
RELAZIONE INTEODUTTIVA ALLO STUDIO DEL GRUPPO ECONOIOISTI, 

(1) - A l contro d e l l ' i n d a g i n e c l a s s i c a c r e a l a cosoionza doi c a r a t 
toro c a p i t a l i s t i c o d e l l a società. Questa c o s c i e n z a avovar^a'sua cou 
p i n t a oeproscione, n e l caapo horghose» n e l l ' o p e r a d i E i c a r d o , che 
poneva a l centro d e l l a p r o p r i a indagine i l saggio del p r o f i t t o od 
i l suo andamento, cioè appunto l o studio d e l l a grandezza fondamon-
t a l c d e l l a società Lorgheso, 
Por Sicardo l'economia p o l i t i c a è l a s c i e n z a che r' oc ^«TT-» 
d i s t r i b u z i o n o doi prodotto s o c i a l e t r a l e c l a s s i , p i v particoiarmon 
te d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l prodotto t r a s a l a r i , p r o f i t t i o r e n d i t e : 

^ a l l a base perciò dell'Economia p o l i t i c a è l a consapevolozza d e l l a 
d i v i s i o n o dogi?, uomini i n c l a s s i i n r e l a z i o n i diverso con i l p r o 
dotto s o c i a l e . Dirà Ularx, E i c a r d o s i s t a v a avvicinando a l l a verità, 
i l suo errore f u di cijodore che l e l e g g i d e l l a d l s t r i h u z i o n o f o s -
soro n a t u r a l i , anziché s t o r i c h e . 
Lo corfTuiste d e l pensiero ricordi-cao furono: 
a) L'affermazione d e l l a centralità d e l la v o r o come fonte d i ogni va 
lo r o ; 
h) Una t e o r i a (relativamente coerente) d e l v a l o r e d i scambio basata 
s u l lavoro contenuto; 
c ) Una concoziono doi p r o f i t t o e d e l l a r e n d i t a corno r e d d i t i r e s i d u a 
l i . 
(2) - Queste premesse potevano ossero s v i l u p p a t e solo a l l ' i n t o r n o 
d i un d i s c o r s o , q u e l l o marxiano, che, l i a r x s t e s s o afferma, s i po-
nesso a l d i f u o r i doi r a p p o r t i s o c i a l i d a t i , e l i considerasse 
non rapporti n a t u r a l i ma foime storicamente l i m i t a t e d o l l a s t o r i a ; 
umana* 
I l d i s c o r s o marxiano perciò s i può c a r a t t e r i z z a r e come oontinuazxo 
ne doll'indagino c l a s s i c a , ma anche come superamento doi l i n i t i a 
questa imposta 'dal suo c a r a t t e r e di c l a s s e . 
L'economia p o l i t i c a ha c e r t o a n a l i z z a t o , s i a pure incompletamente, 
11 v a l o r e e l a grandezza d i v a l o r e , ed ha scoperto i l contenuto na 
scosto i n queste foime. Ma non ha mal posto neppure i l problema 
d e l perchè quel contenuto assuma q u e l l a forma, e dunque d e l perchò 
i l lavoro r a p p r e s e n t i se s t e s s o n e l v a l o r e , e l a misura d e l lavoro 
mediante l a sua durata temporale r a p p r e s e n t i se s t e s s a n e l l a gran
dezza d i valoro d e l prodotto d e l l a v o r o . Queste formule portano 
segnata i n fronte l a l o r o appartenenza ad una foxmazione s o c i a l e 
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n e l l a qnale i l processo d i produzione padroneggia g l i uomini e l o 
uomo non padroneggia ancora i l procosso produttivo; od esso valgono 
por l a sua c o s c i e n z a borghose come necessità n a t u r a l o , ovvia quan
to i l lavoro produttivo s t o s s o " (CAPITALE v o i . I pagg. 1X2-3). 
A l confronto con l a realtà doi r a p p o r t i di produzione c a p i t a l i s t i -
>cl l a t e o r i a d el v a l o r e - l a v o r o d i v i e n e t e o r i a d e l l o s f r u t t c n o n t o , 
"della f o r z a lavoro, che s o l a è i n grado, superando l o difficoltà 
(doll'oconcnia c l a s s i c a , d i g i u s t i f i c a r e i l p r o f i t t o o l a r e n d i t a 
-^ccno r e d d i t i r e s i d u a l i , determinati dai r a p p o r t i p r a t i c i cho i n t o r 
/corrono t r a g l i ucraini i n una c e r t a fase s t o r i c a . I l c a p i t a l e , per 
/ciò, c a t e g o r i a c e n t r a l e d e l l a società borghese, è un rapporto so
r c i a i e : presuppone l a diiJisione d e l l a società i n una c l a s s e proprie^ 
t a r l a dei mezzi di produzione o i n una c l a s s e p r o p r i e t a r i a s o l t a n -

^to d o l l a propria capacità l a v o r a t i v a . 
Di quoota c a t e g o r i a , i l oapitale'!J'*àtudia l o c a r a t t e r i s t i c h e , l o s v i 
luppo, l a sorto f i n a l e . 

(3) - Sull'econcmia p o l i t i c a p o s t - c l a s s i c a s i è i n generalo s c r i t t o 
molto. I l problema che s i 0 posto a l contro ò s t a t o : porchò e come 
è avvenuto un t a l e mutamento d i r o t t a n e l l ' a n a l i s i economica, qua
l e q u e l l o rappresentato d a l marginalismo? E* u t i l e r i c o r d a r e g l i 
lemonti di continuità che l'economia n e o c l a s s i c a p r e s e n t a r i s p e t t o 
l ' a n a l i s i pro-oarxiana o contemporanea a WarJfQ. 
I l pensiero c l a s s i c o dopo S i c a r d o aveva avuto uno sviluppo p a r a l l e 
l o a l marxismo, che aveva^^'inciso con''suo p r o g r e s s i v o deterioramento. 
S i u t i l i z z a r o n o alcune a f f e r m a z i o n i , d i Smith i n p a r t i c o l a r e : per 
esempio Smith aveva d i s t i n t o n e l prezzo t r e p a r t i ( r e n d i t a , p r o f i t 
t o , s a l a r i o ) che esso deve e s s e r e i n grado d i pagare. Su questa ba 

( eo s i s v i l u p p a una t e o r i a d e l v a l o r e ( i d e n t i f i c a t o cà)l prezzo) ba
sat a s u l costo r e a l e ; i n seguito i l costo assumo . sempre più conno
t a z i o n i soggettivo. I n f i n e q u e s t ' a n a l i s i s i QÌc:iCi2Ì3a con l ' a n a l i s i 
dell'utilità elio da Sayi' e Coutìlot poi s i e r a venuta sviluppando. 
A l culmine di questa evoluziono troviamo i m a r g i n a l i s t i . 

'-Nella concezione d el marginalismo, l a s c i e n z a economica ha una r i -
d e f i n i z i o n e , a l i v e l l o d i metodi e di op;Fletto. 
L'economia p o l i t i c a deve p o r s i essenzialmente come s c i e n z a a s t o r i — 
ca che s t u d i a i r a p p o r t i n a t u r a l i t r a g l i uomini e t r a g l i uomini 
ed 1 beni. I n quanto t a l e e s s a può pr o s c i n d e r e dai r a p p o r t i s o c i a l i 
s t o r i c i e tendere ad u n ' u n i v e r s a l e validità. 
A l i v e l l o d i contenuti e s s a ripropone un apparato concettuale i n 
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- gran parte rinnovato. E l a b o r a xma t e o r i a d el v a l o r e che, s i basa 
non più s u l lavoro (COIDO nell'economia c l a s s i c a ) bensì s u i c o n c o t t i 
di scarsità e di utilità:mO qualche modo è s u l l a baso doi valore 
d'uso che mi giustificherà i l v a l o r e d i scambio di un bone; a n z i 
valoro d'oèho o v a l o r e di scambio sono i d o n t i f i c a t i . 
Ponendo a l centro i duo c o n c e t t i l a scarsità o l'utilità, i l mar
ginalismo s i peno chiaramente i n u n ' o t t i c a isen d i v e r s a da.qaolla 
marxiana» 
D'altronde proprio s u l l a base d i q u e s t i c o n c o t t i osso può propor
ro un problema d i v e r s o all'economia p o l i t i c a : dato i l c a r a t t e r e 
d i scarsità che rendeva doterminatl beni-economici (cioò a t t i ad 
avoro un p r e z z o ) , i l problema c e n t r a l o è appunto dimostrare a qua 
l i c o n d i z i o n i un sistema economico u t i l i z z i n e l m i g l i o r modo l e 
r i s o r c o scarso r i s p e t t o a l l a moltoplicità dei b i s o g n i umani. Quo-
sto problez^ aveva un senso n e l l a misura i n c u i ora completato da 
una f i l o s o f i a complessiva che faceva dell'edonismo, d e l l ' i n d i v i d u a 
lismo l a baso d i u n ' a n a l i s i d e l comportamento umano e l a premessa 
per l ' i n d a g i n e economica cioè: ogni i n d i v i d u o p e r suo naturo r i c o r 
ca l a soddisfazione dei b i s o g n i ; questa soddisfazione obbedisce 
a l l e duo loggi enunciato da Gosson por primo (dell'utilità margina 
10 decrosconto o d e l l ' u g u a g l i a n z a d e l l e utilità m a r g i n a l i ) , l o g -
g i cho definiscono l a tensione i n d i v i d u a l e a l l a soddisfazione a l 
consume. 
Perciò i l problema c^ui accennato ha duo f a c c e : u t i l i z z a r e l e poche 
r i c o r c o genorande l a max so d d i s f a z i o n o . 
Solo i n questo caso i l comportamento d i un i n d i v i d u o , ' d i un gruppo 
d i un sistema economico possono e s s e r e d e f i n i t i r a z i o n a l i . 
11 marginalismo s i assunse i l compito d i dimostrare l a razionalità 
dell'economia borghese, e I n p a r t i c o l a r e doi mercato o c n c c x r a s i c n a 

/ La realtà c u l l a quale s i poso l'acconto f u q u e l l a d o l i o scambio, i l 
^ mercato. Ciò che s i operò f u una s o s t a n z i a l o dicotomia s f o r a d e l l o 
/ d o l i o scambiOfMsfera d e l l a produzione, e questo secondo aspetto 
'̂ f u t r a l a s c i a t o . 
Guardando i l mondo economico d a l pxmto d i v i s t a d e l l o scambio, s i 
corcò d i indagare come èli i n d i v i d u i , su b a s i p s i c o l o g i c h o , operas, 
sero por raggiungere una posiziono d i e q u i l i b r i o , o come (o cioè a 
q u a l i p r e z z i ) i l mercato potesso raggiungere un e q u i l i b r i o gonorale 
I n q u e s t ' o t t i c a , g l i i n d i v i d u i non erano v i s t i corno p a r t i d i un 
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contosto s o c i a l e dato, ma come e s s e r i dotonninatl da esigenze i n 
d i v i d u a l i i l c u i rapporto con a l t r i i n d i v i d u i ( n e l morcato) e r a 
ecsonsialnento c a s u a l e . I n qualche modo l a realtà economica ò nel^ 
l a concoziono n o o c l a s s i c a , o r i e n t a t a verso q l a l c o s a d i non ocono-
mico, poeto a id e a l o f i n o doi procosso s t o s s o : i l consumo i n d i v i -

' duolo ("sovranità doi consumatore"). I n questo senso appunto i l 
> /rapporto d i scemilo g o n e r a l i z z a t o ha un c a r a t t e r e c a s u a l e , una cau 

sa non economica, un fino*'non umano" (comò d i s s e Marx a proposito 
*! di t u t t o l e concezioni che ponevano a l centro i l consumo e non i 

ra p p o r t i d i produzione. 
, ' L'oggetto d e l l ' i n d a g i n e , q u i n d i , diviene l a d e f i n i z i o n e d e l prezzo 
t e l a dotominssiono d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d ' e q u i l i b r i o micro e ma-

, croeccncmicho. 
^ I n quocta r i c o r c a d e l l e c o n d i z i o n i d i e q u i l i b r i o s i s o t t o l i n e a n o 

g l i a c p o t t i s t a t i c i o non 1 f a t t o r i d i movimento d e l sistoma oco-
L nemico. 
r I duo i n d i r i z z i p r i n c i p a l i c u i s i applicò l a nuova t e o r i a furono: 

a) l ' o l c b o r a s i o n o d i una t e o r i a d e l l a d i s t r i b u z i o n e ; 
l b) 1*elaborasiono d e l l a t e o r i a d e l l ' e q u i l i b r i o . 
k (4) - T e o r i a d e l l a d i s t r i b u z i o n e , d e l c a p i t a l o o d o l l ' i n t o r o s o o . 

S i corca i n n a n z i t u t t o d i darò una g i u s t i f i c a z i o n o a l l a remunorazio 
no dei f a t t o r i p r o d u t t i v i , i n p a r t i c o l a r e d e l c a p i t a l e . 

i I I concotto doi c a p i t a l e che s i afferma, i n armonia c o l c a r a t t e r e 
': • ^ o l a volloità " n a t u r a l i s t i c a " d o l l a nuova s c i e n z a economica, s i 

/ oppone nettamento a l l a concoziono marxiana: por c a p i t a l e n e l l a con 
* / cozicno r . a r g i n a l i s t a non s i dove intondore i l rapporto s o c i a l e c o r 

^ rispondonto a c e r t e c o n d i z i o n i s t o r i c h e , fconsì l'iusiomo doi i o n i 
, c t r u i : c n t ^ l i , c c a r a t t e r e i n t o m o d l o , p r o d o t t i e perciò d i f f e r e n t i 
d a l l a t e r r a o d a l l a v o r o , che l'uomo adopera n o i processo produt-

^ t i v o ( 1 ) . 
I l c a p i t a l o , così intego, è perciò una c a r a t t e r i s t i c a pormanonCo 
de l processo p r o d u t t i v o . 
Corriepondontomonto s i ródefinisco i l p r o f i t t o : s i di s t i n g u o innan 

;Ì • z i t u t t o t r a p r o f i t t o netto ed i n t e r e s s o , i l primo remuneraziono 
doli'attività i n p r e n d i t o r i a l e (norciò d i un a p r t i c o l a r e t i p o d i l a 

ifapaTm.o vo r o ) , i l secondo remunerazion0'V(cioè d e l p a r t i c o l a r e contributo 
I / produttivo, c o n s i s t e n t e n e l l ' a s t i n e n z a d a i c o n s u n i ) . Le difficoltà 

j (1) BOhm Ea\7orlc:"Il c a p i t a l e non è a l t r o cho l'in s i e m e doi p r o d o t t i 
,^ . i n t e r m o d i a r i c r e a t i a ci a s c u n a tappa d e l lungo procosso i n d i r e t 

to", (da T e o r i a p o s i t i v a . . . . ) 
-

j 

t 
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di questa t e o r i a sono n o t e v o l i , s i a n e l cmpo d e l l * i n t o r o ose che i n 
quello del p r o f i t t o n e t t o : riguardo quest'ultimo occorro notare cho 
è c o n t r a d d i t t o r i o c o n c e p i r l o come r o t r i h u z i o n e di un corto lavoro, 
cho perciò avrohho un prezzo di morcato e p o i i n c l u d e r l o n e l p r o f i t 
t o , reddito por natura v a r i a h i l o o proporzionale a l c a p i t a l o . 
a) P e r chiarirò l a t e o r i a d o l l ' i n t o r o s s o , i l contrihuto force più 
- notevole da oecminaro è q u e l l o d i BOhm-Barwerk, i n quanto sintoma
t i c o d i t u t t o l'orientamento m a r g i n a l i s t i c o . 
Noli'esibito di una concosione del c a p i t a l e solo come c a p i t a l e c i r 
c o lante, l o g i u s t i f i c a z i o n i che B-B dà d e l l ' i n t e r e s s e sono^^cue t i p i : 
d a l l a t o d e l l ' o f f e r t a d e l c a p i t a l e , osso è g i u s t i f i c a t o d a l l ' o s i s t e n 
za di una p r e f e r e n z a temporale dei s o g g e t t i per i beni p r e s e n t i tì_ 
spotto a q u e l l i f u t u r i ; una r e t r i b u z i o n o dei consumi, perciò, (cioè 
l ' a t t o doi r i s p a r m i o ) r i c h i e d e un prezzo che copra l a d i f f e r e n z a 
t r a i l valoro (soggettivo) maggioro doi t e n i p r e s e n t i r i s p e t t o a l 
valoro minoro d i q u e l l i f u t u r i . 
Dal l a t o d o l l a demanda di c a p i t a l o l a g i u s t i f i c a z i o n e è l ' o r d i n e 
tecnologico: l a maggiore produttività doi p r o c e s s i i n d i r e t t i (cioò 
d i lungo periodo) n e i q u a l i s i deve impiegare un volume di c a p i t a 
lo maggioro sotto formo d i a n t i c i p a z i o n i s a l a r i a l i , rondo g l i im
p r e n d i t o r i d i s p o n i b i l i a pagare un prezzo a i d e t e n t o r i d i c a p i t a l i . 
I l prezzo anzio è oggottivamento m i s u r a b i l e s u l l a baso del c o n t r i b u 
to produttivo dall'incremento d i c a p i t a l o . 
b) Su questa l i n e a s i c o s t r u i s c e t u t t a l a t e o r i a d e l l a d i s t r i b u z i o 
ne* Con C l a r k s i e l a b o r a una t e o r i a d o l l a remunerazione doi f a t t o r i 
p r o d u t t i v i ( t e r r a , c a p i t a l o , l a v o r o ) agganciata a l l a produttività 
marginalo doi s i n g o l i f a t t o r i , produttività v a l u t a t a s u l l a baso dei 
p r e z z i d i morcato. 
Con quoeta t e o r i a C l a r k dimostra che i l s a l a r i o agganciato a l l a prò 
duttività marginale d e l f a t t o r e l a v o r o non i m p l i c a una condizione 
d i sfruttcmentp. 
I l c r i t e r i o d e l l a produttività marginale è perciò un c r i t e r i o di 
g i u s t i z i a , o l t r e che razionalità n e l comportcmouto d o l i ' i c p r e n d i t o -
r o : i l morcato c o n c o r r e n z i a l e perciò, cho e g u a g l i a l o produttività 
m a r g i n a l i doi v a r i g a t t o r i r p o d u t t i v i e spingo c i a s c u n impronditoro 
ad adottare l a produttività marginale come c r i t e r i o per l a romunora 
zione doi f a t t o r i che impiega, è una s i t u a z i o n e d i t i p o ottimale 
dal l a t o d o l l a d i s t r i b u z i o n e doi prodotto s o c i a l e . 
Anzi concepito i n t a l modo i l comportamento d e l l ' i m p r e n d i t o r e , s i 
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potrà diro che c o l meccanismo c o n c o r r e n z i a l e , s i r e a l i z z a l a piena 
n t i l i s z a z i o n o dei f a t t o r i p r o d u t t i v i , so non v i sono o s t a c o l i a l l ' a 
doguc:::ontc d e l saggio di romunerazione a l l a produttività marginalo 
(docrcGConto)• 
I n p a r t i c o l a r o , se non v i sono s i n d a c a t i o a l t r e forno d i r e s i s t e n 
za doi l a c o r a t o r i , £a spinto/a r.assimizzare l a massa doi p r o f i t t i 
pcrtorà g l i imprenditori ad impiegare t u t t a l a f o r z a l a v o r o dispò-
n i h i l o . 

' IIoGEuna s i t u a z i o n e di sottoccupaziono è perciò p o s s i M l e secondo i l 
'̂ d i s c o r s o l a a r g i n a l i e i a . 
: (5) - Teorie d o l i ' o q r i i l i h r i o . 
' L a difficoltà n o i d e f i n i r e una posiziono d i e q u i l i b r i o micro e ma-

crcoccncmico derivavano essonzialroonte d a l l a t e o r i a doi v a l o r e prò 
p r i o doi marginalismo .0 d a l l a f i l o s o f i a s o g g e t t i v i s t i c a cho ne o-

V r a l a base* Queste difficoltà consistovcno ©ssonzialmento n o i : 
a) inpcccibilità di pas s a r e d a l l a c onstatazione a l l a v a l u t a z i o n e 

i ( r u a n t i f i c a z i o n o ) d i quel v a l o r e totalmente soggettivo che è l ' u 
tilità; 
b) difficoltà d i spùogare i l passaggio d a l l o v a l u t a z i o n i s o g g e t t i 
vo ( i p r e z z i d i demanda o d i o f f e r t a doi s i n g o l i ) n o l l ' o s i s t o n z a 
oggettiva d i un prezzo. 
S i corca d i r i c o l v c r o questo difficoltà con una s e r i o d i espedien
ti» S i peno l'accento {con Pa r e t o ) non tanto sull'utilità i n sons? 
e s s o l u t o , quanto s u l suo c a r a t t o r o puramente o r d i n a l e * Con l o curvo 
di i n d i f f e r e n z a , cho s o s t i t u i s c o n o l a funziono doll'utilità, s i cc;n 

'' binano i n v a r i o p r o p o r z i o n i due boni i n modo cho ad ogni ccmbinaciìA 
no corrÌGpcr:,da una determinata posiziono d i s o d d i s f a z i o n e : confron
tando v a r i o cnrv^ di i n d i f f o r o n z a s i può ela b o r a r e una t e o r i a d o l 
l a s c o l t a c c 5 l ^ _ ^ t a da ogni s i n g o l o oggotto economico* 
D a l l ' a l t r a p a r t o , s i prendo a t t o d e l l o difficoltà n o l l a dotoimina-
ziono doi prozzo 'in base a l l e v a l u t a z i o n i soggottivo a l l ' i n t e r n o 
d o l i o scambio i s o l a t o : i n quel caso i l prozzo d ' e q u i l i b r i o ò indo-
t o i ^ i n a t o , pur appartenendo ad un ben determinato i n t e r v a l l o d i 
p r e z z i p o s s i b i l i . 
TTalras, por primo, r i u s c i a c o l l o g a r o l ' a n a l i s i dell'utilità margl^ 
n a i e , l e f u n z i o n i d i domande od l a determinaziono d el prezzo i n 
co n d i z i o n i d i concorrenza* 
(6) - N e l l o schema d i Walras vengono supposti c o s t a n t i (e n o t i ) i l 
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- 7 -

l i v o l l o d o l l a t e c n o l o g i a , l a quantità d i r i s o r s o ed i l sistema d i 
proferenso dei soggetti economici, nonché l e quantità d i c a p i t a l i 
p r o s e n t i n e l sistema, o f f e r t i d a l l a t r e f i g u r e t i p i c h e ( i proprio 
t a r i f o n d i a r i , i c a p i t a l i s t i , i l a v o r a t o r i ) e c m o n l a t e d a g l i im-
p r e n d i t o r i * 
Su queste premesso i l prohlema ò: 

- determinare l e quantità prodotto e scamhiate ed i r e l a t i v i p r e z z i 
d'oquilihrioo 
Walras dimostra che i l sistema, espresso i n n r l equazioni, non so
l o é p o s s i h i l G , ma anche detonninato, 
l i ^ e q u i l i i r i o d i mercato viene dunque a d e t e r m i n a r s i s u l l a haso del 
l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e duo c o n d i z i o n i : a determinati p r e z z i l a sed 
d i s f a z i o n e cho c i a s c u n i n d i v i d u o r i c a v a ò massima (condizione sog
g e t t i v a ) e compatibile con l a massima soddisfazione d i ogni a l t r o 

eoggetto prosente n e l morcato* I n o l t r e domanda ed o f f e r t a sono u-
g u a l i , l e r i s o r s e s c a r s e ed i c a p i t a l i sono impiegati^t^'àJolla m i g l i o 
re maniera ( s i r e a l i z z a i n p a r t i c o l a r o l'uguaglianza d o l l a produt-

[;.-' tività marginalo del c a p i t a l e , i n ogni s e t t o r e e n e l l a maniera più 
^ completa ( i n p a r t i c o l a r e con l a piena occupazione d i t u t t i f a t t o r i 
* p r o d u t t i v i ) . Non rimanendo nessuna fraziono di r i s o r s a a l di f u o r i 
f del sistema, l'utilità complessiva è massima: r i s p e t t o questa con-

fi g u r a z i o n e d ' e q u i l i b r i o ( d e f i n i t a o t t i m a l e ) t u t t o l o a l t r o c o n f i -
* ' g u r a z i o n i p o s s i b i l i sono minori d i q u e l l a c o n s i d e r a t a o i n c o n f r o n -
p t a b i l i . Cioè più s p o c i f i c a t a m e n t e : n e l campo d e l l a produzione, 

con r i f e r i m e n t o a l l a dispoMbilità d e l l o r i s o r s o a l l a t e c n o l o g i a , 
non s i può aunontare l a produzione d i un bene senza diminuirò l a p r 

I duzione di qualche a l t r o ; r i s p e t t o a l consumo, con r i f e r i m o n t o al^ 
l a disponibilità di beni ed a l sistoma di p r e f e r e n z a d i c i a s c u n 
soggetto, non ^ è p o s s i b i l e m i g l i o r a r e l a p o s i z i o n e d i qualcuno 
senza peggiorare l a p o s i z i o n e d i qualche a l t r o ( P a r e t o ) . 
Ho c i t a t o i l Q r i t o r i o d i Pareto perchè l a c r i t i c a ha messo i n e v i 
denza come con questo appunto possa e s s e r e data \ina g i u s t i f i c a z i o n e 

^ più rigorósa dell'afformaziono d i Walrcs, che cioè i l mercato con
c o r r e n z i a l e è una configurazione ottima: i n esso i n f a t t i s i r e a l i z , 
za q u e l l a condizione ( i beni sono p r o d o t t i e scambiati i n propor
z i o n i t a l i da.eguagliare i r a p p o r t i d i e q u i v a l e n z a t e c n i c a ed di £ 
quivalenza p s i c o l o g i c a ) che c a r a t t e r i z z a l e c o n f i g u r a z i o n i d i equi^ 
l i b r i o o t t i i n a l i . 
D ' a l t r a parto oscorro mettere i n r i l i e v o che.J)toprio su questo t e r 
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rono l o schema di V^alras presontpfnjotovòli possibilità: 1 r a p p o r t i 
di oqiiivalenza t e c n i c a o di equivalenza psicològica n e l l o schema 
WwlraGionc s i presentano i n una maniera d e f i n i t a : e s s i sono ugua
l i a i prezzi» I n qualche modo perciò i l prezzo ha xma ridofinisi£ 
ne: non ò più un dato d o l l a realtà di mercato, ma una quantità 
c a l c o l a b i l o i n baso a i f a t t o r i t e c n o l o g i c i e p s i c o l o g i c i . 
I l sistema p r e z z i , cho s i produrrobboro i n una i d e a l o situazione 
di concorrenza, può perciò e s s e r e proso come guida n e l r i s o l v e r e 
i l problema d o l l a m i g l i o r e u t i l i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s o p r o d i i t t i v e . 
Così s i può f o n d a r e ^ r i s o l v e r e un problema di razionalità d o l l a a -
zicno d i p i a n i f i c a z i o n e ; l a d i s t r i b u z i o n e d e l l o r i s o r s o devo J3G3_ 
re t a l o da eguagliare i saggi d i equivalenza t e c n o l o g i c a e p s i c o 
l o g i c a , cioò i p r e z z i cho s i creerebbero i n un mercato perfettamcn 
to c c n c o r r e n z i a l o . 
S i poccono ecprimore l e difficoltà d e l l o schema walrasiano cerne so^ 
guo* Una prima c r i t i c a , avanzata da H i c k s , metteva i n evidenza i l 
c a r a t t e r e s t a t i c o d e l l ' a n a l i s i d i V/alras: secondo Hicko, cho s i muo 
vova n o l l ' o t t i c : ! d i riprenderò o po r f e z i o n a r e q u e l l ' a n a l i s i , i suoi 
d i f e t t i orano n e l l o i p o t o s i i n i z i a l i , d i costanza Ceti sistoma d i prò 
forenzo i n d i v i d u a l i e d e l l a t e c n o l o g i a . Di qui l a staticità, 
Ma da questa staticità derivano difficoltà ben più profondo: innan 
zi t r . t t o l o schema, p r o p r i o per questo suo c a r a t t o r o , non r i o s c o a 
dar cento d e l procosso c e n t r a l e d i un'economia c a p i t a l i s t i c a , l'a£ 
cun:ilaziono d e l c a p i t a l o e cioò l'ampliamento (l'allargamento) doi 
sistema s t o s s o . 
Noi i - a t t i quest'aspetto deve f a r s i r i s a l i r e a l l a p a r t i c o l a r e con
coziono doi narginalicmo, che pone corno f i n o d e l procosso oconc:ji-
co i l consunc, cioò un f a t t o r e non oconomico, o quindi non r i e s c o 
a p o r s i i l problema d e l movimento, d o l i o sviluppo d e l c a p i t a l o , ole^ 
mento d i r i g c n t o i n ima società c a p i t a l i s t i c a . I l procesoo oconcmico 
è perciò, erodo, l i m i t a t o d a l l a gmadezza d e l consumo. 
D a l l ' a l t r a p arto, u n ' u l t e r i o r e conseguenza d i questa concezione è 
l'incapacità d i darò una spiegazione r i g o r o s a d e l l a formazione d i 
un saggio d i p r o f i t t o unico i n t u t t o i l morcato: se i n f a t t i i l prò 
cosso economico ha por f i n e un f i n o extraeconomico, o se ò d a g l i 
s t e s s i s o g g e t t i cho consumano cho proviene l ' o S f o t t a doi s e r v i z i 
doi c a p i t a l i , questa o f f e r t a proviene d a l l ' e s t e r n o d e l mondo eco
nomico. 
N u l l a quindi c i g a r a n t i s c o che l a sua composiziono s i a q u e l l a r i -
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c h i e s t a perchè s i eguaglino i saggi di p r o f i t t o . 
I n f i n e l ' a n a l i s i non r i e s c e a dare una c o l l o c a z i o n o a l fenomono del_ 
l'invoctimonto cerne incremento d e l l a capacità p r o d u t t i v a : i boni 
c a p i t a l i nuovi i n f e t t i non possono e s s e r e c o n c e p i t i , n e l l o schema 
di vralras come fu n z i o n a n t i n e l periodo con s i d e r a t o , porchò ciò con 
traddirchhs una d e l l e c o n d i z i o n i per l a determinazione d e l sistema 
(cioò cho lo r i s o r s e siano d a t e ) . 

JEJ^^roprlo perciò s u l terreno d e l l o s v i l u p p o , c e n t r a l e i n un d i s c o r 
so-dì-pianificazicno, l ' a n a l i s i d i Walras r i v o i a n o t e v o l i oaronzoj 
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10 

(7) - l a prina c r i t i c a d e l discorso d d l l ' e a u i l i b r i o ( 'Hiìcrc- c 
nacroeconoaico; del uagrìialismo mise m evidensa i l suo c a r a t t e r e 
d i discorso con un̂ -'sua coerenza l o g i c a ma incapace d i compi'endere 
meccanismi r e a l i d e l mercato c a p i t a t i s t i c o . 
Q'.iesto t i p o d i c r i t i c a De s f o c i a t o n e l l ' a e l b o r a s i o n e d e l l a t e o r i a 
d e l mercato d i concorrenza monopoliètica- Si mette i n evidenza co
me l ' i p o t e s i centrale d e l l ' a n a l i s i d e ll'impresa, l'essere i l 
prezzo un dato per ogni s i n g o l a unità p r o d u t t i v a e commerciale, 
non fosse r e a l i s t i c a . L'impresa, non t r o v a un l i m i t e all'espansio^ 
ne d e l l a produzione n e l l a cresedta d e i c o s t i m a r g i n a t i , che da 
un certo punto i n p o i s i egualiano a l prezzo, ma n e l movimento 
che i l prezzo compie,,in seguito all'incremento d e l l a produzione. , 
^ioè, l'incremento d e l l a produzione d i ciascuna impresa i n f l u i s c e 
s u l l i v e l l o d e l pezzo, c a r a t t e r i s t i c a questa che pone ciascuna 
unità i n c o n d i s i o n i d i mercato mon o p o l i s t i c o . • 
A l l a irr?.gin3 d e l l a realtà economica come mercato concorrenziale, 
s i contrappone l o pseszeta^ento dell'unità d e l mercato i n una s e r i e 
d i s e z i o n i monopolizzalo da una s i n g o l a impresa. 
Questa c r r i t i c a dcive un colpo a l l a t e o r i a d e l l a spvranità d e l con
sumatore: l e imprese^traiosite, p .es,la pubblicità, i n d i r i z z a n o 
g l i acquirentijdẑ ẑrrrj'tètitoĴ  iapTo,vio, 
^ se questa è l a realtà economica(mercati p l u r i m i , a l t r e t t a n t e p_o 
sÌEicnl d i e q i i i i ^ i b r i o empiricamente determinate ecc.) diviene impo^s 
s i b i l o elaborare uno schema t e o r i c o d i e q u i l i b r i o sue p a r t i c o l a 
re che generale, i l quale pretende d i dare una spiegazione d e l 
mercato c a p i t a l i s t i c o . La conseguense d i s t r u t t i v e d i queste conclu 
Sion i i:cll^impostazione t r a d i z i o n a l e sono n o t e v o l i . 
F a r a l l a l e c o n t e s i manovra l a c r i t i c a d i Sclim^eter, l a c u i concczi_o 
ne oconcmico s o c i a l e generale r i v e l a una maggior att e n z i o n e d i 
processi d i trasfonzasione i n t e m i a l c a p i t a l i s m o . Kel campo strc^t 
tezicnto eccettuale due sono g l i a p s e t t i che è u t i l e r i v e l a r e . I L 
p r i c o d i esc i è l a p o s i z i o n e ^ r i c o p e r t o d ell'innovazione tecnologica 
che diviene l'elemento propcmsore d i t u t t o i l sistema econonico 
concepito dinamicamente. A l centrp l'innovazione spostava i o p l i c i -
Manente l ' a t t e n z i o n e ;del mondo d e l consumo a l mondo d e l l a produ
zione n e l quale appunto l'iimovazione s i r e a l i z z a . L'Elenento 
centrale d e l mondo economico è perciò d i nuovo premanente econom^ 
co: è l a s f e r a d e i i a produzione. I l secondo appetto è r e l a t i v o 
a l concetto d i p r o f i t t o . I n questo d i s t a c c o forse è meno n e t t o , 
fe. Schumpeter i i profittò non è l a enumerazione dell'attività, im-
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p r e n d i t o r i a l e à-̂ as non è un prezzo, anche se p a r t i c o l a r e (perchè 
ahbiajao v i s t o , è v a r i a b i l e ) d i un c o n t r i b u t o p r o d u t t i v o . H pro
f i t t o nasce n e l l e economid dinamiche, f r u t t o d e l l e diseguanglicm 
ze tenporanee che continuamente/"tra i s i n g o l i i m p r e n d i t o r i por 
e f f e t t o d e l neceanismo eoncorrensiale: è i n Sostanza un r e d d i t o 
dir-cnico. La debolezza d i questa concezione forse è n e l suo r i a v e r e 
posto ce::? sfere i n cui^'crea i l p r o f i t t o , q u e l l o d e l l a c r r c o l a z i o n e . 
(7) - L ^ a l t r a v i a che s i Dogui, conteneva elementi d i o r i t i oa d i 
metodo e d i merito., L'esposizione più completa d i questa c r i t i c a 
è f r u t t o d e l l ' o p e r a d i Keynes. 
I b i l a t e d e l metodo, Keynes c r i t i c a v a l ' a t t e n z i o n e a i problemi 
d e l l a detsicinacione d e i prozzi d e i s i n g o l i beni e d e l l e c o n f i g u r a 
z i o n i d ' e q u i l i b r i o che s i potevano r e a l i z a a r e suiia=-aoa^g'::rai:;lcno 
d J - « q u l l J r b r t a - - c ± : a — s ^ p o t e v a n o - b a s e d i p a r t i c o l a r i 

p r e z z i : i l pnoblema p r i n c i p a l e non è per Kcynes d i s t r u z i o n e d e l r e i 
d i t o , ma l a deteiminazione d e l l e forze che l o determinano , s i a 
s o t t o l ' a s p e t t o assoluto che s o t t o q u e l l o d e l l a sua evoluzione. 
Questa c r i t i c a d i metodo s i accompagnava ad una diversa p r o s p e t t i c a 
proposta a l l ' i n d a g i n e economica, s u l l a base d e l l a esperienze a l u i 
contonporanee, Eeynes intende dimostrare l a possibilità cho s i x^a 
l i s c i n o s q u i l i b r i , cioè i n sostanza che nonostante l'aaccnca d i 
stro z z a t u r e reali,(cioè con abbondanza d i c a p i t o l a e d i nanod'opera) 
i l me'ccanisr.o econonico poteva non sostenere a l c u n i l i v e l l i d e l 
r e d d i t o ed i n p a e t i c o l a r e q u e l l o d i piena occupazione. Cade\ano 
a l u n n i a c s i c n i ^ e fondamentali s o t t o c e r t i p u n t i d i vista^^dcl d i 
scorso m a g n i a l i s t a . Uno d i q u e s t i c r e a quel concet to d i scarsità 
su l quale i l magnislismo G T O T O eeso^«^a:2aatd:aveva c o s t r u i t o l a 
t e o r i a d e l valore e che aveva a s s o l u t i z z a t o ; i n c e r t i momenti, per 
Eeynes alcune r i s o r s e ( c a p i t a l e crrormano d'opera):non solo non 
sono scarse ma a d d i r i t t u r a superjó'tle tanto da rimanere i n u t i l i z z a t e . 
I b l l ' a D - t r a parte un a l t r o assioma cScCT^^negatoril mercato c a p i t a 
l i s t i c o spontaneamente non è o almeno non sempre è i n grado d i u t i ^ 
l i z z a l a t u t t e ' l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i e n e l m i g l i o r e dei n o d i : i 
meccanismi spontanei perciò non sempre sono i n grado d i £Bsicurare 
i l m assimo saggio d i sv i l u p p o , derivante da questa u t i l i z c a c i o n e 
o t t i m a i e . Cadeva perciò l'assieme d e l l a razionalità d e l capitalismo 
concorrenziale: occore d e f i n i r e una p e l i t i c a d i sostengo a l l o 
s v i l u p p o ; Qaetsa p o l i t i c a f u elaborata da Eeynes e d e i pos fci-ITey-
nesiani e s s a '̂a pa r t e ormai d e l patrimonio t e o r i c o d e l l ' i n t o r v e u t o 
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StatU-uQ i n senso a n t i c i c l i c o e d i sviluppo dì t u t t i i paesi c a p i 
t a l i s t i c o avanzati • vediamo più analiticamente prima d i g i u i i j c r e 
a sonmarie concXuGioni „ l ' a n a l i s i economica preile^iesiana affexma 
elle ogni r e d d i t o è d ' e q u i l i b r i o , perciò l o è anche i l r e dddito 
corrispondente a l l a piena occupasione. Anche con questo r e d d i t o 
i n f a t t i ; l a domanda d i Suvcstimenti è t a l e da c o p r i r e i l divaiio 
esxGteuoe t r a o f f e r t a globale e 4a doiaauda,relativamente r i g i d a , 
d i beai d i consumo. Quest(affemazione era un'applicazione d e l l a 
legge d i Say s u g l i s b o c c i l i . 
l a d e f i n i z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e d ' e q u i l i b r i o eha compiuta d e t e r 
minando una serie d i grandezze r e a l i , senza tener alcuu conto 
d e l l ' i n f l u e n z a d e l l a moueta su d i esse: i l modello proiibi^esiano 
•cj^ i n f a t t i d i t i p o dicotomico, e coutrappnova economia reale 
deterniinabile c^utonanente d£\ll'economia m o n e t a r i a f l ' u n i c a i n f l u e n 
za d e l l a moneta era n e l detrminare i l l i v e l l o r e l a t i v o dei p r e z z i 
e d e l r e d d i t o monetario. Con questo no d e l l o s i r i u s c i v a a d e f i n i r e 
una tendenza spontanea a l l ' e q u i l i b r i o d i psiuo occupazione i n t r o 
ducendo alcune u p o t e s i : 

a) I n n a n z i t t u t o l a domanda d i risparmio per lìivsGtimenti 
è fun::ionc d e l saggio d'interesse, a n z i , l a sue c l a s t i . 

c i t a a v a r i a z i o n i d e l saggio è tanto maggiore quanto più 
basso è i l s'dO l i v e l l o : abbassandosi progressivamente ( i ) 
ciò susciterà i n volume d i i n v e s t i m e n t i crescente. 

b) non esistono o s t a c o l i d i natura, i s t i t u z i o n a l i a l saggio 
d'interesse: i n questo caso s i potrà avere quel volume 
d i I n v e s t i m e n t i t a l e da assicurare l ' e q u i l i b r i o d i piena 

occupa2,ione • 
c) l a lorr^.zione d e l risparmio e, q u i n d i , l a sua o f f e r t a 

sono f u n z i o n i pressoché c o s t a n t i delsaggio d'interesse 
e d e l r c d d i t o . 

Se queste sono l e ipòtesi, chiaramenilio i l mercato è i n grado 
d i raggiunge!^ 1^ e q u i l i b r i o a q u a l s i a s i l i v e l l o d el r e d d i t o . Non 
solo: se s i i p o t i z z a che non esistano o s t a c o l i n e l mercato d e l l a 
voro a che i l s a l a r i o s i a uguale a l l a produttività marginale d e l 
la v o r o , g l i i m p r e n d i t o r i saranno s p i n t i ad impiegare t u t t a l a 
manodopera perchè ciò massimizza?:^^ i p r o f i t t i o 
La c r i t i c a d i Eeynes s i appunta i n n a n z i t t u t t o s u l l a d i c i o t o m i a 
eeoncmica reale - economia monetafie : n e l modello Keynesiano 
non è p o s s i b i l e determinare i l i v e l l i d i e q u i l i b r i o se non s i t i e n e M
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conto d e l l ' q q u i l i b r i o n e l mercato d e l l a domanda e d e l l ' o f f e r t a 
d i moneta. t^,,..^,*.^. ; 
Ciò percliè Eeynes conduce u n ' a n a l i s i d e l l a fusione d e l l e transa- ' 
s i o n i ; sono i n t r o d o t t e m o t i v a a i o n i speculative o p r e c a u z i o n a l i ; 
corrispondente i l saggio d'interesse viene a d e t e r a i n a r s i non s u l l a 
"base d i considoracioui s u l l e grandezze dell'economia reale ma 
d i considerazioni monetarie: è i l prezzo d e l l a QrcnuncioL. a l l a l i -
cuidità. I n quanto t a l e iia una s o g l i a , un l i m i t e i n f e r i o r e , raggiun 
to i l anale l a domanda d i moneta-c±D^ lia l i m i t i : e g l i i n v c s t i o c n 
t i ^^endono. 
E ^ a l t r a parte la;stessa curva d e g l i i n v e s t i m e n t i non ha l'andanento 
i p o t i z z a t o n e l discorso pre-Eeynesiano : essa^ e spnpre pixi rigiòa 
a mano a meno che i l l i v e l l o d e l l ' i n t e r e s s e -c~rfb<. I n f i n e se 
pure l a forniazione d i risparmio è funzione d e l saggio d i interesse 

e d e l r e d d i t o , l a propensione marginale d e l risparmio è funzione « 
crescente d e l r e d d i t o . 
A l i v ? l l i perciò e l e v a t i d e l r e d d i t o (come q u e l l i corrispondente 
a l l z ĵ_nà occupazione) s i può generare una massa d i i:Lspai"raio 
che ricìiiedrchte una possibilità d e l aaggio d'interesse eduna 
e l a s t i c i tv. d e l l a c u r v a ' v i n ^ s t i m e n t i qrrqiSJi- non s i possono r e a l i ^ 
care spontaneanente • 
I n u n ' a n a l i s i s t a t i c a s i può d i r e che quei l i v e l l i d i r e d d i t o non 
sono d ' e q u i l i b r i o , cioè non s i r e a l i z z a n o ; i n un'analxd- d i n r n i c a 
s i pcsccno r e a l i z z a r e s i t u a z i o n i d i piena occupazione ma d e l redd_i 
t o corrispondente s i generci^à una c r i s i d i sovrapproduzione gene
r a l e c n e l periodo succesàvo i l sistema cercherà l ' e q u i l i b r i o 
a l i v e l l i d i r e d d i t o (e perciò d i occupazione) i n f e r i o r i . 
E ' a l t r a parte l o stesso neccanisrao dei r a p p o r t i con i l a v o r a t o r i 
è differcnt'^': e s i s t e una curva d i o f f e r t a a l l a v o r o i n funzione 
d e l saggio''soJ.ario; con un l i v e l l o minimo d i s a l a r i o . Keyaos d i 
n o s t r a che l ' i p o t e s i d e l l a flessibilità d e l saggio d e l s a l a r i o 
i n funziono d e l l a produttività non regge: un abbassanento del 
seggio d e l S a l a r i o avrebbe i n f a t t i e f f e t t i d e f l a t t i U i sull'econenia 
e quindi s u l r e d d i t o . 

(fs) - Pur ne l l ' a m b i t o d i u n ' n a l i s i d i breve periodo (che c i 5 ^ è su£ 
pone costante, e s u f f i c i e n t e , l a capacità p r o d u t t i v a ) i l discoi-so 
d i Eoynes f o r n i s c e un apparato co n c e t t u a l e estremamente vasto. 
Importante, credo, per ^ l ' a f f e r m a r s i d i t e o r i e successivo che pon_e 
vano a l centro l a p a n i f i c a z i o n e , è i n Eeynes l ' a v e r per primo ne_s 
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so i n evidenza organiganente l ' i n s u f f i c i e n z a dei meccaniEni spontan 
tane i d i mercato, ad assicurare l a razionale u t i l i z z a z i o n e d e l l e 
r i s o r s e : era questa l'affermazione centrale del nsigticti'G.imij'^margina 
lisr.o) .Occorreva perciò una cocreiite p o l i t i c a d i in t e r v e n t o s t a t a i ^ 
O sull'aconcr:ìa, t a l e da correggere l e imperfezioni del mercato. 
Keynes elabora perciò una p o l i t i c a monetarie d e g l i i n v e s t i m e n t i . 
Con l a p o l i t i c a monetaria s i cerca essenzialmente d i abbO^Jarc i l 
saggio d'interesse e perciò d i dcterrainare un volurie d e g l i inves_ci 
menici maggioro, l'aumento d e l l a moneta i n ci r c o l a z i o n e r e a l i z z a t o 
ffea dall'autorità monetaria tende a combattere quella;rigidità 
del saggio d'interesse che ostacpla l'aumento d e g l i i n v e s t i m e n t i 

w e perciò del r e d d i t o . La p o l i t i c a d e g l i i n v e s t i m e n t i viceversa c 
k v o l t a efroenzialineptc-'traniéeflè cpueotpubbìiche ad incrementare 
I l'occupazione ed i l reddito lasciando i n o l t r a t o i l l i v e l l o d e l 
k: saggio d'interesse. I due i n d i r i z z i d e l l a p o l i t i c a ( q u e l l o aoneta)-
j r i o e c u c i l o d e g l i i n v e s t i m e n t i a g g i u n t i v i ) sono complementari-

Per l a urina v o l t a i n maniera organica, viene da Keynes esposta 
R l a s f i d u c i a nel l a i s s e z fairè e n e l lib e r i s m o economico: a l l o stato 
^ vzngono assegnati compiti più aupi d i pi'esenza n e l l e sfere cononica 

d e l l a scciaetà. 
Nel discorso KeTrnesiano questa presenza s i l i m i t a a l controuHo ?-n_ti 

^ c i c l o dell^econcma i n determinate s i t u a z i o n i , una funzione d i r.tabi 
l i s z a z i o n e . Su questo t i p o d i vi s i o n e del suo r u o l o , relativamente 

. angusta, pesava i l l i m i t e p r o p r i o d e l l ' a n a l i s i Keynesiana,le essere 
cioò Xin^analisi d i breve periodo. Ciò è confermato dal seguente 
eseriplificanione: riguardo a l l a p o l i t i c a d e g l i i n v e s t i m e n t i , n e l disco_; 
so t e o r i c o Keynesiano non mi sembra c i s i a aluna specificazione 
d e l ruolo p r o d u t t i v o o meno che questi nuovinvestinienti devano avere 
e d e l l e àeCt'~ùzùùi:^ d i r e z i o n i i n cui devono essere a t t u a t i , Keynes 
guardava! spesa (cioè dal l a t o d e l l a domanda) e non viceversa come 
incremento dell'offertafcioè come incremento d e l l a capacità p r o d u t t i 
v a ) : i n quanto t a l e n e l l a p o l i t i c a Keynesiana non ha ril e v a n z a p.c-:^^^ 
d-rc:^:^' appunto i l .probtiema d e l l a produttività cioè d e l l ' e f f i c i e n z a 
marginale de l l ' i n v e s t i m e n t o S t a t a l o . 
I l passaggio d a l l N o e t i c a d i breve periodo a qu e l l a d i lungo periodo 
è opera d e l l a pì^rCJa post-Keynesiana. Questo passfio ^ s o t t o l i n e a t o 
per quanto riguarda ^ i ' j i n v e s t i m e n t i dQ,l f a t t o che essi non possano 
può essereri riguarJati éòlofd&mè $hOremĜ tÔ ÛerìS-ca5>aiiÌ̂ à'-'̂ tĵ 5aâ  
va. D a l l ^ a l t r a parce t u t t e l e t e o r i e d i derivazione Keynesiana mette 
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vsno i n evidenza l a tendenza del capitalismo ad un rallentamento 
del ritmo d i sviluppo. Perciò i l ruolo d e g l i i n v e s t i m e n t i s t a t a t i ' • 
venifei^dcfciinito: i l probl^nia d e l l a produttività aveva un'immedia
t a r i l e vanza per l o sviluppo economico. Lo stato deve assumere i l 
compito d i sostenere questo sviluppo, teevalicando i l i m i t i d i mi 
i n t e r r v a n t o saltuario''"senso a n t i c i c l i c o , deve d i v e n i r e un organismo 
immediatamente economico con funzione d i guida. 
Furono perciò r i p r e s i e r a f f i n a t i strumenti d e f i n i t i da Keynes per * 

;, • - l ' a n a l i s i d e g l i e f f e t t i d e l l ' i n v e s t i m e n t o pubblico, ini esempio ò l a i 
t e o r i a d e l m o l t i p l i c a t o r e d e g l i i n v e s t i m e n t i . 

^ La difficoltà economiche a t t r a v e r s a t e da t u t t a l'area c a p i t a l i s t i c a 
• avanzata i n t o r n o a l 1 9 2 9 avevano d i s t r u t t o l a f i d u c i a n e l l a r a z i o 

nalità d c l l e l e g g i d e l mercato, fiducia''cìella t r a d i z i o n e del pensiero 
i classico ec neoclassico. Ancora l a realtà^,dei t r u s t e d e i nonopoli 

contrastava nettamente con l a visi o n e cheVd2cpc:cK:"acr:3 e q u i l i b r a t o 
i j t r a v a r i e molecole o atomiconomici ( i soggetti) nessuno"cii "prendere 
V d e c i s i o n i t a l i da in f l u e n z a r e g l i a l t r i o almeno grandezze come 
^ i l prezzo. E questa v i s i o n e che è sùata sostegno ideologico d e l l a 
' razionalità del l i b e r i s m o . Viceversa appunto l a presenza d e l l o 

Stato nell'economia, r e a l i z z a t a dopo i l '29 (vedasi Nev/ Deal); 
Inesistenza d i grosse unità economiche i n grado d i influenzare 
largamer.tG parte d e l sistema economico, i n f i n e l'esigenza d i 

i assicurare l a stabilità n e l l o sviluppo del sistema c a p i t a l i s t i c o , 
ponevano a l centro l a r i c e r c a ^ l ' e l a b o r a s i o n e d i strumenti d i , a a a l l -
s i e d^intervento econonico contraici z z a t i . 

' I n f i n e giocò un ruolo importante noi sostenere l e t e s i a n t i - l i b e r _ i . 
* ste l'esperienza d i pa n i f i c a z i o n e compiuta nell'UfìSS, che permise 

d i sostenere un tasso d i sviluppo p a r i a l 25/̂  del r e d d i t o raaional 
^ l e annuo, 
, I I ) - Centrale perciò diviene nel pensiero econonicc l'elaborazione di 

^cl-^mi (Q::'^rl'riX"j^:i d i e q u i l i b r i o che, da una parte fossero d i guida i n una 
p i a n i f i c a z i o n e . Sul piano strettamente t e o r i c o questi m o d e l l i i do
vevano essenzialmente dar conto (comprendere cioè a l proprio interno 

.̂ e darne una g i u s t i f i c a z i o n e ) i l saggio d i sviluppo del c a p i t a l e e 
I d e f i n i r e l e con d i z i o n i per c u i questo saggio può,essere massima . 

Su questo terreno,come ho cercato d i f a r vedere;.^n p a r t i c o l a r e l o 
schema diV.'alres) avevano r i v e l a t o n o t e v o l i difficoltà. I n f i n e se 
i l compito è G| e.ao'M.v'c'a: un pi^ocesso economico quale s i avrebbe a 
p a r t i r e da certe c o n d i z i o n i d e f i n i t e a l l ' i n t e r n o d i ogni singolo m£ M

ov
im

en
to

 d
'o

pp
os

iz
io

ne
.  

 N
ap

ol
i  

   
   

   
  1

96
7-

19
72



- 16 -

dpédo, l ' a n a l i s i deve essere d i t i p o dinamico: l'orientamento deiV 
EÛ -'-òi-stallisi, pei'icdi-eho, che consideri perciò l'evoluzione d e l l e 
grandezze r i l e v a n t i lungo i l tempo. 
12) - i-^uesto c a r a t t e r e è abbastanza evidente nei modelli post-Kev-
nesiani; poste alcune r e i a s i o n i t r a l e grandezze econoraicy'3.deter
minata c c n d i z r i o n i d ^ e q u i l i b r i o , s i studiano appunto l e v a r i a b i l i 
i r funzione d i tempo. 11 carat t e r e dei modelli Keynesiani consiL^te 
esse':zialmente i n quato: Keynes, come abbiaiìio v i s t o , studia i l feno 
mendv'di quest'investimento dS''reddito, supposte c o s t a n t i ha capa
cità pr o d u t t i v e ed i n grado d i occupare t u t t a l a manodopera disponi^ 
b i l e . Se viceversa s i considera l ' e f f e t t o d e l l ' i n v e s t i m e n t o cioè 
l a creazione d i capacità p r o d u t t i v a nel periodo successivo chiara-
iLente i l problema s i complica: occorre d e f i n i r e a q u a l i condizicai 
i l sisrema può funzionale sistematicamente a l i v e l l o d i piena occu
pazione. Cccorre cioè determinare un tasso d i sviluppo del r e d d i t o 
razionale necessario per i l mantenimento dell'occupazione, perciò 
non d o i i n i r e l'ammontare d e g l i i n v e s t i m e n t i necessario i n una c e r t a 

i situazione ad assicurare l ' e q u i l i b r i o , ma i l t a s s o d i sviluppo 
d e g l i i n v a s t i n e n t i necessario a chee i l sistema ^ i sviluppò a l 
cacsimo d e l l e sue possibilità. 

f ,. Questo problema è abbastanza chiuso n e l modello Hanod-Oamar i n 
cui ciò cb.G s i cerca d i indagare è̂ jla legge d i sviluppo d e l l a 
accumulazione d e l c a p i t a l e . Ŝ Ĵ 'omi-̂ éilio appunto riesce ad inde «-'.i./iVîJu-ai 

^'-^"^ xc:::.-^^^^ legge d i sviÌuppo:deil i l saggio d i sviluppo d e l capitale . 
wZ'^dol rcdditd"'^cssere uguale d i rapporto t r a propensiono a l r i -

^ sparriLO e c o o f f i c i e n t e c a p i t a l e - p r o d o t t o . Mon solo, ma s i riesce 
a d e f i n i r e che se i l sistema riesce i l s v i l u p p a r s i a questo saggio 
s i manterrà sem.pre i n una posizone i n e q u i l i b r i o d i pieno occupa-

^ zione d e l f a t t o r e c a p i t a l e . Ancora, del modello Harrod-Domar è pos-
•• Eìuile t r a r r e O i n d i c a z i o n i d i p o l i t i c a economica interessante 

i n generale ze i l saggio d i sviluppo d ' e q p i l i b r i o massimo è ugua
l e a^v-^penzicne a l risparmio, qualoi'a l a propensione a l risparmio 

• L i l c o e f f i c i c n t ? c a p i t a l e siano troppo b a s s i , . s i può i n t e r v e n i r e 
con una p o l i t i c a d i sviluppo s c i e n t i f i c o (por -tvtcusraentare l a pror*^ 
dùtiività) o d i tassazione ,perCd.^di r e s t r i z i o n e d e i consumi (produ
cendo eventualmente meno beni d i consumo) per elevare iba propensio 
ne a l rìEparmio. Una e l ' a l t r a misure hanno l ' e f f e t t o d i assicurate 
un più a l t o saggio d i sviluppo d i e q u i l i b r i o . 
A l t r i modelli oc:Vtlnuàho più èlio v i c i n o a i problemi d e l l a p a n i f i c a 
zione economica: ùn esempio è i l modello lìalananobie elaborato Gspli_ 

• ;>»W-'.i-^^o io , Cô :̂ tfur 'c..-.. - ^ (A ..V.. f/;(̂ c'/5t 
'ti - /y - ' «J 
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citamente per l a pianii''icaEione ( i n I n d i a ) . Ciò che s i studia i n ; 
questo nodello è l o sviluppo d e l l e due grandezze produzione beni 
d i consumo o d i beni c a p i t a l i , l e intradipendenze ed i n p a r t i c o l a r e 
g l i e f f e t t i d i una p o l i t i c a d i sviluppo^ c!iccelorato d e l l ' i n d u s t r i a 
pesante s i i l l ' e v o l u z i o n e d e l red d i t o e dei censurai nel breve e nel 
lungo peric^^o . I l modelle ha un'importanza notevole perciiè da l a r 
go spazio a l l ' a n a l i s i (importante! mcl^jo p i a n i f i c a - • 
zione)ed approda direttamente a l l a decisione p o l i t i c a . Uno dea pr£ 
blemi cho l o schemia l'Iahalanobis s i può r i s o l e v e r e ò appunto, i 
qu a l i sono g l i e f f e t t i d i una certa d i s t r i b u z i o n e i n i z i a l e d e g l i ^ 
investins n t i t r a i due s e t t o r i (beni c a p i t a l i , b enidi consumo). 
Sulla propensione npAc^i/^ixù^ a l risparmio e quindi s u l l a successiva 
evoluzione d e l ; r e d d i t o e del consumo. Questo problema nel modello 
Kanod-Daomai non poteva essere affrontato.A questa decisione p o l i 
t i c a i l modello o f f r e solo i pan<2metri economici facendo una desci-
sionc delle;interdipendenze f u n z i o n a l i t r e una s e r i e d i v a r i a b i l i 
nel tempo. ! 
1 2 ) Parallclsirrnte s i portava avanti un ripensamento complessivo * 
d e g l i schemi d i . e q u i l i b r i o m a g n i a l i s t i c o , ripensamento che, so
stanzialmente p'I-i-va per r i m e t t e r e i n causa categorie fondamentali 
dell^economia neoclassiche. A l l ' i n t e r o d i questa direzione d e l l a , 
eleborazione t e o r i c a post - 3 0 s i pone l o schema d i Uon Neumqì.'î fc.. 
I l problema-'si cerca d i r i s o l b e r e è l a determinazione d e l l a configu 
raziono p r o d u t t i v a del sistema d e i p r e z z i d ' e q u i l i b r i o e del 
saggio d i p r o f i t t o a p a r t h da una data tecnologia. Ciò che s i d e f i -
nicce è uno schema d i sviluppo e q u i l i b r a t o : sostanzialmente perciò 
V&ii Iv ^ i t . - . - . ^ f o r n i s c e uno strumento d i studio d e l l a evoluzione 
doli'economia, stabilendo i n p a r t i c o l a r e un certo saggio d i s v i l u p p p 
massimo, iia concezione d e l mondo economicoV^ concepito come c i r c o 
l a r e , cono UT: processo chiuso: r i s p e t t o a l suo funzionamento nessun ' 
c i omento c^JII>::.7;rrt2: esterno funge da finO. Cadono perciò l e i p o 
t e s i r.argmalistiche: da una parte non esistono r i s o r s e o r i g i n a r i e 
i n quantità 'date zi:3''^ogni r i s o r s a impiegata come meSCo d i produ
zione*, p i g u r a come prodotto d i un processo p r o d u t t i v o antecedente; \ 
d a l l ^ l a t r a parte non v i sono nò. Ousi nò consumi f i n a l i (cosa che 1 
riuoverca faceva parte d e l l a t e o l o g i a margiudista) , ma o^v^ino 
i l conzumo Cl^'un f a t t o r e i n un p a r t i c o l a r e :processo p r o d u t t i v o che 
mette capo a l prodotto-lavoro* da categoria del consumo perdo non ^ 
ha un'esistenza autonoma, e ta n t o meno predominante. 
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Un u l t e r i o r e aspetto d i c r i t i c a del nargnalismo consiste i n questo; 
l ' e q u i l i b r i o del sistenia non viene v i s t o solo sototo l^aspoto del 
nercato. La categoria d e l l a produzione r i a c q u i s t a un ruolo predo:Tlnan 
t e nel uondo econo-^^cc t cheappuntp è concepito come insieme d i pro
cessi p r o d u t t i v i non d i a t t i d i scambio o d i consuono. ( I ) 
P'altra parte è p o s s i b i l e n e l modello rappresentare l a destinazione 
del p r o f i t t o che vino interagente r e n i v e s t i t o . I n questa base, i l 
carattere periodale due analisis permette d i dare una collocazione 
a l l ' i n v o s t i m e n t o , e seguire i l processo d i accumulazioni d e l capi
t a l e . Ciò è im-possibile n e g l i schemi d i t i p o V/alrasiano i n cui i 
beni c a p i t a l i nuovi o vendono Supposti p r o d u t t i v i iminediatamcnte 
(me ciò renderebbe indeterminato i l sistema perchè cadrebbe i a ^ 
ccndizionC; che l e r i s o r s e siano date) oppure nel periodo successi^ 
vo(r.:a ciò impedisce d i dar conto d e l l a formazione del saggio d i 
roid inento unico sul mercato dei c a p i t a l i che è una condizione 
d e l l ' c C - i i l i b r i o c e l l o schema d i V7alne). Questa difficoltà v i :ne ÌÌ>(^CV>TJ 
•caggcr->,ta n e l l o schema riducendo t u t t i i mezzi d i produzione a 
beni intcrmcài. 
Sulla base d i questi i p o t e s i , Boa V'OM N^iA^JWA^^^ elabora una se
r i e d i m a t r i c i , rappresentanti i f a t t o r i p r o d u t t i v i e i p^'odouti 
dei s i n g o l i processi, e impone una serie d i condizioni d ' e q u i l i 
b r i o con l e q u a l i può giungere a dimostrare che i l pr-^glo d i s v i l u o 
po ott;:nuto è massimo. Una d i queste c o n d i z i o n i è particolanncnte 
interessante, e, f o r s e , r i e c e i n parte a c h i a r i r e l a natura d e l 
Ecdcllc: s i cerca d i riprodurrò l'unicità de l sa^^io d i p r o f i t t o 
con un a r t i f i c i o , e cioè imponendo che i v a l o r i d e l l a produzione 
siano maggiori dei c o s t i dtimentati d e l saggio'^'profitto . I l pro
f i t t o quinài, come nota d i napoleoni, s i presenta come un residuo, 
anche se c i t i i : o p a r t i c o l a r e : l a condizione è sovraimposta. Qu£ 
sto czcm^io è s i g n i f i c a t i v o del t i p o d i o b i e t t i v o che t i persegue. 
I l modello cerca d i r i p r o d u r r e a l ; suo i n t e r n o meccanismi 
oconor/ici r i t e n u t i r i l e v a n t i , senza cacertare i n alcun nodo d i 
damo una speigazione. I n quanto t a l e non esce d a l l a ajnbito, 
d e l l a r . c d c l l i s t i c a , più v i c i n a a l l a nacroeconomia che all'economia 
pilìtica, pur contcnC'::4o;come abbiamo v i s t o , elerafcnti d i c r i t i c a 
e inncvazicni n e l l a concezione generale/ 
Un'altre aspetto che occorre r i l e v a r e è r e l a t i v o a l s i g n i f i c a t o 
d o l i ' i p o t o s i d e l l a costanza d e l l e tecnologia. 
f;uc3to t e n e r o s i può notare come l o sviluppo;del sistema ecnomu^co 
a c c c r i t t o d;::-VÒn Kea^iman ,li-a c a r a t t e r e puramente q u a n t i t a t i v o , son^a 

( I ) - r'a cuesro non deve t r a r r e cu inganno : l a sfera economica 
che eligi viene posta a l centro, l a produzione,è concepita come prò 
ĉ -'-L c^oro-^ico ;;enro s t r e t t o . I processi Tv-oduttcri cio""^ sono 
procossi t j c ' - : o l o r i c i . K'essun rapporto con l'approccio mai':Jiano e .̂a 
sue. affcrmazlon-j d e l l a superiorità d o l l a produzione. 
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q u e g l i a s p e t t i q u a l i t a t i v i cho l o sviluppo s c i e n t i f i c o e l ' a p p l i -
cazicno d i nuovo tocnclògio dotoininano. A l l ' i n t o r n o d i quo s i a con 
cesiono è d'altronde chiaranonto l ' i p o t o s i cho quocto sviluppo non 
i n c e n t r i alcun octacolo d i t i p o eatomo; ma quocto p r o p r i o no ò un 
l a t o Cojcle: l ^ i p o t o s i dell'inosùotonza d i r i s o r c o o r i c i n a r i o ( i n 
cr,:. q u e l l a f i d u c i a c i ooprimo) cado DO s i penca dio n o i x a t t i a l -
r . r n i ' o l c - c n t i (ca= l a t e r r a ) cono dato i n quantità, f i n i t o o a l c u n i 
a l t r i ( l a c r o c c i t a d e l l a popolazione) poscono s v i l u p p a r c i ad un 
tacco i n f e r i o r e r i c p o t t o a q u e l l o r i c h i e s t o d a l cisterna i n ocpcmsio 
no» 
I n questo caco l ' o s t a c o l o può occore cuporato solo introducendo quel 
l o cviluppo tocnologico che non è contemplato n o l l o schema d i Von 
T'!our:anno Ooindi l'ovolusiono d o c c r x t t a n o i f a t t i ò c o t t c g o j t a a t̂im̂ 'T, 
D^ a l t r a i^oric s u l t e r r e n o ctocco d o l l a deocriziono d e l frnsio:.:^-
mcntc dei "'"ò'ilpitalistico a i p o t o c i d i te c n o l o g i a coctanto î:.ùta fo£ 
tcmonto l o poccihilità d e l modello. 
(Ifì) - Divorco ò i l p r i h l o r a cho l o cchcna d i Jraxxa corca d i ax-
fr c c t a r o e '^?a*oduziono d i morci a mozzo merci" c i pone ceno un'ola-
Lcra c i c r o c r i t i c a r i c p o t t o a l uarginalicmo; i l punto d i ::'artcnaa 
è uz:o sforzo d i r i c o l l e g a r c i a l discorso c l a s s i c o , i n p a r t i c o l a r e , 
ricc;rd:*.c^Oo 
Z I DCdollo c i proconta con c a r a t t e r i s t i c h o diverso da q u o l l o d i von 
ICciraann: diverso ò i l prohlona: c i t r a t t a d i dotcrriinaro i l c-^ggio 
d o i p r o f i t t o od i l l i v o l i o doil p r e z z i c u l l a haco d i ima configurazìc 
no p r o d u t t i v a data» Cioò c i assumo cho l o quantitìl d o l i o n o r d prò 
dotto o l o quantità d o l i o merci acato corno mozzi d i produzione ::ia 
no dato c ciò pormetto d i e v i t a r e q u a l s i c o i i p o t o c i c u l l a toonolo-
giao 
Divorca ancora è l ' a n g o l a t u r a : q u i non s i t r a t t a d i dofinix-o un o-
q u i l i h i ' i o e v o l u t i v o compiendo u n ' a n a l i s i poriodalo.'^dl d o f i n i r o ocii 
d i z i c n i d i o q u i l i h r i o c t a t i c o . liono v i c i n o a proLolmi d e l l a p o l i t i 
ca cconcrica, cho a q u e l l i d o l l a t e o r i a gonorale ccncozio:ia d i Sraf 
f a proconta'clementi d i novità d i a l t r o t i p o r i c p o t t o a q u o l l i d i 
vcn Kounann. 
I n n a n z i t u t t o i l punto d i partenza d i Srappa è l a coscienza d?l f a i 
l i r o n t o d o l i o t e o r i e m a r g i n a l i o t o d o l l a d i o t r i h u z i o r . o ; ahhirmo v i 
eto q u a l i difficoltà presentano l o g i u s t i f i c a z i o n i ocoiicinicho del 
p r o f i t t o (cerno i n t e r e s s o e corno p r o f i t t o n e t t o ) i j o l discorco noo-
c l a c s i c o . M
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- 20 -

Ricpotto a cnosta difficoltà Sraffa riprendo i l concotto d i sovi-a^^ 
più c n l l a c u i l a c o corca d i spiegare i l p r o f i t t o \o r e d d i t o r e 
sidualo. I n questo l ' a n a l i s i S r a f f i a n a ò cooronte a l l a concosiono 
c l a s s i c a . 
D'a?,tra p c r t o , p r o p r i o ceno Eicardo, così anche n o l l o schcna s r a f -
fiaoio i l r r o b l e n a c e n t r a l o è olahoraro una t e o r i a d e l l a Cetomina-

' clono G u a n t i t a t i v a del p r o f i t t o cioò per i n d i v i d u a r n e i l caggio. 
Cczo è noto, questo x^'ohlona d i nicuraziono -C'affrontato da Grafia 

.* .in a r a !ar.niora p a r t i c o l a r o ^ riprondondo un t e n t a t i v o doi primo JAX, 
cardo i l saggio del p r o f i t t o vione d o t o m i n a t o i n t o m i u i d i r u ? ^ 

* tità f i c i c h O c senza r i c o r r e r e ad una t e o r i a d e l valoro cho v i c e v o r 
^ sa ZM l a eoluziono seguita i n d e f i n i t i v a da Ricardo o p o i da L'ars. 
*. I n f i n e ù da notare l a concezione cho del processo oco:acnico c f i r o 
\: un rrocosco anch'osso c l r c o l a r o , i n c u i l o c n i a n t i t i d o i 

s a l a r i o ( e porciò i l l a v o r o ) f i g u r a ceno insieme d i noszì d i sostcn 
' taz:cnto dei l a v o r a t o r i . 
K I n S r a f f a c i possono aggiungerò ancora poche ceco: i l d i b a t t i t o ò 
ft. t u t t ' c r a aperto;fcndcnontalmento l o ochoma è ancora a l l o c t a d i o . 
* L ^ i n d i r i z z o cho ccznmquo provalo tonde ad affoxmaro l a p o c r r i h i l i -

t i d i c c l u z i c r o , a l l ' i n t o r n o doi diocorso sraffìano, doi prohlo -
ma d o l l a t r a c i o m r - z i c n ^ doi v a l o r i i n p r e z z i , t r e m i t o l a rid;ir;i£ 

\ no a quantità d i lavoro dello grande zzo cho v i f i g u r a n o : a c e t i tucAi_ 
i do i n p a r t i c o l a r e a i mozzi d i produzione ( d i v o r a i dal l a v o r o ) l o 
\ quantità d i lavoro i n e c c i ccrptonuto. 

Certe vxa coca che pL-.j occoro n o t a t a i n chiarro prohlonati"~a: qunnto 
l^acGonia d i una t e o r i a d o i va l o r o da tina p o r t o o doi r a p p o r t i x^i'a 

1^ t i c i c n c n i raga a l l a coerenza l o g i c a , cottraondo a l l a ca-i"'7;cncio-
no d o l l a realtà. E' quoct'cspetto ooctanzialLionto cho ò maggion^on 

* t e carente i£.̂ 2i2 -̂ -̂  diccorso S r a f f i a n o . 
1̂' Ed è croco i n questa l i n o a cho devono occoro c o n f r o n t a t i i l i licco? 

eo c lascico o c u e l l o d i "Produzione d i merci". 
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