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La battaglia delle idee 

neirUnione Sovietica 

Dibattito 
sulla 

coscienza 
Una riunione dell'Accademia delle scienze per 
esaminare il programma delta rivista «Que-
stioni di filosofia» e una sollecitazione del 
fisice P.L. Kapitza agli ideologi a scendere 

in campo e ad affrontare il confronto 

I problem! delle l o r n annate e i diritti costituzionali 

DaJU nostra redazione 

MOSCA, giugno 
Affrontando il tema delle 

« sopravvivenze borghesi » 
nella societa socialista, la 
rivista Questioni di /IIOAO/WI 
critica nel suo ultimo nume-
ro, perche non marxiste. al-
cune tesi di Stalin contenu-
te nell 'opera « Anarchismo 
o socialismo ». L'autore del-
lo scritto. S. M. Kovaliov, ne-
ga validita alia t e d di Sta
lin secondo cui alia base 
delle sopravvivenze ideolo-
giche e religiose del passa-
to vi sarebbero soltanto ine-
vitabili r i tardi delle « co
scienze » di fronte all'* esse-
r e » . Cosi dicendo, s t r ive 
Kovaliov, si vuole di fatto 
evi tare un'analisi sulle con
crete radici social i dei resi-
dui borghesi nella societa 
socialista. Se nella societa 
socialista sono presenti idee 
a r re t ra te , e anche perche in-
fatti queste idee trovano nu-
t r imento nella vita reale per 
cui si deve parlare non di 
« ritardo della coscienza ri
spet to all 'essere », ma « ri
spetto alia coscienza degli 
strati piu avanzati della so
cieta ». 

Del resto, continua Kova
liov, ne Marx, ne Engels, 
ne Lenin hanno mai parlato 
di una i legge » secondo cui 
la coscienza dovrebbe esse-
r e sempre arre t ra ta rispetto 
alia vita. Dell'esistenza di 
una simile « legge » si e in-
cominciato a parlare soltan
to dopo la pubblicazione di 
« Anarchismo o socialismo » 
di Stalin. Kovaliov analizza 
a questo punto varie affer-
mazioni di Stalin per dimo-
s t ra re la Joro infondatezza e 
affronta poi altre questio
ni di grande interesse per 
il rapporto che essi hanno 
con i problemi reali del mo-
vimento operaio e del mon-
do socialista di oggi, quale 
quello dei limiti dell'in-
fluenza che 1'ideologia di 
una classe puo esercitare 
verso 1'altra, del carat tere 
non marxista del * sociali
smo nazionale », e dei pro
blemi dell 'educazione delle 
coscienze. (« In questo cam-
po non e sufficiente la pro
paganda — scrive Kova
liov — oecorre prima di tut-
to consolidare i fattori og-
gettivi che contribuiscono a 
formare le coscienze »). 

Abbiamo riassunto abba-
stanza diffusamente l'artico-
lo di questa rivista filosofica 
(che c oggi una delle piii in-
teressanti e combattive rivi-
ste sovietiche) sia per l'im-
portanza dei temi trattati e 
delle indicazioni di metodo 
proposte per affrontare da 
un punto di vista corretta-
mente marxista il gros.so 
problema delle • sopravvi
venze », sia per la po.s'i7ioni* 
che l 'autore ha as.«unto noi 
confront! di Stalin, rifiutan-
do ogni at teggiamento acri-
tico di esaltazione o di con-
danna e proponendo di nuo-
vo il grosso problema che 
sta di fronte al pensiero 
marxista di una analisi cri
tica delle tesi di Stalin. Che 
questi temi siano attuali lo 
dimosrra un editoriale del
la Pravda dei giorni scor.si 
In cui si invitavano filosofi, 
storici e sociologi ad affron
tare * i problemi attuali del
la gestione della societa so
cialista e dello sviluppo 
della democrazia socialista », 
oggi insufficicntemente trat-
tati e a « studiare le espe-
rienze del movimento coniu-
nista internazionale, del mo
vimento operaio c dei movi-
menti di libera?ione », per 
eondurre meglio • la lotta 
contro l'ideoloqia hnrghese e 
contro tutti i tentativi di de-
formazione del marxismo ». 

Una lima 
discutibile 

Anche Sometskaia Rossui, 
In un articolo di N*. Sahirov, 
ha affrontato nei giorni seor-
si lo stesso tema, lungo una 
linea che appare pero assai 
discutibile. Alia base dell'ar-
ticolo, vi c l'affermazinne 
che la situazione di oggi nel 
campo della lotta ideologica 
fra socialismo e imperiali-
amo sarebbe dominata dai 
« tentativi degli ideologi im-
perialisti di penetrare nella 
vita spirituale dei popoh per 
Influire sulla loro volonta » 
e « t rovare tra gli intellet-
tuali dei paesi socialisti, po-
tcnziali " generatori " di sta-
ti d'animo antisocialisti ». In-
tellettuali di questo tipo esi-
•eserebbero nell 'Unione So
vietica, seconoo l 'autore, • 

sarebbero da ricercare tra 
i/iianti « non hanno capito 
quale enorme lavoro sia sta-
to fatto nel part i to per su-
perare le conseguenze del 
culto della persona ». 

II problema di fare i con-
ti con lo stalinismo e con le 
sue conseguenze sarebbe 
dunque per Sorietskaia Ros-
.sin ormai chiuso. Da qui la 
polemica contro * gli appas-
sionati collezionisti » di co
se r iguardanti le conseguen
ze nocive del culto. Essi di-
ment ieherebbero « di dare 
un loro contributo alia so-
luzione dei grossi problemi 
creativi del comunismo » e 
sarebbero sensibili agli ap-
pelli dei * nemiei che urlano 
sul fatto che nel corso di 
una lotta durissima alcuni 
intellettuali che si erano av-
viati per la strada della lot
ta controrivoluzionaria han
no subito repress ioni» . Da 
questa base Sovietskaia Ros-
sin conduce la sua polemica 
mettendo sullo stesso piano 
le parole d'ordine del parti
to comunista cecoslovaeco 
sul « socialismo umano », i 
problemi della «l iber ta di 
critica nei paesi socialisti e 
l 'attivita delle centrali im-
perialistiche » e dei « con-
trabbandieri dell'ideologia 
d e i r a w e r s a r i o ». Come si ve-
de. l 'articolo denuncia l'esi-
stenza di problemi e di ten-
sioni reali nell 'Unione Sovie
tica di oggi, dimostrandose-
ne preoecupato. 

Posizioni 
piu reali 

P. L. Kapitzi , il notissimo 
fisico sperimentale sovieti-
co, nel corso di una riunio
ne del presidium dell'Acca
demia delle scienze dedicata 
all 'esame del programma di 
lavoro della rivista Quest in-
)ii di (Uosoiia, ha affrontato 
il tema della «lotta ideolo
gica fra i due sistemi » da 
posizioni ben piu solide e 
reali . Rifiutando di fare pro-
prio l 'atteggiamento di chi 
pensa che la situazione sia 
dominata oggi da una offen
sive ideologica deH'imperia-
lismo a i r in tc rno stesso del 
mondo socialista, per cui i 
marxisti sovietici dovrebbe-
ro limitarsi a difendere — 
su posizioni inevitabilmente 
dogmatiehe e conservatrici 
— la « purczza » del marxi
smo, lo scienziato ha invi-
tato i filosofi ad ahbando-
nare ogni « mentalita da for-
te77i » e a scendere in cam
po giacche, ha ricordato lo
ro, cio che caratteri7za la 
situazione di ogsi non e 1'au-
mento dell'influenza del-
l'ideologia deirjmperialismn, 
ma — al contrario — la ri-
vnlla delle giovani genera-
7ioni eel il dibatt i to in corso 
in tutti i paesi capitalistic! 
attorno ai temi della rivolu-
zione c del potere. « Non bi-
sogna avore paura di ricono-
scere — ha-det to fra l 'altro 
il vecchio accademico — che 
i nostri ideologi vivono al-
1'infuori di questo processo 
rivohi7ionario, sul quale es
si non esercitano praticamen-
te aleuna influenza. Tutto 
cio non e normale, ed e in 
contraddizione col fatto che 
gia. per il solo fatto di esi-
stere. la nostra vittoriosa so
cieta socialista non puo non 
influire sul processo rivo-
luzionario mondiale ». Di qui 
l'invito ai filosofi sovietici 
perche, « per non r imanere 
indietro r ispetto alio svilup
po del pensiero di avanguar-
dia », affrontino i problemi 
delle « conseguenze della ri-
voluzione teenico-scientifi-
ca » at traverso un eonfronto 
« alia pari » — '« cosi come 
fanno nel loro campo i no
stri snortivj » — eon gli stu-
diosi di altri paesi. Anche 
se, ha soggiunto eon causti-
ca ironia Kapitza, i nostri 
ideologi perdoranno cosi il 
pri \ i legio di cui godono ora 
di non avere av'versari 

Con chiarezza lo scienzia
to ha post o insomma i! pro
blema del recupero da par
te del marxismo del r i tardo 
nell 'affrontare i problemi 
della nostra epoca e della 
necessita — per gli studiosi 
sovietici .— di partecipare 
alia battaglia delle idee non 
da trincee difensive ma da 
quelle del marxismo creati-
vo, aperto alle grandi que
stioni del mondo di oggi, an
che a quelle delle. societa so> 
cialiste. 

Adriano Guerra 

UN GENERALE OGNI DUE AEREI 
Per ogni nave da guerra possiamo impiegare quattro comandanti, per undici brigate 330 ge-
nerali di grado corrispondente — La lettera a perta del generate Pasti e le dichiarazioni di 

Gui — Tra i carabinieri i colonnelli sono salit i da 137 a 254 

La nuova «ragazza-gatto 

Sylvte D'Ahiiie h stata *cop*rta da Rabcrt HosMln ch* I* ha fatto fare una piccola 
part* In < Ho ucciso Rasputin >. II film non ha avuto tuccesso e la giovane attrice ha ri-
piagato, per vivera, tui cortometraggi pubblicitari. Poi Francois Reithenbach I'ha scelta per 
« L'indlscreto». Le foto dl Sylvie tono, ora, su diversi rotocalchi francesi e stranieri. Per 
lei gli agenti pubblicitari hanno trovato questo slogan che, %% anche non • Inedito, va 
sempre bene: la nuova « ragazzi-gatto». 

LA comcidenaa tra la pub
blicazione della letiera aper-
ta del generate Pasu e le ck-
chiaraz:oni del mmistro Gui 
aJla Commi&sione Difesa del
la Camera ha permesso di 
cogliere un punto di coo tat-
to tra questi due cosi diver-
si document). Fl mmistro ha 
onestamente nconosciuto che 
a 25 anni dalla fine della 
guerra le forze armate italia-
ne «non hanno ancora defi-
nito i volumi orgvkoici dei va-
ri ruoli» e che si e dovu-
to. alia fine, porre alio stu
dio i problemi dell'ordina-
mento mihtare e dell'avania-
mento de«li ufficiah per giun-
gere ad una soluzume coin-
pleta. Ha anunesso, m altre 
parole, la grave mancanza del-
1'autonta di governo e delle 
alte cariche militari per ave
re operato, durante questo 
lungo penodo. senza un orien-
tamenro preciso e in modo 
frammentano proprio nel de-
hcato settore delle strutture, 
degli ordtnanienti e degli or-
ganici delle forae armate. 

II gen. Pasti. riferendosi a 
cio, ha denunciato molto «f-
ficacemente la « gerarchia ar-
caica e di tipo feudale del-
l'esercito. ehe la^cia ampia 
posstbihta di arbi tno ai van 
livelli di comando » e ha an
che chianto come «il per-
sonale mihtare sia cost recto 
a sejjuire sen-ihnente la cor-
rente di quelli che comanda-
no pena lu ct>nseguen7ii di 
restarc isolato e di oorrere 
pert mo nschi personak ». 

A questo punto nasce spon
tanea una domanda. Come 
st anno effettivaxnente le ct.)se. 
quali sono 1 termmi reaii del 
problema? La risposta, la piii 
sommarra possibile. dove par-
tire dalla constata/iont* che 
per l'esercito, ad esempio, e 
attualmenfe ancora in v4gore 
lordinamento del 1940 vara-
to 4&1 fascismo in funzione 
di una politica belhcista e di 
agKressione. Se e superfluo 
il lust rare adesso cio che c 
previsto dal suddetto regola-
mento, e invece import ante 
aocertare come, in questi an
ni, i vertioi militari non solo 
non abbiano proceduto alia 
riforma deW'ordinamento fa-
scista, ma anzi ne abbiano 
addiritttira esasperato gh a-
spetti peggiori. 

Sotto questo profllo il gp-
nerale Pasti ha ragione. an
che se cophe solo un aspet 
to di quanto e accaduto A 
conferma di cio si potrebbc 
TO citare molti esempi. Uno 
di questi e la notn virenda 
della brigata meccaniz/ata dei 
carabinieri, di cui si »• oc 
cupata 1'inchiesta I^ombardi, 
che fu oltre rut to nrlMtraria 
mente cohtituita data la niaii-
canzu della necessana auto 
nzzazione legislativa; piu in 
generale, possiamo rifenrci al 
la formazione e p;>i alio scio 
glimento delle hrigate cora/-
zate e meccanizzate delle d4-
visioni standard della NATO. 
Si e t rat tato insomnia della 
introduzione di sostanziah mo-
dihche nelle srrutture delle 
forze armate, sen/A I'avallo 
del Parlamento che e invece 
cluamato a legiferare in que
sta materia. 

Cosi anche per quanto ri-

La crisi del Saggiatore e le lotte di questi giorni 

l a contestazio ne nell'editoria 
Un settore produttivo investito da un processo di trasformazione * Qua-
lificazione professionale e scelte ideologi che • II rapporto con la scuola 

La rontestazione e entra 
ta neU'editona italiana. La 
lotta sindacale, l'assemblea, 
il mamfestino di agitazione, 
lo slogan politico, hanno scos-
so- un mondo che fino all'al-
tro ieri sembrava ancora ada-
giato in un polveroso immo-
bilismo. La crisi del Saggia-
tore e quanto ne e seguito, 
infatti, vanno molto al dj la 
dell'episodio. Un documento 
del Comitato di agitazione 
dell'azienda milanese si apre 
con queste parole: « La lotta 
del Sagiatore h amesso in lu
ce la realta e le contraddizio-
nt esistenti nell'intero settore 
editoriale e nei rapporti con 
il mondo esterno». E conti 
nua denunciando tra l'altro 
i lprocesso di trasformazio
ne indus t r i a l capitalistica 

Bloccate dallo 
sciopero le case 
editrici milanesi 

MILANO. 4 
I dipendenti di tutte le case 

editrici milnnesi sono scesi in 
sciopero stamani dallo H.'M alle 
12,.JO dando \ita ad un corteo 

La mamfesta/ione 6 stata pro-
clamata dai ^indacati provin
cial! di categona della Cgil, 
t'isl e Uil a sostegno della lotta 
per la difesa del posto di lavoro 
che da tre settimane stanno con-
ducendo i collaboratori esterni 
del Saggiatore di Alberto Mon-
dadon, contro la decisione della 
direzione dell'azienda che mten-
de effettuare trenta bcen«ia-
menu. 

che investe con sempre ma-
gior forza questo settore pro
duttivo. Intanto il dibattito 
si allarga (e di qualche sera 
fa un'ammata manifestazione 
alia Casa della Cultural, e si 
va realizzando una piii vasta 
unita di lotta. di cui lo scio
pero gene rale a Milano dei 
« lavoratori intellettuali » (e-
sterni e interni ai vari appa-
rati redaztonali) e stato un 
momento importante. 

Si pu6 dire che per la pri 
ma volta, in una discussione 
e battaglia di massa, l'edito-
ria italiana viene considers-
ta come un complesso di 
problemi economici, politici e 
sindacah con cui misurarsi, e 
non piii come una sfera di 
attivita « culturali » piu o me-
no dlpinteressate. I problemi 
cne ne derivano, appaiono in 
questo ambtto del tutto nuovi. 

Ci sono da considerare, ad 
esempio, i diversi livelli di 
sviluppo del settore, che va 
dai ven e propri complessi 
industriali Ua cui produzione 
tende a coprire l'intero arco 
delle « informazioni *) a tut-
U una irnriade di piccoie e 
medie aziende a conduzione 
artigianale o familiare (che 
producono solo librl), con 
una conseguente e marcata 
differenziazione di rapporti 
tra imprenditore e lavorato-
re. tra casa editrice e prodot-
to: dalle forme piii « raziona 
li >> di sfruttamento • di rea 
lizaazione del profitto a quel
le piu contraddittorie e tor-
tuose, apesso condotte ancora 
attraverso le mistificatoria 
mediazioni della vecchla « au-
tonomia.» culturale. Dl fron
te a questa situaxione, • piu 
la t«n*raJ« dl front* ai oe> 

rattere squisitaniente terziario 
della sfera di produzione edi
toriale (che la distingue dalla 
fabbnea e dall'universita: ve-
re sedi p n m a n e di lotta, in 
cui si colpiscono i centri ne-
vralgici del sinstemaj diven-
ta difficile individuare gli 
obiettivi fondamentali. 

Certo, la lotta sindacale per 
un aumento della forza con-
trattuale e per una vera qua-
lifica/ione professionaie, e un 
momenta imprescmdibile in 
un settore come questo, tra i 
piu arretrati oggi in Italia. 
Ma il discor.so si ocoemplua 
quando si passa all'indicazio-
ne di una fa.se ulteriore. La 
ricorrente proposta faccenna-
ta anche nel documento del 
Saggiatore) dl un « control lo 
politico-culturaln della produ
zione », di un programmatico 
intervento sulle scelte ideolo-
giche di questa o quella ca
sa editnee da parte del « la
voratori- intellettuali », resta 
ancora un punto da deflnire. 
Affermare ad esempio, come 
si e fatto in alcuni interventi 
alia Casa della Cultura, che 
i eduore fa bene a guadAgna-
re sui fumetti o sul bestsel-
ler alia moda, purehe accet-
tl poi di spendere quel soldi 
ni «diverse scelte ideologi-
che >i, significa porre delle ri-
vendicazioni meramente « cul
turali », privilegiare un pro-
dotto rispetto ad un altro: 
qualche libro migllore in piii, 
cioe, senza intaccare la so-
stanaa. 

Piu in generate, poi, il p*. 
riodo che quella proposta si 
risolva nella aemplice richie-
sta di una quota dl potere 
inttrno alia alngola aaienda, 
dl una rioooQulata dl preatl-

gio e di dignita professionals 
in una difesa insomma dello 
istituto dell'intellettuale e del
la cultura — e implicita nel-
lo stesso carattere terziario 
del settore e nelle compren-
sibili insofferenze e insoddi-
sfu/.iom di una categoria co
si lungamente umiliata e of-
fesa, e portata anzitutto a ri-
scat tare se stessa. 

K tuttavia, anche questo 
obirttivo, come tutti quelh le-
gati a un adiversa gestione 
dell'industria editoriale, pre-
suppone la ncerca di una 
piattaforma di lotta politica 
molto piu vasta, I'individua-
zione di nodi piu generali, 
perche si possa arrivare ad 
incidere st\llf vere radici del 
siitcma 11 gmsto richiamo 
a!: ". mtere'.s! jjpnera!! della 
rlasse operaia » nel documen
to gia citato, deve diventare 
elahornzione di un articolata 
strategia, in cui il primo, na-
turnle quasi, c(illPKi*mento del 
lavoratori editorial) non pu6 
non essere quello della scuola 
e del movimerto studeotesco. 

A tal fine, molte premesse 
negative sono gia maturate: 
sono caduti i velami piii o 
meno stinti del «prestigio 
culturale». dietro cui l'edi-
toria aveva eontinuato ad oc-
cultare i suoi veri Interessi; 
sono state demistificate le po
se «progressiste» con cui 
molti editor! avevano cercato 
dl rinverginare il vecchio pa-
ternalismo; mentre l'intellet-
tuale — miaerabile sottoccu-
pato o dorato blasone — va 
prendendo sempre piu co
scienza della sua reale condl-
zione dl afruttato. 

6i«n Carlo F»rr»ttl 

(Tuarda la riorganLzzaziorte del
le armi e dei servizi. La leg
ge m vigore e sempre quella 
del '40. per6 lo Stato Maggiore 
ha mtrodotto alia chetichella, 
di fatto, le sue brave modifi-
che (magairi indispensabili). 
nelle armi di artiglieria e del 
genio, owero ct>n la co*titu-
aiane di reparti missrfistioi e 
cosi via. Sono aumentati i ser
vizi, sono st&te articolate mag-
giormente le strutture, sono 
stati creati nuovi posti per al-
ti uffaeiali. Si stentera a cre-
derlo, ma probabilmente le 
alte gerarchie militari sono 
piu numerose perfino rispetto 
airesercito creato per la ag-
gressione durante il fascismo. 
Se facciamo riferimento solo 
aH'organico e non alia situa
zione di fafto, notoriamente 
diversa, constatlamo che in 
relazione alia costituzione di 
8 nuovi servizi dell'esercito 
sono stati creati 14 posti di 
generale in piii; possiamo inol-
tre accenare che il rappor
to tra ufficiali inferiori e su-
penori si e ulteriormente spo-
stato a favore di questi ul-
timi. Per I carabuueri i ge
nerali di division© sono pas-
s&ti da 4 a 5, i generali di 
brigata da 8 a 13. I colon
nelli da 137 a 254 mentre i 
capitani e i tenenH sono ri-
niasti sostanziailmente quelli 
dell'ordinamento deJ "40. In 
altre parole la proliferazione 
degh alt i gradi nesli organi-
ci e in certi casi assoluta e 
quasi sempre relativa. Aunien-
tano tfli ufliciali superiori. di-
minuiscono quelli inferiori 

Dunque cio che si e messo 
in mo to non e solo « una ge
rarchia di tipo feudale». II 
disegno pt)litico e piii com-
plesso ed ampio, e gli ispira-
ton di esso sono da ncer-
care anche e scprattutto fuo-
ri d'iralia. nei comandt mte-
grati della NATO. Dietro la 
frammentaneta dell'intervento 
e la pro\-visoneta di eerte de
cision! e'e un calcalo preciso 
che mira a realizzare per le 
forze annate 1'obietMvo della 
formazione di uno strumento 
di cliisse in funzione del si-
stema e deH'itdegiiamenlo con-
tinuo di esso ai compiti as-
segnati all'Italia nel quadro 
della stnitegia ailantica. II mo
do con cm si apphca la oo-
scrizuMie obhligatona, la sele-
zione di classe nel recluta-
mento della tnippa e degli 

I ufficiali, la discnminazione po-
I litica contro la massa de-i gio-
i vani, il servizio mihtare inte-
I so come scuola di atlantismo, 
, e cosi via, sono alcune delle 
' leve a cm si ricorre per pla-
| smare questo strumento 

j Per quanto niniarda un*t>ce 
rimpegno nella stiatcg-.a atlan-

! tica. ad ogni fase di ess.i ha 
fatfo riscontro un automat 1-
co adeguamentn imposto alia 
Italia. Cosi nel ix'nodo della 
c o s i d d e t t a « risj iosta miiss ic-
cia ». cioe della guerra nuclea-
re immedrata, in base al com-
pito allora asse^natoot dt pia-
dagnare tempo per permette-
re il disimpegno americano e 
1'impiego delle armi atomiche, 
le strutture e l'ordinamento 
delle forze armate erano ten-
tlen7ialmente indiri/zati a que 
sto scopo, oggi. con la NATO 
che ha adottato la teoria del
la « risposta flesstbile », l':is-
setto e l'organizzazione null-
tari tendono ad adeguarsi ai 
nuovi obiettivi dell'iinpenali 
smo. delle guerre locali e dei 
conflitM limitati. 

L'attimzione di decisioni di 
questo genere e sopratrutto 
1'intento di sfugmre al con-
trollo del Parlamento riclue-
devano e ncluedono «flessi-
bilita » e « ri.scrvate7?a ». TH 
qui la tattica adottata dai vcr-
tici militari e dal governo, il 
vuoto legislativo, il ricorso a 
provvedimonti regolamentaw p 
a caratfere interne) AH'opera-
zione sulle strutture, corri-
sponde naturalmente la rico-
stituzione dell'arcentramento 
dl potere negli alti comandi. 
Risulta evidente che I'integra-
zione nella NATO, sbandiera-
ta dai nostri govemanti co
me un fattore di sicure7za, 
di democrazia, di efficieii7-a, 
ha invece svolto il ruolo op-
poRto. Sulle arcaiche gerar
chie militari e siato ediflcato 
un nuovo accent ramento che 
inHde negativamente sullo as-
setto democratico del paese, 
mentre non realizza nemme-
no refficienza tecnica e lo 
snellimento della .spesa, tanto 
varrtati dai militari america-
ni. Anche di cio vi sono nu-
merosi esempi Tuttavia sem-
bra piii imporv.mte individua
re i process] insidiosi, voltl 
a perseguire questi obiettivi. 

In questo quadro, per esem
pio, si e proceduto alia ri-
costituzione del Corpo di Sta
to Maggiore, nonostante ohp la 
legge ne ahbia sancito la sop-
pressione. Corpo e seivizio di 
Stato Maggiore erano stati 
scioltl per dare un colpo ef-
ficaee alia casta mihtare, chiu-
sa m se, svin<H>lata da ogni 
coiit'rollo, manipolatrioe di de
cision! sottratte agli stessi or-
gani politici e dello Stato, 
Quello che e accaduto in que-
«to « w w n A ti-nif-o ^fi allar-
mante. Bastera" osservare, k) 
credo, che rammissione degW 
ufficiali al servizio di Stato 
Maggiore, posts dalla legge su 
una base oggettiva e automa-
tica, e statra condizionata, con 
1'expedient e di approv»re un 
regolamento interno dello S. 
M. che si fa valere al di so-
pra della legge, da una sele-
tione segreta, dl fronte alia 
quale ne l'ufficiale, ne gli or
gan! dello Stato hanoo mezsBl 
di controllo o di opposizjone. 

A neseuno pu6 afuggire la 
gravit* dl ci6. L'introduzione 
di una acheda aegreta di v»-
luUalocM degM ufficiali, da cui 

si fa dipendere lammissione 
a ricopnre le csnche di Sta
to Maggiore, e certamente una 
pesante violazione dei pnnci-
pi di eguaglianza a cut la Co
stituzione e ispiratia, ma e, 
nello steeso tempo, lo stru
mento per la formazione di 
un organismo speciale dotato 
di poteri molto vasti, non 
previsto daH'ordinameoto del 
paese, anzi dichiaratamente 
vietato. 

E' chiaro cne le alte gerar
chie militari hanno potuto an-
dare avantt su questa strada 
con l'apporto determinante 
della DC al governo e del mi-
nistro Andreotti alia testa del 
dicastero della Difesa. Quanto 
Ton. Gui, per precisare 1 mdi-
nzzo mformatore dell'attuale 
gabmetto si richiama al prov-
vedimento per la riforma del
lo S. M.. varato dall'on. An-
dret)tti. forse non si rende 
conto di dire cose assai allar-
manti per le forze democra-
nche. E ' infatti proprio con 
uno di questi prowedimenti 
delegati che e stato conferi-
to un nuovo potere ai ver-
tici militari attnbuendo loro 
prerogative proprie del potere 
politico. 

In questo ambito di pro
blemi dobbiamo collocare la 
questione dell'ampliamento 
senza fine delle alte cariche 
militari. Si parla spesso del 
numero dei generali e degli 
ammiragli, ed e giusto denun-
ciare cen'e cifre assurde, ma 
e anche necessario stabilire 
come va affrontata e battuta 
una siffatta tendenza che co-
stituisce un'altra delle compo
nent! essenziali della politica 
mihtare di destra attuata dal 
governo. 

I dati sono noti, ma sem
pre inferessanti. La nostra flot
ta da guerra e composta da 
4 incrociatori. 8 cacciatorpe-
diniere. 10 sottomarini, 13 fre-
gate e 26 corvette, oltre a na-
viglio minore. Possiamo con-
venire che non si tratta di 
un grosso complesso bellico. 
In fatto di comandanti. sia-
mo invece superdotati. Secon
do l'organico disponiamo di 
70 tra ammiraffli di squadra 
e di divisione, di contrammi-
ragli e dl generali delle ar
mi navali; ma in base alia 
situazione di fatto ne abbia
mo ben 205. Per ogni nave 
da guerra mi pare possiamo 
cosi impiegare fino a 4 co
mandanti. 

Per 1'aviazione, di fronte ai 
450 aerei da combattimento 
(6 squadiiglie di caccia bom
bard ieri e 9 di caccia inter-
cettatori e d'attacco) abbiamo 
un organico di 65 tra gene
ral! di brigata, divisione e 
squadra aerea, ma di fatto 
'22?i alti ufficiali in sen,-izio. 
battendo la media record di 
1 generale per ogni 2 aerei. 

Nel l'esercito da una parte 
confiamo 5 division! di fan-
tena. 2 divisioni corazzate, 11 
brigate (di cui 5 alpine, 1 
missilistica. 1 di paracadutisti, 
ecc) , e dall'altra un organi
co di 192 alti ufficiali (gene
rali di corpo d'armata, di di
visione, di brigata) e una for
za in servizio di ben 474 uni
ta. delle quali 330 sono gene
rali di brigata. 

Questa rapida esposizione 
di temi da un'idea della com-
plessitu e dell'urgenza di un 
mutamento reale d'indiriz/o 
nella |«>htica mihtare del pae
se. Anche se gh studi ordi
nal) dal minisrro sono da ap-
prezzare e chiaro che oecor
re hen altro. Oocorre che il 
Parlamento e il paese siano 
invest it l di questi problemi 
in modo da ricercare, attra
verso il dibattito e il confron
to delle posizioni, soluzioni 
giuste ed avanzate, districan-
do l'mgarbugliato nodo deter-
minato, anche in questo setto
re. dell'apparam statale, dalla 
azione del potere esecutivo 
e dall'iniziativa degli alti hu-
rocrati mtlitan in contrappo-
sizione all'insaputa delle as-
semblee legislative. 

Aldo D'Alessio 

New York 

Contestoto 
I'asservimento 
della ricerca 
a fini bellici 

NKW YORK. 4. 
Sara ridotta l'attivita del «M<is-

sachus.sets Institute of Techno
logy* coniipssa con ordmaziom 
del dipartinn'nto della l)ife-,a? 
I,a ricerca condotta su richiesta 
ciei militari, e per tini bcllin. 
e la piaga che avviliscc in mi-
sura crosrente tutti I centri 
scientifici amoncani e I nct*rca-
ton che vi nperano, nuocrndo 
soprattutto ai giovani the vi si 
formano. Percio largo e il mo-
\ imento di protosta soprattuttn 
da parte degli student), che al , 
-> .••«•.-» l o t I I U -».-** l-> l l l . - m i u i c 1*1 

Technology (MIT), come a Stan
ford e in altre Universita, hanno 
t'hiesto la chiusura dei labora 
ton addetti alle ricerche mili
tari, 

Per il MIT. e stata costittnta 
una commissione, presieduta 
Howard Johnson, la quale ha 
espresso oggi il parere che i 
I a bora tori interessati ai Uvori 
per i militari debbano resta re 
in funzione, ma debbano orien-
tare diversamente la propria at
tivita. soprattutto verso ricer
che di interesse civile, E' forse 
un primo risultato. che si col-
loca nel quadro di una lotta 
molto ampia e diffkile 

CLASSICI 
DELLA FILOSOFIA 

coliej'fre diretta d* 

Nicola Abbagnano 

NhOhMPIRlSMO 

Alberto Pasquinelli 
La crisi delta scienza com* 
crisi della filosofia del nostra 
secolo, del linguaggio e delle 
relative fondazioni. 
Spregiudicatezza, "sense of 
humour", antiaccademia. neU 
I'attivita dei circoli e della 
scuole filosofiche di Cam
bridge, Vienna, Oxford. Chi
cago...: la logics e le matema-
ttehe. la sintassi e gli error! 
fU grammatica, la verita • I 
criteri di controllo, il senso • 
i non-sensi. ma soprattutto I 
trabocchetti, i paradossi e la 
antinomie che minano alle ra
dici le nostre piu radicate • 
pigra convenzioni di lingua • 
di pensiero. 
Paoin* 976 con S Uvola I . 12 000 

CLASSICI 
DELLE RELIGIONI 

sezione "religione cattolica" 
dirella da 

Piero Rossano 

SAN LEONF 
MACiNO 

OMILIE - LETTERE 
t cur* di 

Tommaso Mariuccl 
»."« sia mantenuta Inviolate 
la fede cattolica!". 
La difesa della Chiess, negli 
anni tremendi di Attila • di 
Genserlco, attraverso la pre-
dicazione, I'azione politica e 
amministrativa di un grande 
papa, difensore del prlmato di 
Roma contro le tenderize cen-
trifughe dei vescovi e contro 
le prepotenze dei barbari e 
degli imperatori. 
II messaggio delta cristologia 
soteriologica ortodossa con
tro I'assalto delle eresie ma< 
nichea, nestoriana, eutichia-
na • in una teologia di impe-
gno totale. 
faghw (76 con 6 tavols L. T.SOO 

CLASSICI 
LATINI 

colletione direita dt 

Itaio Lana 

LETTERE A LUCILIO 
a cura di 

Umberto Boella 
Nei modi della retorica epl-
stolare • I'esperienza morale 
e filosofica di un intellettuale 
stoico • personaggio illustre 
dell'eta di Nerone. 
II tentativo disperato a punti-
glloso della salvezza indivi
duate, al di sopra della ml* 
schia e delle passioni, nella 
necessita di conciliate le esi-
genze dello sptrito e gii Imp*-
rativi categoric! della raglone) 
con I capricci dei potent! • la 
mutevolezza della sorte, 
• •g in* 1044 con f l tavola I . 9.000 

ORAZIO 

LE OPERE 
a curt di 

Tito Colamarino 
e Dotnenico Bo 

L'edizione "integrate" delta 
opere di Orazio • testo latino 
a traduzione - con il rlesama 
della tradizione manoscritta. 
Dagli Epodi alle Satire, alia 
Odi, alle Epistole, all'Arte Poe
tics, la ricostruzione testuala 
del processo creativo di un 
poeta finissimo a 'ietteratis-
aimo', esponente prestigioso 
dei modi cultural! "a la page" 
nell'eta di Augusto a Maca-
nata. 

eacoftda •di/ iont rifatta. Ftoln* 104 
•on • tavol* L. ( 000 

A COMODE RATE MENSILI 
• 

I Prtoc ftrmi tvort In vuione, Mn- I 

I I t imptgnd dt part* mi a I'oputco- a 
lo Hhittrttlvo da ICLASSKI UTtT. 1 
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