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Uno dei temi dell'attuale agitazione reozionaria 

Perche vogliono 
la pena di morte 

La destra mira a sfruttare I'indignazione suscitata da certi episodi di 
cronaca nera per alimentare la richiesta dello «sfato forte »- Una solu-
zione improponibile sul piano etico-giuridico e per giunta inefficace 

Dove porta una politica che imbriglia le rivendicazioni dei 

' Vi sono crimini tali che 
non possono non suscitare 
ripugnanza ed indignazione. 
Chi non ha provato sdegno 
per la giovane vita di Mile-
na Sutter stroncata barbara-
mente, orrore per la tragica 
fine delle tre bimbe di Mar
sala, stupore e collera per la 
feroce uccisione della guar-
dia di P.S. Antonio Cardilli 
nella recente rapina di piaz
za Vittorio? Sono fatti che 
la coscienza popolare respin-
ge con fermezza, e lo dimo-
stra l'ondata di commozione 
che ne e seguita, ma che pos
sono anche generare la sen-
sazione che di fronte a certi 
attacchi la societa non sia 
sufficientemente tutelata e 
che sia necessario ricorrere 
ad estremi rimedi. 

Lo sgomento che segue 
inevitabilmente a certi epi
sodi particolarmente toccan-
ti di cronaca nera, alimenta-
to dalla stampa di destra 
che cerca di costruirvi sopra 
il discorso sullo « stato for
te », si traduce spesso nella 
aspirazione ad un accentua
te rigore delle leggi e delle 
pene da esse previste, quan
do non perviene addirittura, 
come casi anche recenti te-
stimoniano, a forme violente 
di autotutela. 

II diffondersi di tale aspi-
Tazione e legato in parte al-
le spinte emozionali che in 
ciascuno si determinano do-
po ogni fatto di sangue, ma 
e favorito soprattutto dalla 
mancanza di un discorso che 
pon?a con chiarezza i termi
ni della questione e cioe la 
reale possibility di sconfig-
gere certe manifestazioni 
criminose con un inaspri-
mento delle pene. 

Una prima considerazione 
da fare e che nel nostro co-
dice penale, almeno per i 
reati comuni piu gravi, le 
pene sono tutt'altro che mi-
ti. Per furto, rapina, seque-
stro di persona, stupro, le-
sione personale, omicidio, 
sono possibili anni ed anni 
di galera, fino ad arrivare 
all'ergastolo che, essendo un 
carcere senza fine,„ senza 
possibilita di uscita," e in-
dubbiamente anche piu spie-
tato, come pena, della morte. 

Ma il discorso rimbalza 
proprio su quest'ultima pe
na, che non ha piu diritto di 
cittadinanza nel nostro si-
sterna giuridico, dal momen-
to che 1? Costituzione la di-
chiara inammissibile se non 
nei casi previsti dalle leggi 
militari di guerra, ma che 
qualcuno vedrebbe con fa-
vore ripristinata. 

E' necessario allora che 
questo che non dovrebbe es-
sere nemmeno un problema 
da un punto di vista giuridi
co. a meno di pervenire ad 
una modifica costituzionale, 
e di non rinnegare secoli di 
cultura, venga esaminato sia 
sotto l'aspetto etico sia-sotto 
quello criminologies, per ri-
scontrarne la validita e l'uti-
lita. 

Un principio 
acquisito 

Anzitutto e bene tener 
presente che la Costituzione 
repubblicana, pur avendo 
posto un punto fermo per 
quanto riguarda la inammis-
sibilita della pena di morte 
nella nostra legislazionc, 
non rappresenta su questa 
questione una vera e pro
pria innovazione, ma rista-
bilisce un principio gia ac
quisito nella legislazione 
prefascista. La pena di mor
te era infatti esclusa dal co-
dice penale del 1889 e fu ri
pristinata con la legge ' 25 
novembre 1926 n. 2008 sulla 
difesa dello Stato (fascista) 
ed introdotta poi nel codice 
penale del 1930 (il codice 
Rocco) e nel codice penale 
militare del 1941. Con la 
sconfitta del fascismo il nuo-
vo Stato nato dalla Resisten-
za aboil nuovamente la pe
na di morte (art. 1 D.L.L. 10 
agosto 1944 n. 224) che re-
atd in vigore soltanto per i 
delitti fascisti di collabora-
zionismo previsti da leggi 
particolari, ed ebbe una bre
ve parentesi di validita per 
alcuni gravi delitti di rapina 
in base all'art. 1 D.L.L. 10 
maggio 1945 n. 234. L'entra-
ta in vigore della Costituzio
ne, come si e visto, e suc-
cessivamente anche il de-
creto legislativo 22 gennaio 
1948 n. 21, abolirono com-
pletamente l'istituto, tranne 
i casi delle leggi militari di 
guerra. • 

Da ci6 potrebbe trarsi gia 
la conclusione che la pena 
di morte trova piu favorevo-
le accogiimento nesli ordi-
namenti det»li st*ti ?utorita-
ri. perch* mentre d2 un la!o 
rrasrhera la debo'ezza di 
certi resi^i e ssrve a riaf-
fermare "idea del'o stato 
forte, da'l'a'tra present! in-
dubH'a utilita per la Mnuida-
zione fisica di oppositori po-
litici (basta ricordare le ul-
time condanne capitali ese-
guite nell'Iran e quelle, me-

ma non per que

sto meno indicative, avve-
nute nella Spagna franchi-
sta). 

Ma a parte il rilievo, del 
resto facilmente riscontra-
bile, che la pena di morte e 
connaturale ai regimi ditta-
toriali, mentre nei regimi 
democratic!, quando non e 
bandita o comunque com-
battuta da larghi movimenti 
di opinione, e soltanto tolle-
rata (il codice penale del-
l'URSS la prevede come mi-
sura eccezionale per alcuni 
delitti, in attesa della defini-
tiva abolizione), va anche 
osservato che nei paesi do
ve la legislazione oscilla tra 
abolizione, mantenimento o 
ripristino della pena capita-
le, le tendenze nell'uno o 
nell'altro senso si manifesta-
no con piu o meno forza a 
seconda delle situazioni po-
litiche di maggiore o minore 
tranquillita. Cosi e per 
esempio per molti stati del 
Nord America, per alcuni 
paesi latino-americani, per 
l'lnghilterra, per la Francia 
e cosi via. Particolarmente 
nel continente americano le 
spinte abolizioniste sono sta
te piii sensibili ed hanno ot-
tenuto notevole successo nei 
periodi di progresso sociale 
e culturale, mentre nei mo-
menti di piu acuta tensione 
sociale. e da ultimo nel cli-
ma infuocato delle lotte per 
i diritti civili portate avan-
ti dai negri ha ripreso quo
ta e vigore il movimento fa-
vorevole alia pena capitale. 

II circuito 
della violenza 

Tutto questo bqsterebbe 
gia a far riflettere sul fatto 
che le argomentazioni di ca-
rattere etico-giuridico o cri-
minologico, solitamente por
tate a giustificazione della 
pena di morte, in realta na-
scondono esigenze diverse 
che nascono da motivazioni 
politiche che la scienza « uf-
ficiale > si affretta ad aval-
lare. 

In fondo, a ben guardare, 
le ragioni avanzate a soste-
gno della pena di morte si 
rivelano oltremodo fragili. 
La concezione della pena co
me castigo, tendente a rea-
lizzare 1'ideale della giusti-
zia morale, seppure trova 
fondamento nella filosofia 
di Grozip, Kant, Hegel, non 
comporta tuttavia che debba 
esservi una cornspondenza 
tale tra delitto e pena da 
trasformare l'esecuzione del
la condanna in una barbara 
legge del taglione. 

La dottrina cattolica, con-
traria in via di principio al
ia privazione della vita per 
mano dell'uomo, sia pure in 
maniera piii o meno legale, 
e soprattutto contraria per
che Puccisione del reo impe-
direbbe il pentimento del 
colpevole, ha dovuto far ri-
corso, per ammettere la pe
na capitale. alia differenzia-
zione dei due piani, ouello 
del divino e quello dell'uma-
no, considerando che in que
sto vi sono esigenze di carat-
tere prarico e di difesa so
ciale. Senza risalire a Tom-
maso d'Aquino e sufficiente 
tonsultare sull'argomento 
uno scritto apparso una de-
cina di anni fa su Civilta 
Cattolica a firma del gesuita 
padre Antonio Messineo. 

Ma nemmeno queste giu-
stificazioni sembrano plausi-
bili. Contestando la t « i del
la difpsa srviaie, molti scrit-
tori di matrice cattolica de-
finirono inaccettabile la pe
na di morte sia sul piano 
moraie sia su quello della ef-
fettiva utilita. Un altro ge-
suita, padre Joseph Vernet, 
ricordo che Cristo. pur sot-
tomeitendosi al supplizio se-
condo la legge dello stato, 
a\eva riHutato di lapidare 
la donna - adultera secondo 
ia legge di Mose. . 

Anche le argomentazioni 
che poggiano sulla necessita 
di scoraggiare i criminali e 
costituire una valida difesa 
sociale, non riescono a di-
mostrare la' validita della 
pena di morte. Scriveva piu 
di due secoli fa Cesare Bec-
caria: «non e- 1'intensita 
della pena che fa maggior 
effetto suU'animo umano, 
ma l'estensione di essa; per
che la nostra sensibilita e 
piu facilmente e stabilmente 
mossa da minime ma repli
cate impressioni, che da un 
forte ma - passeggero movi
mento ». 

In effetti le statistiche 
confortano questa afferma-
zione. In Italia Pindice della 
criminalita ha toccato la 
punta piu alta nel 1938, 
quando cioa la pena di mor
te era in vigore, mentre ne-
g!i stati nei quali e stata 
abolita, non si e verificato 
a'icun aumento apprezzabile 
della criminalita. Ne puo ri-
tenersi la morte del colpevo
le come la misura piu valida 
di difesa dal crimine., A 
parte le considerazioni di 
carattere morale e anche 
giuridico che vorrebbero la 

pena basata sul recupero 
piii che sulla eliminazione, 
resta da dimostrare che non 
vi siano altri mezzi efficaci 
di difesa oltre la morte. 

Se quindi la pena capitale 
non trova giustificazioni ac-
cettabili sul piano etico e su 
quello piu propriamente cri-
minologico della difesa so
ciale, comu e perche il pro
blema si ripropone in certi 
momenti? 

L'esecuzione capitale ha 
un suo rituale macabro nel 
quale si nasconde convoglia-
ta una violenza di gruppo. 
Attraverso un sisterha lega
le di soppressione fisica di 
un individuo la societa sca-
rica una tensione di ambien-
te nol quale la carica accu-
mulata potrebbe assumere 
direzioni incontrollate. II ro-
go per le streghe e gli ereti-
ci, il suppl<zio piu feroce 
per talune specie di delitti 
rispondevano nelle society 
primitive ad una logica in 
base alia quale la separa-
zione tra il bene e il male 
subiva un taglio piu netto e 
la comunita appariva purifi-
cata attraverso una parteci-
pazione, sia pure mediata, 
alia soppressione dell'indivi-
diio nocivo. Freud rilevava 
che la lapidazione. offrendo 
a ciascuno la possibilita di 
partecipare direttamente al
ia uccisione del reo. conce-
deva nello stesso temno agli 
esecutori l'opportunita di 
compiere impunemente e le-
gittimamente un atto violen-
to altrimenti vietato. 

La violenza ritorna cosi 
nel circuito; la colpa viene 
ingigantita mediante l'infli-
zione di una pena piu seve
ral Pautorita dello Stato ne 
esce solo apparentemente 
rafforzata. Ma il reo, i giu-
dici che lo condannano e co
lon) che eseguono la senten-
za capitale esprimono per se 
stessi e per altri identita di 
impulsi violenti, sono porta-
tori di un clima la cui spi-
rale prosegue all'infinito. 

Ecco allora il significato 
che assumono certe tenden
ze in determinati momenti: 
Pesemplarita del castigo, la 
preoccupazione di costituire 
attraverso un deterrente ef-
ficace una solida difesa con-
tro il crimine rappresentano 
la pretestuosa giustificazio
ne di una involuzione verso 
forme primitive di vita so
ciale nella quale la comuni
ta alia violenza non sapeva 
dare altra risposta che ricor-
rendo alia violenza stessa. 

Tullio Grimaldi 
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La linea del governo, che indicava nei sindacati i responsabili di tutti i mali dell'economia, ha avuto questo risultato: 
mentre gli speculatori della Borsa fanno affari d'oro la disoccupazione sale al 6 per cento - I piu colpiti sono gli 
operai che si trovano ai gradini piu bassi della scala sociale - II meccanismo fiscale stritola i redditi piu modest! 

Un operaio d i un'azienda metal lurgica di Detroit 

II nuovo bilanclo governatl-
vo degli Stati Uniti porta un 
disavanzo di 50 miliardi di 
dollar! (pari al 20% di tutto 
il bilanclo) al quale si unisce 
una rlduzione dl Imposte per
sonal! per 22 miliardi di dol
lar!. La spesa pubbllca negli 
Stat! Uniti equivarra. que-
sf anno, al 30°/o del reddito na-
zlonale. Sarebbe come se 11 
governo italiano, smettendo di 
plangere sulla « perdita » del-
1'1% delle risorse di cui dispo
ne. portasse la spesa pubblica 
dagli attuali 12 mila a 20 mi-
la miliardi dl lire dando una 
forte Inlezione al potere d'ac-
quisto del mercato Interno (ed 
e per questo che sono farnetl-
cazionl quelle di La Malfa sul
la necessita dl contenere la 
spesa pubblica, mentre la po
litica fiscale che b stata im-
personata da Pretl e assurda). 

I governl europel sono for-
temente preoccupatl. Polche 
negli Stati Uniti sta per scat-
tare una ondata d'inflazlone 
esportabile In tutto 11 mondo, 
e polche hanno accettato dl 
mantenere il dollaro sul crono 
dl moneta-base internaziona-
le. ora essl hanno paura e 
cercano rlpari. Ma che cosa 
succede dunque negli Stati 
Uniti? 

Nixon, nell'anno di prepira-
zione delle elezloni piesiien-
zlall. ha bruclato l'ultlmo ali
bi del Partito democratico sul 
piano della politica economi
cs e sociale. Volevano il con-
trollo sui prezzi ed 1 salari, e 
lo hanno avuto. Volevano la 
spesa pubblica espansiva 
(questa e anche la richiesta 
del movimento sindacalc). ed 
ecco un programma dl mas-
sima espansione della spesa. 
Aumentano quindi i profittl 
delle societa e torna cosi il 
bel tempo per gli speculatori 
della Borsa di New York: 1 
bollettinl dell'andamento pro-
duttlvo parlano di un buon 
ritmo di aumento. Ma intanto 
non dimlnuiscono certo i di-
dissocupati. Gia e'e chi teoriz-
za, d! fronte all'oplnione pub
blica. che il 6% di disoccupatl 
non 6 po! la fine del mondo. 
La recesslone degll anni 1970-
1971 lascla il segno nella so
cieta americana. un segno che 
l'aumento della spesa pubbli
ca. per il suo indirizzo poli
tico non puo cancellare. 

II prezzo piu duro viene pa-
gato dai lavoratori che si tro
vano ai gradini piu bassi del
la formazione economico-so-
clale. Mentre infatti la disoc
cupazione « ufficiale » saliva a 
5 milioni di persone, gli oc-
cupati classificati come col-
letti bianchi aumentavano in 
un anno (1970-71) di quasi un 
milione; 38 milioni e 400 mila 
unita in tutto. Diminuivano in-
vece d! quasi mezzo milione 
gli occupati definiti colletti 
blu, operai ed esecutivi; il 
loro numero e di 27 milioni e 
400 mila unlta. E* vero che 
nella composizlone della mas-
sa dei disoccupati censiti ri-
sultano un milione e mezzo di 
colletti bianchi, accanto a due 
milioni di colletti blu: le per-

LA VILLA DI VANVITELLI A RESINA 

Rovina di un'opera d'arte 
Fu progettata dall'architetto di Carlo di Borbone per i principi di Campalieto — 
posizione, in perfetta armonia con il paesaggio vesuviano, oggi e lasciata nel piu 

Nel 1738 Re Carlo dl Bor
bone voile costruire a Por-
tici una villa reale. Divento 
di moda cosi. per Ia nobi!-
ta napoletana, villeggiare in 
quel tratto di campagna, 
ameno malgrado la minac-
cia del vulcano. compreso tra 
le pendici del Vesuvio e la 
costa. V! sorsero vdle tar-
do-barocche con discese de-
gradanti al mare, in parchi 
ben disegnati e gradevoli de-
stinati, purtroppo. a un fu-
gace splendone. 

II primo colpo a quella zo
na davvero privilegiata, per 
il paesaggio. Tarchitettura. i 
giardini, lo dette il tratto 
costiero di ferrovia (primo 
in Italia) da Napoli a Por-
tici inaugurate il 3 ottobre 
1839. Le ville persero cosi 
l'antico sbocco al mare. La 

, zona su cui premeva una po-
polazione in grande aumen
to. abbandonata dalla nobil-

• ta, decadde. Le ville e i 
• parchi furom degradatt negli 
•usi piu impropri. Parchi gia 
famosi, frantumati nelle 
spartizloni ereditarie. diven-

nero improwisati orticelli. 
Via via il panorama fu de

vastate: l'inerzia dello Stato 
che sempre e stata determi-
nata dal tabu della proprie
ty privata, e apparsa sempre 
piu colpevole. 

Questo sfscelo del patri-
monio artlstico che awiene 
in Italia e che investe le 
opere piu famose come quel
le meno note, riceve una 
conferma da una visita alia 
villa costruita da Luigi Van-
vitelli per i principi di Cam
palieto a Resma. 

Luigi Vanvitelli. figlio del 
vedutista Gaspare, era l'ar-
chitetto di fiducia di Carlo 
di Borbone. La famosa reg-
gia di Caserta e opera sua. 
Alia posa della prima pietra, 
il re gli voile regalare caz-
zuola e martello d'argento: 

, quando, davanti alia corte 
riunita. zampilld, con lieve 
ritardo sul previsto, e quin
di cop un po' di «brividoj>, 
l'acqua deH'ardito acquedot-
to carolino il monarca ab-
braccid addirittura il suo ar-
chitetto Per Caserta. oltre 

alia reggia eseguita, Van
vitelli aveva progetti urba-
nistici moderni e grandiosi. 
Le sue qualita di nitido di-
segnatore fanno rimpiange-
re che la citta sognata non 
si sia realizzata mai. 

A un architetto regale e 
affermato, a un architetto 
gia cimentatosi in opere 
splendide e solemn, il p_rin-
:ipe di Campalieto affido 
dunque la ricostruzione 
(qualche cosa gia esisteva) 
della sua residenza estiva. 

La . villa ha due facciate, 
Tuna verso Resina e l'altra 
verso il mare. II paesaggio. 
alle falde del Vesuvio. de-
gradante dolcemente verso 
il mare, doveva essere 
sp'.endido. Qui i nobili ave-
vano un vero e proprio luo-
go di delizie: le acque ter-
mali. spontanee sul luogo, 
venivano convogliate in va-
sche per idroterapia; dal 
primo piano un ampio ter-
razzo consentiva la vista sul 
mare. Da esso due rampe di 
scale portavano al giardtno. 
dove un arioso portico cir-
colare a colonne toscane for
ma un belvedere coperto. 

Gia nel 1959 una di que
ste colonne era crollata: og
gi ne sono cadute sette. La 
Sovraintendenza. un anno 
fa, ha iniziato i restau-
ri. Ma Tiniziativa purtrop
po & stata presa con grande 
ritardo n& si dispone di ade 
guati fondi. La scalinata di 
accesso. pericolante, e soste-
nuta da un rozzo muro che 
impedisce di apprezzare lo 
intento scenograflco deirar-
tista, 

L'interno e nel piU grande 
abbandono. Gli affreschi so
no danneggiati dall'acqua. 
Talora sono scomparsi, ta-
lora sono ricopertl di car
ta da parati di ripugnante 
bruttura. oppure, male estre-
mo. troncati a mezz'aria da 
una ruvlda mano di calce. 
Vanvitelli aveva proweduto 
a tutti gli agi di una comt-
tiva di gaudenti, in tempi 
in cui i salari miserabili per-

mettevano a pochi prlvile-
giati un edonismo minuzioso. 
La passeggiata coperta, i ba-
gni curativi, la cucina poli-
croma e spaziosa, il monta-
carichi per le ' vivande, le 
uscite segrete che dovevano 
permettere sortite d is in volte 
e dipanare situazioni imba-
razzanti. ed anche gli affre
schi, che ora vanno in malo-
ra, erano parte della gioia 
di vivere 11. 

Ora stilizzati giardini, ora 
rosee figure di paffute fan-
ciulle. quando putti. quando 
motivi pompeiani. (Ad Erco-

. Iano. nelle immediate vici-
nanze di Resina, awenivano 
allora appassionanti ritrova-
menti archeologici). 

Ma la sala piu bella e quel
la che oggi e piu patetica, 
la stanza da pranzo. Sotto 
un soffitto sfondato ed ero-
so. dipinto a freschi tralci 
verdi in un volteggiare di 
putti e amorlni. nel bel pae
saggio vesuviano, ancora 
gentiiuomini e gentildonne 
fanno capolino dalle colon
ne inghirlandate. intcnti nei 

Una raffinata com-
completo abbandono 

passatempi consueti: par lot-
tare, giocare a carte, flirta-
re, sorridere. 

II pittore voile raffigurare 
lo stesso Vanvitelli, He to nel 
contemplare la letizia da lui 
stesso suscitata. Ed e vera-
mente peccato che l'opera di 
quella societa cortigiana e 
frivola che tento. in questo 
modo. di fermarsi nel tem
po, sia destinata oggi, quan
do potrebbe rappresentare 
un piacere per tutti, a scom-
parire un'altra volta, 

La terapia potrebbe esser 
ci. ma dovrebbe essere d'ur-
to. C*e chi propone di de-
dicare la villa a Museo di 
Geologia e ad accrescere la 
facolta di Geologia di Na
poli. Pare infatti che il Ve 
suvio attiri studiosi in gran 
numero. Nelle cento stanze 
potrebbero studiare dei gio 
vani, italiani e stranieri (e 
qui il discorso si estende 
anche all'uso delle altre vil
le vesuviane). 

Muzii Epifani 

centuali rispettive tuttavia dl-
cono che ha sempre piu pro-
babillta di rimanere dlsoccu-
pato l'operalo dell'industrla, II 
manovale deU'edillzia e della 
agrlcoltura. Pra 1 disoccupati 
per un tempo di 27 settlmane 
o piu, troviamo 165 mila col-
letti bianchi e 261 mila col
letti blu. 

Queste classlflcazlonl posso
no essere utili per compren-
dere Ja sempre piu comples-
sa struttura occupazionale di 
un'economia capltallstlca svi-
luppata. Gli 86 milioni dl la
voratori USA sono infatti di-
visi In cinque grandl raggrup-
pamenti statistlci: I colletti 
bianchi (48% del totale) com-
prendono professionistl e tec-
nlcl, implegatl, managers, di-
rlgenti e addetti alia rete di-
stributlva commerclale. I col
letti blu comprendono gli ope
rai speciali7zatl dell'industrla 
e delle costruzionl, gli «ese
cutori » e 1 manovali dell'in
dustrla (34.6%). Gli addetti ai 
servizi sono indlviduati negli 
addetti a mansion! domestiche 
dlpendenti .o nella assistenza 
(12.4). Gli agricoli costitui-
scono ormal una minoranza, 
in genere d! dlpendenti 
(4.1%;. E* a questo quadro 
che si riferiscono quel politic! 
e sociologi che, a volte da po-
sizioni opposte, parlano della 
fine dl ogni possibilita. per 
la classe operaia. d! avere un 
ruolo dirigente in una societa 
cap'talistica sviluppata. 

Ma la classe operaia puo 
essere identlficata con i blue 
collars, ed i suoi alleatl stori-
c! con ! contadini poveri in 
via di liquidazione in un'eco
nomia come quella USA, sol
tanto da chi compia un'ana-
lisl approssimativa e superfi-
ciale del funzionamento di una 
economia capitalistica. Cid 
equivarrebbe a sostenere che 
il meccanismo di sfruttamen-
to e di accumulazione sta re 
stringendo. nei paesi capitali
stic! sviluppati, le sue hasi 
sociali. In realta. l'assetto del
la produzione. che e fatto 
unitario il quale collega tutte 
le fasi — dalYideaziove (ri-
cerca scientifica) alia esecu-
zione qualificata (istruzlone 
dei quadri e direzione del 
processo produttivo) fino al 
consumo (fase distributlva) — 
cambia nelle proporzioni che 
vi viene assumendo niascuna 
parte, in maniera rapida e 
talvolta sorprendente. ma non 
nel suo significato. La parte 
di coloro che in questo proces
so produttivo si presentano 
come produttori dl plusvalore, 
e quindi come classe operaia. 
rappresenta l'immensa mag-
gioranza. In netta minoranza 
e quella di coloro che sono 
percettori di quote del plusva
lore distribuito in forma di 
profitti. di rendite o di su-
perstipendi comprendenti una 
quota di partecipazione al 
profitto. 

La crisi politica del sinda-
calismo negli Stat! Uniti di-
pende dal non avere saputo o 
voluto far leva su questa real
ta; chiudendo 1 lavoratori or-
ganizzati dentro posizion! cor
porative. Sui 22 milioni di la
voratori organizzatl nei sin
dacati soltanto circa 3 mi
lioni appartengono ai colletti 
bianchi. Pra i gruppi di lavo
ratori qualificati come colletti 
blu la percentuale degli or-
ganizzati nel sindacato e del 
56.4%. mentre fra gli impie-
gati degli uffic! si scende at-
torno al 10%, fra 1 tecnicl al 
4. fra gli insegnanti al 5. 

Per quanto riguarda gli in
segnanti. che sono una gran
de massa in questo paese do
ve la scolarizzazione media 
si va assestando sui 18 anni, 
e toccato ad associazioni pa-
rasindacali occuparsi del rap-
porto economico del lavora-
tore e dei suoi riflessi poli
tic!. Pra 1 dipendenti pubblici 
vi e stato uno sviluppo della 
sindacalizzazione che pero al 
momento del blocco dei sala
ri sotto l'influenza di gruppi 
politici al potere in questo o 
quel governo locale, non ha 
retto alia prova, 

E' per esempio un fatto ne-
gativo che nei giorni scorsi 
l'organizzazione del lavoratori 
dell'industria aerospaziale, e 
automobilistica. abbia dovuto 
ricorrere ad un tribunale per 
respingere l'annullamento da 
parte del governo del 12%. di 
aumento conquistato l'anno 
scorso dai suoi aderenti (in 
gran parte tecnich. anzich& 
replicare con la lotta. 

La chiusura del sindacato 
nei problem! di categoria lo 
ha cosi separato projressiva-
mente dal corpo sociale. II 
rifiuto di fare politica r.clla 
misura in cui lo richiede la 
difesa economica del lavora-
tore, lo ha portato a privarsi 
di organl di informazione del-
l'opinione pubblica, di colle-
gamenti con gruppi intellet-
tuali e politic' avanzati. Lo 
ha posto quindi nella posizione 
di un gruppo.di pressione svl-
rilizzato. che Nixon ha facil
mente battuto con una cam
pagna terroristica nella quale 
indicava nei dirigenti sinda-
cali ! responsabili di tutti i 
mali dell'economia USA. II 
non assumersi le responsabi-
lita. cioe, conduce parados-
sal mente a caricarsi delle 
pegginrl responsabilita. 

II govemo. d'altra parte. 
gestlsce minuziosamente 11 
meccanismo economico che 
sta alia base del potere. Pren-
diamo il forte alleggerimento 
delle tasse personal!. Negli 
Stati Uniti 15 mila dollari al-
l'anno si possono considerate 
il necessario per una famiglia 
di quattro persone (moglie e 
due figli). La quota esente. 
tuttavia, si ha solo sotto 5 000 
dollar!: a 10.000 gia s! pagano 
905 dollari di tassa persona
le (in aggiunta a quella sul 
consumi), mentre a 15.000 si 
pagano 1.820 dollar! di tassa. 
II necessario per vivere. dun
que, non e esente nemmeno 
dalla tassa personale; l'esen-

zione per6 1 sindacati non la 
lianno mai chiesta. 

In cambio, la massima curt 
viene posta dal governo Nixon 
nell'allettare i cetl Intermedl. 
Se infatti rifiuta di esentare 
da imposta 11 necessario per 
vivere, al tempo stesso riduce 
le tasse a chi ha piu del ne
cessario e gia paga molto me
no attraverso le imposte su! 
consumi. Chi ha un reddito 
netto di 25 mila dollari si e 
visto ridurre cosi il carico da 
5 318 dollari del 1962 (che va-
levano il 30% dl piu degli at
tuali) a 2.420 dollari attuali. Al 
lavoratore medio vengono in-
vece sottratti 1820 dollari dl 
imposta diretta e, secondo 
calcoll approssimatlvi, non 
meno dl altri 800 per imposta 
indiretta: in questo modo si 
riduce il suo tenore di vita 
con un'incidenza di oltre il 
25. Anche in questo campo, 
1 sindacati USA non hanno 
mai fatto una battaglia per 
la esenzione da ogni tassa por 
i consumi popolari, come all-
mentazione, vestiario, casa 

Tra i colletti bianchi esisto-
no profonde differenziazlonl dl 
stipendio tanto che gli impie-
gati. in media, ricevono retri-
buzioni che non arrivano alia 
meta del professionali. Gil 
operai altamente specializza-
ti guadagnano un terzo di 
quanto guadagna il professio-
nale. e i lavoratori generic! 
addirittura un sesto. Ognuno 
di quest! raggruppamenti. poi. 
presenta livelli di scolarizza
zione fortemente decrescentl: 
i professionali vanno a scuola 
in media 17 anni, gli impie-
gati 13. gli operai specializziti 
10 anni. II ventaglio del
le differenziazioni professiona
li, modellato su di un merca
to del lavoro nel quale e piu 
difficile trovare lavoro per i 
meno istruiti. si presenta ten-
denzialmente in riduzione. 
Tuttavia questa tendenza non 
e certo da attribuire a una 
lotta dei sindacati per una 
maggiore eguaglianza 

Ecco quindi come il corpo-
rativismo, la chiusura nella 
categoria. non consenta il dl-
fendere l'interesse economico 
del lavoratore. 

Questo pericolo & tanto piii 
grave quanto piu I'economia 
6 articolata e i tipi di occu-
pazione si differenziano. 

Se la critica al capitalismo 
e alia societa USA di un J.K. 
Galbraith e annegata nell'ap-

' poggio alia politica dei red
diti a Nixon le cause non 

sono tanto misteriose. Questa 
critica non *• si e incontrata 
con una linea politica della 
classe operaia. con un suo 
progetto di superamento dei 
meccanismi -capitalistic!. La 
lezione e amara: oggi Gal
braith collabora a bloccare 11 
salario dell'operaio e del tec-
nico per consentire a Nixon 
di aumentare le spese milita
ri. Ne vale come giustifica
zione dire che « non e questo 
che Galbraith vorrebbe». poi-
che i fatti rappresentano !a 
conseguenza logica di ogni 
imbrigliamento delle rivendi
cazioni operaie. II tradimento 
dei liberals, cioe di quegli in-
tellettuali che hanno teorizza-
to il riformismo negli Stati 
Uniti, e infatti insito nel loro 
rifiuto di collegarsi ai movi
menti reali dei lavoratori 
quanto negli error! del movi
mento operaio organizzato. 

Renzo Stefanelli 

Movita 
Laierxa 

Denis Mack Smith 
Vittorio Emanuele II 

pp. 392, ril. in tela, lira 3500 

Paolo Sylos-Labini 
Sindacati, inflazione 
e produttivlta 

pp. 150, lire 1500 

George D. H. Cole 
Storia del pensiero 
socialista 
vol. II 1850-1090 
Marxismo e anarchlsmo 

pp. 584, lire 1900 

Peter Hernot 
La ps ico log ia 
del l i nguagg io 

op. 192. lire 2800 

Renato Treves 
Giustizia e giudicl 
nella societa Halter" 

pp. 200, lire 2000 

Tul l io De Mau ro '• v 
Par lare i ta l iano " *"' 
Antologia dl letfdre 
con una ttorla llluitrata-.-
del paesaggio urbano 
a cura dl Bruno Zevl 


