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Nell'anlologia curala da Claudio Napoleoni e Lucio Colletti. 

LA MALATTIA 
MORTALE DEL 
CAPITALISMO 

Uno stimoiante contributo al dibattito sui «destini» del modo di 
produzione capitalistico nella fase attuale di crisi deirimperialismo 

R E A T T O R I ATOMICI D E L L ' U N I O N E SOVIETICA 
P E R ELETTRIFICARE L E C A M P A G N E EGIZIANE 

Un'antologia dot testi piu 
significativi sulla < malattia 
mortale » del capitale. Cosl 
potrebhe definirsi il volume 
introdotto e curato da Clau
dio Napoleoni e Lucio Col
letti, uscito in queste setti-
mane per i tipi di Laterza 
(«I1 futuro del capitalismo: 
croilo o sviluppo?», Bari 
1970). Un siffatto contributo 
al dibattito sui destini del 
modo di produzione capitali
stico, nella fase attuale di 
crisi generale deirimperiali
smo, viene incontro ad una 
©sigenza reale e urgente. 

II momento politico, inter-
no e internazionale, le espe-
rienze di questi movimenta-
ti anni, hanno ridato vita, 
dopo decenni, al bisogno di 
una ricostruzione teorica del 
pensiero marxista, rivissuto 
alia luce dolle trasformazio-
ni strutturali che l'affermar-
si contraddittorio del capi
talismo monopolistico di Sta-
to in Occidente e il conso-
lidarsi dialettico del campo 
socialista hanno introdotto 
nella prassi economico-so-
eiale. 

II lavoro del due curator! 
doll'opera, sia nolla scelta dei 
testi che nel taglio delle in-
troduzioni-saggio, e orienta-
to a focalizzare il controver-
so nodo della caducita e della 
fine del sistema capitalistico. 
• Le prime riflessioni intor-

no a questo argomento risal-
gono alia protostoria di que-
sta formazione sociale, quan-
do ancora essa non si era 
affermata definitivamente 
nella stessa Europa Occiden-
dale sulle rovine del modo 
di produzione feudale e del
la produzione mercantile 
semplice. Il discorso, dopo 
di allora, non si e mai com-
pletamente interrotto. Bene 
hanno fatto quindi i coauto-
ri, nonostante la «secolari-
ta > della questione, a non 
offrire al lettore una pregiu-
dicazione delle soluziani pos-
sibili, lasciando invece aper-
to uno spazio alia ricerca 
che parta da una riconside-
razione dei punti principali 
del dibattito. E' in effetti 
come riaprire criticamente 
una polemica assopita, dopo 
un periodo di vivacissimi 
scontri e incontri fra diver-
si « bracci » teorici, che inve-
ste oggi piu di ieri 1'intera 
strategia del movimento ope-
raio, cosi come anche le li-
nee direttrici di soprawi-
venza, elaborate dagli cscien-
ziati> del capitale. 

Radiografia 
della societa 
Con Marx il discorso si 

fece piu solido, agganciato 
alia « radiografia » generale 
e scientifica della societa del 
capitale e delle sue leggi na
tural! di movimento. Ma non 
restd confinato nell'empireo 
della discussione teorica. Si 
incarno in dialettica politica, 
in lotta di classe. La questio
ne della fine del capitalismo, 
come organizzazione sociale, 
transitoria e storicamente 
determinata, si fece dibattito 
politico sulla possibility e i 
modi del « fare la rivoluzio-
ne ». Le radici strutturali di 
« mortalita » del capitalismo, 
Marx le aveva individuate 
nella Icgge sulla caduta ten-
denziale del saggio di pro 
fitto, in relarione all'aumcn-
to della composizione orga-
nica del capitale (cioe al 
progressivo prevalere del la
voro morto o capitale costan-
te, sui lavoro vivo o capitale 
variabile), e nella impossi-
bilita di realizzare pienamen-
te il valore delle merci (in-

sufficionza della domanda o 
sottoconsumo). 

Tali difficolta di fondo del 
sistema capitalistico, secondo 
Marx, derivavano dai muta-
menti nei metodi produttivi, 
daH'integrazione dei mercati, 
dairaumento della produtti-
vita del lavoro, dalla diminu-
nuzione progressiva dell'im-
portanza del lavoro necessa-
rio per la produzione di mer
ci, e quindi dalla diminuzio-
ne del loro valore, dal cor
relative aumento del saggio 
di plusvalore (e quindi del 
profitto), il cui risultato sa-
rebbe stata la cosidetta « cri
si di realizzo ». 

La «teoria 
del croilo » 

Si poneva cosl, come asse 
centrale del dibattito, il pro-
blema delle « crisi », come 
malattia endemica, che il si
stema capitalistico ha porta-
to sempre con se, cosl come 
i sistemi precedenti portava-
no con se la permanen-
te minaccia delle carestie. 
II problema era poi questo. 
Le crisi cicliche si sarebbero 
potute superare sempre at-
traverso gli effetti redistri-
butivi del reddito dovuti agli 
aumenti dei salari oltre i li-
miti di sussistenza degli ope-
rai, e all'espandersi dei con-
sumi improduttivi, oppure si 
sarebbero un giorno manife-
state come crisi catastrofiche 
radicali? 

Nel pensiero marxista, 
dopo Marx, il problema di 
verificare criticamente que
ste ipotesi divenne rapida-
mente, da un lato, misura e 
rappresentazione della dina-
mica del capitale e, dall'al-
tro, discriminante fra le tesi 
(e le politiche) dawero ri-
voluzionarie e quelle sostan-
zialmente rinunciatarie. II 
grande periodo fu quello a 
cavallo fra i due secoli e il 
luogo principale dello scon-
tro, la II Internazionale e la 
Socialdemocrazia tedesca. Fu 
una battaglia teorico-politica 
sulla validita o meno della 
« teoria del croilo » che coin-
cise, e non a caso, con la 
fase di transizione del capi
talismo. da concorrenziale a 
monopolistico. I grandi car-
telli industriali, l'espansione 
coloniale, la diplomazia dei
rimperialismo, hanno fatto 
da sfondo alle diverse lettu-
re di Marx sui problema del-
l'inevitabile fine del sistema 
corroso al suo intemo dalle 
crescenti contraddizioni che 
non avrebbero non potuto 
farlo esplodere. Questa tesi 
non dialettica, ma anzi legata 
a parametri ell tipo determi-
nista ed ecoromicistico, po-
stulava lo spontaneo collasso 
deH'economia del capitale e 
quindi la sua sostituzione li-
neare (in Bernstein) o anche 
rivohizionaria per il tramite 
dello sciopero generale di 
massa (in Rosa Luxemburg) 
con la nuova societa senza 
padrone, cioe il socialismo. 
Contro questa tesi si oppo-
sero, in ordine di tempo. 
Kautsky, Hilferding. Lenin, 
e, piu tardi. il Bucharin di 
sinistra, subito dopo il 1917. 

La contrapposizione non 
era concettuale o interpreta-
tiva. Si trattava — soprat-
tutto nella polemica fra 
Bernstein e Kautsky. e poi 
in quella fra Lenin e la 
Luxemburg — di un tenta
tive di individuare. nell'azio-
ne teorico-pratica. natura e 
ruoli rispettivi deH'elemen-
to oggettivo (le leggi di mo
vimento del capitale) rispet-
to al momento soggettivo 
della lotta di classe. 
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La Rivoluzione d'ottobre, 
la costruzione del primo Sta-
to socialista, la grande crisi 
economica degli anni 1929-32, 
diedero nuovo vigore, sep-
pur con connotati diversi, al 
dibattito. Anche gli econo-
misti borghesi si confronta-
rono nuovamente con il pro
blema della storicita del 
capitalismo, abbandonando 
quella metafisica marginali-
sta dei neoclassici. Gia 
Schumpeter, prima ancora 
degli awenimenti che ab-
biamo ricordato, nel 1911, 
poneva le basi di quella che 
e oggi l'ideologia economico-
sociologica del capitale. Da 
Hansen a Keynes, ai teorici 
dell'« opulenza », come Pi-
gou, fino ai piu recenti ag-
giustatori del tiro, come Gal-
braith, gli « scienziati » del 
capitale, si sono sforzati di 
introdurre tecniche di inter-
vento (sulla domanda e sul-
l'offerta) in vista del mante-
nimento dei rapporti sooiali 
di produzione vigenti. La te-
rapia delle crisi cicliche, at-
traverso politiche anticon-
giunturali di tipo monetario, 
fiscale, o creditizio e fino 
alia teorizzazione attuale del-
« politica dei redditi » — co
me giustamente sottolinea 
Napoleoni — si e rivelata 
come un tentativo affan-
noso di coprire le difficolta 
derivanti dalla espansione 
mondiale deirimperialismo, 

L'ideologia tecnocratica. la 
differenza nominalistica fra 
« managerialismo » e « pro
priety » del capitale, l'ipotesi 
di una societa postindustriale 
tecnostrutturata, l'utilizzazio-
ne crescente dello Stato per 
la salvaguardia del sistema, 
l'economia « mista » o « qua- 4 
ternaria », non hanno risolto 
neppure le contraddizioni an-
tiche (miseria crescente e de-
classamento di taluni strati 
sociali con progressiva emar-
ginazione di quelli una 
volta integrati) dello svi-
luppo capitalistico, spostan-
dole sui Terzo Mondo e 
nelle zone depresse all'inter-
no degli stessi paesi indu-
strializzati. 

Coesistenza 
paeifica 

Di fronte a questa realty, 
il movimento marxista ha 
per anni accettato l'idea che 
la crisi del 29 e la presenza 
di un solo Stato socialista 
che conduceva una ferma po
litica di pace fossero le pre-
messe di una prossima « ca-
tastrofe» economica dello 
imperialismo dominato dalla 
«necessita » della guerra, 
determinata, nelle sue defi
nitive conseguenze, dalla 
azione politica del movimen
to comunista internazionale, 
guidato dall'URSS. A questa 
impostazione, caratteristica 
della III Internazionale, si e 
aggiunta, dopo il XX e il 
XXII Congresso del PCUS, 
Tipotesi di una « competizio-
ne economica » fra Occidente 
capitalistico e campo socia
lista, che non modificava nel 
fondo l'ipotesi prebellica. 
Giustamente, quindi, Colletti 
mette in rilievo certe identi-
ta fra le tesi della III Inter
nazionale e 1'aspetto. ancora 
sopratutto «statuale », del 
discorso krusceviano dopo il 
I95B Ma troppo semplicisti-
camente, a nostro parere 
conclude il suo saggio intro-
duttivo. assumendo di quel-
I'ipotesi solo il forse troppo 
ottimista discorso sulla com-
petizione economica fra pae
si socialist! e capitalists 
Dimcntica infatti che. accan-
to a quella tesi, come strate
gia di fondo del movimento 
operaio internazionale e'e 
oggi la teoria della « coesi
stenza paeifica » fra reeimi 
sociali diversi, e sopratutto 
I'elaborazione che il PCI ha 
portato avanti da molti anni 
intorno alia necessity di lot-
tare contro il capitale tenen-
do perd conto di quelle diffe-
renze storiche. cttlturali, eco-
nomiche e di stmttura, che 
caratterizzano i singoli paesi 
dove si sviluppa la lotta di 
classe. 

Ecco perche, dopo una 
esemplare rappresentazione 
del dibattito sulla « fine > 
del modo di produzione ca
pitalistico, ci e sembrato 
stridente sentir Colletti par-
lare di «revisionismo bern-
steniano > non marxista e 
non leninista. riferendosi al-
I'attuale periodo, che indub-
biamente risente di ritardi 
nelKanalisi scientifica, ma che 
non si discosta, ne nella teo
ria. ne nella prassi, da una 
permanente negazione dialet
tica del capitale, operando 
per accelerame la fine. 

Carlo M. Santoro 
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Dal nostro corrispondente 
LONDRA, gennaio 

L'universita prende le vie 
dell'etere: un ingegnoso ritro-
vato della cosiddetta rivolu
zione tecnologica oppure un 
sostituto a buon mercato per 
gli atenei vecchi e nuovi che 
continuano a denunciare una 
allarmante carenza delie pro-
prie funzioni educative? II di
lemma e piu che mai alia ba 
se della Universita dell'Aria 
(o Universita Aperta) 

Radio e televisione ingles! 
hanno cominciato a dif fondere 
I corsi della nuova. imperso-
nale istituzione didaMica da! 
3 gennaio scorso. Alia dome
nica mattina. per '0 minuti. 
il secondo canale della BHC 
apre i) collegamenio con il 
suo eterogeneo pubblico di te-
lestudenti. Gli iscritti fino ad 
oggi sono circa 25 mila, scel-
ti, attraverso una selezione at-
titudinale preliminare. da una 
rosa di 43 mila candidati. II 
40% sono maestri element^ri 
alia ricerca di un perfeziona-
mento di laurea. 1'11% e lor-
mato da professionisti inten-
zionati a migliorare la lcro 
condizione con una qualifica 
accademica, il 10% e rompc-
sto da casalinghe. il resto da 
student! che per una ragione 
o per Taltra hanno dovuto in-
terrompere gli studi o non 
hanno potuto trovare un po-
sto nei normali atenei. 

L'idea che anima 1'ambizio-
so piano dei suoi fautori e 
quella di offrire una seconda 
occasione a quanti AVP^SHTO 
mancato il coronamento uni-
versitario della propria carrie-
ra. I piu ottimisti. sui piano 
delle illusioni ideologiche. non 
esitano ad esaltare l'inipresa 
per il suo potenziale caratte-

re di democraticita e mod3r-
nismo 

Ma se lasciamo da parte 
le iperboli propagandLstiche 
che nella nostra societa sem
pre accompagnano il nuovo 
della tecnica. vedremo a di-
stanza piu ravvicinata quale 
sia il divario di credibihta 
che sottintende il piu reccn-
te esperimento educativo dl 
cui I'lnghilterra vanta il pri-
mato. 

La prima formulazlone uffl-
clale di quella che allora fu 
soprannominata la Universi
ta dell'Aria viene attrihuita aa 
Harold Wilson, in un discor
so a Glasgow nel 1963, in un 
periodo in cui era facile al 
leader laburista intrattt-uere i 
suoi ascoltatori con l'avvincen-
te prospettiva di un • salio 
tecnologico» ormai imminen-
te sotto la guida della social
democrazia al potere. II minl-
stro Jenny Lee. la vedova dl 
Aneurin Bevan. avrebbe por
tato a frutto negli anni se-
guenti la concezione di avan-
guardia che ben si addiceva al
le lunghe battaglie per l'istru-
zione popolare da lei condot-
te assieme al marito per ol
tre un trentennio. 

Nutnero chiuso 
per gli studenti 
Quale mlgliore immagine po-

teva aversi del nascente orga-
nismo se non quella di un le-
game istantaneo con schiera-
menti di operai e impiegati 
chini sui libri nelle serate do 
po il lavoro o assorti nella 
spiegazione del maestro televi-
sivo alia mattina della dome
nica? C'erano comunque ragio-
ni sufficienti per avvalersi de! 

piu potenti strumenti di co-
municazione alio scopo di 
chiudere una reale e crescen
te lacuna nella piramide del-
l'istruzione inglese assedia'a 
come sempre dal privileglo, 
dalle differenze sociali e dal
la selezione precoce. Erano 
esattamente questi 1 fattori 
negativi che avevano motiva-
to il giudizio della famosa 
Commissione Bobbins quando 
anni prima, aveva caldamente 
raccomandato il sollecito al-
largamento delle opportunity 
educative in una Gran Breta-
gna cronicamente assetata di 
tecnicl ed esperti, stretta nel 
circolo vizioso di un sistema 
in progressivo declino che ave
va tanto piu bisogno di investi-
re altre e maggiori risorse nel-
l'addestramento dei p r o p r i 
quadri produttivi. Non e un 
mistero per nessuno infatti 
che quella inglese e non solo 
la stmttura scolastica piu 
esclusiva di tutta TEuropa, 
ma, a livello universitario, an
che la piu limitata. II totile 
degli universitari si aggira a 
tutfoggi sui 190.000, tuttora ri-
gidamente condizionato dal 
«numero chiuso ». 

L'espansione preconizzata da 
Robbins e soprattutto avvenu-
ta al livello succedaneo degli 
istituti di tecnologia e dei col
leges tecnici. Ed e questa ap-
punto la faccia di quel siste
ma binario che l'opinione pro-
gressista inglese ha ripetuta-
mente accusato di ribadire 
una divisione di fondo. essen-
zialmente classista. che fa del
la sua appendice para-universi-
taria un recinto per l'educa-
zione « di seconda classe ». 

La crescita promessa non si 
e dunque realizzata (Robbins 
parlava di 7-800000 studenti 
per il 1973-80) ed e stata svia-
ta, invece, con minore spesa. 

su! politecnici improvvisamen-
te elevati al rango formale, ma 
non alia sostanza, di univer
sita. II laburismo si e sempre 
giustificato con la mancanza 
dei fondi necessari sottacendo 
una serie di problemi che 
mordevano nel vivo di una 
mancata «rivoluzione socia
le» o per lo meno l'inizio di 
un attacco contro il prepote-
re di una struttura educativa 
inflessibilmente di ilite. 

I.'Universita delPAria, pur 
con tutte le buone qualita 
che possono venire invocate a 
suo favore si e dunque inse-
rita in questo panorama con
traddittorio dove aveva ormai 
presa sempre la soluzione di 
compromesso Con essa si era 
fra l'altro trovata una rlspo-
sta ancora piu a buon merca
to nelPaddestramento dello 
studente. Ecco le cifre. Ci vo-
gliono 30 milioni di sterhne 
per mettere su un'universita 
nuova (nel dopoguerra ingle
se ne sono state costruite 9 
di sana pianta, ma dal 1966 
si e detto che l'espansione 
edilizia sarebbe finita li). Ci 
sono voluti invece soltanto 5 
milioni di sterline per istitui-
re l'universita televisiva 

I costi di gestione dell'uni-
versita televisiva non superano 
1 tre milioni e mezzo di ster
line l'anno. L' esperimento 
(che secondo certe prospetti-
ve forse troppo rosee dovreb-
be raccogliere un mezzo mi-
lione di studenti di qui a 5 
anni) e dunque assai conve 
niente. Eppure, anche cosl, 
convince i conservatori assai 
meno di quanto entusiasmas 
se i sogni futuristici di Wilson. 

- II nuovo governo tory. nella 
sua campagna al risparmio del
la spesa pubblica, ha comincia
to infatti col tagliare un ml-
lione di sterline nel bilancio 

annuale della neonata orga
nizzazione. Ed e andata bene, 
che il progetto era ormai en-
trato in fase esecutiva avan-
zata: altrimenti, al loro avven-
to al vertice, i conservatori, 
probabilmente. l'avrebbero 11-
quidato del tutto. Cosi come 
stavano le cose, non potevano 
fare altro che dar corso alio 
esperimento; 

90.000 lire 
alV anno 

Sono cominciati frattanto i 
primi dubbi anche sulla sua 
efficacia pratica. A stare a 
quanto dicono i prospetti. ba-
sterebbero dieci ore di studi 
alia settimana per conseguire 
la laurea con una serie di 
sei corsi annuali durante un 
ciclo trimestrale. La realta -
come immediatamente osser-
va un gruppo di studenti ai 
loro insegnanti — h ben di-
versa: i corsi televisivi sono 
tutt'altro che a facili ». presup-
pongono una preparazione pre-
ventiva di un certo calibro. 

Inline, e'e la questione cru
ciate del rapporto vivo fra in
segnanti e allievi. II problema 
— dicono i dirigenti centrali 
— dovrebbe essere owiato dal
la presenza di 250 centri di-
dattici sparsi nelle varie par
ti del Paese dove gli studenti 
possono recarsi di tempo in 
tempo per un colloquio e uno 
scambio di idee col proprio 
« ripetitore ». L'incognita sul
la efficienza concreta dell'in-
tero progetto rimane. 

Nel frattempo. il costo Indi
viduate per ciascun studente 
e di 50 sterline all'anno. cir
ca 90.000 lire, per Pimmatrico-
lazione, le dispense, la corre-

zione dei compiti e le spese 
di esame. E qui si rivela un 
altro dei non indifferent! van-
taggi che l'universita Aperta 
off re dal punto di vista del
lo Stato: si tratta in larga 
misura di educazione superio-
re autofinanziata dai suoi stes
si utenti. Non solo; poiche si 
tratta dl un progetto-pilota e 
la Gran Bretagna se ne e fat-
ta portabandiera, si e ora sco-
perto in esso anche una fonte 
di guadagno non lndifferente,' 
mediante la vendita all'estero 
dei suoi programml per co
sl dire « prefabbricatl». 

L'universita Aperta dispone 
delle seguenti Facolta: Matema-
tica, Scienze sociali, Art! libe-
rali. Tecnologia (meccanica. dl-
segno, ingegneria). Pedagogia, 
Scienze fisiche e biologiche. 
In questi giorni e stata com-
pletata la prima commessa di 
esportazione alia Nigeria. II 
commento e stato questo: « Se 
la Nigeria costruisse di qui 
all'anno duemila una nuova 
scuola ogni settimana, essa 
non si troverebbe, al termine 
del suo programma di espan
sione scolastica, in condizionl 
migllorl di quelle in cui cl 
trovavamo noi cento anni fa». 

Ecco dunque che e'e un am-
pio spazio per le esportazlo-
ni. su tutto il settore, e in 
Africa e in Asia. Pare che gli 
stessi Stati Uniti siano inte-
ressati all'esperimento in
glese. Questi sono i dati con-
creti su cui valutare 1'avvlo 
di una iniziativa indubbiamen* 
te interessante. ma di cul A 
presto per dire se si tratta 
dawero della «piu coraggio-
sa e brillante impresa» nella 
storia della istruzione pubbli
ca Inglese. 

i Antonio Bronda 

OGGI 

UN NOSTRO corsivo 
domenicale di alcu-

ne setlimane fa, intito-
lato • Stanno benissi-
mo », in cui sostenevamo 
che soltanto i lavoratori 
soppoTtano immediata
mente e dire'ttamentc le 
difficolta dei tempi, men-
tre i ricchi, nonostante 
i loro lamentt ufficiali, 
vivono giocondi e spen-
sierati, ha provocato nu-
merose reazioni di con-
senso e di dissenso. Poi
che non ci e pozsibile ri-
spondere a tutti coloro 
che ci hanno scritto (non 
perche siano mnumere-
voli, come usano afferma-
re i colleghi che non ri-
cevono mai posta, ma 
perche molti non hanno 
neppure indicat6 il loro 
indiriz20), Tiprenderemo 
oggi Vargomemo, anche 
perche due nostri letto-
ri ci hanno offerto Voc-
casione di spiegarci con 
un esempio, e not credia-
mo alia forza persuasiva 
dei fatti, sebbene, per 
temperamento e per gu
sto, le • nostre preferen
ce vadano alia efficacia 
convmcenie delle idee. 

Cominciamo con un 
dissenziente (Non fos-
s'altro, ci pare un dove-
re di cortesia). II Ragio-
niere R O. di Mestre ci 
scrive una lunga lettera 
che, per ragiom di spa
zio, dobbiamo limitarci ' 
a riassumers. Dice il 
Rag. R.O. che sempre nei 

nostri scritti riguardanti 
i ricchi «e'e una forte 
carica di risentimento > 
e che noi dovremmo mo-
strarci piu cauti « prima 
di trinciare giudizi e prc-
nunciare condanne > per
che «che cosa sa Lei, 
caro signore, delle soffe-
renze che gli odiati (da 
Lei) padroni possono 
avere nel cuore?». Ci 
pare, egregio Ragioniere, 
che questi, in sostanza, 
siano gli argomenli del
la Sua lettera, e Le ri-
spondiamo subito, cer-
cando di tenerci, all'es-
senziale. Cominciamo dai 
« risentimenti »: e veris-
simo. Ma vede, se non 
vogliamo andare piu in-
dictro delVera capitali
stico (altrimenti il di
scorso dovrebbe farsi pin 
lungo e complesso), da 
quanto tempo ' esiste 
il capitalismo? Vogliamo 
dire da due secoli? Be
ne: sono dunque duecen-
to anni che i lavoratori 
vengono sfruttati, rapina-
ti e mandali a farsi am-
mazzare in guerre che 

' non si sarebbero mai so-
gnati di fare. E Lei si 
meraviglia che ci sia in 
not una • forte carica di 
risentimento »? Caro Ra
gioniere, noi non siamo 
risentiti, siamo inveleni-
ti, rabbiosi, furiosi, a ve-
dere che Vinfamia conti-
nua, e quando Lei ci ac-
cusa di * risenlimento » 
non e che diciamo-
« Ahi, ci ha colpiti », ma 
pensiamo: « Solo? », c ci 
facewmo un po' pieta. 
Speravamo dt non sem-
brare delle ricotte. 

Poi e'e la storia del 
soffrire in fondo al cuo-

Ci creda, con risentimento 
re pene che non si ve-
dono. Quando uno dice: 
« Che cosa sa lei di cid 
che io sento dentro di 
me? », stia tranquillo, 
Ragioniere. e uno che ha 
dei soldi. Se lo figura, 
Lei, un bracciante di 
Porto Tolle che dica: 
«Se lei mi leggesse in 
fondo al cuore vedrebbe 
che non sono felice »? 
Caro signore, Vinfeticita 
dei poveri non c mai da 
scoprire: c tutta li, da-
vanti a noi, e la prima 
e la sola cosa che mo-
strano. Che cos'altro han
no da farci vedere? 

Senta invece come sof-
frono, sempre in fondo 
al cuore, i mihardari. 11 
compaqno G.C. Grazia di 
Bologna (e adesso pas-
siamo a un consenzien-
te) ci manda un ritaglio 
del « Resto del Carlino » 
del 6 gennaio che ci era 
sfuggito. La pagina si 
apriva con questo tilolo: 
* Cala la fiducia degli 
imprenditori » e poco piu 
avanti figurava una ru-
brica: • Uomini e affa-
ri », in cui si poteva leg-
gere una notizia che non 
resistiamo al piaccre di 
riprodurre testualmente: 
«Le vacanze dei capi 
Fiat Ford Rolls Saint 
Morttz, 5 gennaio. Ver
tice quotidiano dell'indu-
stria automobilistica mon
diale sui bordi della pi
scina dell'albergo "Pa
lace". Converra dire an-
zitutto della piscina: cen
to tonnellate di roccia 

come trampolini "natu-
rali", un bar a forma 
di passerella a piombo 
della vasca, porte auto-
matiche, finestre-oblo e 
altre raffinatezze. In que
sta cornice tengono i lo
ro conciliaboli, alle 18 
di ogni giorno, Gianni 
Agnelli, Henry Ford e 
Witney Straight (vice pre-
sidente della Roll Royce). 
Non si parla d'affari ma 
di sport e di.„ varieta. II 
presidente della Fiat e 
particolarmente orgoglio-
so delle sue ottime per
formances in slittino: 
pancia all'ingiu. si lan-
cia a ottanta allora su 
una pista ghiacciata mol-
to simile a quella per 
il bob. II vice magnate 
della Rolls, invece, si 
dedica soprattutto alle 
saune che - tntendendo 
a tutti i costi perdere 
quattro chili durante la 
sua vacanza invernale — 
altcrna alio sci e al nuo-
to. Ford, infine, se la 
spassa soprattutto dor-
mendo: va a letto dopo 
aver fatto le ore piccole 
al night, ma in compen-
so vi rimane fino al tar-
to pomeriggio ». 

Che Gliene pare, Ra
gioniere, di questi sofle 
renli? Noi immaginmmo 
che Let a questo punio 
dira « .Ma i ricchi non 
sono tutti cosi». Certo, 
non tutti i nccht sono 
cosi, mcnlre i porcri so
no tv.tti nel modo oppo-
sto, tutti senza eccezione. 
Mettiamo pure che gli 

Agnelli, i Ford e gli 
Straight siano soltanto 
dei casi particolarissimi. 
Ma Lei ha mai saputo 
che i metallurgici man-
dino un loro compagno, 
uno solo, per campione, 
al c Palace » di Saint Mo-
ritz? E adesso ci dica 
Lei che cosa dobbiamo 
sentire e scrivere quan
do leggiamo che i mini-
stri e i governatori del
la Banca d'ltalia ricevo-
no Vawocato Agnelli, in-
chinandosi reverenti co
me se arrivasse la Ma
donna di Loreto. Lui si 
siede e comincia a la-
mentarsi dei suoi operai 
che si mostrano « disaf-
fezwnati », c non trova 
nessuno che gli dica: 
• Ma come osa parlare 
dei lavoratori. lei che si 
lancia "a pancia al'in-
giu", ed e anche cosi 
ridicolo da essernc orgo-
glioso? ». 

Ma ora dobbiamo av-
viarct alia fine ed ecco 
la tcstimonianza di un al
tro consenziente. il com
pagno Roberto Traversa 
di Taranto, che co<ri ci 
ha scritto: • Caro Forte-
braccio, ti trascrivo. sen
za alciina correzione, una 
pagina del diario giorna-
liero di una mia alunna 
della classe II C della 
Scuola media "G. Gali
lei" di Taranto La scuo
la si trova nella parte 
vecchia della citti e I'al-
lieva e una dei sci figli 
di un pescatore. "Taran
to 6 gennaio. Caro Dia

rio, oggi ti voglio dire 
cioe raccontare come ab-
biamo trascorso le vacan
ze e dove. II Natale lo 
abbiamo trascorso a ca-
sa soli soli che soltanto 
a sentire il silenzio ti 
veniva da piangere. Per
che non avevamo soldi e 
poi mia madre non vole-
va andare a nessuna par
te per non fare brulta 
figura. Cosi anche il Ca-
podanno abbiamo man-
giato pasta con I'aglio e 
olio e dopo aver finito 
di fare le faccende ci sis-
mo coricate. Prima di co-
ricarci abbiamo sentito 
dei lamenti dentro la 
camera da letto ed era 
mia madre e mio padre 
che piangevano perche 
non ce ne erano soldi. 
I miei parenti ci chia-
mavano per passarlo in 
compagnia ma i miei ge-
nitori rifiutavano. E co
si anche la Befana. In
somnia non mi costrin-
gere a dire certe cose 
che ti mettcresti a pian
gere anche sc sci un 
quaderno perche sono 
commoventi e tristi". Ti 
saluto cordialmcnte, tuo 
Roberto Traversa ». 

Egregio Ragioniere, 
cost e fatta la societa in 
cui viviamo, una societa 
nella quale. Lei dice a 
conclusione della Sua 
lettera, «si puo godere 
il bene ineguagliabile 
della libcrta». Ecco, a 
proposito della liberta, 
ci riserviamo di rispon-
derLe difftisamente un'al-
tra volta, forse la setti
mana prossima. Intanto, 
ci creda con inestingui-
bile risentimento Suo. 

Fortebracclo 


