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Quflits pagino, cht tl pubbllca ogni domanlca, * dadlcata al colloqulo con 
tutti I lellori datl'Unita Con essa II nostro glornala Inlende ampllare, arrlcchlra 
a preclsara I Itml dal tuo dlalogo quolldiano con II pubbllco, gift largamente 
trattato nella rubrlca • Lallera all'Unita ». Nall'lnvllara tutti I lellori a tcrlvercl 

a a farcl scrivtre, I U qualslasl argomento, par tslendtra ad approfondlra lempro 
piu II legame dell'Unita con I'oplnlone pubbllca democratica, esortlamo, content-
poraneamente. alia brevila. E cl6 al fine dl permettara la pubblicatlona delta 
magglore quantlla posslblle di lellere e risposte. 

Terrorismo individuale e 
violenza rivoluzionaria 

risponile LUCIANO GRUPPI 

Cara Unita. In occasione dell'assasslnlo di Verwoerd mi e sembralo dl caplre che I'Umta, 
pur manifestando la sua soddlsfazione, che io condivido in plena, abbla fatlo notare come 
non siano gli altl dl terrorismo individuale a risolvere le siluazioni di determinati paesl. 
D'altra parte mi sembra che anche Lenin sosteneva I'inutilita degli altl di terrorismo indivi
duale. Potrei avere, nella paglna del « colloqui », un chiarimento su questo argomento? Grazie? 

II nostro lettore ha ragione. 
II marxismo opera una clistin-
zione tra la violenza rivoluzio 
naria e il terrorismo indi
viduale. Mentre riconosce che. 
in determinate situazioni stori-
che. il movimento rivoluziona-
rio, sia che abbia come obbiet-
tivo I'indipcndenzn nazinnale. 
che la democrazia. che il socia-
lismo 6 costretto a ricorrere 
alia violenza per respingere Io 
attacco delle furze renzionarie 
ed aprire la strada alia rivo 
luzione. respinge invece il ter
rorismo individuale come un ti 
po di azione che non mette in 
movimento le masse, ma che 
anzi isola da esse, in gene-
re. i combattenti di avanguar-
dia. La violenza ha un senso ed 
una funzione progressiva quan-
do si presenta come il culmine 
di una grande azione unitaria 
di massa che. per vincere la 
resistenza. I'attacco o il con-
trattacco delle forze reazio
narie. debba necessariamente 
imboccare questa strada. 

Lenin comprese. in giovanis-
sima eta. anche per il dramma 
familiare che Io aveva colpito 
quando suo fratello Alessandrn 
venne giustiziato in seguito ad 
un fallito attentato. che la stra
da del terrorismo individuale 
intraprcsa dai populisti russi. 
era del tutto sterile. Che il pro-
blema era quello dell'azione di 
massa. in cui la guida del mo
vimento contadino non poteva 
spcttare agli intellettuali che 
« andavano verso il popolo > (i 
populisti. appunto), con una 
azione che li poneva in un rap-
porto illuministico (o paternali-
stico, per dire piu semplice-
mente le cose) con i contadini. 
ma alia clas.se operaia. 

Contrariamente a quanto e 
stato affermato dai socialdemo-
cratici e ancor oggi si ripete. 
Lenin non concepl mai la rivo-
luzione proletaria come un col-
po di mano operato da una mi-
noranza. ma come il movimen
to della magginranza della po 
polazione attiva (operaia e con-
tndinn). guidata dalla propria 
nvanguardia politica. La rivn-
luzione di Ottobre fu certn gui
data da una minoranza (il par-
tito bolscevico). ma cnllegata 
con larghissime masse, e la 
rivoluzione fu il risultato del 
movimento di larghissime mas
se di operai. contadini e snl-
dati. Lenin cerco di trattenere 
il movimento dalle forme piu 
avanzate di lotta sino a quando 
i bolsccvichi restavano una mi
noranza nei Soviet, e pose al-
1'ordine del giorno l'insurrczio-
ne rivoluzionaria solo dopo che. 
nelle elezioni dei Soviet, la 
maggioranza passo ai bolscevi-
chi Proprio questo fatlo — che 
la maggioranza era stata conse-
puita — indicd a Lenin che la 
rivoluzione era matura Si de\ e 
aggiungere che. dall'aprile alia 
estate del 1917. Lenin punto su 
uno sviluppo paciflco della rivo
luzione e abbandono tale pro-
spettiva solo quando il con-
trattacco reazionario del luglio 
1917 dimostrd che essa era im-
possibile. 

II movimento operaio italiano 
ha compiuto una esperienza 
analoga. sia pure in altra situa 
zione storica e di fronte ad 
obicttivi politic! differenti. Ncl 
corso della Guerra di Libera 
jtione vi furono infatti episodi 
di attacco armato. ed anche di 
terrorismo. compiuti da ristret-
ti gruppi di combattenti (i 
GAP), ma essi si realizzarono 
nel quadro di una lotta armata 
di massa (il movimento parti-
giano). gli scioperi degli ope
rai. di manifestazioni popolari 
di strada e cos! via. Non ave-
vano do£ fl carattere di epi
sodi isclati. ma erano la punta 
avanzata di un vasto movi
mento a caratere unilario. 

L'analisi 
di Engels 

Cosl. quando negli scorsi anni 
•1 ebbero in Spagna episodi di 
azioni terroristiche contro il re
gime di Franco, fl Partito c& 
munista spagnolo valutd in 
modo positivo la volonta di op-
posizione e di lotta che in tali 
episodi si manifestava. ma an 
zicM far proprio questo me 
todo di azione. si preoccupd e 
si preoccupa di incanalare que
sta volonta combattiva in un 
piu vasto ed unitario movimen 

- to. Non solo i comunisti distin-
guono tra il terrorismo indivi
duate e la violenza rivoluzio
naria, esercitata da grandi 
masse nel corso dell'azione ri
voluzionaria. ma sono attenti a 
distinguere i van modi in cui si 

l'aiiont rivolu

zionaria armata. a seconda del
le situazioni storiche. Kngels, 
ad esempio, ncl 1805, osservava 
come « ... dal 1848. le condi-
zioni sono diventate molto piu 
sfavorevoli ai combattenti ci-
vili e molto piu favorevoli alio 
esercilo. Una futura lotta di 
strada potra dunque cssere vit-
loriosa sollantn se questa situa-
zione sfavorevole verra com 
pensatn da altri fallori Essa si 
prodtirra piu raramente all'ini-
zio di una grando rivoluzione 
che nel corso ullcriore di essa. 
c dovra essere impegnata con 
forze mollo piii grandi ». En 
gels allude ai fattori politici 
che parali/zano la resistenza 
delPesercito e rendono possi-
bile la vittoria dell'insurrezio-
ne. La rivoluzione di Ottobre 
confermd pienamente questa 
analisi di Engels. 

Engels dava perci6 ' gran
de valore alia lotta per mezzo 
delle islituzioni democratiche. 
legal! e tradizinnali. « L'ironia 
della storia capovolge ogni co 
sa. Noi. i " rivoluzionari ". i 
"sovversivi". prosperiamo mol
to meglio coi mezzi legali che 
coi mezzi illegal! e con la som-
mossa. I partiti dell'ordine. co 
me essi si chiamano, trovano 
la loro rovina nell'ordinamento 
legale che essi stessi hanno 
creato. Essi gridano disperata-
mente con Odilon Barrott: la 
legality nous tue, la legalita 6 
la nostra morte: mentre nni in 
questa legalita ci facciamo i 
muscoli forti e le guance fiorcn 
ti e prosperiamo che e un pia 
cere. E se non commetteremo 
noi la pazzia di lasciarci tra-
scinare alia lotta di strada per 
far loro piacere. alia fine non 
rimarra loro altro che spezza-
re essi stessi questa legalita 
divenuta loro cosi fatale >. 

Cosl ancora. il marxismo non 
ha mai escluso la possibilita di 
uno sviluppo pacifico della ri
voluzione. Marx affermava: 
« Noi non abbiamo affatto pre-
teso che per arrivare a questo 
scopo (la conquista del pote-
rc) i mezzi fossero dappertulto 
identici. Sappiamo quale impor-
tanza abbiano le istituzinni. i 

G. B. BMiESI (Napoh) 

costumi e le tradi/ioni dei vari 
paesi, e non neghiamo che esi-
stono dei paesi, come 1'Ameri-
ca, 1'Inghilterra e. se io co 
noscessi meglio le vostre istitu-
zioni, aggiungerei I'Olanda. in 
cui i lavoratori possono rag-
giungere il loro scopo con mezzi 
pacifici ». 

Lenin ribadiva neH'estate del 
"17 questo concetto: « il nostro 
com pi to e di a i ut n re a fare 
tutto il possibilo per assicurare 
una "ultima" possibilita di svi
luppo pacifico alia rivnlu/ione. 
esponendo il nostro programma. 
mettendo in luce il suo carat 
tere popolare. Ia sua completa 
conformita agli interessi e alle 
rivendicazioni della immen-
sa maggioranza della popo-
lazione >. 

Uazione delle 
grandi masse 
II ventesimo congresso del 

PCUS. I'ottnvo congresso del 
PCI hanno rilevato come, nella 
situazione presente. grazie ai 
mutati rapporti di forza inter-
nazionali. alia presenza di un 
campo socialista. alia maggiore 
ampiezza del movimento ope
raio. sia possibile. in determi
nati paesi. dove esiste una tra-
dizione democratica e parla-
mentare. dove operano le isti-
tuzioni democratiche. uno svi
luppo pacifico della rivoluzione 
democratica e socialista sulla 
base delle lotte delle grandi 
masse. 

Concludendo. il marxismo non 
riconosce una funzione rivolu
zionaria al terrorismo indivi
duale. ma la riconosce alia 
violenza rivoluzionaria. eserci
tata dalle grandi masse, sotto 
la guida di forze politiche di 
avanguardia: non generalizza 
tuttavia la n e c e s s i t y della 
violenza, pcrche differenzia i 
metodi di lotta e il tipo degli 
sviluppi rivoluzionari a seconda 
delle specifiche situazioni sto 
riche. 

Una biblioteca 
sulla Spagna 

risponclc PAOLO SPRIANO 

Cara Unita. ho letto II romanzo di Constancla de La 
Mora (iloriosn Spagna. Vorrei ora approfondlre la mla 
conoscenza di questo perlodo della sloria spagnola, ma 
non so dove comlnciare. Puoi Indicarmi del l lbri di storia 
:he trattlno questo argomento? Grazie. 

Non e'e oggi che 1'imbarazzo 
della scelta per chi voglia docu-
mentarsi sulla storia della re-
pubblica e della guerra civile 
spagnola. E numerosi libri sono 
venuti ad aggiungersi proprio 
in questi ultimi mesi. varia-
mente utili e interessanti. II 
libro di Costancia de La Mora 
fu. per molti lettori italiani, 
rnccasione del primn appassin 
nante accostarsi all'atmosfera 
della guerra civile: stampato 
nel HK5I. resta un classico della 
memorialistica repubhlicana 
Ma ad esso. sempre sul piano 
ilelle testimonianze personali 
(per non parlare delle famose 
opere narrative di Hemingway 
e di Malraux) si sono da allora 
aggiunti volumi scritti da com 
baltenti italiani delle Brigate 
Inlernazionali che costituiscono 
reportaaes non meno illuminan-
ti. da quello di F. S. Nitti. 11 
maggiore e" un rosso (Ed. 
«"\vanti! » 195fi) a quello di G. 
Pesce. Un paribaldino in Spa
gna (Ed Riuniti. 1955) sino 
ai ricordi di Pietro Nenni. 
(Spagna. ed. « Avanti! ». 1958) 
E proprio ora. con una bella 
iniziativa dell'ANPPIA. anpare. 
a cura di Adriano Dal Pont e 
Lino Zocchi un'antologia. Per-
chi andammo in Spagna. che 
raccoglie gli scritti di militanti 
antifascisti tra il 1936 e il 1939 
sul tema. E* attraverso questo 
panorama che si ha una visione 
suggestiva di che cosa abbia 
rappresentato per la resistenza 
italiana Ia prova spagnola: qui. 
accanto alle testimonianze dei 
combattenti (citiamo Francesco 
Leone. Silvio Trentin. le straor-
dinarie pagine di diario di Car
lo Rosselli. Giuliano Pajctta. 
Leo Valiani. Teresa Noce e 
Dozza e Di Vittorio e Felice 
Platone e Cianca e Campolon-
ghi) spiccano i piu impegnativi 
scritti politici sul valore del 
conflitto ideale e militare che 
sono dovuti a Giuseppe Sa-
ragat. 

Sulla vicenda nella quale s'in-
quadra il volontariato garibal
di no italiano resta fondamenta-

Vino e aceto «fasulli >: 
un attentato alia salute 

risponile GASTONE CATELLANI 

Cara Unita, si pari a tanto di adulterazione del vino. Vorrei sapera te II vino c fasullo >, 
ollre che a non soddisfara il palato degli intenditori, • anche dannoso alia salute. 

MARINO LELLl (Siena) 

La Francia produce annual-
mente 75 milioni di ettolitri di 
vino; l'ltalia viene subito dopo 
con 66 milioni di ettolitri. tl 
bello e che di questi 66 milioni 
almeno 6 sono di vino adulte-
rato o fasullo. Non e una ci 
fra inventata: ncl 1957 il prof. 
.Mario Picri dcH'Umvcrsita di 
Pisa calcolava che su un pro-
dotto di circa 40 milioni di et 
tolitri (allora) v e n e fo-^sero 4 
milioni di prodotto falsificato. 
Se pensiamo che da quci tem
pi la nostra produzione e sali-
ta a 66 milioni di ettolitri. e 
che contemporaneamente si so
no pcrfezionati i metodi e le 
sostanze per l'adulterazione. la 
nostra stima e estremamente 
ottimistica. E restiamo ottimi-
sti dicendo che su dieci botti-
glie di vino almeno una 6 di 
prodotto « fasullo t. Un buon 
dieci per cento, una percentua 
le impressionante che credia 
mo si riscontri. nel campo dei 
prodotti alimentari. soltanto 
ncll'olio di oliva e nel burro. 

In Italia l'adulterazione del 
vino si e molto diffusa negli ul
timi anni: ogni giomo leggia-
mo di produttori o di commer-
cianti c colli con le mani nella 
botte». E questo mentre vi 6 
da noi una crisi di sovrapro-
duzione della bacchica bevan-
da. anche se csportiamo an 
nualmcnte vini per circa 40 
miliardi di lire in valore. Per-
che allora sofisticare il vino? 
Sempliccmente perche e'e da 
guadagnare bene: la nostra 
agricoHura mette a disposizio-
ne numerosi prodotti a bassis 
simo prezzo dai quali e possi
bile ri cava re un liquido fer-
mentato e quindi alcoolico che. 
con l'aggiunta di coloranti piii 
o meno dannosi. pud essere 
spacciato e venduto come vi
no, con guadagni spesso supe-

riori al 100 per cento. Vino di 
carrube. di hchi, di mele. pra-
ticamente di tutti quei frutti il 
cui contenuto in zucchcro per-
metta la fermentazione alcoo-
lica. C'6 in circolazione anche 
vino fatto con m a . che tutta
via d c \ e considerarsi adulte-
rato. poiche e stato ottenuto 
con uva guasta o colpita da 
malattie. 

L'adulterazione di un prodot
to di larghissimo consumo co
me il vino e un vcro e proprio 
attentato alia salute, e non sa-
ra mpi abbastanza scveramen-
te punita. Per noi italiani co
me per gli altri popoli mediter-
ranei non musulmani (per i 
quali questa bevanda e vieta-
ta) il vino e un elemento indi-
spensabile per ralimentazione. 
E non a torto. Un buon bic-
chiere di vino (100 grammi). 
fomisce 53 calorie e conferi-
see allorganismo le seguenti 
sostanze: 7.5 grammi di lipidi. 
0.1 gr. di glucidi. 35 micro-
grammi di Vitamina Bl. 26 mi-
crogrammi di Vitamina B3. 0.16 
milligrammi di Nicotilamide 
(del gruppo vttaminico B). 7 
milligrammi di sodio. 104 di 
potassio. 10 di calcic. 7 di ma-
gnesio. 10 di fosforo. 15 di zol-
fo. 2 di cloro. Tutte sostanze 
utili. per non dire indispensa-
bili aH'organismo umano. 

L'adulterazione non solo al
tera questa composizione chi-
mica, ma la modifica qualita-
tivamente introducendo\i so
stanze inutili o ancor peggio 
dannose. come I'acido salicili 
co. I'acido benzoico e acidi 
inorganici spesso nettamente 
tossici. oltre all'aggiunta di so
stanze. altrettanto nocive, per 
dare un colore e un sapore 
vinosi al prodotto adulterato. . 

Uno dei prodotti piu diretta-
mente derivati dal vino, l'ace-

to. e pure adulterato. e spesso 
deriva da partite di vino adul
terato invenduto. Secondo la le-
gislazione italiana. I'aceto deve 
essere il prodotto ottenuto dal-
la fermentazione acetica del 
vino o del vinello con il 5 per 
cento di acidita to tale espressa 
in acido acetico. senza aggiun 
ta di sosianze coloranti estra-
nee. In molti casi imece I'a-
ccto. come dicevamo. viene 
ricavato da \ ini adultcrati in-
\enduti o imendibili (sia per 
la loro oirenda qualita sia per 
paura di ispezioni). In questo 
modo anche rumile goccia di 
aceto che da un certo nerbo 
alle nostre insalate pud essere 
nient'altro che un po* di acido 
acetico diluito. spesso con ag-
giunta di composti a base di 
fosforo o di cloro che possono 
a lungo andare provocare rea-
zioni di tipo ulceroso sulla mu
cosa gastrica. E la iegge che 
dice? Commina una penalita 
di 1000 lire per ogni litro di 
vino adulterato prodotto o smer-
ciato idem per l'aceto. Non e 
molto. se pensiamo agli utili 
di ollre il 100 per cento dei 
produttori. 

Ebbene. una cosi massic-
cia adulterazione del vino non 
pud non preoccupare la mag
gioranza degli italiani che, al
meno stando a prudenziali sta-
tistiche, bevono quasi una bot-
tiglia di vino al giorno compre-
si nella media i lattanti e gli 
astemi. E' quindi indispensa-
bile che si attuino piu scveri 
controlli sulla produzione e sul 
commercio della nostra prin-
cipale bevanda (che e anche 
un alimento) e piu dure pene 
per chi ci fomisce del veleno 
al prezzo di un buon litro di 
vino. 

VASDA 7ATO (Roma) 

le il volume di Luigi Longo de-
dicalo a Le brigate internazio-
nali in Spagna (Ed. Riuniti. 
1956). E a due studiosi italiani 
si debbono anche volumi che 
offrono il quadro piu vivo del 
contributo della ciiltura demo 
cratica. spagnola e mondiale. 
alia causa della liberta del po 
polo di Spagna Aldo Garosci 
pubhlico con Gli intellettuali e 
la guerra di Spagna (Einaudi. 
1959) una rnssegna estrema
mente animata e ampin Hello 
opere. ispiratesi alia difesn del
la reptibblica. che la miiiliore 
« intelligentia » di ogni Paese 
cred, mentre Dario Puccini ha 
consegnato alia sua antologia 
Romancero della Resistenza 
spagnola (prima, nel 1900. slam 
pata da Feltrinelli e I'anno 
scorso ristampata dagli Editori 
Riuniti) le voci piu autentiche 
della poesia e deH'arte che sor-
ressero. e snrreggono. quella re
sistenza 

Sul volume del Garosci si 
trovano i ritratti di quei prnta-
gonisti e osservatori che flssa-
rono altrettanti momenti essen 
ziali dei dramma spacnolo: la-
vori quasi tutti pubblicati in 
italiano: dal Dialoan con la 
morte di Koestler aW'Omagaio 
alia Catalogna di Orwell, dai 
Cimiteri sotto la luna di Ber-
nanos sino a un libretto, feli-
cissimo. di H. E. Kaminski. 
Quelli di Barcellona. ora ristam-
pato nei « Gabbiani » del sag-
giatore. che e una cronaca vi-
brante della vita nnnnlare nella 
Barcellona del 1936 \T7. Ma il 
capolavoro della memorialistica 
resta forse luttora il Diario del
la guerra di Spagna (editnre 
Schwartz) scritto da M. Kolstov. 
che era corrispondente della 
« Pravda » durante ouegli anni 
eroici. (Kolstov Tu vittimn. poi. 
delle repressioni stnliniane e la 
sua memoria e stata rinbilitata 
qualche anno fa) Non scordia-
mo neppure Le wmnrip di una 
rivoluzionaria. della Pasionaria. 
Dolores Tbarrnri (Ed Riuniti. 
19fi2) 

Quanlo alle onere di carattere 
storiograficn dirclto e cnmplcs-
sivo. possediamn in edizione ita
liana 1'opera di un giovane stu-
dioso inglese. Hugh Tliomas. 
Storia della guerra civile spa
gnola (Einaudi. 1963) che pur 
non essendo priva di mende ne 
di inesattezze (di cui una e mol
to bufTa: un aereo che ser\'iva 
a vettovagliare i combattenti d 
preso per un tacchino dall'au-
tore perche cosi veniva hattez-
zato popolarmente) viene qua
si rivalutata da due altri lavnri 
francesi tradntti anche in Ita
lia. che sono o nettamente 
reazionari come La guerra ci
vile di Spagna di Georges ROUT 

(Ed. Sansoni. 1966) oppdre as-
sai parziali. neH'angolazione 
polemica anticomunista come 
La rivoluzione e la guerra di 
Spagna di P. Brone e E. Ter-
mine (Sugar. 1964). Per fortu-
na anche in questo settore c'd 
ora una novita pregevole. la 
Storia della repubblica e della 
guerra civile di Spagna. (Edi
tori Riuniti) opera di uno stu 
dioso spagnolo che vive in 
Francia. Manuel • Tunon de 
Lara, tanto piu meritevole in 
quanto inquadra la guerra ci
vile nella storia della Spagna 
dalla prima guerra mondiale al 
1936. II Tunon de Lara d un so
cialista della correnle di Al
varez del Vayo. e di quest'ul-
timo va ricordato fl volume 
Memorie di mezzo secolo (Edi-
tore Riuniti. 1960). 

Fara piacere. inline, alia 
nostra Iettrice apprendere che 
alia abbondante messe memo
rialistica si aggiunge ora (sem
pre stampato dagli Editori Riu
niti. davvero benemeriti in ma 
teria. avendo ormai pubblicato 
una biblioteca intera su questo 
grande capitolo storico) la te-
stimonianza del marito di Co
stancia de La Mora. Ignacio 
Hidalgo de Cisneros. Cielo rosso 
di Spagna. Cisneros era un ari-
stocratico spagnolo che divenne 
un fervente repubblicano e la 
sua vita avventurosa di sol-
dato e di aviatore durante la 
guerra civile d oggetto qui d'un 
racconto awincente che ci rida 
appieno il senso deU'altra Spa 
gna. la nostra, quella che non 
ha mai cessato la lotta contro 
la Spagna dei generali e dei 
latifondisti. la Spagna di Fran 
co. Se poi si vuole andare alle 
radici d'un'antitesi storica. tor-
nera ora di grande profitto il 
breve e succoso Profilo della 
Spagna, schizzato da Jaime Vi-
cens Vives (Einaudi 1966) dal 
medioevo ai giorai nostri. 

FANTASCIENZA 

FUG A NEL FUTURO CON OTT1MISMO 
Cara Unita. 

ne ho sentilo spesso parlare, ma non ne ho 
collo appieno II slgniticalo: In che cosa conslste, 
dunque, rottimismo nella fantascienza sovietica 
e II pesslmlsmo In quella occidentale? Grazie. 

Francesco Siri 
Caghari 

Tutto cid che sa di no-
vita nel campo della scien 
za e dello sviluppo lecnolo-
gico certo non passa inos-
servato; al contrario ha 
sempre reso gli uomini par-
tecipi di ogni conquista. 
Nel nostro tempo, poi, lo 
sviluppo della scienza e del
ta tecnica, diventato \re 
netico. e tale, spesso. da 
precorrere la nostra stessa 
possibilita di assimilazione, 
di comprensione. Ogni nuo 
va grande conquista pone 
I'umanita di fronte a pro-
blemi. almeno in prospetti-
va, enormi. 

Basti per tutti un esem
pio: quello della scoperta 
della possibilita di utilizza-
re I'energia atomica. Ogni 
scoperta scientifica con
quista una dimensione eri
ca a seconda dell'utilizza-
zione die di essa si fa. In 
linea di massima, pun es
sere utilizzala per affran-
care Vuomo dalla fatten e 
dalla miseria o per abbru-
tire I'umanita. Nasce di 
qui Vatteggiamento ottimi-

stico e quello pessimistico 

nei confronti della scienza, 
atteggiamento che. in deft-
nitiva. si traduce nella fi 
ducia nell'uomo o nella sfi-
ducia in esso. 

La fantascienza miqliore 
e, fra le altre cose, un mo
do di porsi di fronte ai 
prublemi del futura, un mo
do di rispondere alle ansie, 
alle preoccupazioni, ma an 
die alle speranze dell'uo-
mo circa il futuro prossi 
mo e no. Anche a costo 
di apparire semplicistici e 
schematici, una societa 
proiettata verso la coslru-
zione di un futuro migliore 
quale e" la socialista af-
frontera i problemi in mo
do diverso dalla societa i 
cui componenti. per certi 
versi, subiscono il futuro 
stesso, lo attendono con ti-
mare. Cin non vuol dire 
die andie nei paesi occi 
dentali non vi siano uomi 
ni, intellettuali che guarda 
no al futuro con ottimismo 
che deriva loro da una 
grande fiducia nell'uomo. K 
infatti ci sono scrittori di 
fantascienza americani, in-

glesi che risolvono il pro 
blema nponendo la massi 
ma fiducia negli uomini. 
Ma mentre in genere in 
questi scrittori e spesso 
I'uomo e I'utilizzazione pes-
sima delle scoperte scien-
tifiche die egli fa a scate-
nare il dramma che altri 
uomini piu buon't e piu giu 
sti allonlaneranno. nella 
fantascienza sovietica, m 
genere, tutto d affidato alia 
scienza, alia tecnica. pre 
zioso aiuto dell'uamo per 
risolvere i problemi die gli 
si pongono.' per allontana 
re i pcricoli die gli sz pa 
rano davanti e die nn.sro 
no dalla natura, antagoni 
sta dell'uomo in questi ca 
si al livello cosmico. 

Un esempio di quanto 
stiamo dicendo ci viene 
dalla contemporanea appn-
rizione nelle ed'icolc di due 
libri: Vuno dei fratelli 
Arkadi e Boris Strugatskij 
dal titolo Fuga nel futuro 
(Fantascienza sovietica -
Kdizioni FER • L 3W) e 
V altro dell'amertcano Ro 
bert A. Ueinlein dal titolo 
L.i lun.i e una se\ era niae 
stra (I'ranui • Ed Motrin 
dnri, '2 vol . 1. L'W curicu 
no). Quest'ultima. perinea 
to di una non soft He vena 
anticomunista. e un esem
pio di fantascienza pessi-
mistica. Vi si racconta del-

IL MEDICO 

NEVROS1 O «. SOCIOSI » 
Cara Unita, apprendo con sorpresa dal resoconto 

dell'ISTAT che nella graduatoria della mortalita al 
terzo posto, dopo malattie cardiovascolari e tumor), 
stanno le malattie mentali e nervose. Che si mo 
risse di infarto o di cancro era risaputo, ma che 
al terzo posto nei decessi, quasi alia pari dei lu-
mori, ci fossero I disturb! nervosi e stata un'amara 
rivelazione che mi induce a chicderti quali siano 
le afTezioni soeclfiche e quali le cause di una cosi 
alta mortalita. Grazie e molti saluti. 

MARCO GANDOLF1 
(Parma) 

volte, milioni di volte sem
pre lo stesso gesto e vcra-
mente da impazzire. Due 
specialist'! francesi afferma-
no che « tutto avviene se
condo i regolamenti di igie-
ne e secondo la fisiologia. 
tranne il ritmo di lavoro ». 
Ed aqgiunnnno: * Tra le 
numerose leggi che stabili-
scono le condizioni di la
voro, non ne esiste alcuna 
che rcgoli la cadenza, e 
questa puo divenire infer-
nale ad arbitrio del Dadro-
nc ». 

Anche fuon del lavoro 
pcrd e tulta la vita sociale 
che $ squilihrata. e quando 
si dice che la colpa del dif-
fuso malessere nervoso e* 
del modcrno dinamismn che 
ci costringe a vivere in 
fretta non si fa che ripe-
tere un modesto luogo co-
mune, senza arrivare al 
punto. Perche" i vera che 
oggi si vive frenelicnmen-
te. ma d anche vero che 
tiamn noi a volerlo. e di
cendo noi intendo la nostra 
wcirta Del resto che il <;i-
stcma sociale e'entri per 
qualche verso lo prova il 
fatto che le nevrosi si ri-
%cnnlrano in maqgior nu-
mero proprio laddove si 4 
creato il modello piii per-
fctto di societa borghese. 
negli USA e nelle famose 
monarchie « socialiste ». do-
r e uno dei fenomeni piu in-
quietanti di squilibrio ner
voso i fl numero elevato 
di suicidi 

E* percio che git psico 
analisti sostengono aperta 
mente la test secondo cui 
molti conflilti interion na 
scono dalle palest contrad-
dizioni morali della nostra 
societa. Contraddizioni che 
sarebbero essenzialmente 
Ire: 1) si esalta la concor-
renza fra i singoli, anche 
spietata, e poi si esige che 
ci si ami: 2) si stimolano 
e si creano bisoqni sempre 
nuovi. e poi non si danno i 
mezzi per soddisfarli: 3) si 
ripete fino alia noia che cia 
scuno £ libero e poi ciascu 
no si ritrova prigioniero d' 
mille vincoli ed imposiziant 

Attribuire i nervi « spez-
zati *. *on tutte le peggion 
conseguenze. esclusivamen-
te al dinamismo della vita 
moderna non ha senso. per-
chi non £ tanto fl dinami
smo che entra in gioco 
quanto I effetto determinato 
in noi dalle citate contrad 
dizioni morali E siccome 
£ la nostra societa ad aver 
creato il moderno modo di 
vivere. £ essa la vera re 
sponsabile del diffusa ner 
votismo e di quanto pud se 
ouire: ecco perchi oggi vi 
£ chi arriva a sostenere 
che le nevrosi non sono 
che « sociosi». 

GaetaM Lisi 

SI. che vi sia una mor
talita neuropsichiatrica re-
lativamente elevata £ un 
fatto davvero sconcertante. 
ma non £ nuovo. non £ limi-
tato al nostro paese. e non 
£ senza cause precise. La 
stessa OMS ne e a tal punto 
preoccupata da aver deci-
so un piano di ricerche e 
di studi in proposito. e da 
aver dedicato in uno deali 
ultimi anni la Cinrnata Mon
diale della Sanilci proprio 
n/TIgicnr mentale. che e 
appunto la disc'wl'ma medi 
ca volla a mantenere e mi 
gliorare la salute della men
te. e quindi a prevenire le 
affezioni neurapsichiatriche 

E' da alcuni decenni che 
si registra un progressiva 
aumento di queste malattie. 
la cui maqgiore diffusione 
ha coinciso col diffondersi 
delle psico nevrosi. forme 
che si trovano spesso al 
confine dello stato demenzia-
le e che con npportuni irat 
tamenti povsano reqredire 
ma che invece in un huon 
numero di casi tendono n 
stabilizzarsi o. pegqio. a 
sfociare in vere e proprie 
ptico1?!. di tipo schizofrenico 
o maniacale. Se di frequen-
te dunque tutto si arigina 
dalla nevrosi. c'£ allora da 
chiedersi da che provenqo-
no le nevrosi. 

Freud incolpava delle 
cause esclusiramente inter
ne all'indiridua, come per 
eserrnio le esperienze in 
fantili. ma *e £ our rero 
che queste interrengono nel 
la formazione della persn 
nalila non si pud accoglie 
re la tesi che siano esse 
sole a dominare tutto fl cor
so dell'esistenza, altrimenti 
si avrebbe una versonalita 
slatica. immvtabile: non su-
bendo piu influssi oltre Vela 
infantile essa. una volta 
formatasi. non si modifiche-
rebbe piu Tl che £ contro 
ogni evidenza. 

Ai motiri internl. secondo 
molti stvdiasi si aQoiunoo 
no e talora si %ovrappon 
gono motiri esterni quali le 
varie sollccitazioni emozio-
nali che vengono dalla vita 
di oggi. traumi psichici di 
ogni sorta. singoli e collet-
tivi. si pensi alle guerre. 
si pensi al ritmo del lavo
ro. si pensi alia stessa vita 
familiare con i svoi scon-
tri. le sue difficolta, i suoi 
problemi tipicamente mo 
derni. Anche ignarando le 
guerre, che non sono cosa 
di ogni giorno. gin il lavo 
ro soltanto £ un traumatiz 
zante psichico senza pari 

Essere incatenati a se-
guire per ore. per giorni, 
per anni fl ritmo veloce e 
monotono di una macchina 
con attenzione sempre vi-
pile. « rifare migliaia di 
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la rivoluzione Lunare c del
la sua lotta di Indipenden-
za dalla Terra, da una Ter
ra colonialista. tutt'altro 
die incline a concedere al 
suo satellite naturale, I'ln-
dipendenza che i lunari 
diiedono con forza e con di-
ritto Ove il pessimismo sta 
proprio nel perdurare. an
zi nell'estenderti a tutt-i le 
nazioni della Terra, del-
I'odiato colonialismo* 

Di dtrerso carattere il 
libra sonetico die parte dal 
presuppotlo raggiungimen 
to di una mice cn^tante sul
la Terra e. insieme all'enor-
me sviluppo della scienza, 
di un non meno pteno stato 
di liberazione dalla miscrta, 
dalla lame, dall'ignoranza 
E tutto cid die avviene di 
« hrufto» nel libra e rife 
rito ad un'cpoca die tia 
molto in comune con gli as-
setti piu abcrranti della no
stra civiltii. 

Fiducia ncll'avventre e 
nella capacita dell'uomo, 
(litindi. di •iuuerare. vincere 
le brutture. le aberrant! si-
tuazmni del nostro tempo. 
E tutto no seu:n loitnni-
sino di coniodo die. fortit 
nataniente non spesso. Iia 
permeato alcuni scritti di 
autori di fantascienza so 
vietici. 

Franco Mall 

MOTOR I 

T RAFF WO CAOTICO TORN A 
Dl MODA IL CICLOMOTORE 

Cara Unita, 
In occasione dell'ultlmo sciopero degli autofilo. 

tranvieri ho avulo modo di vedere, in una strada 
di Roma, un'intera famiglla (o quasi) che viag 
giava su un ciclomolore. A me questo mezzo e 
sempre sembralo una piacevole soluzione per usci-
re dal caos del traffico e dopo aver visto padre, 
madre e un bambino viaggiare su uno di questi 
atlrezzi sono quasi deciso a comprarmelo. Solo, mi 
dicono, in Ire su quella che e praticamcnle una 
bicicletta non si puo andare. E' vero? E posso 
avere qualche notizia su questi velocipedi a mo-
tore? 

Certo, Ire pcrsone sopra 
un ciclomatore sono un po' 
troppe. Non £ prcvisto. Ci-
clomotori, secondo il Co 
dice della strada (articalo 
2t) € sono i veicoli a moto-
re con due o tre ruote area 
ti le seguenti caratteristi 
dw a) cilir.drata fino n .10 
cmc. b) potenza fino a ca 
valli 1.5; peso del motore 
fino a chilngrammi 16; ca
pacita di sviluppare su stra 
da plana una rclocila fino a 
40 chilametri orari. Detti 
veicoli. qualara superino il 
limite stabitito per una 
delle caratterisliche indi
cate. sono considerati mo 
tocicli >. / vantaggi per t 
ciclomotori sono indicati al
trettanto chiaramente dal 
Codice della Strada: basta-
no II anni per guidarli. e 
non e'e bisogno di patente. 
ta tassa di circolazione £ 
minima, non £ prevista la 
targa. Pero — ed £ questo 
che ci chiedeva il lettore — 
sui ciclomotori non si pos
sono trasportare passegge-
ri (al massimo. come per le 
biciclette. £ ammesso un 
bambino). 

Per quanto riguarda la 
storia del ciclomotore. £ 
presto fatta. In Italia il 
motore ausiliaria per bici
clette £ nato con il dnpo-
guerra. Pochi soldi, diffi-
colta nel trorare benz'ma. 
produzione automobilistica 
bloccata: questi i motivi del 
successo del < mosquito > il 
primo e il piu popolare dei 
motori ausiliari. Solo succes-
sivamente. a detronizzare 
questo piccolo re della stra 

CESARE TIBURZI (Rnnia) 
da. vennero gli * scooters ». 

Ora. con il trafico delle 
grandi citta arrivatn ormai 
a tin passo dalla paralisi to 
tale, con i trasporti pubhlici 
ancora insufficient! e male 
orqanizzati. il ciclomotore 
sta vivendo la sua seconda 
primnrera Da un pain di 
anni tutti i costruttori si so
no lanciati con impegno (e 
abbastanza serietd) su que 
sta nuovo strada A rnmpe 

re il ghiaccio, se vngliamn 
essere esalti. r stato quel 
buffo arnese che averama 
conosciutn in un film di 
Jacques Tati (t Mon uncle * 
per I'esattezza) e cioe il 
francese VPIOSOICJ. con il 
motore colleqato alia ruuta 
anteriore. Poi anche gli 
italiani si sono accortt delle 
grandi possibilita die offre 
la vendita dei ciclomotori, e 
ormai la possibilita di seel 
ta £ vastissima: si £ comin-
ciato montando motori stra 
nieri (Sachs. DKW. Peugeot. 
soprattutto) per giungere al-
I'ormai classicn Moloin a 
quattrn tempi, al nuovissi 
mo Cuzzi. ai vari mini scoo 
ter con qualche pretesa di 
eleqanza 

Non e'e dubbio che saran 
no sempre di piii gli auto 
mobilisti e t pedoni che si 
convertiranno al ciclnmoto 
re: ba.sta pensare che il 
consumo £ assolutamente 
irrisorio (con un litro di mi-
sccla si fanno SO 100 chila
metri) e die i piii recenti 
motorini riescono a superare 
anche pendenze una volta 
TtToibiiire 

Pino Bianco 
I 

DUE VETTURE Dl LUSSO 
^ ^ ( J ma non costano come vet-

ture di lusso e non e un 
lusso mantenerle. Due carrozzerie 
confortevoli ed eleganti: la linea 
sportiva a coda filante o quella 
classica? 
Sono le due «1600» piu economi
s e del mondo. A VOI LA SCELTA. 

Oh*, to punt I Assiitenza con ricambi original) In tutte te 92 provlnclo. 
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