
T U n i t d / giovedl 23 marzo 1972 PAG. 3 / comment ! e attualita 

Una questione cruciale della lotta per il socialismo 

Classe operaia 
e interesse nazionale 
Identificare gli interessi general! del paese con quelli della bor-
ghesia equivale a mitizzare il capitalismo — Si tratta di inci-
dere fin da oggi sulla organizzazione sociale della produzio-
ne e sull'equilibrio politico realizzato tra le classi sociali 

• II bisogno di socialismo 
come esigenza di classe e 
nazionale, la risposta poli-
tica del movimento operaio 
ai drammatici problemi po-
litici oggi posti sul tappeto. 
Parole d'ordine, sinlesi di 
analisi teoriche, che sono 
uscite dall'atmosfera, sem-
pre un po' ristretta, di un 
convegno di studi come 
quello recentemente orga-
nizzato dall'Istituto Gramsci, 
per divenire il nucleo fon-
damentale di una piattafor-
ma di lotta che il XIII con-
gresso del PCI ha fatto pro
pria. Di fronte a questa te-
matica la slampa padrona-
le (e non solo quella) si 
e dimostrata impreparata. 
Istintivamente, uomini po-
litici e giornalisti, militan-
ti dei partiti borghesi, han-
no risposto con la vecchia 
polemica di sempre sulla 
collocazione internazionali-
sta del nostro partito, ripro-
ponendo artificiose contrap-
posizioni in una visione che 
e nello stesso tempo nazio
nale ed universale. Nazio
nale perche collegata ad un 
soggetto storico determina
te: la classe operaia; uni
versale perche ha come fine 
non solo la liberazione del 
proletario italiano, ma la 
fine deilo sfruttamento del-
Tuomo sull'uomo, ovunque 
esso si manifesti. 

Poi e venuto il tentativo 
maldestro di sperimentare 
nuove armi, un po* piu « a 
sinistra > forse, ma con il 
solito intento di indebolire 
una posizione di forza or-
mai acquisita, ed il Corrie-
re della Sera, in una nota 
di commento, poteva quin-
di scrivere che i comunisti 
sono oggi disposti < a sacri-
ficare la rivoluzione nell'in-
teresse nazionale »; ripeten-
do, in modo piu grossolano, 
i termini di un'analisi con-
dotta dal Manifesto all'in-
domani dell'apertura del 
Congresso. 

«Da un punto di vista 
teorico — aveva osservato 
Lucio Magri, neH'editoriale 
del 1. marzo — oggi la clas
se operaia e portatrice di 
un interesse generale, del 
" progresso storico", come 
lo fu, in altri tempi, ad 
esempio, la borghesia... So
lo che nella strategia del 
PCI di questa teoria e sta-
to soppresso un "particola-
re": la rivoluzione ». 

Al di fuori di questo con-
testo, l'analisi precedente e 
destituita di ogni fonda-
mento; infatti, osservava 
sempre Magri, «all'interno 
di questo sistema — quello 
borghese, n.d.r. — 1* "inte
resse generale", in ultima 
analisi, esige che l'interesse 
di classe, particolare, dei 
proletari venga sacrificato, 
che a loro si estorca il mas-
simo di ricchezza prodotta, 
che su di loro si eserciti in 
misura crescente un con-
trollo ideale ed una repres-
sione palitica ». 

Un assunto 
sbagliato 

La confusione di queste 
posizioni e evidente, non so
lo sul piano politico, ma, 
quello che e piu grave, sul 
piano teorico. Qui si con-
fonde Yinteresse delta clas
se borghese (questo, si, an
tagonist a quello della clas
se operaia) con gli interessi 
generali del popolo italiano, 
scadendo nella mitizzazione 
antistorica del sistema capi-
talista. Dato questo assunto 
l'interesse generale o l'inte
resse nazionale, ossia la 
somma degli interessi di 
tutti i ceti che compongo-
no 1'attuale stratificazione 
sociale, esige il sacrificio 
d e 11 * interesse particolare 
della classe operaia. Cio sta-
rebbe a significare che, an-
cora oggi, rinteresse gene
rale coincide con quello del
la classe borghese, e che 
questa ultima e ancora in 
grado di esercitare una pro
pria egemonia storica che 
noi, al contrario, consider! a-
mo da tempo perduta. 

Nel passato, la borghesia 
ha indubbiamente svolto 
questo ruolo. In contrappo-
sizione al feudalesimo, essa 
ha realizzato un salto di qua
nta nell'organizzazione so
ciale. Per la prima volta le 
invenzioni scientifiche furo-
no messe, in modo sistema-
tico e permanente, al servi-
a o • dell'uomo sociale. La 
forza produttiva del lavoro 
subl uno sviluppo senza pre
cedent!. La sfera dei bi-
sogni soddisfatti ando pro-
gressivamente aumentando. 

Questi indubbi progress*! 
furono rcalizzati grazie ad 
una trasformazione rivolu-
zionaria dell'ambiente socio-
economico. 

Ma oggi i presupposti so
no mutati, e non potrebbe 
essere altrimenti. II modo di 
produzione capitalistico e 
infatti esso stesso storica-
mente limitato. Ci6 signifi
e s «t* la borghesia, come 

classe, e destinata a descri-
vere una parabola, alia fine 
della quale il passaggio al 
socialismo diventa una ne
cessity storica, che l'avan-
guardia della classe operaia 
deve saper cogliere. Su que
sto punto Marx e estrema
mente chiaro. Egli cosl sin-
tetizza la dinamica che sta 
alia base del materialismo 
storico: «II monopolio del 
capitale diventa un vinco-
lo del modo di produzione, 
che e sbocciato insieme ad 
esso e sotto di esso. La ccn-
tralizzazione dei mezzi di 
produzione e la socializzazio-
ne del lavoro raggiungono 
un punto in cui diventano 
incompatibili con il loro in-
volucro capitalistico. Ed es
so viene spezzato. Suona 
l'ultima ora della proprie-
ta privata. Gli espropriato-
ri vengono espropriati ». 

Una alternativa 
universale 

II senso politico di que
sta proposizione e chiaro. 
Ad un certo stadio dell'evo-
luzione del sistema capita-
lista, il successivo sviluppo 
delle forze della produzio
ne diventa incompatibile 
con l'equilibrio di potere 
realizzato tra le classi e, 
quindi, con l'egemonia bor
ghese. Quest'ultima, che ha 
sollecitato il piu grande 
processo di trasformazio
ne mai realizzato prima, di
venta l'ostacolo principale 
per ogni successiva evolu-
zione. Essa, pertanto, deve 
scomparire come classe e la-
sciare il posto al suo anta-
gonista storico — la classe 
operaia — portatore di una 
alternativa universale che 
non coincide solo con i pro-
pri interessi particolari, ma 
con gli interessi generali di 
tutti coloro che sentono il 
peso di un'organizzazione so
ciale storicamente superata. 

Ancor prima della •rivo
luzione* gli interessi della 
borghesia non coincidono 
piu, quindi, con l'interesse 
generale, di cui solo la clas
se operaia e ora portatrice. 
E la rivoluzione diventa 
Tunica via attraverso la qua
le questi stessi interessi ge
nerali possono ora e non 
prima essere soddisfatti, 
perche «la classe operaia 
non pud liberare se stessa 
se non liberando tutti >. 
' Lo schema teorico di rife-
rimento e, quindi, diverso 
da quello, ad esempio, pre-
sentato da Magri. Esso ci 
permette di superare cer-
te fratture logiche, che so
no nel suo ragionamento co
me residui di una visione 
idealistica della lotta di clas
se. Dove la rivoluzione vie
ne isolata dal processo sto
rico che l'accompagna per 
divenire una sorta di pun
to di riferimento ideale, lo 
spartiacque di un processo 
che si interrompe nella de-
finizione di due periodi di-
scontinui: quello pre-rivolu-
zionario e quello post-rivolu-
zionario, caratterizzati da 
processi politici addirittura 
contrapposti. Un attimo pri
ma della rivoluzione l'inte
resse della classe operaia 
non coincide con l'interesse 
generale: ma subito dopo e 
la classe operaia che, al-
l'improwiso, ha conquista-
to la propria egemonia sto
rica. 

La rivoluzione non e un 
fatto natural istico. Non na-
see e si sviluppa per caso. 
E' un processo che si svol-
ge — e cha va compreso 
con lucidita teorica e poli-
tica daH'avansuardia del 
movimento operaio — sul 
terreno delle contraddizioni 
storiche del mondo capital i-
sta. E' da questa rcalta che 
occorre partire, dall'anta-
gonismo di fondo tra capi
tale e lavoro, il cui rifles-
so economico e la contrad-
dizione principale, ma non 
unica tra il carattere socia
le della produzione e le leg-
gi dell'accumulazione capi
tal ista. 

La borghesia non produce 
merci per soddisfare i biso-
gni sociali della collettivita. 
La produzione di merci e 
solo il mezzo attraverso il 
quale il capitale riproduce 
se stesso ed il plusvalore 
sottratto alia classe operaia. 
Si pud quindi produrre in-
differentemente burro o 
cannoni, tanto sono altre le 
variabili indipendenti che 
guidano un processo, il cui 
unico parametro e il tasso 
di profitto realizzato in ogni 
fase. 

Per incrementarlo, per 
garantire il quadro politico-
istituzionale che permetta la 
sua costante riproduzione, 
la borghesia e disponibile 
per qualsiasi gioco politico, 
per qualsiasi awentura. 
Compresa la distruzione fi-
sica della ricchezza prodot
ta, lo spreco sistematico 
dell'energia lavorativa, 1'eli-
minazione parziale del capi
tale sociale accumulato, 

Diverso e il valore che 
assume il processo produt-
tivo per la classe operaia, 
perche diversa e la sua col
locazione sociale. E' attra
verso la produzione, da es
so creata, che il proletaria
te entra in contatto con gli 
altri strati sociali, che sod-
disfa le loro esigenze col-
lettive. II processo produt-
tivo non e, quindi, un mez
zo per cavar profitti, ma un 
legame sociale che lo unisce 
all'esercito di sfruttati del
la societa borghese. Produr
re burro o cannoni non d 
una scclta indifferente; co
me non e una scelta indif
ferente quella tra crisi eco-
nomica e ripresa produtti
va, che non puo essere affi-
data aH'arbitrio del capitale. 

Se questo si verifica, e 
perche la classe operaia 
mantiene ancora una posi
zione subalterna, di sempli-
ce produttrice di beni, e non 
e essa stessa in grado di 
dirigere o di incidere deci-
sivamente su quello che e 
il processo sociale attraver
so il quale i bisogni collet-
tivi vengono soddisfatti. La 
classe operaia deve diventa-
re forza dirigente, ma se 
questa affermazione non 
vuole restare un'astratta pe-
tizione di principio, allora 
la classe operaia deve inter-
venire, con tutto il suo pe
so politico, per limitare il 
dispotismo economico del 
capitale e rendere funzio-
nale quella che e l'organiz-
zazione sociale del lavoro 
alia soddisfazione dei biso
gni collettivi. 

E' questo il significato po
litico della lotta per la ri
presa produttiva. Quando 
il capitale determina la cri
si economica per garanti
re l'arretratezza degli attua-
li rapporti di produzione, la 
classe operaia deve aver la 
forza di misurarsi anche su 
questo terreno. Alia crisi 
economica deve saper con-
trapporre l'ipotesi dello svi
luppo ottimale delle risorse 
esistenti che oggi il capita
le distrugge, con l'intento 
di rafforzare la propria ege
monia politica. Contrappor-
re aU'anarchia del modo di 
produzione capitalistico le 
ipotesi razionali della ge-
stione sociale delle risorse 
esistenti, l'impiego della 
scienza e della tecnica ai 
ritmi massacranti dell'orga-
nizzazione del lavoro, il suo 
sviluppo alia semplice atti-
vita speculativa. L'obiettivo 
politico non e il ritorno al 
medio-evo, ma lo sviluppo 
storico delle forze sociali. 
Un salto di qualita nel na
me di quell'interesse gene
rale, oltreche di quello par
ticolare di classe, di cui la 
classe operaia, fin da oggi 
e prima della rivoluzione, e 
portatrice. 

E' questa prospettiva che 
evita il suo isolamento po
litico. Essa pud contare su 
un vasto strato di forze so
ciali che oggi sentono la 
oppressione di un modo ana-
cronistico ed irrazionale, da 
un punto di vista storico, 
di lavorare, di produrre, di 
consumare, di vivere. Mai 
come oggi, 1'iniziativa poli
tica e l'egemonia sono e de-
vono essere della classe ope; 
raia, in una prospettiva di 
lotta che incida sull'orga-
nizzazione sociale della pro
duzione, e quindi, sull'equi
librio politico realizzato tra 
le classi sociali. 

Gianfranco Polillo 

Le conseguenze economico-sociali della politica bellicista degli Stati Uniti 

COME PftHMMO LA BUBWft PEGU USA 
Non soltanto gli americani ne subiscono gli effetti con I'aumento di due milioni di disoccupati - Tutto I'area capitalistica 
ne e coinvolta - Un indirizzo che produce I'inflazione e che la esporta all'estero - Una via diversa da seguire in Europa 

NEW YORK — L'ora della spesa nella I Avenue. Gli americani pagano con I'aumenTo della disoccupazlone e con forti difficolta economiche il prezzo delle 
spese militari deiramministrazlone Nixon 

L'ipotesi di uno scienziato americano 

Le astrpnavi 
spinte dal 

«vento solare» 
NEW YORK, 22 

Gli astronauti del futuro solcheranno lo spazio a bor-
do di vascelli cosmici sosplnti dal « vento solarea o dal-
l'energia dell'antimateria: e la tesi del prof. Hannes Alf-
ven, docente di fisica applicata all'universita di Califor
nia, premio Ncbel del 1970 e recentemente insignito del
la amedaglia Lomonosovn dell'Accademia sovietica del
le scienze per «le sue straordinarie conquiste nella fi
sica dei plasma e nell'astrofisica». 

Alfven, afferma che la «propulsione chimica» (cioe 
quella mediante propellent! solidi e liquid! attualmente 
in uso sui veicoli spaziali) e decisamente troppo lenta, 
visto che pub raggiungere solo alcirni chilometri al se-
condo. II viaggio verso Marte, il pianeta piu vicino tra 
quelli accessibili aU'uomo, con i mezzi attuali di navi-
gazione spaziale potrebbe infatti durare. nella migliore 
delle ipotesi. alcune stagioni. 

II «vento solarex, costituito da gas emessi dal sole 
nello spazio in tutte le direzioni, potrebbe invece co-
stituire una delle risorse piii efficaci per la produzione 
dell'energia indispensabile a raggiungere nel cosmo ve-
locita estremamente elevate. II o vento solare» viaggia 
infatti ad una velocity di oltre 480 chilometri al se-
condo. In via di principio non si pub assolutamente 
escludere che prima o poi l'uomo possa essere in grado 
di attingere a questa risorsa e di realizzare mezzi spa
ziali capaci di volare alia stessa velocita. 

In questa prospettiva l'origine e l'evoluzione del si
stema solare diventano sempre piu il problema prin 
cipale su cui le ricerche spaziali dovrebbero presto con-
centrarsi. 

Anche qualora il «vento solare» non focse sfrutta-
bile come fonte di energia motrice, Alfven indica l'ul
tima risorsa: l'antimateria che, secondo una delle de 
finizioni piii correnti. e la * materia composta dalle an 
tiparticelle della materia ordinarias. Secondo il ricer-
catore americano essa «potrebbe aprire nuovl orizzon-
ti per i viaggi spaziali, purch^ l'uomo impari a maneg-
giarla in maniera non dlstruttiva». 

Gli Stati Uniti ritirano trup-
pe militari dall'Indocina ma 
le spese militari aumentano: 
da 76 a 83 miliardi di dolla-
ri per gli stanziamenti potest, 

. cui si afftancano le spese stan-
; ziate a vari titoli per arma-
\ re gli € amici > all'estero; di 
, altri miliardi di dollari fra %\\ 

* alleati » della NATO. Israe-
le. e il Giappone. Si parla di 
conclusione della guerra e al
io stesso tempo l'economia dei 
paesi capitalistic! e sempre 
piu condizionata dalla spesa 
militare. Nixon giuoca con le 
cifre: dice di operare per la 
pace ed esibisce il fatto che i 
richiami alle armi. che ave-
vano raggiunto il ritmo di 382 
mila . persone all'anno. sonn 
scesi a 100 mila all'ano: ma 
nello stesso tempo ha portato 
a 1 milione e 800 mila sn\-
dat: 1'esercito locale del Sud 
Vietnam e finanzia la costitu-
zione di altri eserciti merce-
nar: nel sud est asiatico. 

La spesa militare diretta de
gli Stati Uniti. dice Nixon, si 
e ridotta dal 9.5% del prodot-
to nazionale 1968 al 7% di que-
st'anno; soltanto che questa 
« diminuzione » ha comporta-
to semplicemente un aumen-
to di oltre 10 miliardi di dol
lari della stessa spesa milita
re diretta. La manipolazione, 
del resto. e semplice: si gon-
fiano le cifre del reddito e del 
bilancio pubblico in modo che 
la gente abbia la sensazione 
di un'espansione economica in 
tutte le direzioni e che si pos
sa fare qualsiasi politica mi
litare senza pagarne il prezzo. 
Questa fu la tattica con cui 
Kennedy e Johnson indussero 

' gli americani ad accettare, 
passo passo, la scalata in In-
docina. questa e oggi la tatti
ca di Nixon. 

Si fantastica gia di guerra 

Un libro sovietico sui comunisti italiani 

Vita e lotte del PCI 
Vladimir Naumov & riuscito a offrire un quadro completo della nostra politica, par-
tendo da un'analisi precisa delle contraddizioni suscitate dallo sviluppo capitalistico 

. Dalla nostra redazioae 
MOSCA, marzo 

Mancava nella pubblicistica 
sovietica un libro dedicato 
esclusivamente alia vita, alle 
lotte, aH'attivita. alia tattica 
e alia strategia del PCI. La 
lacuna e stata colmata con 
un'opera di grande interesse 
(la prima del genere nel-
1TJRSS se si tiene conto che 
non esistono libri dedicatt ad 
un singolo partito comunista 
del mondo occidentade) da! 
titolo: «Comunisti d'ltalia» 
(Edizioni Mezdunarodme OU 
noscenia, Mosca, 1972). Ne e 
autore Vladimir Naumcv che 
e riuscito a dare un quadro 
completo della vita del nostro 
Partito documentando le no
stra posizioni e fornendo al 
lettore tutta una serie di no
te, indicazioni e document) 
che risultano preziosi soprat-
tutto per chi, nellllRSS, se
gue con attenzione 1 proble
mi del movimento comunista 
ed operaio lntemazionale. 

L'opera al apre con un ca-

pitolo dedicato aU'esame ana-
litico dello sviluppo dell'eco-
nomia italiana negli anni 1956-
1970. Naumov. infatti. per in 
trodurre. il discorso sul PCI 
parte dalle real: ccndiziom 
della societa e dall'inacprtmen 
to delle contraddizioni del ca
pitalismo italiano. Descrive 
cosl le vara fasi dello svi
luppo econom;co-soc;ale ed 
illustra — attraverso numero-
se ed interessanti notazioni — 
la strut tura della classe ope
raia, la sua collocazione al-
rmtemo della societa, le re
gion! e le cause che hanno 
portato ad un rapido. ma di-
storto, sviluppo economico. 

Dopo essersi occupato de! 
problemi della emigrazione — 
c.tando anche alcune parti dt 
un discorso di Lenhi dedicato 
appunto aU'Italia — Naumov 
dedica ampio spazio al « pro-
gramma di lotta del PCI per 
11 socialismo in Italia* sof-
fermandosi suit's, e sul 12. 
Congresso del nostro Partito 
e sulla po&ltione comunlita 
dl fronte alia OoiUtualOM ra-

pubbl>rana. Gli argomenti 
trattati — che piii volte sono 
stati oggetto di analisi in vari 
scritti apparsl sulla stampa 
sovietica — vengono qui pre-
sentati e documentati cuti 
metieolosita. Risultano cosl 
chiari gli obiettivi e gli im-
pegni che il PCI e andato 
via via assumendo dinanzi al
le masse e risultano chiare le 
lotte portate avanti per quelle 
trasormazioni « radical!, eco
nomiche, sociali e politiche» 
che sono — come e detto nel 
libro — « una tappa nella lot
ta per II socialismo». . 

Presentati poi i vari aspetti 
deH'ait:vita. tesa a conquista-
re le riforme di struttura e 
una politica di programmazio-
ne democratica, Naumov de
dica un intero capitolo alia 
vita del PCI. Ed e questa, 
ni Mmbra, la parte piu signi-
flcatlva dl tutta l'opera. II pa
norama che viene presentato 
e infatti ampio, denso dl da-
U, analUl, indicaaloni. VI fi

gure tutta la complessa pro-
hlnmatica della vita interna 
(attiviti organizzativa, scelta 
dei quadri e dei dirigenti, la
voro ideologico) e una tratta 
zione degli aspetti centrali 
della politica del PCI: poll-
tir-a di alleanze. rapporto con 
I cattolici. ecc. 

Altri capitoli sono dedlcati 
ai problemi dell'unlta della 
classe operaia («premessa 
per il successo della lotta pe
ll socialismo*) e all'attivita 
del PCI per la formazione di 
un vasto fronte di forze so
cial! che veda «la partecipa-
zione egemone della classe 
operaia*. L'analisi che viene 
offerta, anche in questi due 
capitoli. e estremamente det-
tagliata e documentata. in par
ticolare laddove si parla del 
rapporto tra PCI e sindacati. 
II libro si conclude con un 
capitolo dedicato alia politica 
estera e a tutta l'attivita por-
tata avanti dal PCI contro 
rimperiallsmo americano. 

Carlo Benedetti 

tecnologica, la guerra che i 
ricchi potrebbero fare senza 
sacrificio contro i poueri. L'ln-
docina ne sarebbe l'esempio, 
COR la riduziohe del contin-
gente USA a un basso livello 
(non 70 mila come dice Nixon: 
anche quelli che risiedono in 
Tailandia o fanno la guerra 
dalle portaerei combattono in 
Indocina: diciamo 200 mila). 
Ma si dimenticano altri fatti: 
1) la militarizzazione di altre 
forze tanto che al ritiro di 400 
mila soldati USA corrisponde 
il reclutamento sul posto di 
t milione di mercenari. arma-
ti e pagati dagli USA; 2) lo 
ampliamento dell'impegno mi
litare diretto di altri paesi. 
in Europa ed in Asia, concor
d a t nella trattativa stessa sui 
rapporti monetari. In sostan 
za siamo di fronte ad un'e
spansione degli armamenti e 
delle spese connesse alle esi
genze militari — si tratti del
le basi di Malta. Singapore o 
del Golfo Persico — concorda-
ta tra i principali paesi capi
talistic!*. 

Gli Stati Uniti non si stan-
no disponendo affatto alia ri-
conversione delle proprie In
dustrie di guerra. C'e un ral-
lentamento in alcuni settori, 
come quello missilistico-atomi-
co. determinato dal fatto che 
non si sa piu cosa produrre 
di piu micidiale dopo che gli 
esperti hanno dichiarato l'im-
possibilita di controllare gli 
effetti di un eventuale uso del
le armi multiruolo (o armi 
Mali) gia approntate. II set-
tore convenzionale. invece. 
produce a pieno ritmo: ed e 
un fatto che proprio in que
sti giorni stanno affluendo in 
USA colossali ordinazioni di 
armi non solo da paesi in 
guerra, come Israele. ma an
che da parte della Germania 
occidentale che onora gli im-
pegni assunti nel corso della 
trattativa monetaria di pren-
dere un posto maggiore nel di-
spositivo militare della NATO. 

L'apparato militare ingoia 
dunque sempre piu le miglio-
ri risorse dell'umanita. Gli ef
fetti sociali negativi non sono 
Umitati ma semplicemente na-
scosti. Lo dimostra il ruolo 
essenziale avuto dalla guerra 
nel portare i disoccupati da 
3 a 5 milioni. il che ha reso 
cronica. per una parte di essi, 
la mancanza di lavoro. A fi
ne 1971 quattro milioni di la-
voratori americani erano sta
ti reclutati nel corso della 
guerra d'Indocina e poi dimes 
si dall'esercito. Una parte di 
essi, circa 400 mila. non sono 
piu tornati nemmeno a chie-
dere un lavoro; non c'e una 
descrizione delle cause ma 
senza dubbio si tratta di mes-
si fuori combattimento che 
hanno avuto risparmiata la vi
ta ma ne hanno perduta la 
parte essenziale con la salute 
fisica e la possibilita di par-
tecipare alia vita attiva della 
societa. Questa paghera loro 
una pensione. magari rilevan-
te, destinata a ricordare nel 
Hbr: della Tesoreria la guerra 
d'Indocina fino all'anno 2030. 

Altri 350 mila reduci non 
hanno trovato piu un'occupa* 
zione nonostante i t program-
mi sueciali > e tutti gli altri 
nguardi per i < benemeriti > 
di una guerra che i gruppi 
dirigenti vogliono sia sentita 
come « patriottica >. Sono gio-
•ani fra i 20 ad i 30 anni, in 

parte ridotti al rango di assi-
stiti, in parte vicini alia di-
sperazione poiche oltre 100 mi
la di loro sono disoccupati 
per piu di 15 settimane. Ap-
partengono a quella nuova ge-
nerazione istruita (12 su 100 
hanno la sola istruzione di ba
se. mentre 24 su • 100 hanno 
istruzione universitaria) nei 
confront! della quale l'offerta 
di Nixon di tenere piu corsi di 
riqualificazipne e un modo pie-
toso di mas'cherare l'assisten-
za. la prosecuzione indetermi-
nata del sussidio di disoccu-
pazione. 

Questo perd e solo il prezzo 
pagalo direttamente, da limi-
taii gruppi. al militarismo. II 
prezzo che pagano tutti i la-
voratori. che paghiamo anche 
nni in Italia, e piu grande. Lo 
aumento delle spese statali 
con cui gli USA finanziano 
quella che chiamano la loro 
« ripresa economica * ha un 
indirizzo di classe preciso e 
provochera. percio. nuove tra-

gedie. Crea spazio per gli 
< aiuti» all'estero: ma quan
do mai il cittadino america
no puo sperare di rivedere i 
due miliardi di' dollari che ; 
vanno' ogni anno al governo 
di Saigon o il « prestito » che 
finanzia la vendita dei Phan
tom a Israele? Non solo la spe
sa militare diretta ma l'inte-
ra politica degli Stati Uniti e 
oggi inflazionistica nel senso 
piu concreto che puo avere 
per noi questa parola; finan
zia cioe la produzione desti
nata alia distruzione. distri-
btiendo un potere d'acquisto a 
fronte del quale non ci sono 
altrettanti beni reali usufrui-
bili dal cittadino. La spesa in
flazionistica non e la spesa 
sociale, cioe destinata ad ali-
mentare consumi egualitari e 
che arricchiscono la vita, ma 
la spesa antisociale del capi
talismo impegnato a salvare 
se stesso dalle contraddizioni 
che apre nella societa e nel 
mondo. 

II bilancio di Nixon 
E I'inflazione, in questo sen- j problema dei trasporti urea

se*. e la causa diretta della 
d'soccupazione di massa, ne
gli Stati Uniti come in Euro
pa. Stabilito che la spesa mi
litare e lo sperpero sono ne-
cessari di qua e di la dell'A-
tlantico non si propone piu che 
una sola cura: blocco dei sala-
ri e accettazione della disoc-
cupazione. Cioe l'inasprimen-
to inevitabile dei conflitti so
ciali. 

II bilancio di Nixon per il 
1972 e tipico poiche, con le 
sue enormi disponibilita finan-
ziarie, non e in grado di of
frire alcun programma qua-
litativo al cittadino america
no. Non la casa a miglior 
prezzo ne il servizio sanitario 
accettabile a tutti e preventi-
vo; non I'istruzione accessibi-
le indipendentemente dal cen-
so e nemmeno la soluzione del 

ni. La protezione dell'ambien
te e un grosso pretesto par 
spendere ma la spesa non e 
fatta per dare soluzioni. per
che. airorigine. vi e persino la 
rinuncia ad imporre alle so
cieta petrolifere di riconver-
tire le raffinerie che distri-
buiscono un prodotto che av-
velena Ientamente l'uomo. 

Altro che riconversione del-
l'industria di guerra a scopi di 
pace. A forza di teorizzare 
1'imprescindibilita dalle leggi 
di accumulazione del capita
le, di metterie al di sopra e al 
di fuori dell'uomo e della so
cieta, si e finito col creare 
un3 situazione di paralisi po
litica. col determinare 1'inca-
pacita di reazione di fronte a 
sviluppi che colpiscono un po' 
tutti gli strati sociali. come 
la criminalita o le morti in 
incident! (110 mila all'anno). 

Laceranti contraddizioni 
Gli Stati Uniti stanno di-

mostrando che non si pud mi-
gliorare la societa prescinden-
do dalla modifica del mecca-
nismo capitalistico. E questo 
dovrebbe gia insegnare qual-
ccsa a chi va fantasticando 
di un'Europa che, per 0 solo 
fattc di essere piu autonoma 
dagli Stati Uniti. potrebbe es
sere anche migliore. avere un 
altro tipo di sviluppo. E puo 
servire — come ci si va di-
ctndo — una unione moneta
ria ed europea anche soltanto 
per respingere o limitare Ton-
da inflazionistica che viene 
dagli USA nel momento in cui 
i gruppi dirigenti europei par-
tecipano degli stessi interessi 
militari ed imperialistici orga-
nizzati a difendere la loro at-
tuale possibilita di operare in 
posizioni di forza sui merca-
ti di gran parte del c resto 
del mondo*? 

La risposta possiamo tro-
varla non solo nella cronaca 
politica ma anche nel modo 
in cui ciascun governo, a ro-
minciare da quello italiano ha 
affrontato il problema dello 
sviluppo economico mediante 
la manovra della spesa oub-
blica: nel migliore dei casi, 
proponendont un aumento 

sganciato da mutamenti qua-
litativi del meccanismo econo
mico. Esattamente come sta 
facendo. con una spregiudica-
tezza che scandalizza qualche 
benpensante europeo, il govar-
no Nixon. 

II problema della via auto
noma dell'Europa rispetto agli 
Stati Uniti e quindi quello di 
una via diversa. Chi trova 
qualche grano di socialismo 
nella politica dei redditi e del 
la spesa pubblica nixoniana 
ha rinunciato, evidentemente. 
a concepire il socialismo come 
soiuzione reale delle laceran 
ti contraddizioni in cui vivia-
mo. Si e assuefatto ai disoc
cupati di guerra, che non sono 
soltanto quelli statunitensi, ma 
anche quelli italiani nella mi
sura in cui commercio inter 
nazionale. moneta, capitali. 
azione politica cooperano a 
mantenere in piedi gli attuali 
rapporti economico militari 
nel mondo. 

Le vicende economiche e so 
ciali degli Stati Uniti non ci 
sono ormai ne vicine nd lon-
tane. Operano aH'interno dai 
la nostra societa. devono esse
re present! nelle nostre scclte. 

Renzo Stefanelli 


