 
— non pesa soltanto nella fase 
della lotta per 11 potere. La storia 
dei priml piani quinquennali so-
vietlcl, quando milioni di uomini 
lavoravano senza contare le ore, 
fra sacriflci e difficolta oggi quasi 
incredibill, per poi oftrire al partito 
la « domenica lavorativa », testimo-
nia di questo. E' evidente insom-
ma che nella storia di ogni popolo 
vi sono momenti di tensione po
litica, sociale, ideale, cosl alti nel 
quali la funzione dello incoraggia-
mento materiale viene quasi ridotta 
a zero. Guai a non tenerne conto, 
ma attenzione anche a non com-
mettere l'errore opposto, a pensare. 
per esempio. che sia possibile co-
struire il socialismo soltanto con 
l'entusiasmo, con la « coscienza», 
coi sacriflci, con la «domenica di 
lavoro» offerta al partito da un 
intero popolo. 

Giunta all'attuale fase dl sviluppo, 
1'economia sovietica, per andare 
avanti, doveva puntare non piii sul 
lavoro di milioni di entusiasti ma 
novall comunl, dl « romanticl » con-
qulstatori della Siberia o delle Terre 
Verglnl, ma su milioni di tecnici, 
di specialist!, dl operal qualiflcati, 
di scienziati impegnati nella pro-
duzione. Doveva correggere le di-
storsionl e gli sprechi causatl da 
troppi piani elaboratl e attuati sen
za che alia base di essi vi fosse 
sempre il riconoscimento del ruolo 
delle leggl economlche, del denaro. 
del credlto, del profitto azlendale; 
doveva puntare sull'aumento della 
produttivita del lavoro e cloe sul 
l'intervento della scienza, della tec-
nica, della automazione, della elet-
tronica; doveva. ora che I llvelli 
quantitativi della produzione erano 
sufflcientemente alti, affrontare il 
problema della qualita e proporre 
in termini nuovi la questione del 
rapporto fra produzione e consumo. 
Ecco allora la battaglia per l'intro-
duzione del « calcolo economico ». 
dell'lncentivo materiale, la riscoper-
ta del principlo socialista del sa-
lario sulla base del lavoro. 

Attorno a questi probleml e in 
corso una grossa discussione anche 
nellTJnione Sovietica. I giornali ri 
cevono spesso lettere di chi prote
sta contro la continua sottollnea-
tura del ruolo della scienza, del 
calcolo economico, dell'incoraggia-
mento materiale e ne e nata una 
discussione che si e conclusa po 
nendo in primo piano la necessity 
di una reciproca integrazione fra 
incentivl moral! e materiall. a II de
naro, ma non per 11 denaro; la 
gloria, ma non per la gloria», ha 
scritto un operaio sulle Isvestta pro-
ponendo qualcosa di piii di un equi-
librlo fra « benessere n e « ldeall », 
ma una formula che slntetizza Io 
attegglamento che I'uomo sovietlco 
deve avere verso questi probleml. 

E qui cade 11 dlscorso sull'a uomo 
nuovo», eliminando perb ogni vi-
sione mitologica della realta. Per
che I'uomo nuovo e quello che si 
batte per fondare I'economia sulle 
leggl del socialismo, perche la ri-
forma vada avanti, la scienza abbia 
il posto che le spetta, 1 glovani ab 
biano la possibllita dl vlvere me-
glio dei Ioro padri. cib che e vec 
chlo, inutile, dannoso venga spaz-
zato via E' un uomo che vuole 
eliminare, con I'aluto della societa. 
ogni concezione egoistlca d̂ IIa vita. 
non perb per limitare. ma per di 
latare al masslmo lo spazio nel 
quale I'indivlduo pub manifestare 
la sua funzione dl creatore la so 
cieta socialista e e deve essere. 
lnsomma. collettivistica. ma proprio 
perche ogni uomo abbia la possi 
bllita dl manifestare compiutamen 
te se stesso. 

Referendum 
domenica 

I 1) Quail sono gli artlcoli che hai Irovato piu interessanli in questi priml numeri I 

I dell'Unita della domenica? 

I 2) Quail rubriche leggl piu volentleri? 
3) Come Irovl la paglna del varlela? . . 

I 4) Tl soddisfa la parte dedicala alia TV? 

. 1 
I 

I 5) Che cosa proponi di nuovo per I'Unita della domenica? argomenli . . . . . 

I 
I 
I Titolo dl studio 

Professione . . 

Nome 

rubriche 

Cognome Indiriuo 

. . Eta . . . 

• Professione 

• Ai primi cinquanta lettori che risponderanno al Referendum 
' verra inviato un libro in omaggio. A conclusion* del Referendum | 
I saranno assegnati tre viaggi in URSS. i 

I lnviaxe le risposte a 1'UoitA domenica . 
TU <M TaurioL 19 . 00185 Roma | 

L- . - ^ - - - - - j 

L'analisi 
di Marx 

V 

sul lavoro 
e valida 
anche oggi ? 

H O PARTECIPATO a un'affolia 
ta conferenza tenuta da Mau

rice Dobb, sulla teoria marxista 
del capitalismo. Ma. un po' per i 
termini tecnici un po' per la tra-
duzione confesso di non aver after-
rato bene alcuni concetti. Slccome 
la questione di fondo era la teoria 
del valore, non potreste porlare 
della scoperta di Man e della sua 
validlta, che credo pennanga nel-
l'attuale « societa del benessere9» 

CESARE COLLINI (Firenze) 

Risponde 

Aris Accornero 

CHE IL LAVORO sia Tonte e 
misura del valore, e una di 

quelle verita elemenfari le quali 
non discendono tanto da lunghi 
calcoli quanto da scoperte intu'ti-
ve. Gia alia mento dei fondatori 
deU'economia, come Petty e Cantil-
ion, e maggiormente ai classici del-
I'economia come Smith e Rlcardo, 
questa evldenza logica si presonto 
via via piii chiara: il capitate si 
valorizza medinnte il lavoro poi-
che e il lavoratore — non la mnc-
china, non il denaro, e non corto 
il padrone — a produrre e a do-
terminare 11 valore 

Ma per dare compiutezza stori-
ca e portata rlvoluzionaria a questa 
legge capitalistica abbozziun -1a 
pensatori borghesi. ci wile Marx. 
Egli separd dappnma tl lavoro. 
cioe la generlca attivita lavorativa 
dalla forza-lavoro clnfe dalla capaci-
ta lavorativa dell'operaio Egli affer-
m6 poi che la forza-lavoro *> una 
merce il cui valore. come quello 
di ogni altra, e dato dal «tempo 
di lavoro socialmente neco.^ano» 
pet la sua ricostituzlone P rioro 
duzione. Egli rilev6 Infine che .a 
forza-lavoro pu6 essere us*'h sc:r 
un tempo piu lungo dl quello ne-
cessario alia sua produzinr.e. 

L'lntero modo dl produzione 'a-
pitallstico si riduce a questo- cli 
operal, primo che flnlsca la t;ior-
nata. hanno gia prodotto un 'a-
lore par! al proprio salano e do 
po lavorano soltanto per II parlro 
ne. per il capitale 

Giacche la socletn capitalisttca si 
regge su questa verita. la teoria 
del valore-lavoro diventa per Marx 
11 fondamento economico di tuna 
una costruzlone politica Legioni di 
studios! non si sarebhero certo ao 
caniti su Marx e contro Marx •je 
egli un secolo fa ci avesse dato 
soltanto una legge di funzionatnr>n-
to della societa capitalistica e non 
invece una leva per il -ovescia-
mento del suo meccanlsmo 

Denudando II rapporto di produ 
zione e di sfruttamenfo pecuiiari 
al modo capitallstico di onvln/io 
ne. Marx ha qulndi conferfro una 
supremazia sociale a que' invuro 
vivo (operal) che viene associato 
al lavoro morto (macchmei nel Dro 
cesso di produzione delle mere! 
cioe del profitto: & questa Infatti 
la molla di ogni reddito e it )gni 
sviluppo Soprattutto Marx na f:5v 
sato una prlorita politics 'n qupi-
la forza-lavoro che nen^ssHnaiu^n 
te sussunta dal capitale sot to !e 
proprle condizionl. come part" vi 
va dl esso lo rlproduce irtorodu-
cendo anche se stessa) In modo 
sempre piii allargato ma come 
classe contrapposta lo tlene In pu 
gno. 

Ora. e preclsamenfe questa la 
priorita che gl! economistl borghe
si respingono: per Ioro la mo: la 
d! tutto e il capitale non snno CPT-
to gli operal E qulndi rlfiutano e 
denigrano la teoria del valore-ia-
voro — cosl iineare e unlvoca — 
e la confutano in base a dottrine 
che po! fanno a cazzottl fra dl 
Ioro (Ecco perche al nostro let-
tore prospettlamo questo punto 11 
vista politico sulla teoria stessa: 
nessuna dlsputa economicistica pub 
avere raglone dl una seelta dl 
classe). 

Cos), per trovare la fonte del va
lore. diverse scuole parlano di una 
produtttvitd del capitale II qua>e 
Invece, privo della forza-lavoro. 6 
fertile come lo e un marengo «se-
mlnato e tnnaffiato ogni matttna 
La scuola d&Wasttnenza. a sua vol
ta. ha ancora seguaci fra t colla
borator! di 24 Ore. I'organo del-
I'Assolomharda: sono quelll che di
cono: «Se non investissimo nelle 
fabbrlche— se non ci fosse la 
FIAT-». quando tuttl sanno che 
la FIAT c'e perche cl sono /Il ope
ra! e non viceversa. Ma oggi per 
10 piii si prefensce un tndlnzzo al-
l'apparenza piu accomodante: quel
lo del fattori. secondo il quale so
no produttivl sia gli operal sta 11 
capitale E' certo un modo di fi-
conoscere che bisogna combmaro 
lnsieme forza-lavoro e capitale. per 
avere profltti cioe capitale Tutta-
vta la produttivita del van ra'tori 
si pub vertftcare oene quando gli 
operal fermano in massa la FIAT 
o ITtalslder: tutto quel capitale tn-
vestito. tutto quel lavoro congelato. 
non rendono plb una lira, stessero 
11 anche un mese. Quando cioe la 
forza-lavoro in quanto classe rtfiu-
ta tl lavoro, quando c'e.- I'astinen-
za operate collettiva fassai pid 
convincente dl quella singoia mi-
nacciata a vuoto dai padroni del-
l*B00), allora la teoria del valore 
lavoro e dimostrata in cult* la sua 
crescente validlta. non sol regoio 
ma coi fatu. 

E del resto, Marx e grande non 
per averla formulata scientificamen-
te ma per averla inverata politi-
camente. prtma col • Manifesto del 
comunisti • poi con l*« Intemaziona
le degli operal». Perche la teoria 
del valore-lavoro e tn sostanza una 
scelta In favore della classe vin-
cente, contro la aodeta domman-
te: una sceiu ancor plQ valida 
oggi dj quanto non fosae an ••-
colo fa. 
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