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Da cinquanfanni rivive nell'esperienzq delle diverse generazioni 
una costante insopprimibile del la lottc per la democrazia e il socialismo Lettere 

alV Unita: 

L v JKKf^^^^ 
Due momenti, volti divert! ma un filo comune lega I glovanl partlglani che vltforlosi entrane in Milano e i partecipanti ad una delle grandl manifestation) antifascista di qutitl giornl. Comune e la volonla di fare 
avanzare I'ltalia sulla via della democraiia e del socialismo 

Ferchei'antifascismo dura 
Lot ta r ivoluzionaria e politica del l 'uni ta an tifascista - Q u e l giorno nell 'Universi ta d i R o m a - Se la Resistenza rivive poli t icamente 
ben ol t re le sue celebrazioni, lo si deve al fat to che i problemi politici e sociali d a easa poati sono piu vivi e a t tua l i del l 'epica ufficiale 
Sono stat i gli antifascisti degl i anni '50 e '60 che hanno sba r ra to la s t r ada a l ia repubblica m o d e r a t a de l la legge truf fa e di Tambron i 

Nyl pieno dell'ondata di con-
tcstnzione studentesca. nella 
primavcra 1968, una squadra 
di picchiatori fascist! irrup-
pe nell'Universila di Roma. II 
loro comportamento fu deci-
Mimente omicida. Barricatisi 
nell'alto dell'edificio di Legge, 
feeero piovure sugli studenti 
< sovversivi » una valanga di 
mattnni, sbarre di ferro. mo-
hiii. Fu puro caso se quel gior-
nu non vi fu il morto. Ma i 
feriti furono tanti; uno dei 
capi-studenti di allora. per me-
si lo vedemmo girare inges-
sato. travolto com'era stato 
da un tavolo di lamiera ca-
tapultato da un'altezza di ven-
ti nrdtri. 

Pochi attimi dopo l'aggres-
sione I'Aula Magna si riempi. 
migliaia di studenti attende-
vnno che i loro capi parlas-
sero. E chi scrive ricorda la 
fretta, I'ansia e la virulenza 
con le quali uno di costoro, 
il cui nome allora evocava 
fra gli studenti romani imma-
gini carismatiche, si prodigo 
neH'impegnnrc i present! a 
non ricavare dall'aggressione 
fascista una lezione politica 
di antifascismo, e quindi, di 
unita. 

l/aggressione fu definita un 
« incidente >. la risposta — si 
disse — «toccava alia poli-
sia >, gli studenti non dove-
vano lasciarsi distrarre dai lo

ro c compito principale * — la 
« lotta di classe ^ — v* non do-
vevano cadere preda delle « lu-
singhe delle sirene dell'antifa-
scismo» (ch'eravamo noi) 
pronte a « strumentalizzare » 
il movimento devtandolo dai 
suoi fini «rivoluzionari». 
« c la s s i s t i * « antirevisio-
nisti >. 

Ascoltammo qirosta lezione 
di astrattezza verbale e di nul-
lismo politico, cosi poco le-
ninista, con preoccupazio-
ne maggiore di quanto non 
dimostrasse la maggioranza 
dei ragazzi presenti. che ap
plaud!. Ma i grossi sbagli han
no la stessa efficacia. talvol-
ta, della piu azzeccata delle 
analisi. E infatti, perfino in 
quell'assemblea in fondo cosi 
monolitica e adialettica. qual-
cosa si incrino. 

Tra gli applausi. le urla e 
le invettive sollecitate in quel 
momento non contro i fasci
st!' o il governo ma contro i 
« revisionist! ». credemmo di 
cogliere un attimo di vsitazio-
ne. un che di forzato e dovu-
to a capi tan to assembleari 
quanto esigenti. Tra la mas-
sa qualche volto incerto am-
miccava, quasi di nascosto, 
dalla parte del nostra picco
lo gruppo di « funzionari » co-
munisti testardi. Qualche fi-
schio si levd. quando dai pal-
co degli oratori un altro « ca-

rismatico» rincaro la dose, 
affermando che il «nymico 
principale > eravamo proprio 
noi. 

Quando lasciammo la sala, 
in un ambiente scaldato e de-
cisamente ostile, sentimmo 
tuttavia che dentro quella 
ostilita c'era qualcosa che non 
andava; negato il momento 
dcll'antifascismo, la sicutvzza 
di stare nel giusto barcolla-
va. c Un'assemblea operaia 
avrebbe reagito diversamen-
le *, ci limitammo a dire, 
uscendo. a un gruppo di stu
denti. pur non essendo stati 
affatto richiesti del nostra pa
re rv. Restarono zitti, alcuni 
ebbero scatti inquieti. ma in-
certi. 

Democrazia 
e socialismo 
Riandando a quei giorni, ci 

sembra di non sbagliare af
fermando che proprio allora, 
al culmine della contestazio-
ne. certi capi-studenti della 
epoca, taluni inconsapevol-
mcntvi altri certamente no, 
tradirono il carattere di mas-
sa del movimento. spingen-
dolo su binari morti. taglian-
dolo fuori — e per esclusivo 
e settario patriottismo di 
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« gruppo * — del movimento 
reale, degli operai, dell'antifa-
scismo militante. Particolar-
mente grave, in questo svnso, 
fu 1'errore di alcuni dei capi-
studenti romani, non ripetu-
to del tutto in altre Universi
ty. E imperdonabile fu che 
taluni intellettuali « marxisti > 
che si dicevano « piu aggior-
nati», aiutassero gli stucfcnti 
a sbagliare neU'analisi del fa-
scismo alia stessa manfera in 
cui. piu o meno, aveva sbaglia-
to Bordiga circa mezzo seco-
lo prima. Non chiarendo, ciod, 
che parlare di lotta di classe 
in Italia, ai giorni nostri, pu6 
diventare puro esercizio ver-
bale sy alia presenza di feno-
meni fascistici non si capisce 
che anche questi sono frut-
to appunto della lotta di clas
se. sono uno dei risultati pos-
sibili del suo inasprimento. 
E che. dunque, di fronte al 
fenomeno fascistico nasce un 
problema politico obbligante 
(di unita democratica. di al-
kianza. di lotta politica arti-
colata) che non pud mai es-
sere estraneo o indifferente 
per c la classe » e per le sue 
component! politiche. 

E* il nesso stesso fra con-
quista di democrazia e avan-
zata al socialismo che ne va 
di mezzo (e non certo a van* 
taggio di uno dei due elemen-
ti. ma a svantaggio di en-
trambi) quando si smarrisce 
la nozione che la lotta di 
classe si svolge nella sfera po
litica, nel campo dulla orga-
nizzazione delle forze politi
che. E che. fuori di questo 
quadro, anche la piu ardita lot-
Ic di classe si estmgue, depe-
risce. va alia sconfitta se ab-
bandonata alio spontaneismo 
alia < gioia di vivere la rivolu-
zione >. comu si poetizzd nel 
1968. 

E d'altra parte: il nesso in-
scindibile fra democrazia e so
cialismo non e una escogita-
zione intellettuale. e una esi-
genza che la esperienza di-
mostra insopprimibile. Affer-
mare tal« nesso non e sen> 
plice, non e stato semplice 
nemmeno in Italia, faccia a 
faccia con tante e clamorose 
negazioni della democrazia 
proposte dai sistema di pote-
re e dai metodi di governo de-
mocristiani. Eppur*; e stato il 
fatto che. per merito di To-
gliatti, questo nesso sia diven-
tato un elemento insostitui-
bile del patrimonio ideate e 
politico della classe operaia, 
che ha permesso aH'antifasci-
smo non solo di sopravviwre 
saldamente come memoria 
ma di rivivere come fatto po
litico ogni volta che lo scon-
tro si e acutinato. Si 
usa spesso parlare di « peren-
nita dei valori della Resisten-
za». II vero che c'k dentro 
quest* frasvt rettorica e un 
vero politico che si imponc 
anche a coloro, e sonc i gio-

vani, che della Resistenza non 
hanno che immagini libresche 
e derivate. 

Se dunque la Resisten
za rivive politicamente ben 
oltre le sue celebrazioni, lo 
si deve al fatto che i proble
mi politici e sociali da es-
sa posti sono piu vivi e at
tuali dell'epica ufficiale. Lo 
impegno che oggi i giovani 
pongono neH'antifascismo non 
c infatti un omaggio alia leg-
genda dwi padri, e una garan-
zia politica per il loro presen-
te, per la loro prospettiva. 

Questo hanno compreso, an
che autocriticaraente, tutti 
quegli studenti del 1968 che 
oggi rifiutano di farsi ingab-
biare nella disperata dialetti-
ca interna dei « gruppetti > e 
tentano, a modo loro, con i 
loro bagagli di idee e di espe-
rienze. un loro inserimento 
nella sfera del reale. Oggi que
sti studenti non temono piu 
la parola c antifascismo >: il 
che non vuol dire chv risco-
prano o accettino a scatola 
chiusa alcunche. Vuol dire, in-
vece, che essi cercano i mo-
tivi del loro antifascismo. 

Momenti 
diversi 

Del resto, se c'e un valo-
re permanente nell'antifasci-
smo. questo e nella sua vo-
cazionre di stare alle costole, 
e di battere, il fascismo del 
proprio tempo. Anche nella 
vicenda deU'antifascismo sto-
rico i momenti furono diver-
si. L'antifascismo eroico de
gli * arditi del popolo > degli 
anni '20 non era eguale a quel-
lo che fu 1'antifascismo dui 
CLN. venti anni dopo. Ma dal
la Resistenza dei CLN e del
ta Repubblica in poi, vi e un 
elemento di unificazione e di 
prospettiva in piu. L'antifasci
smo non e piu soltanto una 
forma di difesa, un modo di 
dire no a testa alta: diviene 
un momento attivo, un modo 
di faiv politica per imporre 
un attacco, per precedere il 
ritomo fascista. per spezzar-
ne le radici cultural! e di clas
se messe a nudo ma non 
estirpate dalla Resistenza. 

E del resto, gia negli anni 
durissimi '50. rr<;i tempi delta 
grande battaglia difensiva 
contro la represslone scelbia-
na. proprio la consapevolez-
za che vi erano ancora da ri-
sotvere problemi politici di 
rinnovamento lasciati aperti 
dalla Resistenza, rlarmo di 
nuovi motlvi di attacco l'anti
fascismo. 

Gia allora questa parola si 
colorava di nuovi significati. 
mirava, rispetto al ,43-,45, a 
mobilitare massy diverse e piu 
larghe di quelle che si era-
no iinpegnate nella lotta ar-

mata. Furono gli anni in cui 
l'antifascismo italiano ebbe 
nuovi banchi di prova sut ter-
reno dello scontro per la Co-
stituzione: un terreno avanza-
to, si verified, pro o coptro 
la «restauraziorre capitalisti-
ca», pro o contro le Ieggi 
« scellerate », pro o contro la 
resa incondizionata all'atlanti-
smo. Pro o contro. in sostan-
za. una visione moderata e an-
ticomunista della Repubblica 
e dello stesso antifascismo. Se 
questa visione degasperiana. 
crre pure arreco guasti incal-
colabili e fu tradimento rea
le della Resistenza, non vin-
se appieno, fu perche si in-
caglid contro il rilancio anti-
fascista di quegli anni: un mo-
to di fondo, politico e di clas
se, che coinvolse strati social-
mente non omogenei ma egual-
nwnte irrecuperabili, dopo la 
Resistenza. a disegni senperta-
mente reazionari. E quel mo-
to coinvolse fra i giovani per
fino gruppi che di antifasci
smo non s'erano mai nutri-
ti. al contrario, erano stati 
c fascisti in buona fede ». co
me ci ricordava perch^ non 
ce ne dimenticassimo svtta-
riamente il nostra Ruggero 
Zangrandi, aval la to da To-
gliatti. 

Gli antifascist!' piu < borghe-
si >, in quei tempi, segnavano 
il passo o alimentavano leg-
gi-truffa, discriminazioni. ter-
rorismi ideologic!, repressio-
ni (basti ricorda re. uno per 
tutti. Pacciardi). Ma l'antifa
scismo degli anni '50 riempi-
va i vuoti rilanciandosi su al
tri temi specifici di difesa 
(del sindacato di classe. delle 
Iiberta democratiche etemen-
tari. contro l'oscurantismo cle-
ricate. contro l'ossessione an-
t i c o m u n i s t a ) muovendo-
si sempre sullo stesso antico 
terreno dVII'unita democra
tica. 

Gia allora. in quella gran
de battaglia d'arresto degli an
ni '50. affioravano temi di rin
novamento posti dalla Resi
stenza e vivissimi oggi: rifor
me di struttura, unita sinda-
cale. pace, pturatismo Era il 
famoso «bagaglio» politico 
delta Resistenza. le cosiddet-
te € illusion!' » degli anni bel
li che non cedevar.o. Per 
quanto ignorato e vilipeso. 
questo materiale ancora in 
parte grezzo faceva politica 
egualmente. promuoveva nuo-
ve spinte, suggeriva i termi
ni di una nuova cultura po
litica. mai smarrita pur nel 
marasma gelido della guerra 
fredda che feriva tutti. 

Dopo gli anni '50, la confer-
ma del luglio 1960. Nel vede-
re per le strado itatiane mi-
gliaia di « ragazzi con la ma-
glia a striscu* buttarai con
tro le autoblinde di Tambro
ni, si torno a capire che 11 
grido «abbasso il fascismo» 
non era retorico, era l'indice 

di un problema politico di de
mocrazia che la gestione « cen-
trista » del potere aveva tut-
t'altro che risolto. I giovani lo 
affrontarono nel '60 spesso 
per conto loro. con una ger-
minazione di energie e forze 
che sembro spontanea, e in 
certa misura lo era. ma pro-
veniva anch'essa dai fatto che 
per anni comunisti e sociali
st! avvvano tenuto duro. sul 
tema deU'antifascismo. aveva-
no considerato che in Italia 
i motivi per involuzioni au-
toritarie, fino al fascismo. non 
si erano estinti con ta vitto-
ria detl'aprile 1945: erano so-
pravvissuti per le loro matri-
ci di classe, mai recise. talo-
ra addirittura alimentate. 

Scelta 
di campo 

Oggi. di fronte aU'sntifasci-
smo degli anni '70. gli obietti-
vi sono ancora una volta i 
piu antichi e i piu nuovi. C'e 
— eccome — un problema 
di liquidazione. e definitiva, 
dello squadrismo ^innato: e 
su questo e disonesto semina-
re equivoci. Valerio Borghe-
se sara, probabilmente, un 
delirante fantasma, ma il di-
segno di cui egli e la carica-
tura e lucido: e it disegno 
di mobilitare la «parte Sa
na » contro le riforme econo-
miche e sociali. Questo e il 
fascismo degli anni '70. come 
hanno ben capito certi agra-
ri. certi padroni, certi ameri-
cani (sia che parlino in ingK*-
se sia che parlino in italia
no). Dunque l'antifascismo 
degli anni TO vive come esi-
genza di riforma. come ce-
mento di lotte per non far 
passare I'attacco alle riforme 
e per contrattaccare. 

Sono stati gli antif ascisti def-
gli anni '50 e '60 che hanno 
sbarrato la strada alia repub
blica moderata delta « legge 
truffa » e di Tambroni. Toc-
ca adesso agli antifascist!' de
gli anni *70 dare alia Repub
blica c fondata sut lavoro > le 
sue indispensabili strutture 
nuove. con le riforme. Anco
ra una volta. la partita si gio-
ca tra fascismo e antifasci
smo su un terreno nuovo: la 
scelta di campo di chi e anti
fascist non solo in nome di 
ricordi ma in nome di con
crete azioni e speranze, non 
pud che essere cbiara. E' una 
scelta. del resto, che con estre-
ma lucid it* hanno gia fatto 
gli operai, fanno i contadini, 
fanno sempiv piu i giovani del 
nostri giorni. 

Maurizio Ferrara 

Stroucare il 
fascismo 
alle radici 

Poche parole vhiaro 
di un cmigrato 

oho partecipo 
allu Hesislt'iiza 

Cart compagni, 
sono un partigiano combat' 

tent*, emigrato in Belgio. Vi 
mando queste righe e vorrei 
proprio che le pubblicaste il 
pro8Bimo 25 aprile. Ho da 
dire pochi'sime cose, ma in 
compenso credo che siano ab-
bastama chiare per tutti. Un 
certo ammiragtio Birhidelli 
ha detto recentemente che a 
lui e ad altri come lui potreb-
be venire un «caso di co-
aciensan se dovesse cambia-
re il governo. se ad esempio 
si /ormasse un governo popo 
tare capace di dare lavoro a 
tutti senza costrinqere milto-
ni di italiani ad andare a 
mendicare un lavoro m casa 
degli altri. 

Sappia quel tale, e se lo 
ficchino bene tn testa tutti 
coloro che si trovano in po 
stt di comando, che In Italia 
c't una Costituzione che si 
ispira, dalla prima all'ultt-
ma parola, a quella lotta di 
Resistenza contro il fascismo 
0 contro il naztsmo per cui 
tanti partigtani hanno perso 
la vita. B chi c sopravvts-
auto non ha nessuna in-
tenzione di llmitarsl a fare 
soltanto il «testimone »/ Lo 

. spirito della Resistenza 6 piu 
che mai vivo, nelle vecchie 
e nelle nuove generazioni. e 
non saranno certamente. 
qualche teppista incendiarto 
o qualche ammiraglio pros 
simn alia pensione a mettere 
in pertcolo le Iiberta che ci 
siamo conqutstate, 

Sempre in guardia compa
gni! E un fraterno saluto a 
tutti. 

F. MARULLO (Liegl) • 

11 valorc della 
parola d'ordinc 

dell'unita 
antifascista oggi 

Cara Vnitb, 
mi pare che valga la pena 

di conaiderare in quale mo
mento politico celebriamo il 
25 aprile 1945. Per la prima 
volta a 26 anni di distanza 
dai giorno della liberazione, 
& palpabile, visiva e perico-
losamente attiva la presenza 
fascista. Non 6 il caso di sta-
bilire analogie e differenze 
in una lettera, ma va ricor-
dato che anche nel 1919 il 
fascismo era composto du 
tenziale che ora ancora non 
piccole squadre di teppisf 
che facevano leva su un sin 
dacato — la U1L — in feroce 
concorrema con la CGL (nel 
quale erano moltt uomini 
che si ritroveranno anche net 
governt fascisti), che prati-
cavano il metodo del tcr-
rore, della bastonatura a 
sangue, dell'attentato, del 
I'agguato notturno, n€ piu n& 
meno. Ma allora avevano 
una massa di manovra po-
sono riusciti a reperire. 

Ma nel 1943, il fascismo, 
con gli stessi sistemi. insie-
me piu raffinati e piu vio 
l*nti, utilizzando i mezzi che 
lo stato fascista e la macchi 
na nazista gli metteva a di 
spositione, tornava in fondo 
alia pura e semplice barba 
rie primitiva e alia violenza 
del dopoguerra 1918-1922. II 
movimento di liberazione do-
vette affrontare quella mac-
chtna per distruggere atme-
no Vapparato visibile, este 
riore del fascismo. Una guer 
ra di popolo non facile, ma 
vtttoriosa che mostra pero 
oggi nuovamente come, se 
non si distrugge il fascismo 
alta radice, non lo si colpisce 
nella sua matrice, il sistema 
capitalisttco, prima o poi es-
so rinasce, risorge e si ripre-
senta sulla scena immutabite 
net suoi metodi. ottuso, ven-
dicativo. grossolano. terrori-
stico, sanguinario. 

E" ancora valida oggi la 
parola d'ordtne dell'unita an
tifascista, pur rinnovata, pur 
ampliata a nuovi obiettivi? 
Se & valida, percht assiste-

' remmo ancora. a Milano al-
meno. a due manifestazioni, 
separate e distinte e percio 
stesso polemiche se non in 
conflitto tra di esse? Perche 
i giovani non accettano 
quella parola d'ordine del
l'unita antifascista che viene 
rilanciata oggi di fronte alia 
minaccia del terrortsmo fa
scista? Perche" non hanno ca
pito quella Resistenza fatta 
con quegli scopi e quegli 
obiettivi? Forse percM non 
fiamo stati capon not di 
spiegare. sul piano politico 
e storico. il momento e i per-
chi di quel comportamento 
nella Resistenza? O questt 
giovani. non ritengono piu 
oggi possibile un atteggia-
mento unitario che non si 
discosta motto da Quel tipo 
di unita? 

11 discorso. con altri inter-
rogativt potrebbe essere con 
tinuato coinvolgendo I'atti-
vita deUe organizzazioni par-
tigiane, per esaminare t ter
mini della loro ricerca per 
la conquista di nuove masse 
giovanili come continuazione 
di una battaglia che non de 
ve mai correre il rischio dt 
essere racchmsa nei limiti 
angusti deU'associazionismo 
un po' ex combattenttstico 

A. SALVATORI (Milano) 

Che rosa signifies 
la Resistenza 

per un giovanc 
di vent'anni 

Cara Unita, 
ho vent'anni e molti dt me 

avrebbcro da dire sul 23 apri
le e sugli anni che lo hanno 
preceduto. La mia genera 
uione & quella del boom eco-
nomico * ben poco ao del 
fondelli dei pantaUmi rattop-
pati o del mpane e cipolla* 
o della tigaretta fatta con 
tre cicche. niente ho cono-
tciuto dello squallore del 

ventennio fascista. Eppurt 
credo, e con me lo predono 
tutti coloro che nelle lara 
idee e nel loro modo di ren-
derle operanti sono rimatti 
giovani, che anch'io e i miet 
coetanei abbiamo da dire 
qualcosa sul 25 aprile e tulla 
Resistenza. 

Questi giorni forse non 
riuHoirema neanche ad im 
magtjigrli, ma conosciumo ed 
ancor piit siamo andati cono 
s'icndo in questi ultimi anm 
i vinti del 25 aprile e della 
Resistenza. Anche noi aap< 
piamo che casa i to sfmtta 
mento dell'uomo sull'uomo, 
'it una classe su un popolo 
.rappiamo chi it il fascista t 
pcrchi fa il fascista e so-
prattutto sapplamo che po*a 
stgm(ica loltare allargnndo 
H put posstbtle il fronte: le 
iteione operaia di ogm gior 
no ha un valore mestnna 
b:lc 

Con queste dtstmziom, 
quando a 26 anni dalla libs 
mzioiif parltnmo del 25 apri 
le, non parliamo del passalo 
ma del presente e del tutu-
TO. Conuderiamo la Reslsten 
za solo un momento, un 
grande momento, dt questo 
futuro di atti, a lo si 4 riimo 
ttiato, saremo interpreti e 
tiiotaqonistt. Anche quest'an 
no qualcuno strombazzera 
tulla Resistenza: la radio la 
televistone. certi gfornali 
vip/irtaci. certt nwmiri. Di . 
ranno parole altisonnnti, 
ma miote. non diranno 
pad che con la liberazione 
ci liberammo dalle catene 
che avevano legato le' mam 
c H cervello del popolo tfa-
(mno, catene forgiate con lo 
stesso ferro che lega ogji al
tri popoli e contro nui aim 
popoli lot t a no vtttoriosa 
mente. • 

11 signer Colombo parlera 
at liberazione. di ideali, dt 
alti valori. Ma a quale It-
berta fara riferimento? 
Quale e la tua «UbertA» 
stgnor Colombo? quella di 
marchiare con la miseria il 
contadtno lucano, di frantu-
mare lentamente con lo strut 
tamento nella fabbrica Vesi-
stenza degli operai, di an-
nullare la mente di chi non 
e contadino, ne operaio, ma t 
ugualmente uno sfruttato 
No, non e questo che voleva 
la Resistenza Ed e proprio 
per questo che t attuale il 
25 aprile. e la Resistenza 4 
ancora qui, una resistenza 
che continua e che noi gio
vani potenzieremo con tutte 
le nostre eneigie. 

F. M. 
Milano 

Un dato statistico 
per la propaganda 

del governo 
Cara Unita, 

sono uno students dt stati-
stica. Recentemente -il gover
no ha propagandato I'au-
mento della quota del reddi-
to nazionale tpettante al la
voro dipendente dai 56J> per 
cento nel 1969 al 59 per cen 
to nel 1970. Personalmente 
ho sentito un segretario di 
federazwne del partito dire 
che questo aumento del 2J5 
per cento d una «conquista 
della classe operaia ». 

Vorrei far rilevare prima 
di tutto che questa quota 
non significa la parte spet-
tante ai salart operai o al 
lavoro produttivo, ma com-
prende anche gli atlpendt 
dei direttori general!, dei di-
rigenti statali e dei baroni 
universitan, per non dire de
gli K8tipendi» degli ammi-
ntstratori delle S.p.A,, che 
sono la forma mascherata 
dei profitti per non pagare 
i dividendi; in un secondo 
luogo, questa percentuale del 
59 per cento & inferiore a 
quella di tutti i paesi capi-
talisti, eccetto il Otappone 
(vedi compendio statistico i 
taliano. I ST AT 1970. pagtna 
301; e 1969 pagina 302). Neglt 
altri paest, questa percentua 
le 6 in media del 66 per cen 
to. e arriva fino al 71 per 
cento negli USA e in Svezia, 
e al 75 per cento nel Regno 
Unito. Non solo, ma anche 
in Italia la percentuale del 
reddito nazionale spettante 
al lavoro dipendente era del 
60J5 per cento nel 1964, 9 
quindi da allora i dimtnuitm 
dell'lJS per cento, a parte 
le fluttuazioni. 

GISBERTO DESIDERI 
(Bientina • Pisa) 

Hai perfettamente raglone. 
Noi abbiamo ri leva to anche, 
nel riferire questo dato. che 
all'aumento della quota di 
reddito attribuita al lavoro 
dipendente ha corrisposto 
contemporaneamente un au
mento del numero delle per-
eone che Iavorano come dl-
pendenti a fronte di una ri 
duzione del lavoro cosiddet-
to «autonomo» cui h attrl-
buito un reddito misto capi-
tale-lavoro. II che spiega an
che le diverse proporzion) 
di reddito distribute In altri 
paesi ai dipendentl. Natural-
mente il dato e- stato sfrut 
tato propagandisticamente 
dai governo (ad esempio 
dall'on. Giolitti in una dt 
chiarazione televisiva) pui 
sapendo perfettamente che 
il suo vera significato emer
ge soltanto da un contesto 
di altri dati economic!. 

Cercano amici 
Gerald SussPfarrstr.60 G • 

9317 Sehma/Erzgebirge - Re
pubblica Democratica Tede-
sca (ha 16 anni corritponde-
rebbe in inglese o in te 
desco). 
Marianne Bjelvin - Storgar-

ten 41 A • 8000 Bodo - Nor 
vegia (ha 14 anni, corrispon 
derebbe con coetanei in in-
glese). 

Cornelia Fogoros - Str. 
Barbatescu Vechi 16 - sec. 5 
Bucuresti • Romania (ha 20 
anni corrisponderebbe in ita
liano). 

Mariana Popescu - D. Dul 
Dinicu Golescu 19 bl 6 at 
VI op. 30 - sec. 7 • Bueuteati 
Romania (ha 20 anni, cor
risponderebbe in italiano). 


