
Antagonismi di classe o 
lotte 

risponde ENRICO BERUNGUER 

' • Car a Unlta, ml tono Iroyato in occaslone dl riunlonl In seilone a dover dlscutere con un com
pagno che sostlene (rlfertsco la sua potlilone In tlntesi) che oggl II grande scontro slorico 
che decldera dell* sort! dell'umanita e quello che oppone I popoll affamatl al popoll nutritl 
e qulndl tutto II mondo colonlale ed ax colonials al paesi Induttrialmente tvlluppatl. CI6 
che plu ml ha colpllo nella potlilone dl questo compagno e che egll sostlene che I'URSS 

,• fa parte del popoll • nutrlll * atsleme agll Stall Unlll e che percld non attolve plu a una 
. fun/lone rivoluzionario che e oggl svolla In una potlilone dl gulda dalla Clna popolare. 

A me questa potlilone sembra profondamenle sbagllala. Ho portalo esempi e argomenfi 
che fanno rlferlmento alia atluale sltuazlone polllica e al paese, ma toprallutlo ho totte-
nulo che la potlilone dl quel compagno, oltre che tbagllata pollllcamenlc e perlcolosa, e 
anche tbagllata dal punlo di vitta del prlnclpl. Ml tembra che nella sua potlilone si smar-
rltcano le noiionl fondamentall del marxlsmo quail quelle delta lotta dl clatse. Ml sono 

per6 accorto che I mlal argomentl non hanno avuto sufficient capaclta dl convlnzlone. 
Ti chledo perctd dl affrontare questo tema nella paglna dedlcata al t colloqulo con i leltorl » 
tenendo canto che I'argomento interested mold compagni. 

I ATIMS ZAMUELLl - MiUmo 

La soluziouc del problemi 
[dollo sviluppo economico e ci-
[vile del paesi coloniali cd ex 
coloniali e del loro rapporto 
[con i paosi industriali pro 
groditi 6 certamente un banco 
di prova cssenzinlo per la lot-
fta delle forze progressive, so 
[cinlistc e di pace nel mondo 
linticro. E' vero. infatti. che 
dal modo come qucsti proble 
I mi saranno risolti dipende 
ranno in larghissima misura il 
progresso di tnttn In civilta 
umnna e le sorti stesse dclla 
pace. 

Non e aTfatto giusto. inve 
cc, e potrebbe divenire fonte 
di conscguenze assai pericolo 
se, pensare che questo pro 
blcma debba e possa venire 
risolto uttraverso una lotta 
che contrapponga il complesso 
dei paesi sottusviluppati • ai 
pacsi sviluppati c affidare al 
1'esito di questa lotta le sorti 
del processo , rivoluzionario 
mondiale. 

II nostro lettore ha ragione 
nel sostenere che questa posi-
zione, prima di tutto. non ha 
niente a che vedere con il mar 
xismo e con il leninismo. Alia 
base del marxismo leninismo 
e la concezione, confermata da 
tutto lo sviluppo storico con 
temporaneo. che la lotta fra 
le clnssi. tanto in ogni singo 
lo paese quanto sulln scala 
internazionale, non solo e in 
insopprimibile. ma costituisce 
il fattore principale delle tra 
sfnrmnzinni rivolu/.ionarie e di 
tutto il progresso della societa 
umana. 

Ora, la posizione secondo la 
quale il destino dell'umanita 
sara deciso dallo scontro tra 
paesi sottusviluppati e paesi 
sviluppati. non solo dimentica 
| questo fondamento del pensie 
jro marxista. ma rivela una 
valutazione del tutto errata 
idei caratteri della presente si 
tuazione mondiale. della dispo-

Isizione delle furze di classe 
che sono in campo e dei ca 

[ratteri della lotta che 6 oggi 
[in corso per fare avanzare in 
[tutto il mondo la causa del 
(socialismo. 

La lotta dei popoli coloniali 
[o ex coloniali per liberarsi da 
[ogni forma di sfruttamento 
Ida parte ' dell'imperialismo e 
[lo sforzo dei paesi di nuova 
indipendenza • per supcrare' la 
loro arretratezza economica e 
indiibbiamente uno degli ele-

[inenti principali dell'attuale 
situazione del mondo. uno dei 

[fnttori decisivi del processo 
rivoluzionario mondiale. Que 
sta lotta si e sviluppata e si 
iviluppa. pero. in stretta con 
icssione con I'azione delle for
te progressive e rivoluzionarie 
ii tutto il mondo. Per trovare 

jla prova di questo fatto. basta 
ronsiderare. prima di tutto. la 
spinta potente che alio svi
luppo del movimento di libe-
razionc e venuta dall'csisten 
ta e dalle conquiste dell'Unio 

Sovietica. dalle modificazio 
li nci rapporti di fnrza mon 
liali determinate dalla vitto 
ria contro il fascismo e dalla 

iscita di un sistema di Stali 
:ialisti. e I'aitito diretto e 

Indirettn che i paesi socialisti 
hanno dato e possono dare al 
lovimento di liberflzione e ai 
*esi di nuova indipendenza 
tr respingere le aggrcssioni 
i ricatti dell'imperialismo e 
forme nuove di penetrazio 
colonialistica. 

In effctti. e piii in generale. 
Ill conlrasto che oppone i po 
•poll coloniali ed ex coloniali 
lairimperialismo non ha certo 
lannullato 1'importanza e lacu 
jtezza delle allre fondamenlali 
fcontraddizioni che caratteriz 
Izano 1'epoca attuale In parti 
colare. I'obiettivo della coesi 
stenza pacifica fra paesi con 
regime sociale e politico di 
verso e il fatto che una parte 
dei paosi socialisti ha raggiun 
to un grado elevato di svilup 
po industriale. non signiflca 
certo la scomparsa di quel da 
to di fondo di tulta la presente 
cpoca storea che e costiluito 
dalla comprtizione e dalla lot 
ta (economica. poiitica. idcolo 
gica) tra ft sistema socialista 
e il sistema capitalistic*). E' 
del tutto evidonte. inoltre. che 
le leggi dclla lotta di classe 
continuano ad operare piena 
mente. anche se in fonne e 
gradi dixersi. all'irlerno dei 
paesi capitalistic! ed imperia 
listici. In quasi tutti quest) 

i, ami, si acccntua ogget 

tivamente la contniddizione il sistema socialista e il siste 
tra i monopoli da una parte. 
e la classe operaia e vastissi 
mi strati della popolazione la 
voratiice dnll'altra parte. E' 
vero che in diversi paesi im
perialistic! le classi dominanti 
sono riuscite e riescuno anco 
ra. attraverso lo sfruttamento 
di altri popoli e con altri mez-
zi. a reali/.zare un certo assog 
getlamento ideale e politico 
di una parte piii o mono gran 
de delle clnssi lavoratrici. Ma 
questo fenomeno (sill quale 
hanno influito anche errori del 
movimento operaio internazio 
nale e nei singnli paesi) non 
climina i fundamental! anta 
gonismi di classe esistenti nei 
paesi capitalistic), esso pu6 e 
deve essere limitato e supe 
rnto tanto dairintervento di 
fattori esterni (lo sviluppo del 
movimento di liberazione. la 
riduzione dell'area della domi 
nazinne imperialistica nel mon 
do, la poiitica e le conquiste 
dei paesi socialisti. c c c ) . 
quanto. e sriprattutto. dallo 
sviluppo di una giusta poiitica 
delle forze piu avanzate della 
classe operaia in ogni singolo 
paese capitalistic^). 

Noi ritcniamo. anzi. che il 
superamento delle dcbolezze 
del movimento opcraio nei 
paesi capitalistic e di fonda 
mentale importanza per lo svi 
luppo stesso del movimento di 
liberazione nazionale contro 
I'imperialismo. che proprio in 
queste debolezze ha inenntra 
to uno dei suoi limiti princi 
pali. 

A tutto questo si deve ag 
giungere. inline, che la con 
trapposizione frontale fra pae 
si snttosviluppati e pacsi svi 
luppati. oltre a cancellare le 
fondamentall contraddizinni di 
classe di cul ho parlato (tra 

ma capitalistic^. tra nionopo 
li e classi sfruttate e c c ) . con 
duce anche ad un altro serio 
errore. che e i|iiello di con 
siderare i paesi sottusviluppati 
come un solo blocco dimenti 
cundo le grnudi dirferenze 
esistenti tra questi paesi (al
cuni in posi/.ioni di avanguar 
dia nella lotta contro I'impe 
rinlismo. altri punti di forza 
della • poiitica imperialistica. 
altri ancora in posizioni oscil 
lanti n intermedie) e dimen 
ticandu anche le diffcrenzia 
zioni di classe n di altra natu 
ra esistenti all'interno di cia 
scun paese. giungendo in tal 
modo alia rinuncia alia lotta 
per assicurare una sempre 
piu avanzata direzione rivo 
luzionaria del movimenlo di 
liberazione nazionale. 

In conclusione. le stesse dif
ficult^ e i limiti che sono di 
fronte a una parte dei movi 
menti di liberazione. e la nuo 
va offensiva colnninlista e neo 
colonialistica che 6 in alto. 
confermano che la sconflttn 
dell'imperialismo. e la stessa 
soluzione dei problemi di svi 
luppo e di indipendenza dei 
paesi arretrati possnno veni 
re soltanto dall'azione con 
giunta di tutti i fattori rivolti 
zionari del mondo contempora 
neo. dallo sviluppo convergen 
te della lotta del movimento 
di liberazione nazionale. del si 
sterna dei paesi socialisti. del 
movimento operaio dei paesi 
capitalistic!. Solo questo ulti 
mo, fra I'altro. pud assolvere 
lino in Tondo il enmpito di col 
pire I'imperialismo e il capi 
talismo nella fonte primaria 
della sua forza. alia radice 
del potere che esso esercita 
ancora nel mondo. 

Qual e lo sviluppo 
economico-sociale 

della R.D.T.? 
risponde ROMOLO CACCAVALE 

Cara Unlta, la nottra televisions continua a dare le tollte 
notiile dl clttadlnl della Germania est che fuggono nel pa-
radlso dell'ovett. Peccato che qualcuno non abbla tenuto 
II conto, altrlmentl a quetl'ora II numero del fuggiaschl 
dl cul ha parlato la TV sarebbe tanto alto che vl sarebbe 
da credere che Berllno ett e ormal tpopolala. Su un altro 
punto, Invece, occorrerebbe una splegailone. La televltlone 
nella trasmlttlone delle 20,30 del 12 aprile ha annunclato 
che In occatlone delle fettlvita patquall « mezzo millone 
dl permessl tono stall rilasclatl a clttadlnl dl Berllno 
ovett per potertl recare a far vltlta e a portare regall al 
parentl ed amlcl dl Berllno Est >. Un atcoltatore tprov-
veduto, dopo un annunclo formulato In quel modo, pud 
Immaglnarsl mezzo millone dl clttadlnl sanl e llberl che 
varcano II « muro • con II pacco contenente II dolce o II 
regalo da portare at parentl poveri o ammalatl tenutl se-
gregatl In una specie dl ospedale o dl priglone. Per fu-
gare questa Impresslone, I'Unitn farebbe bene a scrlvere 
qualcota In propotito, possibllmenle commenlando quetta 
mia letters. Graile. 

I'lETRO nASENGIll 
Castelnunri) di Solto • Iteanio E. 

UEHLINO. miwuio. 
La Repubblica democratica 

tedesca e diventata in questi 
anni un paese nltamente indu 
strializzato (il 5° paese indu 
strinle d'Eurnpa. avanti al 
I'ltalia) e cio ha richiesto non 
pochi sacrifici. perche 1'attun-
le territorio della HDT era pri
ma della guerra la zona ngri 
cola della Germania. senza 
materie prime e senza indu 
stria pesante. Sullo stessn ter 
ritorio si erano avute. inoltre. 
le magginri distruzioni belli 
che. La RDT ed i suoi cittadi 
ni possono ben dire di aver 
costruito dal nulla la lorn eco 
nnmia industriale ed il luro 
relativo benessere. 

Ci6 premesso. hisogna ag 
giungere che la RDT e uno 
Stato dove tutti i cittadini in 
eta Invorativa sono nccupati. 
nessun lavoratorc leme di re-
stare senza lavoro e tutte le 
persone anziane hanno una 
pensinne (la pensione minima. 
e vero. e ancora bassa: all'in-
circa 20000 lire mensili. ma. 
si deve considerare che la 
RDT e uno dei paesi del mon 
do con la piu alta percentuale 
di popolazione pensionata). 

Qual e il rapporto nel teno 
re di vita tra le due Gonna-
nie e tra la RDT e I'ltalia ? 
Per quanto riguarda il costo 
della vita, alcuni prodotti es 
senziali (carne. nova. pane. 
birra. palate, pnllame. pesce. 
vestiario per bambini) costa-
no. al cambio ufficiale. mono. 

Di chi la colpa dei troppi 
libri di teste idioti? 

risponde MARIO ROISCHl 

Trascrivo alcuni brant del testo di storla edito dalla Societa Edltrice Internazionale e 
compllalo da Francesco Moroni (3* rlttampa, aprile 1H0), adottato in una quinta llceo 
scienlifico di una scuola della provincia di Imperia. Pagina 473, paragrafo 234: • Gil uomini 
giuntl al potere nel novembre del 1917 (i botscevichi), erano del tutto ignan dellarte di 
governnre. e procedcitero con Inconcepibile ditinvoltura a t giocare alia poiitica*, sped-

• mentando le loro teorie. II lenlalivo di eliminare lo sfruttamento deH'uomo suil'uomo col-
' pendo I' capitate e la propriety, li porld con un impressionante scmplictsmo alia dissoluzlone 
di ogni rapporto economico e di ogni subordinazione gerarchica, nella ricerca dl un egua-
litansmo irrealizzabi.'e >. In merilo atl'ascesa al potere del fascismo (paglna 4t1, para
grafo 237): < II 23-3-1919 Benito Mussolini, che aveva fatto la guerra ed era stafo ferifo, 
raccolse Intorno a se gruppi di ex combatfenti (fasci) col programme di difendere la vit-
toria- L'atleggiamento ed il programma si andarono via via preclsando, il fascismo impe-

. gnandosi sempre piu nella lotta contro il socialismo, II quale con I suoi scioperi e i suoi 
disordinl paralinava la vita della nazione >. II testo prosegue ancora (pagina 414, para
grafo 239): « Una delle innovaziom piu Juriaci e profonde fu I'aver impottato il nuovo Stato 
come Sl.ito curporativo. ossia fondato non gla sugli indivtdui, ma sui gruppi di individui 
widinati, secondo I loro rapporti di lavoro e di profestione, in sindacati e corporation!. Lo 
Stato corporativo si ispirava at prlncipio fondamentale del socialismo cristiano, e cloe a 
quells dclla collaborazione delle classi. in antitesi a quello marxistico della lotta ». 

CESIRA ASSALDO - Sanremo 

Prima di tutto. dobbiamo di- I (oltre che da autorevoli Con 
re che la segnalazione della vegni di studiosi. di pedagogi 

ed a volte molto menu che in 
Italia. Altri prodotti (burro. 
latte) hanno nll'incircn lo stes
so prez/o. Altri prodotti inve
ce (caffe. sigarette. cioccnla 
to. vino, frutta. vestiario per 
adulti) costano di piu e talvul-
ta molto di piu (il caffe. per 
esempio). Prodotti industriali 
durevoli (auto, tolevisori. fri 
goriTeri. lavatrici) costano di 
piu e per alcuni (auto, lava 
triri domestic-he) bisogna pre-
notarsi ed attendere un certo 
tempo prima di averli. Cio di
pende dalle scelte economiche 
falte dal governo che invece di 
incrementare. per esempio. la 
motori/zazione, ha preferito in 
vestire capitali per l'industria-
lizznzione. lo sviluppo dell'agri- . 
coltura ed i servjzi sociali. La 
scuola. infatti. e completamen 
te gratuita (all'universita ogni 
studente riceve uno stipendin), 
I'aflHto e bassissimo (tin quin-
to deiraffilto italiano a parita 
di nlloggio). i traspnrti pub 
blici costano poco (un bigliet-
to del tram o della metropo 
litana costa reqtiivalente di 
31 lire), l'assistenza medica. 
farmaceutlca e ospedaliera 6 
completamente gratuita per 
tutti. 

In quanto ai snlari. nella 
RDT non vi sono forti squi-
libri salarinli. n6 tra le di
verse zone territorial! (anche i 
prezzi. del resto. sono uguali 
ovunque) n6 tra le varie cate
goric di lavoratori. II salario 
onoraio va dalle 50 000 alle 
90.000 lire mensili. a seconda 
della specializzazione e della 
pesantezza del lavoro (come 
per i prezzi. anche per i sa-
Iari mi baso sul cambio uffi
ciale). Nelle campagne. tra en 
trnte in nalura. salario. pro 
duzione privata. il contadino 
guadagna anche piii dcH'ope-
raio. ma le minori possibility 
di € carriera > spingono molti 
giovani anche nella RDT a la-
sciare la terra. 

Vcniamo dunque alia terza 
dnmanda: perche molti'. se pos
sono. se ne vanno? Le cause 
sono piii di una. Intanto le ri-
forme in senso socialista e 
taluni errori che le hanno ac-
compagnate hanno danneggia-
to. e talvolta anche mortifica-
to. strati di borghesia e di 
ceto medio e intellettuale con 
il conseguente ovvio desiderio 
di andarsene. Molti. forse i 
piii. ancora imbevuti di spi-
rito nazionalista. continuamen-
te aizzato dalla propaganda 
occidentale. se ne vanno per
che ritengono che la «vera 
Germania » non sia la piccola 
e pacifica RDT. ma la Germa 
nia di Ronn Per altri. infine. 
vi sono legami affettivi e fami-
liari che richiamano all'Ovest. 

Prima di concludere. non e 
inopportuno pero richiamare 
un fenomeno poco noto in Ita 
lia e cioe che anche dalla Ger 
mania occidentale vi 6 una 
enrrente di persone che si tra-
sferiscono o che. dopo essere 

nostra lettrice. e. si. molto si 
gnificativa. ma non costilui 
see un «caso s isolato Pur 
truppo. molti testi di storia per 
le scuole di ogni ordiite e gra 
do sono ancora pieni di « stra 
falcioni * reazionan e idioti di 
questo gencre: lo abbiamo 
scrittn. e oV>cumentato, sul no 
stro giornale. in npetute octa 
sioni. rinscrto dedicato ai gio 
vani. La miora geveTazion*. 
sta svolgendo proprio in que 
sti giorni una rapida inchiesta 
in proposito Gli edilori. evi 
dentcmente (saUo lodevoli cc 
cezioni). non si preoccupano di 
un'informazione scria. aggior 
nata. scicntifica sulla storia 
contemporanca. il fascismo. la 
Rcsistenza ' Qualche ritocvo 
rorn.ale al testo. qualche \ i 
stoso cambiamento tipugrafico 
e pagine vecchie e stravee 
chie, con una sorta di cura Vo 
rono//. vengono (apparente 
mente) « ringiovanite » ed im 
messc nolle scuole degli an 
ni '60. ignorando la realta del 
Paese e. perfino. le esigenze 
di rinnovamento indicate dal 
Prcsidcnte della Repubblica 

sti. • di studenti. svoltisi a li-
vcllo nazionale ed internazio 
nale) " 

Ma cimie mai testi del gene 
re vengono adottati? E" il Con 
siglio degli insegnantt che. in 
ogni scuola. sceglie. Scnonche. 
la scrlta e davxero litx'ra? N>m 
diremmo Molti prrsidi * pre 
mono » in una certa direzione 
ad es E molti ntengono diffi 
cile dir di no. dan gli attuali 
rapporti cerarchici. autoritan 
che vigono istituzionalmcnte 
nolle noMro «cunle In offetti. 
decine di migliaia d'inscgnanti 
« fuon niolo » sono pratica 
mente ancora alia merce dei 
* superinri > D'altra parte, il 
lUello culturale di tanti mac 
stri e professor! e tuttora as 
sai basso, dati gli attuali si 
stcmi di forma7ionc e di re 
clutamento (che vanno profon 
damente riveduti. nel contesto 
della rifnrma generale deila 
scuola). e. spesso I'insegna 
mento e considerato un puro e 
semplicc « mestiere ». un mez 
zo come un altro per portare 
a casa uno stipendio. In que 
sta sttuazione alligna con faci 

fuggite. ritnrnano nella RDT. 
lita il qualunquismo. talvolta In media sono 20.10 per<one 
anche qualcosa di poggio. 

Che dc\ono fare, dunque. gli 
insegnanti democratici? Deva 
no battersi. certamento. e con 
forza. senza timore. all'inter 
no delle loro scuole per nuove 
adozioni (i testi buoni. dal 
Saitta. alio Spini. al Paolucci. 
tanto per citarne qualcuno. ci 
sono) piu ri5pondtnti alle esi 
C*n/e reali del Paese e. quin 
di. degli studonti I-a stampa. 
gli r.rgantsmi democratici. I opi 
nione pnibblica dovor-.o conii 
nuare a denunciare. instanca 
bilmentc. * casi » come quo'io 
segnalato da Cesira Ansald<> 
Ma nel Paese. nella scuola e 
in Parlamcnto occorre estt-n 
dcre. raffor7arr la gr.inde bai 
taglia unitana per il rinno\a 
mento delle stnitture scnla^ti 
che Quando axremo. in Italia 
una scuola rralmonte demo 
cralica. qualitati\ amente di 
ver«a dallattuale. te<ti come 
il Moroni (o il Manaresi. o 
tanti altri) non pntranrxi piu 
circolare per la somplice ra 
gione che. se qualche editore 
continuasse a stamparli. nes 
sun imegnantc si sogncrtbbe 
di adottarli. 

al giomo Perche vengono ? 
Anche qui le cause sono diver 
se In molti casi sono profu 
ghi che non sono riusciti ad 
in^erirsi nella societa tfdesctv 
occidentale: in altri sono ex ca 
munisti o democratic! perse 
guitati dalla polizia di Bonn 
(il PC. e illegale nella * libe 
ra » Germania occidfntale) o 
gin\am che non vogliono pre 
stare <:rrvi7io militare nell-i 
Bundcswehr Molte \nlte. in 
fine, si tratta di genitori con 
molti bambini Si. perche alle 
\are i figli nella RDT crista 
mem sacrifici che in Germa 
nia occidentale Le MatiMiche 
deirONT drcono che la RDT 
<pende per il gio\ane da quan 
do na^ce sino a quando va 
a lavorare. il doppio di quanto 
spenda lo Stato tedesco occi 
dentale C"e da ritcnere. dun 
que che man ma no che leco 
nomia della RDT aumentera 
il benessere e nello stesso tern 
po verranno mono certi riehia 
mi nazionalistici della propa 
ganda occidentale. la corrente 
dei cittadini tedesco occidenta 
li che scegheranno i! sociali 
smo diverra sempre maggiore. 

PROHLEMI iro(;(;i 

LA CARNE GRASSA W 
MENO NUTRITIVA ? 

Una recente trasmisslone radlofonlca, 4 stala In 
parte dectlcata al problemi delle carnl macellate: 
dencienza nutrltlva della carne dl manzo. Dpi dl 
manglml, Ingrassamento arliflclale delle battle, ecc. 
Polche la carna ha oggl prezzi fawolotl, ml doman-
do perche non vengono decltamente presa mlsurt 
contro gli speculatorl e non si esercttlno seri con-
Irolll alio scopo dl dare alia gente una carne man-
glablle, rlcca delle sue sostanze naturall. A Rimini, 
ad esempio, lanta decantala cltta dl turlsmo, si 
sente ogni giomo rlpetere che la carne e Imman-
glabile e che niente si pu6 fare per camblare le 
cote. Vorrel sapere qualcota tu questo problema 
che Interessa non solo me, ma la gran parte della 
gente, a vl rlngrazlo. 

UMBERTO MAKIANI • Rimini 

L 

Da quanto ci scrive il let-
tore Mariani ci pare com-
premiere come epli rltenua 
la carne che si consumu 
oggi di scarso potere nutri-
tivo perche arassa, e non 
buona, ciod non saporita, 
perche proveniente da be-
sliame non nutrito all'aper-
to con foraggi approprxalx 
(e vuole probabilmente dire 
non nutrito con erbe paxco 
late) A questo proposito 
bisogna chiarire quanto se
gue: la carne grassa non d 
un alimento meuo nutriti-
vo dclla came magra, ami 
e vero il contrario; dire-
mo invece che se vogliamv 
nutrirci di sole proteinc 
camee, convwne sceglicrc 
carni magre 

Ma ci- pare che si stia 
esageramlo nel vedere tanti 
pericoli per la salute nei 
grussi; tutto sta nell'evita-
re di fame eccessivo con-
sumo. Quindi, in generale, 
tranne ciod i casi in cui t? 
ordinata una dietu partico-
lore, sono da preferire le 
carni giuslamente grasse; 
anzi sono certamente piii 
morbide e piii saporite di 
quelle magre. Circa la que 
stione della scelta dei fo 
raggi nell'alimentazwne del 
bestiame. non si pud neqare 
che alcuni atlevaton sia-
no stati tentatt di impiegnre. 
sostanze che favoriscano 
I'ingrassamento (ma le au-
torita compeienti ne hanno 
proibito I'impiego); cost 
come vengono sommintstra-
ti mangimi con notevole 
conlenuto in grasso. Ma — 
siamo d'accordo — & forse 
cio dannoso alia salute dei 
consumatori? Non credia-
mo. Conveniamo che le 
carni bovine provenienti da 
animali alle vat i all'aperto, 
al pascolo, se questo e buo-
no ed abbondante. siano piii 
saporite; ma non e- detto 
che non possano essere an-
ch'esxe grasse in qualche 
caso. 

In ogni modo il lettore 
tenga conto che la produzio-
ne italiana di carne bovina 
e data da animali allevati 
con t piii 5Dun'afi sistemi: 
all'aperto e in stabulazione 
permanente, con foraggt 
verdi, ed essiccati, con e 
senza razione suppletiva 
di mangimi industriali. Gli 
allevatori fanno quello che 

possono, temUo conto che i 
pascoli in Italia sono limi-
tali e non consentono che 
una produzione di animali 
da macello insufficiente ai 
bisogni del consumo. Ri-
cordi pure che per fronteg-
giare il fabbisogno naziona
le si imporla per decine e 
dectne di mt'liardi di bestia
me vivo e macellato dai 
seguenti stati: Irlanda, Sve-
zia. Polonia, Germania, Da-
nimarca, Olanda, Belgio, 
Francia. Romania. Jugosla
via. Argentina; e che tulta 
questa merce raggiunge tut
ti i mercati. Quale dunque 
sara la carne che si consu-
ma a Rimini? 

Smmo propensi a creae-
re che sia poco gustosa so-
prattutto perche" venduta 
ancora a troppo breve di-
stanza dalla macellazione, 
cioe troppo fresca. non suf-
ficientemente frollita. per-
did cio richiederebbe una 
piii lunga sosla nei frigori-
feri, e ciod maggiari spese. 
mentre aumenterebbe il ca-
lo in peso dalla macellazio 
ne alia vendtta. 

Rimedi? Non senz'altro la 
proposta di limitare il con
sumo della carne. che va 
bene solo per chi e dectsu-
mente vegetariano. Anzi. 
constatiamo con piacere 
che il consumo aumenta, 
che masse piii estese di la
voratori chiedono came; e 
il popolo italiano ne consu
mo ancora poca. 

Circa la questione dei 
prezzi, sta il fatto che con 
le massicce importazioni i 
prezzi all'ingrosso sono alii-
neati a quelli soprattutto del 
mercato europeo e quelli al 
minuto risultano elevati per 
le nostre borse anche ver 
qualche altro motivo, quale 
ad esempio t difetti del si
stema di distribuzione affi 
dato totalmente alia inma 
tiva privata. Ma sono que
sti i difetti. nel settore pro 
duzione e commercio carni, 
di tutto un regime. 

Mentre una pianiffcazio 
ne da parte dei produttori 
in zootecnia e un diverso 
sistema di distribuzione dei 
prodotti derivati, potrebbe 
ro certo influire per aumen-
late la produzione e far di-
minuire i costi. e quindi i 
prezzi al consumatore. 

V. s. . 

L'AVVOCATO 
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CORTE Dl CASSAZIONE 
E CORTE COSTITUZIONALE 

Ho letto nel giorni scortl che la Corte di Catsa-
zione ha rifiutato di adeguarsl alia recente sen-
tenza della Corte Costituzionale che rlconotceva II 
diritto dell'imputato ad essere difeso con le stessa 
garanzie tanto nei process! Istrulti con rito for
mate, quanto in quelli istruitl con rito sommarlo. 
Com'* possibile tutto cI6? Pud la Corte di Cassa-
zione non dare alcun peso all* pronunca della 
Corte Costituzionale? 

GIANNI LOCATELU - Cagliari 

Recentemente c Rinasct-
ta >, nell'occuparsi della 
questione parla di < Anar-
chia della giustizia» ed il 
settimanale « Espresso > di 
« Guerra delle sentenze ». 

Due titoli. mvero, indovt-
natissimi per descrivere. in 
sinlest. la situazione che si 
va determinando. in Italia, 
sul piano dell'amministra 
none della giustizia. 

II conlenuto dei due artt 
coli ci trova consenzienli e 
se ci limitiamo a citarli e 
solo per ragioni di spazio 

Ma la questione, forse, 
non e tanto quella che il let-
tore pone, se. cioe. la Cos 
sazione possa o non dis 
sentire da una pronuncia 
della Corte Co-itituztonale od 
addirittura ignararla 

Una questione stmiJe, in 
fatti. ci costrmgerebbe a 
dimostrare « capactta da 
straztone ed atliludme a 
volteggiare *ul trapezia del 
la scienza giuridicc ». che 
non %enitamo di oossedere 

Crediamo che convenga. 
pmttosto. ragliare a quali 
conseguenze concrete il dis 
senso porti. se e vero. come 
a not sembra, che il renttere 
giustizia si traduce in falli 
concreti che impegunno to 
•sensibilna della colletlivitn 
nazionale 

Ora not non abbiamo dub 
bi che un di.tsenso di que 
sto upo porn, tnnorm :>if 
to. all'usura del prestigm 
e dell autorud della le<w 
>1es»a. alia lormazume di 
inccrtezze profonde e ri 

schiose nella coscienza dei 
singoli e della collettivita 
ed indica un distacco dai 
principii coslituzionali che 
la Cassazione manifesto col 
rifiutare di aderire alia so
luzione di una controcersia 
sulla legitlimita costituzio
nale di una legge. adottata 
daliunico organo capace di 
pronunciarst tn merito. 

Che da tutto cio conse-
guenze di anarchia — come 
t Rinascita > scrive — pos
sono deni;arc. d cosi eri-
denfe che il soffermarcisi 
sarebbe inutile 

Chi ha ragione: iuna o 
I altra? 

A quale delle due *olu-
zioni assegnare la preva 
icnza; a chi ubbidire; si puo 
tat questo, si va avanti o s\ 
t^rna mdieiro cosi operan
di 

Sono queste le domande 
csTjenu che denotano ap 
pinln confusione. impaccio. 
vnertezza 
L'improdutUrita di queslo 

dissenso poi appare piii 
cfnara quando si conmderi 
cUe un disegno di legge e 
siiiio prexenlato. che ac-.'r 
glie la decisione della Cor
te Costituzionale. unamme-
mente ritenula contorme al 
prmcipin cosliluzionale act 
la mrtolabiliia del dintto 
it dife.sa in ogm Halo e 
grado del procedimento; e 
che una gran parte dell'or-
dme giudiziario ha accolto 
la decisione della Cone Co 
•iltluzinnnle vnza riserre. 

Giuseppe Berliagieri 

SCIENZA i; TECNICA 

GLI ELEMENT I IN CEMENTO 
ARMATO PRECOMPRESSO 

In diversi artlcoll che trattavano dl prefabbrica-
zlone «l parlava dl elementl In cemento armato 
precompresso. Non ml a chlaro che cosa quasto 
slgntflchl a quali slano I motlvl di questa tecnlca 
costruttlva. 

• « . VITO GREG0R1 • Genova 

Gli elementi in cemento 
armato precompresso, in 
particolare travi di varie '• 
dimensioni per costruire so- [ 
lai, passerclle, ponti e si-
mili, si costruiscono con una 
tecnica particolare. I ferri 
dell'armatura vengono pre- • 
disposti nella cassaforma, e 
quindi tesi mediante marti- ' 
netti e sistemi di serraggio' 
che li prendono alle estre-
mitd. Dopo che i ferri sono 
stati tesi e si sono quindi 
allungati per effetto della 
loro elasticity, si effettua 
la gettata del conglomerato 
cementizio. e i ferri stessi 
vengono mantenuti in ten-
sione fino a che la presa 
col cemento non 6 effettua-
ta. A questo punlo, i ferri 
vengono liberati dal mecca- • 
nismo che li aveva tesi. e 
I'elemento completo viene 
tolto dalla cassaforma. Co
me d evidente, i ferri, ces-
sata la tensione, tendono ad 

accorciarsi per riprendere 
le dimensioni originali, ma 
non possono farlo in quan
to sono ormai presi nella 
massa del cemento. Eserci-
tano cosi su di esso una 
energica azione di compres-
sione, e per questo I'ele
mento si dice precompresso. 
Una tecnica del gencre pud 
apparire curiosa e poco 
comprensibile al profano. 
ma permette di ottenere ri-
sultali di prim'ordine. Per 
chiarire la cosa, consideria-

• mo una trave appoggiata 
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ai due sstremi, e earicafa 
al centra, come si ha in un 
solaio o in un breve ponte. 
Per effetto del carico, la 
trave si flette e in partico
lare le fibre del cemento 
che risultano vlcine al la-
to superiore della trave ri
sultano compresse mentre 
quelle vicine al lato infe-
riore della trave risultano' 
tese. In una trave normale, 
atimentando il carico, ad un 
certo punto le fibre si fissu-
ratio, e nel corpo del ce
mento si generano delle cre
pe. Tali crepe, al variare e 
per lo spostamento del ca
rico, si estendono e si ap-
profondiscono fino a met-
tere a nudo i ferri; a que
sto punto, il destino dclla 
trave 6 segnato, e per evi-
tare un crollo non rimatw 
che sostituirla. La stessa 
trave del titn precompres
so pud sopportare cartchi 
ncttamente maggiori senza 
fissurarsi, in quanto le fi
bre inferiori risultano in 
partenza compresse per ef
fetto dei ferri, e quindi 
giungeranno alia fissurazio-
ne per effetto di cartchi 
molto superiori. Con la tec
nica degli elementi in ce
mento precompresso, dun
que, si posiono sostenere 
carichi molto maggiori con 
travi delle stesse dimensio
ni oppure gli stessi carichi 
con slrutture molto piu leg' 
gere e meno ingombranti. 

Giorgio Bracchi 

IL MEDICO 

CI SI PUO' FID ARE DEI 
MEDICI DELLE MUTUE ? 

Ml par dl caplre, da alcuni gludlzi pluttosto diffusl 
nel mio amblente dl lavoro, che i medlci della mutua 

• non godono molta conslderazlone. Polche ho anch'la 
diritto all'asslstenza sanitaria, e pu6 accadere che 
un glorno o I'altro ne abbla blsogno per me o per 
qualcuno dei mlei familiar), vorrel chlederLe quan
to cl sia di vero In codesti gludizl. 

A. S. - Cuneo 

AJi 6 facile risponderLe 
che non e'e nulla di vero, il 
die del resto 6 reso ovvio dal 
fatto stesso che oggi quasi 
tutti i medici lavorano nel
le mutue. e" venuta meno 
ciod la possibilitd di un con-
fronto fra chi sta dentro e 
chi sta fuori. E siccome la 
grande maggioranza sta den
tro d naturale che vi siano i 
buoni e i meno buoni. La 
prevenzione di cui Lei parla 
non d dunque affatto giusti-
ficala. Cio non toglie tutta-
via che gli assistiti abbiano 
spesso ragione di essere in-
soddisfatti. 

Questo perd non dipende 
dal medico, il quale anzi i 
il primo a riconoscere. e pro
prio nella sua qualita di 
esperto in materia, che non 
si pub visitare seriamente e 
coscienziosamente un infer-
mo (specie la prima volta) 

in pochi minuti, che non ai 
possono standardizzare le 
prescrizioni per ogni tipo di 
ammalato, e cosi via. Se si 
rischiano delle imprecisioni 
diagnostiche o terapeutiche 
la colpa 4 del modo irra-
zionale con cui l'assistenza 
medica d organizzata in Ita
lia. II bello d poi che su 
questo t politici che stanno 
al governo sono tutti d'ac
cordo, tutti in coro a soste
nere la necessity, che dico, 
I'urgenza della riforma at-
sistenziale. Ma sono anni die 
lo dicono. si limitano a dir-
lo soltanto. 

Vi sarebbero due conclu-
sioni: o convincersi che non 
cd nulla da fare ed atten
dere rassegnati — chissd 
quanto — una soluzione, op-
pure battersi animosamente 
senza rosta, perchi a tale 
riforma si arrivi presto. 

E' POSSIBILE ACQUISTARE 
UINDOMETACINA ? 

Ho letto I'artkolo del dott. Llsl sul nuovo farmaco 
contro i reumatlsml, • siccome non ml • rluscilo dl 
Irovarlo in farmacla ml viene II dubbio che II pro-
dotfo non sl trovl ancora in commercio. E' cosi? 

N. F. - Caserta 

L'indometacina d gia in 
vendita in molti paesi stra-
nieri (fra cui la Svizzera) 
col nome di INDOCID. In 
Italia e in corso di regislra-
zione, per cui d presumibile 
che lo si possa trovare nelle 
farmacie fra alcuni mesi. 
Vi 4 peraltro un certo nu
mero di Cliniche universita-
rie che ha avuto dalla ditto 
fabbricante una larga forni-
tura di saggi per controllar-
ne Vefficacia sugli infermi. 
Chi avesse fretta di provare 
il nuovo medicamenlo pub 

dunque seguire una di queste 
vie: acquistarlo o farselo ac-
quistare in Svizzera, rivol-
gersi alia piu vicina clinica 
universitaria che si occupo 
di reumatologia. pregare il 
proprio medico di chiedere 
dei saggi alia Casa produt-
trice che i la Merck. 

La stessa informazione ci 
d stata chiesta dai lettori: 
Luisa Allera (Quassono d'l-
vrea). Libero Ferraglio 
(Gardone). Vincenza M. 
(Salerno), Bruno Serri, Ago-
stina Malnati (Bologna). 

QVANTE ORE DI SONNO 
SONO NECESSARIE? 

Ci siamo Irovatl a dlscutere sul bitogno di dor-
mire che ha I'organismo umano, ma non vi tr» ac-
cordo sul numero di ore di sonno che sono necessa-
rie: chi sostiene che gli bastano sei ore, chi no 
richiede Otto, • chi anche di piu. Saremmo curios! 
di sapere cosa no dice la scienza medica. 

P. Z. - Carrara 
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Intanto la necessta dt son 
no non e uguale per tulle 
le eta. ma tende a ridursi 
col passare degli anni. Sap-
piamo tutti che i bambini 
piccoli dormojio mollissimo. 
assai meno t ragazzt e i gio
vani, ancora menr git adultt 
e le persone di eta matura. 
poco o pochuumo t recchi 
Ma anche individui che ab 
biano la stessa eld prnxono. 
per loro caralterutiche co 
stttuzionali. per il tipo dt la 
voro che compiono. ecc . pre 
seniore estoenze di ^onno di 
verse 

Son esiste dunque una m 
dirazume fitsa rnlida r»rr 
lulli Anche a i^tlet ctin^i 
dcrare solo oh adulti si ri 

sconfrano dirersifd noteroli. 
In ria di masuma si ritiene 
che set ore di sonno siano 
il minima mdispensahilc, che 
ciod al di jopra di tanto 
si possa disculere quanto si 
vuole e ctascunn attcncTsi 
alle proprie abiturtini. ma al 
di solto non «i dinrrbbe 
mai andare II che no»i <*rJw 
de che vi Kuinn twr^iinr ra 
pict dt trn/irw pertc'Uimcn 
tc nitrmali put ori*n«f<; <f.»r 
mitn menu di «<*i ore In 
fondo la ttiu<la r«v'<i da «? 
auirr «' In tellurite d<>rrni 
rr >iuitntii taivfa <t <rru'>ar<t 
«f»Mi<f/iMi r <rn.*u chr <lu 
ru'lff ll yiorrio <l at'trrla 
Miriri'ilrri.-.t 

Garland LUI 

file:///nlte

