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1 Unita 
Domenica 
9 maggio 

a colloquio con i leftori 
Questa paglna, che tl pubbllca ognl domenica, * dedlcata al colloquio con 

tuttl i lettori deU'Unita. Con esse II nostro glornale Intend* ampllare, arricchlra 
• pracisara I taml dal suo dlalogo quotidian* con II pubbllco, gia largamanla 
tratlato nalla rubrlca « Latter* aH'Unlta ». Nall'lnvltara tuttl I lettorl a scrlvercl 

• a farcl scrlvere, »u qualslasl argomento, par astandar* ad approfondlra sempre 
piu II lagama deU'Unita con I'oplnion* pubbllca damocratlca. esortlamo, contem-
poraneamente, alia brevita. E cl6 al fine dl permetter* la pubbllcailone della 
maggior* quantlta possibile dl lettere * rlsposte. 

> - j . 
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Non e illusoria una via 
pacifica al socialismo ? 

risponde ELIO QVERCIOLI 

Cara Unita, 
net nostro Paeie, dove la prospettiva dl una via pacifica verso II soclalltmo a la costante 

del nostro partlto, riusclremo nol ad attuare, paclflcamente, tutte quelle rlforme che prospet-
tlamo e che Interessano tuttl I lavoratorl (ma non tuttl gll Italian)), oppure, per una mallntesa 
coeslstenza pacifica Interna, cl llmlteremo soltanto a quelle che Incontrano scarsa o nessuna 
resistenza? Ml splego con alcunl esempl. Vogllamo la lotta contro I monopoli, ma qui non 
al tratta soltanto dl combattere I varl Agnelli a Pesentl, vi sono anche mlgllala dl plccoll e 
medi azlonlstl che vtvono sulla speculazlone dl borsa. Propugnamo la rlforma agrarla e ci 
troviamo contro I proprletarl terrierl. Vogllamo la riforma urbanlstlca e avremo contro ituttl > 
gll speculalorl In questo settore; la riforma della scuola e del ststema ospedaliero e avversari 
avremo una buona parte del corpo Insegnante e del prlmarl degll ospedali. Prospettiamo la 
riforma del slstema dl distrlbuzlone della merce a avremo come avversari I grosslsti. Come 
al vede la lotta per una trasformazlone soclalista della socleta Italians urta contro una classe 
dl prlvlleglatl che non si Identlflca soltanto con un rlstrelto gruppo dl gross) azlonlstl dei mo
nopoli, ma con una moltltudine di Indlvldul, declsl a dlfendere I loro privllegl e centri dl 
potere — gross) o plccoll che slano — ad ognl costo e con qualunque mezzo. La mla preoccu
pations, pertanlo, e che II nostro partlto, una volta arrivato alia dlrezlone delta cosa pubblica, 
con una nuova maggloranza parlamentare, o si limit) alia « socialdemocratizzazione > della 
socleta, anche per colpa delle c alleanze t, oppure nell'attuare tutte le rlforme prospettate si 
trovi un be I glorno a dover affrontare — Impreparato — una vlolenta reazlone da parte delle 
attuall categorle prlvlleglate. Non vl e nella storla un solo paese dove II partlto comunlsla, 
arrivato al potere paciflcamente, vl sla rimasto. Spagna, Guatemala. Kerala, Franc.la (Fronte 
popolare), insegnano. 

Fraterni e cordiall saluti 
WALTER BONARDI - Parma 

n compagno Bonardi si pre-
occupa di quello che saprcmo 
fare una volta giunti al potere 
e se riusciremo a conservarlo. 
I suoi dubbi nascono dal fatto 
che lavoriamo secondo la c pro
spettiva di una avanzata paci
fica al socialismo, dalla consta-
tazione che molti sono i nemici 
delle riforme. e dalla esperien-
za delle sconfitte della classe 
operaia in una serie di paesi. 
Ma intanto al potere non ci 
siamo e il problema e ancora 
prima di tutto quello di arri-
varci. Come ci arriveremo? Per 
via pacifica? 

All'Vm congresso afferma-
Vamo chiaramente (e negli an-
tii successivi non ci siamo sco-
stati da questa linea) la no
stra fiducia nel metodo demo-
cratico, cioe nella possibility di 
far trionfare I nostri obiettivi 
socialist) attraverso la conqui-

eta della maggioranza del po-
polo, e dichiaravamo che esi-
ste la possibility di impedire 
con grandi movimenti di mas-
sa. con grandi lotte quella rea-
zione violenta delle classi diri-
genti capitalistiche che costrin-
gerebbero la classe operaia ed 
il popolo all'insurrezione arma-
ta per difendere la legalitii co-
stituzionale. la democrazia. 

Non e quindi giusto parlare 
della via italiana al socialismo 
riducendola alia formula di 
«una prospettiva di avanzata 
pacifica >. 

C'e. in secondo luogo. la que-
stione dei molti nemici delle 
riforme che possono far avan-
zare il paese verso il sociali
smo e quindi della resistenza 
che essi sono in grado di orga-
nizzare. A questo punto ritengo 
che prima di decidere se sia 
il caso di spaventarci per il 
grande numero di nemici e per 
la loro forza si debba anche 
fare il conto degli amici che 
gia abbiamo e di quelli che e 
possibile conquistare. Di que-
sti ultimi soprattutto. tra i qua-
li sono la grande maggioranza 
di quelli che Bonardi assegna 
definitivamente al campo av-
versario. 

I piccoli azionisti ad esem-
pio. Non e vero che vivono sul
la speculazione di borsa; sono 
lavoratori. professionisti. pic
coli operatori economici che vi
vono del proprio lavoro e che 
investono i loro risparmi in 
azioni e che sono colpiti dai 
monopoli non soltanto in quan-
to lavoratori. ma anche in 
quanto risparmiatori. il cui de-
rtaro viene cinicamente usato 
per le manovre dei veri pa
droni delle grandi society. Mol
ti di questi piccoli azionisti del 
resto sono gia nolle file del no
stro partito. sono clettori no
stri o del PSIUP o del PSI. 
Perche anche altri di questi. i 
cui interessi sono in contrasto 
con quelli dei « padroni del va-
pore > non possono essere con-
quistati alia lotta antimonopoli-
stica? « Propugniamo la rifoTma 
ograria e ci troviamo contro i 
proprietari terrieri». Questo e 
vero solo in parte, perche la ri
forma agraria tocca gli inte
ressi • della grande proprieta 
fondiaria. ma non certo quelli 
dei piccoli e medi proprietari 
che Iavorano sulla loro terra, 
che aH'opposto non possono che 
ricavare vantaggi da una pro-
fbrida riforma agraria. come 
ne risulferobbero awantagcia-
tl salariati. braccianti. coloni. 
piccoli affittuari e cos! via. A-
nalogo discorso vale per la ri
forma della scuola e gli inse-
gnanti, per la riforma ospeda-
liera e i primari. -

II determinarsl quindi di 
un nuovo rapporto di forze nel 
Paese che porti all'integrale 
applicazione della Costituzione 
repubblicana e ci consents di 
avanzare al socialismo. dipende 
dalla nostra capacita di comu 
rdsti di promiKivere e guidare 
le lotte. di lavnrare per l'imita 
della claste oprraia. oerche sia 
classe dirigente di altre forze 
sociali 

Quanto all'espcrienza inter 
nazionale ciascuno drcli escm 
pi portati dal compagno Bo 
nardi mcritcrebbe un'analisi 
parUcolare. La Prancia del 
Fronte popolare (19%) merita 
un discorso a se. Qui la scon
fitta della Terza repubblica che 
•fBjaai vinto attraverso una ri-

sposta unitaria all'attacco fa-
scista, fu determinala dall'in-
capacita del Fronte popolare. 
nel quale socialisti e radicali 
avevano un peso decisivo e nel 
quale le posizioni rivoluziona-
rie dei comunisti e della classe 
operaia non erano riuscite a 
prevalere influenzando e con-
dizinnando tutto il movimento. 
di porta re avanti Tazione per 
risolvere i grandi problemi del
la societa francese (colonie. ri
forme sociali e cosi via) e quel
lo del collegamento della poli 
tica internazinnale della Fran-
cia con quella condotta per la 
pace, la democrazia e il socia
lismo dall'URSS. 

Ma se per quanto riguarda 
la Francia del 1936 pare meno 
rilevante o per lo mono eviden-
te il peso esercitato dalla si-
tuazione internazionale per de-
terminare dopo I'iniziale vit-
toria la successive crisi e quin
di il fallimento del Fronte po
polare. non e'e dubbio che in 
tutti gli altri casi (Spagna. 
Guatemala. Kerala) il mancato 
svilnppo verso il socialismo 
delle vittorie democratiche. e 
come nel caso della Spagna e 
del Guatemala le vittorie fa-
sciste. sono stale sempre de
terminate da interventi esterni 
di forze imperiatiste. 

Le ^ ragioni delle sconfitte 
quindi non sono da ricercarsi 
nel modo come la classe ope

raia e giunta al potere o a par-
teciparvi. Ecco perche nel con-
crcto noi oggi diamo tanto peso 
nella nostra iniziativa politica 
alia lotta antimperialista e alia 
solidarieta con il popolo del 
Vietnam e ora anche con quel
lo di San Domingo. La lotta di 
classe. la lotta per la liberta e 
la pace si combatte all'interno 
di ciascun paese e si combatte 
sul piano internazionale Gli 
sviluppi che si ottengono in cia
scun paese condizionano e in-
fluenzano la lotta intcrnaziona-
le e viceversa L'imncrialismo 
che ha subito in tutti i conti
nent i in questi venti anni tante 
bnicianti sconfitte mena oggi 
colpi cruenti. ma disperati. per 
non perdere altre posizioni. Non 
e'e dubbio che non otlerra altro 
risultato che quello di far cre-
scere l'odio e la collera dei po-
poli. di accrescere il suo isola-
mento politico, e in definitiva 
quindi di avvicinare il momen-
to della sconfitta definitiva. 

Ora. per ritornare al discorso 
di Bonardi. deve essere chiaro. 
per quanto riguarda I'ltalia. 
che a far fronte a una possibile 
« violenta reazione» non e'e 
modo migliore di prepararsi. 
Per battere la reazione interna. 
del portare avanti le lotte demo 
cratiche per raccogliere le gran
di masse attorno al nostro pro-
gramma e per rendere impos-
sibile un intervento esterno. 

Cultura scientif ica o 
cultura umanistica? 

risponde GAETAISO LISI 

Egreglo professor Lis), il mlo lavoro di operalo specia-
llzzato mi fa • guardare con entusiasmo alia scienza in 
genere, entusiasmo per6 non condiviso da mlo figlio, an
cora studente, per il quale avrei sognafo che facesse il 
medico e che Invece dichiara di preferire gli studi letterari. 
E' vero che lo non sono stato molto a scuola, ma Lei, che 
rappresenta una delle materie sclenlifiche in continua evo-
luzione, non crede che la mla delusione di padre sia 
giustificata? 

N. C. - Palermo 

Non lo credo, e spero di po-
terti convincere fugando cosi il 
tuo rammarico. La distinzione fra 
due tipi di cultura. su cui si fon-
dcrebbe i) tuo piccolo dissenso 
familiare. e la pretesa di una 
preminenza dell'una sull'altra. e 
da qualche anno oggetto di dibat-
tito in vari paesi. l-o spunto e 
sono da una conferenza tcnuta 
da Snow nel 1959 proprio sul te
nia Le due culture, che sono ov-
viamente quella umanistica e 
quella scienttflca. discorso ripre-
so poi da Aldous Huxley in un 
lavoro anche meglio articolato dal 
titolo Letleratura e scienza. L'ar-
gomento pud a tut la prima appari-
re suggestivo. ed e facile imma-
ginare quanto su di esso sia sta
to detto e scritto (di utile e di 
inutile) anche in Italia, dove la 
traduzione delle due opere non 
ha mancato di avere la sua eco 
polemica. 

Bencbe lo non abbia autortta 
per interlpquire. ne questa sta 
la sede piu alalia, la tua doman 
da mi obbliga a prendere posi 
zione e ccrcher6 di farlo net 
termini piu elcmentan e sche 
malict consent it i dalla limitazto 
ne dello spazio. diudcrKlo la n 
sposta in tre puntt. I'nmo La 
contrapposizione fra studi unu 
nistici e scientifici e artiftciosa. 
cosi come lo e persino una di 
stinzione ben netta. o !a pre
tesa che gli uni mentino di pre 
\alere sugli altn. Un poet a. un 
giunsta. un filosofo. uno stonco. 
il quale vanti distacco t disinte-
resse per le conquiste scientif) 
che dei nostn tempi, e solo uno 
specialista del suo settore. maga 
ri straordinano ed eccelso. in 
quel suo campo angustamente 
umlaterale. ma non e un vero 
uomo di cultura. Lo stesso vale 
per uno scienziato (chimico fist 
co. medico, astroooma gcolo^o 
ecc.) che non si ponga proble 
mi di metodo concsciti\o o non 
sappia gust a re una pnesia mi 
quadra, una opera di teairo. o. 
non sia vivamente narteripe di 
taluni pnncipi morali. Anche qui 
avremmo uno specialista. sia pu 
re ad altissimo livelk). e non 
un vero uomo di cultura. 

Non si tratta insomma di coo 
trapporre le due culture, per

che sotto questo aspetto la di-
scussione sarebbe puramente ozio-
sa, ooo essendo affatto in gh» 

co un confine da deflnire tra 
esse, o una presunta maggiore 
nobilta dell'una o dellaltra; si 
tratta piuttosto di integrarle. riu 
scire ad essere un artista. o uno 
storico. o un giunsta. senza ehiu-
dere gli occhi di fronte al pro 
gresso tecnologico dei nostn tern 
pi: e ad essere uno scienziato 
senza ignorare le conseguenzc 
sociali della scienza. i problemi 
del pensiero filosofico. il linsmo 
di un bra no musicale o di un 
saenfieio per una giusta can 
sa. Questo ci conduce dintto 
al secondo punto. al sospetto aoe 
che non vi sia stato parallel! 
smo fra la evoluuone scienti 
fica e la evoluzione morale del 
I'umanita. e mentre lo svilup-
po tecnico ha messo gli stivali 
dalle sette leghe. quello morale 
cammini mvece al passo della 
tartaruga. Non occorre citare il 
caso piu clamoroso e dimostra-
tivo che sta oggi sotto gli oc
chi di tutti. il caso dell Ameri
ca. dove questa contraddizione 
tocca il suo culmine come ca 
rattenstica dav\ero emblemati 
ca della maggiore crisi che at-
traversi oiigi la societa borghe 
se: cultura «cicnttfica avanza 
ti.ssima in o£m tamjw. e nel 
contempo gangstensmo e corru 
zione politica aH'intcmo. napalm. 
gas. tortura ecc. nel Vietnam. 

Come \edi. la cultura scienti 
fica e preziosa. ma la cultura 
umanistica per la forma zione di 
un uomo migliore e di una so
cieta migliore non lo e da me 
no. In terzo luogo. e in collega 
mento con cid. vorrei dirti che 
non ha tanto importanza la seel 
ta fra le due culture, quanto 
una scelta impeavata. da compie 
re non dimenlicando mat la so 
cieta in cui si vi\e. 

Lerrore vero. per conclwlere. 
non e di preferire ques'» * quel 
lipo di cultura. nva di vivere. 
quad che siano i nostri interes 
si culturah solo pensusi delle 
piccole cose guotiitiane ed isoia 
ti da tutto il resto. I errore veni 
e di rifiutare ogm consapevolez 
za di quanto avviene intorno a 
noi. di nmanere ciechi e sordi a 
contatto di un mondo che si muo 
ve. si agita. ferments, e di ridur 
ci cosi ad esseri per i quali la 
vita, secondo I'espressione di 
Sartre, e come qualcosa che pas-
sa attraverso un tuba 

II Partito (Tazione 
perche fu 

una meteora? 
risponde PAOLO SPRIANO 

r L'AVVOCATO n 

Sto leggendo In questi glor-
nl alcunl llbri sulla Resisten
za in Italia dal quail emerge 
i'alto contributo dato alia II-
berazlone dal Movimento 
c Gluslizla e Liberta » spe-
clalmente In Val d'Ossola, In 
provlncla dl Cuneo ed In To-
scana. Slccome le sue orlgl-
ni rlsalgono al vecchlo mo
vimento che si dlstinse nella 
lotta antlfasclsta fin dal prl-
ml annl del regime fascista, 
pensavo che avesse avuto la 
possibility e la forza'dl crea-
re, dopo il 1945, una solida 
corrente politica e costitulre 
un vero e proprio partito a 
carattere popolare. Invece si 
sclolse e I suol aderenti si 
sono sparpagllati nel varl par-
titi gia eslstentl. Come si 
spiega? 

GIUSEPPE BEZZ1 
Ravenna 

II problema che pone il let-
tore (probabilmente un giova 
ne) e di grande interesse. sto 
rico e politico. Non credo si 
possa dare una risposta che 
sia qualcosa di piu di un in 
vito alia riflessione su alcuni 
dei temi e dei momenti ancora 
ben lungi dall'essere c siste 
inati » in una prospettiva cri 
tica. e forse non «sistemabi 
ii > storiograficamente in un 
periodo cosi vicino di anni. 
' Le precisazioni. per cosi di 
re. filosofiche, possano, intanto. 
dare al quadro tutti i suoi con
form. II contributo di « Giusti-
zia e Liberta > all'antifascismo 
militante, alia < cospirazione » 
nttiva in patria e ncll'emigra-
zione, e poi alia Resistenza ar-
mata, e stato assai piu grande 
di quanto la domanda non sem-
bri prospettare. Credo si pos
sa dire che esso si situa. per 
costanza e forza d'impegno 
politico ed irieologico. per sfor-
zo e capacita organizzativa, 
subito dopo quello comunista 
tra tutti i movimenti dell'anti-
fascismo itaiiano. II suo ca
rattere specifico. originate, e 
insieme il suo limite marcato. 
sono stati quelli di un movi
mento tipicamente, anzi quasi 
unicamente, espresso da intel-
lettuali. che pur riuscirono a 
organizzare in tutto il Nord e 
io Toscana formazioni milita-
ri di < Giustizia e liberta» 
in cui si raccolsero mi-
giiaia di partigiani. contadini. 
studenti. impiegati, operai 
(una «base > popolare che 
non credo Possa essere consi-
derata nell 'insieme differente 
da quella dei partigiani c auto 
pomi » o < garibaldini > o di 
altre formazioni). / 

Alia Libcrazione, «Giustizia 
e Liberia >. apparendo alia lu
ce del sole, costitui. come 
c Partito d"Azione». un rag-
gruppamento politico preciso. 
un partito nuovo, una sorpre-
sa per tutta 1'opinione pub
blica italiana, e dette. in Fer-
ruccio Parri. il primo Presi-
dente del Consiglio all-Italia 
libera. II Partito d'Azione fu 
nondimeno una meteora. La 
sua crisi fu rapidissima. tra 
il 1945 e il 1947. fino alia sua 
scissione interna e alia sua 
scomparsa dalla scena. certo 
segnata anche dal clamoroso 
?cacco diile elezioni politiche 
del 1946 quando le sue liste 
raccolsero poco piu di 300.000 
\oti. Eppure era un partito 
ricchLssimo di quadri dirigen 
ti. di uomini politici e di cul
tura di primo piano: basti ci
tare con Parri. Lussu. Valiani. 
La Malfa. Calamandrei. Lom
bard!. Foa. Bauer, Roberto Bat-
taglia, Calogero. Salvatorelli. 
Franco Venturi. Cianca. Rag-
ghianti. Augusto Monti. Ernesto 
Rossi. Carlo Levi e cento e cen
to altri. Perche il P.d'A. fu il 
ciassico partito di genera ii 
senza esercito? Ecco il pro 
hlcma a cui si possono fornire 
questi elementi esplicativi. 

II primo e senza dubbio da 
to dalla sua mancata omoge 
neita interna di ispirazione e 
di pmspcttive. Si possono di 
slinguere nel suo scno due 
C'imponenti nettissime e in par 
te antitetiche (anche se non so
no le sole). La prima e quel 
la del richiamo piu tradizionale 
at Partito d'Azione risorgimen 
tale (di una formazione a ten 
denza radicale repubblicana. ri-
volta essenzialmente alia pic-
cola e media borghesia urba 
na. di professionisti e commer 
cianti. con piu di un legame 
eolla massnneria e con alcuni 
elementi del grande capitale 
finanziario e industriale. La 
soconda e quella dell'ispira 
razione gohrtliana. nel senso 
Morico che Gram«ci per pri 
mo coniprese della funzione 
CM>rcitata da Piero Gobctti nel 
19221925- una rottura a sint 
stra neH'«intellighentia» libera 
If di ispirazione crociana. la 
convinzione conquistata altora 
che U movimento opera io fos 
se la classe dirigente di do-
mani e che qui, nella classe 

operaia bisognasse lnserire 
un'azione di rinnovamento e 
le esigenze stesse proprie del 
liberalismo rivoluzionario. 

E" in Carlo Rosselli. eroica 
figura di combattente in Spa
gna, assassinato col fratello 
Nello dai fascist! francesi su 
mandato itaiiano, oltre che in 
Leone Ginzburg. che troviamo 
Ii- maggiori espressioni ideo 
logiche (ancorciie confuse) di 
questa anima di G. L.. per non 
citare il tcntativo teorico. an 
cor piu arduo. di una media-
zione liberolsocialista compiu 
tc da Calogero. In esse. Tele-
mento piii vivo e inquieto fu 
appunto lo sforzo di istanze 
autonomistiche. se si vuole an 
che « democraticistiche >. gia-
cobine. che trovarono nel 
C.L.N, la loro migliore concre-
tazione. con un programma 
sostanziaimente socialista, mol
to avanzato. con una forte sot-
tolineatura federalistica. 

In questo la grande illusio-
ne del P.d'A.. di cui esso mo 
ri? L'illusione di un partito di 
intellettuali che potesse con
tendere e contestare I'influen 
za del P.S.I, e del P.C.I, nel 
la classe operaia? In parte 
credo di si e su cid insistette 
sempre Togliatti. Una certa 
carica di polemica verso il co 
munismo (in gran parte frut-
10 delle diatribe e del trava-
glio del periodo dell'emigrazio-
ne) era tipica del P. d'A., an
che se la sua azione unitaria 
durante la guerra di libcra
zione fu sincera e preziosa. 
Ma forse anche l'altra ambi-
zione (espressa dall'ala destra 
del partito. di Salvatorelli e di 
La Malfa), quella di « lavora-
re > tra la piccola borghesia. 
di costituire un ponte tra i 
partiti operai e la D. C. era 
non meno illusoria. E anch'es-
.ca. questa speranza di media-
zione, fu indicata come vana 
dai comunisti (segnaliamo due 
scritti illuminanti sul tema 
apparsi in Rinasctta del 1947: 
I uno di Giorgio Candeloro e 
l'altro di Lucio Lombardo Ra-
dice). • 

Tutto sommato. credo si pos
sa dire che la crisi del Par
tito d'Azione sia stata una 
« spia > di alcune caratteristi-
che storiche del nostro Pae
se. risalenti in parte molto ad-
dietro nel tempo (appunto al
ia sconfitta del Partito d'Azio
ne risorgimentale). in parte 
espresso dalla stessa Resisten
za. Bisngna cioe rammentare 
la steriiita di una prospettiva 
politica radicale autonnma ba-
sata stii ceti medi urbani, e 
senza una saldatura col mon
do contadino. E bisogna ram
mentare anche i limiti della 
Resistenza, che non riusci ve-
ramente a trascinare con se. 
con una connotazione precisa 
e una risultante politica pro
pria. questi strati intermedi. 
11 documento che la direzione 
del P.C.I, ha recentemente 
pubblicato sulla Resistenza se-
gnala questo limite. ed anche 
quello dcll'abbandono di quel
le istanze di democrazia diret-
ta e regionalistiche suscilate 
dai C.L.N.. di cui il P.d'A. fu 
la prima vittima. 

Non scordiamo pero un al
tro fenomeno gencrale che ha 
questi aspctti: 1) la aspra lot
ta di classe del 1945-'48 che 
schiero parte di • questi ceti 
medi con la restaurazione ca-
pitalistica promossa dalla DC 
e sorretta dagli alleati; 2) il 
peso enorme della tradizione 
r.ella formazione dei partiti di 
massa che I'opera di elite dei 
giellisti non sea If i neppure: 
3) la politica di unita nazio
nale. di rir.novamento demo 
cratico. di ricostruzione. pro 
pria dei partiti operai che. per 
cosi dire, ridurra f.no a sot-
trarglitio interamente. il « ter-
reno naturate » del Partito di 
Azione. dando al protetariato 
una funzione e un collcgamen 
to dirctto con gli strati inter
medi piu progressists ben di 
versi che nel primo dopogucr-
ra, del 1919'21. 

Cid non sipnifica che le e-
nergie e resperienza. e an
che Io spirito intransigents la 
forza morale, di «Giustizia e 
Liberta > siano andati tutti di 
?persi. A parte il contributo 
personale altissimo che alcuni 
dei suoi dirigenti migliori con 
tinuamno a dare alia democra 
zia italiana. e al movimento 
socialista. politico e sindacale. 
ricordiamo quelle formazioni 
politiche. piccole e combattive. 
tipicamente « azioniste > come 
il raggruppamento di Piero Ca 
lamandrei. che ebbero. risor 
gendo. nel 1952- '53. una fun 
zione decisive per impedire 
che € scattasse > la legge truf-
fa nel 1953. 

LA MOGLIE DEVE PAG ARE 
I DEBIT! DEL MAMTO ? 

Nella tanto decantata clvllta Italica cl si pu6 
fare rlcchl anche truffando con ta sollta manovra: 
fallimento a danno dl onestl credltorl. Due conlugl, 
legalmenta sposatl, possono negare II deblto della 
moglle « viceversa; In altri stati europel e suf-
flclente la convlvenza per essere tenutl responsa-
bill uno dell'altro, anche se questi convlvono senza 
matrlmonlo. Ecco un modo dl passare II denaro truf-
fato nelle tasche dall'uno aU'altro conluge. Che co
sa si pu6 dire della arretrata leglslazlone Italiana? 

G. M. - Torino 

11 non potersi rivalere, in 
caso di fallimento, del da-
naro o dell'opera prestati, 
pud essere increscioso e 
non privo di consegueme 
gravi. 

Credo, pero. che sarebbe 
anche un bel guaio se la 
moglie fosse costretta a pa-
gare i debiti del marito 

spendaccione e viceversa: 
consegueme dolorose po-
trebbero nascerne per i fi-
gli e per la famiglia stessa. 

Credo, perd, che il nodo 
del problema non sia que
sto ma quello costituito da 
un « modo di vita > nel qua
le il fallimento 2 possibile 
con ogni sua conseguema. 

IL D1R1TTO Dl 1ST ALL ARE 
VANTENNA DELLA TV 

Cara • Unita >, 
la mla casa, a un piano, ha II tetto splovente 

con tegole alia marslgliese. L'lnqulllno del plan-
terreno ha comperato la televislone e ha voluto, 
ad ognl costo. a nonostante il mlo rifiuto dl farlo 
sallre sul tetto, piantare I'antenna all'angolo dello 
splovente. Mi sono rivolto alia Questura e questa 
ha Imposto autorevolmente I'istallazione dell'anten-
na sul tetto. La legge non speclfica te I'antenna 
pud essere plazzata suite terrazze o sul tegolati a 
all'lnqulllno avevo proposto dl istallare I'antenna, 
per mezzo di staffe, sulla facciata. Desldero cono-
scere la legge che regola tale materia. 

Lettera firmata 

L'insta'/azione di aeret 
esterni destinati al funzio-
namento di apparecchi ra-
diofonici e disaplinata fon-
damenlalmente dalla legge 
6 maggio 1940. n. 554. 

Vi sono norme in propo-
sito anche nel decreto leg
ge del 5 maggio 1946, n. 32li 
e nella legge del 3 ogosto 
1928 n. 2295 (art. 78). Co
me potra vedere lei stesso 
« I proprietari di uno sta
bile non possono opporsi al
ia istallazione. nella loro 
proprieta, di aerei esterni 
destinati al funzionamento 

di apparecchi radiofonici 
appartenenti agli abitanti 
degli stabili o appartamenti 
stessi. salvo quanto e di-
sposto dagli articoli 2 e 3 > 
(arfjeolo 1 legge del mag
gio 1940 n. 554). 

Gli articoli 2 e 3 della 
stessa legge determinano le 
condizioni alle quali le in-
stallazioni possono essere 
effettuate, enumerano le fa-
colta che sono fatte salve 
al proprietario e stabilisco-
no il limite entro il quale il 
diritto di istallazione pud es
sere esercitato. 

RIABILITAZIONE E 
NON ISCRIZIONE 

Fu) condannato glovanlsslmo per furto, ma molti 
anni sono trascorsi da allora senza che io abbia 
avuto a che fare con la giustizia. Essendoml rivolto 
ad un avvocato per la domanda di rlabllitazlone, ho 
saputo che non potr6 piu avere il certificato penale 
pulito. E' giusto tutto clo? 

A. L. • Roma 
Purtroppo & vero. La ria-

biUtazione. infattl, non fa 
venir meno Vannotazione 
della sentenza di condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale. 

Uno dei suggerimenti che 
si fanno per la riforma del 
codice penale e appunto di-

r 

retto ad ottenere che, tra-
scorso un certo tempo ed in-
tervenuta la riabilitazione, 
le annotazioni relative a 
sentenze di condanna non 
compaiano piii su quel cer
tificato. 

Giuieppe Berlincieri i 

DISCHI 

CONCORRENZA SLEALE 
DELLE PICCOLE CASE ? 

Recentemente in c TV-7 • si * parlato di una 
concorrenza sleale delle piccole case discografiche 
al danni di quelle piu grosse, fatto dovuto alia 
mancanza di un control lo serio della produziona 
da parte degli organisml incaricati. «TV-7» s*m-
brava avallare queste lamentele dei gross) disco-
grafic) che a me sembrano Invece sospette. Desi-
dererei, se possibile, un vostro schiarimento In 
merito. 

ADRIANO MIRIN1 - Roma 
In effetti. il servizio rea-

lizzato da < TV-7 > non si i 
preoccupato di indagare su 
quanto asserivano alcuni e-
sponenti di grandi case di
scografiche. Bisogna in-
nanzitutto disttnguere nel
la « concorrenza sleale > le 
vere e proprie falsificazio-
ni di dischi, operazioni evi-
dentemente illegali ma che 
non hanno nulla a che ve
dere con il controllo della 
tiratura e della produzione, 
e. dall'altra parte, le cosid-
dette imitazioni operate da 
case minori. 

In realla. il raggio d'azto-
ne di queste ultimc & al-
quanto limitalo. per il fatto 
stesso che il pubblico diffi-
cilmente accetla una can 
zone di successo interpre 
tata da cantanli sconosciu-
ti \essuna legge. peraltro. 
pud impedire a qualsiuo 
glia canlanle di incidere 
una canzone regolarmente 
edila. mentre sarebbe de 
precabile imporre ai riven-
diton Vobbligo dt non ac-
cettare dischi a prezzo di 
vendila infer'ore alio stan 
dard (a parte il fatto che. 
diminuendo il guadagno, lo 
stesso rivenditore 4 restio 
ad acceltarli e a venderh 
effetiitamente al prezzo 
proposto dal fabbneante) 
In realta. sono le case piu 
grnnst a dominare il mer 
cato. sia perche possono di 
spnrrc m esclusiva dei can 
tanli migliori. sia perche 
posseggono gli strumenti 
propagandisUn per render 
li popolari. Tali case, che 
oggi si contano sidle dita 
delle mani, hanno fissato 
un prezzo di vendila del 45 

giri, circa 800 lire (adde-
bitando la tassa governati-
va, rialzata qualche anno 
fa, ai compratori) che non 
ha giustificazione. 

Del problema di un serio 
ed efficiente controllo dei 
dischi che escono dalle 
presse. I'Unita si occupo 
ampiamente qualtro anni 
fa. e da allora nulla 4 cam-
biato. Anzi, oggi parecchie 
case (fra le quali. per ci-
tame una delle maggiori, 
la RCA Italiana) non ade-
riscono nemmeno alia Se-
drim. organismo incaricato 
di accertare la vendila rea-
le dei dischi. ma che non 
e mai riuscito nell'inlento. 
mancandogli gli strumenti, 
cioe il conlroUo delle pres
se o un timbro su ogni co-
pia pubblicata. ed essen
do costituita nella sua mag
gioranza propria dagli stes
si maggiori discografici. 
che cosi vengono a control-
lore.... se stesst! 

Una casa discografica, 
volendo, pud cosi benissi-
mo giocare sul reale fattu-
rato. danneggiando in tal 
modo il canlanle. il campo-
sitore e il paroliere, cui 
spetta una percentuale su 
ogni copia venduta. Tutto 
cid avviene perche", rifa-
cendosi ad una ' situazione 
del passato ben diversa dal-
I atluale che ha vislo dif 
fondersi sempre piit il di
sco. lo Stato non" si inie 

. ressa dei diritii tonomecca 
nici. e limila il suo control 
lo attraverso la SIAE, alle 
pubbliche esecuzioni. nelle 
sale da hallo, ecc. cioe ai 
diritii d'aulore ed editore. 

Daaiele loaio 
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MOTOK1 

CHE COSA E' 
LA a CELL A » AL SILICIO ? 

Da qualche tempo, In diverse esposlzlonl a pub-
bllcazloni, ho visto presentare azlonamentl Indu
strial! nel quail si parlava dl « element! i o « cello • 
al siliclo. Vorrei sapere di che cosa si tratta. 

WALTER SANTI • Rovigo 
L'argomento non 6 tanto 

semplice ne facile da espor-
re. Ci liniteremo ora, quin
di, a qualche cenno descrit-
tivo ed informativo. Dal 
punto di vista descrittivo, 
un « elemento > o < cella > 
al silicio e* costituito da un 
monocristallo (e ciod un 
unico, grosso cristallo) che 
pud raggiungere le dimen-
sioni di una noce o anche 
di una piccola cipolla; tale 
cristallo non e perd del tut
to omogeneo, ma, al suo in-
terno, si possono distingue-
re differenti strati, carat-
terizzati dall'essere formati 
da silicio ad un elevatissi-
mo grado di purezza, op
pure silicio purissimo en
tro al quale sono dispersi 
piccolissimt quantitativi di 
altri elementi (ad esempio 
arsenico o bario). Tra uno 
strato e l'altro, che pur co-
stituiscono un elemento uni
co. solido. si stabilisce cosi 
una < discontinuitd > die 
permette il passaggio della 
corrente elettrica in un sen
so e non nell'altro.. Una 
cella al silicio di questo ti-
po, quando inserita opportu-
namente in un circuito a 
corrente alternata. funziona 
da raddrizzatore, in quanto 
permette di ottenere della 
corrente continua. La cosa 
ha grande importanza in 
tutte quelle applicazioni in-
dustriali ove iwtgono uti-
lizzale grandi quantita di 
corrente continua, come la 
trazione elettrica, (ferrovia-
ria, metropolitana ed urba-
na), t grandi impianti indu-
striali ove si utilizzano mo-
tori a corrente continua a 
velocitd variabile (lamina-
toi, cartiere. teleferiche, 
grandi macchine utensili), 

gli impianti di raffmazione 
elettrolitica dei metalli. 

In tali applicazioni, i 
« diodi di potenza > al sili
cio hanno quasi completa-
mente soppiantato le ampol-
le raddrizzalrici a vapori 
di mercurio, impiegate uni-
versalmente fino a pochi 
anni fa, in quanto hanno 
rendimenti superiori, mino-
re ingombro, hchiedono 
meno manutenzione e costo-
no, oggi, anche meno quan
to a costo di acquisto ed 
installazione. 

Piu recentemente ancora, 
sono enlrafi in gioco gli e-
lementi « controllati > al si
licio, nei quali si hanno, 
entro I'elemenlo solido, 
quattro strati, dei quali due 
di silicio puro e due con 
impuritd. II funzionamen
to di tali elementi e piu 
complesso. e si pud cosi 
semplificare: facendo cor-
rere tra due degli strati 
una corrente di piccola in-
tensitd, si provoca il pas
saggio attraverso tutti e 
quattro gli strati che costi-
tuiscono la < cella > di una 
corrente elettrica di forte 
intensitd, naturalmenle in 
un solo senso. Si hanno 
cosi riunite in un solo ele
mento le funzioni di raddriz-
zare una corrente alterna
ta e di far variare I'inten-
sita della corrente radriz-
zata. In particolare, la 
corrente «principale > di 
grande intensitd pud essere 
fatta variare operando sul
la corrente secondaria, di 
piccola intensitd. Si ha cosi 
un'amplificazione che pre-
senta notevoli analogie con 
I'amplificazione che si ot-
tiene, nei circuiti radio, me-
diante i triodi. 

COME FUNZIONA LA 
RADIOGUIDA DELLE GRU ? 

Ho vlsto esposto alia recente Fiera Camplonarla 
dl Mllano un apparecchlo per la radlogulda della 
gru, ma non ho avuto 11 tempo di occuparmena. 
Ora spero che sarete tanto cortesl dl farml avera 
qualche Informazione sull'argomento. 

A. T. • Piacenza 
La soluzione tipica per il 

comando delle gru indu-
striali per canlieri e per 
porti (gru a ponte, a porta-
le. a tone) e" il comando 
manuale diretto operalo da 
un gruista che sta in una 
cabina portata dalla gru 
stessa, il piu delle volte ad 
un'altezza notevole dal suo-
lo. II gruista opera su istru-
zioni impartite telefonica-
mente da terra, e si vale 
delle segnalazioni manuali 
di un uomo che sta a ter
ra, e che segue da vicino 
il carico in movimento, par-
ticolarmente nelle fasi piu 
delicate del distacco e del
ta posa. Nelle grandi unita. 
la distanza tra il gruista 
ed il carico e di parecchi 
metri. ed il carico stesso, 
specie se voluminoso. pud 
impedire al gruista di ve
dere direltamente dove il 
carico va a posarsi. II grui

sta, quindi, deve in certl 
momenti seguire visivamen-
te il carico in movimento, 
e in altri obbedire ai se-
gnali dell'uomo a terra. 

Da qualche anno sono sta
ti messi in servizio dei si-
stemi di radiocomando per 
gru industriali e da cantie-
re: la gru non i presidiala. 
e t suoi comandi sono as-

serviti ad una radio rice-
vente, che funziona a sua 
volta ricevendo i segnali 
emessi da una radio tra-
smittente a breve raggio, 
azionata da un uomo che 
sta a terra e segue i cari-
chi da vicino. L'uomo por
ta sulla schiena la radio 
trasmittente vera e propria, 
con relativa antenna, che 
ha le dimensioni di un gros
so libro, e sul petto una 
pulsantiera, simile a quella 
delle piccole gru a ponte e 
portale che nelle Industrie 
vengono azionale da terra 
mediante un comando col-
legato con fill. 

Tale sistema di radiogut-
da ha ormai largo impie-
go in URSS nei canlieri ci-
vili. su gru a torre. e nelle 
grandi unita industriali. In 
Italia sono all'ordine del 
giorno gru radioguidate 
sperimenlali per siderur-
gia ed altri impieghi indu
striali. Con tale nuovo si
stema. una gru richiede un 
uomo anziche due, e la 
sua azione, risultando me
glio guidata e quindi piu 
precisa, 4 piu pronta e piu 
rapida. facendo salire la 
capacita di lavoro del mez
zo meccanico. 

Paolo Sasii 

r ABITAZIONI 1 
LA 167: ESPROPRI 
E PI AN I REGOLATORl 

Fra cinque annl sard un povero penslonato dal-
I'INPS. In un Comuna della Calabria dl circa 7.t00 
abitanti, privo, pare, ancora di un piano regola-
tore, postiedo un piccolo appezzamento di terreno 
che, a) mio ritiro in pentione, vorrei coltivare ad 
orfo. Questo appezzamento, con altri Intorno, co-
stituiscono una discrete zona libera quasi nel con
tro del paese. Non ho, almeno per ora, la possibi
lity di costrulre una casetta. Vorrei sapere sa, 
con la c 167», il Comune lo potra espropriare. 

ARTURO CERAVOLO - Torino 

Se il terreno di cui si 
parla d quasi nel centro del 
paese. e probabile che il 
Comune. qualora si decida 
ad adottare un Piano rego-
latore o comunque ad ap-
plicare la legge 18 aprile 
1962 n. 167 per Vedilizia 
economica e popolare. lo 
dichiari edificabile. 

Di consegvenza. per il 
proprietario si presenlano 
due possiMitd. Se ha inten 
zione di coslruire una casa 
per uso proprio. terna ro 
lere quindi ricavare un uti 
te di speculazione dalla pro 
prietd dell'area fabbricabi 
le. non ha nulla da temere 
dal vmcolo dcrivante dal 
I'applicazwne della legge 
n. 167. Infalli, proprio in 
virtu della legge. qualora 
il terreno gli venga espro-
priato, egli potrd sempre 

riscaltarlo alio stesso prez
zo pagalogli dall'espropria, 
maggioralo solo delle spest 
sostenule dal Comune per 
rendere il terreno edificabi
le, e cioe eventuah strode, 
fognature, servizi necessa-
ri. ecc. 

Nel caso invece che U 
proprietario non abbia in-
tenzione o possibilitd di co
slruire, e voglia soltanto 
ulilizzare il terreno ad or-
to. non gli consigliamo di 
riscattare I'appezzamento 
divenutn edificabile: sard 
piu cunremente che egli, 
con iJ ricaralo dall'espro-
pno. comperi un terreno 
vmcolalo ad uso agricolo, 
che gli costerd senz'altro 
meno. nuscendo cosi an
che a realizzare un certo 
utile dall'operazione. 

Novella Saaioii TatiM 
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