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a colloquio con i lettori 
Qutsta paging cha tl pubbllca ognl domenica, • dadlcata al cotloqulo con 

tutti I lettori dall'Unita. Con tasa II nostra glornalo Intend* ampllare, arrlechlre 
o praclsara I taml dal »uo dlalogo quotidian* con II pubblko, gia largamanta 
trattoto nolla rubrics • Lattpro aiTUnlta a. Netrinvllare Itittl I kHorl • scrhrarcl 

a a farcl scrlvera, su qualslasl argomento, par aitandara ad approfondlra Mmpra 
piu II lagama deH'Unita con I'opiniona pubbllca democratica, aaortlama, contenv 
porantamente, alia brevlla. E do al flna dl pormattara la pubMlcatlono dalla 
maggtere quantita possibile dl Itttara a. risposta. , . 

» » < 

Chi vw)le il socialismo 
pud e deve unif icarsi ? 

"'I' 

risponde PAOLO BUFALIM 

Molla laltara contlnuano a pervenlrcl <ul problem* deH'untta delta for i * socialiste a delle 
sue forme. Pubbllchlamo oggi una risposta I U questo argomento del compagno PAOLO 
BUFALINI, membro delta Dlreilone del PCI, In chlarlmenlo a questti postl dal compagnl 
BRUNO TANCIONI (Roma), BRUNO SEMBOLONI (Llvorno), PIETRO BUFARINI (Roma) 
a MARIO UGOLINI (San Sepolcro). 

n compagno Bruno Tancioni, 
della sezione Monteverde Nuo-
vo di Roma, scrive che egli 
« non riesce a comprendere og
gi la decisions di vertice se-
condo cui noi si dovrebbe la-
vorare al fine ultimo di rag-
giungere una unificazione dl 
tutte le Jorze operaie e socia
liste, Jacendole confluire in un 
unico partito con un program-
ma che non sarebbe certamen-
te ne comunista, nd socialisla, 
ma riformista ». 

Rispondo al compagno Tan
cioni che. se la questione del-
la unificazione delle forze so-
cialiste in Italia fosse stata 
proposta nel nostro Comitato 
Centrale nel termini in cui egli 
l'ha formulata, saremmo in 
molti a non « rluscire a com
prendere >. Ma, ha Ietto bene 
il compagno Tancioni la rela-
zione del compagno Longo al 
C.C.? Tutto il senso e 11 valore 
della relazione. sono proprio 
in questo che conferma il fal-
limento di un disegno riformi-
stico e la necessita di lottare 
per una trasformazione delle 
strutture economiche e sociali 
e cioe delle basi di classe del-
lo sviluppo economico e poli
tico dell'Italia, alio scopo di 
assicurarle il progresso demo-
cratico e il rinnovamento so
cialisla. E' questa una via •ri
formista », nel senso che que
sta parola ha per la socialde-
mocrazia. che rinunzia a una 
trasformazione del sistema e 
solo tenta di apportarvi — co
me gia ha detto chiaramen-
tc nella sua risposta della scor-
sa settimana Maurizio Ferra-
ra — parziali correzioni. ritoc-
chi - e aggiustamenti? Vorrei 
inoltre attirare l'attenzione del 
compagno Tancioni su un pun-
to politico che mi sembra cen
trale; ed e il seguente. II <cen-
tro sinistra >, per le esigenze 
e per i propositi che avevano 
mosso le forze di ispirazione 
socialista e democratica che ad 
esso hanno partecipato, aspi-
rava e presumeva di dare lo 
avvio a modificazioni impor-
tanti della nostra societa. Es
so si e urtato contro ostacoli 
e contrattacchi inevitabili. che 
hanno ben presto messo in lu
ce la contraddittorieta e il ca-
rattere velleitario della linea 
scelta da queste stesse forze. 
Quando cid si e verificato. le 
forze socialiste e democratiche 
del centra sinistra non sono sta
te capaci di dare battaglia (il 
che in sostanza significava 
porsi il problema di una nuo-
va maggioranza): esse han
no ripiegato e sono state scon-
fitte. Ma in questa esperien-
za, noi comunisti siamo stati 
al loro fianco, appoggiandole 
e sospingendole in tutto cid che 
di positivo hanno intrapreso. 
criticandole quando cedevano, 
indicando sempre una prospct-
tiva unitaria. Da cid e risulta-
to che. oggi. al fallimento del 
centro-sinistra non corrispon-
de affatto un fallimento della 
nostra battaglia per una nuo-
va maggioranza capace di im-
porre un indirizzo antimonopo-
Iistico c democratico. ma, anzi. 
e venuta avanzando la coscien-
za della necessita di cercare 
un nuovo collegamento e una 
collaborazione tra tutte le for
ze operaie e popotari. e si e 
aperto un proccsso profondo 
di riassestamento delle forze 
socialiste. Ecco perche e im-
portante e attuale il rilancio 
di tutto il discorso e di tutta la 
iniziativa unitaria. Rilancio 
dell'azione unitaria: non solo 
per contrastare il proccsso di 
frantumazione e dispcrsione di 
socialisti e democratici sincc-
ri, ma per avanzare. e per con-
trapporre ali'iniziativa di uni
ficazione s o c i aldemocratica 
(che tende a porta re nuove 
scissioni nel PSI) una iniziativa 
di unificazione socialista. e 
cioe delle forze che vogliono 
il socialismo. Ne una tale uni 
flcazione potra mai csscrc de-
cisa dal vertice: rssa potra so
lo scaturire daU'azionc degli 
operai. dci lavoratori. di tutti 
i militanti e cittadini comuni
sti. socialisti. democratici con-
seguenti. e da una iniziativa 
che si sviluppi al tempo stes-
so dal basso e ai vertici. 

II compagno Bruno Sembo-
loni di Livorno e convinto che 
un partito rivoluzionario mar-
xista e Ieninista. quale d il no
stro. in cocrenza con tutta la 
sua storia e il suo sviluppo. 
debba proporst il compito di 
realizzare le alleanze di classe 
e Vunita politica della classe 
operaia. senza con cib • cor re-
re il pericolo di un avvicina-
mento alia socialdemncrazia 
del nostro partito >. Egli pcrd 
ritiene che un punto della re
lazione del compagno Longo 
(* Abbiamo detto e ripetiamo 
che noi siamo per il passaggio 
democratica al socialismo con la 

partecipazione di piu forze po-
litiche e sociali; siamo per una 
gestione dello Stato che garan-
tisca la pluralild del parliti, la 
possibilita di alternanza alia co-
sa pubblica in base al princi-
pio della maggioranza e della 
libera formazione di nuove 
maggioranze >) significa < un 
avvicinamento alia socialdemo-
crazia *, e 1'abbandono della 
nostra ideolngia come essa si 
e svilupputa. da Marx a 
Gramsci. 

La questione sollevata dal 
compagno Semboloni 6 senza 
dubbio complessa e merita un 
discorso approfondito. che non 
e possibile svolgere nei limiti 
di questa risposta. Del resto la 
prossima riunione del Comitato 
Centrale sara dedicata a un 
approfondimento delle questio-
ni dell'unita e della unifi
cazione. 

Vorrei qui solo ricordare al 
compagno Semboloni che le po-
sizioni esposte dal compagno 
Longo sul modo come noi con 
cepiamo I'avanzata al sociali
smo e lo stesso proccsso di co-
struzione della societa socia
lista. per una via democratica. 
se presentano un importante 
carattere di novita politica per 
la forza e precisione con cui 
vengono formulate e per il mo 
mento in cui vengono fatte, 
non sono tuttavia nuove net 
senso che esse rappresentano 
il punto di approdo di un lungo 
sviluppo, attuato sotto la guida 
di Gramsci e di Togliatti. di 
tutta la nostra azione rivolu-
zionaria e della nostra elabora-
zione ideologica (orientate dal-
l'insegnamento di Marx e di 
Lenin) di una via italiana al 
socialismo. 

E vorrei inoltre accennare a 
due ordini di considerazioni. 

I) Lo sviluppo capitalistico e 
monopolistico in Italia ha com-
portato e comporta un proces-
so autoritario, un'azione rivol-
ta a impedire 1'attuazione del
le riforme. degli istituti e prin-
clpi nuovi di democrazia sanci-
ti dalla Costituzione repubbli-
cana nata dalla lotta e vittoria 
contro il fascismo. e rivolta a 
svuotare gli istituti democra
tici e soffocare 1'autonomia dei 
partiti e una autentica e libe
ra dialettica democratica. E' 
contro questo processo che noi 
combattiamo. La lotta per la 
espansione della vita democra
tica. dalla fabbrica a tutti i 
campi della organizzazione del
ta vita civile, agli istituti rap 
presentativi; la lotta per le 
autonomie (1'autonomia dei sin-
dacati. dei comuni. delle Re-
gioni, delle organizzazioni de
mocratiche. dei partiti) e per 
far crollare la discriminazione 
anticostituzionale che impedi 
see e pregiudica lo svolgimen-
to della vita democratica. co-
stituisce il cuore della lotta per 
uno sviluppo antimonopolistico. 
per le riforme sociali e per la 
avanzata al socialismo. 

2) Nella situazione attuale. 
noi non vediamo una separa-
zione, e una divisione in due 
fasi e tempi diversi. della lotta 
per la democrazia e della lotta 
per il socialismo. Per il nesso 
sempre piu stretto tra politica 
ed economia. la lotta per la 
democrazia e la lotta per il so
cialismo sempre piu stretta-
mente si intrecciano e fanno 
tutt'uno. Ma cid significa che. 
pur in una prospettiva di con-
quiste parziali e di sviluppo 
graduate, per il socialismo si 
lotta oggi; e che non e piu pos
sibile separare con un taglio 
netto l'avanzata al socialismo 
dalla costruzione della societa 
socialista. La via dell'avanzata 
anticipa e condiziona il modo 
della costruzione della societa 
socialista. Penso che questi 
chiarimenti possano essere uti-
li anche al compagno Pietro 
Bufarini di Roma, il quale af-
ferma che < noi comunisti sia
mo in contraddizione con • la 
nostra ideologia marivtta leni
nista ». 

Infine il compagno Mario 
Vgolini di S. Scpolcro (Arezzo) 
concorda pienamente con 1'ini 
ziativa di un dibattito e di una 
ricerca per I'unificazione delle 
forze ' socialiste (< II partito 

comunhta non pud non andare 
con fiducia verso la creazione 
di un partito unico che con-
senta • alia classe operaia di 
direntare in un prossimo fu-
turo — e in parte lo e aid — 
forza determinate di pote-
re >); ma si domanda se la 
nostra iniziativa e le nostre 
proposte non possano essere 
intese da molti e destinatari » 
« come un puro e semplice no 
stro tentative di farli aderire 
al partito comunista cosi come 
esso e. con la sola variante del 
nome, o come una mera solle-
citazione alia ricostruzione di 
una politica di fronte, sia pure 
sotto altra etichetta ». Rispon

do al compagno Ugolini che 
l'esigcnza di una riorganizza-
zione politica della sinistra ita
liana e scntita e affermata non 
solo-da noi, ma anche da par
titi. correnti e uomini di ispi
razione socialista e democra
tica diversi. Pure un esponen-
te di sinistra della DC ha re-
centemente detto che e neces-
sario ricercare un collegamen 
to tra tutte le forze della si
nistra. Tutto lo sviluppo del 
dibattito — e in particotare il 
prossimo Convegno delle Fe-
derazioni giovnnili comunista. 
socialista e di unita proleta-
ria — ne sono una manifesta-
zione evidente. Noi intervenia-
mo in questa situazione. pro-
ponendo la nostra politica uni
taria. Al dibattito e alia ricerca 
di iniziative comuni con le 
altre forze noi ci presentiamo, 
non con la pretesa di avere 
soluzioni belle e pronte per tut
te le question! di linea e orga-
nizzative che il processo di 
unificazione pone, ma sforzan-
doci di dare il contributo piu 
preciso possibile. come punto 
di partenza per la ricerca e 
il dibattito comuni: un dibat
tito che del resto si svolge in-
tensamente anche nelle nostre 
file. 

In sostanza. noi non diciamo 
nlle altre forze socialiste solo 
questo: t le division! indeboli-
scono il movimento operaio e 
socialista, dunque prima di tut
to uniamoci e poi si vedra >. 
Noi. al contrario, pensiamo che 
il processo di unificazione non 
possa svilupparsi ignorando 
differenze e divergenze, bensi 
affrontando, insieme. sia i con-
tenuti di un programma poli
tico. sia il problema degli schie-
ramenti congrui a contenuti 
e obiettivi politici determinati; 
sia le questioni di strategia e 
di tattica dell'avanzata al so
cialismo e dell'edificazione del
la societa socialista. sia quelle 
dell'unificazione. delle forme in 
cui essa pud avvenire. dei 
problemi della vita interna del 
partito o dei partiti interessati 
al processo di unificazione. 
Quali saranno le concrete linee 
e le forme di un tale sviluppo 
di unificazione. noi non sappia-
mo. Esse scaturiranno dall'ini-
ziativa. dalla lotta. dalle espe-
rienze comuni e dal dibattito. 
a cui tutti dovranno contribui-
re. e in primo luogo gli operai. 
i lavoratori. i militanti. 

Per quanto riguarda, poi. la 
politica di fronte popolare, noi 
respingiamo come errata e ar-
tificiosa I'agitazi'one « antifron-
tista ». stnimento di divisione. 
Ma abbiamo detto e ripetiamo 
che pensiamo a una nuova 
unita: nuova per il contenuto. 
per la situazione politica e 
per la prospettiva. e per le 
forme in cui si realizza e potra 
svilupparsi. 

Quanti Comuni 
amministrano 

oggi le sinistre ? 
risponde ABDON ALllSOVl 

Nel mlo comuna (Castlgllone della Pescala, In provlncla 
dl Grosseto), I socialisti, dopo aver ammlnlstrato Insieme 
al comunisti fin dalla Llberazlone, hanno flrmato un ac-
cordo che apre le porte del Munlclplo alia Democrazia 
Cristiana. lo vorrei sapere quanti sono I comuni a le 
province che In segulto agll accord! dl centro sinistra, 
sono stall • regalati » alia Democrazia Cristiana, conslde-
rando anche quelll dove, non essendo possibile la forma
zione dl glunte di quel tlpo, si e arrlvatl addlrittura al 
commlssarlo pluttosto che formare la Glunta con I co
munisti. 

, FRANCESCO DURANTI • Burxano (Grosseto) 

Relativamente alle provincie 
e ai comuni che hanno votato 
il 22 novembre scorso. rusulta-
no sino ad ora 1 seguenti dati 
(tra parentesi il numero delle 
giunte precedenti): 

PROVttlClE: sinistra 16 (16). 
centro-sinistra 41 (22). D.C. 8 
(11), centro (o cen.-des.) 7 
(25). altre 2 ( - ) . Totale 74. 

COMUNI CAPOLUOGO: sini
stra 13 (15), centro-sinistra 45 
(19), D.C. 8 (14). centro (o 
cen.-des.) 10 (30). altre 2 ( - ) . 
Totale 78. 

COMUNI SOPRA 10.000 ABI-
TANTI (Sicilia sopra 5.000): si
nistre (da sole o con altre 
forze del PSDI. PRI e DC dis-
sidenti) 223'(231). centro sini
stra 169 (94). D.C. 216 (223). 
centro (o cen.-des.) 44 (129). 
altre 29 (20). commissari 9. da 
definire 7. Totale 697. 

Da questi dati. che riguar-
dano le amministrazioni dove 
— sia nelle precedenti che nel
le ultime elezioni — si d votato 
con il sistema proporzionale. 
risulta: a) che il centro-sinistra 
ha avuto un'espansione note-
vole; b) che tale espansione 
perd avviene soprattutto a spe-
se della vecchia area centrista; 
c) che la rete delle ammini
strazioni di sinistra mantiene 
nel complesso una robusta con-
sistenza. Se si sommano anche 
i comuni inferiori. si arriva a 
una cifra di oltre 1.400 ammi
nistrazioni di sinistra. 

Questo sul piano quantitativo. 
Ma sarebbe un errore fermar-
si a una valutazione puramente 
quantitative. 

Da un lato, infatti. anche se 
non molto rilevante sotto il 
profilo numerico, il complesso 
delle amministrazioni sottratte 
alia sinistra dalla operazione 
del centro-sinistra. comprende 
comuni di grande importanza 
e rilievo: come Perugia. Ales
sandria. Sestri Levante. Foli-
gno. Citta di Castello. Civita
vecchia. Colleferro. Carbonia. 
Di piu: in taluni casi si e 
voluto attuare la formula di 
centro-sinistra. benche la mag
gioranza fosse quella di sini
stra. a costo di imbarcare 
nelle amministrazioni i peggio-
ri amesi del vecchio conser-
vatorismo clericale (come ad 
es. nel Comune di Crotone). 
E ancora: in certi Comuni (co
me a Valenza ed Ostiglia. do
ve da 20 anni il governo locale 
era in mani popolari) si e pre-
ferito addirittura giungere al 
commissario piuttosto che ri-
costituire la giunta di sinistra 
che pure il corpo elettorale 

aveva senza equivoci confer-
mato. Tutto cid c indubbia-
mente grave, e pesanti sono 
le responsabilita del PSI e. 
soprattutto. di alcuni dirigenti 
di destra. 

D'altro canto, perd. vi sono 
da registrare anche recuperi 
a sinistra, laddove, come ad 
es. a Jesi e Fano. il centro-
sinistra e stato sconfitto sul 
terreno elettorale e si sono ri-
composte le amministrazioni 
popolari: il che dimostra che 
il centro-sinistra non e irre-
versibile. Inoltre, non e da 
sottovalutare il fatto che in 
oltre 30 comuni. specie del 
Mezzogiorno. si sono costituite 
alleanze e collaborazioni molto 
vaste (che vanno dai comu
nisti. ai socialdemocratici e 
anche a gruppi di dissidenti 
d.c.) e che costituiscono punti 
di logoramento della discrimina-
zione anticomunista e della de 
limitazinne della maggioranza. 

In conclusione, il giudizio da 
dare e un giudizio articolato: 
che. per un verso, deve valu-
tare i pericoli che esistono e 
che vanno affrontati e com-
battuti apertamente, ma che, 
per altro verso, non deve col-
locare tutto sotto il segno ne-
gativo e sboccare in conclu
sion! difensive. di arrocca-
mento. 

I comunisti, cioe, non sono 
disposti a lasciarsi isterilire 
in una mera contrapposizione 
di formule, ma piu che mai 
sono disposti a misurarsi po-
sitivamente attomo ai proble-
mi reali della casa, dei servizi 
pubblici e sociali. della scuola. 
della sanita e cosi via. 

La logica che s'impone ovun-
que e in tutte le condizioni e 
quella del dibattito aperto. tra 
le masse e nelle assemblee. 
intorno alle cose, alle scelte 
programmatiche, alle misure 
da prendere dinanzi agli incal-
zanti problemi delta crisi fi-
nanziaria. istituzionale e poli
tica in cui si dibattono gli 
istituti di autonomia. 

E' qui. su questo terreno. 
adopcrando fermezza critica 
senza nervosismi, che si creano 
i modi e le occasioni di tes-
sere una piu vasta unita. e 
con il PSIUP. e con il PSI. 
e con tutte le forze democra
tiche. laiche e cattoliche. per 
dar vita a una nuova maggio
ranza capace di portare avanti 
il rinnovamento strutturale del
ta societa nazionale. Rimini 
insegna che su questa linea si 
possono raccogliere importanti 
vittorie. 

Perche in URSS la casa e 
ancora un serio problema i ? 

risponde GIUSEPPE BOFFA 

Perch* a quasi clnquant'annl daila rlveluzlone c*a ancora una crisi dagli atleggl ncll'URSS, 
che cestrlnge una parte della popolazlona a vivara In coabltaslone? Cha si fa par rlsolverla? 
Ho s*rrilto parlara anche di case costruite in cooperative: 

II rapido movimento di inur-
bamento della popolazione so-
vietica che e stato conscguenza 
deU'accelerata industrializza-
zione del piani quinqucnnali 
(tra il 1920 c il 1954 gli abitanti 
delle citta sovietiche sono sa 
liti da 21 a 83 milioni e oggi 
sono gia piu di 120 milioni) 
non c stato accompli gnato per 
molto tempo da un'adeguata co 
struzione di nuove abitazioni. I 
sovietici aggiungono che nean 
che poteva esserto perche i li 
mitati mezzi a disposizione era 
no in massima parte assorbiti 
dalla creazione della industria 
di base. La derlcicnza fu aggra 
vata dalle distruzioni bclliche e 
dalla necessita di pom riparo 
Tutto questo portd ad una situa
zione che ancora dieci anni fa 
si presentava con tinte dramma-
fiche: . lenorme maggioranza 
della popolazione cittadina vi 
veva negli appartamenti cosid 
dctti « comunitari » entro unn 
spazio che non suDerava una 
stanza per famiglia 

II grande sforzo edilizio e 
cominciato in tutta I URSS nel 
1957. Bisogna riconoscere che 
da allora si e fatto molto Cir 
ca 100 milioni di persone. ciod 
quasi meta della popolazione 
del pacse. ha migliorato le pro^ 
prie condizioni di altoggio. La 

quasi totalita delle abitazioni 
oggi distribuite — rivela rulti-
mc numero del Kommunist di 
Mosca — e ormai costituita da 
appartamenti piccoli (una. due. 
al massimo tre stanze piu i 
servizi), ma indipendenti. No 
nostante limpegno di questi ul 
timi tempi, il continuo aumento 
degli abitanti delle citta fa si 
che il numero di metri quadrati 
a disposizione di ogni cittadino 
crcsca a un ritmo che da gli 
stessi sovietici non e giudicato 
sufficiente. Perdd i nuovi di 
rigenti di Mosca hanno annul 
lato la decisione presa da Kru 
sciov di rallentare in parte lo 
sforzo per trovare maggiori 
mezzi da dedicare all'industria 
chimica e hanno varato per il 
'65 un piano record in campo 
edilizio. 

II problema ncilURSS e in 
parte complicato dal fatto che 
la casa e considcrata un scrvi 
zio pubblico praticamente gra 
tuito L'affitto di un apparta 
mento di due stanze. piu ba 
gno e cucina. con gas. elcttri 
cita. acqua calda e riscalda 
mento, si aggira a Mosca suite 
10 mila lire al mese. Con som 
me simili non si pagano nean 
che le spese di manutenzione 
delle case, per non parlare de 

come funiiona questo sistema? 
LU1GI FORSARl - Bologna 

gli ammortamenti. Di conse 
guenza la costruzione e, in buo 
na parte, anche la cura degli 
attoggi e a carico esclusivo del
lo Stato. Vi e stata qualche pro
posta di aumentare gli affitti: 
ma poiche essa richiederebbe 
anche un aumento dei salari. fi 
nora e stata scartata. 

Dal 1962 si e tentato di indur-
re anche i cittadini a investire 
i loro risparmi nella costruzio
ne del proprio alloggio. median 
te le cooperative. Col versa 
mento del 40 per cento del va
lore si diventa proprietari di un 
appartamento. il restante 60 per 
cento essendo coperto da un 
prestito statale da rimborsare 
con un interesse minimo nel gi
ro di 15 anni. Per un alloggio 
di una stanza piu i servizi I an 
ticipo si aggira su una somma 
equivalente a 650 700 mila lire 
italiane (un milione e 200 mila 
lire per due stanze), la terra 
essendo gratuita. Questo sistc 
ma ha avuto tuttavia si nora una 
diffusione limitata: r>7 per cen 
to (in Bulgaria. L'nghcria. RDT 
si arriva al 30 50 per cento) del 
lo sforzo edilizio globale. Oggi 
si levano quindi proposte per 
rendere piu vantaggiosa 1 ope
razione: anticipo del 20 per 
cento e credit! per vent'anni. 

r 

IL MEDICO 

L'INSONNIA NON E' 
UN MALE INCURABILE 

Da anni non rtesco a dormlre, par cut sono co-
stretto a prendere abltualmenta del sonnlfarl. Quan
do na parlo per6 tutti ml sconslgllano I'uso dl 

questi medlctnall cha sarebbero noclvl. Polcha non 
posso vlncere in dlverso modo la mla Inionnla, 
ma nello stesso tempo non destdero procurarml un 
danno magglore, gradlrei sapera cha tl puo fare 

< nella mla condizioni. 
B. N. • Taranto 

Fotrei dirti soltanto, per 
tua tranquillity, che il fa-
moso clinico napoletano 
Cardarelli (che visse fino 
a 90 anni) confessava di 
prendere regolarmente ogni 
sera il suo calmante. E' ve
ra che i calmanti di allora 
erano piu innocui di quelli 
attuali, e forse e anche ve
ra che tu non fi senta pago 
di arrivare solo a novanta 
anni. Ebbene, allora inco-
mmciamo col partire da 
una premessa fondamenta-
le, che cioi I'insonnia «? per 
se* stessa quanto mai noci-
va. magari trascurabile se 
saltuaria, ma da curare as-
solutamente quando sia abi 
tuale. 

Non ci si sente mai cosi 
bene come Quando si e~ dor-
mito bene, mentre chi ha 
trascorso una notte bianca 
sta male per tutto il giorno 
nel fisico e nel morale, e si 
pud immaginare come sta-
rebbe chi dovesse trascor-
rerle bianche tutte di segul
to. Del resto basterd dire 
che il terzo grado di molte 
polizie comprende la costri 
zione del catturato a rima-
nere sveglio giorno e notte, 
come uno fra i supplizi p'm 
insopportabili. Da cid la 
conclusione che i piu no-
civa I'insonnia che i sonni 
feri. 

E' curioso come vi sia 
una diffusa prevenzione con
tro questi ulthnt, prewen-
zione che non si ha per nes-
sun altro farmaco che si 
debba usare anche per anni. 
E' un pregiudizio poi tanto 

piu irrazionale in quanto a 
sostenerlo sono taluni che 
di droghe ne consumano 
ogni giorno in abbondanza 
(caffeina, nicotina ecc.) o 
ignari o incuranti della loro 
tossicitd. Naturalmente i 
sonniferi, ma questo vale 
per qualunque farmaco, so
no da usare con certi cri-
teri che riguardano la qua
nta e la quantita. Per la 
qualitd diremo che son pre-
feribili i tranquillanti e fra 
di essi i meno lossici. come 
per esempio tl meprobama-
to; per la quantita le dosi 
dovranno essere sempre pic-
colissime. 

E' possibile ottenere I'ef-
fetto anche con dosaggi mi
nimi associando I due tipl 
di farmaci: infatti la dose, 
anche ridotta, di un tran-
quillante attenuando lo sta
to ansioso predispone al 
sonno, per la comparsa del 
quale basta allora una dose 
di sonnifero essa pure mol
to ridotta. Quando dopo un 
certo tempo Veffetto non si 
ha piu, per la cosiddetta 
assuefazione, invece che au
mentare la quantita si cam-
bia uno o ambedue i pre-
parati, cut dopo qualche 
mese si pofrd ritornare ria-
vendone lo stesso effetto di 
prima. Con la guida del tuo 
medico ti sard facile segui-
re questo sistema che I 
semplice e razionale nello 

' stesso tempo, e pud essere 
prolungato per anni senza 
rischi. 

Gaetano Ui l 
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DA FAST A DMYTRYK 
DECADENZA DEGLI EX 

Ho Ietto da qualche parte, o forsa ho sentito dlra 
da amid, che al mediocre film amerlcano del regista 
Dmytryk La doppia vita di Sylvia West sarebbe 
legato II noma di Howard Fast. Possibile cha I'au-
tore della Via della liberta, di Sciopero a Clarkton, 
dl Spartacus sia caduto cosi in basso? Ma 4 pro
prio vero? 

GIANFRANCO TANZ1 - Mantova 

E' vero si, purtroppo. Del 
resto il romanzo omonimo 
da cui & stato tratto il film 
di Gordon Douglas — non di 
Dmytryk — con la < diva 
del giorno * Carroll Baker 
(una diva alquanto mode-
sta come tutte quelle che 
hanno bisogno dell'appog-
gio interessato e bene or
chestrate di episodi scanda-
listici per procedere nella 
carriera) & uscito da poco 
anche in Italia, e la notizia 
editoriale della collana di 
t gialli Garzanti > che lo 
ospita parla chiaro. Un cer
to V.E. Cunningham vi fi-
gura quale autore, ma «sot-
to questo pseudonimo si cela 
Howard Fast*, ti quale si 
i evidentemente vergogna-
to di firmare col proprio 
nome. E non & che il ro-
manzetto sia poi peggio di 
tanti altri della serie (quella 
di James Bond!), anche se 
il modello che tl suddetto 
<soffietto* cita — Ray
mond Chandler — serve sol 
tanto da specchietto per le 
aUodole. Chandler era scrit-
tore autentico e sincero. 
che si sollevava molto al di 
sopra dei limiti del € ge 
nere*. 

II lettore si meraviglia e 
certo si addolora. dato inol
tre che la trascrizione cine-
matografica. come ' quasi 
sempre succede. non fa che 
aggravare ia melodramma-
ticita tutta esteriore del li-
bro. Cosi i finito Fast, come 
d"altronde sono malinconi 
camente tramontati altri ro-
manzieri e drammaturghi 
americani — da Dos Passos 
a Steinbeck, da Budd Schul 
berg a tncin Shaw a Clif 
ford Odets — una volta al 
lontanatisi dalla loro ideolo
gia combattita, dalla loro 
matrice civile e protesta 
taria. 

E non i accaduto forse lo 
stesso anche tra i cineash? 
Come mai Elia Kazan, dopo 
aver Iradito i suoi ex com 
pagni, non e pm rnwcifo a 
mettere insieme un film de 
cente? Come mai Edward 
Dmytryk, immediatamente 
dopo aver cessato iTessere 
vno dei c diect di Holly 
icood i, si £ sqvalificato an 
che come regista? 

Parltamo pure di Dmy 
tryk. Varrebbe la pena di 
slendere un suo altento ri-
tratto c prima e dopo la 

cura * (di maccartismo): rut 
soriirebbe una parabola 
quanto mai eloquente. Pri
ma, il regista canadese di-
rigeva film come Anime fe-
rite. come Odio implacabile, 
come I'ammirevole Crista 
fra i muratori (in Inghil-
terra); dopo, pagd lo scotto 
della rinuncia con il decisa-
mente reazionario Ammuti-
namento del Caine. accettd 
di rifare (e in qual modo) U 
classico tedesco L'Angelo 
azzurro, tentd di risollc-
varsi con I'esiremamente 
ambiguo Giovani leoni (ri-
preso proprio in questi gior-
ni sui nostri schermi), pre-
cipitando alfine, come I'ul-
timo dei mestieranti, dl ser-
vizio di volgare paccottiglia 
hollywoodiana tipo L'uomo 
che non sapeva amare « 
Quando l'amore se n'e an-
dato (tratti entrambi da due 
grossi, indigesti bestsellers 
di Harold Robbins). 

Quando Vispirazione se n'e 
andata. piuttosto. E per 
questi cineasti, per questi 
scrittori, la lotta per U pro
gresso, Vatlenziane ai pro
blemi reali della societa, 
l'amore per la gente sfrut-
tata e violentata da vn si
stema brutale (non per una 
Sylvia West che reagisce 
alia prostituzione facendo 
la... poetessa). tutto cid era 
la sargenie stessa delta loro 
arte, o almeno del loro im-
pegno culturale. 

Ce ne guardiamo bene 
dal trarre schematicamente 
considerazioni generali, va-
lide in ogni caso. Ci del 
resto chi resiste, sia pure 
anarchicamente, come Pad
dy Chayefsky che in Tempo 
di guerra tempo d'amore 
spara a zero contro il mi-
litarismo (e se « guarda il 
suo film « in chiave Vietnam 
o Santo Domingo*, come 
bruciano I suoi-colpi!). 

Perd i fatti che abbiamo 
esposto, partendo dalla do
lorosa decadenza di uno 
scrittore che fu caro a mi
lioni di lettori. rimangono 
fatti. E autorizzano a pa-
rajrasare. completandolo. 
un celebre giudizio del cri-
tico marxisla americano 
John Howard l^awson (sem
pre gagliardamente svlla 
breccia): In fine dell'* uma 
nitd *. in un artista. spesso. 
molto spesso coincide anche 
con la fine del «talento ». 

Ugo Caairagki 

UNIVERSITA' ; 
DIPLOMI E « FULL-TIME » 

Sono uno studenta dl (altera a ho lelto, su 1'Unita 
dl domenica t maggio, I'arlicolo sul disegno dl legge 
del governo ralatlvo al nuovo ordlnamento pravlsto 
per fUniverstta. Sono molto preoccupato anche par II 
modo con cut I qualtro partiti (DC, PSI, PSDI a PRI) 
hanno affrontato la questione del prlmo tltolo di 
studio a del c full-time >. E' possibile cha non cl 
fossero altre soluzioni? 

ENRICO RENZI • Roma 

Altre soluzioni, in effeitl, 
piu democratiche e anche 
piu razionali, sarebbero sta
te possibili. Per quanto si 
riferisce al primo titolo di 
studio, il diploma, 4 molto 
grave che esso venga fatto 
conseguire, secondo la pro
posta governativa, al di 
fuori delle Facolta, in Isti

tuti aggregati che si carat-
terizzano in modo subalter-
no e che appaiono destinaii 
a dare una formazione me-
ramente professionale (tec-
nicistka). Eppure, oggi, d 
concordemente riconosciuto 
che una formazione profes
sionale adeguata presuppo-
ne una convergenza orga-
nica, non un distacco, con 
la formazione culturale e 
scientifica generale. A sua 
volta, un collegamento stret
to fra cultura e professlone 
e imposto dagli stessi svi
luppi della ricerca. II di
segno di legge del centro-
sinistra compie, dunque, una 

scelta sbagliata. Corsl a 
piu breve termine (due, tre 
anni) per tl conseguimento 
dei diplomi avrebbero po-
tuto, invece, essere preuwft 
e articolati nelle Facoltd. 

Lo stesso per il € full-
time * (pieno tempo). Avere 
ignorato i problemi del dirit-
to alio studio per tutti i gio
vani capaci e meritevoli da 
un lato; d'altro lato avere 
sostanzialmente eluso i pro
blemi della democratizzazio-
ne. aver reso facoltativl i 
Dipartimenti, aver consen-
tito che i professori con-
tinutno ad esercifare le « li-
bere professioni * significa, 
di 1atto, impedire risfifuirsl 
di nuovi rapporti negli Ate-
nei, dove i docenti (impe-
gnatl solo neH'insegnamento 
e nella ricerca) e i giovani 
possano vlvere un'esperien-
ta comune: non solo dldat-
tica, ma anche di creatlvita 
scientifica. 

Mario RoncbJ 

J 
L'AVVOCATO 

CONIUGI SEPARAT1 E 
ADOZIONE DEI FIGLI 

Ml permetto scrlvera a questa rubrlca per chle-
dera dl alutarml a chlarlra una questione cha, par 
me, a Importantlsslma. Penso cha I'awocato Giu
seppe Berllnglerl potra accontentarml a lo rlngrazlo 
sin d'ora. SI tratta dl quasto: polcha mla moglle 
ha lasclato la nostra casa (II «tetto contugale», 
coma ft dice) par andare a convlvera con un altro 
uomo, anche lul sposato, ho II dlritto dl tanara con 
ma la mla bamblna, cha ha sal anni? lo continuo 
a vlvera con la famiglia a con mla madre, dl 
50 anni. VI rlngrazlo tanto, a attendo risposta. 

Lettera firmata - Ferrara 

Nessuno del coniugi ha U 
tdiritto* di tenere con si 
i figli minori. L'ordinamen-
to italiano stabilisce infatti 
che il potere di affldare i 
figli dtl'uno od all'altro co-
niuge, in caso di separazio-
ne. spetta al giudice. 

Questi, perd, nel proce
dure all'affldamento deve 
vagliare gli interessi mora-
li e materiali dei figli, le ra-
gioni morali ed affettive dei 
coniugi e la idoneitd dell'un 
coniuge o dell'altro ad a-

dempiere al dovere di alle-
varli, mantenerli. educarli 
ed istruirli. 

Varticolo 155 del Codice 
civile stabiliscet infatti, co
si: til Tribunale che pro-
nuncia la separazione di-
chlara quale dei coniugi de
ve tenere presso di si i figli 
e provvedere al loro mante-
nbnento. alia loro educazio-
ne e istruzione. In ogni caso 
il Tribunale pud per gravi 
Tnotitfi ordinare che la prole 
sia coUocata in un istituto 
di educazione o presso una 
terza persona*. 

Un accordo in proposito 
pud intervenire tra i co
niugi quando la separazione 

ha luogo col consenso di 
entrambi. In ogni caso il' 
proroedimenJo di affida-
mento pud essere modificato 
o revocato quando nuove 
chcostanze lo rendano op-
portuno. 

E' proprio certo il nostro 
lettore che V interesse mo
rale e materiale della mi-
nore, data I'eta ancora te-
nerissima. sia quello di con-
vivere con la nonna o col 
padre anzichi con la ma
dre? 
' Ci rendiamo conto che la 

soluzione dl un problema 
come questo che Impegna il 
nostro lettore, i quasi sem
pre difficile perchi il piu 
delle volte essa i condizio-
nata dall'asprezza che do-
mina le relazionl tra i co
niugi. 

II rendersi conto dei mo-
tivi che determinano que-
st'asprezza, e rrffminarll 
perchi come accade nella 
maggior parte dei casi non 
sono motivi reali e di so
stanza. i uno dei modi, se
condo noi, per giungere ad 
una soluzione ghista. 

Giuseppe BerliBfieti 

MOTOR 1 

CHE COS A E' E COME 
FUNZIONA IL « BOXER » ? 

Ho eantito parlara da alcuni amid, cha sambra-
vane matto espartl In materia, del motore « boxar s 
par automoblll. Slccama anche a ma placarebba In-
terfoqulra, vorrei sapera dl cha cota al tratta. 

SERGIO MILETTI - Siena 

Con tale denominazione 
non ti intende un particola-
re motore. bensi una for
mula costTuUioa. e precisa-
mente la disposizione dei 
cflrndri con COTM orizzon-
tale, e opposti a due a due. 
Di solito. i cilmdri sono due 
(ad esempio: motore FIAT 
500 gktrdinetta e Dyna Pan-
hard) oppure quattro Volk
swagen). ma nulla vieta di 
costruire mofori « borer a a 
sei o otto cilindri. anche se 
non ci consta che motori del 
genere siano mai stati co-
struitl 

Vn motore boxer ha so
prattutto a vantaggio di es
sere c piotfo ». osxia assai 
poco svUuppato in altezza, e 
poter quindi trovar posto 
* al di sotto * del pavimento 
della vettura o comunque 
in uno spazio ridotto. U che 
costituisce oggi un grande 
vantaggio particolarmente 
nelle vetture piccole e me-
die. Le lendenze coslruttice 
attuali fanno pensare che 
in un prossimo futuro il 
borer pofrd avere una dif 
fusione notevole: a parte 
I'ingombro ridotto, un mo 
tore del genere off re le mi 
gliori possibilitd di raffred 
damento ad aria, e quindi 
di costruzione sotto tale 

aspetto semplificata (eUmi-
nazione del radiatore. del 
relativo circuito e della re-
lativa pompa); presenta am
ple possibilita di impiego cM 
leghe leggere, e quindi of-
fre un ottimo rapporto po-
tenza/peso. Per contro. pre
senta problemi particolari 
per ottenere una buona di-
stribuzione, un efficiente 
raffreddamento. una buona 
circolazione dell'olio ed un 
buon funzionamento dei vi-
stoni. che tendono a gravare 
sulla camicia dei cilindri. 
sul lato inferiore, appunto 
perchi t cilindri stessi sono 
orizzontali. 

In complesso, il boxer si 
presenta come una deUe 
tante formule costruttive 
che. In campo automobui-
stico. permettono oggi di ot
tenere buoni risultati. Ma ri-
mane valido. come sempre, 
U mofipo fondamentale: con 
different! formule si posso
no ottenere motori egual-
mente buoni. e con la stessa 
formula si possnno ottenere 
motori buoni e mediocri. 
Una buona proqettazione 
non sta tanto nella scelta 
di una formula quanto... in 
una progettazione veramen-
te buona in tutti i suoi ele
ments 

Paolo Satii 
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