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II bicentenario della nascita 

Grandezza 
di Ricardo 

Un maestro del pensiero economico al quale il mar-
xismo deve fondamentali acquisizioni teoriche - La 
onesta di uno scienziafo che riconosce i propri errori 

Duecento aiini sono molti 
anchc nella storia del pen
siero, specie nel eampo mu-
tevole (leH'cconomia. Che 
oggi in tutto il mondo c non 
nella sola lnghilterra si ce-
lebri il seeondo centenario 
della nascita di Ricardo 
(1772-1823), testimonia l'e-
norme importnn/a e la at-
tualita del grande economi-
sta. Direi an/i che proprio 
oggi si assiste ad un ritorno 
alia impostazione classica e 
ricardiana, dopo quasi un 
secolo di dominio delle teo-
rie soggettivistiche e inargi-
nalistiche. 

L'omaggio che anche noi 
marxisti trihutiamo a Ricar
do non e di oggi. .Marx ap-
pre7i!a in primo luogo la pro-
fonda serieta ed onesta 
scienlifica di Ricardo e si 
arrabbia, chiama « balbet-
tio », non degno del grande 
maestro, epiando, come av-
vieno per la supina accetta-
zione della «teoria degli 
sbocchi », Ricardo non co-
glie le contraddi/.ioni del 
mercato capitalistico. Egli 
era cioe considcrato da 
Marx un avvcrsario tcorico 
che rimaneva un maestro 
degno della massima stima. 
Rimaneva un maestro, an
che se Marx ne superava i 
limit! derivati dalla imposta
zione razionalistica borghese 
e dal « feticismo delle mer-
ci », per la sua straordina-
ria capacita di astrazione e 
per il suo partire nell'ana-
lisi sempre dal processo di 
produzione, daH'ofTerta, e 
non dalla domanda. 

Certo, Ricardo in questo 
suo punto di partenza ten-
de ad aflermare, come scri-
ve in una lettera a Malthus 
che TotTerta * assume cssa 
la funzione regolatricc del 
prezzo » e cio in base alia 
sua teoria del valore e non 
vede o almeno non sottoli-
nea come fara Marx il rap-
porto sociale, non giunge 
cioe alia esplicita afferma-
zione che il processo di pro
duzione e il rapporto socia
le dominante, di cui i pro-
cessi di distribuzione e di 
consumo sono aspetti deri
vati. 

Ma la impostazione avver-
sa, che gia si incontra in 
Malthus e che tanta fortuna 
ha avuto ed ha ancora nella 
sua piu recente versione 
keynesiana e postkeynesiana, 
che esalta il processo di con
sumo e da esso parte nel-
l'analisi economica, appare 
anche solo se pensiamo a 
Ricardo sempre piu evitlen-
te nella sua funzione rea-
zionaria, conservatrice e ba
se di ogni illusione riformi-
stica che non voglia intac-
care i rapporti sociali di 
produzione. 

Dalla impostazione ricar
diana nasce anche la peren-
ne validita della teoria del 
valore intesa appunto quale 
teoria che parte dal proces
so di produzione per detcr-
minare il valore delle mer-
ci e il rapporto con cui es
se si scambiano nel merca
to e che esalta nel proces
so produttivo la funzione 
dell'uomo, del lavoro del-
l'uomo. 

Le macchine 
e le classi 

Certo anche qui, Ricardo, 
coercntemcntc alia sua im
postazione fllosofica c alia 
sua funzione di tcorico del
la borghesia industrialc svi-
luppantcsi, non coglic l'a-
spetto dialcttico del lavoro. 
concretamente dctcrminato 
nel rapporto sociale. c rica-
de anche qui in una sorta 
di feticismo. che gli impedi-
•cc di scoprire la vera sor-
gente del plusvalore: ma 
senza Ricardo. Marx non 
avrebbe pottito farlo. Di qui 
il riconoscimento c ]?. siima 
di Marx per Ricardo. Stima 
dovuta anchc alia one&ta 
scienlifica che Ricardo sem
pre dimostra riconoscendo 
qua c la i suoi < errori » e 
modificando le sue opmioni 
e che ci permctte pcrcio di 
supporrc che se Ricardo fos
se \issuto pii: a lungo. 
avrebbe raggumto altre sco-
pcrte scicntifichc e sarohbe 
riuscito a cogliere con mag-
gior acutcz7a lo specifico 
rapporto di produzione ca
pitalistico. Cio si vede nci 
mutamenti apportati alia 
terza ed ultima edizione dci 
« Pnncipi di econonua poli
tica e della tassazionc » del 
1321 e in particolare nel 
famoso e nuovo capitolo sul 
« Macchinismo » (« On Ma 
chinery »). 

Si affrontano qui 1 veri 
problcmi della societa capi-
tahstica nel suo sviluppo: la 
introdumme delle macchine 
consolida e rende irrcversi 
bile il sistema capitalistico, 
sviluppa in niodo rapido la 
dlfferenziazionc dalla socie

ta precedente di capitalismo 
iniziale nella fase della ma-
nifattura o ancora preceden
te della cosiddetta societa 
mercantile semplice. Che al
ia « societa mercantile sem
plice » si riierisse in gene-
re Ricardo nella sua analisi 
appare anche dagli esempi 
che sono in genere tratti 
dalla produzione agricola 
(gia piu avanzata nella sud-
divisione capitalistica — 
landlords, imprenditori agri-
coli — salariati) o dalla pro
duzione di tipo artigiano o 
manufatturiero. 

Solo col « macchinismo » 
si entra cioe nolle analisi 
della societa capitalistica in
dustrialc vera e propria. E 
qui Ricardo rivede critica-
mentc la sua precedente 
opinione seeondo la quale 
l'introduzione delle macchi
ne portava benehcio a tut-
te le classi e a tutti gli 
strati della societa. «II mio 
errore — egli spiega — par-
tiva dal presupposto che 
tutto le volte che si ac-
cresce il reddito netto del
la societa (in termini marxi
sti il plusvalore) si do-
vesse accrescere anche il 
reddito lordo. Ora invece 
mi sono convinto a ragione 
che il fondo dal quale i pro-
prietari fondiari e i capitali 
derivano il loro reddito 
(Marx dira il plusvalore pre-
cisandonc il concetto) puo 
crescere, mentre l'altro, dal 
quale la classe lavoratrice 
prmcipalmente dipende, puo 
diminuire... Cosicche l'opi-
nionc della classe lavoratri
ce che l'impiego delle mac
chine e spesso a danno dei 
suoi interessi, non e fonda-
ta su pregiudizi o errori, 
ma e conforme ai corretti 
principii deU'economia poli-
tica ». 

Influenzato 
da Malthus 

Non e il solo esempio di 
onesta scientifica. Anche in 
Parlamento Ricardo milito 
nell'ala progressista. Egli 
era un banchiere ed opera-
tore di borsa (aveva inizia-
to la sua carriera a quattor-
dici anni) e come tale non 
aveva cioe la miope grettez-
za dei landlords o agrari che 
egli combatte, teoricamente 
e politicamente, ne era of-
fuscato daH'immediato inte-
resse di classe contro il pro
letariate che permeava in 
modo primitivo il capitali
smo industrialc sviluppantc-
si, bisognoso di una intensa 
accumulazione. 

Ricardo entro nel Parla
mento nel 1819, dopo che si 
era ritirato dalla Borsa e 
aveva scritto le sue opere 
principals Rimtfse membro 
della Camera dei Comuni fi-
no alia sua morte, nel set-
tembre 1823. Non si tratta-
va, come si sa, di elezioni 
del tipo che noi conosciamo 
oggi, ma, meglio si potrebbe 
dire, di nomine fiduciarie 
fatte da un ristrctto grup-
po di cosiddctti elettori e 
quindi contrattate e pagate. 
Cio nonostante Ricardo non 
contratto il suo atteggia-
mento e come aveva gia 
dctto in una sua lettera ad 
un amico, rimase indipen-
dente ne « Wigh », no - To 
ry » (da cui si svilupparono 
i libcrali e i conservatori) 
ma sostenitore di riformc e 
prima di tutto della rifor-
ma del Parlamento e della 
introduzionc della votazione 
a scrutinio segrctc. 

II suo posto fu pcrcio nei 
banchi deH'opposizione c 
in coerenza con Ic sue tcsi 
scientifiche. contro ogni mi-
sura protezionislica, per lo 
sviluppo del liberismo e del
la concorrenza. II che, natu
ral mente, lo portava ad assu-
mcrc atteggiamenti non sem
pre conformi agli interessi 
della formantcsi classe ope-
raia. anche perche fortemen-
te influenzato dalla teoria 
malthusiana della popolazio-
nc (basta vedere i suoi in-
tcrventi sulla legge dei po-
veri), ma nello stcsso tem
po a sostencre un coerente 
sviluppo di tutto le liberta 
politiche, compresa quclla 
di orsanizzazior.e. 

I limiti delTopcra scienli
fica, della conce/ionc socia
le e politica di Ricardo, ri-
sultano pcrcio oggi piu chia 
ri, nonostante t'opcra che 
\iene falta di rivalutazione 
del suo pensiero Non po
trebbe essere divcrsamenlc 
se si pen.sa che sono passa 
ti centocinquanta anni dal 

1 la sua morlc. Pero la gran 
dtvza di Ricardo resta viva: 
egli nmane per tutti gli eco-
nomisti un maestro, il cut 
pensiero deve essere anche 
oggi studiato c meditato, ri 
inane uno studioso oncsto, 
un uomo coerente, il cui 
esempio deve esserf- seguito. 

Antonio Pesenti 

GLI OBIETTIVIPOLITICI DELLA GUERRA DI POPOLO 

LA STBMHM DB WITNAWT1 
Essi non hanno mai chiesto la«capifolazione» degli Sfati Uniti -«Vogliamo negoziare una soluzione logica e ragionevole, vanfaggiosa 

per ambedue le parti; chi afferma che noi infendiamo imporre un regime comunisla nel Sud vuole deliberatamente calunniarci»- Un go-

verno «formato di rappresentanti del GRPr di esponenli dell'alluale amminisfrazione (escluso Thieu) e di rappresentanti della terza forza» 

Pu la vittoria militare di 
Dien Bien Phu a sbloccare 
nel 1954 i negoziati di Gine-
vra sulla questione Vietnam!-
ta. Senza quella vittoria il 
raggiungimento di quegli ac-
cordi che, benche discono-
sciuti e brutalmente sabotati 
dal governo americano. costi-
tuiscono a tutt'oggi un fatto 
storico di decisiva portata po
litica, sarebbe certo costato 
ancora altri sacrifici. altre 
lunghissime cruente attese. 

E tuttavia i combattenti 
per la liberta e rindipenden-
?.a del Viet Nam non furono 
essi a volere la battaglia di 
Dien Bien Phu. Vi furono 
costretti dal caparbio rifiuto 
da parte del fronte imperia-
lista mondiale delle loro pro-
poste ragionevoli, corrette. rea-
iistiche, per risolvere sul ter-
reno della democrazia la que
stione della sovranita nazjo-
nale del Viet Nam e del suo 
rapporto col resto del mondo. 

La vittoria di Dien Bren 
Phu divise il fronte imperia
lists mondiale, spezzo il fron
te degli interessi colonialisti 
e piego l'ostinazione dell'ol-
tranzismo militarista france-
se. Cemento e avallo autore-
vole sul piano internazionale 
del raggiungimento degli ac-
cordi di Ginevra fu la condot-
ta unitaria delle diplomaz.ie 
sovietica e cinese che riusci-
rono a opporre a tutti i ten-
tativi di rottura messi in at-
to dalla diplomazia america-
na il compromesso con le po-
tenze europee presenti alia 
Conferenza (Prancia e Inghil-
terra) i cui interessi imme-
diati e di prospettiva non po-
tevano oramai che riconoscer-
si nella cessazione della gu?r-
ra nel Sud est asiatico e nel 
disinnesco dell'ipoteca ameri-
cana su quella parte del 
mondo. 

La controffensiva dell'im-
perialismo americano diretta 
a far saltare tutte le garan-
zie democratiche (elezioni ge
neral! politiche unificate) che 
gli accordi di Ginevra avreb-
bero dovuto mettere a dispo-
sizione del popolo vietnami-
ta e della pace mondiale en
tro due anni dalla loro firma. 
e nota. Nasce di 11. vale a 
dire anche da una potente 
spaccatura e contraddizione 
interimperialistica, I'inizio del-
1' aggressione americana al 
Viet Nam e della lunga guer-
ra (sono trascorsi piu di die-
ci anni) che, passata fra il 
maggio e l'ottobre del 1968 
molto vicino a una giusta fi
ne. attTaverso il punto di mag-
giori efflcacia raggiunto dalla 
Conferenza di Parigi. e torna-
ta negli ultimi mesi ad esplo-
dere con violenza mai finora 
conosciuta. 

Origine di tale situazione di 
inaudita gravita e di buio av-
venire. malgrado la inflessibi-
le capacita di resistenza e di 
attacco dei patrioti vietnami-
ti. e stato il voltafaccia di 
Nixon sia agli impegni elet-
torali che lo portarono alia 
presidenza degli Stati Uniti 
d'America, sia ai punti di ac-
cordo che faticosamente era-
no stati costruiti al tavolo 
della Conferenza di Parigi fra 
Harriman da parte america
na. Xuan Thuy e Le Due 
Tho da parte della RDV e 
la compagna Nguyen Thi Binh 
con la collaborazione di 
Nguyen Van Tien da parte 
del PNL del Sud Viet Nam. 

Tempo dopo fu proprio 
Harriman a rinfacciare a Ni
xon che. ben lungi dal ten-
tare di «vietnamizzare» la 
guerra, sarebbe stato final-
mente nel pieno interesse de
gli Stati Uniti d'America «viet-
namizzaren la pace. E Xuan 
Thuy non manco di rispon-
dere con il pubblico riconosci-
mento al vecchio diplomatico 
americano. ex ambasciatore d: 
Roosevelt a Mosca durante la 
seconda guerra mondiale. che 
mai la Conferenza di Parigi 
era stata tanto vicina alia 
pace come prima della scala-
ta di Nixon al vertice della 
Casa B'anca. 

Ma occorre forse a2?iungere 
che a quel tempo non erano 

VIETNAM DEL SUD — Combattenti dell'FNL impegnati in un'azione d'attacco nella regione di Hue 

ancora giunti a compimento 
nella Repubblica popolare ci
nese i complessi e anche 
drammatici processi politici 
seguiti alia rivoluzione cultu-
rale, e non era. d'altro can
to. ancora venuta a matura-
zione l'iniziativa diplomatica 
di Kissinger fortemente in-
fluenzata dalla volonta di ap-
profondire le divisioni tra 
URSS e Cina e di fondare 
un governo «tripolare» delle 
cose del mondo. 

E' in questo quadro che il 
tentativo di Nixon di far pas-
sare agli occhi dell'opinione 
pubblica mondiale e america
na la indispensabile iniziati-
va militare dei patrioti viet-
namiti su tutto il fronte del
la penisola indocinese (fron
te — non lo si dimentichi 
mai — allargato dallo stesso 
Nixon con la distruzione del 
sovrano libero e neutrale rea-
me di Cambogia e l'impedi-
mento di ogni accordo fra le 
parti contendenti nel Laos) 
come una « rinnovata aggres
sione del Nord contro il 
Sud Viet Nam» si manifesta 
in tutta la sua gravita. Gra
vita fatta al tempo stesso di 
profonda incertezza politica e 
del ricorso unilaterale. come 
in parte gia e accaduto e ac-
cade, a misure di intensifica-
zione tecnologica della guerra 
che riducono al minimo l'im-
portanza del ritiro di piu di 

400.000 soldati americani dal 
Sud Viet Nam. 

Che cosa stanno in effetti 
facendo i patrioti vietnamiti 
che. come Pham Van Dong 
ha ricordato in una recentis-
sima intervista all'inviato di 
« Le Monde », hanno sorpreso 
e sbalordito gli esperti del 
Pentagono per l'«ampiezza del-
l'offensivaw e per «la gam
ma degli armamenti che van-
no dai piu rudimentali ai 
piu perfezionati»? Stanno es
si cercando una Dien Bien 
Phu che sblocchi le tratta-
tive cosi come accadde nel 
lontano 1954? 

Certo. una grande guerra 
di popolo come quella viet-
namita, forte di un appoggio 
internazionale di ampiezza fi
nora mai verificatasi a favo-
re di un movimento di libe-
razione, non si sa quali svi-
luppi possa prendere anche 
da un momento ali'altro (e 
sempre Pham Van Dong che 
nella stessa intervista awer-
te: «II governo americano 
ostenta di credere che sol-
tanto rURSS ci fornisce ar-
mi Ma le armi non sono sol-
tanto sovietiche. La Cina ci 
fornisce un aiuto prezioso e 
cosi tutti gli altri paesi so
cialists. Da anni i nostri ami-
ci ci hanno accordato cio 
di cui avevamo bisogno e noi 
abbiamo dato prova di saper-
cene servire col massimo di 

efficacia »). Ma la risposta alia 
domanda «che cosa i patrio
ti vietnamiti stanno facendo 
con la loro potente e diffe-
renziata offensiva militare» 
deve essere ancora una volta 
ricercata. prima di tutto. sul 
piano politico, sul terreno del
la interpretazione autentica 
della linea politica e degli 
obiettivi politici reali che stan
no alia base della resistenza 
e della guerra di popolo nel 
Viet Nam. 

Contrariamente a quanto Ni
xon afferma i vietnamiti non 
hanno mai chiesto nelle ora
mai piii che 140 sedute della 
Conferenza di Parigi la capi-
tolazione degli Stati Uniti. 
L'obbiettivo non e una secon
da Dien Bien Phu. La ripre-
sa generalizzata dell'offensiva 
militare dei patrioti vietna
miti e la sola inevitabile ri
sposta che il sabotaggio ame
ricano della Conferenza di Pa 
rigi, e il caparbio rifiuto USA 
di dare un esito ragionevole 
alio irrinunciabile principio 
dell'autodeterminazione. non 
potevano non provocare. 

Ma mentre taluni sciagurati 
commentatori occidentali si 
attardano nel tentativo di vo
ter ancora separare la cau
sa della liberta- vietnamita dal 
conseguimento di una solu 
zione negoziata e dal pieno 
sviluppo della politica di coe-

sistenza pacifica fra ie grandi 
potenze. ecco come il compa-
gno Le Due Tho — membro 
deiru.P. del Partito dei lavo-
ratori del Viet Nam — ha 
posto chiaramente il dilem
ma pochi giorni fa a Parigi 
in un documento intitolato 
«Dichiarazione del Consiglie-
re speciale della RDV»: « Fi-
no a oggi la storia non ha 
indicato ancora altre vie per 
mettere fine a una guerra: 
o una parte vince totalmen-
te sulPaltra e le impone di 
capitolare. ovvero le due par
ti aprono un negoziato alio 
scopo di trovare una soluzio
ne logica e ragionevole. van
faggiosa per entrambe. La 
scelta nostra, di noi vietna
miti. e la seconda, vale a dire 
la migliore pe"r mettere fine 
alia guerra, ristabilire la pa
ce nel Viet Nam e consenti-
re agli americani di ritirarsi 
con onoren (il corsivo e mio). 

Ma Le Due Tho non si fer-
ma qui. Egli torna paziente-
mente a chiarire. nella spe-
ranza che final mente tutti i 
sordi sentano (a destra e a 
« sinistra»): « Noi abbiamo ri-
petutamente dichiarato in 
pubblico e nei colloqui riser-
vati col signor Kissinger, che 
il Governo della RDV e il 
Governo rivoluzionario prov-
visorio del Sud Viet Nam non 
hanno mai voluto imporre un 
regime comunista nel Sud 

Viet Nam; il nostro auspicio 
e di veder stabilire nel Sud 
Viet Nam un governo di lar-
ga concordia nazionale con le 
tre componenti che corrispon-
dono alia immagine politica 
reale del Sud Viet Nam. (...) 
Malgrado cio il signor Nixon 
vuole deliberatamente calun
niarci (il corsivo 6 mio) af-
fermando che noi vogliamo 
imporre un regime comunista 
nel Sud Viet Nam; Nixon 
cerca cosi di spaventare la 
popolazione sud - vietnamita 
con la minaccia di un pre-
teso "bagno di sangue" ». 

Sara bene, suppongo. ten-
tar di sturare le orecchie dei 
sordi anche con la piu recen
te precisazione che il Primo 
ministro della RDV ha for-
nito a proposito di un go
verno a tre componenti per 
il Sud Viet Nam: «Un go
verno formato dai rappresen
tanti del GRP, di rappresen
tanti dell'attuale amministra-
zione — ad eccezione di Thieu, 
bminteso — e di rappresen
tanti della terza forza. E' una 
soluzione onesta ». 

Ma le orecchie del sordi 
continuano a farsi sempre piii 
sorde. Dovranno essere pro
prio e soltanto le cannonate 
della offensiva vietnamita e 
quelle dei massacri america
ni a nord e a sud del 17.mo 
parallelo a dover far riacqui-
stare 1'udito a tutti? Ma non 
diventera troppo tardi? In 
ogni caso troppo tardi si e 
gia fatto da tempo per un 
popolo che mentre ha la for
za irriducibile di non arren-
dersi, non per questo deve 
essere privato del diritto di 
allontanare finalmente da se 
la insopportabile prepotenza 
della strage neocolonialista. 

E' a questo punto esatto 
della riflessione sulla svolta 
della tragedia vietnamita che 
si deve collocare la condan-
na piu aspra dell'atteggiamen-
to del governo italiano, della 
DC, degli oltranzisti atlantici 
del nostro paese. Condanna 
resa ancora piu necessaria dal 
confondersi e dal gareggiare 
persino di tutti costoro con 
l'atlantismo neofascista del 
MSI e della destra cosiddet
ta nazionale. Forse nulla vi e 
di piii indecoroso e grave nei 
piii recenti sviluppi del qua
dro politico italiano della emu-
lazione tra gli atlantici della 
cosiddetta. «area democratica» 
e i caporioni neofascisti nel-
l'appoggiare senza batter ci-
glio la strategia globale ame
ricana nel Sud est asiatico. 
nell'America del Sud e nel 
Mediterraneo. 

Nixon e a Mosca per defi-
nire i modi del consolida* 
mento della coesistenza pa
cifica e della sicurezza mon
diale? L'accettazione del com
promesso insistentemente ri-
proposto dai patrioti vietna
miti e condizione indispensa
bile non soltanto per smina-
re il porto di Haiphong ma 
per sminare davvero la pace 
mondiale troppo precariamen-
te sorretta dalPequilibrio del 
terrore. 

II proseguimento indomito 
della resistenza su tutti i sem
pre piu sanguinosi fronti in-
docinesi e il solo modo che 
1'aggressione americana e la 
doppiezza della diplomazia di 
Nixon hanno lasciato alle piu 
che sagge e prudenti forze po
litiche vietnamite del Nord e 
del Sud per tenere aperta da-
vanti al mondo intiero la pro
spettiva rawicinata della con-
clusione negoziata di una del
le piu grandi ingiustizie e di 
uno dei piu grandi pericoli 
di strage generalizzata che il 
mondo abbia mai conosciuto. 

E' poi pressoche incredibi-
le che anche da una forza 
come quella che la Chiesa 
cattolica e personalmente il 
Pontefice Paolo VI rappresen-
tano non si levino proprio 
ora. hie et nunc, un monito 
e una iniziativa energicamen-
te chiarificatori. 

Antonello Trombadori 

« Qualesocieta », nuova iniziativa editoriale di confronto e di dibattito 

UNA RIVISTA DEL DIALOGO 
Le ipotesi da cui parte la redazione, composta da intellettuali di formazione cattolica e marxista - La 
battaglia comune per una prospettiva socialista - Eredita e sviluppo della esperienza di « Religioni Oggi » 

Qualesocieta e il titolo di 
una nuova nvista b-.mestra-
le (pagg. 100. ft 20.4x28 Sa-
poleone editore, L. 600) che 
ha visto la luce in questi 
giorni e che e stata presenta 
ta. nella sede editoriale di 
fronte ad un pubblico nume 
roso e quahficato — docen 
ti universitar:. teoiogi. moltis-
simi giovan: - da L Lom-
bardo Radice Angelo Gcnnan 
G.orgio Lauzs Rjggero Orfe:. 
Alceste Santini Gli oraton. d: 
d:versa formazione e posizio 
ne politica e ideologica. ma 
tutti impegnat: nella batta 
glia culturale e politica per 
una societa profondamente 
rinnovata nei contenuti e ne: 
valori, hanno reso chiaro 
quanto si propone :a rivista 

j Essi stessi infatt. fanno par 
te della redazione. ins-eme ^d 
altri intellettuali cattolici <Bo 
Girardi. Bedeschi. Ormea. Goz 
zmi, ccc), socialist'. (Santa-
croce. Signorile, Cicchitto 
Gozzano) e comunisti (Grup 
pi. P:erantozzi, Donini). 

La rivista. anche se nuova 
nel titolo e nella sua impo 
stulone editoriale, ha dletro 

di se Tesperienza ed il di-
scorso di Religioni Oggi. An-
zi. a questa pubbl.cazione s: 
ricollega. non solo per la pre-
senza di uno stesso nucleo 
redazionale. ora allargato. ma 
per la continuita di ispirazio 
ne: dialogo tra cristiani e mar 
xisti. Religioni Oggi fu pre 
sente. tra il 1965 ed il I960 
a tutti gli incontri europe. 
— da Sahsburgo a Herren 
ch:cmsee. a Vienna, a Ma 
rianse Lazne. a Ginevra — 
e contribui alia loro prepa 
razione e alia diffusione de: 
loro nsu'.tati 

II numero a Dal dialogo al 
la collaborazione». del 1967. 
voile segnare una tappa s.gni 
ficativa rispetto ad un volu
me di alcuni anni prima, a II 
dialogo alia prova». Gli in
contri, le tante ini2iative ed 
azioni comuni a livello cultu
rale, politico e sindacale d: 
quest! ultimi anni sono an
che il risultato di quel di 
battiti chiarificatori che ten-
devano a mettere l'accento 
p:u su cio che pud unire. an 
zlcht su eld che divide. 

Nell'enunciare il program-
ma di ncerca <« le nostre ipo 
tesi»). la rivista precisa che 
essa nninve daila consrataz.o 
ne che !a societa futura — 
!a dove e'e ancora I! siste
ma capitalistico — non po-
tra non essere socialista a 
patto. pero. che per social! 
smo si mtenda prima di tut
to la « liquidazione della pro 
prieta privata dei mezzi di 
produzione e del suo'.o. la 
scomparsa dei cap.tai-.smo. la 
fine del profitto» Questa so 
cieta socialista pur tenendo 
conto delle espenenze di al
tre societa socialiste. e da co 
struire in modo originate in 
Italia rnme in altri paes: eu 
ropei Di qui la necessita di 
un cor.fr.into tra te forze ve 
rament? nteressate a questa 
prospeti \a 

II dibattito aperto dalla ri
vista suite «scelte per una 
societa socialista» gia regl-
stra sul primo numero stimo 
lanti interventi dei compagni 
Cerroni e Ingrao. dcH'abate 
della Basilica di S Pao'.o. 
Franzoni. di Rugeero Orfei. di 
Tortora. Altri contrlbutl ven-

gono annunciati nell'arco del 
la sinistra. Si riconosce. mfat-
ti. che a questa prospettiva so
cialista sono interes^ate la 
componentc socialista, a che 
porta avant: la tradizione 
particolarissima di un socia!;-
smo italiano ma: divenuto so 
cialdemocrazia»: vi e la com 
ponente comunista. « anche »*s 
sa con !e sue carattcristiche 
peculiar: nelTambito della tra 
dizione terzinternazionalista 
(elaborazione del concetto d. 
egemonia. strategia democra-
tica) »: la compqnente che si 
ispira a Gobetti. a Rosselii 
e Calamandrei e che non tro 
va oggi una sua espressione 
politica orgamzzata; la com-
ponente cattolica che rifiuta 
l'interclassimo. Vi e. infine. 
quella parte che la rivista de 
finisce «radicate». assia i 
gruppi extraparlamentari, i 
quali alia luce dell'esperienza 
devono non solo rendersi con
to dl non poter costituire par-
titi alternatlvi a quelli tradi-
zionall della classe operaia. 
ma anche riflettere »ui peri-
coll del dottrinarismo, aello 

schematismo. dei miti spon-
taneist.ci. operaistici e co
si via. 

Questa ricerca e compteta-
ta da alcuni saggi interessan-
t.: queilo d: Sa'.vatore d'Alber-
go («istituzioni e democra
zia »> che cerca d: individuare 
i compiti delle forze di sini
stra per salvaguardare le 
strutture rappresentative e 
per far compiere passi avan-
ti alia democrazia stessa; il 
saggio di Piero di Giorgl 
(dUna nuova coscienza eccle-
s:a!e») che fa il punto sul 
travaglio del mondo cattoli-
co che ancora non perviene. 
malgrado tanti fermentt ad 
una scelta socialista sul ter
reno pratico; Alceste Santi
ni (« Europa: dai b'.occhi al
ia cooperazione») partendo 
da alcimi importanti fatti 
nuovi (prima di tutto i trat-
tati tra Bonn, Mosca e Varsa-
via) individua a sua volta i 
compiti delle forze e dei mo-
vimenti di ispirazione cristia-
na (interessante il recente di-
scorso di mons. Casaroli sul-
l'Europa, amplamente citato) 

e marxista per una Europa 
diversa. 

La dimensione internaziona
le della rivista e data da al
tri contributi: l'articolo di Ga-
bor Gellert su aUngheria. 
un paese in trasformazione». 
l'ampia documentazione del 
teologo Luigi Sandn suite po-
sizioni assunte dalla Chiesa 
in Brasile negli ultimi nove 
anni di fronte ai governi che 
si sono succeduti in questo 
paese, l'articolo del ministro 
della sanita Ludwig Mecklin 
ger su: diritti della RDT nel-
TOMS (organizzazione mon 
diale della sanita), le rubn-
che che documentano le seel 
te socialiste nel mondo catto 
lico, rinformazione suite rivi-
ste europee che si collocano 
nella praspettiva socialista. 

La rivista. in definitiva, vuo 
le contribuire alia maturazio-
ne di «quella unitii dialetti-
ca delle forze socialiste sen
za la quale il salto ad una 
nuova societa non potrA rea-
lizzarsi ne in Italia ne in Eu
ropa ». 

i. za. 

«Come si creo 

vn best seller» 

Una lettera 

di Natalia 

Ginzburg 
A seguito deM'artk(4e 

«Come si crea un be|& 
seller», di Giorgio De 
Maria, pubblicato sut-
|'« Unlta » del 22 maggio, 
rlceviamo questa lettera 
dl Natalia Ginzburg. 

Caro De Maria, 
In un articolo intitolato « Co

me si crea un best seller» 
lei fa il mio nome e dice che 
io avrel parlato in termini 
elogiativi di un romanzo usci-
to da Mondadori, La donna 
della domenica di Fruttero e 
Lucentini. « con il fine di con-
dizionare un gusto di tenden-
ze moderate» e per «espan-
dere e controllare il mercato 
del libro » e mi accusa In pa
role povere di avere par
lato bene di questo libro per 
indirizzare il pubblico verso 
un tipo di narrativa futile, fa
cile, commestibile e diverten-
te, distraendolo da scrlttori 
(cangosciati e antipatici». Io 
ho l'impressione di non esser-
mi spiegata chiaramente. in 
quel mio articolo sulla Don-' 
na della domenica, e per que
sto le rispondo. 

Allora stia a sentire. A me 
che Lucentini e Fruttero gua-
dagnino dei soldi, o che l'edi-
tore Mondadori guadagni dei 
soldi, mi e indifferente a un 
punto che lei non puo nemme-
no immaginare. Nessuno mi 
aveva chiesto di recensire sul
la Stampa quel libro, anzi lo 
aveva gia recensito Luigi Flr-
po, e ho chiesto io di par-
larne perche mi piaceva. Non 
capisco perche si debba sem
pre pensare che la gente si 
muova per calcoli machiavel-
lici. o per motivi interessati o 
indegni. A me che questo libro 
sia un best seller o no. non 
me ne importa assolutamente 
nulla. E' noto che ci sono dei 
libri bellissimi che non hanno 
fortuna. e dei libri orrendi che 
hanno una grande fortuna, 
perche diventano di moda, 
grazie a operazioni pubbliclta-
rie, lancio degli editori o non 
so cos'altro. Ma queste sono 
questioni. a mio giudizio. irri-
levanti. II successo di un li
bro, oggi piii che in ogni al-
tra epoca. e affidato al caso. 
Per6 i libri belli rimangono e 
i libri brutti dopo una stagio-
ne vengono dimenticatl. 

Ma lasciamo perdere i suc-
cessi e gli insuccessi, 11 mer
cato del libro, le operazioni 
pubblicitarie, la politica cultu
rale e cosi via. Lasciamo per
dere anche Love story, libro 
idiota che fra sei mesi sara 
caduto in dimenticanza e di 
cui si e parlato anche tropoo 
non avendo nessuna quallta 
di nessuna specie se non una 
qualche astuzia di natura 
quanto mai volgare. Lei dice 
che io ai libri «ansosciati e 
antipatici » ho contratmosto La 
donna della domenica Ho 
paura di non essere stata ab-
bastanza chiara. Senta cosa 
io chiedo a un romanzo. Chie-
do a un romanzo di essere teg-
gibile. Gli chiedo di lasciarmi 
nel ricordo qualcosa. una im-
macine. un luogo. aualche per
sona. qualche pensiero. qual
cosa a cui io possa ritornare 
con la memoria. Sennfo lo tro-
vo tristissimo e inutile. 

Io non me la sono presa. 
in auell'articolo o altrove. con 
i libri «angosciati e antipa
tici *>, me la sono presa con i 
libri angosciosi e imbecilli. 
Trovo che questi libri stan
no invadendo le strade. o il 
mercato del libro come le: 
dice. Essi non sono angosciosi 
perche esprimono angoscin (la 
angoscia, quando e espressa, 
muove in noi una strana sor
ta di vitalita e di fuoco). so
no angosciosi perchd riflet-
tono il vuoto. rimmobilita c 
una fissita funeraria. Sono 
oscuri non perche chi li ha 
scritti avesse da dire cose 
oscure. comples.se, dolorose e 
difficili, sono oscuri perche chi 
li ha scritti ha capito sia che 
l'oscurita e oggi di moda, sia 
che 1'oscurita e comoda. per
che tiene nascosti il vuoto e la 
confusione dello spirito assai 
meglio della chiarezza. Uno 
puo starsene pigramente se-
duto al buio. emettendo paro
le sibilline. Questi libri stupi-
di e astrusi io li trovo il'.eg-
gibili, e ritengo che siano II-
leggibili non solo per me ma 
per tutti. Li ritengo una truf-
fa. perche un libro che nes
suno riesce a leggere e una 
truffa, e come una porta che 
nessuno riesce a aprire ma 
che per motivi di opportunity 
nessuno dice di non avere 
aperto. 

Penso percio che il lettore 
oggi abbia un compito preci-
so e niente .affatto sempPce: 
il compito di riconoscere i li
bri belli e oscuri dai libri 
fintamente oscuri veramente 
imbecilli. I libri belli e oscu
ri, come possono essere i libri 
di Gadda o di Borges. noi 
possiamo sbagliarci e inav-
vertitamente scambiarli per te 
infinite astrusita melense che 
ci assediano da ogni parte. 
E" vero che bastano poche pa-
gine per sentire nel buio la 
presenza o l'assenza del pen
siero. E' per6 necessario sta
re con l'orecchio teso e con 
1'occhio vigile. 

Io non scrivo romanz: da 
molto tempo. Penso pero che 
se scrivessi un romanzo vor-
rel che fosse chiaro, chiaro, 
chiaro. Penso che la gente ab
bia una necessita estrema di 
chiarezza, oggi come non mai. 
Penso che oggi sia immensa-
mente piu faticoso scrivere 
chiaro che scrivere oscuro. 
Penso che uno che scrive de
ve oggi per prima cosa non 
chiudere le impostc nella SUB 
casa ma spalancarle. Ringrazro 
il direttore per rospitalita. 
Molti carl saluti. 

NATALIA 
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