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Quests pagina, che t l pubbllca ognl domenlca, e dedlcata al colloqulo con 
tutti i lettori dell'Unita Con essa II nostro gtornale Intende ampllare, arrlcchlre 
• preclsare I temt del suo dialogo quotidiano con II pubbllco, gia largamente 
trattato nella rubrlca i Letter* all'Unlta ». Nell'lnvitare tuttl I lettori a scrlvercl 

e a farci scrlvere, su qualslasl argomento, per estendere ed approfondlre sempre 
piu II legame deH'Unita con I'opinlone pubbllca democratlca, esorllamo, content-
poraneamente. alia brevita. E ci6 al fine dl permettere la pubbllcailone della 
magglore quantita possiblle dl lettere e risposte. 

Come conoscere 
marxismo 

e socialismo 
risponile PAOLO SPRIANO 

Cara Unita, attraverso la paglna dedicata al colloqulo 
con I lettori, ti prego di volerml preclsare le fondamentall 
caratlerlstiche di diffcrenzlazione tra socialismo utoplslico, 
socialismo anarchlco, socialismo di Slato, socialismo demo
crat ic , e da chi furono sostenute e divulgate queste 

concezloni del socialismo, e In che cosa si difterenziano 
dalla concezlone marxlsta-leninlsta che noi persegulamo. 

Giovanni Mentana • Graonano (Napoli) 

La domanda del lettore di 
Napo'i. che vicne dopo alcune 
altre tutte volte a ottenore 
chiarimcnti di carattere storico 
e dottrinale, dovrebbe anzitutto 
attirare l'attenzione dolle no-
stre organizzazioni sugli stru-
mcnti che esse posseggonn per 
sviluppare una preparn7iotip 
teorica nci militant!, nei gin 
vani che s'avvicinano alle idee 
del socialismo. Che e fenomeno 
naturale e importante I'ntteg-
giamento che richieste come 
queste rivelano. vale a dire il 
bisogno di sapere tulto e di 
saperlo in breve. 

Si parla tanto di diffusione 
del libra tascabile. di edizio-
ni economiche. di divulgazione 
scientifica: quante sczioni di 
partito. circoli giovanili. asso-
ciazioni operaie. posseggono 
una piccola biblioteca marxi-
sta c in essa quei testi fonda-
mentali che non dicono magari 
tutto di tutto ma arfrontano 
per6 le questioni piu generali 
nei termini piu propri. chia-
rendo i concetti essenziali del 
materiali<.-mo storico. e chia 
rendoli in modo che chi appren 
de comincia a vedere egli stes-
so come le questioni si pon-
gono storicamente nei corso 
della vicenda secolare del mo-
vimento operaio. dei conflitti 
di tendcnza. delle dispute ideali 
e politiche? 

Probabilmente s'ignora anco-
ra, e da parte del singolo e 
da parte di organismi collet-
tivi. che oggi una spesa per 
impiantare ogni piccola biblio
teca simile non sarebbe forte 
e che esiste uno sforzo edito-
riale serio per fornire. a prezzi 
modesti. Taccezione ai classi-
ci marxisti. Facciamo soltanto 
alcuni esempi che possono cal-
tare. dinanzi alle esigenze 
espresse dal nostro lettore di 
Gragnano. di libri riediti re-
centemente. con il loro prezzo 
di copertina: Marx-Engels. Ma
nifesto del partito comunista 
(Editori Riuniti. L. 500); Marx-
Engels. La concezione mate-
rialistica della storia (E. Riu
niti. L. 500): Antonio Labrio-
la. Del materialismo storico 
(E. R.. L. 600). e di Labriola 
va anche segnalata la bclla 
ristampa dei Saggi su La con
cezione materialistica delta stn 
ria che l'Universale Latcrza 
pubblica con rimportante intro-
duzione di Eugenio Garin (lire 
900); Fedcrico Engels. L'lnter-
nazionale e gli anarchici (E. R.. 
h. 700); Lenin, Stato e rivolu-
tione, con introduzione di Va
lentino Gerratana. (Editori Riu
niti. L. 500): Lenin. L'estremi-
$mo. malattia infantile del 
comunismo; Antonio Gramsci. 
Antologia dealt scritti (E R . 
L. 1500): Palmiro Togliatti. 
La ria italiana al socialismo 
(E R.. L. 800). E vorrci ag 
giungere la meritoria fatica 
compiuta da Giulio Trevisani 
colla sua Storia del movimento 
operaio italiano. in tre volumi. 
che vanno dalla rivoluzione in-
dustriale sino al 1926, ottimo 
compendio generale che le Edi-
zioni del Gallo pubblicano al 
prezzo complessivo di 3000 lire. 

A fare i conti. di qucsto elen-
co modesto che tiene conto del 
le piu recenti ristampe. non 
s'arriva alle diecimila lire com 
plessive e bisogna pure segna-
lare alle biblioteche nostre 
— che gia esistono o si pos
sono costituire — I'iniziativa 
degli Editori Riuniti dei due 
grossi volumi (4000 lire ciascu-
no) che raccolgono la piu am-
pia antologia degli scritti di 
Lenin, l'uno, e di Marx ed En-
gels. I'altro. 

Qui si ritrova pienamente. 
anche se si ricorre soltanto ai 
testi piu generali. il senso del 
discorso che avevamo accen 
nato: la comprensione dello 
sviluppo del dibattito teorico-
politico. Le cui linee. dalla 
battaglia contro 1'utopismo e 
I'anarchismo fino alle lotle con

tro la socialdemocrazia, proce-
dono attraverso una costante 
opera di convinzione e di chia 
rimento dei princlpi basilari: 
conquista di una concezione 
autonoma della classe operaia 
la quale pud attuare il suo 
processo di emancipazione sol
tanto colle proprie forze; im-
portnnxa dolla prosa del potere 
politico, dello Stato operaio per 
realizzare il socialismo; dimo-
strazione del nesso in^cindibile 
tra socializzazione dei mezzi di 
produ/ione e di scambio e co-
struzione di una societa nuova. 

Liberarsi della tutela delle 
vecchie classi dirigenti. orga-
nizzare le masse sfruttate per 
un mutamento sostanziale dei 
rapporti di produzione. attuare 
I'egemonia dei lavoratori nella 
societa civile, sono altrettanti 
momenti e aspetti del cammino 
del movimento socialista. che 
e movimento di democrazia 
effettiva e di liberta reale. 

Sarebbe interessante che. at
traverso la rilettura e il ripen-
samento dei testi fondamentali 
della nostra dnttrina. si pre-
cisassero i qucsiti posti dal let-
tore o da altri. Converra ricor-
dare, come indicazione di me-
todo. che e molto piu utile di 
una sommaria e lacunosa illu-
strazione di « tutto > un appro-
fondimento rigoroso di uno de
gli aspetti essenziali di teoria. 

I possibile 
evitare le 

evasioni f iscali ? 
risponcle ANTONIO PESENTI 

Cara Unita, il compagno Longo, nei corso di una confe-
renza alia stampa estera, parl6 di una proposta del com
pagno Pesenli per evitare le evasioni fiscal!. Vorrei dei 
particolari su questa proposta rhe interessa tutti gli Ita
lian! e, se e possibile, desidererei che la risposta, nella 
pagina domenicale « a colloquio con ! lettori », fosse stesa 
dallo stesso compagno Pesenli. Grazie e saluti. 

Sergio Giacomvllo (lielluno) 

Gia nei 19-14 quundo ero Sot-
tosegretario alle Finanze in in 
terviste e scritti avevo delinea-
to quali dovevano essere le li
nee fondamentali di una rifor-
ma tributaria democratica e 
appena diventato Ministro. nei 
febbraio 1945 concretai le pro-
poste iniziando la riforma con 
la istituzione dei Consigli e Co. 
mitati tributari. La legge pub 
blicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell' 8 marzo 1915 non fu poi 
applicata. 

La riforma proposta conside-
rava i due aspetti della rifor
ma: democratizzazione deli'ac-
certamento per combattere le 
evasioni: riforma sostanziale. 

Sotto il primo aspetto propo 
nevo 1'obbligo della dichiarazio-
ne unica (che fu poi attuata): 
la pubblicita delle dichiarazio 
ni e dei ruoli, ma ci6 che piu 
conta ed era considerato rivo 
luzionario. I'istituzione di Con 
sigli e Comitati tributari elet-
ti dai cittadini. I primi erann 
organi che dovevano control 
lare le dichiarazioni e assieme 
aH'ufficio delle imposte in pub-
blico dibattito — se era neces-
sario — giungere all'acccrta-

tnento delle imposte. I Comita
ti invece erano organi giurisdi 
zionali di prima istanza che do 
vevano giudicare sui ricor.si. 

Cio valeva in particolare per 
le persone fisiche. Per le per-
sone giuridiche, societa che 
hanno bilanci complicati. pre-
vedevo I'istituzione di un cor-
po di verificatori contabili 
che dovevano controfirmare o 
garantire il bilancio. 

Queste proposte, anche se la 
prima si concreto in una leg
ge. duramente combattute, non 
furono attuate. 

La riforma sostanziale da me 
proposta in piu occasioni e me 
glio concretata in un articolo 
apparso su Critica Economica 
nei febbraio 1953. prevedeva la 
riduzione del peso delle impo
ste indirette. in modo che al-
meno il 50 per cento delle en-
trate provenisse da imposte di-
rette. con I'nbolizionc dell'IGE. 
il rafforzamento dei monopoli 
fiscali e delle imposte di fab-
hncazione e I'abolizione sia nei 
campo delle imposte indirette 
sia in quello deile imposte di-
rette di tutte le piccole impo
ste vessatorie e poco produ-
centi. Richiedeva I'istituzione 
di una imposta unica progressi
va sul reddito, di una imposta 
progressiva e con carattere an-
timonopolistico sulle societa. di 
una imposta sul patrimonio e 
sugli increment! di patrimo
nio. ecc. 

Alcune di queste proposte. 
dopo tanti anni. sono state ac 
colte dalla Commissione per la 
riforma tributaria. che pero 
non si vuol veramente fare, in 
modo che attui una diversa e 
piu democratica distribuzione 
del carico fiscale. Per non far-
la si trovano molte scuse: la 
prima che la riforma mettereb-
be in crisi I'amministrazione 
finanziaria. all'inizio le entra-
te tributarie dimintiirebbcro, 
inentre le crescenti spese esi 
gono un gettito crescente. Con
tro questo pretesto ho indicato 
la soluzione provvisoria. 

Con le leggi Siccardi 
vescovi in rivolta 

risponde ALCESTE SANTINI 

Cara Unita, vorrei sapere quail erano I poteri e I privilegl che la Chlesa aveva prima dell'ap-
provazione delle leggi Siccardi e come reagi a queste. 

GIUSEPPE MURGIA • Oliena (Nuoro) 

I poteri e i privilegi della 
Chiesa. prima deH'approvazio 
ne delle leggi Siccardi erano 
cost vasti e preminenti da pre-
occupare uno Stato. quale era 
il sardo piemontese. desideroso 
di affermare la propria sovra 
nita in un'epoca in cui nei Re
gno di Napoli imperversava la 
reazione di Ferdinando EL a 
Roma era tomato Pio IX pre-
ceduto da un governo di tre 
cardinal! dopo la caduta della 
Repubblica romana. nei Gran-
ducato di Toscana Leopoldo IT 
aveva chiamato i soldati au-
striaci a sua protezione e nei 
Lombardo-Veneto il governo 
era statn affidato all'austriaco 
Radetzky 

In virtn del Foro ecclesiasti 
co. alle curie vescovili spettava 
il eiudizio per tutte le cause 
chil i in cui il convenuto fosse 
un ccclesiastico: spettava al 
Foro ccclesiastico giudicare gli 
imputati di reato di offesa alia 
religione o di scandalo. per 
bestemmia o eresia e le pene 
prevedevano l'ergastolo e per-
sino la morte. Veniva. fnoltre. 
praticato il diritto di asilo nei-
le chiese. nei sagrati. nelle sa-
grestie. negli orti recinti da un 
muro. da una siepe o steccato. 
purche di propriety della chie
sa 

Questo privilegin della Chie 
sa. che traeva origine daU'edit 
to di Milano (313) di Costantino 
(che attribui ai vescovi potere 
giurisdi7ionale). fu confrrmato 
da Giu^tiniano, dai Carolingi e 
dalle monarchie piemontesi e 
napoletane. Abolito, in Italia. 
durante la dominazione fran-
cese, fu ri prist inn to dopo la 
restaurazione del 1815. in forza 
del Concordato del 1818. sia nei 
Regno delle Due Sicilie sia al-
trove. C'erano. poi. i privilegi 
legati all'istituto della mano-
morta per cui i beni ccclesia 
stici erano inalicnabilj e. inol-

I tre. il clero a\eva la facolta 
di acquiptare. senza autorizza 
zione governativa e senza one-
ri flscali. 

Uno Stato con una Costitu 
zione Uberale non poteva ac-
cettare o tollerare questa 
situazjone per cui o doveva 
trovare un accordo coo la Chia. 

sa che sancisse i! reciproco 
rispetto dj due Stati. o biso 
gnava agire unilateralmente 
per il consolidamento dello Sta
to contro I'invadenza o premi 
nenza della Chiesa II governo 
d'Azeglio. sotto il re Vittorio 
Emanuele II. dopo lunghe e 
infruttuose trattative iniziate 
sin dal 1846 per trovare un ac
cordo con la S Sede. scelse 
Tunica via possibile: l'azione 
unilateral per la difesa e il 
consolidamento della sovranita 
del giovane Stato Nacquero. 
cosl. le famose Leani Siccardi 
dal nome dell'allora ministro di 
Gra7ia e Giusti7ia. Giuseppe 
Siccardi 

II progetto Siccardi compren 
dexa nove articoli. dei quali 
cinque slabilivano rahroca7io 
ne del privilegin del forn. uno 
fi<=«:ava i limiti del diritto di 
a«ilo il settimo limitava alle 
domeniche e alle ^ei feste mag 
giori le pene stabilite dalle leg
gi vigenti per I'inosservanza 
delle feste religiose, l'ottavo 
poneva la necessita di autoriz-
zazione per gli acquisti e le 
accettazioni di donazioni. ere-
dita e legati. in relazione a tutti 
gli enti morali. ecclesiastic! e 
laici: I'ultimo articolo diceva 
che il governo del re avrebbe 
presentato « un procetto di leg 
ge infpso a resolare il contratto 
di matrimonin nelle sue rela 
zioni con la lesce civile » 

c Separando la relicione dai 
privileffi - dis<!e Siccardi illu-
strando il suo progetto il fi mar 
zo — che a lei e alia societa 
tomarono utili un tempo, noi 
intendiamo associarla ognora 
pii) a quel civile progresso che 
sempre lo vorrei avesse per 
guida e per lume la religione... 
d'ora innanzi chiunque non vor-
rS essere nei diritto comune, 
non gli sard piu sopra. ma 
gli rimarra sotto ». 

Le leggi Siccardi furono ap-
provate dopo vivaci discussioni 
nei corso delle quali Cavour 
pronuncio il suo primo grande 
discorso politico in difesa delle 
leggi medesime. I'8 aprile 1850 
e promulgate I'indomani tra la 
reazione f uribonda d e l l a 
Chiesa e del clero. L'arcivesco-
vo di Torino, mona. Framoni, 

andando al di la dello stesso 
Pio IX che aveva protestato 
ritirando il nunzio accreditato 
presso lo Stato piemontese. 
emano una circolare con la 
quale ordinava che nessun ec-
clesiastico dovesse rispondere 
ad una citazione emessa da un 
giudice o da un tribunale laico 
senza previa autorizzazione del
la Curia arcivescovile. Questo 
atteggiamento ostile e provoca-
torio verso una legge dello Sta
to costarono a mons. Franzoni 
il processo e il carcere tanto 
che 1'allora presidente del Con-
siglio. il cattolico Massimo 
d'Azeglio. cosl commentd in 
una lettera alia moelie: c Ne ho 
avuto. e ne ho a«a i . per quella 
benrdrtla fr'sia dfll*arrive<co 
vo. Tanto ha fatto. che e finito 
in ciftadclla 'il carrr-re di To 
rinn N d R ) Siccome il suo 
scopo e di far la vittima ha 
quello che cercava...La legge e 
votata dal Parlamento e deve 
essere eguale per tutti». 

Oggi. dopo piu di un secolo 
daH'approvazione delle leggi 
Siccardi. il Concordato (art.8) 
nop riconosce ai chierici il 
privileoium fori, ma solo alcuni 
particolari riguardi in caso di 
deferimento al magistrato pe-
nale per delitto. arresto o con-
danna Lo Stato inoltre. ricono
sce il potere giuri*dizinnale 
della Chiesa limitatamente alle 
questioni di nullitA matrimo-
niale e di dUpensa dal matri-
monio rato e non consumj-
to (art 34). 

Paolo VI. recandosi in Cam-
pidoglio il 16 aprile scorso (l'ul-
tima volta e'era stato Pio IX il 
16 settembre 1870 poco prima 
della e breccia di Porta Pia * 
e prima della fine del potere 
temporale) fece una dichiara-
zione assal significativa sulla 
quale gli stessi cattolici dovreb-
bero riflettere: « Noi non ab-
biamo piA alcuna sovranitA 
temporale da affermare Con-
ser\iamo di essa il ricordo 
storico. come quello di una se
colare. legittima e. per molti 
versi. provvida istituzione di 
tempi passati: ma oggi non ab-
biamo per essa alcun rimpian-
to. nd tanto meno alcuna se-
greta velleita rivendicatrice ». 

I'KCMCA IL MEDICO 

LEGHE AL TITANIO PER 
RES1STERE AGLI « CHOC » 
TERMICI 

Cara Unita, ho sentito recentemenle parlare d! un mate-
Hale chiamato « tltanlo » e del suo impiego in aeronautica 
e in missllistica. Vorrei sapere dl che cosa si tratta. 

LUCA TKRRI 

11 titanio e un elemenlo 
chimico notevolmente diffu
sa sulla crosta terrestre. 
Nonostante questo, solo re-
centemente ha cominciato 
ad essere impiegato indu-
strialmente, in quanta ri-
sulta piuttosto costoso 
estrarlo dai minerali enlro 
i quali si trova in natura. 
combinato con altri demen
ti. II titanio alio stato pit 
ro, ha un aspetto chiaro, 
lucente, tipicamente metal 
lico. Diversi suoi composti 
vennono da tempo impiegati 
nell'industria dei colori, del
la carta, della gomma, ecc. 
Quello die pero interessa 
il nostro lettore e eviden-
temente I'impiego in quan 
titativi sempre crescenti del 
titanio per otteneme leghe 
inossidabili, meccanicamen-
te di elevata resistenza, 
che conservano le loro ca-
ratteristirlte meccaniche n 
temperature di alcune renti 
naia di gradi e che hanno 
un peso specifico che pud 
scendere alia meta di quel 
lo degli acciai inossidabili 

Esiste ormai tutta una 
gamma di materiali che 
contengono quantitativi piu 
o meno grandi di titanio. 
a partire dagli acciai al ti
tanio, nei quali il titanio 
entra in percentuale apprez 
zabile ma non molto ele
vata. per arrivare fino alio 
leghe a base di titanio. nella 
composizione delle quali il 
titanio prevale. In aeronau
tica, in cosmonautica e mis 
silistica, sono richiesti. sia 
per elementi *trutturali che 
per elementi di rivestimen 
to, materiali metallici piu 
leggeri possibile, ma nei 
contempo di buone carat-
teristiche meccaniche anche 
a temperature abbastanza 
alle. Le leghe al titanio si 

Bergamo 

inseriscono cosl in una po-
sizione intermedia tra le 
leghe leggere e gli acciai 
inossidabili. Hanno ciod ca-
ratteristiche meccaniche e 
resistenza agli choc termici 
e alle alle temperature vi-
cine a quelle degli acciai 
inossidabili, con un peso 
specifico molto minore, an
che se superiore a quello 
delle leghe leggere. 

Le leglic al titanio si pos 
SOHO fucinare. saldare e la-
vorare alia macchina uten-
site, seppure con particola
ri aceorgimenti. Leghe al ti
tanio si impieqano abbastan
za largamente in missilisti-
ca e si guarda ad esse co
me al materiale tipico di 
molti organi degli aerei su-
personici del prossimo fu-
turo. Infatti. in ampie zone 
di questi aerei. I'attrito del-
I'aria a iielocita supersoni-
fhe, seppure alle alte quo 
le. causera forti aumenti d: 
temperatura. per cui gli or
gani stessi si troveranno ri-
petutamente e per lunqhi pe-
rindi a temperature dell'or-
dine dei 300', il che pre
clude assolutamcnte I'im
piego di leqhe leggere. 

L'impiego di acciaio inos-
s'.dahil'e. in detti organi, por 
terebbe a forti aumenti di 
peso. Le leghe al titanio. 
quindi, si presentano come 
una soluzione molto interes-
snnte. anche se alio stato 
attuale delle cose il loro 
costo e nettamenle superio
re a quello dcll'acciaio inos 
sidabile. D'altra parte, co 
me sempre accade, a un au-
mento nei consumo e nella 
produzione di leghe al tita
nio fard seguito una dimi-
nuzione dei relativi cos/j di 
produzione. 

Paolo Sassi 

Cara Unita, qual! effettl pud produrre un colpo di calore, 
e cioe: 1) e vero che la meta circa dei colplll puo anche 
morire? 2) quell! che guariscono a quail malattle mental! 
vanno piu soggctti? 3) gli stud! costituzlonalistici hanno di 
recenle trovato una forma endogena d! irreversibllita nelle 
forme mentall? 

Giovanni Moretti 
Bologna 
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11 IL COLPO Dl CALORE 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

I 

I 

Alia prima domanda la ri
sposta 6 senz'altro no. Non 
e neppure lontanamente ve
ro che la meta. o quasi, dei 
eolpiti soecomba; le cifre di 
mortalita sono molto pii'i 
basse e. secondo tutte le 
statistiche. oscillano fra il 
cinque e I'otto per cento. 

In quanto ai pastumi. che 
possono sopragqiungere an 
che a una certa distanza di 
tempo, essi sono raramente 
di 'iemplice natura nervosa. 
quclli che M manifestano 
piu spesso sono quadri cli 
nici di psico nevrosi. Da cite 
dipende la comparsa o me
no di queste complicazioni? 
Siccome il colpo di calore, 
nelle sue forme piu serie. 
comporta una sintamatalo 
gia comatosa, e precisamen 
te dalla gravita e dalla du 
rata del coma che dipende 
il successivo installarsi. a 
auariqione avvenuta. di sin 
dromi psiro nevrotiche. Un 
colpo di calore modesto. che 
decorro ron stato comatoso 
apnena accennato. rhlotto 
soltanto a un vano otfusca 
mento della cosrienza. su-
perficiale e di breve durata. 
ha buone probobilitfi di nnn 
lasciare conseguenze che 
conducano in seguito a sta 

ti di psico-nerrosi. 
Temo. per la terza doman

da, di non pater essere esau-
ricnte. dato che la sua for-
mulazione non e molto chia-
ra. Sulla reversibilita delle 
malattie nervose e mentali 
s*i sa di certo che essa non 
e prevedih'lp quando code 
ste malattie siano dovute a 
lesiani distruttive (sin pure 
micrasropi<,hr\ del tessuto 
nervosa, al posto del quale 
la cicatri?;a;ione (In lun'io 
al prodursi di tessulo con 
nettivo Quest'ultima die, 
come dice il suo nomc. ser 
ve appunta per connettprc 
e sostenere, non puo asso 
lutamente surrogare le fun-
zioni specifiche ed esclusi 
ve di un tessuto nobile qual 
e quello nervoso 

Esiste una siluaztone si
mile nelle malattie menta
li? .Von vi t> un rcperto 
identico in tutti i casi. e co 
mini'iuc. wire laddoi e man 
dnno lesioni organidie la 
orinnw ''< fr '• r) x .^ s' I'mr 
bos; c tuttnro casi • ontro 
versa e in buona parte 
oscura die diriene pura 
presunzianc rolcr afardare 
proqnosi matematiche. 

g- I. 

PESGA 

LE ESCHE MIGLIORI 
PER PRENDERE TROTE 

Cara Unita, leggo la rubrlca sulla pesca e ne approfitto 
per chiederlt alcune cosette a me sconosciute. Fra poco 
tempo, come ormai da fanti annl, andro In vacanza sul 
lago Magglore, nei press! di Luino, dove e'e un torrente 
che scende dalla montagna e che so popolato di belle trote, 
in localita Zenna. Ora, essendo profano di questo genere 
di pesca, desidererei sapere quali sono le esche migllor! 
e come usarle. II torrente lo conosco da annl, ma non el 
ho ma! pescato, preferendo (penso a forto) la pesca sul 

lago. A proposito di questa ullima, tl prego di darm! una 
« ricetta » per pesca re le tlnche. 

Almirando Oschiero 
Milano 

Effettivamente, la pesca 
della trota In montagna e 
la piii appassionante che 
esista in acque dolci. II 
signor Oschiero fa bene a 
dedicarvisi, dopo averla 
« snobbata * per anni a tor-
to (come egli stesso ricono 
see). Naluralmente. all'ini 
zio non bisogna illudersi di 
catturare trote favolose. 
perche e un genere di pesca 
che richiede un paziente ti
rocinia: in compenso. e'e 
una soddisfazione immedia 
ta, che e rappresentata da 
salutari camminate all'aria 
aperta, fra scenari di gran
de bellezza. Quanto alle tro 
te. visto che let e alle pri
me armi. le consiglio di in-
sidiarle con le esche piu 
semplici: t vermt e i porta-
legna. 

I primi sono efficaci al-
lorchi Vacqua & piuttosto 
opaca. in seguito a tempo 
rait: i secondi. che sono le 
larve della friganea. ranno 
meglio con aequo chiara e 
potra reperirli fmaindo » 
bordi staananti del torren 
te o. meglio ancora. i riga 
gnoletti che scendono dai 
pendii. dote le bestiole si 
nascondono fra le foglie dei 

castagni e i detriti legnosi. 
II verme lo applichi su 

un amo del n. 7 con gambo 
lungo, con o senza galleg-
giante, a seconda del tipo 
di torrente (se e troppo im-
petuoso. il sughero e d'in-
gombro); i portalegna. in
vece. li adoperi interi (infi 
landoli per Vaddome su un 
amo del n 8-9). lasciandoli 
penzolare per tutta la loro 
lunghezza. 11 lancio va ef-
fettuato mantenendosi /won" 
dal raagio risivo della tro
ta, badando a che Vesca ca-
da dietro i massi affioranti. 
ai piedi delle cascate, nelle 
pozze piii profonde. Piu tar-
di. quando si sara imprati-
chito. potra cimentarsi con 
i cucchiaini * Mepps » di 5 
grammi, i piii indicati per 
\p trote di monte. 

Quanto alle tinche. la ri
cetta mialiore e recchia co 
me il mondo: polenta, esca 
inequaaliabile Variazioni 
sul tema. sono la polenta 
ron pezzetti di verme incor 
vorati, oppure rnn farina di 
crisalidi o con qualche qoc 
cia di liquore dolce (ad 
esempio, Valkermes). 

Rodolfo Pagnini 
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I Dl CHE COSA SON FATTE 
11 LE CASSETT1NE PER 
11 TRASPORTARE 1 GELATl 
I . Cara Unita, questa domanda parra forse particolare, ma 
1 I ve la pongo in quanto rispecchia la curiosita mia e di molti 
| ' miei amici su alcuni oggetti ormai di uso comune: di che 

cosa sono fatte quelle cassettine teggerissime, ed nnche 
abbastanza fragili, entro le quali vengono forniti ad esempio 
i gelati da trasportare? E perche si fanno cosi? 

SR Ivrea 

spessore dai 5 ai 10 centime 
tri. 

Questi materiali st'inno 
diffondendosi anche in edili-
zia. in quanto costituiscono 
un materiale di basso costo. 
il quale, oltre ad essere un 
ottimo coibente termico. e 
anche un buon isolante acu-
stico. Si possono costruire 
le pareti verso I'csterno P 
quelle tra un apparlamento 
e I'altro di un edifwio. con 
un doppio tavolato di tavel 
le. con un'intercapedine di 
due o tre centimetri che 
viene poi riempita di resina 
espansa 

Anche negli imballaqqi t 
polistiroli e i pnliuretani 
espansi vengono impiennti 
sempre piu diffusamente, 
per evitare che i pezzi mec-
canici contenuti in una sen-
tola o in una cassn possono 
''iibire dannrqgiamenti ur-
tando l'uno contro I'altro o 
contro le pnreti dclln cossa 
Si utilizzano per questo mat-
tanelle o specie di vermi 
relli dello spessore di un 
dito e lunqhi una derinn di 
centimetri. die vengono uli 
lizzati come riempitivo e ri 
sultano assni piu effiend 
nella classica paqlia Ncl 
casn dei pmdotti della mec-
canica di precisinne di pic
cole dimensioni. e delle fia 
le che contenqono medico-
menti di pubblico consumo. 
si usano sovente forme di 
contenimento sagamate in 
maniera precisa. per adat 
tarsi alle dimensioni o alia 
forma dei pezzi o delle dale 
che devano proteqqere 

Sono in corso di studio 
apolicazinni piii aramate. 
nei camoo dei panndli ter 
mirnmentp p acuslirnmpnle 
isolonti por pdilizin '•online 
e per eddiz'a VTctahbricntn 
leqqern ed nnrhe opp'ica 
zioni speciali per aeronouti 
ca e cosmonautica. 

P. S. 
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Le scatole o le cassettine 
per i gelati, per coltv-arvi 
pari, o anche per spedire 
oggetti diversi, cui si fa cen 
no nella domanda, sono fat
te di polistirolo espanso. / 
polistiroli sono materie pia-
stiche di basso costo. che 
permettono di ottenere di 
soldo scatolctte e oggetti da 
cucina lucidi. trasparenti. o 
vivacemente colorati. Que
sti materiali possono esse
re. mediante insufjlazione di 
aria, portati alio stadio di 
schiume, e sotto questa for
ma versati entro stampi e 
fatti solidificare rapidamen-
te. Ne risultano quindi oq 
getti leggerissimi. di co.sto 
ridotto. ed assai pratici. an 
che se la loro resisten 
za meccanica e ovviam^nte 
molto limitata: le loro pa
reti si schiacciano facilmcn 
te tra due dita. IM diffusio 
ne di questi materiali. e 
sempre piii ampia. in primn 
luogo perche una srhiuma 
silidificata. dato che contie 
ne innumerevoli bollicine di 
aria, risulta un ottimo coi 
bente termico. e cioe un 
materiale con coefficiente di 
trasmissionc del colore mnl 
to basso. Per questo. una 
scatola di polistirolo espan 
so pud essere usata per tra 
sportare dei gelati. 

I polistiroli espansi e con 
essi i poliuretani espansi. 
altro tipo di resina con ca 
ratteristiche meccaniche su 
periori. stanno pero trovan 
do applicazioni assai piii 
important! che non le sea 
tole per i gelati. La tecnica 
moderna per la costruzione 
dei friqariferi domesUci uti 
lizza infatti resine espouse 
per la costruzione dell'or 
madia friqorifpro. il che ho 
pcrmcsia di ottenere o'tim' 
tipi con pareti e portelh del 
lo spessore di un centimetro 
o due. e con caratteristiche 
superiari ai vecchi tipi che 
avevano pareti e portelli di 

r MOTOR I 

VANTAGGl E SVANTAGGI DELLA TRAZIONE ANTERIORE 
- \ 

Cara Unita, quail vantaggi (e quail svanlaggi) offre la 
trazione anteriore nelle auto? Ho sentito dire the per le 
piccole e medie cilindrate, cioe per le auto che non supe-
rano i 120-130 chilometri orari, II sistema anteriore e van 
taggioso e che diventa invece un inconveniente nelle alte 
velocita. 

F.G - Perugia 

/ vantaggi e gli srantaggt 
della trazione anteriore van-
no considerati non tanto in 
relazione agli effetti che 
questa soluzione costruttira 
pud arere svlla guida quan
to in relazione alle raluta 
zioni da farsi in sede di 
studio e di pmqetto dell'au 
toreicolo E queste valuta 
ziom di pirte dei costruttfr 
ri sono piuttosto comples.se 
in quanto costituite dai fat-
tori piu disparati. che can-
no da quelli tecnici ed eco-
nomici a quelli imposti dal

la tradizione della Casa e 
dalla moda. In sede tecnica 
due sono. sintetizzando, le 
esigenze che or'^entano il co-
struttore verso la scelta del 
la trazione anteriore su un 
dato two di icttura- prima, 
oumentare I'aderenza delle 
mote motrici: secondo. di 
minuirc il pcricolo di sbtta 
menti trasversali. compra 
mettenti la direzione delta 
vettura. 

Come contropartita st ha 
che questa soluzione c mec-
canicamente piii * complica-

la * in quanto c neces.sano 
trasmettere il moto a ruote 
direzumali che cambiano 
contmuamente il loro asset 
to rispetto all'asse motore 
evitando che avvengana va 
riazioni di velocita fra I'al 
bero conduttore e Valbero 
condotto. 

In quanto alia guida si 
pud affermare che non esi
stono in generale income 
menti caratteristict dovuti a 
questa soluzione e che, evi 
dentemente, non sarebbero 
a lungo tolterali daqh uten 
ti. E' utile in particolare 
sapere che un buon quidato 
re pilota la vettura a tra 
zione anteriore piu con Vac-
celeratore che con lo slerzo 
e cid e dovuto al fatto che 
la vettura stessa allunga o 

riduce la propria traiettoria 
in curia a seconda che si 
accelera o si decelera 

.Von e inoltre vero che la 
trasmissione anteriore ab 
bia tecmcamente dei limiti 
di applicazione imposti dal 
la necessita dt non supera-
re, a scanso di inconvemen-
ti, i 120 130 chilometri ora 
ri. Infatti, ad esempio. sia 
la * Citroen DS 2\ >. che di 
spone di un motore che svi
luppo una potenza di 100 CV 
a 5500 giri al minuto. sia la 
t Ijincia Flavia » ad inie 
zione. entramhe vetture a 
trazione anteriore. raqgiun 
gono agevolmente i IV) chi 
lometri orari con oltime ca 
ratteristiche di tenuta dt 
strada e di manovrabilita. 

G. C . Maitropiolo 
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Biblioteca 
di storia 

Manuel Tufion de Lara 

STORIA 
DELLA REPUBBLICA 
E DELLA GUERRA 
CIVILE IN SPAGNA 
Tuduzione di Agosiino Bctio-
ni.a cura di Rosa Rossi cd E. 
Lapiccirclla, pp 740. L ) 800 
palla gucrra in Marocco al 
I instaurazione del regime 
di Franca, una storia siste-
a\atica della Spagna con-
temporanea 

George Rude 
DALLA BASTIGLIA 
AL TERMIDORO 
Trailn/ione Ji l.Ua I ul'ini 
pp 30'». I 2 MM 
Un su^estivo btudio della 
rivolu?ione attraverso la 
analiM della composi/ione 
sou.Ue tklle masbe che ne 
furono pioiajion^te 

Nostro tempo 
Gianfranco Corsim 
L'AMERICA 
DEL DISSENSO 
pp 324 L I 500 
Le voci piii diverse iklla 
politica e ilell.i ailtura 
amcrioint* ila Moh Ken 
ncik a CI.I11M.UI1I. d.\ Ken-
nan a Mailei. da SP'»V alia 
« nuova MniMia » contro 
la poluit.i dd\'euii!tft;t»t 

Jacques Lambert 
L'AMERICA LATINA 
A iur.1 vli V i r i« liv. Same 
pp \M L I Si>»> 

Un panoiain.i umipleto del 
sud-Amenca 

Scrittori 
sovietici 

Konstantin Simonov 
COMPAGNI D'ARME 
Irailu/iont di H /JIVIIMII e 

F Ti assau pp 4*1) I ? ^00 

Un avvincenic- iwinan/o di 
guerra dell'autou- ik <• 1 
vivi e i morti », aivbicniaio 
in Estremo Ortenic 

I classici della 
letteratura 

Gustave Flaubert 

MADAME BOVARY 
Piclj/itmc ill Mir."- Kint.mi.ni 
tratitmnnt di (Ji'.i.u- ( ewni 
pp 3S0 L 2 300 

Un;i uuuv:* tiadu/ioiu »lel 
CUpolavoro tlauliemuiio 
con un ampio i.iggio nitro-
duitivo sulla vita e I'opera 
del grande Mniton 

Nuova biblioteca 
di cultura 

Bettelheim - Charriere • 
Marchisio 

IL SOCIALISMO 
IN CINA 
Tradu/ionc di Anna I..1 ir.i d -
sadei, pp. 210. L I 2'»t 

Le linee generali deila p:a-
nificazione cine*-c 

Opere di Lenin 

Lenin 
I GIORNI DELLA 
RIVOLUZIONE 
Vol XXVI delle Opcrc, iradii-
zione di Giuseppe Garritano, 
pp 570. L 2S00 

Dal Mttembre del 1917 al 
febbraio del 1918 

Le idee 
Babeuf Saint Simon • 
Fourier Blanqui Con* 
siderant Owen Wei-

j tliny - Blanc - Lamennais 
i Proudhon 
: IL SOCIALISMO 
' PRIMA Dl MARX 

A cur.« di Guti MJI I> !• iv* 
j pp 57} L n̂>' 

Antonio Gramsci 
LA OUESTIONE 
MERIDIONALE 
A cura di Franco dc rcfice e 
Vllcnuno Parlato 
pp 160 L 550 

Marx, Engels 
LA CONCEZIONE 
MATERIALISTICA 
DELLA STORIA 
A cur J di rausto Codino 
pp 117 L 350 

Biblioteca 
politica 

ATTI E RISOLUZIONI 
DELL'XI 
CONGRESSO OEL PCI 
op H50 L 3 000 

TESTI E DOCUMENT! 
DEL XXIII 
CONGRESSO DEL PCUS 
pp 420 L 1.500 
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