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Le « multinazionali» nel processo 

di concentrazione del capitals 
-

Un modello 
da respingere 

II libro di Christopher Tugendhat si ag-
giunge all'immensa letteratura che tenta 
di accreditare come oggettive ed inelur-
tabili le forme capitalistiche di sviluppo 

IL ^REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE »: 
UN TESTO DA ADEGUARE ALLA COSTITUZIONE 

II miglior apologeta e 
sempre quello che orna il 
suo pezzo di propaganda con 
qualche appunto critico in 
forma di « se » e di « ma », 
accessori nella sostanza che 
possono essere presentati 
come fondamentali nel di-
scorso. Una intera genera-
zione di economisti-divulga-
tori ha perfezionato que-
st'arte ad uso delle nuove 
esigenze di conquista e ri-
conquista ideologica della 
societa, necessaria a far 
accettare il tipo di svilup
po capitalistico. Christopher 
Tugendhat, autore del libro 
Le multinazionali (302 pagi-
ne, lire 3.500), assolve bene 
al suo compito e Mondadori, 
che da qualche anno ha tro-
vato il suo posto internazio-
nale in questa crociata del 
conformismo sociale, ha 
scelto altrettanto bene. 

Perche allora parlare di 
questo libro? Semplicemen-
te perche contiene una cer-
ta quantita di informazioni, 
certo limitate a cid che ser
ve all'ideologia dei propo-
nenti e discutibili, ma sem
pre qualcosa di piu rispet-
to a cid che non solo l'uomo 
della strada ma anche molti 
quadri politici ed ammini-
strativi sanno. L'imprepara-
zione nostra non e un fatto 
di frontiere, o di provincia-
lismo come anche talvolta 
si dice, quanto di insufficien-
te analisi dei processi che 
si sono verificati, anche in 
Italia, da venti anni a que
sta parte nella struttura del 
capitalismo. Le multinazio
nali, infatti, non sono che 
una nuova fase del processo 
di concentrazione in atto nel 
capitalismo, e della crescen-
te separazione che lo accom-
pagna fra capitate finanzia-
rio e capitale operante at-
traverso le imprese. 

Tugendhat ne e consape-
vole e non intende metter-
ne in discussione >la sostan
za. Richiama i precedenti, 
che risalgono all'espansione 
coloniale (ma non e que-
stione, per l'Autore, di co-
lonialismo, spiacevole espres-
sione che richiama troppe 
realta contemporanee). E 
tuttavia cede alia moda ti-
tolando un capitolo Invasio-
ne USA ed un altro, in mo-
do ancor piu < significativo >, 
addirittura Replica dell'Eu-
ropa; un altro ancora Dubbi 
dell'Europa (cioe anche no-
stri e vostri), i quali poi si 
ridurrebbero alia esigenza 
di una « disciplina » e per-
sino — proposta rivoluzio-
naria! — di uno statuto del
la societa commercials eu-
ropea. 

Quell'Europa di governi 
conservatori e di gruppi 
cointeressati alle sorti del 
capitale statunitense che ha 
fatto disoccupati due milio-
ni di lavoratori europei nel-
l'ultimo anno, attraverso i 
compromessi col dollaro, e 
tutta qui. I negri bianchi, 
per riprendere il titolo di 
un altro capitolo, non sono 
i lavoratori ma quei gruppi 
di funzionari e dirigenti na-
zionali che nelle societa di-
pendenti da gruppi USA ri-
cevono, poverini, posti se-
eondari e stipendi meno lu-
crosi. 

Che il Tugendhat veda, 
fra le multinazionali ed il 
potere rappresentativo na-
zionale, solo un campo di 
frizioni — e non di contrap-
posizioni — certo e soltan
to una sua versione della 
realta, appoggiata da certi 
fatti. Dipende dalla natura 
del potere rappresentativo 
nazionale e del suo esecu-
tivo: la Banc a d'ltalia pud 
tutelare la libera circolazio-
ne dei" capitali, necessaria 
alle multinazionali, anche a 
eosto di creare disoccupati 
con Tunica preoccupazione 
di evitare rotture estreme; 
oppure pud mettere al pri-
mo posto la difesa dell'oc-
cupazione. Dipende, appun
to, dagli interessi che pre-
valgono nella scelta politi-
ca. Ma e chiaro che una scel
ta a favore della classe ope-
raia nei rapporti Europa-
USA com porta l'interruzione 
del processo di espansione 
delle multinazionali. 

II Tugendhat deve portare 
dunque il suo granello di 
sabbia all'immensa lettera
tura con cui si cerca di con-
vincere il popolo della og-
gettivita ed ineluttabilita 
delle forme capitalistiche di 
•viluppo. E quindi ripetere 
molte banalita. La piu cor-
rente e sempre quella sulle 
economie di scala che la 
concentrazione consente di 
realizzare. Di qua.e scala? 
Attualmente il capitale si or-
ganizza a quattro livelli: 1) 
banca o societa finanziaria 
(o tutte e due) internazio-
nali; 2) societa finanziaria 
capogruppo internazionalc o 
nazionale; 3) impresa ccn 
#*pitale conferito dalla fi-

a dipendente da 

essa (filiate o partecipazio-
ne del gruppo multinaziona-
le); 4) impresa dipendente 
dal gruppo finanziario, pur 
avendo capitali propri e for
mate autonomia, per licen-
ze, forniture, appatti o sem-
plice flnanziamento. 

Dei quattro livelli quello 
che realizza la grande scala 
e solo il primo, quello fi
nanziario puro, ed eccezio-
nalmente il secondo in set-
tori monopolizzati a livello 
mondiale come le societa pe-
trolifere o 1'IBM. Le unita 
di produzione vere e pro-
prie, 'invece, non si coneen-
trano affatto se non in casi 
in cui lo impongano esigen
ze tecnologiche (peraltro 
non permanenti) come la 
catena deirindustria automo-
bilistica. Le multinazionali 
non cambiano la scala del
la produzione ma la scala 
del potere di comando sui 
mercati e sul potere poli
tico. 

Non a caso cio che i di
rigenti delle multinazionali 
e delle grand! banche riven-
dicano piu spesso e la trans-
nazionalita, cioe l'indipen-
denza da qualsiasi potere 
pubblico espresso in sede 
nazionade, delle proprie ope-
razioni. Qui non serve illu-
strare gli effetti pratici, po
litici, di tale pretesa, del 
resto illustrati fin troppo 
bene dalla crisi monetaria 
sviluppatasi in funzione di 
essa. Basta osservare che si 
tratta di una vecchia prete
sa del capitalismo, la descri-
zione del meccanismo eco-
nomico come di una realta 
a se, autonoma e contrap-
posta tanto spesso rispetto 
alia societa, di un mondo 
della oggettivita contrappo-
sto alia soggettivita dei rap
porti sociali. Percid diciamo 
che bisogna partire dall'ana-
lisi del capitalismo nel suo 
insieme, come si presenta 
oggi in Italia, e del suo im-
patto con i bisogni sociali, 
per respingere il modello 
delle multinazionali. II tipo 
di internazionalita di cui es
se sono portatrici negano la 
cooperazione fra stati e po-
poli per far prevalere su di 
essa un rapporto di forza, il 
rapporto del dominio mono
polistic© sui mercati. La di-
visione internazionale del la-
voro che spinge avanti e 
quella imperialistica, come 
dimostrano fin troppo bene 
le esperienze di ogni giorno. 

Renzo Stefanelli 

signorsi 
Cieca obbedienza, « elevatezza di pensieri e di sentimenti», sprezzo del pericolo sono alcune delle virtu prescritte dalla norma, che dise-
gna la figura ideale di un superman in divisa, tutto muscoli e privo dell'uso della ragione - Da Massimo D'Azeglio ad Andreotti cambia 

appena la sintassi - Una proposta di legge comunista per la garanzia dei diritti civili e politici nelle caserme 

Come dev'essere un soldato 
italiano? Obbediente, rispetto-
so e leale ovviamente, ma 
non basta. Deve anche essere 
convinto della necessita della 
obbedienza e prodigarsi con 
tutte le proprie forze fisiche 
ed intellettuali, tutta la pro
pria capacita e tutto lo zelo 
per la perfetta esecuzione de-
gli ordini; deve dimostrare 
elevatezza di pensieri e di 
sentimenti, rendersi abituale 
lo spirito d'abnegazione e di 
sacrificio, sopportare disagi e 
privazioni, affrontare con ar-
dimento i pericoli ed essere 
generoso in ogni contingenza. 
Inoltre: avere un elevato sen-
so del dovere militare, ricor-
dare le tradizioni militari, da
re prova in ogni occasione di 
carattere anche quando cio 
comporti disagio, Jatica, dan-
no o sacrificio; affrontare con 
decisione le piii gravi situa-
zioni, nutrire Vamore della 
responsabilita, avere fiducia 
in se e spirito d'iniziativa, 
educare e guidare nell'azione, 
considerare come propri la 
reputazione e Vonore del cor-
po cui appartiene; essere 
schietto, disinvolto, dignitoso, 
ajfabile e cortese, ma anche 
con una certa solennita. In 
guerra. tra l'altro. sard ualo-
roso, fedele, generoso, sprez-
zante del pericolo e guidato 
da }erma determinazione. 

Questo florilegio — del tutto 

incompleto — sulla fisionomia 
del soldato semplice e tratto 
dal «Regolamento di discipli
na militare » in vigore per le 
nostre Forze armate. La figu
ra d'uomo — per meta San 
Giorgio che uccide il drago, 
per l'altra meta fraticello di 
Assisi — che vi viene descrit-
ta non e dunque una sem
plice ipotesi di lavoro, un mo
dello etico e fisico da raggiun-
gere, bensi una prassi com-
portamentale da seguire per 
legge. Chi disattende il rego-
lamento. infatti, incorre nei 
rigori del Codice penale mili
tare di pace. Come si possa 
essere valorosi, generosi e 
sprezzanti del pericolo per re-
golamento (oltre che affabili, 
schietti e disinvolti) resta uno 
dei tanti misteri della buro-
crazia 

Ma non e soltanto questo il 
punto. Per completare il qua-
dro sara bene esaminare an
che l'altro versante del rego-
lamento, quello che risponde 
alia domanda: in che modo 
viene trattato un tale super
man in divisa? I comandanti 
se lo dovrebbero coccolare. si 
6 portati ingenuamente a pen-
sare. Invece e tutto il contra-
rio. Intanto il nostro supersol-
dato non puo in alcun modo 
riflettere sugli ordini ricevu-
ti: il dovere dell'obbedienza 
d assoluto, prima deve ese-
guire l'ordine poi. semmai. 

«Libro bianco » del CNR 
sulla natura in Italia 

Con una relazione introduttlva del professor Giuseppe 
Montalenti sul tema «Problem! della conservazione della 
natura in Italia», il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ha presentato ieri alia stampa una prima parte del 
lavoro svolto dall'Ente nella battaglia per l'ecologia. 

Gli argomenti sui quail 11 CNR ha centrato per ora 
la sua attenzione, e che hanno costituito l'oggetto di 
quattro voluminosi documenti, sono: un «libro bianco» 
sulla natura in Italia (che vede numerosi interventi da 
parte di vari autori sui probleml del disboscamento, 
dei parchi nazlonali, della conservazione dell'ambiente na-
turale veneziano, dell'inquinamento atmosferico, del so-
vrapopolamento, dei terremoti, - delle valanghe e della 
degradazione del suolo etc.); un programma di ricerca 
territoriale sulle aree naturali da proteggere (peraltro 
appena agli inizi, essendo ancora l'analisi regionale limi-
tata al solo Lazio); una relazione preliminare delle ricer
che, compiute nel triennio d'attivita 1965-68, sulla flora 
e la fauna delle isole. 

Nella sua introduzione, il professor Montalenti ha 
richiamato l'attenzione degli studiosi e dei giomalisti 
presenti sulla necessita e sul dovere del CNR, massimo 
organo di consulenza scientifica e tecnica dello Stato. di 
mettere fra i suoi scopi — e in posizione di priorita — 
un « programma per l'ambiente». 

Le donne nei movimenti di liberazione in Angola, Guinea Bissau e Mozambico 

Le partigiane nell'Africa nera 
Le scelte e le difficolta per I'innesto « a pieno titolo » della donna nell a lotta militare e politica nelle colonie portoghesi -1 compiti del« Distac-
camento femminile» del Frelimo, creato nel 1968 - II dibattito per superare le posizioni conservatrici prende spazio anche sulla stampa 

Se si guarda al cammino 
compiuto dalle donne sulla via 
deU'emancipazione nel mondo 
degli anni settanta, un posto 
di rilievo e da assegnare alle 
protagoniste delle rivoluzioni 
contro il colonialismo e con-
tro rimperialismo. K piu che 
noto il contributo che hanno 
dato e danno in Vietnam le 
masse femminili. impegnate 
con gli stessi diritti e gli 
stessi doveri dei loro compa-
gni nella durissima, quotidia-
na battaglia. Ma anche altro-
ve, in altri continenti, si af-
ferma sulla scena politica la 
presenza di gruppi di donne 
che non sono piu estranee agli 
avvenimenti del loro paese 

Bcco l'Africa, ecco le co
lonie portoghesi, dove un re
gime fascists vorrebbe per
petuate la sua infame doml-
nazione. Nell'Angola, nella 
Guinea Bissau e nel Mozam
bico, la presenza delle donne 
nei movimenti di liberazione 
e cospicua. Attraverso i docu
menti. gli articoli di stam 
pa. i dibattiti del MPLA. del 
Frelimo e del PIGC, si posso
no seguire le tappe che han
no condotto alle scelte politi-
che in questo senso; si posso
no anche comprendere le dif
ficolta che ha incontrato I'in
nesto <a pieno titolo* del
la donna nella lotta politica e 
militare. 

Nelle colonie portoghesi, con 
tradizioni tribali ancora vive. 
la condizione femminile era 
caratterizzata da una doppia 
e — sembrava — inesorabile 
schiavitu. da una arretratez-
za senza speranza. Tanto piu 
impressionante e incontrare 
oggi in questi stessi paesi don
ne investite di grandi respon
sabilita non soltanto nell'orga 
nizzazione dei servizi civili 
nelle zone liberate, ma anche 
nella difesa militare dei confi-
ni. dell'azione militare e po
litica al fronte e nelle zone 
occupate. A tappe accelerate. 
le donne hanno cosi bruciato 
i seooli. passando dalla passi-
vita della tradizlone tribale 
airimpegno e alia lotta. 

Tra 1 moment! piu signifl-

Un'assemblea popolare nelle zone liberate dell'Angola 

cativi di questo riscatto, e da 
segnalare il secondo congres-
so del Frelimo. nel 1968: in 
quell'occasione fu presa la de 
cisione di creare un Distacca 
mento Femminile. Quale st 
gnificato assumeva la nascita 
del nuovo organismo e detto 
dalle funzioni che ad esso ve-
nivano attribuite: mobilitazio 
ne e organizzazione delle mas
se; reclutamento di giovanl 
— ragazzi e ragazze — per 
lnserirli tra I combattenti; 
produzione; trasporto dei ma

terial!; - protezione militare 
della popolazione. 

Gia nel 1969, un gruppo di 
studio dell'universita di Dar 
Es Salaam (Tanzania) pote 
va raccontare ci6 che aveva 
visto in Mozambico: «Le don 
ne svolgono un ruolo molto 
importante in tutte le attivJ-
ta. comprese quelle militari. 
Abbiamo incontrato molte fan-
ciulle, anche di tredici e di 
quattordicl anni. in uniforme, 
mentre si addestravano con 
ogni tipo di arrai. I* ragazze 

non si tirano indietro, di fron
te ai nuovi compiti che si 
chiede loro di assolvere: li 
affrontano. anche se si trat
ta di camminare per sessan 
ta chilometri al giorno, cari-
che del pesante equipaggia-
mento di guerra ». 

E' chiaro che si tratta an
cora di avanguardie, ma con 
una capacita di trascinare con 
1'esempio e con l'azione grup
pi sempre piu larghi di don
ne. E' chiaro anche che nel 
movimento rlvoluzlonario la 

comprensione del ruolo nuovo 
da affidare alia donna non e 
stata ne rapida ne facile. Un 
interessante articolo del Freli
mo Information poneva questa 
questione come una delle piu 
dibattute nell'ultimo congres-
so del Movimento di libera 
zione * del Mozambico. Una 
«questione* — sottolineava il 
giornale — sulla quale si era-
no scontrate opinioni diverse 
e per la quale era stato ne-
cessario superare posizioni 
conservatrici. 

Nel dibattito congressuale — 
nferiva il Frelimo Informa
tion — « ci sono state anche 
opinioni divergenti. IA fun
zione primaria del Congresso 
e infatti quella di suscitare 
idee su vari problemi. di met-
terle a confronto e di analiz-
zarle. Un delegato, per esem-
p:of fece un intervento per di-
chiarare la sua opposizione al 
Distaccamento Femminile: 
per lui. la missione della don
na e la casa. sono i figli. 
mentre la politica le deve ri-
manere estranea. Era eviden-
te che questo compagno non 
aveva capito la diversa collo-
cazione della donna nel movi
mento ne era informato su 

, cid che le donne facevano. Im-
; mediatamente, presero la pa-

rola alcune rappresentanti del 
Distaccamento Femminile per 
un rapporto dettagliato sulla 
loro attivita. L'obiezione ven-
ne presto ritirata*. 

Di queste esperienze. che 
cosa dicono gli osservatori 
^tranieri a cui sia stata data 
1'occasione di documentarsi 
sul posto? Nell'estate scorsa. 
per esempio. una delegazione 
della Federazione Mondiale 
delle Donne Democratiche. 
guidata da Oecile Hugel, ha 
visitato i territori liberati del-
TAngola. Riferendo sul viag-
gio. la signora Hugel ha sotto-
lineato come l'MPLA solleciti 
nelle zone liberate un conti-
nuo dibattito anche attraver
so le assemblee popolari. Tra 
gli altri episodi, ella ha ricor-
dato l'incontro con una donna 
analfabeta che le ha dimo-
strato di aver appreso la «le-
zione » politica delle discusslo-
ni collettive. individuando il 
nemico da battere (« non com 
baltiamo i bianchi — diceva 
— ma il regime portoghese. 
un regime che opprime loro e 
noi»). Con le assemblee, con 
le discussionl, con una pa-
ziente e caplllare azione po
litica In questi paesi uominl 
e donne combattono. come con 
le arml. 

OriMlla Ellul 

porsi il problema. Deve quin
di smettere di pensare, can-
cellare dalla propria mente 
tutto cio in cui credeva pri
ma del richiamo alle armi: 
non pud svolgere alcuna atti
vita politica, non pud manife-
stare idee ed opinioni, non 
pud leggere i giornali e i li-
bri che preferisce. Deve per-
sino astenersi dall'esprimere 
considerazioni, apprezzamenti 
e giudizi che possano essere 
interpretati come contrari al
ia disciplina e all'onore mili
tare: si badi, non che effetti-
vamente siano, ma solo che 
possano essere interpretati! 

Due giorni 
di consegna 

In piu, se il militare viene 
a conoscenza di un fatto lesi-
vo all'onore commesso da un 
altro militare, non deve indul-
gere in vani commenti ma 
prodigarsi per impedire ogni 
valevola ripercussione in pub
blico. Non pu6, in pratica, 
neppure protestare (il milifo-
re che si crede leso nei pro
pri diriffi: cosi inizia l'articolo 
41 del regolamento. una vera 
perla, che da subito per scon-
tato come un militare non 
possa esser leso. ma solo cre-
dersi leso): deve presentare i 
suoi eventuali reclami per via 
gerarchica, individualmente e 
senza possibility di appello. 
La presentazione di un recla-
rao manifestamente infondato 
costituisce mancanza discipli-
nare, dice ancora al comma 
6 l'articolo 41: ed e scontato 
che il giudizio sull'infondatez-
za del reclamo spetta al su-
periore contro il quale si e re-
clamato. Inoltre non sono pre-
si in considerazione reclami o 
domande collettive 

Infine ufficiali e sottufficiali 
gli devono dare del tu mentre 
lui e tenuto a dar loro del 
lei, in base all'articolo 24. (Un 
biglietto di punizione — famo-
so e autentico — presentato 
da un sergente maggiore al 
suo ufficiale, diceva testual-
mente: «Punisco con due 
giorni di consegna il soldato 
Cascione Salvatore perche mi 
dava del tu mentre io sono 
lei»). Non pud lasciarsi cre-
scere capelli. barba o baffi; 
non pud vestirsi in borghese 
durante la libera uscita: non 
pud preslarsi ad esperimenti 
pubblici di suggestione ipnoti-
ca o di lettura del pensiero, 
gli e vietato di tscriuersi ad 
associazioni di qualsiasi tipo, 
di collaborare a pubblici spet-
tacoli, di frequentare compa-
gnie equivoche, bische, am-
bienti e ritrovi non confacen-
ti (resta inteso che la valu-
tazione sull'equivoco e il non 
confacente la da il Coman
do), di profferire impreca-
zioni. 

Come paga, gli danno 500 
lire al giorno, ma da pochi 
mesi (e grazie a una lunga 
battaglia in Parlamento dei 
partiti di sinistra), dopo aver-
lo per tanti anni retribuito con 
114 lire giornaliere. II tratta-
mento rancio e in genere di 
infimo ordine. come hanno re-
centemente dimostrato quei 14 
alpini processati dal tribuna-
le militare di Torino per es-
sersi rifiutati di mangiare il 
cibo marcio distribuito loro. 

Un superman - robot, dun
que. dovrebbe essere il soldato 
italiano: tutto muscoli, obbe
dienza e spirito di sacrificio 
ma privo dell'uso della ragio
ne. Un soldato che, se costi
tuisce il sogno d'ogni Stato 
maggiore. non e davvero quel
lo prefigurato nella Costituzi-
ne della Repubblica la quale 
— tanto per citare un solo 
esempio — non annulla ma 
esalta l'esercizio dei diritti po
litici da parte del cittadino 
chiamato al servizio militare 
(articolo 52). 

In calce al regolamento di 
disciplina c'e la firma del mi-
nistro dc Andreotti e la data 
del 31 ottobre 1964. La data 
non inganni, il regolamento 
e assai piu vecchio: e quello 
ideato per l'esercito sabaudo 
di La Marmora e della cui 
stesura fu incaricato Massi
mo D'Azeglio, mediocre scrit-
tore di romanzi storici ma ge-
niale interprete della sacralita 
del dovere militare in auge 
alia corte piemontese. Alia fi
ne del 1964 — rilevando una 
sbalorditiva fulmineita nel te-
ner dietro al volger della sto-
ria — il minister© della Difesa 
si e posto il problema di « ag-
giornare > il regolamento: tut
ta I'operazione e perd const-
stita nel rinfrescare l'or-
mai vetusta sintassi della lin
gua del D'Azeglio. 

Eccoci dunque ai contenuti 
del c Regolamento >. Essi pog-
giano su due pilastri: da un 
lato il ricordo dei fasti del 
passato e Vincitamento a Tin-
novarli; dall'altro l'esigenza 
che la disciplina deve diventar 
re un'abitudine che, conserva-
ta dal cittadino al ritorno nel
la vita civile, informi sempre 
la sua condotta al sentimento 

dell'ordine, della solidarieta e 
del dovere dal momento che 
affinche le Forze armate pos
sano sHssistere ed operare e 
condizione indispensabile, in 
ogni tempo e luogo, l'ordine 
(le citazioni sono, come quel
le precedenti, testuali). Non 
una sola volta il regolamento 
nomina parole come democra 
zia, Repubblica, Costituzione. 

II linguaggio ottocenteico 
del regolamento, dunque, la 
retorica e il paternalismo che 
a piene mani vi si profondo 
no, non costituiscono davvero 
un fiore spontaneo, una di 
menticanza — magari dovuta 
a pigrizia mentale — di que 
gli anonimi giuristi militari 
incaricati dal ministro An 
dreotti di risciacquare i panni 
del D'Azeglio. La forma, in 
questo caso, e strettamente 
funzionale al contenuto: i! 
« Regolamento di disciplina » 
da l'esatta misura d'un eser-
cito mantenuto isolato dalla 
realta nazionale. chiuso entro 
fumosi e anacronistici stecca-
ti d'una tradizione pseudo-ri-
sorgimentale, corpo separato 
contrapposto (spesso minac 
ciosamente, come una lunga 
episodica, nel corso degli ul-
timi anni, sta a dimostrare) 
alle istituzioni democratiche 
del Paese. E' persino super-
fluo. a questo punto, ricorda 
re che il regolamento colpi-
see tutti i militari e non sol 
tanto quelli di leva: 6 lo stru 
mento di dominio di una ca 
sta sull'intera organizzazionp 
dell'esercito. 

C'e da aggiungere che que 
sto modo di concepire compiti 
e funzioni spettanti alle For
ze armate non solo rappresen-
ta, in linea generate, una de 
liberata violazione della nor
ma costituzionale: esso si ba-
sa altresi su tutta una lunga 
catena di arbitrii e di illeciti. 
per cosi dire, quotidiani. E' 
ancora il regolamento a dar-
cene la conferma laddove — 
nella premessa — sentenzia: 
< Le Forze armate, per evita 
re ogni possibilitd di incrina-
tura nella propria compag'me 
e per esercitare imparzial-
mente le alte funzioni deri 
vanti dai doveri istituzionali, 
debbono in ogni circostanza 
mantenersi al di fuori delle 
competizhni politiche». La 
verita e che il ministero del
la Difesa e gli Stati maggiori 
delle tre armi attuano questa 
pretesa apoliticita delle Forze 
armate proprio su una drasti-
ca e istituzionalizzata discrt 
minazione politica: schedatu 
re segrete dei militari; nulla 
osta di segretezza (il famige-
rato NOS); persino — questa 
innovazione e stata decisa dal 
generale Mereu, attuale capo 
di stato maggiore dell'eserci
to — l'organizzazione di una 
rete di spie e di picchiatori. 
fra i militari, per seoprire 
e fronteggiare gli elemen' 
di sinistra. 

Per la liberty 
di pensiero 

E' in questo quadro che u 
mostrano tutta la loro valid 
ta le due piu recenti inizia 
tive prese dal nostro partite 
sul tema ormai indilazionabi 
le della trasformazione e del 
rinnovamento delle Forte ar 
mate. II 10 dicembre scorsn 
il gruppo del PCI alia Camera 
presentava un ordine del gior 
no che sollecitava al governr 
un preciso impegno a garan 
tire i diritti civili e politic-
dei militari; due settimane do 
po il gruppo comunista tra 
sformava praticamente quelle 
ordine del giorno nella propo 
sta di un disegno di legge. 
strutturato su tredici artico 
li. Si tratta di una proposta 
di legge che mira, per Tap 
punto, a correggere le profon 
de distorsioni insite nel rego
lamento di disciplina, non sol
tanto garantendo ai militari 
Feffettivo. ampio, libero eser-
cizio dei loro inalienabili di
ritti ma instaurando un nuo 
vo, democratico rapporto tra 
superiore e inferiore. Asse 
portante della proposta comu 
nista e dunque la lotta contro 
la discriminazione, la richie 
sta di una garanzia del dirit-
to di tutti i militari alia pro 
pria liberta di pensiero. 

L'articolo 10 de'. disegno di 
legge del PCI dice: d mili
tari hanno il dovere di ese-
guire i soli ordini legittimi 
dei superiori, impartiti in ser
vizio e per motivi di servi
zio*. II significato ne e chia
ro: trasformare il soldato ro 
bot in un cittadino - soldato. 
profondamente cosciente del 
suo ruolo e dei suoi doveri 
ma insieme dei suoi diritti 
Una convinzione che non pud 
nascere dalla cecita cadornia 
na del regolamento di disci 
plina ma solo dallo spirito 
democratico e antifascista che 
anima la Costituzione repub 
blicana, e al quale il regola 
mento deve in ogni caso ade 
guarsi. 

Ctsare De Slnwne 


