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Quesla pagina, che si pubblica ognl domenica, & dedlcata al colloqulo con 
tutti i lellorl dell'Unita Con essa il nostro giornale (nlende ampliare, arricchire 
e precisare i teml del suo dialogo quolldiano con il pubbtlco, gia largamente 
Irallalo nella rubrics « Letter* aH'"nita t. Nell'invilare tutti I lellorl a scrivercl 

e a farci scrivere, su qualsiasi argomenlo, per eslendere ed approtondire sempre 
piii il legame dell'Unita con I'opinione pubblica democralica, esortiamo, contenv 
poraneamente, alia brevila. E ci6 al fine dl permellere la pubblicazione della 
maggiore quantita possibile di leltere e risposle. 
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Filosof ia e 
marxismo 

risponde LUCIANO ORUPPI 

Cara Unita, ti sarel grata se mi rlspondess) nclla rubrlca 
f a colloqulo con I lettori » sui seguenti quesiti: e vero che 
le niosofle dl oggi sono spurie perch6 prlve di contenutl spe
culative II marxismo e una filosofia? E' vero che II marxismo 
i l sta crlstallizzando per mancanza di verl filosof) marxlsti 
che ne rlnnovlno la problematlca? Desidererei conoscere II 
nome dl qualche grande fllosofo marxista conlemporaneo, se 
ce ne sono: non peri dl qualche personality con mentalita di 
storico piu che dl fllosofo. Ringrazio sentitamente e mi prenoto 
ser un prossimo quesito. 

CARMELA Dl DONATO (Sulmona • VAquila) 

Credo sia difficile comvol 
geie in un solo giudizio !e cor-
renti filosofiche del nostro tem
po. che sono assai diverse tra 
loio. Ritengo. poi. d i e si deb 
ba precisare quel d i e si in-
tende per vuntenuto speculati 
vo. Ma se, per filosofia spe-
culativa, bi intende — come 
credo sia giusto — una ttlo-
sofia che deduce in modo spc-
culativo — prescindendo dalla 
esperienza — i propri fonda-
menti, credo si possa dire che 
tale filosofia speculativa sia 
oggi in crisi. Vale a dire che 
le correnti filosofiche del no 
stro tempo vanno sempre piu 
allontanandnsi dalla metafisica 
— cioe dalla pretesa di fonda 
re If proprie proposi/inm inuii 
vendosi al di la dell esperien 
za. Ma cio e un mule? No. di 
certo. almeno per noi mar-
xisli. 

II marxismo nasce iufatti co
me critica della filosofia spe
culativa. nella forma che essa 
aveva assuuto a quel tempo: 
l'hegelismo. Dice il marxismo: 
una filosofia che inverta il 
rapporto t ra il fatto e I'idea 
(che deduca cioe il fatto dalla 
idea e non viceversa), mistifi-
ca la realta del rapporto t ra 
fatto e idea e continua ad es-
sere metafisica. anzi teologia. 

II fatto 
e I'idea 

II marxismo individua il rap 
porto reale che intercorre tra 
il fatto — i rapporti di pro 
duzione e di scambio — e la 
idea — cioe il mondo sovra 
strutturale entro cui gli uo-
mini prendono coscienza del lo-
ro essere sociale — ed affer-
ma che la coscienza deriva 
dall 'essere sociale e non vice-
versa. La filosofia tradiziona-
le. speculativa. invece. non ha 
coscienza della propria natu 
ra sovrastrutturale e ritiene 
etcrna e universale la vnlidita 
dci propri assunti. proprio per
che e«si sono dedntti nltrnverso 
u n processo csclusivamente 
I'oncettunlc e non dalla prassi 
Proprio in questn consiste la 
« falsa coscienza » (falsa co 
scienza del rapporto tra es
sere sociale e coscienza) della 
filosofia speculativa e il suo 
ridursi ad ideologia (nel senso 
negativo del termine) 

Ma una volta colto il reale 
rapporto tra base (economical 
e sorrasirtiMurn (ideale). la 
filosofia (speculativa) e de-
stinata a morire. dissolvendo-
si nclle scienze. a cui sempre 
piu compete I'indagine di OR 
petti che appartencvano tradi 
zionalmente alia filosofia. men 
t re la filosofia si riduce alio 
«studio del pensiern v delle 
?ue leggi ». Non avrcmn dun-
que piu una € filosofia della 
naturn ». una c filosofia della 
storia 5. che prctendono di de 
riurre speculativamcnte i prin-
cipi generali che govcrnano la 
naturn o la storia. ma l'inda 
gine scientifica sulKuna f su! 
l 'altra. 

Dunque il marxismo non e 
e non vuole essere una filo
sofia nel senso tradizionale. 
speculativo. del termine Anzi. 
in questo senso. esso e anti 
filosofia Proprio nel suo sfor 
xo di individuare il reale rap 
porto tra I'essere socwJe c la 
coscienza sta la sua capacita 
di superare la filosofia specu 
la t i \ a . I'ideologia (come falsa 
coscienza. come non eonsape 
volezza dci propri limili so\ ra 
strutturali) c di farsi scienza. 
Ma poichc il marxismo e una 
teoria — che si fa prassi — 
della trasformazione rivoluzio-
naria della societa, il metodo 
con cui si elabora la strategia 
e la tattica dell'azione politi 
ca . poichc tale teoria della tra 
sformazione rivoluzionaria del 
la societa coinvoice la posi 
zione dell'uomo di fronte a se 
stesso. alia propria societa 
alia sua stona al tapporto tra 
la societa umana e la natura 
allora il marxismo pud consi 
derarsi una filosofia. Ma non 
piu una - filosofia nel senso 
tradizionale del termine. non 
piu una filosofia che si chiude 

ung (concezione del# mondo) 
M l senso speculalivo del ter

mine. bens! una filosofia il cui 
momentn essenziale consiste 
nel metodo: quel metodo ap 
punto che v in grndo di indi
viduare i pnu-cssi di forma/to
ne delle strutture economiche. 
di fonna/ione dt l l r classi so 
ciali. il rapporto tra la base 
cconomica e le sovraslrulture 
politic-lie. gitiridiche. culturali 
Un metodo che consente di ela. 
borare una teoria — che deve 
continuamente mottere in di 
scussiono nutnrritienmento se 
stes«:a r-he deve rontinunmon 
fr svtluppar«!i — drlla trn^for 
ma7innr ri\'oln?ionnrin HcMa 
«nripti'i ^? Irn^'i nr,i f'i '-rrlr 
rr pome o1lP<;'', mrtnr'n rnn 
cpnla di poi-lniirp tinn fpnera 
Ii7'/a/i(ine pni«iomnlncipa del 
riMillati delle sp invp E' quo 
sto un problems al'frontato da 
Engels. nella sua Anlidiihrinq. 
ma non credo risolto e che 
percio resla tutt'oggi aperto. 

Che cos'e allora un filosofo 
marxista? Certo un filosofo as-
sai diverso da quello tradizio
nale. Un filosofo che affronta 
senza dubbio i problemi della 
filosofia. ma che li risolve non 
speculalivamente. bensi nella 
storia della filosofia e della 
societa. indicandone il risvolto 
politico e ideologico E* un teo 
rico impegnato nella pratica. 
nella trasformazione rivoluzio 
naria della societa Gramsci 
diceva che il Ulosofn della clas 
se operaia il marxista. diven-
ta il politico, anzi e il politico. 
cioe un uomo in cui teoria e 
pratica si uniscono strettamen-
te nella prassi rivoluzionaria. 
(Cio naturalmente non sigrifi-
ca che basti essere un capace 
politico per intendersi anche 
di problemi di teoria filosofica 
e che non occorra piu. per 
t rat tare di filosofia, la specia-
lizzazione in questa disciplina) 

Lo sviluppo del marxismo \ a 
percio giudicato dal punto di 
vista della sua capacita di af-
rrontare 1 grandi frnomeni e 
problemi del nostro tempo: del 
reconomia capitalistica e so 
cialista. dellimperialismo. del 
la coesistenza pacifica. della 
emancipazione dei popoli sotto 
sviluppati. del rapporto tra 
lotta democratica e lotta socia 
lista. dello Stato. ecc II che 
naturalmente non significa che 
il marxismo non debba affron 
tare al tempo stesso i temi 
propri della teoria piu pro-
priamente filosofica. 

La critica 
del dogmatismo 

Cfi tamuile . nil pciiodo del
la dirtvione di Stalin, il ni.tr-
\ ismo ha conosciuto una sta 
gnazione. IIKI n o non gli ba 
impedito di fare degli impor 
tanti passi avanti proprio nel 
l'affroutare i problemi posti dal 
fascismo. dalla necessity della 
lotta democratica. dal rappor
to con la socialdemocrazia e 
i cattolici. ad esempio con il 
VII Congresso della III Inter 
nazionale Si pensi a tutta la 
elaborazione che da noi conob 
be. con la guerra di libera 
zione. il concetto di democra 
zia procressiva La critica del 
le deforma7ioni dogmatirhe 
proprie dello stalinismo. era ne 
ro indispen^abilc per affronta 
re i problemi che stanno occi 
di fronte al mnvimento ope 
raio: della cocsistcn/a pacifi 
ca. del rapporto tra domocra 
zia e sociali^mo e cosi \ i a 
Pui forte fu. nel poriodo stali-
niano. la stagnazione della ri 
cerca piu proprinmente teori-
ca (cconomica. sociologica. fi-
lofofica). percbe qui meno pre-
meva l 'urcema dei compiti 
politici Osci si assiste ad una 
vivace ripresa della ricerca 
teorica in quaii tutti i settori 
ed anchc in quello filn^nfico 
Chr qursta r i n ' c a sia diffi 
rilp r tra» acliata e comprrn 
^ihile 

Da quel che ho detto puo n 
sullare che I ultima domanda 
non e pnsta in modo pertinen 
tc. perche sembra riallacciarsi 
ancora alia definizione tradi 
zionale del filosofo (col che na
turalmente non voglio dire che 
oggi non vi siano valenti stu-

che non sia molto importante 
la Ioro attivita). 

La crisi socialista 
del 1921-1922 

MOTOR 1 

r i s p u n r l e P A O L O S P R l A i N ' O 

Cara Unita, 
sto leggendo come e perche nacque il P.C.I. Sono arrivato a un certo punto e non comprendo bene quando dice: nell'ottobre del 

1922 II P.S.I., nel suo Congresso di Roma, decidera I'espulsione del riformisli dal partito e rlnnovera la propria adesione alia I I I 
Internazlonale, vale a dire smentira la propria poslzlone assunta al Congresso di Llvorno e contermera la giustezza della posizlone 
dei comunisti Italian! e della I I I Internazlonale. Come stanno le cose. In termini semplici? 

Ludovico Panci Grottajerrata (Roma) 

II Congiesso di Koma del 
PCI. dell'ottobre 1922. e scli 
tamente tenuto in ombra da 
quunti vogliono condurre la po 
lemica, politica piu che sto 
nografica. sulla scissione di 
Livorno (il distaeco dei comu 
nisti, genuaio 1921) senza af 
frontare il tenia centrale che 
6 quello del conflitto tra seel-
ta conuinista e scelta sociaIde-
mocratica nel priino dopoguer-
ra: una scelta d ie si impo.se 
a tutto il movimento operaio 
italiano, al Partito socialista 
nel suo « centro » massimali-
sta fondamentale. prima e do-
po Livorno. 

Si potrebbe dire anche: Ser-
rati a Livorno si rifiuto di sce-
gliere. convinto che non si po 
teva perdere senza grave dan 
no tutta I'ala destra del mo 
vimento i riformisti fda Turati 
Treves e Modiglinni sino ai 
maggiori dirigenti della COIL 
DAragona. Dugoni Bunzzi. ec 
cetera) Un ; "o e mez/o do 
po. si convinse che la scelta 
era ineluttabile E si direbbe 
cosa giusta. che involge in se 

un aspetto loiidamentale delle 
contraddizioni del movimento 
socialista. un ritardo che spia 
no la strada alia sconfitta ge 
nerale. L'aver frenato e de 
via to l'adesione della massa 
socialista del proletariate ita 
hauo alia III Interna/ionale fu 
iiidubbiamcnte una grave re-
sponsabilita (Serrati nel 1925 
dira: « 1'uiiico grande errore 
della mia vita v) e si tradussc, 
come scrivera Gramsci a To-
gliatti nel 1923. nel * piu gran
de trionfo della reazione *-. 

Tra Livorno e Roma si svi-
luppa un processo di crisi ra-
pidissimo, che ripropone pero 
ancora quella scelta. Dopo aver 
ceduto alia prospettiva illuso 
ria. e capitolarda. della pacifi 
cazione coi fascisti (estate 
1921) che contribui a disarma-
re la resistenza operaia. dopo 
aver rivelato la sua inerzia 
nello «sciopero legalitario * 
dell agosto 1922 (che i-rifor 
misti della CGL protrassero fi-
no allultimo e p<ii proclamaro 
no in modo tale da votarlo alia 
sconfitta) il Partito socialista 

si ritrova diviso come alia vi-
gilia di Livorno. E la sua mag 
gioranza massimalista - mag 
gioranza debolissima — si de
cide finalmente a rompeie coi 
riformisti. anch'essi non meno 
convinti dellimpossibilita di 
un'ulteriore cnnviveiua 

Appatenteinente le discruni 
nanti corrono sia in politica in
terna che nei confronti della 
Iiiternazionale Comunista a 
cui. in efretti. il PSI si e di-
chiarato aderente nel 1921-22. 
In \cri tu, tutto e piu comples-
so. E' vero che i riformisti 
(specie attraverso 1'azioue dei 
loro leaders nel gruppo par-
lamentare e la condotta. assai 
piu equivoca. dei dirigenti sin 
dacnli) sono per la cnllabora 
zione al governo Facta. " co 
munque di tipn giolittiano so 
no in sostan/a come dice Tre 
ves al congiesso di Roma per 
la linea storica tradizionale del 
riformismo italiano. per la col 
laborazioiie colla borgbesia 
proprio la borgbesia «econo 
mica *. che Treves spera. se 

Caccia: la nuova legge 
il problema piu urgente 

Cara Unita, in una rlunlone organlzzata Ira 1 cacciatori del mio paese e stata concordala una 
teltera protesta che abbiamo inviato al Ministero dell'agricottura. II motivo di questa protesla 
j la duplice apertura che e stata una vera beffa per i cacciatori. Nella mia zona soltanto una 
piccola parte di territorio 6 stato aperto alia caccia ed e inutile dire che era impossible cacciare 
per il grande numero di cacciatori e per la assenza di selvaggina migraloria. Molto difficile e 
anche recarsi in altre province perche non si conoscono i giornl che si puo andare a caccia e i 
territori aperti. Non ritleni che I'apertura duplice sia un errore? Non sarebbe meglio aprire la 
caccia, come e avver.ulo negli anni passati, la penultima domenica di agosto in tutto il territorio 
• per tutta la selvaggina? 

Seguono diciolto firme di cacciatori d» Ceruelert 

I gravi problemi che affliggo-
no la caccia in Italia sono stati 
messi ancora una volta in evi-
denza dall 'apertura duplice (21 
agosto-11 settembre) stabilita 
dal Ministero dell'Agricoltura 
in conformita alle disposizioni 

contenute nel nuovo progetto 
di legge gia approvato alia Ca 
mera L'apertura duplice ha 
sollevato polemiche a non 
finire e niolti Comitati p ro 
vinciali hanno deciso di chiu 
dere la caccia ai migraton Rno 
all ' l l settembre. I motivi ad-
dotti dai Comitati provincial! 
sono stati in prevalenza due: la 
salvaguardia della selvaggina 
stanziale e la preoccupazione 
che nelle rispettive province 
1'invasione della massa dei 
cacciatori potesse determina-
re incident! e danni alia 
agricoltura Indubbiamente il 
calendario venatorio emansto 
quest'anno dal Ministero della 
Agricoltura si prestava agli 
ineomenienli citati. infatti i 
Comitati provincial! avondo la 
pos^ibilita di limitare le zone 
hanno in alcune province aperto 
soltanto pochi e t tan di terreno 
dove erano inesistenti i «mi-
gratori » e di conseguenza si 
sono verificati spostamenti 
massicci dei cacciatori da pro-
vincia a provincia verso quelle 
zone dove era possibile caccia
re quaglie e tortore. Da qui 
la revisione dei calendari v e 
natori e per molte province la 
chiusura della caccia. 

E pensare che proprio ai 
primi di a2osto. quando la Com 
missione Agricoltura della Ca 
mera approvd il progetto di 
Ieg2e cne preve<le oltre ad al 
cune rrhxliriche al T U anche 
l 'apertura duplice. sembrava 
che finalmente nel seitore della 
caccia si mcomincia>;ero a fare 
i prim? passi in avanti. Dopo 
quesii 3v\enimenti sorge soon 
taneo il dubb:o che la nuova 
proposla di legge, che aspetta 
l'approvazione del Senato. ver-
ra riveduta e come e awenu to 
per le passate legislature non 
si trovera il tempo necessario 
per vararla. In definitiva e 
quello che vuole la DC che da 
anni. ormai. si adopera per 
impedire la riforma delle leggi 
•^ulla caccia Basta ricordare 
le \ a r i e prorxiste presentate 
nelle passate legislature al Se 
nato e alia Camera dai nostn 
parlamentan Spezzano e Maz 
zoni regolarmente insabbiate 

Che cosa in sostanza si chie 
deva con quelle proposte di 
legge? Innanzi tutto di togliere 
alcuni privilegi quali i fondi 
chiusi. di impedire alcune 
^ ^ t . v u i d « . i i / i i i 

degli appostamenti fissi e 
di dare in mano ai Comi

tati provinciali della caccia 
la regolaxnenlazione delle riser-
ve private (concessioni, veri-
liche. e c c ) . Inoltre di dare piu 
fondi alle Province per il ripo-
pulamenio e la sorveglianza. La 
iniziativa dei parlanientari co 
munisti e stala quest'anno ac-
cettata dall'Unione Province 
d'ltalia e dalla Federcaccia 
che davano vita all'ultimo pro 
getto di legge varato dalla 
Commissione Agricoltura della 
Camera. La DC aveva accetta 
to. in un primo momento. que 
sto nuovo progetto: poi le pres 
sioni dei grossi riservisti ita 
Iiani hanno indotto Rumor ad 
interessarsi personalmente del 
problema. Gia nelTultima as 
semblea della Federcaccia il 
d.c. Cercelletta (lo stesso che 
determind il caos amministrati 
vo alia sezione provinciale di 
Roma) ha incominciato I'ope 
razionc insabbiamento chie 
dendo il rinvio dell approva 
zione del progetto di legge 
con il p n t t s t o di migliorarlo 
Sono anni che con questa 
icuia si rimand3 tutto e la cac 
cia rimane in agonia. Ma a 
parte le manovre politiche della 
DC. alleata anche in questa 
occasione con le forze del privi-
legio (riservisti. grossi agrar i . 
e c c ) . quello che desta viva 
preoccupazione e ratteggiamen-
to dei Comitati provinciali e 
della Federcaccia Perche mai. 
ci si domanda. una volta acoet-
tato il principio della duplice 
apertura. principio ben stabili 
to nel progetto di legge -onse 
gnato alia Commissione della 
Camera, si e operato in manie 
ra del tutto diversa? 

A questo punto occorre fare 
un discorso nu«->»o se si vuole 
verarmnte nnn,ivare la caccia 
in Italia, un discor=o 0.1a an 
corato alle vecchle iradiziom. 
aU'eJoismo pro\inc:ale. alia 
esperienza degli « anni venti > 
quando la caccia era ben altra 
cosa. Oggi in Italia vi sono un 
milione di cacciatori e la cifra 
tende sempre ad aumentare. 
Ci troviamo di fronte ad uno 
« sport di massa > che interes-
sa anche un largo settore del 
la nostra industria e che porta 
alle casse dello Stato. tra tas 
se di conces^ione del!e licenze 
e tasse sui prodotti de!l3 cac 
cia (armi m-anizioni. abbialia 
mento ecc ) circa 15 m liardi 
I'anno Uno sport cne viene lar 
tamente pagato da chi lo eser 
cita. ma che da poche soddi 
sfazioni per la scarsezza della 
selvaggina In quesvi triste si-
tuazione prospcra invece il ri 
servismo privato. e quindi ne
cessario che in primo luogo i 
vnv\Jolui'i si baluillif pcH-lie aid 
restituito tutto il territorio alia 
libera caccia. 

Per quanto nguarda il pe-
riodo di caccia ci si deve orien 
tare sui concetto che la sel
vaggina va cacciata nei period! 
piu adatti. Per questo l'apertu 
ra duplice non e un controsen 
so: le quaglie. le tortore gli 
e^tatim sono numeroii in Ita 
lia nel mese di agosto. Perche 
privare 1 cacciatori della pos 
sibilita di uccidere la selvaggi 
na in questo periodo? La rispo 
sta che danno molti a questa 
domanda e la seguenie: apren-
do la caccia ai migratori si 
uccide anche la selvaggina 
stanziale ancora immatura ad 
agosto. In poche parole i caccia
tori italiani sono accusati di 
non rispettare !e leggi in vi-
gore Questo motivo. fatto pro
prio anche da molti Comitati 
provinciali. non puo considerar-
si valido. seguendolo dovrem-
mo anche abolire la caccia pri-
maverile quando uccidere un 
selvatico nel periodo della co 
va e veramente un djnno piu 
grande d i e ucciderlo all a per 
tura. D» qiK-ito pa^^o si a m 
verebbe alia nchiesla assurda. 
avanzata da alcuni dtputatl dc, 
di chiudere la caccia (KT qual
che anno. Ma non c impe-
dendo ai cacciatori di cser-
citare il loro sport preferi-
to che si pud rinnovare la 
caccia in Italia La strada da 
seguire e senza dubbio un al
tra. I cacciatori italiani deb 
bono chiedere ed ottenere. per 
che e un loro diritto. cne lo Sta 
to restituisca alia caccia parte 
di quei 15 miliardi annualmen 
te incassati. Basterebbero in 
fatti tre o quatiro m:hardi 
(lo Stato spt-nde attuaLmente 
soltanto trecento m;'ioni per i 
ser\izi sulla caccia) oer ave-
re un r;popo!amenv> annuo ade 
gualo a'.Ie esuen /e di mm e 
per man:e.->erc un eff:c.en'.e 
«Corpo di polizia venatona> 
che impedisca a ch.unque di 
violare le leggi sulla caccia. 
Per ottenere questo occorre che 
i cacciatori siano uniti. che fac-
ciano sentire la kvo importaa 
za non tanto per quanto riguar-
da i sacr.fici finanziari cui sono 
$ottoposti. ma per il fatto di 
essere un milione di cittadini 
Ed e per questo che avanziamo 
una cntica alia Federazione 
della Caccia che non e stata 
ancora capace d: p>nare avan 
:i iniirizzi naovi nmanendo in 
vischiata nelle po!em:che inter 
ne di difesa della caccia nelle 
proprie province, nelle annose 
discussioni sulle cacce pnma-
verili. della caccia a mare . 
ecc. Discussioni e polemiche 
che fanno soltanto perdere del 
tempo e aiutano, cosi, I'im-
mobilismo della DC in questo 
settore. 

incuiaggiaia, possa <i useire 
dal covo della sua vighacche 
n a v. buttare a mare 1 tasci 
sli. 1 ritoninsti, convinti che 
gli lnteressi della burgliesia 
coiiiLidano ancora pel lungo 
lenipo con qudh del piolela 
nato J evulutu -. deHaiistucia 
zia opuiaia, espicssi dal nlui-
inisino, nun si sono uc'-<>iM. 
ndlullubiL- del 1922. a pudu 
giornl dalla maicia su Koma. 
die la bordiesiu ha gia SLCIIU 
uirullean/u oigainca col la-
scisino. 

E' \ f i o , ancoia, d ie laid 
massimalistu del PSI non puo 
accettare questo < collaborazio-
nismo»: non lo puo accettare 
perche. anzitutto, il culto del-
rintransigenza. per quanto ste
rile politicamente. e uno dei 
cai atteri fondamcntali del mas 
sinialismo. del suo stesso tap 
porto colle masse, lo spmge a 
negate qualsiasi collabuiaziont-
coi gu\erm borghesi La posi 
zione si coloia. 111 Serrati ad 
esempio. di romanticismo ri 
voluziunano esasperato. L 110 
mo d ie nel 1920 contestava ai 
bolscevichi la necessitii di li* 
berarsi dagli opportunisti pu
ma della rivoluziunc, poichc 
riteneva che la rivoluzione — 
conccpita come un fatale evol-
versi delle cose — avrebbe avu-
to bisogno dei Turati e dei 
D'Aragona. ora sostiene che di 
fronte alia reazione «occor
re sostituire il fronte ristret-
to della qualita al fronte 
vasto ». 

« Senonche. il massimalismo 
italiano non era sola ingenuita 
e dottrinarisnio. Era anche op 
portunismo. quell oppurtuiiisino 
che nel 1920 lo spinse a lasciare 
liiiuidare dai riformisti e Gin 
litti I'oecupazione delle fab 
briche. nel 1921 a scendere a 
patti coi fascisti (dopo a \er 
predicato la rasscgnazione. < il 
piu gretto pacifismo». come 
scrisse Pietro Nenni). nel 1922 
ad affidare ancora una volta 
ad altri la direzione della lot
ta. E lo stesso opportunismo si 
rivela anche al Congresso di 
Roma. Una parte dci massima-
listi diretta da Arturo Vella e 
per la scissione dai riformisti 
non in omaggio alia intransi-
genza ma con uno scopo stru-
mcntale che lo stesso Vella cosi 
svelera due anni dopo: * Noi 
abbiamo a Roma fatto la scis 
sione coi riformisti perche spe 
ra \amo che ad ottobre Facta 
cadesse e i riformisti. liberi 
da noi. si decidessero ad an 
dare a I pole re » 

La vecchia tattica della fuga 
in avanti. del lasciare ad altri 
di cavare le castagne dal fuo 
co. Per questo non ha torto uno 
storico socialista come Gaeta 
no Arfe quando nella sua « Sto
ria del socialismo italiano 

(Einaudi. I9GG) definisce il Con
gresso di Roma di c uno squal-
lore senza precedenti >. 

Le stesse riserve mentali val-
gono nei rapporti con 1'Inter-
nazionale Comunista che cer 
ca tra il 1921 e il 1922 di ripa 
rare alia laccrazione di Li 
\orno e di ricostruire I'unit.i 
fino alia fusione. tra comunisti 
c masiimalisti. Non e un ca-o 
se. proprio all'inizio del I92-">. 
e dallo stesso gruppo di Vella. 
e di Nenni che \ e r r a la resi 
stenza piu aspra al processo 
di fusione, la lotta piu dura 
contro fl « fusionista > Serrati 
e tutti i socialist! animati da 
sincere spirito «terzintemazio-
nalista » (Su di loro. il Iettore 
veda le belle pagine scritte da 
Giulio Trevisani nel terzo vo
lume della sua Storia del mo
mento operaio italiano. ed del 
Gallo) 

Il quadro non sarebbe com-
p!eto se non si dicesse che lo 
*-tesco Partito comunista. u«ci-
to dal drammatieo urto col 
ma^simali--mo opportunista tc 
quanto dramrnatico sia «tato 
ora si poo verificare nel nuo 
\ o \ohirr.e delle opere di \n 
tonio Gramsci. che e appar«-o 
rei giorni scor^i e che racco-
glie sotto il titolo Socialismo 
e fascisrr.n gli scritti del 1921-
1922. ed. Einaudi. pp. 5->-l. lire 
3500) non contribui af fatto a 
dare una soluzione po-=itiva al
ia crisi socialista: ostacolo. 
col suo settari^mo ed estremi-
^mo. cli sfnr7i dell'Intemazio 
na!e per la fu«''nne e compro 
mise cra \emrnfe un procrs«o 
di n7i'onf unitaria rn i t ro il 
fa-ci^mo La di^erccaziorp drl 
movimento noeraio nel primo 
dopnguerra fu cosi rapida e 
crave appunto perche nel pie 
no della puerra ci\ile e«?o 
pago gli errori dcci«:ivi com 
piuti nel «biennio rosso > di 
cui fl Congresso di Livorno fu 
gia. prima di quello di Roma. 
lo specchio e il frutto, ma an
che la prima presa di co
scienza. 

PRO E CONTRO 
IL RAFFREDDAMENTO AD ARIA 

Cara Unita, 
ho visto che nella pagina donicnicale dei colloqul 

ognl tanto un luo esperto risponde a domande su 
question! riguardanli le auto, lo avrei da chiedere 
questo: perche tulle tc automobili non adotlano 
il moiore raffreddato ad aria che pcrnietle di eli-
minare il liquido? Quali sono le difficolta che si 
oppongono? 

.MAItCO c t :uu i 
(Sa\ona) 

Per dare in breve una n-
sposta soddisfacente alia do
manda in questione e neces
sario partire da alcune pre-
messe di carattere genera 
le. Tutti i Jiwtori endotermi-
ci debbono essere raffred-
dati per i»an'cnerc inaltera-
te le caratteristiclie di re-
sistcmu meccamca dei loro 
orqant e. in particolare. dci 
cilindu e per conservare ul-
I'olio lubiificanle le sue c<i-
uitteristidie c funziuiu. 

E' necessario, inultie, die 
i jluuli (aria 0 aequo), uti-
lizzati come mezzi di raf-
freddamento lumbiscano 
uniformemenle tutti i cilm-
dri, soddisfacendo all' esi-
ijenza di mantenerli alia 
stcssa temperatura. Bisogna 
tener presente che per in 
nalzare di un grado centi-
qrado la temperatura di un 
chilatirammo di aria e sui 
ficiente la qutnta parte 
circa della quantita di ca 
lore occorrente per un clu 

loqramtno di aequo e quin 

di, in un motore raffred
dato ad aria, per ottenere 
le stesse condizioni di raf-
freddamento. c necessario 
un passaggio di aria mol
to maggiore die non per 
I'acqua. 

La scelta quindi del M-
slema di ruffreddamento di 
un niotoie e collcgala a 
multeplici dementi tra 1 
quali sono determinaiiti: la 
di.^posiziouK' del motore n 
spetto al lento deternimalo 
dal nuito del veieolo, la MUI 
ardiitcttuiti (cilindu con 
traposti o in linea). la ci-
lindrata e la puteuza m 
gioco. 

t'eco perdu}, ad esempio. 
il raffreddamento ad aria 
<r diretta > t» largamente ini-
picgato nel caso dei motori 
da motocicletta e da aereo, 
mentre per qli autoieicoli il 
problema e complicato dal 
la sistemazione del moiore 
all interna del colano Si 
rendc percio necessario un 
tmpianlo di raffreddamen 

to ad aria forzata die e re-
latuamente facile reulizza-
ie per motori a cilmdi 1 on: 
ztmtali cor.tiupposti. nei qua
li e possibile ndurie le dd-
teienze di tempeiatura tra 
/filo di an no e lata di usci-
to dell' aria di raffreddu 
mento Questa soluzione c 
stata infatti adoltata. ad 
esempio. dalla Volkswagen 
c per la vettura s Chevrolet 
Convair » con motore a sei 
cilindri orizzontali controp 
posti 

Per i motori in linea. a 
qualtro c piu cilindri. mo
tivi di inqombro. di peso e 
di estetica e sopratlulto la 
esiqenza di mui onwqenea 
di^liibnzione dello tempera-
lira, tiniiiu preterite il si 
flemii di 1 af freddamento ud 
(iri/mi 0 11 liquidt spcciali m 
circuiti sigilluti 

I 11' ultimo consideiiuiuite 
sm cosfi di pioduzione die 
non sono da ritenersi pero 
come determinant! nella 
scelta a facure dell'uno 0 
dell'altro sistema. Si pud va-
lutare che. a paritd di po 
tenza e con un numero di 
cilindri uguale. un motore 
raffreddato ad aria abbia un 
costo di produzirme maq 
(pore di quello del moto 
ie sunil'tte rnlfreddotit nd 
aequa 

G. C. Mastropaolo 
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ANCHE LA « FIABA » PUO9 SERVIRE 

Cara Unita, 
d'accordo che ci sono romanzl e racconli di fan-

tascienza che riescono a dire qualcosa. Ma perche 
gli autori hanno bisogno di moduli flabeschi per 
dire cio che vogliono dire? Perche la salira, la 
critica vengono mascherale? 

EL'GEMO OSID1 
(Mantova) 

Ci consenta il nostro lei-
tore di rispondergli con 
un'altra domanda, che ha il 
pregio o il difetto di esse
re irriverente: che bisogno 
aveva Dante, nel tracciare 
quel meraviglioso affresco 
dell'umanita. delle siluazio 
ni. dei problemi, della condi-
zione umana, che 6 la sua 
« Commedia », che bisogno 
aveva di « tnreitfarsi > il 
fanlastico viaqgio all'infer-
no. in purqatorio e in pa 
radiso? Poteva benissimo 
csprimere le sue crilidie. 
scaqliare i suni strali 0 elo 
qiare i personaggi « posifi-
vi» scritendo quello die 
oggi chiamercmo un saggio 
(come del resto per altri 
argomenti ha fatto). Ma 
pud pensare il nostro inter-
locutore, che sarebbe nato 
qualcosa di equivalente al
ia « Commedia >? Certo, ri-
petiamo, il paragone e im-
pertinente, piu ancora che 

irriverente. mu quello die 
logliamo dire e che il pro
blema cosi come ci viene 
proposlo, a nostro parere, 
non esiste. 

Si pud protestare contro 
I'armamento alomico in va-
ri jnodi: lo abbiamo fatto 
in memorabili manifestazio-
ni popolari nel nostro pae
se, abbiamo raccolto mi-
qliaia di firme; ma anche 
quella di Peter George, au-
tore di * 11 dottor Strana-
more 1 c di Stanley Ku
brick. regista del film omo-
nimn rapprcscnta una forte 
e impegnata protesta capa
ce di trascinare decinc di 
migliaia di persone se nun 
ad allro. almeno a riflelte 
re sui pericoli della corsa 
agli armament! e all' inctt-
bo di una possibile guerra 
c per errore v 

Del resto un cattivo sag
gio sulla speculazione edili-
zia (e contro di essa) pud 

non raggtungere leQicaaa 
di Le case di Iszm dello 
scritlore Jack Vance, cosi 
come ad un proltsso e catti 
vo studio sui nionopoli ci 
sentiamo di preferire Pia 
neti da vendere di t\ E Van 
Vogt. in cui. non soppiamo 
quanto involonlariamente. 
dalla lotta senza quartiere 
dei vuri gruppi monopolisti. 
aiutati volta a volta da un 
serpenle slraordinariamente 
inlelligente (il simbolo e ere-
diamo scopertamenle ricono 
scibile). esce un quadro di 
una sconcertanle altualitd. 
Sono solo esempi. natural
mente, e potremo continua-
re ncll' elencazione 11 pro
blema insomma. non sta ne 
pli « .slrurneriti * u.sali dallo 
scriltore. 0 non sto tutto m 
questi. Ci sono rumanzi dl 
fanlascieiiza proi/ressiLi at 
In sono reazionuri. ultrt un 
cora agnoslici; ci sono. buo 
ni c caltivi romanzi di Ian-
luscienza e di fantapolilicu: 
il fatto che i cattivi siano 
in quantita superiore dei pri
mi ha un significato relalt 
vo. non tale comunque da 
spostare i termini del pro
blema. 

Franco Mall 

MUSICA 

Plir «i MODERN I .. / BEATLES O 1 
ROLLING STONES? 

Cara Uniia, 
ho letlo, sull'c Unita > di domenica 21 agosto, il 

servizio dedicato ai Beatles, che di recente sono 
stati al centro di polemiche esagerate ed anche un 
po' ridicole. NeU'arlicoto si fa anche un paragone 
con i Rolling Stones, I'altro famoso complesslno 
inglese e si dice, a un certo punto. che I Rolling 
Stones, sui piano musicale, sono piu avanzatl e 
« modem! • dei Beatles Vorrei sapere se questo 
significa che gli Slones sono piu validi, indipenden-
temente dal «fatlo di costume >. dei loro colle-
ghi o no. 

GIANCAKLO FIOftE 
(Ferrara) 

Va I Beatles s>a liollnict 
Slones sono su un piano 
pmlloilo elcvato nel campo 
della musica leggera e. a 
questo punto, decidere qua 
le dei due complessi sia il 
migliore direnta un po' un 
giudizio personate, deltclo 
dnl gusto Scrivendo che gli 
Stones sono piu « atanzati i 
non intendero esprimere un 
qiudizio pui farorevole ad 
essi. ma soltanto sottolmca 
re come, a dispelto di tutto 
il clamore e lo *choc> sol 
levalo a suo tempo dai Bea 
ties, il quartetto dt Liter 
pool, in iondo, si serca di 
forme anche molto tradizio-
nali. Mentre i Rolling Sto
nes fanno una musica che 
non pone I'accenlo sui fat-

tore ' mclwliu ->. ben^i .-ul 
laltore <suono ». come ai-
i tene in gran parte dell'al-
tra musica conlemporaneo. 
da quella classica al jazz. 

E. difatli. gli Stones si rt 
colleaano a un filone legato 
al jazz, e doe" al * rhythm 
and blues * negro-america 
no. con una forte carica 
ntmica. Avviene cosi che i 
pezzi dei Rolling Stones sia 
no sopraltutto una riolento 
macchia sonora e facciaw 
presa sull'ascollatore in rir 
f«i dell' wtensita di questa 
macchia: le loro canzoni dif 
ficilmente si possono canto 
re, a differenza da quelle 
dei Beatles. 

11 panorama deUa musica 
c beat > inglese e. d'altron-

tie. molto iuno e le due 
tendenze rappresentate dai 
Beatles e dagli Stones sono 
soltanto le piu original! e 
popolari. E. a giudicare dai 
loro nuovi discki. entram-
bi i complessi cercano di 
intentare sempre delle so-
luztom nuove Adesso. un 
certo fermento esiste anche 
neqlt Stall llniti. soprattul-
t't con t Byrds. un comples 
sino che c nato su/la scio 
del € beat > brifannico ma 
ha presto raqgiunlo una sua 
originate fisionomia, sposon-
do direr si linguaggi musica-
li di different'! originu Han
no infatti adesso lanciato le 
raga-rock, che sono dei pez-
zi in cui il ritmo del rock 
si fonde ai * svoni > che da 
secoli i musicisti indiam im-
procvisano. nelle loro « ro-
gas > (improcrisaziom su 
una specie di e scala * mu 
Nicole) iopro le t silar». 
chitarre a diciannove cor 
ie. che anchc • Bent/es e 
gli Stones talora impiegano 
L'influenza della musica in 
diana esiste da qualche an 
no, inoltre, anche nel jazz 
i\€gro-americano. 

Dtuele lowo 
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