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^LETTERE 

"uUnita 

a colloquio con i leftori 
* ^ A A A / V % A A / \ A / V S T A / > A A A ' , i A / \ A ' V A 

Questa psglns ch i si j ubb l l t e ognl domenlca A dedlcala fll colloqulo con 
tut l i I let lor l dell I m l / Con esse II noslro g lornal* Intends ampllare arr lcchlre 
a predsare I leml rfoi suo rtlaioqo quoNdlano con II puhbiieo glA largampnte 
tyal lnlo nella ru l i r lca « Lettore all Unlla » Nell InvMare lu l t l I lettorl a ic r lvere l 

e a fnrcl serf /ere su qualslasl arnomanto per etfendore ed approfondlre sompre 
piu II legnn joH llmtA con I'oplnlono pubbllcn democratlca esortlnmo conlem 
pornneamente alia brevllA F clo at fine dl permeMere la pubbllcazlone della 
maggloro quflnHIa posslhlle dl Icllere a rlsposte. 

Dubbi e domande suite 
vicende 

rispoiule RENATO SANOR1 

Aumenfare i salari 
o limifare i prezzi? 

rispoiule AR1S ACCORMRO 

r 
VAWOCATOI n 

La Iragedla dftll'Algerla pone una serle dl Interrogallvl Inranzllutto, come ha poluto I'esorclto dl Boi mcdlenne sconflggere 
un popolo che aveva vlnlo conlro I francesl? Dove aono flnltl I pir l lg lanl? Perchft dopo gli accord! dl Evlan fu t'eserclto, 
che era sempre stato In lerrltorlo algerlno i tunislno dielro la llnea dl Irontlera elellnflcala a prendfro II soprBvvenlo sui 
parllglanl? Gli uomfni politic!, d i Ferhnt Abbi s a Ben Bella Incoragglarono la reprasslone dell esercPo nel confronli del par 
tfglBnl? L Unita, nsl '(A-'M, approi/6 I'arlone inilltare dl Boumedienne contro t i l i ine * wNnya ' e In partkolare In CablllB pei 
cba < preservava I'linlta nazlonale contro tenttitivl secession Isll * Ma erino vernmpnle movlmenN che leideve.no a smembraro 
lo stalo oppure non fu la reslstenra conlro chl voleva Impadronlrsl del potere dopo avere alteso selio m i l (n lerrltorlo amlco? 
Inline, I contrattl f ra polll lcl mltl larl e parHfjIant, quando sono comlndatl e come si sono svlluppall? 

WAIT bit BOKARDI Parma 

RHengo che con Ban Bella i la caduta ognl lltuslone che si possa avvlare qualsiasi trasformailona soclitlsla dl un qualslasl 
paese, tenia lo presonia. con fumione alr<enc di appoggio dl un partl lo marxlsta unilarlo 

MARIO OfL IHFTB Piorxbmo 

Non aono d'accordo con quanta scrlve la tompagna Glu liana Vaccarl dl Mllano l i quadro che alia traccla a assal pcssl 
mlsla circa Boumedienne, II quale se non er o era una figure dl prlmo piano nel governo enn Ben Bt Ita, ad erano note la 
la sue Influenza tulle forze armele rivoluiionarle atgerlne PihTRO SAVA/ZI SlriiQoli (Latanzaro) 

Secondo Bonardi 1 intero cor 
BO della v ic tnda algerina 6 
pertorso da una i rnmodiab i le 
conl iapposi / ione Da una par 
to H popolo (c ) par t ig iani ) 
dal l a l t ra Bouncdienne col suo 
eseicito t ra gli um e glf nl 
t n quel e po l i t i c !» che da 
Ferhat Abbas e Ben Bella si 
sono successiv amente presta 
t i «il gioco di Boumedienne 
cad'ndone v i t t ime uno dopo 
1 a l l ro Questo lo schema che 
non m l sembra si possa acco 
glie e per le ragioni seguenti 

1) « L esercito d i Boume 
diet n e » non puo venire enn 
s id t ra to entfta estraniata dal 
corpo della nascente na?ione 
a l g t r m a negli anni delta guer 
ra ivoluzionana Esso fu cr> 
st i t i i to da resiatert i ( t ra cul 
Boumedienne) dagl i scampa 
t i 11 rastrc l lament i da i gio-
van a lgcrmi ansiosi di com 
foattere per la hberazione del 
propr lo paese 

L esercito assolse una gran 
de furt f ione strategica bloc 
cando ingenti forze franees) 
al confini coslituendo «1 in 
ter locutore > principale ar ..te 
aul terreno mlhtare nell u lb 
mo penodo della dominazlone 
colonlale, quando g l i spietati 
quadrtllages delle t ruppe d i 
occupazione avevano infer to 
t c rnb i l i colpi nlla guerr ig l ia 
Interna « L esercito d i Bou 
medlenne > fu cornponente ed 
espressione della nvn lu / ione 
algerina Certo fn questi ul t i 
m l anni questo esercito ha 
perduto motto del suoi o i lg i 
nal i c a r a t k r i addestrato se 
condo c i i ter e pr inc ip i che 
ne hanno fat to progressiva 
mente un orj-'anismo avulso 
dalla so"ietA algerina Pcrd 
esso nmane pur sr-mpre 1 eser 
ci to di un popolo cbe nella 
guei ra 6 divenuto nazione e 
Stato 

2) Credo che 1 contrast! 
t ra 1 esercito e II « wi laysmn > 
che succedcttero agli accordi 
dl Evian del 1902 non si pos 
sano qual i f icare come * repres 
sione » ne" come « sopravven 
to » dei m i l i t an sui part ig iani 
La questione e un a l t ra La 
maroia da Tlemcen ad Algeri 
dell nrm.ifa delle f ront lere ca 
pcggiata da Ben Bella e da 
Boumedienne - contro i l go 
verno p r o w i s o n o fGPRA) — 
che porfo al potere 1 ufflclo 
poli t ico del n N costitui uno 
sviluppo qunhtattvo della r l 
voluzione algerina e segno 
sostatmalmente I'mizio della 
forma7ione del nuovo Stato 

I contrast! t r ^ < wilava > 
part lp iane ed esercito (e FLN) 
furonn conseguen7a e momen 
to del processo dl unjnVazione 
d{ struttura7ione un i tana delle 
fo r /e che profagonlste della 
nvoUi7ione dovevnno dare v i 
ta al io Stato Fra pressoche 
i ncv i t i b i l e che tale procesao 
nella sua fate imztale pog 
giasse sull esercito dellp fron 
t iere dotato di una organiz 
za?ior e di quadri di strut tu 
ra o iganica 

Nel 19G3 UJnita non gla 
approvA < I azione mi l i ta re d i 
Boumedienne» contro la Ca 
bi l ia perche non di questo 
si t n t t a v a bensl i l nostro 
giorn de cerco d i intendere e 
di fare Intendere la f^mstczza 
s to r i c i dell azione dello Stato 
algenno i l quale doveva ne 
cessariamente sconflggere le 
sopravviven7e t r iba l i i par t i 
co la i ismi locnli che q j a e la 
sopiavvtvendo tiell o r g a n i ^ a 
7ione post bell ica delle t w i 
l a y n » nnnacciavano la sua 
integnta alia lunga la sua 
stessa psisten?a uni tar ia 

3) Non mi sembi a acco 
g l ib i l i 11 nctta dis l in/ ione che 
Bona id i opera tra « potit ici » 
« m i l i t a n s i parttginni > so 
pra l tu t to r i f m t a a un movl 
mento uvoluzi i twno a quale 
di ques e cntegone apparUn 
gono ci mpagm come Longo 
Tito C , s l i o > Polit ico e a?io 
ne mi l i l a re si mtrecciano In 
separab Imtnte nella a/ltine 
r ivo lu/H nana a parte i l fat 
to che la genenca et i thetta 
o pol i t ic! t ambbi l td a f t rhat 
Abbas tome a Ben Bella II 
nisce per canct l la te la pro 
fonda Ji iersita di mtercssi 
p ia l i c i « d i onct" t iment i i d td 
l i cli cm t>si Ldine ngm uomo 
polit ico sono por laton 1 con 
l ias t i r on fin orio tanto Ira 
compoin ni l dc Ha t i ipai U/iont 
abbo/zata da Bonardi m i tra 
d n e i s i ind i r i /v i \ i n u t ) gia in 
luce, per la p i r te che ci In 
t e r e t u al congresso del F L N 

nella p r imav t ra d -1! 1964 e 
che hanno toccata i l loro 
acme il 19 di giugno (ma t m 
brionalmente gia all origin? 
del movimento nazionale alge
r i no) 

D gruppo di Ben Bella sem 
bra f rsp i ra rs i ad i na vision** 
dinamica della rwolu/ ione al 
genna (una visionp progres 
sivamente piu coerente che si 
la nel fars i del piocesso r l 
vohmonano) per cut conclu 
ha vittorlosamente la pr ima 
fase i l nuovo Stato de\e vol 
gersJ a t ras formare strutturp 
e costumi e cul tura del paese 
Uno Stato moderno che devp 
avere la sua istituzione fon 
damentote nel F L N e cioe 
nel part i ta che si collcga in 
t imamente al ia realta mondia 
le parteeipandovi da protago 
msta att ivo Uno Stato cha 
a w la la costruzione del "o 
cial ismo fondandola sulle pe 
cul iar i t f l na?ionah algenne 
ma aperto alle espenenze 
d i e alleanze a l ia lotta del 
mondo socialista e del movl 
mento d i hberazione antimpe 
tiahsta 

Perche ha vinto? 
I I gruppo Boumedienne sem 

bra inspirarsi mvece a una 
visione nazionalistico rehgiosa 
della nvoluzione algerina alia 
a f f e r n w i o n e che essa gio 
al le sue ong in i , ebbe i n se 
pref lgurato fl suo di venire 
dando luogo quindi alia ten 
denziale coahzione delle forze 
che nel passato nelle t radi 
zionl nel < sacnf ic io» della 
guerra combat 'uta e vinta n 
trovano t vogliono Umitare lo 
svi luppo del processo r ivo lu 
z ionano 

*!) Perche ha vinto Bou 
medienni? Cominciamo mtan 
to con lo stabi l i re che non si 
t ra t ta d i una sorta d i m m c i t a 
degli iml^oscati sui combatten 
h ( in proposito Bonardi deve 
consirierare che grande parte 
dei capi part ig iani che dires 
sero la guerngha delle sci 
< wi lava : dal l Aures ad Al 
gen o hanno partecipalo al 
colpo d l Stato del 19 giugno o 
hanno accettato di collabnrare 
con Boumedienne nel Consiglio 
della Rivolu/ ione nel governo 
nella segretena del F L N ) 

Boumedienne ha realfzzato un 
colpo df Stato * tecnicamente 

porTetto » t rovandis i egli alia 
teslfi d d l esercito che in Al 
g t n a e ancora I tinica r o i / i 
— via via assurta a eh\p 
almeno come tendenza — ve 
r a m t n t t o r g a n e l l a e consa 
pevole di se i l pm eff icientt 
potere r c i l e 

Immensa la popohn la di 
B t n B d b i ma il co lh^nmen 
to tra i l capo dollo Si i t o e It 
masse e cioe il F I V che 
d o \ e \ a costituire la saldatuia 
tra Stato e socicta c iv i le la 
base dell ai licoln/ionc demo 
cr"1! i a della v ita a l g e n m 
ne lh cir(ostnn7T ha r ivelalo 
la sua debole//a h sua mca 
pacifa a mediare e ad equi 
I i b n r e i poteri dello Stato 
ass icunndo i l prirn i to di quel 
lo civ i le su ogni al tro pot(re 

Sono grand) le difflcoIt& e 
le contrdddi / iom contro cui si 
scontra 1 edifloazione economi 
ca e pohtica della nuova Al 
g e r n n t l vuoto t i d i! vert icc 
e la base si e insento i l colpo 
di Stato d i Boumedienne Og 
aettwamente esso in questo 
momento ha fatto i l gioco 
dell imperlal ismo si b svolto 
a l d i fuor i d i ognl contatto 
con le masse ha messo in 
mora gl i Ist i tut l della nascen 
te democrazia algerina ha se 
minato "bigott imento nel po 
polo confusione nel movimen 
to nntimperial ista in tutto d 
mondo E probabile che molt) 
element! negativi del metodo 
di direzion' ' d i Ben Bella ab 
biano pesantemente giocalo 
net coagulargb contro gl i or 
gani77atnn della cosp in / i nne 
ma m i sembr„ che con Bou 
mefiienne la nvnluztone alge 
rina r i f lu isca in se medesima 
tenria ad isnhrst d i l grande 
campo d i idee e d i fn r /e so 
e n t i t l e e di l ibrr ( i7ionp m 
zinnalp la cm bat t ig l ia e cau 
zione di v i t tona anche per i l 
socmhsmo altrerino 

Non credo si possa dire che 
il successo di Bmimal ienne sia 
vi t tona d e l h cnntrorivoiu7io 
ne Tsso segm puittosto un 
d r tmma t i co sussulto e un n 
piegamento neilo sviluppo del 
processo nvoluzinnano potra 
apnre la via anche al neo 
coloniahsmo oitre che a l ca 
pitahsmo indigeno al di la 
delle stesse intenziom dei 
« golpfsti » se le for7e messe 
in movimento i l 19 giugno non 
verrnnno argmate e rovescia 

• 'e Ma la f e r i t i potra n m a r 

g i m r s l e il p ro i tsso n oluzio 
n i t i o npr ind t rv . se dl traverso 
l i s p m n f l f l k masse r del 
loro p i r t i l o le org ini7/07ioni 
s o ' i i h s l t i\l\ re di/7atc ^ par 
tire dall nitogestinne saranno 
^nknguarrfTto se ptssi in 
T\ int i n d l arttcnla tone de 
m> ration d i l l a v i fa nlpi r i m 
v e r n n n o cnnqiustati Si il 
popolo nlt,onno nusci ra a ot 
tenere (he i l suo S t i t o non 
i b b indoni ta tr incea delta 
I n tn e de lh sol idanela anti 
i m p c m l i s n 

Tendenza storica 
Non credo che gh nvveni 

menti convalidmo la nosizione 
di Del Prete su cm mt 1 mito 
a una contestazione metodo 
logica Con Ben B e l h 6 ca 
duta urid l l lusione'' M ) che 
in Tgit to o nel Mal i o in Al 
gena e tn i l t r i p ies i del co 
siodctto rcr7o Mondo si siano 
avviate in tempi e forme d i 
verse trasformazioni socialiste 
non e una illusione e un fatto 
E una t e n d ' w a storica ma 
turata in questi vcn l i anni 
conseguenza di mi l le fat tor i e 
tra questi 1 esisten7a del «mon 
do socialis'a » 

Del Piele r i f 'e t ta sulla vf 
cenda delta nvoluzione cu 
bana nell inev i tab le scontro 
con I impenal ismo yankee 
per la necessitA stessa de) suo 
sviluppo essa e passata ai so 
cial ismo m tale processo pro 
dtcemlo il par t i to marxista 
leninista che oggt guida la 
ediflcnzinnp della soeietn so 
cialista 

fnfine non bastn nemmeno 
I esislen7a di un * part i to mar 
xista u n i i i n o » a seminale d i 
rose ti c a m m n o della r ivolu 
zione Dure espenenze di que 
sti anni tostimomano come 
anche t i l e part i to possa com 
piere er rnr i catastroRo nell i 
edificazmne del socialismo 
come il grndo di marxismo di 
un part i to In si ncav i non solo 
dal la sun nffihazione dot tnna 
le ma dai sum obiet t iv i dai 
sum legami con le masse dal 
In sua c a p i a t ^ d i costruire 
una vera domocra7ia socia 
hsta 

Vi e in fine la lettera de! 
lettore Gavazzi mi sembra 
che nelle considerazioni svolle 
— se vahde - essa trovi r i 
sposta 

Ho spmpro segulto dalla Llbarailone In pol le vlcei de I 
slndacall dello ciasse lavoralrlce o vorrel far t un rlllcvo I 
Una calcgorin di lavoralorl sclopera PBT ollonera un au i 
mento del snlario a dopo uno lotto quasi sempre lunga | 
cd nspra oUieno quilcosa un aumoi lo cho puo ossora st 
e no dl un conllnalo di lire al glome AH Indomanl lo mo- | 
glie dl uno df quesll lavoralorl vo 1 l i r a la jpesa e si 
accorge che ognl genero dl merco la iublto un plrcolo I 
rltocco mluralnienlo In aumento o osl sllenilosamenfa ' 
le vlene rlpre^o quello che II marlto ha ottonuto Chl piu i 
joftre dl qiiail l numcntl del rosto de la vlln sono I vocrhl | 
penslonoll quolll cho hanno lavorato quaranto e piu anni , 
per rlsparmiare quakosa (t into d i not niorlre d] fame nella I 
vocchlala) e le colegorlo ril lavorato I pfn piccolo a meno 
orgAniizale cho non rlescono a con lurra fortl lotte per I 
avore o " RUrticntl Le donmnde cho si nlo rlpolere do mnltl ' 
sano r,uti le Vol le snpetc e lo vedrle bono quosto coie I 
c i l lora perch6 Insislete a nppogglat) questi scloperl Inti I 
MM? Non sarabbe piu vint iggloso chr lotlaslo par ottonero • 
la dimlnuilone del costo della vila? Crai lo por la rlsposta ] 
a dUMntl Sfilutl 

(alOVANNi HASV) PapatlO 

UN CO DICK ri'Jlt 1 LAIC I 
E UNO PER I CLERIC AU? 

Cara Unlta come mal non si usa lo stesso rlgoro 
por lo t quesluo » a favoro del Vietnam e par quelle 
por esemplo c por la giornala dollo mhslonl • ? 
C 6 dunque un codke per I Ink l e uno per I cleri 
call? Che d cono le loggl In proposlto? E como mal 
I Irlbunall dl Palermo o til Tonmo hanno dlchla 
n l o como nnni fc inmentL intondate lo eccotlonl 
proposlo do) dlfonsorl del modlci promolarl della 
solloscrlzlono per II Vietnam? 

SU VI KIO D ANGCIO N ipoll 

Caro ami to lei gu i rda la 
nncor->a f ra ^ i h n e pre77i dal 
a parte s b n ^ l i i t i sono I pr l 

mi ad insegmre i iccondi non 
wcevcrsa 1- nmin j j nno sjiesso 
d i s t i n / i a t i Se i s a h n stesse 
ro fermi ad oi iPrvTre quel che 
fanno i prezzi crescertbbe i l 
I is tacm Subito dopo I ul t ima 
guerrn i ST i n re-^tirono qu? 
i i fermi pt?r u m * tregua * ehe 
consentisse la npresa dell oc 
pupa7nne 1 ppure fu quello 
un penodo nel qu i te i prezzi 
si presero un bel vantaggio 
g n z i e anche al l inl i iz ione E 
quosto un fenomeno comunc a 
tutte te economic capi 'ahstiche 
sia pure nella forma cosid ' 13 
sfnscmute t,ioe sotterranea 
quando 1 prezzi continuano 0 
salire e la moncla a svalu 
tarsi C un fenomeno che di 
pende da due fa t t i le scelte 
produttive sono controllate da 
pochi - 1 padroni pul potent! — 
mentre i l raercato non 6 coo 
trollato da nessuno 

La logica dell mflazione str i 
sciante e ta'mente riconosciuta 
che net dopoguerra venne crea 
to i l meccaniamo delta t scala 
mobi le» S una conquista che 
ora i padroni chiamano < t rap 
pola infernale > \e di cui I pen 
sionati come lei inn tuttora pr l 
vi e lo nmar ran no per colpa 
della n fn rma voluta dal gnver 
no) I h v o r a t o n hanno cos! 
ottenuto la garanzia che I sa 
lar i po tnnno seguire 1 prezzi 
in parte e in n tnrdo Ma gl i 
scatti dell indennita di contin 
genza non fanno recuperare al 
salario tutto i l precedente po 
tere d aciuisto Bisogna altora 
aumenlare il s a h n o Per6 1 la 
voratnn on inlendono hmitars i 
a npns t nare la condizione in 
cm stavano pr ima che un r in 
caro del latte delle scarpe 0 
del t ram decurtasse lo loro pa 
ga I lavoraton ogm anno che 
pTssa reidono d i piu e voglio 
no adeguire la loro condizione 
al propn contribute e ai tern 
pi Se non facessero quegli 
^cioperi che lei consldera * inu 
t i l l » lornerebbero addir i t tura 
indietro per 1 mesnrnhile pres 

si ine del cTpitale sui lavoro 
ehe cormnc i d i l s i l a r i o 

Se guard] imo poi agli u l t imi 
Is anni notiamo che ben po 
c ie volte si e venfloalo i l pa 
n l 'e l i - imo che lei vede fra Hut 
t inz ioni dei pre/zi e nnd unento 
dei salari Nel I0i5 per esem 
pio i salari aumentarono del 
Bll«« e 1 prezzi del 2 « 1 % nel 
50 I s a h n erehhero del 2 10^ 

e 1 prezzi scesern impercelt l 

hilmente dello 0 p" SoUanto ' 
nel S2 p nel fil s i h r l e prez 
' i si m n « i r( n i n ' l p l i m e n t e 
F non si puo noppuro niTer ( * 
n i r e (ome fi lei che i nrez ' 
7i SITOO ST I IH rlnnn E*1I nnmenti I 
- a l i n a l i Net 'vi i s i h r i eb I 
hero un inerementn del fi RIi% . 
P I Tnnn Hnnn 1 nrpzzt lo ebbe ] 
ro dell 1 93% caso venflcntosl 
inche nel ^2 18 60 61 e 63 [ 
E vero che I cnpitnl ist i cer 
cano di t rasfcr i re sui prezzn I | 
maggiori oneri der ivTnf l dagli 
aumenti s T h r u l i ma i l mecca I 
nismo non & cosi meccanico 
(Tenga anche conto che I prez I 
zi subiicono i maggiori nn 
car i al consumo e non alia j 
oroduzione negli ult imt -1 ann* 
I aumento d i quelh al l ingrosso j 
e stato del 10% e di quelh al ' 
de t tag lnde l 40%) I 

Percio bisogna sempre rfcor 
dare quanto dis^e Carlo Marx | 
— fon latere del socialismo I 
scientifioo - esattamente un i 
secolo fa Tgl i nspondeva ad | 
un oppositore che - come lei 
caro amico — da fTtse premes I 
se ar r ivava a Lflnclusioni er 
rate « Avete visto che una lot j 
ta per 1 aumento del salari si I 
veii l tca soltanto come conse i 
guenza d i mut imen t i precedent! | 
ed e i l nsultato necessario di . 
precedent! varlazionl nella I 
qu in t i ta della produzione delle 
forze produtt ive del lavoro del I 
valore del lavoro dell estensio • 
ne o dell Intensity del lavoro i 
e i tor to delle oscillazioni del 1 
prezzi d i mercatn dipendenti . 
d i l l e oscillazinni della doman j 
da e dell offerta e corrlsponden 
ti alle diverse fasi del ciclo in j 
d i r t m l e * i n una parola sono *— 
reazioni degli operal contro una 
precedente azione del capitTle* 

i\f)» •iinnio m grndo di ri 
f Tire i i7io(ii)i per i ^uali 
lo erffiofie di IpQittimtfa 
costiluitonnle \olhnita dal 
It di/csf o piopo i(o dil 
I art Id dd testo utiu o 
di'tle Uq<}\ di p s cJ itlata 
duhinwla i innntfpstamen 
(i mjoiulata ^ 

Aon conosttamo ancora la 
mntn mump d\ quelle < ordi 
name > che se non \ba 
glut mo - noi\ sono *;(n(e ri 
pnrlntp da ak nn ginrmile 

Lprm la soUizwne data 
all eccenone stuptscc non 
poco 

Anche una wltoscwtoiie 
infnltt puo concorrere < a 
deteri wnnre con met )do de 
maem'ten la pohttcn nazto 
note t e a rpalnzare quit) 
di la iuhzwiw preapua rt 
cmiosriuto m partil\ dalla 
tostituzionc 

11 (Iwtdta eviitenie dun 
que ft a latt I'ifi delle 
leggi di p s p il dintto a 
mamffstaie \l propria ppn 
sir>ro liheramenle ed n con 
correre — come s d detto — 
alia de'prmtnazmne della 
poltticn nazxonale c\ pare 

po ase evsere compoito so 
lo col near so alia Corte co 
sttiuzumalp 

11 legislatote tlnltra par 
u ha laUtto che la in}on 
dattzza dell pecazmne di (e 
(;I[[IMIM cosUiuzianale sin 
i manifesto v propria per 
favomc quanto pn) posii 
blip I accoghmento dx quelle 
eicezUmx perche" dirctte ad 
ad(Quar< I ordinauu nto gut 
ritltco alle es\gcnze sempre 
niioi c che sono pns-te dalla 
ualta politico e sac tale del 
paese 

Ritenmmo dallra parte, 
che qvella norma di p s sta 
tncow tuzionale anche per 
che crea una dis-trimma 
zione tta i offodiw col con 
s'ldire ad una par(e di e^si 
I acrcizw di una facoltd 
die rende difficile all altra 
p inpridouf limilf e condt 

210)11 
Ci pare comunque che 

U ttn stta ad mdtcare che 
la necemta della njorma 
del testo untco delle IPQQX 
di ps 4 divenuta acuta ed 
vicltiazionabile 

Giuseppe Bcrlingien 

MOTCHII 
LUBR1F1CANTI DA RODAGGJO l 
PER AUTO E MOTO NUOVE 

SI porlo molto dcgll oil (ubrlflcanll da rodaggio 1 
Ml Interesserebbo sapere come funzioneno o se sono , 
conslgllablll por aulomoblll e motoclclelte nuove. I 

A B - Novara ' 

Ull olt in (jucstione sono 
cosltfuitl da olt lubrificantt 
che poriano tn sospensione 
un certo quanUtatwo dl 
abrdsiio a grana molto fine 
In una macchma nuova va 
ne superfici di orgam che 
debbono strts-ciare I uno 
contro I altro (ad psempto 
iasce elasttche contro ca 
mera del cthndro albert 
contro bromine) debbono 
adattarsi Iisciandosi J uno 
contro I altro e consunan 
dosi di quel tanto che per 
metterd una perfetta lubn 
ftcaztone In una macchma 
nuova quindi o m un mo 
tore appena rtfatto si han 
no attriti pth icnsibiH, un 
rtscaldamento pui pront\n 
ctalo una lubrtfwaztone non 
ancora del tutto perfetta, 
per cut e consiobabile in 
un prxmo tempo non spin 
gere a fondo in attesa ap-
punto che t vari organi si 
assestino defimttvamente e 
tutte le tntercapedmi tra un 
organo e I altro possano 
essere penetrate profonda 
mente dal lubrtficante Se 
in un motore nuovo si in 
troduce un lubrificante addt 

twalo con un abrasivo, que 
slo processo di adattamento 
degli orgam mobiU, e clod 
il rodaggio avviene in un 
tempo molto piii breve, per 
cut ti motore pud essere 
spinto a fondo senza paura 
dt grippaggio anche dopo 
poche centmala di chilome 
(n dt percorrenza, anziche" 
dopo qualche mifjllmo Ne 
derwa I mi press f one che il 
motote acquisti In breve 
tempo in npresa, e in velo-
ctta late impresstone in 
fondo d veto ma un rodag 
gto tbbreviato con tale st 
sterna st paga xn segutto, 
m quanta le superfici a con 
tatto st wiurano notevol 
mente gia net prmi chxlo 
metn, e I assestamento pro 
tocato dall abrasivo risulta 
meno soddtsfacente di quel 
lo portato da un rodaggio 
uorntale Per di piu ^ molto 
difficile quando cl si vale 
di olio additwato con abra 
swo valutare gh effettl del 
I abrasitjo stesso, e ciod 
patsare al tempo giuato al 
lubrificante normale 

Giorgio Brace hi 

I" IfcMEDICO 

NOEII tut t i sanno cos e «Bauhaus» e «inf ormale» 
risponde DARIO MlCACCHl 

Nel nostro dopoguerra anche in 
Italia si e assictito a un fenome
no di siraordmano sviluppo delle 
arti figurative poche e deboli, 
perd le miziative pubbliche niol 
te e potenti iqvece le Inlziative 
del mercalo d arte 

La critics d a i t e ha una par 
te non piccola ID tale sviluppo 
sia quando aglta problem) cul 
tura!) reoli sia quando si tnvi 
schia neJ gergo che £ caro al 
mercato te che fornisce ad esso 
le giuslificazioni dt piccole e fat 
se filosofie < ad uso e consumo ») 

AI di la della corruziore anche 
linguistics del meicalo d arte 6 
pero necossano s'aper vedere le 
profonde e vere iraslormeiionl 
delle arti figurative e I invetthia 
mento della cntica Idealisiica e 
posiMvistica Accanto a un arte 
piu tradizionole si sv luppdim 
espenenzp plastiche cho vorreb-
bero essere o sono sowert i tuci 
nspetto al punto di vista borghe 
se sull arte Forse oon si potra 
parlare dl una grande stagione 
nvoluzionaiid ma e ccito Ltit sui 

Cara Umia sono un tellore asslduo della pagina culturale che 6 sempre Interessante e agglor 
nata lo non sono un Intendllore dl leltere e art! ma voglio tenermi Informato Capita 
molto spesso per6 I) fatlo che io debbe rileggere p i " volte un perlodo e senza rlusclre 
a caplre CE6 capita, in partlcolare quando leggo le cronache rte e dl (elteratura 
Per osemplo negli artlcoll dl art) flgiiralive trovo spesso la parolo haus e credo d'avcr 
capito che sia un qualcosa che ha a che fare con f archllettura erte [ arolo come « In 
form ale t rlcorrono sempre ma io non sono rlusclto a caplre mal cosa si rlferlscano e 
che signlflchlno Potrcsll chlarlrml, cara Unita II tlgniflcalo dl 
rebbe glustb che In un quotldiano sui nostro glornale di lavor 
parole fossero chlare per tuttl? 

Vl\CEh? 

I) parole? E non sa 
orl (n partlcolare, lo 

CARDUCCIO Napoli 

Cos! la poca legiubrlita di una 
Oreve cronaca luso o I abuso di 
certe parole nassunlive di un di 
SCO! SO piU ampIO |H)sM>riO L -iSt 
re di frequente il nsultato nega 
tivo di ma buoiid intenzione so 
vraLcanca di molti problcini 

t. veniamo alle parole miste 
no^e l i Uduhaus fu qualcosa di 
piu die u m s<_uuld di drctui t i lu 
tura Fondalo a V\ennar nel 1919 
dall archilello ledesco ttaltir Oro-
pius tbbe un pi IIIICJ avvio tspres-
siom^la In drctnietlura e con i fa 
mos projjcUi degli aichiletu 
Ciropiu^ e Mtvei per la ncoslru 

valon borghesi tiadizionali si co I "one del Udtro di Jena iUM) e 
struisce poco o nulla Per chi , per Id Chicago Tribune lower 

die si afftrina in nclto stile ra 
nonale II ra/iundlisnir di ( j ro 
pius si af fernu in [iieno t.on la 

Per chi 
scrive cronache d arte la cntica 
d arte nu suoi fondamenti teo . 
riLi e nel suo metodo 6 cosa as . 
sai diversa che venti o irenta ! toslruziunc del nuovo Bauhaus 
anni fa In qualche mistira e i <• Dt.s'.du nt l IJ-!S /6 
propno in relazione al rnirxisino i I' Uauhnus d iu t to Jdli archi 
la cntica d arte sta camhiandu te»° sv iwuo H u n t s Meyer a 
pLlle e spenmenldle a?/arda e ' pnriue dal 19/h tu chmso li vio-
sbaglia parlccipando di una nuo I It-rtza nci i y j ) d d l "<i/i'-ti l o 
va espLnen^a stoio pcrsc(,uilo dal Unuluius 

Nel caso poi ritlla cntica d ar j che in ()Udlctie mono cobiiiui 
te sui giornah operai si deve I « r ' ™W ninnio dt I avan^u irdid 
lener pnstntc come e quanlo fu fra mollt conlraddi/ oni e 
essa si sia sviluppala in tondi j uiuj IL di « nst i» lire I unita e 
?ioii economic he di niinonta ri I I ^rinoma tra k d i v e r t atlivita 
spello nil cdiiona di mercato s ia 1 dell drle fra tulle lo di5eipline 
tscrcitantlo con suctesso una arli^idtidli c irn^tichL 
pt'viosa opera di confuta/ione del 

piu distmgiicre I arlc decora iva 
da quelta architctlomca L) Bau 
haus tento c'i saivare la tradizio 
ne culturale inifmslando una re
latione fra ar(n,ianalo e prodol 
to iricftistriale e concependo la 
qualita pi istica non leparatdmen 
le dalla Lfiiantita e dall uso 6, 
per via del disigno dfII oggetto 
di produ/ione indictnaie che si 
vati^inava una nuovo eta delta 
0ellez7a 

bu (iues>o jiunto chidve 51 rna 
nifestd una trave contratldiiionc 
dei l i iuhaus mentre legava le 
•>orti clt-lla cu l lur i ariistica all in 
senmtnlo nella realta tecnologi 
ra t d ccuncinica Oinpi is rt fese 
in ogni ocCTsionp il caraltere o 
[Hililit k l la scuuli I u qjoslo 
il punto del ole fonridmennle del 
Hdiiha is nsietto dl Costrultivismo 
soviet ico 

Important fu n i l Uauhous Id 
nuova pedamjgia artistica frinda 
id sui I IVOIO li imippo I! pro 
g r i n n d L i n p i t n t i t i d un corso Mies van def tone l ireurr Uill 
l i r t lun in i r t tli si-i mesi nel qua ' Moliuu vi com ilttano la t( ro 
|p lo sluduiw pt indtva confi ulucazinne Oud L.e Coihusiiir 
dtn/a coi mdtei iali t con seni i Mondran Mdlevic e van Does 

lavoro I a nuova pedagogia di 
Gropius e del Bauhaus si pro 
poneva di mserire I artigianato 
coi valon dell antica tradi/ione 
artistica nell induslna e cosl VI 
taJmente - si spciava - nella 
socieia moderna togliendo ai va 
Ion slessi U loro carattere di 
ciasse e rendendoli godibili a tut-
ta ta societa Co^l il lavoro arti 
stlco avrebbe raggiunto i l fine 
non di Invenlare una forma ma di 
modiflcare la reTltA ciuotidmna 
con lale forma L aver calato la 
islanzd formaie assai decisanicn 
tc nel la 'uvi ta produ'tiva re*«ia 
uno degli insegnamenti prc7iosi 
del f l tuhai s 

Dall i scuola del Hduhaus usci 
rono pilton e ar"hitLtn come Md?i 
Rill losef Albers HLrbert M i t 
ter Per molti anni il Uaulu us 
fu il punto di rifcnmenlo di non 
piccola parte della t i Itura arti 
stua niiKlerm Schlprinur l-ei 
ninf,cr Kke Kan iin^ki] M<>er 

plici (i iobltmi fornidli un torn 
pltsso in^ei,ridrntiito t runr lie in 
parle (cenrto e in p i r le forma 

un corso di perltziDndmenlo 

punto di vista bor^hese suit arte 
sia ffHorcndo il formar-i di punti 
di vista nuovi rivoluzionan an 
che 

burg coriliibinscono di\ di fuc ri 
In concjrdia o in pole nica alia 
ii/ione propTgandisiiea del B IU 
h i us 

{|j | nd=ato suila progettd7'ooe srchi | « Inforrnale > e una di quelle 
rend( rie de! lulto toncordi n um I leliom i e sui lavoro pr<itKJ nei p irole die hanno avuto grande 
nuova conceziont lell arte c tstrut | laloratort II programnia si svol | fortuna e diffusione anche fu i r i 
i na t il cui fine ullimc era lope [ geva in un pdrallelisnio contmuo j del campo della pittura II cr ti 
ra d arte umtarla la grande ope fra u segnamenlo ' tonco e pra i co fiamese Michel Idpie mt jr 
ra dove non »i sarebbe potuto I tlco tn contatto coa ta realta del I no al 1950- 52 contrapponeva «J 

l astrattlsmo geometrlzzante una 
diversa pittura che egli chiamava | 
« Informel > < Arl autre » e fa 
cevi i nonn di VVoK Martung 
Bryen Malhieu Fautner lo cul 
opere ormall naalgono al !9-i8 
e rifle ono una ricerca sulla ma 
terla dl estenuato respiro esisten 
zlale Nel 1918 la gatlena Allen 
dy dl Pangi aveva ospilato la 
prima mostra programmatica dl 
Hnrlung Wols Mathieu e Bryen 
Nel 1951 con IT rnostra « Vehe
mences confrontees > II tapic 
pond I attenzione sui caraltere 
internazionale dell < Inforrnale i 
includendo gli emerlcani Pollock 
e De Kooning e ancora Riopel 
le e Capogrossi 

Nel 1G52 U lapic- pubbllca il 
saggio < Un art autre » che coor 
dma le nuove tendenze ne ana 
IIZ/T lo stile e propone la parola 
che tutto comprende * informel» 
L i pittura infonrale e stalo no 
gli Tiini Cinriuanta un fenomeno 
complesso e dilagTnte Parte del 
la < nl ica distingue nettamente 
dall Inforrnale le espenenze del 
I espressiomsmo aatiatto nord 
omencano (la cosiddetta « Piltu 
ra d a/ione ») L Inforrnale ha ca 
ratten t i n / i ona l stici ed esisten 
/ n i l ora di nvolta nei confronli 
della socieia d' mas'-a e tecnolo 
gita ora di c o n mento crepusco 
tare ora di vilali^tiCT immersion*1 

nella nature i-sa peiatamenle 
in l i i tduulishca la pittura in lor 
male e non ttgurativa e non for 
mile affida la sua cviden/a 
spesio spe tacolare alia nn lena 
e agli effctl i ttcuiei npl trotla 
mento dell' i m i l en a none he al 
st gno traecialo dall irLista ( on e 
tendenza artistica P stata svuo 
lata da un pa iroso onniensmo 
mercantile e oggi per qua nlo 
pernnngdno le eondi/ioni rgg i t 
tive di una sua ultenore vitd in 
determinate societa e decisomen 
te in dcclino 

I PERWOLOSITA' 
| DEGLI ANTWRITTOGAM1CI 
I Ognl anno immancabllmente, al rltorno della sta 
I glone esliva, nolle cronacho si ricomlncld a par 

lare dl avvelenomenll con antfcrlltogamtcl Mo 6 
I proprlo Inovltablto cho cl6 avvenga? E' proprlo 
• fatale che II vantogglo apportatocl dogll antlparas 
i sllarl si debba pagare con un trlbufo dl vile umane? 

GIUL1U MANNARINO Vicenza 

Won <J affatto fatale ntJ 
ineuitabde, ma bisognereb 
be dtsporre dt una legtsla 
zione adeguata nonclu) del 
personale e delle attrezza 
ture occorrentt a porta \n 
alto i modi;i a cut st deb 
bono tali inctdenli sono 

van e non st pud eliminar 
It con le mtsure anftqutde 
che ancora sopravvwono 
nel nostro paese e che n 
salgono all epoca In cut 
I untco parassittada usato 
era d sof/afo di rame lad 
dove ogqt ve ne sono mi 
gliata alcttm dei ouali — 
come gli esten fosfonci — 
iiioifo fossiei 

Anzitulto dunque non si 
dovrebbe consenJire la ven 
dita di saslanze cosi pen 
colose a chtunque tettza ri 
chiedere deferrmiidte pawn 
zie Oggi <nfath se un mp 
dtco o un farmacnta manda 
qualcuno al crpatore per un 
dosagqio tbaglmlo va in ga 
lera ma se qualcnnn muo 
re per aier tngeritn ciht 
contammati da anftporassi 
(nn non si trot a n< suno 
che ne pagln la colpa 

Gid (i propositi) dd fab 
bncanie vi e da dire che 
tl numero lei para^stttcidi 
C* eccessibo data che molti 
di essi non sono che I mull 
le doppione dt altrt come 
avvtpne per t meduumlt 
Forse si p1 troppo maltzias-t 
se si chtede il ppiche' ch tan 
te concps-siam? Ma non si 
tratta dt malsana curiaitA 
quando si pensi che alcunt 

di tall prodotii ddnno risul 
tatt non nuglion dt quelli 
che si ottengono con altre 
sostame meno nocive 

Senza lener conto di una 
eventuality ancora piu gra 
ve che iansia del profttto 
tnduca a mettere in vendila 
prodoltt non ancora bene 
spertmentatt La cosa pare 
incredibtle anche a noi. ma 
d uno specialtsta unwerst 
lario a scrwere testualmen 
te * Molto spesso alcuni an 
tiparaisttart vengono usafi 
su vasta scala ancora prima 
che ii abbtano a disposmo 
ne drill su/ficient! a stabi 
Urp la foro (ossitdd > 

Vi d poi da coniiderare 
un uso non correUa del dt 
stufatanle (quando se ne 
trrori tn eecesso a non si 
attenda dal momenta della 
trroraztone il tempo neies 
sonr prima della raccolta) 
per tgnoranza di chl lo usa 
o di cht lo vende senza ag 
qtunflpre tutte le tstruziom 
del caw C mftne vi d I m 
s-uffinema dpi controllt 
pressa t Mp'catt Generalt 
in \arle delle autoritd sa 
intone 

Pare che si sfln provne 
clptuh a una leggc cample 
ta e organica su qitesta ma 
tp io ma la legge da sola 
non bavin come dtcevamo 
occorrono anche <itanzia 
menti finmiztari adequatt 
per i rhimici e per lp aota 
ziotu dei laboratnrt 

Gaetano Liti 

SCIENZA 

JL 

Chi furono 
i nostri 

anionali? 
Sono un lottorc dell Unl 

la della domenlc 1 sulla 
quolo nppunlo bo lotto 
con molfo lulercsio I nr 
tlcolo sulla gonenilone 
sponlnnoa del verml De 
sldorerel pero sapere chl 
fu o come fu creoto II 
prlmo uonio del mondo, 
a mo sembra nssurdo In 
fall) cho l i fccondniione 
pos&n nvvenlre scnin un 
coni i l to sessuile VI 
progo dl rlspomformi 
sull'Unlla della domcnl 
co die loggo sompro ol 
tonlamonte 

Giovanni Mntlclu»cclui 
Monteiasl ( I uar to) 

Aweiido ron preso che non 
esiste ncnerazioiie iporita 
nea dpi vermi camp ben \ 
cJiitinim I nrdLolo u cut fa 
n/erimeiKo 11 nostro htta ; 
re, ma solo sviluppo da 
spore, da uova precedente \ 
mente deposte da indmidtd 
della sfessa specfe do ver 
mi mariri per cosi dire la 
conclusione che si deve trar , 
re e che la vita non pud na 
scere dtrettamente dalla ma
teria tnerte sfornando un 
tndwtduo gia complcto e 
complesso come e un verme 

La domantla da porsi 
quindi non pud essere chi 
fu e come fu creato il pn 
mo uomo ma semmai cht 
furono i nastri antenatl e 
quando cmnparve la specie 
umana La scit'nza ha sta 
bilito con una certa actum 
tezza ormai che i fenomem 
legati alia vita, Uppoiuio 
ne o la scomparsa di una 
razza non sono fenomem 
che abbiaiio un precise im 
rfo ed una prectsa fine non 
hanno senso quindi le pa
role tcreazione e distru 
zione y ma ha invece un 
enorme sipnlficato la paro 
la « euoluzfone > che huh 
ca appunto dei passaggi 
Oradiiali da un fenomeno 
all'aliro 

Ecco perche s\ ammcKe 
oggi, sulla base di pieclsi 
dati spenmentali, che luo 
mo, la forma dx vita piu ele 
vata che nol conosctamo ha 
avuto orlgme da una spe 
cie posta su un oradino piii 
basbO (gli avtrapoidi) e 
questa a sua y o ' t a ^ a , , n " ' 
tra meno euoltifa e cosl an 
dando indietro fino a gum 
gere ad una struttura eslre 
mamejite semphjicata po 
sta alia base del complesso 
edijicto che ogoi abbiamo 
di fronte, ad una molecola 
in grado dx rtprodursl E' 
qui che dobbiamo porct la 
dompnda come ebbe ori 
gxne la prima molecola or-
ganlca in grado di rlpro 
dursi e dare inizio a tutto 
H processo evolutxvo ed in 
deflnltiva cos e la vita? La 
rlsvosta a tutt'oggl non £ 
conq/uistafa, ma se non si 
vuole riproporre a questo 
llvello il problema In ma 
niera melaflsica, occorre 
verlftcare tutte le ipotesl 
molto interessantl faite a 
questo riottardo, attraterso 
I'tndogtne biofisica e bio-
chlmlca ccrcando df (rarr« 
datlo studio delle struiture 
vwenti pi» semplici una ri 
sposta soddtsfacente * 
sclentlflcamente provata 

Per soddlsfare anche solo 
parcialmenle la seconda do 
manda del nostro lettore si 
pud notare che la riprodu 
zione non avviene solo at-
traverso il contatto se^uale 
che pennette lo scambto 
det rhpettivl patrimonii era-
mosomlci ma ad esempio 
nei baiteri, aiwiene in mo 
niera asessuale per diui 
stone degli indiufdiii 

La sepa azione dei sessi 
e quindi la tiecessifd della 
unions sessuale per la ri 
prodfizione d carafferisfica 
degli organiwii pin com 
plettl dei monocellular!, in 
quanto essl sono un com 
plesso d| cellule estrerna 
mente dtfferenztate tra di 
loro per cui la riprodnzio-
ne di un fndiuiduo dtvtpne 
necessar lament p un pro 
cesso pui lento e compH 
cato di quello nchiesto ad 
un batterio Soma trala 
sclare d fatto che lo stesso 
meccatiismo di rlprodiizto 
ne che richlede la parted 
pazlone dt due oronmsmf 
invece che dl uno solo dl 
turtle ini nffimo strinneido 
di selezione iialurale tale 
cioe1 da favartre la soprav 
vtvenza degh mdmidui pirt 
fortl p pin perfettt e fer 
marc la npradiuiotte dei 
pirt deboli 

Per conctuderc vorrei so 
gnalare nella Ihbliotcca di 
ftloiioaro/ie Stienliflcbe di 
7nnichclli un manuafplto 
motto tntpTPssantp in cm 
sono raccnllc m forma pin 
na tutte le notizie tcipnitfi 
chp su i l a mta nell Um 
verio > che d appunto il fl 
lolo del libretto di AJ W 
Oticnden flSS pugg I riff)) 
molto i (de ppr chi n i n e il 
nosfro lettore si appassiona 
di qutsfi problem i 

Nino Brigantl 
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