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storia politica ideologia 
Ri vista delle riviste: otto domande di «Nuovi Argomenti» 

Politic! economisti f ilosof i 
ill 22° Congresso del PCUS 
l e risposte di Lelio Basso, Pietro Ingrao, Paul A. Baran, Maurice Dobb, Georg 
Lukacs, Rudolf Schlesinger, Paul Al. Sweezy, Isaac Deutscher e Alexander Werth 

\Nuovi Argomenti (ne l 
|o numero 57-58) ha rui-
jvato la f el ice iniziativa 
le attuo nel maggio del 

, dopo il X X Congres-
del Pens: quelln di ri-

i lgerc una serie di do-
jande a uoinini politici e 
ludiosi sill tenia. Al lora, 
pme si ricordera, spicco 
la gli alt ri il sagg io di 
lilmiro Togliatti che svi-
Ippo nn discorso crit ico 
li problemi del « cul to 
•11a personalita » e del la "" 
1a denuncia. Questa v o l -

la i iv is ln di Carocci e 
[oravia ha dedicato la 
topria attenzione al X X I I 
mgresso del Pcus allar-
intlo internazionalmentc 

rosa degl i interpel lat i . 
:canto ad uomini pol i t i -

marxist i , italiani, (i 
kmpagni Lelio Basso e 
|e tro Ingrao) r ispondono 
la serie di economist i , 
tciologhi e filosofi noti 
le si r ichiamano al mar-
Ismo, da Paul A. Baran, 
JMaurice Dobb, da CJeorg 
ikiics, a Rudolf Schle-
iger, da Paul M. S u e e -

a quel lo stesso Isaac 
;utscher d i e , pur lap-

Jesentando la voce piii 
scorde, condivide la fi-
kcia generale , espressa 
jgli alt ri intervenuti , 
llo sv i luppo vittorioso 

social ismo nel mondo. 
lltinia risposta, sotto 
f-ma di anuotazioni c ro -
ftiehe, v iene da quell'at-
lto osservatore e amico 
l l 'URSS che 6 il g i o m a -

|ta inglese A lexander 
n t h (di cui proprio ora 
uscito, presso Einaudi, 
volumetto su « Cili an-
di K r u s c i o v > ) . 

, e domande sottoposte 
ho otto e spa/.iano su 
la tematica assai piu 
lpia di quella ofTerta 

lllo stesso XXII Con-
psso. Che cosa rappre-
lta il nuovo progiamma 

|l Partito comunista de l -
iRSS? Quale signil icato 

la ripresa della pole-
lea contro il culto della 
frsonalitu, che si c allar-
|ta a una denuncia di 
[petti essenziali di tutto 

metodo di direzione e 
governo realizzato nel-

Ipocn di Stal in? Quale 
lidizio si deve dare del-
fpoca stal iniana ( iu ipl i -

una revisione del g iu -
Jzio storico su personalita 
|me Buchnrin .e Trotski )? 

spinta verso una mag-
lore liberta cult ura It' e 
^mocraz.ia economica e 
)litica potra trovare ade-
lata realizzazione nei 
jadri istituzionali csi-
mti? In t h e senso si svi-

|ppa la cultura soviet ica? 
ual c il rapporto tra la 
hidenza di sv i luppo in— 
jrno dcll'L'RSS da tin 
fto e la sua fun/ ione 
kternazionale dall' altro'.' 
lual e il sen.so del le 
Ivergenze manifestatesi 
ja il PCUS e il PC 
(nese? Qual e il compito 

M partiti comunisti degli 
|tri paesi e in patt icolare 

quelli deH'occidente? 
Come si vede da questa 

Jntcsi del le domande. la 
katerin del dibattito e va-
lissima e ben pochi (p ia-
Icamente soltanto Basso. 
hg iao . Deutschcr e in 
Iran p a n e Schles inger) . 
[hanno allrontata. punto 
ier punto. A l t n . in pai i i -
Jolare gli economisti m-

jrpcllati. si sono riferiti 
^revrdentemente al le q u e -
tioni sol levate dal pro-
ramma. a propo.siio del 

passaggio dal social ismo al 
>munisnio, e de l le basi 
:cnico-mnteriali che assi-

kurano questo passaggio 
)erso la fase super io ie . e 
lualruno lo ha fatto con 
froppa sommarieta . t>. 
,ukacs. a sua volta. ha in-
rialo uno scritto — che 
la il carattere di una Iet-
|era privaia — in cui e>a-

lina suprattutto il pi<>-
>Iema della tiguia e della 
jolitica di Stal in 

E' assolutamente inipus-
tjhile d a i e conto. anche 
kjommario, in una nota 
jiornalistica, del le argo-
nentaziuni portate tlagli 

(nterpellati. Convieno piut-
losto segnalare. in primo 
luogo. un dato comune: 
[a convinzione di essere 
li fronte a un processo di 
;ranc.'e sv i luppo. cconomi-
:o, politico v cul 'urale del 
ta society soviet ica. desti-
lato a p r o - e g u n e in un 
lado celere e p o s i t n o ; in

somnia, una nota di otti-
lismo ragionato. In se -

:ondo luogo. ci l imiteremo 
pji a citare alcuni dci 
junti piu inleressanti toc-
:ati nel le varie ri.sposte. 

I Sulla prospettiva del pas
saggio al comunismo, ad 

csempio , Basso sottolinea 
che le condizionl per cui 
il programma ventennale 
del Pens si possa realizza-
re sono essenzialmente 
t i e : quel la della coesi.sten-
za pacifica, quella del l i a s -
ses tamento «de l mecca-
n ismo di svi luppo e del 
superamento di tutti i gra-
vi squilibri e di tutte le 
strozzature lasciale in ore-
dita dal regime stalinia-
no » e inflne quella fli un 
mutameuto dei metodi di 
direzione che creino un 
sistema di « responsabil iz-
zazione o di autogoverno >. 
Isaac Deutscher (pur pri-
gioniero cii una pregiudi-
ziale restrittiva, per cui 
Tecoiiomia sovietica non 
sarebbe ancora social ista) , 
sj dice sicuro che il piano 
rappresenta il trionfo del-
l'economia de l l 'UHSS e 
che il suo ritmo di sv i lup
po sara probabilmente ul-
teriormente accelerato da l -
la rivoluzione tecnologica 
degli anni avvenire An
che M. Dobb afTerma che 
le quote di sv i luppo indu-
striale postulate dal piano 
appross imativamente (un 
10 per cento all 'anno) so
no es tremamente realisti-
che. 

Pietro Ingrao svi luppa 
il suo discorso intorno nl-
1'orizzonte umano che vie
ne aperto dal programma 
del Pcus alia societa so
vietica, un oriz.zonte che 
acquista tutta la sua di-
mens ione se confrontato 
con gli orientamenti del la 
socialdemocrazia e del mo-
vimento cattolico. C'e in 
questo programma — scr i -
ve Ingrao — una grande 
fiducia nel le possibil ity 
trasformatrici del la scien-
za. ma non m e n o esseu-
ziale deve risultare il ri-
chiamo. come condizione 
stessa della sua realizza
zione. ad un cambiamen-
to nella coscienza degli 

uomini. Rudolf Schles in
ger. dal canto suo, sotto
linea che il programma 
mantiene salde le dottri-
ne marxiste finallstiche, 
elaborando una serie di 
ri forme che ci fanno c a -
pire come si possa avv ic i -
nare concretamente e gra-
dualmente la realizzazio
ne di quegli scopi (inali, e 
soddisfare l'esigcnza di 
abolire lo Stato. Infine 
Paul M. Sweezy aggiunge 
che < la societa comunista 
che il programma del 
XXII Congresso ha pro-
spettato per il 1080 6 to-
talmente diversa da un 
iucubo della natura quale 
quel lo de.scritto da Orwel l 
e quindi e interamente 
credibile >. 

L'epoca 
di Stalin 

Sul tenia del giudizio 
da darsi dell'cpoca cli S t a 
lin numerosissimi e sva-
riati sono gli spunti critici 
otlerti dalle personalita 
che intervengono. Di par
ticulate interes.se ri.^ulta 
in questo quadro la letle-
la tli Lukacs il quale, ri-
vendicando la g iustez /a 
foiulamentale della imea 
politica di Stal in sia ri-
>petto a!!e p-.'Si/ioni di 
BiR-harin che a tpielle cli 
Tiotski . vede il germe de
gli errori compiuti da Sta
lin nella sua tendenza ad 
abolire « ovunque possibi-
le. tutte le mediazioni e 
di istituire una conness io-
ne immediata tra i dati di 
fatto piu crudi e le posi -
zioni teoretiche piu gene
ral! ». Questo col legamen-
to diretto dei principi piu 
gonerali al le es igenze del
la prassi tpiotidiana non 
ha avuto c o m e risiiltato — 
os.-eiva il tilosofo ungl ie -
IOSC — quel lo di c o n c i e -
! i / /arc !a t e o n a . bensi di 
volgariz/ . i ie i pnr.cipi c 
di semplilicarli al punto 
da tendorli nuovamenie 
una « ideologia >. nel sen-
? o dtteriore del tcrmine 

Ingrao e>arnina. su que
sto stesso tenia, tutto un 
drammatico intrec<-io di 
posizioni giuste. di neces- i 
sita obiett ive c di error i. j 
mettendo a fuoco soprat
tutto il fatto che I'artico-
Ja/ione della vita statale e 
sociale e stata resa estre
mamente difficile da una 
concc/ ione dei soviet, dei 
sindacali . del le cooperati
ve. ecc. come strumenti 
per trasmettere alle mas-
«e la volonta del partito e 
non come organismi in cui 
le mntfc non solo acqui-

s ivano. ma partecipavano 
alia elaborazione della 
scclta politica. 

Sul l 'a l largamcnto della 

democrazia socialista, nel 
campo politico, economico 
e culturale, comuni sono 
il giudizio posit ive e la 
fiduciosa aspettativa. 

La democrazia 
socialista 

Basso scrive in proposito 
che e necessario. per un 
pieno dispiegamento di 
vita detnocralica, una ul-
teriore maturita politica 
deU'iiisienie del la societa 
soviet ica, che accomuni la 
liducia nella tecnica ad un 
arricchimento della co
scienza ideale e ad una 
espansione del l 'autogover-
no sociale. « Caratteristica 
del mondo culturale sovie-
tico nel momento presen-
te — aggiunge Basso — 
ii la battaglia ormai aper-
tamente ingaggiata tra 
dogmatici e conservatori 
da una parte e innovatori 
dall'altra ». Una battaglia 
che dovrebbe esse re se-
gnata da una spinta sem-
pre piu forte e irresisti-
bile verso il r innovamen-
to. Anche LukAcs si dice 
certo che le energie crea
tive del la cultura sovieti
ca non solo non sono spen-
te, ma sono dest inate a 
esprimersi s e m p r e meglio, 
pur animonendo che la lot-

ta contro il dogmatismo, 
pioprio di una tradizio-
ne degli ajiparati cul tura-
li dei paosi socialist!, sara 
« con ogni probabilita dif
ficile e piena di ricadute>. 
La coscienza della nuova 
portata che ha I'esistenza 
di un sistema socialista e 
della ricchezza e comples -
sita del movimento operaio 
e comunista jnteruazionale, 
e presente in epiasi tutte 
le risposte fornite. anche 
se cpialeuno come Paul A. 
Baran accentua la dific-
renza di situazioni tra « i 
comuni.sti asiatici > e il 
resto del movimento nei 
paesi socialisti europei e 
neU'Europa occidentale. fi-
no a ipotizzare una ten
denza a posizioni radical-
mente divergent!, mentre 
altri, come Schles inger 
sost iene invece che I'unita 
del mondo socialista e la 
comunanza di inteiess i , e 
di ideali. e tale da preva-
lere su una divergenza che 
si basa essenzialmente su 
diversi livelli di svi luppo 
economico. 

Non abbiarno potuto, 
qui. che icndere una pal
lida idea dell ' interesse di 
questo numero speciale di 
\'unvi Argomenti, che vie
ne a costituire un val ido 
contributo al fervore del 
dibattitn intorno al so

cial ismo. Piio valere co
me richiamo concreto al-
l ' impegno nost io in qtie-
sta ricerca quel lo che 
il compagno Ingrao ha 
scritto a proposito dei 
compiti e della ftmzione 
dei partiti comunisti dei 
paesi occidentali . Noi met-
tiamo l'acccnto — scrive 
Ingrao — sulla gravita 
della s ituazione nell 'Occi-
dente europeo. che e in 
ritardo t ispetto alle v i t to -
rie e alia avanzata del le 
forze democratiche e so-
eialiste altrove. 11 nostro 
compito — aggiunge — e 
cpiello di dare sostan/a rea-
le alia democrazia. di far 
pulsare la vita democratj-
ca e la teusione r ivoluzio-
naria in ogni movimento 
rivendicativo, di attuare, 
nel partito, un processo 
democratico intcrno che 
faccia piu forte la capa
city di condurre lotte 
strutturali. 

Paolo Spriano 

Gloved) 29 n o v e m b r e a l le 
ore 16, a l i a L i b r e r i a E i n a u d i 
in R o m a , il c o m p a g n o M a r i o 
A l i c a t a p r e s e n t e r s II n u m e 
ro di • N u o v l A r g o m e n t i • 
ded ica to a l X X I I Congresso 
del P C U S . S a r a n n o present i 
A l b e r t o C a r o c c i e A l b e r t o 
M o r a v i a . 

Conciiio 
aperto 

( 'oil <|iirMn Com din ti/xrlo 
di M;iri(» ( # o / / i n i ( \ . i lhccl i i 
I 'diliiri-, 1'iri'ii/ '-. |».i^^. 'J.l'J, 
I.. IHIIOi iin.iliiii-iilt- mi I.l ira 
r.illiilirci li-nt.l nil ili»<-ii-~(i 
(<> to 11 j ti l o. .iiii-ln- - i ' r ip -rciirri-
»idi-hi iri.'i 'l.i i i ' i i i j i i ' .i|»iTli d:i 
i . i l l i i l j r i di . i l in |i c - i . -ul ( iiii-
i i l iu i-i- I I in •- I I ti I I \ . i l i ' .inn 11. 

I II i l i -n i r - i i i-ur.iJ^iu-ii ;lll-
clii- -c nun ic i i i i r .n i i i . .i.-cnr.llo 
,im lie -c MUM .ipiiln ^cl ico Lo 
< onfui l.i. (*• \ i r i i . 1 .mi l . i i i f l l ln 
ini / i . i l i - ilt-l (!(iiicili(i i d 111I:i 
.itiliiln^i.i . iutori-\ nit- ili-i li —li 
ili l-'rinii-. I ' i - l i i i i . M f r i n k . Iti-.i, 
(Ji-rlier, M u n i i n i ere. t- I r id i 
i | i i-i i i |».ii i ili-H ' Dl . inihi , ( h i 
("imuii. <l«l ("an.iil.i. ( l i-H'Alto 
Vi l l i . i i- (|i-| r ; inj : i i l ik: i , inn (• 
|nir «rni|iri ' TIII i»-»ui MI.il in.Ho 
ill IMI p.K —c l I l lM' I I I il!l|ll-|-.ltll 
il 'i L'l'ilili^mn II. 

I'.irtii'nl.irmt-ritc v.iliili i- in-
i - i - i \ i .i noi » I I I K I .i;>|).ir-i • c.i-
| i ! lnl i i ln l i i i l i . i l l . in i l i - i i l . l i e 
i-iiii^i-siii-li/c del •' i-i»>t.1 iiMni.1 -
(KtviriHi i>. all,i f i m / i n m - • I * - • 
laii-am c.ittnlirii i-d all.i |inl>--
mira cornro I ' inlcurNii iu ( (I il 
clcric. l l i - i ini c, I 'nI l i inn. -t i l l ; ! 
lo l lcran/ . i . -u l p l u r a l i s m ) c 
* l l l roriMKli-iiid etui tin l im-
piclo (•oniniciiio -iiillc ilivcr-'i* 
c coilli a*lanl i «>->|H-r<i-n/i> (li 
W i < / i n - k i e ili Mii i ( l -7i-niy. I n -
It-re-siinlt- anclii- la mc i i / ionc 
i l i cpi -o i l l •i i^nilie.i l ivi. .wtclie 
»e l-'ia nol i , ( jua l i : l.i frcil<li-//:l 
della (!nria a i r . in in incio di-l 
(Conciiio. la •»ritnft—-ionr del 
l i l i ro di p.nlic l .cml i . in l i . il 
I>roli.il)ilc r i l iu lo ili ( i iox . in-
ni W i l l - m-ir . - t . i ! . - ,1,1 
I'1*11 _ nil mi . ihru (li- '-r-in 
,!i I'onil.iiina del (oiii i i! i i<ii i i i 
approninio da Oi l i \ i . ini <• l.i 
tii-L-aia ap|ii-n\ a / ioi ic i l i I ' in 
X I I nil a « lini-a i> ^cclla ilal 
I ' r imalc di Polonia . 

I. pier. 

schede 

Scrittori 
e nazismo 

Nri I*. 
roni|>n>->:i I ' l la l ia, i- in ror»o 
un |inn'' '»Mi, ciTlanicnic licet—-
».irio, di rcvi- i inic c ili iiul.i-
fjinc «iillt- n-spmi>:iliilii.*i della 
i nl l i i ra c i k v l i i i i lcl lcM.i. i l i . 
Si- l.iK oh.i I In' . in. i I : - i <li lal 
i:i-nrr«- pin"> indi irn- a nn ' rop-
pn facile osir.ici-ino M T M I •]ue-
Ma o ipiclla |H-r-oni l i ia r n l l u -
rale, ail un piu clevato l ivel lo 
- l i i r i r i i - r r i i icn si I ral la di in -
i l i \ idnaro le cnrrenl i il i pen-
-ii ro d i e li.uuio (-ontriliiiitn 
aH 'a i rermar- i del f.i«ri-.'ili». (» 
(pielle (-lie, i'oniiiiii|iic. r i i . inl io 
oL'^i-Uivanieiilc favor i ln . 

Franz Sehonauer. nel <no l i -
l i r n I.a li-ltvriitiirti trilrscn ilcl 

trrzn ftrivh ( M i l . m o . Susar, 
I'l'.-J. pp. J17, I.. ](,IM» eompie 
nn' . inali- i poliiii-o--iiieioloL'ica 
ilell.i proi l i i / inne lel leraria 
d i l l . i Ocrii i inia n a / i - l . i : *of-
fi-rm.iii<lo-i non -old -n | i i i l l a 
.1 caraMere apolo^elico e n di 
re a i me i>. ma anclie -nl la i n -
- iddet la " e in i^ra / ione inter
na », -ii fjneiili -icrillori rini» 
che r ima-ero in (Ii-riii.iiii.l o 
1,1 cui np»>r.i. app irei i ieniente, 
-o|o <r lo l l e ra l i » d.ii na / io . ia l -
- o r i a l i - i i . co- l i l i i i in e f l r i t i nn 
aj>po2irin al unverno l i i l ler ia-
I K I . In iiindn parl icol. ire. Sclin-
l iauer iml ividi ia q i lc - I i mol iv i 
di snMauzialo afi i i i i la ci»n le 
f i ialrici r t i l m r a l i did tcrv.n 
Heich In «crinori «iuali l lans 
( ! a ro«a . F.rn<t \ \ iecliert. F.ni«t 
Junker. I I -tin lilir(» — -(ili 
-o l lo l inea nella prcfazionc — 
\ i i o ! e--ere polemico e prnvo-
ealnrio. «ii4ciiarc una i lN ' -u* . 
- ione. evil.ii*,- clie lu l lo -i in -
-ahli i in un'a-Mil i i lor ia ae iu -
rale iecoiii lo la temlei i /a clie 
prevale nella cli 11 lira del la 
(>crmania fedcralc*. 

m. s. 

A colloquio con il presidente del Consiglio mondiale della pace 

Incontro a Londra 
con J. B. Bernal 

Gli esperimenti nucleari e I'accordo sul disarmo 
Il sistema di accertamento a « scatola chiusa » 

Il lavoro degli scienziati britannici 

Dopo lo crisi cubuna 
ognuno si c h i c d e se sara 
\inssiiri\c oltenere progrcs-
si nei ncqoziali per hi ces-
sazionc delle prove nuclea
ri. II ftivorevolc sciogli-
mctito della crisi pol rd da
re priricipio ci mi periudo 
di maggiorc d i s i cns ione in-
ternazionale? Per alenni 
giorni I'uittanitii e stata 
tcrrorizzata dalla minaccin 
iieiia rpierro iiiiclecire; po-
tra qresto fatto rendere i 
negoziatori piit flessibili c 
pin inclini al campromes-
so? E mi ciccordo snglt 
esperimenti nucleari po t rd 
c o n d u r r e a an accordo sul 
disarmo generale'.' 

Erano quest? alcune del
le domande che mi pro-
p o j i c r o i/i rirolgcrc pochi 
giorni fa al prof J /{. ner
val. Eoli e In pers>ma giu-
sta per dare le risposte. 
licrnal e nno tlci pin insigm 
scienziati rirenti. e oceu-
pa ora il posfo c/i protc*-
sore di fisica all'unircrsitn 
di Lnndra. E' anche pre
sidente del Consiglio mon
dial? della pace; «-d e 
un'autoritd per tutte le 
qnc.tiioni relative alle rip-
plicazioni militari ileUa 
scienza Durante In gnerra 
fit consiglterr .tpecifiiV <lcl 
governo per gli csplosivi e 
per la tlifesa da essi. e 
trascor.se un pcrioifo in li-
bia per studiarc i vuntngai 
relatiri delle bowbe jngle-
st. tedesche e italiane. 

/ / o d o r n f o attenderlo piii 
di iin'orn neali ufliei del 
Comitntn della pace For -
tuna'.amente era I'ont del 
te. Come ogni uliro n/?;i-;o 
o f«/»hr;cii in (Iran Hreta-
gria. il Comitato britannwo 
della pace intcrrompc il '<»-
roro piit roUe al giorno 
per una tazza di te. II 
scgrctario mi spiego che il 
professor? e spesso in ri
tardo perehe cerea di vire 
re due rite in una voltn. 
.•Wrmmvr.firri di J.nndra 
egli dirige un iinmcro*o 
gruppo internnzionale di 
ricereatori oltre a <ro'ger-
ri il normal? lavoro di do-
cent?. ? tutto il tempo che 
gli rimane lo dediea alia 
sua attiritd per la pace e 
per la collaborazione scien-
tifica internazionale. 

Finalmente amid, col 
fiato grosso: < .-\refe risto? 
— dissc riuolgcndosi al 

mondo in generale — fa-
ranno ancora esperimen
ti! ». Infatti i giornali ripor-
tavano quel giorno cite il 
governo inglese intendeva 
svolgere ancora un esperi-
mento nucleare sotterraneo 
nel Nevada, proprio in un 
momento in cui sembra 
probabile un accordo siilhi 
sospensione di tali prove. 
Chiesi al professor? cosa 
pensasse di questa deeisio-
ne: < Ridicolo'. — esela-
mri — estremamente pro-
vocatorio... Son imparano 
mai. sperano solo di poter 
eontinuare a crctlcrsi una 
grande fioteuza. senza trop-
pi fuslidi * fere una pansa: 
* Eustiili da parte nostra, si 
captsee > aiigiuns? i" i i 1111 
sorriso 

licrnal r.acipie in IrUmda 
(/(i padre irlande^e e madre 
ameneana. Tuttarta — scl> 
hear egli c<ortb*?e i'» P"-
litn'ii corn? iia:ioualista i>~-
lanilese — fin traseorso in 
Inghi'terra Ui niaggior par. 
;,• della suit rile Studio 
ull'l'nircrsitd ill Cambriil-
;;('. dove renue in contatto 
eon il socialismo e divenne 
amien di uomini come Mau
rice Dobb. I'eminente ceo-
nomista marxism Sempre 
a Cambridge enli rii»aiii«-io 
a interessarsi al ramo della 
scienza di cut si e fonda-

La consegna 
dei Premio 

Omegna 
ad Anders 
Stase ia . a Milano. Guido 

Piovene ed il S m d a c o di 
Omegna c-onsegneianno il 
Psenuo Omegna della liesi-
stenza 1 !*«> 1 a Ciiiiither An-
de is , del quale e stato di 
recente pubblicato presso 
Kinaudi il c .uteggio cor. il 
pilot,i di Hiroshima. Clan 
de Kartherly. La coscien
za al ixindn. 

Anders, in occasicme del
la consegna del Premio. 
parlera sul tenia: Pericolo 
atomico e Hesisten/a. 

mentalmente occupato: la 
cristullogralia. Continue) a 
condurre important! ricer-
chc in questo campo al 
liogal Institute di Londra. 
poi di mio/vi aU'Universita 
di Cambridge. 

In tjuesto periodo. cioe 
negli anni "JO e all'inizio 
della decade siicccssiva. 
licrnal si interesso sempre 
piii al mur.vismo, ? una 
lunga visita all'linione So
vietica. nel 1931, fu deeisi-
va. « Mi lascto una impres-
sionc indelebil? — mi ha 
detto il professor? — f/ucf-
/</ esperieuzi: fu in un certo 
senso il tema delle mie 
idee e dej :hiej seritti per 
uti intent j<eriodo ?• Egli 
direnne ei><- sempre piii 
interes^ato <:l rapporto tra 
seienzn e s><-retd Anche i 
f.'fo.'i (/•'• sno'i libri testi-
motuimit ,j lesta prot'ouia 
roi-azione: Il itepe: imento 
della M-ien.'.i < 7!).\Y>;. La 
funzioue sociale iieiia >-cii-n-
/ a < 193S). e finalmente — i' 
eoronnmento dei laror,t di 
licrnal su questo tenia — 
In storia della scienza nel 
suo con test o sociale. La 
scienza nella storia (1954 > 

.•Inchc rf ,'ororo di licr
nal per lti pnee eomineio 
nrpfi i:i!iu "U>: < Vi.vlT'ii It: 
Eranc;a nrl '34 — mi ha 
detto •— c incontrai l.ange-
vi-le ? Johof Curie che !:/-
r.i'i,i poi n::cj intimi ue.'ci 
tino irla n:orte. El:: T?M ::,» 
impre<.--ioni:to dal mori-
n:«''ifi> dee.': intc'leitnali 
irancesi co-:fr,> il fii-ci-'i'.o 
e loiida: u-; anatogo vi>>ri-
i.'.'ri.'fo ,-«: 1 aahilterra dopo 
il r;.\, rrr iruo ». 

E' t:p-eo ilel rnisfo di ii?-
feffo <• rispCi) coi: cu: i >uoi 
Ci^lle.b^rator- lo cor.sulerar.o 
:.' »<irr.> c'ic « gli e inrnricb:1.-
nunte des^nmlo con:? -• ?.' 
protf. 1'iui delle tleeorazioni 
di cui 'il prof > c put orpo-
glioso e la American Medal 
of Honour: <• Molti non a-
mano ri?,*rdarscne — egli 
run r in tier rd — ITIII F/ii> nru-
ta da Rooscvilt per if 
Id roro ?>;? feci progct-
tiir.do lo -ihiirco alleato 
in Sormand'n Doj>o hi guer-
ra dedicai olcuni anni a sri-
luppare r iuori metodi seien-
tifici di edi1;zia per r r s f i fa i -
re una casa a que l l i che la 
avevann perduta nei bom-
bardamenti. 1 miei labora-
tori erano <tnti distrutti e 
non ho potnfo arernc di 

Lo scienziato inglese J. B. Bernal 

nuovi. per contlnuarvi la 
mm ricerca. fino al 1950 >. 

Con nn .sosp.To il proi. 
licrnal si alzo e s\ avvic.no 
alia l i n o f r i ; . Euori ennotta-
va. ma dall'altra jiiirft- dt-J-
/(i strada ci giungevii un »'i-
M'iii di luce brillantc e il 
elamore di uomini al lavo
ro * \'»-ri<j(i u .>-,-,!('r.- : . i-gh 
mi invio I'ruprio di ir.irifc 
</(!.'/ u'lici del Comta'o del 
la puce sfn sorgendo il jv.n 
alto grattacelo d' Londra: 
la torrc della televi>ione. 
Questa iorre alia, sotiile, m-
eredibdinente brutta. e es
senzialmente una antenna 
per la television?, ma qua'-
cuno ha c o m v / u f o I'idca di 
aggiuiigerri in cima un ri-
storantc rotanle. dal quale 
i iortunati arventori arran-
no una sufierba valuta su 
tutta Londra * Crri — 
eontinuo ";J jin)f." — r?«*J 
l'.K^O mi dettero una rec»-'.r«; 
casa riadaltata p<"r :l i^io 
lavro e mi promisero un 
Tinoi-o c r'oderno laborati*-
r>o Sara jir«»nfo tra 4-zt ar.-
n'\ do;>> il mio r:1iro, tcmo?. 

Torr.amvm sull'argomen-
fo iicliY prii.-e ririrfcfjrj f>cr-
nnl fn;rlo della conicrcr.za 
ii- Pugwash di scienziati 
dell'est e dell'orest. che si 
e lenata a Londra restate 
scorsa. Eg'i rifene che il 
sistema di aa-ertamento 
delle esp'.isior.i nueU ari 
<penmentali mediant? stru
menti. propositi dalla con-
terenza. s:a assohitamcnte 
adeguato. Son oecorre nes-
suna ispezione dircttu. e 
questo dovrebbe e?i?nin<iri-
la principale obiezione so
vietica alle varie form? di 
i spe r ione fin qui proposte. 
Sono apparsi recvniYmcnfC" 
nella Pr.n da ? n?ll? Isvestia 
c.rticoli farorevoli a questo 
sistema di accertamento, 
detto della <$catola chiusa*. 

Sembra anche piii promet-
tcnte il fatto che alcuni 
scienziati britannici facenti 
parte dell'Ente per I'ener-
aia atomica stanno lavo-
rando su questo sistema. 
lln chicstn al prof. Bernal 
cosa pensasse dell'evidente 
contraddizione dell'atteg-
giamentn del governo: nel 
medciimo tempo c*sr> atUia 
esperimenti nucleari sn-
iiando l'np"ii~in? pu'iblica, 
e sembra interessato a svi-
i'ippar? un ejjicace ?t*t?ma 
iii controllo inteso a con-
-entire la cessazione del'? 
prore. 

t.S.i?in solo nno scienziato 
— mi ha ris;»5i*o licrnal 

— ? <piesia e una question? 
1*dttica La p-dmca ? sem
pre piena di contraddizio-
ni lit j>>5So Solo ripctere 
eh? sc ienti f icamente il si-
<t?ma di acc?rtam?nto a 
" scatola chiusa " e intera
mente adeguato, ? olfr? il 
mezzo di ste.bil're la cessa-
Z'one dcgl' esj^rimenti. Se 
}v>i si voglia accordarsi per 
questa sospensione e un al
tro discorso. Se gli amcri-
eani ins'stor.o su qu ilche 
eomplieato sistema di ispe-
zi'ini sul jTO>fo. ]*>ssor.o ia-
clniente mar.dnr? a p;eco 
ogni cosa >. II professor? 
c r c d r ch? 1? condizioni at-
tuali sir.no piuttosto iavo-
revoli all'aceordo. Ma — 
egli insiste — non ci si pud 
eontare. La sola cosa che 
ecrtament? si sviluppera 
nella direzione giusta e il 
movimento j-xtpiilar? di pro-
testa e la prcssumc sni go-
verm: percio in questo mo
mento tale (jffirifd dovreb
be essere intensificata al 
massimo in tutti i paesi, in 
tutte le pnssibil i forme, pri
ma che Cubn jr irol i nel 
passato e sia dimenficafn. 

Tom Nairn 

risposte ai lettori 

Che cos'e 
il ceto medio 

Cara I'nita, 
neH'assemblea congressu.ile 
della Sezione "Vi l la - si e 
par'.ato del - ce to medio- e 
piu preolsamente doijli argo
menti necessari ppr convin
ce re gli appartenenii a detto 
ceto ;ul adenro al nostro 
Partito. 

Nella discussion,* ^ emorso 
che. -c-oiulo alcuni, i piccoli 
tmpiej.iti pulibl'.ci e privati 
::iiino p iitc del •• ceto medio •-. 
Mvomlo altn < io eompresol 
cie:t: lavoratori IKHI po->ono 
e-?,>re cat.1l.14.1ti tra jli np-
p.irtenenti al ceto in ducorso 
e.i.-endo dei sa'.anati. sfnittati 
piii o meno. alia ste.-sa strc-
gua de^li operai. e cpundi dal 
punto dt vi-t:i economico 
(die secondo noi e detenni-
nante) pro.etar. in pieno :i'i-
che se le aspirazioni della 
nuiiinioran/a di es.-i sono bor-
sjhesi o piccolo bor^hesi. 

A noi sembra cioe che del 
- ce to medio- facciano p.irte 
coloro che hanno una attivita 
indipendente .-iano e^-i pro-
fe.-sionisti. ar'.i^iani. e-ercen-
ti. ecc. anche se sfruttano il 
lavoro di cjualche dipendente 
.>. for-e. «li impie^ati di itra-
do elevato. 

A no-tro umdizio infatti. 
in una societa social, .-ta. i 
piivoli iinpiejati avrebbero 
subito tutto di '^uadaanare 
nuMitre non si puo dire nl-
trett.anto per le alt re C.UOLIO-
r;e sopraelencate tra le quali, 
per la verita. non mancano 
coloro che se avessero la 
caratizia di un salario appena 
decoroso, rinuncerebbero vo-
lentieri all'attivita indipen
dente. 

Pert .in to, a nostro "iudizio, 
gli argomenti da portare ai 
piccoli iinpiegati pubblici e 
privati dovrebboro essere 
notevolmeiite diversi da cpiel-
li per le aitre cate^orie 

Ho voluto controll a re t"e>at-
te/./a del nostro punto di vi
sta ed alio scope ho consul-
ta;o l'~ Kiiciclopedia Ntiovis-
siina - alia voce • ceto medio -
e con una certa sorpresa ho 
visto che. secondo talc testo. 
avevanio torto 

N'on essendo convinto del
la i-tiustezza di quanto afTer
ma 1'- Enciclopedia Nuovissi-
ma » che. secondo il mio mo-
desto parere, da una defini-
zione un po' troppo rigida del 
- ce to medio- , ti pre-go di 
volermi favorire qualche chia-
rimento in merito a mezzo 
giornale oppure privatamente. 

Gmzie anticipate e fraterni 
saluti. 

GINO BENEDETTI 
Gcnova 

Caro Bcncdetti. 
credo che abbia ragione tu, 
almeno nella so5fa«-a. 

Cominciamo con ti dire che 
il concetto di «• ceto medio -
e molto vasto. aencrico e che 
questa espressione si presta 
a molte intcrpretarioni, come 
di fatto ainu'ene. Forse. an;i-
che par lare di »ceto medio* 
in generale, bisopnerebbe ri-
ferirsi al\P sinpole cateporie 
del ceta-medio. caratterizzan-
dole una per una (ed anche 
questo non e facile) ed indi-
vidnando per ciaschedana di 
esse il discorso che si deve 
fare. 

Tradirionalmenfe pcrd. se
condo la nostra concezione. 
si collocano tra gli strati in-
termedi quei gruppi sociali 
in cui non si $ ancora operato 
il pieno distacco tra capitale 
e lavoro. che non sono ciol* 
dei possessor! di capitale che 
non lavarano. ma sfruttano 
soltanto il lavoro altrni (ca
pitalism, e non sono dci pos
sessor! di forza-lavoro privi 
di capitale (operai). 11 rap-
presentantc del ceto-medio 
possicde capitale e al tempo 
stesso lavora (tipico il pie-
colo proprietario contadino, il 
piccolo artigiano). Possono 
ancora essere inclusi nel ce
to medio proprietari di mezzi 
di produzione che sfruttano 11 
lavoro nlfrni. ma ch? parteci-
pano ancora. lavorando o di-
rigendo. al lavoro. 

E gli impiegati? Gli Impie-
pati. in quanto tali, offrono 
forza-lavoro (come gli ope
rai) e non po*scggono ca
pitale. Scrire Marx: - F' ap-
punto l'c',rmmio caraticr-sti-
co del modo di produz'.ctnc 
ccpita'isTico. quello di sepa-
ra'? i dirr'-'l lr."or\ quindi 
c.richp i ia'-ori inreneffr/aii e 
"tan-tali . : c cio tuttaeia nnn 
;Tnri»'fl:s.-r a! prodorro ma'e-
r'.c'.'' di r.-frf :l prodot 'o co-
:i:,:r.£' 'U qi.c'tp pi".<oi' ..." e 
ci''> d'nl'ra virie non irnp'*d!-
tre ncrr.Tnfno .. che il rappor-
ro in ai ti frora oQnuna di 
qif.ste j,T.\one. prc.-a singo-
IcTmrnir. %\a qwllo d^l snla-
ri.ito risfi't) r.l capitale e che 
in qicto s^n^o s.a e<Q^n:ir.'.-
rr.rnle qurl'o del iavoratore 
pro.iatt.vo T'iffe quc*te per-
sone .. sr<:rnbiano immediata-
ni^ntc H lavoro col denaro in 
quanlo capitale (Cfr K Marx. 
Il C.p.Mle. sol IV. Teor'ta 
5(2 pi'isvalore. t. I. Roma, 
paa. fill e scan ) . 

In T^m-ni pih semp'ici si 
p;A afTCrmc.rc: - .\Vj rappo'ti 
<ii proprietii il tecnico si pre-
>-c»if,; come un lizvorcto-e 
chr. in quanto tele, non pos-
siede mezzi di produzione. 
vende la sue. forzc-lcrora, 
conccerrc fori o!i altri lavo-
i-iifori e.'.lc. produzione del 
plu*ra'o'e all'ir.terno del p<"0-
ce.-so dcV.a produzione indu
strial. F.sso si prcs.enta dun-
(jut" come un lavoratore sa-
larie.to - (vedi il Documento 
della Coram. Oiltura'e del 
CC. del PCI sul problem.! 
dei tecnici, i i - II Coitempo-
raneo - n 41, ottobre J-q6i. 
paa 60 f, segg ). 

Per o'i impieiati r.mmini-
sircriri si deve dire che c.v'i 
p t:rfec;pano non alia produ
zione. bensi alia ripcrtizione 
del plusra'ore, ma ci?) non 
muta la loro natura di sa-
lari.it-.. 

/I discorso si fa piit eom
plieato xe si allarja lo sguar-
do. cosi come e necessario 
fare, dci rapporti di prodii-io-
ne e dal process produttivo. 
a tutto r insiemc della societa 

c dello Stato ccpifdlistico. Al-
loru tion si poirii prcscindf-
rp dalla funzioue che. nel q'-ia-• 
dro della produzione cujiifa-
listica c dello Staio borghese, 
& stata etoricamente (isscuiidfa 
dpli impicfjiili tecnici: fmuio-
n,- d: sfrinncnri di drunuuo 
del pe.dronata industria'.c e, 
per inciiiujionc, dello Sutto 
sulla clnsxe ojicrniu 

Per gli iniptciidfi (lniminl-
strutir i questa funzione di 
(piciln. per iiicj-o dei (jiidli si 
esereitii i!. poft'rc p.-.drom.le, 
rule mo'to di meno o non 
ride athttto: cosi come non si 
puo diri1, per infi-rc c i'(ivtc 
ciifeporte iiiipie[ia!i-ic (fatta 
cccezione. in una serie di ca
st. del dirigenti) che per 
mezzo loro si espliclii il pate-
re stofale. Per cltrc cutcyorle, 
imvee, questo vale. 

jVctiirulnieute. conic tu os-
serr i . nel scno di qucste ca
tegoric prt'l-ilfporio un cora 
TiicnfdliM ed unche orienta
menti pnh'firi di fipo borphesc 
o picco/«> -borphese. run <j lies to 
e ii n d/fro (fi.N'Corso e titi'.'a 
tonlie all'aiferniazione che 
csivfii una b(i<tc comune tra la 
posizione degli ojirr,;! e ipie'.la 
degli impfrputi. c-otue ts.il ir.iti, 
MII/d quale appiinto occorre 
/ i l r ! ( T ( i 

Per una societii socialista il 
ragiomimento e divcrso poii'he 
qui ogni confrdpposi.-ionr o 
cfiri.iione sfoiica (N sfdtn sn-
peniin nel quadro dcll'iinita 
di tutti i Inronifori (che non 
sono ni" (fa considcrarsl pro-
IctariK 

Gli impiegati non hanno 
nulla da pcrdere, in una so
cieta socialista — e questo e 
chiaro. Occorre pera aggiun-
gere che, per H modo in cui 
prctiguriamo V e di fie nz ione del 
socialismo in Italia, con la 
parfecipd^ione «tri:n del ceto 
medio produttore. noi ope-
riutiio per un passaggio dal 
capifdiisnio al socialismo in 
cui anche il ecfo-medio pro-
(iiittore. nel suo complcsso, 
non nbbia nidfa da perd'TC 
e parccc/u'o da guudagnare. 

Xaturalmcnte, tu scuscrai 
se la scarsitd dello spazio mi 
cost ring? ad una risposta cosl 
sammaria a proposito di una 
questione che e invece molto 
complessa. 

Luciano Gruppi 

Governo 
e societa 

Destinnto originariamen-
te agli specialist! di sc ien-
ze sociali questo trattato di 
sociologia politica rappre
senta il maggior tentat ivo 
del Maelver di i l luminare 
il comple.sso rapporto tra 
Stato e Societa partendo 
dalla generalizzazione del 
la propria esperienza cul
turale e politica che e quel 
la della liberal - democra
zia anglosassone (Robert 
M. Maelver. C»orerno ? so
cieta. introduzione di Gian-
franco Poggi, Bologna, II 
Mulino. 1962. L. 350U). 

II Maelver parte da una 
accezione molto ampia del 
concetto cli governo il cui 
•c germe > egli trova nel le 
relazioni interumane. giac-
che « ovunque sia l'uomo 
sulla terra, qualunque il 
suo l ivel lo di vita, la vi e 
un on l ine sociale regolatn 
da un governo. II governo 
c un aspetto (una fun/ ione 
essenziale) della societa >. 

II rapporto tra governo 
e societa e rapporto tr.a un 
ristretto gruppo di specia
list! e la comunita nel 
suo insieme. organicamente 
connessi dal mifo. cioe dal 
complesso di * quelle- idee 
e quel le opinion!, cariche 
di giudizi cli valore. che 
hanno gli uomini e in c"n-

j formita delle cpiali essi v i -
vono * (si tratta in altre 
parole di quel le che Marx 
ha detinito ideologic: va 
osservato pemltro t-he se
condo il Maelver von i rap
porti sociali generano i 
miti. bensi quest! generano 
e al imentano quell i . e che 
dopo aver ridotto tutto al 
miro. egli non spicga quale 
ne sia 1'originel. Questo 
rapporto e c o t t i m o * nel lo 
« Stato democratico > che 
per il Maelver coincide con 
lo Stato di diritto (piu nel-
l'accezione Iockeana ci'.e :n 
quella kantiana) che si 
deve rigorosamente aste-
nere da qualsias; lntrusio-
ne nella sfera del le istitu-
zioni e nelle .-.ssocia/ioni 
c culturali > che operano 
nella societa 

L'opera del Maelver . 
fondata su di un sol ido 
impianto storico, non ag
giunge pero nulla di nuovo 
sul piano teorico anche 
perehe non riesce a tenere 
nel dovuto conto il marxi-
smo e la esperienza sovie
tica di cui s fugge aH'autore 
la realc portata r i v o l u z i ^ 
naria anche teorica e crn^ 
tro cui quindi polemizza 
con argomenti spuntati or
mai da tempo. 

m. mitt 
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