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SOCIOLOGIA 

«LA SOCIETA NUDA» 
Vn nuovo avvincente libro di Vance Packard 

AMERICA PAESE DI SPIE 
Squadre di invesligatori privali al servizio delle aziende, della CIA, dell'esercito e dello 
Slato - Apparecchi d'intercettazione felefonica, microfoni nascosli, telecamere-spia fra 
i piu usati «strumenti» del mestiere — Come si cosfruisce una societa di aulomi 

Periodicamente. la cronaca 
americana ci offre spunti scon-
certanti. Laddove ci si aspctta 
1'entrata in scena di un ispet-
tore di polizia o di un giudice, 
compare la figura di un inve-
stigatore privato. II caso piu 
evidente, negli ultirni mesi. 6 
quello dcll'inchiesta aperta a 
New Orleans sull'assassinio di 
John Kennedy n procuratore 
Garrison ha fatto svolgere tut 
te le indagini da una squndra 
di investigatori. K, sccondo 
quanto appare dalle rivelnzioni 
del magistrato. essi hanno con 
dotto con grande nhilitn il 
compito. fino alia soluzione. 
nonostante gli ostacoli frappo 
sti dalle superpnlizie federall 
e dalla CIA 

L'inchiesta lascia perplessi 
per molte earntteristiche: uso 
della macchina della vert 
ta. registrazioni clandestine. 
furto (molto probahilmente) di 
fotografie e di documenti. altri 
sistemi che tulto possono es-

sere definiti. fuor che ortodos-
si. Ma. usate in questa occa 
sione per mettere a nudo la 
verM sul complotto di Dallas. 
queste tecniche sono abitual 
mente sperimentate su milinni 
di americani per fini assai me 
no nobili Î e ditte. per assu 
mere e per controllare i dipen 
denti e i funzionari: la CIA per 
spiare i minimi particolari del 
la vita di dirigenti politici ed 
economici; I'esercito. in tutta la 
sua articola/ione. per verifi-
care le opinion! dei soldati e 
degli ufficiali; lo Stato. per 
controllare il hbero Insegna 
mento svolto î ai docentr tutte 
queste istanze usano abbondan-
temente di investigatori privati. 
di apparecchi di intereettnzio 
ne telefonica. di microfoni na-
scosti. di telecamere spia 

L'America. gendarme inter-
nazionale. 6 poliziotto anche in 
casa. Lo rivela. con un'impres-
sionante quantita di dettagli. il 
sociologo Vance Packard, auto-

IL PREMIO TERAMO PER 
UN RACCONTO INEDITO 

TERAMO. magoio 
Diego Valeri (presidente). Luigi Baldacci. Carlo Bo. Enzio 

di Poppa Yolttire e Raffaele Passino. giudici della nona edi-
zione del prernio letttrano «Teramo» per un racconto ine-
dito. organizzato per il « Giugno teramano » dall'Ente per il 
Turismo, si sono inrontrati a Bologna nei giorni scorsi per 
un pnmo esame dei 2.M lavon pervenuti dall'ltalia e dal 
1'estero ed ammessi al concorso di questo anno 

Dopo ampin discussione. la € rosa » dei concorrentl e 
staia nstretta ai seguenti autori: Francesco Benucci. Lia 
Rindi. Donatella Binrii Mondaini. Bianca Bisegna, Antonia 
Brancati. Luciano Cacao. Vittono Del Gaizo. Pasquale Inigo 
De Maria. Donntello D Orazio. Antometta Drago. Filippo Fer-
razzano. Ugo Franzolin. Vincenzo Fraschetti. Bruno Gam-
barotta. Michele Giorginl. Adn'ano Grande. Massin0 Gnl-
landi, Silvio Guamien. Davide I-ajolo. Nino Majellaro. Sergio 
Maldim. Ugo Mar/olla Or̂ ola Nemi. Lanfranco Orsini. Nino 
Pnliimbo. Dolf.) Poggesi Eugenio Prandi. Luigi Riem, Giu
seppe Rosato. Piero Santi. Melo Scalone. Flaminia Silj. Gio-
vanna Zangrandi. 

Alle ore 18 di sabato 3 giugno. nel Munjcipio di Teramo. 
saranno proclamati i vincitori del prernio «Teramo > di un 
milione e degli altri due premi (per un abruzzese e per 
un giovnne scrittore) della Cassa di Risparmio e del Circolo 
Universitarn Teramano. 

re oltre che di La societd mi 
da (1). che stiamo esaminando. 
di altri testi gia noti al lettore 
italiano: / persuasori occulU, 
I cacciatori di prestiqta, Gli 
arrampicatori aziendali Pac
kard non e un uomo di sini
stra: anticomunista. an/.i. e 
in fondo affascinato da quel 
l'orribile societa che. paziente 
mente. va raccontando. hbro 
dopo libro Ma quella societa 
si e sempre vantata di essere 
la piu libera del mondo K' nel 
momento in cm questo mito 
crolla in tutte le coscienze dl 
fronte alia guerra nel Vietnam. 
alia segregazione razziale. na-
sce un dubbio anche in questo 
Freddo. lucido intellettuale 
t Quantunque. come popolo. gli 
americani non siano affatto 
militarist} — scrive Packard 
— essi si sono spinti sempre piu 
verso una societa marziale e, 
quindi. sorvegliata » K. piu 
avantr * Se informazione si-
gnifica potenza. gli americani 
devono sentirsi a disagio pen 
sando alia qualita di informa-
zioni che il governo federate 
sta archiviando su ciascuno 
dei suoi cittadini >. La denun-
cia e precisa: il piu brutale to-
talitarismo minaccia diretta 
mente ogni americano 

L'estensione dello spionag 
gio, secondo I'autore. puo es-
sere ricollegata a cinque forze. 
Esse sono: it grande sviluppo 
della vita organizzata, che ten-
de a ridurre I'autonomia del-
I'lndividuo e ad annullnre la 
capacita di rifiutare. in cam 
bio di una vita apparentemente 
tranquilla e senza problemi. 
l'uso da parte delle autorita 
di mezzi illegali e brutali: la 
evoluzione della mentalita ame 
ricana verso In Stato ca^erma. 
dove si e sempre sul piede di 
guerra e quindi ogni controllo 
«nell'interesse nazionale > 6 
permesso; le pressioni causate 
dal benessere che facilitano la 
assuefazione alle tecniche di 
suggestione di massa. e quindi 
di controllo individuate del 
compratore: I'accrescimento 
dello spionagggio come indu 
stria privata, che deriva da 

« Storia del PCI. Da Bordiga a Gramsci» 

Presentato ieri a Roma 

il volume di Paolo Spriano 
II \oIuine di Paolo Spriano 

< Storia <M Partito Comunista 
Italiano — Da Bordiga a Gram 
sci» e stato presentato. ieri se
ra. alia Libreria Einaudi di Ro
ma da Riccardo I-ombanli. Fran
co Fern. Enzo Forcclla e Gae-
tano Arfe i quail hanno sot toll 
neato concordemente l"obbietti-
vita deH'opera e la sua lmpor-
tanza ai tini della conoscenza 
non « leggendana » e dell'csame 
cntico non solo della storia del 
no»tro Partito ma anche di quel
la del moumento operaio inter-
nazionale. Ass.it stimolante — ha 
esordito Lombard) — e la lcttu-
ra del libro per la quantita e la 
qualita di problemi che. con i 
documenti. porta in priino pia 
no. pnmo fra tutti il problema 
della formazione di un gruppo 
dingente che. nato nella prospet-
tua della moluzione a bre\e 
scadenza. avanzata dalla Inter-
nazionale. si formo attra\crso \ i 
cende compIes«e. contraddittone 
anche nspctto alle parole d'or-
dine dell'Intcinazionale. arruan 
do poi a padroneggiare una situa
zione del tutto diversa. Interes 
sante. anzi. sarebbe un'ultenore 
ncerca che mettesse a confron-
Xo la formazione del ?ruppo po 
litico dingente del Partito ita 
liano in anni cruciah (fra i poli 
di Bordiga e Gramsci) con qucl-
la del gruppo dingente del Par
tito comunista france^e. Per Fcr-
ri la ricerca di Spriano si mqiia 
dra in una profonda opera di n-
pensamento cntico del movimen-
to operaio a livello mtemaziona 
le ed e co*a di gran conto che lo 
stonco sia nu«cito a sottrarsi a 
sollecitazioni del momento. in un 
periodo. qual e il nostro. di com-
plessa lotta poiitica e di lacera-
7ioni profonde. superando altre-
»i lo scoglio su cui s'ir.frange chi 

si met'd a Lire il processo alii 
storia. Quando Spriano insiste 
nel mettere m luce, nella storia 
del Partito. il momento della for. 
ma7ionc di un nuo\o gruppo di
ngente. eg!i adombra una ricer
ca sulla natura sociale del Par
tito che merita di essorc ulte-
normente messa a fuoco; meglio 
si \edra. allora. la giustezzu del
la linea. cui approda Gramsci. di 
lotta al < sinistnsmo * e di lmpe-
gno nella formazione di quadri 
nuo\i. Foreclla, nprendendo os-
servazioni di una sua rccensione 
al libro. ha sostenmo cne. con 
Spnano. per la prima \olta la 
storia del PCI diventa da < sa
cra ». storia « profana >. Due ri
sen e ha avanzato: la prima, di 
carattere metodologico. si c* aj>-
puntata su un eccesso di atten-
zione |>er 1'ideologia che porte-
rebbe I'autore a trascurare il 
contesto sociale e psicologico: la 
seconda concerne lo inquadra-
mento prcpettsco in cui Spria 
no colloca la sua ncerca che. co 
si. risulterebbe finalistica. 

Arfe si e rietto com into che 
la st on a dei grandi movimenti 
di massa. dei partiti. possa es-
sere meglio stesa dallinterno di 
essi. e non da po«izioni agnosti-
che e accademtche. Ci sono pe-
ncoli. certo. ma il la\oro di 
Spnano dimostra che possono es-
sere e\itati. che si puo spezzare 
!a tendenza dei part it i a codifi-
care la propna storia. Gia To 

nel contesto della storia contt-m 
l>oranea. Un clemento profondo 
di rillessione de\e. |>er6. essere 
avanzato su un punto capitale 
dell"o|)era dello stonco. laddove 
egli \ede neila nascita del PCI 
l'elemento nsoluti\o per il mo-
\imento ojx?raio italiano. in so-
stanza relegando ai margini le 
altre correnti socialiste. Mentre 
tale nascita andrebbe inquadra-
ta in un contesto globalc come 
elemento di una cnsi. a quella 
data, del niovimcnto s<Kiahsta 
nel suo comple.sso: potrebbe cio 
costituire un punto d'arrno per 
quanti si occupano di storia del 
movimento operaio. jxHrehbe si. 
Unilicare sparazz«irsi. non delle 
idee, ma degli ideologismi 

Paolo Spriano. n-pondtndo bre 
xemente. ha dctto che la os-.er-
vazione di Î ombardi gli sem 
brava iwirticolarmente unportan-
te e che il raffronto suggento po-
trebbe e->sere e>teso aH'anali-̂ i 
della formazione del grupiKi di 
ngente del Partito tedesco. in 
un paese cioe che era ntenuto il 
piu a\anza!o per la moluzione 
sociahsta e do\e essa conobbe 
una grave sconfitta. Quanto ul-
rosservazione di Fern sulla ne-
cessita di un"analisi de!!a natura 
sociale del Partito. essa \a rac-
colta ma c"e anche da ausp-.care. 
per il Iavoro dello stonco. una 
collaborazione a tutti i h\elli spe-
cialistici della ncerca. Circa la 
cntica d"a\er prrstato troopa at 

ghatti. nell'introduzione alia pub | tenzione al'.a canca ideoloaica. 
blicazione dei documenti sulla " deve nspondere che lo sto 
formazione del gmppo dincente 
del PCI. a\e\a in fondo aperto 
una fa>e nuo\a. il passagcio dal 
la oleografia alia storia. II libro 
di Spnano segna il momento in 
cui La stona del Partito italiano 
puo essere esaminata c discuv=a 

NON AVETE ANGORA VISTO 
L'UNIONE S O F I E T I C A T 

La « CA.MST V1AGGI » In colUborarJonc coo I'lNTURIST orgamzrji 
pet Vol. In occasion* del Mx» AmhtmHo delta rivotariow, 3 roe-
ravlgliojl \lagirt aerel. con I cotossah TUPOLEV TU-II4 •: 

MOSCA e LENINGRADO 
dal 30 atacao al 4 ImUo l»7 • dal 5 taallo al 10 la«llo l » ? 

" ^ ^ dal 10 h«Ho al 14 tafHo 1*7 
QUOTA SENZAZIONALE dl L. 1B9mma lotto eompre»o (anche le 
cKunionl a Pmaia e Pktrudwiwi). SWemaUooe nd frandl «1benhi 
Attorta e UtoabM. 
Per Infonnazlonl CAMST V1AGCI - PUpa MarUrt 10/a. Botoana -
Tel. 26S5O0-237532. INTOUIIIST -_Vla ainmno 44. Roma - Telefono 
067749. O ana Vostra 

nco. propno lui. non puo nttVt 
terla nel cmdizio quaroo !o sto 
nco si tro\a a prendere atto che. 
in Russia per la prima \olta il 
moMmento operaio rie-~<:e a otte 
nere la \ittona propno in for 
za di una teona e del siw nes 
«o concreto con la pratica. All os 
servaziore di Arfe ha poi nbat-
tuto che il neniaio 1921 \iene do
po due anni di insufTicienza nfor-
mi5ta e quando a decine di mi-

I gliaia di militanti. dopo 1 occu 
I pazione delle fabbnehe. essa si 
I fa pale«e e inso-4er.ihile: e'e 
' sompre un punto per il mo\i 

mento n\oUizionar o. che la ciw 
bitazione nsulta lmpossibile. C e 
poi da ncordare. per la nascita 
del nostro Partito co^a signifi 
casse la \ittona della moluzio-
ne d'ottobre e quale prospettiva 
storica apnsse nel mondo. Xato 
sulla prospettiva della nvoluzio-
ne a brc\e scadenza. il Partito 
Comunista Italiano ebbe la capa
cita di rettiik-are la parola dor 
dine dell'Internazionale e di ma-
turare un'originale linea ita lia
na: ma qui la ricerca dello sto
nco. quella stessa personaJe. de
ve continuare. Gli anni da Bor
diga a Gramsci considerati vo-
gliono, mfatti. essere un incenti-
vo a sempre nuovi studL 

tutto cid ma che. essendo i 
materiali spionistici prodotti 
ora da grandi complessi indu-
striali. trasforma le stesse 
agenzie di investigazioni in 
compratori. da stimolare con 
nuovi ritrovati, sempre piu raf -
finati. sempre piu capaci di 
annullnre la personalita degli 
esseri sui quali dovranno es
sere sperimentati: ql'x occhi, 
(}li orecchi e le memone elet-
tronicUe, il cui uso negli uffi-

ci e diventato cosi vasto da ri
durre ogni impiegato a un nu-
mero, corrispondente a una 
scheda dove e'e scritto tutto, 
dal bourbon che beve alle ten-
denze sessuah. 

Un ex agente del FBI. che 
conosce le varie organizzazioni 
di polizia privata e il modo di 
raggiungere i loro schedari. 
puo — nel giro di poche ore — 
mettere insieme quattro o cin
que dossier su ogni cittadino 
americano e. per modico prez-
zo. venderli a chi ne fa ri-
chiesta. 

Osserviamo ora alcuni dati: 
qualche anno fa le autorita di 
polizia americane hanno svolto 
un'inchiesta-campione sulla fe-
dclta alle istituzioni e sulla si-
curezza nazionale. Sono stati 
esaminati tredici milioni e 
mezzo di lavoratori. cioe un 
quinto dell'intera manodopera 
americana! E nel solo 1962 il 
Dipartimento della Difesa ha 
condotto ottocentoventiseimila 
inchieste. su altrettanti citta
dini. Altro che i fascicoli del 
SIFAR! 

In California, dove esistonu 
important! installazioni atomi-
che. scientifiche e comunque 
di interesse militare. la mag-
gior parte delle famiglie — tc-
stimonia Packard — ha uno o 
piu membri che sono costante-
mente sotto sorveglianza. Sen
za contare la CIA e gli infor-
matori militari. il goveno USA 
ha a dfcposizione. abitualmen-
te. oltre venticinquemila agen-
ti investigativi. 

II libro impressiona per i nu-
merosissimi dati che offre: 
quanti agenti ha una centrale-
spia industriale. quante inchie
ste riesce a sfornare in un 
giorno. e cos! via. Mentre non 
sarebbe giusto (ne possibile, 
per ragioni di spazio) anticipa-
re al lettore questa martellan-
te e agghiacciante documen-
tazione. ci sembra opportuno 
riportare un giudizio dell'auto-
re su come questo apparato 
poliziesco incida nella psicolo-
gia dell'americano medio: « La 
aumentata sorveglianza eserci-
ta inevitabilmente una fortis 
sima influenza sulla condotta 
e sulla scala dei valori dei mi
lioni di cittadini che vi sono 
sottoposti La persona che si 
sente privata della fiducia al-
trui. reagisce diventandone 
realmente indegna; chi si sa 
sorvegliato. elettronicamente o 
altrimenti. cerca istintivamen 
te di essere cauto in cio che fa 
o dice. Questo produce non sol-
tanto monotonia, ma anche un 
rigido self control, assoluta-
mente in contrasto con la esu-
berante spontaneita. che nei 
passati decenni era tipica del 
I'americano ». 

Siamo di fronte. dunque. al 
la scientifica costmzione di au 
tomi Pronti ad accettare Tag 
gressione del Vietnam e quelle 
che potranno venire, il linciag 
gio dei negri e le leggi maccar 
tiste. Nuo\i nazisti a condi 
zionamento elettronico che. pro 
prio perche incapaci di reazioni 
umane. saranno capaci di qual 
siasi inumanita. 

Edgardo Pellegrini 

SCJENZA E TECNICA 

IL SALONE INTERNAZIONALE DEL BOURGET DI PARIGI 

(1) VANCE PACKARD - La 
societa nuda — Einaudi 1967, 
L. 3 000. 
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II quadrireattore a lungo raggio llyuschin 11-62 CLASSIC 

Grande protagonista 
Faeronautica sovietica 

Gli Stati Unili guardano con preoccupazione all'espansione dell'Aerflot - Per la prima volta sul mercafo occl* 
dentale aerei sovielici - II problema del «supersonico» - Cresce oltre ogni previsione il Iraffico aereo 

11 Salone lnternazionale del-
I'Aeronauttca e della Cosmo-
nautica di Parigi costituisce 
ormai per tradizione piu che 
ventennale un €appuntamento». 
una riunione cui partecipa tut
to il mondo dell'aeronautica. 

Da qualche anno, il Salone 
del Bourget si e arricchito di 
due motivi nuovi di primario 
interesse: Vattiva partecipazio-
ne dell'URSS. e la presenta-
zione di missili, cosmonavi, sa-
tellili artificiali e sonde spa-
ztali; trascureremo. per ora (e 
non certo perche sia il meno 
interessante) quest'ultimo aspet. 
to dell'esposizione, per const-
derare alcuni temi, tecnici e 
non tecnici, particolarmente e-
videnti e attuali in questa 27. 
edizione del Salone. 

In porto 
il « Concorde » 
Parlare di aeronautica senza 

parlare di supersonico, sareb
be oggi come parlare di svilup
po urbanistico senza parlare 
di metropolitana: e un tema 
d'obbligo, e nel contempo un 
punto fermo dell'evoluzione dei 
trasporti aerei del prossimo 
fuluro. II modello in vera gran-
dezza del c Concorde > confer-
ma che la travagliata vita di 
questo progetto francobritan-
nico sta per awiarsi ad una 
felice conclusione: il progetto 
e ormai totalmente definito, i 
motori sono pronti ed in fase 
di collaudo, i tempi previsti 
sono stati mantenuti. TSanno 

prossimo, il c Concorde > effel-
tuera i primi voli. 

II tema del supersonico. e» 
ripreso dall'aereo sovietico 
% TU 144 >. presettfe alia mo 
stra come modello su scnla. 
Quale dei due protolipi volera 
per primo? Lo sapremo certo 
enlro il 1%8: sta di fatto. co 
munque. che i problemi fecnici 
presenfafi dal nuovo tipo di 
aereo, che potra coprire in tre 
ore la rotta atlantica o la rotta 
Mosca Vladivostok, ai limiti dei 
7 000 chilometri, appaiono su-
perati. e che anche i dubbi 
sulla competitivita. e cioe sui 
costi di esercizio del superso 
nico. sembrano fugati. Fino al-
Vanno scorio. specie nel cam-
pa della finanza. i dubbi sulla 
competitivita del supersonico 
erano in Gran Bretagna tali 
da jndurre vari gruppi finan-
ziari a caldeggtare addirittura 
Vabbandono del progetto. Ma 
Vaumento del traffico aereo, 
sul quale un paio d'anni fa sus-
sistevano ancora delle incertez-
ze. continua invece ad essere 
superiore alle aspettative: si 
calcola che nel 1370 il traf
fico passeggeri sara del 40-45%) 
superiore a quello odierno, ed 
il traffico merci triplo di quello 
d'oggi. In queste condizioni, 
un aereo che possa da solo tra-
sportare nelle 24 ore oltre 500 
passeggeri lungo la rotta tran-
satlantica o lungo la transibe-
riana, trovera senza dubbio ab-
bastanza c cltenf i » per colore 
a pieno carico. e risultare quin
di economicamente competitivo 
con gli aerei subwnici. 

In questo progresso, in que
sto salto qualitativo dell'aero
nautica civile, gli americani si 
sono tnierift con ritardo: il 
progetto americano. appronta-
to dalla Boeing, e ancora in 
fase di studio, tanto che si ipo 
tizza il volo del pnmo profofipo 
nel 1971. Sara piu veloce del 
Concorde e del TU 144. porter a 
oltre 200 passeggeri, e sara 
munito. a quanto pare, di ah a 
qeometria variabile, soluzione 
audace e nuova, che permette 
all'aereo di assumere una sa-
goma subsonica all'atterraggio 
ed al decollo. ed una sagnma 
supersonico in volo, mediante 
la rotazione all'indietro delle 
ali, non piu fisse ma incernie-
rate alia fusoliera. Tale solu
zione, indubbiamente audace. 
nchiedera pero ancora molto Ia
voro per affidarle Vesistenza di 
un aereo di linea. 

Abbiamo gia avuto occasione 
di scrivere. a proposito del su
personico americano. delle lun-
ghe esitazioni dell'industria 
americana ad inlraprenderne la 
progettazione e la costmzione. 
delle discussioni sui rischi eco
nomici, piu che tecnici. che 
Vimpresa sembrava presenta-
re, della presentazione di suoi 
diver si progetti, il Boeing ed 
il Lockheed, ed infine dell'inier-
vento del governo americano. 
Oggi & ormai acquisito il fatto 
che sara il governo USA a fi-
nanziare per il 90% fl progetto 
Boeing: la tanto conclamata 
c iniziativa privata > USA che 
sempre ci viene presentato co 
me la unica ed insostituibile 

II monomotore plurimpiego Anfonov An-2 COLT in un kolcos per I'allevamento 
Yakutia 

di renne, nella 

LE RIVISTE Cuudernos para el dirilogo 

LE UNIVERSITA' 
SOTTO IL GIOGO 

SPAGNOLE 
FRANCHISTA 

Un numero straordinario di 
« Cuadernos para el Dialogo > 
(n 5. maggio 1967), suite uni-
\ersita spagnole: cento pagine 
fitte di osservazioni. dati. ana-
lisi. riflessioni. proposte. che 
si sviluppano intorno a due tesi 
precise: rinscindibilita del 
problema universita (e movi
mento universitario. e riforma 
universitaria) dalla realta del 
la societa e dal movimento so
ciale e politico: laffermazione 
di una liberta necessaria, non 
risolta amblguamente in vellei-
ta «liberali >, collegata invece 
ad un preciso impegno cultu-

rale nell'attuazione del princi-
pio del pluralismo intellettuale. 

Owiamente non mancano sin-
golj articoli che corrispondono 
alle scelte istituzionali e al 
chma politico che regna in 
Spagna (si veda. ad es.. « Uni
versita e Milizia » di Antonio 
Menchaca). ma il discorso ge
nerate e Quello di una puntuale 
critica alia situazione in cui 
versa rUniversita in Spagna, 
e la responsabilita che di que
sta situazione hanno non solo 
i poteri politid, ma anche gli 
ambienti economici e gli stessi 
poteri accademicL 

Le \arie parti in cui si di
vide la rivista (Universita e 
societa. Universita di provin-
cia. Programmi di spesa e si 
stemi pedagogici. Gli univer-
sitari. II corpo docente. Rifor
ma dell'universita. II quadro 
giuridico. Universita libera o 
statale. Sindacalismo universi 
tario. L'universita dall'intemo) 
offrono un matenale abbondan 
te di estremo interesse anche 
per studiosi non spagnoli. 

La seriera con cui si sono po-
tute muovere le forze intellet-
tualt cattoliche che fanno capo 
a questa rivista, e dovuta al-

I'ampicz7a ed alia compattez-
za che, nella sua articolazione 
democratica. ha ormai assun-
to il movimento unn ersitario 
spagnolo. Questo si muove con 
idee precise ed unita d'intenti: 
«Tuniversita deve educare i 
suoi alunni nella liberta e per 
la liberta; soprattutto sul pia
no intellettuale. e conseguen-
temente su tutti i piani dell'esi-
stenza umana. inclusi. natural 
mente. quello religioso e poli
tico*. sono le parole, di Pe
dro Lain Entralgo. che siglano 
la rivista. 

I. d. c 

«moNa del progresso». si d 
bloccata. ed a sbloccarla ha do-
vuto essere Vautorita gowrna 
tiva. preoccupata delle conse 
guenze economiche e di pre 
stigio di un mancato allhwa-
mento dcll'America alia nuova 
tecnica europea dei supersonici 
civili. 

Preoccupazioni 
degli USA 

Tale preoccupazione c del 
resto assai viva da parte ame
ricana, non solo di fronte ai 
due progetti di supersonico, ma 
anche di fronte alia produzione 
sovietica. che si presenta, per 
i prossimi anni. come una con-
corrente per'wolosa. capace di 
rompere quella die e stata 
negli ultimi anni, nel mercato 
cosiddetto « occidentale >, una 
posizione di quasi-monopolio Su 
tale mercato, infatti. quasi lo 
80^0 degli aerei di linea attual-
mente in servizio e di produ
zione americana 11 piu grande 
successo tecnico e commercia-
le dell'industria europea «oc
cidentale ». il Caravelle. si con-
cludera con una produzione 
complessiva di 240 apparecchi; 
negli ultimi 4 anni, ta Boeing ha 
venduto del solo tipo 727 quasi 
GOO apparecchi, e la produzione 
continuera per lungo tempo. In 
queste condizioni, e cioe con 
serie assai maggiori, e facile 
tenere dei costi di produzione 
piii bassi. 

Per questo, gli americani. e 
non solo gli americani, guar
dano verso VURSS. La rete 
aerea dellAerflot si sviluppa 
ormai su oltre mezzo milione di 
chilometri, dei quali 135.000 co-
stituiti da collegamenti inter-
nazionali: nel 1965, ha traspor-
tato 42 milioni di passeggeri, e 
prevede di trasportarne 75 nel 
1970. L'Aerflot impiega esclusi-
ramente aerei di costmzione 
sovietica. per cui costituisce 
una formidabile base per Vin-
dustria aeronautica dell'URSS, 
la cui produzione si concentra 
per di piu su un numero con-
tenuto di tipi. tutti di elevate 
caratteristiche. 

La posizione sovietica appa 
re quest'anno al Salnne ancor 
pin interessante dell'anno scor-
so, in quanto assume un nuorn 

j tono di competitivita tecnica ed 
| econamica. K' presente il Tu-

polev 151 nuovissimo trireat-
tore, da impiegarsj sulle medie 
distanze (Z 5000 chilometri), che 

j risulta tecnicamente ed econo
micamente competitivo con il 
Boeing 727: d presente il bi 

j reattore Yakoclev-Yak 40 a 
24 posti per linee locali. di nuo
va costmzione; sta per entrare 
in servizio il grande IL K2, da 
220 posti. concorrente del 
Boeing 747. Non d soltanto in 
campo supersonico, quindi, che 
VEuropa. ed in particolare 
I'URSS. minacciano il mono-
polio americano. Viene ampia-
mente commentata. a tale pro
posito, la recente iniziativa sn 
rietica di rendere il TU 154 
ed il Yak 40 conformi alle nor-
me vigenti sulle linee aeree 
cosiddette c occidentali > sot-
toponendoli alle prm-e di volo 
necasarie ad ottenere il co
siddetto c certificato di navi-
gabilita ». 

Ma metteranno per la prima 
volta sul mercato due tipi di 
cerei sovietici in condizioni di 
totale competitivita con i tipi 
americani. britannici o fran-
cesi. Oltre a cio, i sovietici 
slanno organizzando un servi
zio di assistenza tecnica e di 
fornitura sollecita di parti di 
ricambio specialmente adatto 
per le linee a gestione privala. 
L'Aerflot. infatti. viene gestila 
con cHleri che polrebbero pa-
ragonarsi a quelli con cui si 
gestiscono i servizi ferroviari. 
In particolare, se un aereo non 
funziona bene, viene inviato ad 
un'officina per le riparazioni; 
un motore in avaria viene su-
bito sostituito. e la revisione si 
Ja sempre in officina, riducendo 
alle semplici operazioni di ma-
nutenzione c di messa a punto 

o poco piu le riparazioni fatte 
sul campo o negli hangar degli 
aeroporti. 

All'* uppuntamento » di que
st'anno al Bourget, un ulterio-
re tema si palesa con grande 
chiarezza, e cioe quello del-
I'aereo passeggeri di dimensio-
in ncttamente maggiori di quel
li costmiti finora. e cioe 200-
250 posti. Anche su questo te 
ma. si svolgevano fino all'anno 
scorso vivaci discussioni; il te
ma controverso non era quello 
tecnico, bensi quello ccono 
mico: aerei cosi grossi, per i 
quali sarebbero state necessa-
ne forti spese di progettazione 
e spcrimentazione. avrebbcro 
poi qiustificato le spese stesse? 
II traffico aereo sarebbe au 
mentato a tal punto da render-
ne la gestione economica? Or
mai, a tale proposito non sus 
sistono dubbi. ed il volto dei 
nuovi t autobus aerei » c ormai 
chiaro, nella sagoma dell'lL 02. 
del Boeing 747, e del nuovo 
progetto anglo francese in cor-
so di sviluppo. 

Ritorna. con questo progetto. 
il tema della cooperazione an 
gio francese in campo aeronau-
tico. tanto contrastata quanto 
feconda a proposito del Con 
corde. e che non sembra do-
versi arrestare neppure al nuo 
vo «autobus aereo». II signi 
ficato di tale cooperazione c 
ampio e profondo. Un nuovo 
progetto avanzato in campo ae
ronautica, sia esso di un su 
personico che di un subsonico 
di caratteristiche piu elevate. 
impegna ingentissime risorse 
finanziarie e tecniche. Occor 
rono molti uomini. altamente 
specializzati. nel campo della 
motoristica. della metallurgia. 
dell'aeronautica, dell'elettroni 
ca. della chimica (ed altri an 
cora) per elabnrarc il nuovo 
progetto. Occorrono laboratori. 
campi di volo. capannoni IN-
dintriah per effettuare le m 
numerevoli esperienzc e messc 
a punto. Occorre molto tempo 
e molto denarn, tanto denaro 
da mettere in difficnlta una stn-
gola industria priiata. 11 pro 
blema. in sinfpsi. per la ren 
lizzaztone dt aerei di nuovo 
tipo. non c tanto tecnico. quart 
to economico organizzalivo ed 
umano, in quanto i tecnici alta 
mente quallficati, anche in unn 
grande nazione. nun sono cofi 
fac>lmenle disp'ttnbili come .si 
puo credere. 

Di qui j nuovi alteggiamenti 
cui abbiamo fatto cenno: la 
concentraziane della produzione 
sovietica su un numero limi 
tato di tipi (non put di quat 
tro o cinque, compreso il super 
sonico) nel campo degli aerei 
di linea: il ricorso dell'industria 
americana al finanziamento sta
tale; la cooperazione sempre 
piu stretta tra Francia ed In-
ghilterra e Iinteressamento at-
tivo. in varie forme, dei rixpet-
tivi governi. 

L'appuntamento al Bourffel 
di quest'anno. pur in mezzo aglt 
innumerevoli temi tecnici svol 
ti. in mezzo aqli innumerevoli 
motivi di attrazione, storici e 
di colore, in un'atmo^fera spes 
so avvenimtica. ha avuto il 
merito incomparable di chia 
rtre ed enunciare questi mo 
tivi, che caratlenzzeranno il 
mondo dell'aeronautica civile 
nei prossimi anni: il superso
nico e ormai una realta. accan 
to all'autobus aereo e all'aereo 
da trasporto di grandissima 
portata; la produzione ameri 
cana, ancor oggi in condizioni 
di quasi monopolio, dovra af-
frontare una concorrenza com
mercial, da parte sovietica ed 
anglo francese. alia quale, un 
paio di anni fa. solo pochi ere-
devano; & ormai certo che lo 
sviluppo dei traffici aerei. pas 
seggeri e merci. continuera a 
crescere assai celermente an
cora per molti anni; la proget
tazione di nuovi tipi di aerei 
civili $ ormai un fattore tecni
co ed economico di tale rilievo. 
da costituire una questione m 
livello nazionale. e non piu m 
livello di una singola industrim. 

Giorgio Bracchi 
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