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Questa paglna, cht si pubbltca ognl domenica, e dedicata al colloqulo con 
lull) i lettori dell'Unita Con essa it nostro giornale Intende ampllare, arrlcchire 
e precisare i teml del suo diatogo quotldiano con II pubbfico. gia largamenle 
trattato nella rubrics « Lettere all'Unita > Nell'lnvitare lultl I lettori a scriverci 

e a farcl scrivere, su qualslasl argomento, per estendere ed approfondlre sempre 
ptu tl legame dell'Unita con I'oplnlone pubbllca democrallca. esortlamo, conlem-
poraneamente. alia brevlta E c!6 al fine dl permettere la pubbllcaxione delta 
maggiore quantita possibile dl lettere e risposte. 
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Che cos7 e i l« potere nero » 
risponde ENNIO POLITO 

Cara Unita, 
a proposllo delta lotta dei negri d'America, 

leggo sui giornall I'espressione « potere nero >, 
che vorrel tu mi solegassi. E' vero che vl e slata 
una sclssione e che la formula della « non vlo 
Icnza » c stain mcssa da parte? E qual'e la 
posizione del comunisti su questo problema? 

A Q P a r m a 

Ni'^li Stati Uniti. i negri bo
no poco piu di venti milioni. 
pari a circa il dieci per cento 
della popolazione. Piu della 
meta vivono nel Sud e in due 
Stati — il Mississippi e la Ca
rolina del Sud — sono maggio
ranza: neglj altri una forte mi-
noran7a. L'altra meta o poco 
meno si concentra nei * tfhet-
ti » delle grandi citta del Nord. 
dove e emigrata nel corso dei 
secolj per sfuggire alia segre-
gn/inne legale e dove ha tro-
vato. miziehe la sperata «. ter
ra promessa ». forme non espli-
cite ma egualmente pesanti di 
soprarfazione. Al Nord come 
al Sud. i negri formano — a 
causa della discriminazione di 
cui sono oggetto nella scuola. 
.nrgli alloggi. nel lavoro e in 
ogni campo della vita associa 
ta — il nerbo dell'escrcito dei 
poveri. 

Come uscire da questa con-
dizione? Fino a non molti an-
ni fa. la reazione dei negri al
ia <<• supremazia > bianoa segui-
va due strade. I,e rUtex per-
seguivano. attraverso organiz 
7azioni come V ^ssociazionp per 
il pronrpsso della qpntp di en-
lorp (NAACP) o la l.eaa ur-
bntut. obbicttivi • limitatj miasi 
unicamente sul terreno della 
azione legale. Tra IP masse, 
prevaleva la generica predica 
zione di una sneieta * tutla ne-
gra ». ad opera dei Miisulmani 
ncri: predicazione alia quale, 
ri'altra parte, non e mai se-
guito alcun tentativo concreto 
di reali77nrf» mi tntr protroMo 
AH'n7ioiie delle PIHPS si con-
trapponevano pcreio. di fatto. 
soltanto 'e ricorrenli. dispera-
te * rivolte •» dei ghetti. -

II grande fatto nunvn dell'ul-
timo decennio o consistito nel 
passaggio alia lotta di massa. 
in vista di una soluzione defi-
nitiva del problema. Nuovi di 
rigenti e nuove organizzazioni 
— il reverendo King e la sua 
CnnfprPTtzn dpi dirigpnti cristia-
ni dpi Sud 'SCT/V ff Cnmitntn 
di cnnrriiiinmntitn donli ttndpn 
ti nor? violent i (SNCO. il Con 
gressn per I'cquaqlianza raz-
zinl" (CORF.) ed allri - hanno 
rcah'zznto questa svolta atlac-
cando il razzismo nel suo stes-
so santuario — il Sud — e di-
rigendo i rnlpi contro il nrin 
ripin ptesso della secrfgazio 
ne. nelle sue manifr^tazinni 
piu evidenti II loro 'ihbieltivn 

te guadagnato terreno. la riven 
dicazione del « potere nero ». 

Occorre dire che tanto il sen-
so di questa parola d'ordine 
quanto i termini stessi della di-
scussione sono stati artificio 
samente falsati dai leaders 
* moderati > e dalla grande 
stampa. Floyd Mc Kissick, nuo 
vo direttore nazionale del 
CORE e Stokely Carmtchael. 
nuovo leader dello SNCC. so
no stati accusatj di predicare 
una supremazia e un separa-
tismo nero. di propugnare il ri-
corso sistematico alia violen-
za. Essi respingono recisamen-
te I'accusa. Cid che lo slogan 
del c potere nero > esprime. di
ce Me Kissick. e I'aspirazione 

dei negri ad un potere politico 
ed economico che. finora. e 
monopolio dei bianchi. « Fino a 
quando il bianco avra il potere 
e il denaro. nulla camhiera .. 
Noi vogliamo portare i negri a 
contare come tali, con una vo 
ce unita che rifletta il lorn or 
goglio di razza nella tradizio 
ne di una nazione eterogenea » 
Altri osserva che parole come 
* integrazione » e t non violen 
za » sono state largamente 
svuotate di significato dal rifiu 
to dei bianchi e dal loro rinno 
vato ricorso alia brutalita I 
negri hanno. se non altro. un 
diritto di « autodifesa » « Cio 
che conta — dice Carmichael 
7— e costruire una comunita po-
tente. consapevole della sua 
forza. che sia in grado di di 
fendersi e di ennquistarc un 
accesso al potere ». 

Anche i comunisti americani 
partono. nell'affrontare la que-
stione. da un rigetto di « dram-
mati7zazioni » artiflciose. Gia 

nel 1959. alia loro 17. Conven 
zione. essi avevano sottohnea 
to che la lotta dei negri era 
« una lotta politica una lotta 
per una giusta rappresentativi 
ta na/ionale. per 1'affermazio 
ne del principio del governo 
della maggioranza... per un go 
verno autentieamente rappre 
sentativo negli Stati del Sud e 
in tuttn il paese » Avevano ri 
levato il valore dell'unita e di 
un'organiz/azinne indipendente 
dei negri Ma avevano aggiun 
to. * le grandi masse dej ne 
gri si uniscono non per sepa-
rarsi dalla vita politica. eco-
nomica e sociale del paese: si 
uniscono per utilizzare meglio 
la loro forza numerica e per 
far sentire di piu il peso del 
la loro alleanza con altri set-
tori della popolazione. al fine 
di abbattere tutte le barriere 
che si frappongono alia loro 
enmpleta integrazione.. come 
cittadini americani liberi ed 
eguali ». 

Alia 1H' Convenzione. Gus Hall 
ha ribadito la validita di que 
sta impostazione. II problema. 
egli ha detto. e semplice. nelle 
circoscrizioni. nelle eontee nel 
le citta dove i negri sono la 
maggioranza. essi devono ave-
re la maggioranza negli orga 
nismj di governo: altrove. do 
vono essere rappresentati con 
eguali diritti L'integrazione 
non significa eguaglianza di per 
se. an/i puo esseie - ed e 
accadulo - « un fal«o surro 
gato della vera eguaglianza *•. 
E il significato della nuova fase 
e appunto questo- che i negri 
si trovano oggj - nella loro 
lotta per strappare occupazio 
ne. qualificazinne. eguaglianza 
nelle professioni e negli affa-
ri. nei prezzi. negli affitti e nel 
le assicurazioni. il diritto di vo 
to. la nomina di funzionari ne 
gri a tutti i livelli - faecia a 
faccia con lo stesso nemico 
della classe operaia. il siste 
ma capitalistico 

Non cadono in prescrizione 
i diritti arretrati 

maturati dai lavoratori 
risponde ANDREA BARBERI 

Cara Unita, 
sono in pensione con 20 mila lire al mese da poco meno di un anno. Ho lavorato trenta anni presso una ditta, la quale 

solo negli ultiml anni ha regolarizialo la mia situazione assistenziale e previdenziale. Qualche tempo fa mi rivolsi a un 
legale, per vedere se era possibile intentare un'azione perche fossero rlconosciuti i miel diritti a stipend! arretrat i , al ver-
samento dei contribuli e, in definitlva, a una pensione parecchlo piu alta. Mi rispose che la legge prevede un'azione del 
lavoratore nei confronll del datore di lavoro, ma limltalamente agli ultiml cinque anni, mentre i diritti precedent! cadono 
< in prescrizione ». Ora ho letto che la Corte Costituzionale si e pronunclata su questo argomento, annullando alcun! ar-
tlcotl del codice civile riguardantl appunto la a prescrizione ». Puoi darmi informazioni piu dettagliate? 

B A. • Romu 
Cara Unita, 

slamo due dipendenti di un piccolo Ente locale. Sui primi 10 anni di servizio (1952 62) I'Ente ha versato solo cinque 
anni di contribuli. Per gli altri 5 anni dobbiamo perderli? 

Cordiali saluti 

La Corte Costituzionale ha 
risolto i casi esposti dai nostri 
lettori e molti, milioni forse. di 
casi analoghi. Questo e avve-
nuto eon una sentenza che va 
indieata come una delle piu 
important! emessc dai giudici 
costituzionali nei primi dieci 
anni di attivita. In base a que
sta deeisione. tre norme del co 
dice fascista sono cadute. non 
esistono piu Sono proprio le tre 
norme nlle quali faceva rife-
rimento il legale interpellato 
dal lettore. quando evidente 

dopo trenta o quaranta anni. 
quanto non gli e statn dato in 
violazione dei propri diritti. E 
questo solo a patto che lo chie-
da (magari rivolgendosi alia 
magistratura) entro cinque an
ni dal giorno in cui ha lascia-
to il lavoro presso I'azienda 
inadempiente. 

La situazione. fino a che era 
no in vita le tre norme dichia-
rate incostituzionali. era mol 

mese; 3) dopo un anno alle re 
tribuzioni corrisjKiste a periodi 
non superiori al mese. Si noti 
bene die la * prescrizione * non 
decorreva dal momento della 
cessazione del rapporto di la 
voro. ma durante il pro-
trarsi della stessa prcstazione 
d'opera. 

Un esempio Se un lavoratore 
percepiva. nel 1950. uno stipen-
dio inferiore a quello spettan 

generale era ^ positivo -• nnn i mente la sentenza. che e del 10 
gia contrasto. ma f integrazio 
ne •> razziale. !.«• forme di lotta 
adottate furonn le piu adatte a 
snttolineare il buon dir i t to dei 
negr i . la loro matur i l a 
civi l ta della loro sfida 

giugno scorso. non era stata 
ancora depositata. 

Che cosa e cambiato dun-
que? Semplicemente questo: il 

e la ' lavoratore puo esiecrc. anehe 
e a I 

cnnquistare cosi alleanze an- j : 
rhe Ira i bianchi: Tazinne t 
« nnn vinlenfa ^ E' m^} che il ; 
problema e slafo nosto all'or- j 
dine del ciorno del paese 

•\ questo surce^so rx»litico | 
corn'spondnno MiM.ivia risuHa ! 
fl pratiri pin che mndesti Co 
me ha o^rrx ato '̂il XPV S'a 
tpsman. \ndrrw KnnVind T }| 
pae<;e ha ri«:nnsto alle riven 
rlirazioni nei neari ^onrattutto 
eb'minando i s:mbnli del feu-
dalesimo meridinnale* la "=e-
grega7ione leeale. la limifazio 
ne nei diritti. la brutalita uf-
fieiale. Ma. n narte ci<\. vi «ono 
stati nelle i^tfMizioni america 
ne ben pochi mutamenfi. F. 
1'ecoiinmia tuttora esclude la 
?ottncla<;,;e dei poveri negri 
dalle nccuna/ioni prndtitti\e« > 
F.' nn^sibile rhe aleutii dej di j 
ricenti integrazinnisti aves«e j 
ro «onra\\alu»at,, il -olrnne im 
pegno del In Ca«;n Rip urn per 
la reali/7a7ione dcH'ccnnglian 
2ti (leggi sui diritti eivili. pro 
«ranimi di < guerra alia po\ er-
ta >") E* un fatto. in ogni caso. 
che la guerra nel Vietnam ha 
ridotto queirimpegno a mera 
finzionc. cosi come ha ristret 
to il «dialogo > con la presi 
denza a quelle organizzazioni 
— la NAACP e la Lega urba 
na - disposte ad assumere il 
ruoln di agenti e di fidnciari 
del governo 

Tutto cio. in drammatico con-
trasto con le aspcttative crea 
te dai successi iniziali degli 
c ititegrazionisti » tra ma.sse as-
sai piu imponenti - e non piu 
soltanto al Sud - di quelle ini 
zialmente mohilitale Era inevi 
tabile. in questa situazione. 
che il dibattito sulle vie ver
so I'cguaglianza si riaprisse con 
una piu \asta udienza e che al 
tri quadri. altre parole d'ordi 
ne si faccssero strada l-e t ri 
volte * a catena spontaneamen 
tc esplnse nelle grandi citta 
a partire daU'estate scorsa. la 
deiudente «conferenza della 
Casa Bianca * per t diritti civi 
li, 1'attentato a Meredith e le 
vicende della « marcia contro 
la paura * nel Mississippi, han
no accelerato il processo. Sul-
k) sfondo di questi episodi. & 
cmersa ed ha successivamen-

to diversa. II lavoratore infat- I te. poteva reclamare. ma solo 
ti, perdeva il diritto (per i pre 
scrizione »): 1) dopo cinque an 
ni agli interessi e a tutto cio 
che. in generale. deve pagarsi 
periodicamente ad un anno o 
in termini piu brevi: 2) dopo 
tre anni alle retribuzioni corri-
sposte a periodi superiori al 

lino al 1955. Scattati i cinque 
anni. non aveva piu diritti da 
rivendicare. E' per questo mo 
tivo che tutte le cause di lavo 
ro (sono centinaia di migliaia 
ogni anno) si sono riferite sem
pre ai soli ultimi cinque anni. 

La sentenza della Corte Costi 

L'operazione mare sicuro » 

non e ancora commciata 
risponde SILVESTRO AMORE 

Cara U n i t i , 
il 6 luglio, nelle acque di Marina dl Carrara , nel generoso tentativo di salvare un 

turista tedesco capovoltosi con la sua barca e morto il capitano di porto Michele Fiorillo. 
Perche? Non ti chiedo una risposta tecnica, desidero sapere se e adeguata I'attrez 

zatura per la sicurezza sul mare. 
Grazie e cordiali saluti 

Un «:ulo dato di ordme tec j pcrsom jx'rdevano la vita 
nteo e nitressano P<T la com 
preiisioni" della mcccanica del 
luttun<-o episodin da lei ricorda 
to Quel giorno il mare segnava 
foiva fi e il canotto di salva-
taggio fu 5-o^pinto. sbattuto. ro 
vesciato come un fuscello. E 
Tardimento e rcsperienza del 
povero uffiriqle di marina fu-
rono sopraffatti dalPimplacabi 
le forza del mare. 

I me77i in dotazione alle no 
«tre Capitanerie di Porto per la 
* sicurezza sul mare» non <:o-
no in grado di uscire in mare e 
di inlerrcvire con tcrnpcli^a 
pificacin <e il marp p rvnlto 
mnsso 

Ma lei \-uole una risposta 
piu cenerale sul erado delle at-
tre7zature di salvataggio E 
allora e bene fare un discorso 
molto piu aoerto per rispetto al 
doloroso tributo gia pagato in 
questi ultimi mesi 

Due naufragi e sette morti 
in qu-ittro ciorni hanno prece 
duto l"epi<odio di Marina di 
Carrara 

II 2 mar70 tre ciovani allievi 
dell'IitiMito Nautieo di Camo-
gli naufracarono nelle acque 
di Santa Margherita Licure I 
tre giovani furono travolti dai 
flutti I^i stupore e la costema 
zione era no ancora palpabili 
quando si vcrificava una secon 
da. phi grave tragedia 

Uno yacht della marina mili-
tare < Orsa minore 9. la notte 
del 30 marzo. naufragava al lar> 
go dcll'Isola d'EIba. Quattro 

E' semplicemente criminoso 
che la uente continui a mori 
re cosi. davanti alle nostre co 
ste. ai nostn porti L'anno scor
so era appena spento l eco del
la sciagura del < Milonga » af-
fondato a poche miglia dal por 
to sardo di Arbatax. quando la 
« Capovento » naufrago al lar
go di Ponza. Sedici morti ad 
Arhatax. sette a Ponza. 

E* mancato in tutti questi ca 
si — come ha denunziato una 
rivista spccializzata di nautica 
— 1'apparatn di prevenzione. le 
ricerche si iniziano tardi (il 
« Milonca » lancio il suo SOS 
all? 15.3rt del 2 febbraio. solo 

I sei ore dopo i primi sorrorri 
tori giunsero sul posto. ma era 

; notte. e di notte le ricerche 
vengono... sospese) e con mezzi 
inadecuati. anche se imponenti 

Prima regola del soccorso sul 
mare e su terra e 1'immedia 
tezza Ma perehf il soccorso sia 
immediato occorrono che vi 
siano me7zi pronti a prendere 
il mare In tutto il Tirreno in 
vece. la sola Capitaneria di 
Civitavecchia dispone di un 
adeguato mezzo di salvatacgio 

I* Capitanerie di Porto ban 
no. come compito i<;titu7ionale. 
quello di garantirr al massimo 
la sicurezza dei natanti. dal 
canotto di gomma con o senza 
motnre ai piroscafl In Italia. 
invece. luneo gli 8000 e rotti 
kilometri di costa (siamo il 
paese che ha il piu grande svi-
luppo costiero in Europa) \i so
no solo quattro life-boat, uno 

FIDELIO GWSSOSE 0*lia Lido 

ogni duemila chilomctri' Sono 
questi i mezzi di salvataggio 
a prova . di mare Inaffondabi 
li. capaci di muoversi finan 
che se imbarcano acqua nella 
sala macchine. dotati di im 
pianti che consentono in ogni 
momento il recupero Ma sono 
solo quattro. Le cifre degli al 
tri paesi? Eceole- Danimarea 
37. Finlandia 20. Francia 214 
Tnghilterra 173. Germania 25. 
Portogallo fifi. Sve7ia 23. Unia 
ne Sovietica 220 e finanche la 
Turchia ne ha 9 L'Ttalia 4. 

1^ Capitanerie di Porto han
no fra gli altri compiti istituzio 
nali quello della « sicurezza sul 
mare» Ma esse non hanno 
mezzi. Timpecno e i sacrifici 
dei suoi uomini. tutti provati 
marinai. non ba«tano Un bilan 
cio di 200 milioni. quanto basta 
ad acquistare due soli « Life
boat » E' ridicolo E pensare 
che il progresso della navica 
zione da diporto - anche se 
non ancora a livello popolare 
— il continuo sviluppo del tu 
rismn via mare hanno ripropo 
sto drammaticamente il pro 
blema della sicurezza sul mare 

Da noi prevalcono i conflitti 
di competen7a (Capitanerie. 
Mntorizzazione civi'e. ecc ). le 
sohi7ioni dilettantistichc o di 
prestigio (PS. Carabinieri. 
Guardia di finanza. ccc... vo 
gliono avere tutti una «flotta 
da salvataggio». peraltro ina 
deguata). E. intanto. la gente 
continua a morire L'operazio
ne c mare sicuro > non 6 en-
cora cominciata. 

C.C. e R.B. . Carrara 

tuzionale ha cambiato molte 
cose. I procedimenti eivili in 
corso sono stati arricchiti di 
«memorie aggiuntive » e di 
nuove citazioni per chiedere 
ben di piu di quanto era statn 
chiesto Infatti: se un lavorato
re ha intentato causa all'ex da-
tore di lavoro nel 19G5. chie 
dendo le differenze fra quanto 
percepito e quanto di diritto per 
gli ultimi cinque anni. puo ora 
rivolgersi ancora alia magi 
stratura. per ottenere le diffe 
renze anche degli anni prece
dent 

Sara ora chiaro il perche la 
sentenza della Corte Costituzio 
nale (per gli operatori del di
ritto diremo che sono stati di 
chiarati illegittimi gli articoli 
294R n. 4. 2953 n 2 e 25% n 1 
del codice civile) sia tanto im 
portante. Oltre ad aumentare 
il valore delle cause in corso. 
mettera i lavoratori nella con-
dizione di far valere i propri 
diritti con nuove vertenze 

La sentenza costituzionale. 
che ha effetto immediato. 6 
notevole non solo per i risvol 
ti pratici. ma anche per i prin 
cipi e le considerazioni che in 
essa si trovano. Ad esempio. 
dopo aver ricordato che il la
voratore potrebbe benissimo 
aprire un'azione civile contro 
il datore di lavoro anche du
rante il rapporto di prcstazio
ne d'opera interrompendo cosi 
la « prescrizione » i eiudici co 
stituzionali constafano che que 
sto e impossibile Ed e impossi 
bile sposso anche chiedere al 
datore di lavoro il ri=netfo dei 
diriffi pur senza rienrrerc alia 
mntJiMratura Pena il licenzia 
mento 

f-a sentenza della Corte Co 
stituzionale nota proprio che 
alia richiesta del lavoratore di 
rispetto dei propri diritti nel 
corso della prestazione d'ope 
ra si frappongono * ostacoli 
materiali. cioe la situazione psi-
cnlogica del lavoratore stesso. 
che puo essere indofto a non 
esercitare il proprio diritto per 
la stessa raeione per cui mol 
te volte r portato a rinunciar 
vi. cioe per timore del licen 
7iamento » 

L'abolizmne per incostiturio 
nalita delle norme del codice 
civile sulIa « prescrizione » met-
te finalmente il lavoratore nel
la condi7ione migliore per far 
valere. presto o tardi i propri 
diritti Anche se ecli per ti 
more del lieenziamento accet 
fera una paga inferiore a quel 
la legittima avra semnre tern 
po (ripetiamo fino a cinque an 
ni dopo aver la^ciMn un de 
terminato posto di lavoro) per 
rivalersi. anche rispot'o a 
quanto non ha avoir- d i m i f n 
ti o trent'anni prima Con ub 
interessi. naturalmente E la n 
valutazione degli stipendi arre 
trati e dei relativi contributi 
previdenziali portera automa 
ticamente a un aumento della 
pensione. nel caso che il lavo
ratore sia gia pensionato. 

UBR1 

U!\'A NUOVA 
aCARTAn CHE 
CI DICE 
TUTTO SUL 
MONDO 

Cara Unita, ho letto 
tempo fa sulle tue co 
lonne la recenslone di 
un grande atlante fislco-
geografico pubbllcato 
nell'Unlone Sovietica 
Siccome sono un appas
sionato dell'argomento, 
desidererei che un tuo 
collaborator ml dices 
se a che punlo e la 
cartografia nei paesi 
socialist!. 

A V Nov ara 

La cartografia nei paesi 
sociulixti e ad un liicllo 
molto alto Ne sia prova il 
generale consenso che 'in 
avuto la pubblicazione dei 
primi set fogli della grande 
« C'nrfn del mando * al 1 mi
lioni 50» 000 

Tale carta, che sara com 
posta da 241 fogli del for 
mato 100x80. viene realizza-
ta e stampata dal « VEB 
Kartographischer Dienst » di 
Potsdam (Repubblica Demo-
cratica Tedesca) sotto la 
direzione del Prof. Sdndor 
Rttdo. titolare di Gcografia 
presso I'Universita di scien 
ze economiehe Karl Marx 
di Budapest, con la collabo-
razione dei servizt cartogra
fia e qendetici di Bulgaria. 
Cecoslmacchia. Repubblica 
Denwcratica Tedesca. Po-
Ionia. Romania. Unglwria e 
Unione Sovietica La « car
ta » e nata nel 195G. sotto gli 
auspici del Consiglio Econo
mico e Sociale delle Nazio-
ni Unite. 

1 primi set fogli hanno 
avuto un notevole successo 
presso gli studiosi. sia per 
le loro qualita intrinseche 
che per la impeccabile stam
pa (a ben 12 colori. da qua
il sono ottenute circa R0 
sfumature). 

Esisteva gia. anche se un 
po' antiquala. una grande 
carta del mondo al milione-
simo. ma questa riguarda-
va esclusivamente le ter-
re emerse. mentre la nuo
va carta al 2.500 000 rappre-
scnta tulta la superfine ter 
rcstre. e le parti coperte 
dalle acque riportano il ri-
lieva sottomarino quale ogni 
lo conosciamo 

Le carte sono del tipo ft-
sico-politico. con una ric-
chezza di dati veramente 
sbalorditiva: bastera dire 
che il rilievo e indicate con 
curve e 10 tinte altimetriche . 
Sono riportali tutti i cenfrt 
abitati. i confini sccondo il 
loro valore politico ammini 
strativo, le vie di comumca-
zione slradale e ferroviaria. 
i porti marittimi e gli ae-
roporti. t tratti navigabilt 
dei fiumi (i canali arlificia-
li sono classificati secondo 
la stazza dei natanti che 
possono pprcorrerli). le gal-
lerie. i ponti e cosi via. So
no anche segnati, con un 
confine particolare. i parchi 
nazionali e le riserve fau-
nistiche! Da questi pochi 
dettagli che abbiamo dato. 
si vede subito che si tratta 
di un'opera eccezionale Ri 
mane da descrivere la par
te piu originate della carta: 
la toponomastica 1 nomi 
dei centri abitati e di regioni 
sono nella lingua del paese 
cui appartengono. cosi co 
me t nomi fisict delle terre 
emerse; i fiumi che attra-
versano piu stati portano il 
nome secondo le rispettive 
lingve: ad esempio. il Da-
nubio porta suceessivamen-
te i nomi Donau. Dunaj, Du-
na, Dunav. Dunarea I nomi 
fisici generah (oceam. to-
pommi obi55a!i. ecc.) sono 
scritti in due linque; russo 
(tratfitterato m caratteri 
latini secondo il sistema pro 
posto dall'lstituto di Giotto-
logia dell'Accademia delle 
Scienze dellURSS) e mqle 
se Queslo fatto. inswme al 
la adozione del sistema me 
trico decimate per le quote 
rende queste carte leggibtl 
m tutto il mondo 

1 titnli delle carle e le d> 
dascahe sono m russo (in 
ratten cinllia) e ingles 
Pensiamo che m pochi ana 
questa grandio^a opera ca' 
irxirafica sara completata 
t> in tal modo sara dispone 
bile per fimi qli mteressai 
una delle ptu belle e com 
plete reahzzaziont geocarlo 
grafiche finora pubblicaie 

Gaitone Catellani 

OJUIOSITA 

VAMORE NON E' 
EGUALE PER TUTTI 

Cara Unita, 
vorrei chiedere al compagno Lis! perche la 

durata del concepimenlo differisce fra I divers) 
esseri vlventi, cosi che nell'uomo occorrono no-
ve mesi, nell'aslno tredici, nel conlglio tre, e 
nel polio solo tre settimane. C'e forse un rap 
porto con I'epoca di comparsa sulla terra? Esl 
ste qualche llbro che si possa consultare sul 
I'argomenlo? 

TORQUATO PILLOR1 
Sesto Fiorentino 

All'elenco si potrebbe ag 
giungere. per la tua cu-
rio.sil« del resto lodevole. 
che la durata della qesta 
zione normale t? di circa 
set mesi nel macaco, e di 
circa otto nello scimpaitzc. 
e che nwntie nel cuvullo 
pud andare dai dieci ai tre 
diet mesi. nell'elefante oscil 
la fra i diciassette e i veil-
tuno Perche queste difje 
renze? Posta cosi, la do 
uianda appare piuttosto ba-
nale. dato che la risposta 
6 implicita nella diversita 
stessa degli esseri viventi. 
Se I'uomn e tutti gli altri 
animali avessero strutture 
argamclw uguali. allora si 
che non si capirebbe perche 
poi nel loro funzionamento 
organi uguali dovessero dif 
ferire. ma e del tutto lo 
gico che diffcriscano nel 
funzionare organi che gia 
sono differenti per loro con 
formazione e struttura. 

Delle numerose diversita 
che intercorrona fra gli ani
mali e I'uomo. e fra i vari 
tipi di animali. traviama 
spesso una riprova lampan 
te in medicina sperimentale1 

quando si escque un certo 
csperimento su una cavia. 
un topo, un caniglia. un ca 

ne. e se ne ottiene un de-
terminato effetto. da cio non 
si ricava mai la certezza 
che il medpsimo effetto si 
avrebbe sull'uomo sottopo 
sto al medesimo esperimen 
to (puo trattarsi anclie della 
semplice somministraziune 
di un farmaco) 11 che si 
esprime appunto col dire 
che i dati ottenutt con le 
csperienze sugli animali non 
sono mai internmente trasfe 
ribili sull'uomo. 

E. nell'ambito stesso del
la riproduzione a cui si ri 
ferisce la tua domanda, e 
forse non inutile ricordare 
un fenomeno che distingue 
nettamente I'uomo da mol
te specie animali. 11 primo 
si accoppia in qualunqtte 
momento. solo che lo desi 
deri. Per te seconde inve
ce il desiderio sessuale & 

subordinate a purticoUiri 
mutanienti organici che si 
verificano con singolare pe-
rwdicita solo m talune epo 
che dell'anna; Vaccoppia-
mento e cioe condizionato 
al cosiddetto « estro *. che 
comuiieiiieiite si dclinisce 
« colore » La femmina ac-
coglie il maschio soltanto 
in quel periodi in cui va in 
colore, ovvero quando nei 
suoi organi genitali si pro 
ducono delle trasformazioni 
caratteristiche. processi con 
gestivi o altro, o quando in-
sorgono o si accentuano del 
le attrattive esteriori. tut
ti fenomeni che hanno il po
tere di destare. in essa o 
nel maschio o in ambedue. 
il famoso t desiderio » 

Ma, per tornare al tuo 
que.sito che ri<ulta in effct 
ti piu acuta di quanto nun 
appaia a prima vista, mi 
par di capire che tu - ben 
edntto delle differenze or 
qaniche fra le varie specie 
— voglia piuttosto sapere 
come, attraverso quale mcc-
canismo. si siano delineate 
codeste diversita e. piu con 
crctcimente. se e qnoli rap 
porti abhiann la rmdnrma-
zione specif tea c Vattivita 
UinzUiiuile di ogni singnlo 
essere con le condizioni di 
vita a cui esso ha dovuto 
adattarsi nel corso dei se 
coli e dei millenni Bene. 
che questo condizionamento 
ci sia stato c di dominio co 
mune. ma per il gran nume-
ro delle specie viventi il 
fatto ha avuto una tale va 
stita che non si puo liqui 
darlo qui in poche righe 
Un libro come ti occarrereb-
be. a carattere divulga-
tivo. non mi risulta che vi 
sia. almeno in Italia, e d'al 
tro canto le opere stretta-
mente scientifiche non son 
di lettura scorrevole Direi 
di tener d'occhio la rccente 
cnllana del Saggiatore. che 
qia comprende cinque vo 
lumi di varia divulgazione: 
prima o poi potrebbe esser-
vi pubblicato qualcosa su 
questo tema 

PESCA 

COME COSTRUIRE LA 
« CASA DEL PERSICO* 

Cara Unita, le cosiddette • legnere» sui la 
ghi sono natural) o art i f ic ial? In questo se 
condo caso, gradirei sapere come si costrui-
scono (cioe in che modo vengono disposte le 
fascine e a quale profondita); inoltre, vorrei 
conoscere il periodo migliore per dar corso ad 
un'operazione del genere. 

W OGLIARO Asti 

La costruzwne di una « le 
gnera » e normalmente un 
lavoro da pe.scaton profes 
sionisti, t quali — una volta 
compiuta la complessa ope-
razione — possono far affi-
damento su una zona di pe-
sca sicura. ben fornila in 
tutte le stagioni dell'anno e, 
soprattutto, segrela Come si 
costruisce? Si arriva in bar
ca sul punlo prescelto che, 
di norma, e siluato immedia 
tamente dopo la € corona * 
(laddove. cioe. il logo ab 
bandona I'acqua bas.sa per 
diseqnare il fondale vera e 
proprio) ad una profondita 
variante dai 3 mefri ai 1 
e mezzo Si conficcano sul 
fondo direr.si pah a mezzo 
metro Vuno dall altro. cosi 
da formare un occhio dalla 
circonferenza di 10-12 r-etri 
1 pali. logicamente. non deb 
bono emergere, se si vuole 
che non siano subito notar 
ti e che non ritelino il lo
ro « segreto ». In mezzo al 
recinto circolare si caleran-
no fascine di legna rcrde 
(castaano. rovere e salice 
snno le piu indicate) in ma 
mera che ogni coppia formt 

una * x * La catasta deve 
raggiungere i due metri e 
mezzo e va posta m acqua 
in inverno. dalla meta no 
vembre a tutto febbraio La 
« legnera > non e pescosa 
se non dopo un anno, poiche 
in questo tempo la catasta 
si sara naturalmente pres-
sata. abbassandosi e for-
mando una serie di labirinli 
e di caverne nei quali i pe-
sci andranno ad abitare 
molto volentieri Tanto piu 
che il limo sortori (ara na 
scere una folia di animalet-
li - cro.stacei. mnlluschi. 
rermi e larve - assai qrn 
diti dai pinnuti La concen 
trazione della minutaalm ri 
-hiamera sul posto i pre-
doni. come le trote. i lucci. 
le anguille. le bottatnei e. 
soprattutto. i oer.sici. (niche" 
la < legnera > riene anche 
battezzata * casa del persi-
co >. Ogni anno la * legne 
ra* va rinaiovGnila con 
nuova legna verde. altri-
menli e destinata a morire 
e terra abbandonata da tut
ti i suoi abilanli 

Rodolfo Pagnini 

MUS1GA 

VARIATION I I 
SUL NOME | 
DI BACH | 

Cara Unita, ho ascol- • 
talo recentemenle alia | 
radio un brano musical* 
di cui non ricordo I'au I 
lore, che era inlllola- | 
to « Variazioni sul no 
me di Bach ». Di che si I 
trattn? E soprattutto co- • 
me 6 possihlle cscquire • 

delle variaiiom must | 
call su un nome an/ichf 

su delle note? I 
M It K«'in;i ' 

La domanda po.sfa dal no I 
stro lellore comvolge una • 
.serie di problemi storici su | 
cui c ditfiale snifeiiwirst 
quanto sareolu' m'< e-.Mii ID I 
in una breve risposta come 
questa Bastera. m questa I 
sede. ricordare che la de • 
nommarionc delle note - e | 
cioe * do *. « ie » -< »'i *. | 
« fa ». -i sol *. * la -. ' s» ». * 
- e la loro posi;ione si/I | 
« penlaaranima » - cine sul 
le cinque riqhe che tutti I 
cona.sTono - furono -.fnM'le 
solo nell'Xl sccolc do C.m I 
do d'.-\re;?o - niitiir-ilmcntc I 
in modo U-.MII elei'iciitaw. • 
tanlo che i seqm della nolo- | 
zione nnisirale subix.no i>'" 
numerosi aqqiornamenti e I 
TNialimamenfi e N'f'oio "C * 
subiscono - e che prima di i 
tale .< seaperla * minierosi \ 
sistenu erano stati prono-.fi i 
per esprimere i simni Im- • 
portantissiino, tra all alfn I 
tin metnda elaborate da Se \ 
verino Hoeeio (sec M' d (" > • 
nel r/iiale le lefferr dell alfa | 
befo dalla < - l i - die cor 
ri.sponr/eia alio nolo ' la * I 
- alia * /' t di<' e.sprmiei a 
no nisieme hi tleiinmiw<~>'<np I 
delle note e la loro oltp"'i ' 
met ado succpssivamenu or • 
ricchito nel X secolo <l i (>d | 

I done di Clitnii - ''" "'/> '' . 
| nome ? nddnniano < - ' he | 
I agqiun.se alle letu-rc dell'ol 
| faoefn lafmo alemie lettere | 
• greche per esprimere non 
I solo foni tnferi ma anche i J 
. re/al/ei semitom e cioe i 
| « die.si.s t e i « bemolle * Del | 

re.sfo IP stesse * chian » e 
| cioe q»ei .se</w che nello | 

modprna nntazione MIII.SK ri 
le indicano nll'iinzm del I 
« ppiitagrammn i l'alfe»ja 
alia qualp devono essere let I 
te le note denuncianu Ion 
nine alfabetica da -egm I 
musicali pulendo Uialmenle 

I essere ricondolte alia tor I 
ma di latere stilizzati 

| Tuffo queste per conclude j 
dando che. net p test re ricordandu 

di lingua tedesca la dene I 
Hiinaziowp delle note p rt 
mast a ancerata alio anticu I 
nozioue alfabetica Sialic ' 
in questi paesi i segin ilelle I 
note sul pentaqrammn sono I 
qiielli universiilntpiitp cone I 
sciuf i, ma P dii er.so il loro I 
nome Le selfe note della | 
scola si chiamano. percio I 
— cominrinndo dal » do i i 
naturale - C (do). D (re), I 
E (mi). F (fa). G (-.ol). . 
.4 (la) e II (si) una * s » | 
minuscola accante alia no- • 
ta mdica il relative * be \ 
molle » e una « is * il re . 
lative « die.si.s » Ecceziene a \ 
questa regola e il «si be . 
molle y che si eprime con | 
la lettera < B » Da questo 
modo di dennmmare le no- | 
te deriva la possibility di 
costruire variaziom sul no- | 
me di Bach, come del resto 
su altri nomi, considerande I 
ogni lettera come la nota 
relativa II nome di Bach — I 
la cui cellula temntica cor 
risprjndente. usaia per pri I 
mo dnllo stpsso mustasta 
nella grande Arte della fu- I 
qa. e coslilinlo dn t s» tip 
mellf- ». « la t. * do ». e t «t I 
naturale * - ha coslituito 
fonte di t.spirazirme e di I 
omaqgie per numerosi com 
positan- ricordiame — a me I 
mona e quwdi m modo 
certamente incomplete — I 
Franz Liszt. Mai Reger e 
Ferruccie Buseni Dire, i 
quindi al nostro lettore cht 
sia I'aulore del brano da lui I 
ascoltate e un compile im ' 
possibile I 

Gianfilippo de Rossi 
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BOLOGNA 
via Stalingrado, 16/^" 
Tel. 3 6 7 2 4 2 1 

CARICATORI • • ESCAVATORI 
per a u t o c a r r i 

SOLLEVATORI 

SI INSTALLANO SUL CASSONE 
SENZA ALCUNA MODIFICA 
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I 
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Quadri di 
Antonietta Lande 

a Cortina d'Ampezzo 
Dop»i i lusinnhien MKXOM ot 

tcnuti alle » per-onah » di Kn-na 
vi-tif/i.1 \hl,inc e I'anm In pit 
'•ice ICCIV.C rnm,!nii \n?ini.t.-tt<< 
l-inde e<-|Nirra i suoi quadri alia 
'iallcria St-;tne di Cortina d Am 
\ip7io dal I al 12 af?rr-to 

Nella mostra fiqurcanno una 
wntina di opere i cm Miunctti. 
ulivi. funphi e fichi d'India 
fsprimono la caratten-tica pid 
espressiva e naturale della bra 
va artista. 
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