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I Questa paglna, che st pubblica oflnl domenlca, e dedlcata al colloqulo con 
> tutti i lettori dell'Unita. Con essa II nostro giornale Intende ampllare, arrkchire 
J» • e preclsare I temi del suo dialogo quotidlano con II pubbllco, gla largamente 
| Irattato nella rubrica c Leltere all'Unita ». Nell'invitare tulti I lettori a scriverci 

t a farcl icrlvere, su qualslasl argomento, per estendere ed approfondire sempre 
plu II legame dell'Unita con I'opinione pubblica democratica, esortiaimo, contem-
poraneamente, alia brevlta. E ci6 al fine di permettere la pubblicarione delta 
maggiore quantita possibile di lettere e risposte. 
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Democrazia 
e comunismo 

risponde LUCIANO GRUPPI 

Cara Unila, 
gradirei conoscere la differema che passa fra demo 

crazia e comunismo (se ve n'e) e, net caso Ipoteti-
co di una Italia comunista, quale delle due Ideologic si 
sceglicrebbe da parte del PCI o, se si dovesse verificare, 
come avverrebbe la fusione dl tali tdeologie. In sostanza, 
(oitre alia dlfferenza che ho chiesto all'inizio) vorrel sapere 
questo: II PCI eventualmente al potere In Italia, Instaure-
rebbe un regime di stampo prettamente marxlsta, oppure 
accogllerebbe una parte del prlncipi democratic! che vlgono 
nell'attuale slstema politico Italians? Ritengo che le due 
domande costituiscano II fondo dl uno stesso problema. Mi 
rendo conto che quanto chiedo nella seconda domanda, non 
puo avere una risposta per deflnlzlone, per cui sarel con-
lento dl conoscere, se non altro, il penslero di uno del re-
datlorl o collaboratori detl'c Unlta * o di un dlrlgente del 
Partilo. Grnzie. 

StU'HO SCMiDIGLl (S. Mminto Bat to • Pisa) 

Le cause delle alluvioni da Strabone 
a Crocco capobrigante 

Non andra sempre cosi 
risponde ALDO DE JACO 

Quando I'Euinpa cuuubhe hi 
•ti<) grande ri\olu/ioiie demo 
cralica (boighese) — la Kivo 
lu/ione francc.se del 178!) — 
maturarono ben presto, allor-
che dopo le fasi piu avanzate 
di questa rivoluzione si stabi-

lizzd il potere dell'alta borghe-
sia. l'amarezza e la critica. Si 
comprese cioe che quella liber-
fa ed eguaglianza che essa 
aveva proclamato per tutti. si 
limitava ad essere una egua-
Olianza giuridica dei cittadini 
di fronte alia legge. ma non 
una eguaglianza effettiva dcgli 
uomini e nemmeno una reale 
liberta. Continuandc ad esiste-
re le diversita di classe, svi-
luppandosi anzi il capitalismo. 
da un lato. e il proletariate 
dall'altro, appariva che la de
mocrazia (borghese) non era 
un reale potere del popoto. una 
effettiva realizzazione della so-
vranita popolare. Si era pro
clamato il potere della mag-
gioranza sulla minoranza. ma 
si era realizzato il potere del
la minoranza (borghese) sulla 
maggioranza (della ponolazio-
ne lavoratrice). 

Nacquero. dall'amarezza e 
dalla critica. le utopie comuni-
ste, vale a dire progetti di una 
societa futura in cui. essendosi 
abolita la proprieta privata dei 
mezzi di produzione. la egua
glianza dei cittadini fosse ef
fettiva. la liberta reale. 

Marx ed Engels. dai quali 
procede il comunismo moder-
no. riallacciandosi agli utopi-
sti. affermavano che l'uomo 
non pud veramente emanci-
parsi con una rivoluzione sol-
tanto politica (che riguardi es-
senzialmente l'organizzazione 
dello Stato e il suo ordinamento 
giuridico). ma che la rivolu
zione deve essere economico-
sociale (deve cioe investire i 
rapporti di proprieta. abolire 
la proprieta privata dei mezzi 
di produzione). Essi seppero 
poi indicare la forza reale che 
sola pud guidare la rivoluzione 
cconomicosociale da classe 
operaia) e. anziche costruire 
astralti progetti di societa fu 
ture. individuarono i processi 
reali secondo cui si compie la 
rivoluzione. la strategia e la 
tattica della trasformazione ri-
voluzionaria della societa. 

II comunismo si presenta 
dunque come una critica della 

' democrazia (borghese). della 
sua contraddizione. dei suoi li 
miti. del suo carattere mistifi 
cato. Ma la critica e rivolta 
II realizzare sul serio. nell*or-
dinamento economico sociale. i 
principi di liberta e di egua-
glioma proclamati dalla rivo 
luzione democratica. E per 
realizzarli nel solo modo etTet-
tivo possibile. attraverso U su-
peramento della proprieta pri
vata (capitalistica) dei mezzi 
di produzione (come forma 
fondamentale e decisiva di pro
prieta). 

II socialismo — che rappre-
senta la prima fase della edi 
flcazione della societa comuni
sta — si presenta come la de
mocrazia portata al suo limite 
estremo. alle sue ultime conse-
guen7e: all'climinazione della 
proprieta capitalistica. II co 
munismo. a rigore, non pud 
nemmeno essere definito come 
democrazia per il fatto che. 
in esso. la democrazia sara 
realizzata a tal punto che non 
vi sara nemmeno il potere del
la maggioranza sulla minoran
za. ma verra instaurata « la li
berta di ciascuno come condi 
zione della liberta di tutti t. 

Ecco perche la lotta per la 
democrazia. per le liberta de
mocrat ize e sempre parte in 
tcgranto ed incliminabile della 
lotta dei comumsti per il socia 
lismo e per il comunismo E' 
la strada attraverso la quale 
passa necessariamente la lotta 
per il socialismo. 

Lenin affermava: < n manri-
•mo insegna al proletariate 
a m «d appartarsi dalla rivolu-

/ioiif borghese. a mostiarsi in 
differente nei simi riguardi. ad 
abhanrinnaiiic la dire/ionc alia 
huighcsia, ma. al contrario. a 
parteciparvi nel modo piu ener 
gico. a lottare nel modo piu 
risoluto per il democratisms 
proletario conseguente. per 
condurre a termine la rivolu
zione >. 

Non si tratta. dunque. di 
operare una scelta tra comuni
smo e democrazia e nemmeno 
una loro mistura. Condurre 
una politico rivoluzionaria. se
condo un metodo marxista. si-
gnifica battersi per la demo
crazia. per dare ad essa con-
tenuti sempre piu reali. sino 
alio sbocco al socialismo. Rea
lizzare una societa comunista 
significa realizzare una societa 
caratterizzata dalla piena li-
berazione dell'uomo, dalla pie
na espansione della sua perso
nality, una societa in cui ogni 
uomo e pienamente libero. 

Ecco perchd noi comunisti 
— proprio perche siamo comu
nisti. proprio perche siamo 
marxisti — ci battiamo per le 
liberta democratiche, per le 
istituzioni della democrazia, 
per il loro sviluppo e poten-
ziamento. Ecco perche. con la 
via italiana al socialismo. vo-
gliamo evitare gli errori e le 
deformazioni che la democra
zia socialists ha conosciuto 
nelle esperienze rivoluzionarie 
del passato ed approdare ad 
una societa socialista in cui 
non snltanto siano mantenute 
e garantite le liberta democra
tiche. ma in cui esse assuma-
no finalmente un contenuto 
reale. 

Nei giorni successivi alia 
grande alluvione che ha colpi-
to tanta paite del Paese spes 
so i giornali iianno riportato 
vccclii documenti e cronache 
che pcrmettono di riscopnre 
come l'ltalia non sia nuova a 
certe immani sciagure. 

Abbiamo letto per esempio — 
proprio nell'articolo citato dal 
nostro lettore — la prosa an-
gosciata di Marchionne da Cop-
po Stefani a proposito dell'al-
luvione del prirno novembre 
del 1333 e poi la cronaca di 
un anonimo che deH"alluvione 
del 3 novembre 1H44 dava un 
quadra assai attuale. 

Per la penna di un altro as 
sai eruditn giornalista abhia 
mo in altra occasione letto ad 
dirittura brain delle « memo 
rie intnrno alia aengrafui » di 
Strabone in ricordo delle pie 
ne di un Tevere piu giovane 
di duemila anni (ancora a pro 
posito del Tevere una lettri-
ce ci ha segnalato poi un so-
netto del Belli che descrivendo 
l'alluvione su Roma del novem
bre 1834 concludeva: 
Bast'a ddl cch'i da un mese 
c'a Rripetta — see corre fiume 
quaut'd llaraa e llonaa. — e 'r 
pane je lo porteno in bar-
chetta). 

Naiuralmente con un po' di 
ricerche di biblioteca le cita-
zioni possono diventare non 
due o dieci ma mille. e sareb 
bero anche utili se tendessero 
a dare un quadro di quanto 
sia per noi annoso — secolare. 
millenario — il problema del 
controllo delle acque. 

Diventano invece un contri-
buto alia falsificazione della 
verita quando sono portate a 
testimonianza del « sempre cosi 
e stato_e sempre cosi sard* 
(questo ci sembra il senso ef-
fettivo della frase del profes
sor Bargellini) quasi che l'uo
mo — e l'uomo del 19G6 — non 
potesse provvedere a difender-
si da certe calamita naturali. 
se non altro a limitarne gli 
effetti. 

E questo 6 falso! L'uomo. 
cioe lo Stato. dunque i governi 
possono realizzare le necessarie 
difese 

Un giovane compagnn. il li 
ceale Giuseppe Minulola. di 
Pozzallo. ci ha scritto a que
sto proposito una lettera pre-
gandoci di pubblicare una ci-
tazione dal c Principe > di Ma-
chiavelli perche «fosse letta 
dai signori del governo affinche 
capissero >. Si tratta di un 

Cara Unlta, secondo un giornale di Firenze il sindaca 
deila citta avrebbe detto a proposito dell'alluvlone: t Se 
succedesce un'altra volta. fra un anno. fr<« dieci. for^e an 
che fra cento, la citta suhirebbe ;o ste»^o miniane (h••astro ». 
Credi tu che questo sia vero? L'articolista aggiunge che 
Firenze in sei secoli e stata funestata da dodici alluvioni 
e sembra credere che la catena delle disgrezle sia destinata 
a continuare. Credi tu che questo sia Ineluttabile? 

Cordialmente 
MARIO FARINA Arezzo 

brano del cap. XXV nel quale 
la fortuna viene paragonata 
« a uno di questi fiumi rovino-
si che quando s'adirano, alla-
gano 'e piani. ruinano gli al 
beri e gli edifizi, Uevano da 
questa parte terreno, pongo-
no da quelValtra: ciascuno 
fuqqe lorn mnanzi, onmmo 
cede all'imppta loro. senza po 
tervi in alcuna parte nbttare. 
E benchc sicno cosi falti. non 
rest a pern die gli uomini, 
quando sono tempi qureti. non 
vi potessimo fare provvedi-
menti e con ripari e argini, 
in modo che, crescendo poi. o 
egli andrebbano per un cana-
le o Vimpeto loro non sarebbe 
ne si licenzioso ne si dannoso ». 

Da Machiavelli 

a Garibaldi 
Del resto tutto cid e diven-

tato da tempo convincimento 
comune. Ha dovuto prender-
ne atto financo un anonimo 
editorialista del Corriere del
la Sera che 1*8 novembre 
scorso cosi scriveva: « E 
francamente riteniamo che, se 
i governi non sono responsabili 
della pioggia, essi perd sono 
responsabili dei fiumi che trop-
po facilmente straripano, del
la scadente manutenzione 
idraulica e dei mancati rim-
boschimenli che accentuano la 
gravita delle alluvioni. Anche 
I'Olanda ha caratteristiche che 
la espongono alle furie del-
Vacqua. Ma non tutti gli in-
verni I'Olanda ha il problema 
delle mareggiate e delle allu
vioni ». 

Il Corriere della Sera si e 
poi rimangiato questa ed altre 
criliche cui s'cra abbandona 
to nei giorni piu neri. sotto 
la pressione delle notizie che 
venivano da Firenze. da Vene-
zia, da un terzo del Paese: e 
ritornato insomma anch'esso 
nel suo particolare alveo di 
consuete menzogne proclaman-
do fra l'altro ogni critica al
ia DC un «attacco furibondo 
dei comunisti che nell'alhivio-
ne volevano affogare lo Stato 

Neonazisti ed estradizione 
risponde GIUSEPPE BERLINGIERI 

L'estradizione e un istituto 
diretto ad evitare che I'accu-
sato di un delitto. il quale sia 
riuscito a riparare aH'estero. 
si sottragga al giudizio od alia 
esecuzione della pena. 

E poich£ l'estradizione si ol-
tiene o si concede con I'instau-
rare un rapporto tra Stati. es
sa 6 definita da qualche autore 
come c un atto di collabnrazione 
punitiva internazionale ». 

Questa definizione. perd. non 
ci sembra adeguata all'indiriz-
zo nuovo impresso ai rapporti 
civili dalla nostra Costittrrione 
pniche appare legata al prin-
cipio della presunzione di col 
pevolerza dell'accusato che la 
Costitir/ione stessa ha respinto. 
stabilendo che c Timputato non 
e considerato cnJpevole sino 
alia condanna definitiva 9 (ar-
ticolo 27). 

Ci sembra. infatti. che la 
espressinne c collaborazione pu 
nitiva ». faccia presumere che 
1'accusa sia fondata e che fl 
eiudizio sia un atto il quale. 
invece di essere dirclto — c v 
me deve essere — a provare 
la validity della arnica stes*a. 
sia diretto a stabilire la pt:ni 
zione che da ques*a deriva 

Questo riliovo cessa di aver 
valore. naturalmente. se la 
estradizione e richiesta per la 
esrcii7ione della pena 

n codice penale del 1889 non 
ammetteva restradirione del 
cittadino. nd quella dello stra-
niero per delitti politici o per 
reati a questi connessi (arti-
colo 9). 

II primo divieto fu attenuate 
largamente dal legislatore fa-
scista che ammise. tnfatli. la 
estradizione del cittadino oer 
pattuirioni espresse interna 
7ionaImente (* Non e ammexsa 
restrad!7ione dpi ci'tadino. sal 
\TS che sia espres5amcnje con 
sentita nelle comenzioni inter-
narionali i (art. 13 del codice 
penale 1930V 

II secondo divieto (divieto 
di estradizione per delitti po
litici o per delitti a questi 
connessf) fu abolito del tutto. 
ma k stato rimesso in vigore 

Cara Umta. 
il movimento neonazlsta prende sempre plu piede come 

dimostrano i risultati elettorali in Baviera. A questo propo
sito io vorrei porre una domanda un po' particolare, per 
quanto riguarda i terrorist I neo-nazisti che operano net-
I'Alto Adige. Ho sentjto parlare, in occasione di questi at
tentat!, di una cosiddetta « estradizione » che l'ltalia richie-
derebbe all'Austria. 

Sarei grato all'Unita se ml dicesse che cosa A questa 
estradizione. 

G. LUPERTI - Caserta 

dalla Costituzione secondo la 
quale la estradizione « Non pud 
essere in nessun caso ammes-
sa per reati politici » fart. 2fi) 
e t Non e ammessa I'estradi 
zione dello straniero per reati 
politici » (art. 10). 

La estradizione pud es«=ere 
attiva o passiva ed e regolata 
t dalla Icpce penale Italians 
dalle convenzinnj e dagli usi 
internazionali » (art. 13 codice 
penale). 

E' attiva quando I'accusato 
di un delitto commesso nel ter-
ritorio italiano si trovi aH'este
ro: d passiva quando Taccusa-
sato di un delitto commesso 
aH'estero si trnvj nel nostro 
territorio. 

Riteniamo inutile fare rife-
rimento ad altre distinzioni 

A proposito deH'estradi7k>ne 
atth-a I'art. fiTl del codice di 
nrocedura penale 'ifabili^ce rhe 
sia c il proeuratore ccnerale 
presso la Corte d'appello nel 
cui distretto si procede o fu 
pronunciata la sentenza di con
danna » a fame richiesta at
traverso il ministro della giu-
stizia il quale, perd. pud avan-
zare la richiesta stessa anche 
di oropria iniriativa. 

Per la estradizione passiva 
sono stabilife .talune garanzie 
a favore dell'accusato- che la 
sentenza dello Stato sfraniero 
non sia contraria all'ordine 
pubblico o al buon co«tume 
fart 31 delle di«no«i7ioni iiilla 
lecpe in cmerale): che la *on 
tenTa sia emanata dall'auto 
rita giiidi7iaria dello Stato este 
ro: che con questo un trattato 
di estradizione esista. 

Altre garanzie sono: 
— la subordina7inne della 

estradizione alia deliberazione 
favorevole della sezione istmt-

toria presso la Corte d'appcllo: 
— il decorso di 60 giorni dal 

I'arresto se lo Stato richie-
dente d in Europa e di 90 gior
ni se ne e fuori. senza che « sia 
no pervenuti al ministro della 
giusti7ia i documenti sui quali 
si fnnda la domanda di estra
dizione >: 

— il ricorso per Cassazione 
contro la sentenza della Corte 
d'appello. 

Per farsi luogo all'estradi-
zione. poi. occorre che essa sia 
domandata per un fatto pre-
^eduto come reato sia dalla 
legge penale nostra che da 
quella straniera. Occorre. inol-
tre. che le convenzioni inter
nazionali non vietino espres-
samente la estradizione a pnv 
posito del fatto per cui essa 
e richiest" e che, infine. non 
si tratti di cittadino salvo — 
come s'd accennato — che la 
estradizione non sia consentita 
e«=prr-ssamenfe da convenzioni 
internazionali. 

Tra lo Stato italiano e quello 
della Citta del Vaticano. la 
estradizione d disciplinata nel 
Trattato fra la Santa Sede e 
1'Ttalia. 

Secondo questo Trattato (ar-
ticolo 22) la S. Sede si riserva 
di delegare alio Stato Italiano 
la punizione dei delitti commes-
si entro il oroprin territorio: 
lo Stato italiano deve prowe-
dore. inolfre alia nunizione dri 
cnlnevoli d; delitti enmmessi 
nel territorio vaticano che si 
siano rifuciati in Ttalia Cnloro 
poi che avessero perpetratn de
litti in Italia e fossero riparati 
nello Stato Citta del Vaticano. 
dovranno essere estradati pur-
ch6 i fatti per i quali si proce
de siano ritcnuti delittuosi sia 
daU'uno che dall'altro Stato. 

e la societa nazionale >. Tutta-
via, come si dice?, «scripta 
manent »... 

Per altro con quelle parole 
il Corriere della Sera non ha 
fatto che mutuare — per veil 
liquattr'orc — le critichc die 
da anni e anni lopposizionc 
va facendo; diciamo di piu: 
ha riecheggiatn la critica che 
sin dalla fonda/ione dello Sta 
to italiano I'opposizione demo
cratica va facendo alia « li 
nea » dei governi « uiodera 
ti » prima, di quello che Le 
nin chiamo l'« imperialismo 
straccione > poi. infine del fa-
scismo e, negli uliimi venti an
ni. della DC. 

Periodi diversissimi — co
me e chiaro — della storia del 
nostro Paese. ma che hanno 
alcune caratteristiche comu
ni. dalla guerra contro il bri-
gantaggio. alle guerre d'ag 
gressione e, infine. al Patto 
Atlantico. dalla prima concen-
trazionc capitalistica al Nord 
alia recente politica dei < po-
li di sviluppo»: la subordina-
zione degli interessi di fondo 
del Paese. della necessita di 
un suo armonico sviluppo alia 
legge di rapina del massimo 
profitto capitalistico. C'e da 
aggiungere subito. per altro. 
ch c la «linea > del capitali
smo italiano non solo ha im-
pedito che certi problemi si 
risolvessero ma li ha enorme-
mente aggravati, per esem
pio — per quanto riguarda la 
politica delle acque — col fu-
rioso disboschimento delle al-
ture e con la politica della 
mano libera verso i monopoli 
elettrici. 

E' a questo che si riferiva 
Garibaldi nella lettera del 20 
novembre 1872 — ricordata in 
Parlamento qualche giorno fa 
— a proposito di una sottoscri 
zione per il Polesine allaga-
to («il sistema che ci regge 
e la fonte delle nostre sciagu
re!... e si potrebbe dar mano 
subito all'imboschimento dei 
mnnti e incanalamento dei fiu
mi, e meglio ancora cambiar 
loro di letto, fatto troppo alto 
dai secolari depositi. Se no, 
passato H pericolo, ...noi sarc-
mo da capo; e le piene che 
possono aver luogo in ogni 
tempo faranno ancora delle 
moltitudini di sventurati >). 

A proposito della rapina dei 
boschi che ha trasformato il 
volto di certe zone d'ltalia 
moltiplicando i pericoli delle 
piene e inaridendo larghe zo
ne della montagna. il lettore 
Ugo de Feo ci ha segnala
to una affermazione di Federi-
co Engels (dalla Dialettica 
della natura) che qui ripor-
tiamo: < Gli italiani della re 
gione alpina, nell'utilizzare sul 
versante sud gli abeti cost ge-
losamente protetti sul versan
te nord, non presentivano af-
falto che, cosi facendo. sea-
vavano la fossa all'industria 

pastorizia sul loro territorio; 
e ancor meno immaginavano 
di sottrarre, in questo modo, 
alle loro sorgenti alpine la 
maggior parte di quell'acqua 
che tanto piu impetuosamen-
te quindi si sarebbe precipita-
1a in torrcnti al piano durante 
Vepoca delle pioqge >. 

A cannonote 
contro ii bosco 

Per dare un'idea della enti-
ta di questa rapina ricordia-
mo (da uno scritto di France
sco Saverio Nitti compreso 
nella « Inchiesta parlamentare 
svlle condizioni dei contadini 
nelle province meridional! e 
nella Sicilia ») che dal 1877 al 
la fine del secolo furono con 
cessi — per le c esigenze del
la produzione» — svincoli di 
tcrreni boschivi per oitre la 
mcta di tutto il terreno bo 
schivo d'ltalia. Nota\a I'ono-
re\oIe Nitti — «ricovtruire 
il territorio: questo e il punto 
essenziale. Una politica d'ac-
que e di boschi sovrasla come 
utilita ogni altra forma di at-
tivita >. 

Del resto non solo ragioni 
economiche ma anche ragio
ni politiche avevano portato a 
operare — in particolare nel 
decennio '60-'70 e nel Mezzo 
giorno — al disboschimento. Ci 
riferiamo alia guerra anticon 
tadina che insanguino larghe 
zone dell'ex Regno delle due 
Sicilie e che spesso fu con 
clusa cannoneggiando c di-
struggendo il rifugio impren-
dibile dei «briganti», cioe il 
bosco. Racconta per esempio 
nella sua autobiografia il capo
brigante Crocco Donatelli: 
cRitorno alia macchia di Top-

pacivita. campo di mia vitto-
rm. Ma. oil cuso strand, essa 
era spurila! Son rcstava che 
la terra smossa. 11 grnviale 
Della Chiesa con Ire battaglio-
n't di bersaglieri e con artiglie-
rm e cavalleria era giunto in 
Rionero. Alia macchia di Top-
pacivita, durante la mia as-
senza, s'era annidata una ban-
da di ottanta briganti capita-
nata da un certo Pio Alasiel-
lo; costui aveva mantenuta la 
posizione ed il terrore nel di 
stretto stante la deficienza di 
saldati. II generate colla sua 
forza attacco la posizione ini-
ziando il tiro code artiglierie; 
alio scoppio delle granate i 
briganti se la dettero a gam-
be, chi non fu ucciso, cadde 
pat prigioniero e la banda fu 
distrutta. Il generate avendo 
riconosciuto che quella posi
zione nelle mani dei briganti 
arditi e numerosi era un for
te pericolo per Rionero e pae-
si vicini. ne decretd la distru-
zione >. 

Bene, potrebbe a questo pun-
to osservare un difensore del
la politica governativa attua
le ma tutta questa eredita di 
errori e di colpe non e una 
scusante per gli attuali gover-
nanti, se non altro una * atte
n u a t e » per le carenzc della 
loro politipa? 

Facile rispondere di no se 
si tien conto che anche essi 
hanno sacrificato la politica 
delle acque a diverse esigenze 
(quella, per esempio. dell'ar-
marrfbnto); e non solo non in-
vestendo le somme necessa
rie ma stornando poi P e r al-
tre spese gran parte di quel
lo che comunque avevano po-
sto in bilancio — come ha dc-
nunziato recentemente il Con-
siglio superiore dei Lavori 
Pubblici — e questo malgra-
do la furia delle acque abbia 
distrutto in venti anni beni 
per migliaia di miliardi oitre 
a centinaia e centinaia di vi-
te umane (si calcola. per 
esempio. che nel decennio 
'51 -'61 sono andati perduti due
mila miliardi di lire solo per 
« danni emergenti » cioe sen
za tener conto delle perdite 
conseguenti alia cessazione 
delle attivita produttive). 

Ne solo a questo si limita-
no le responsabilita governati-
ve che lo stesso «metodo» 
del governo. quello delle leggi 
speeiali. dei provvedimenti ec-
cezionali — in mancanza di 
una politica organica conse
guente con le esigenze del Pae
se — porta a sempre nuovi 
squilibri. L'anno scorso — in 
occasione delle giornate di stu
dio indette dalla Associazione 
idrotecnica italiana su «At-
tualita e prospettive dell'inge-
nneria idraulica in Italia e ol-
I'estero» — il prof, ing Fi-
lippo Areddi. direttore del-
I'lstituto di Costruzioni idrau-
liche deH'Universita di Roma. 
ha avuto a questo proposito 
occasione di dire che « da ogni 
legge speciale nascono nuovi 
squilibri, cosi il decennio di 
politica delle strode fara sor-
gere la necessita di un decen
nio di politica della casa e poi 
dei fiumi e poi degli acquedot-
ti e poi dei porti e cosi via: 
si tende cioe a perpetuare una 
enndizionp di squilibri tutt'al 
tro che benefica al progresso 
sociale ed economico •». A pro
posito. inoltre. della trascura-
tczza con cui sono affrontati 
i nroblemi idrici I'inc Areddi 
aggiunceva: t Mi rijeriscn in 
particnlarr ai ranpnrti fra re-
aimi dei corsi d'acqua e enr-
rezioni c sistemazioni di que
sti con le opere stradali e ql't 
insediamenti urbani; ma moh 
ti altri sono i casi analoahi». 

Come si vede la consapevo-
Iezza che bisogna cambiare 
strada si va allargando sem
pre di piu e certo contribui-
ranno a questo fine anche le 
drammatiche ed amare espe
rienze di questi giorni. E in-
sieme diventa cenerale la con 
sapevolez7a che certe «cia2u 
re non sono da arcosliere 
come al tempo di Strabone 
— come conscnuen7a super 
umana dell'ira deali dH — ma 
come tragedie che loperosita 
dell'uomo pud e deve r\itare. 

La profezia del prof. Bar
gellini — secondo la quale fra 
dieci o cento anni. se capita 
una eguale alluvione. se ne 
avranno uguali effetti a Fi
renze — pud dirsi sicura solo 
se si accetta la premessa che 
in questi dieci o cento anni 
nulla cambi nel nostro Paese. 
e a capo del governo ci sia 
un nipotino dell'on. Moro e a 
sindaco di Firenze sia inse 
diato un nipotino del profes 
>or Bargellini: una premessa 
assai pessimistica. dunque. 
che noi pensiamo si possa re-
spingere contando che 1'unita 
degli italiani sappia esprime-
re una nuova maggioranza. e 
impopga una nuova politica. e 
dunque anche una nuova < po
litica delle acque*. 

CURIOSITA* n 
\L TABACCO PEGGIORE AL 
PREZZO PW ALTO 
Cara Unita, 

mi e capitato di leggem su un giornale che I prezil 
del tabacco In Italia sono fra I plu alt! del mondo. 
E questo passl: ma qiml che e plu grave, a mlo 
parere, e che oitre al ptrimato del prezzo alto, ab
biamo anche quello del tabacco peggioro. Possibile 
che si sia costrettl a fiiimar* cosi male? Quail sono 
le ragioni di questo stato di cose? 

REMO CERRI • Livorno 
E' proprio cosi. Siamo co

st ret ti (e una legge dello 
stato) a fumare il peggio 
re tabacco al magqiar prez
zo. E la raqione non p. co 
me si sarebbe indatti a pen-
sare. nel fatto che esiste 
il Monopolio dei tabacchi. In 
altri paesi. come ad esem
pio in Francia, esiste il mo
nopolio, ma i prodott't sono 
molto migliori dei nostri, e 
t prezzi sono. anche se di 
poco, inferiori; in un altro 
paese. la Gran Bretapna. le 
siqarette sono in media piu 
care che da noi, ma di tma 
qualita molte volte supprio 
re E allora? It difetto 6 nel 
sistema e negli uomini La 
sigaretta (diciamo sigaretta 
per scmplificarp IP cove, ma 
vi inclttdiama tutti qli altrx 
prndntti (la fumn del nostra 
monopnlid) c ancora con si 
dp rat a un hpiw superflvn. dt 
cui i buoni villici e i bravi 
operai davrebbero fare n 
meno. Per chi guadagna 70 
mila lire al mese la spesa 
giornaliera di 220 lire per 
un pacchetto di Esportazio 
ne rappresenta quasi il I0°c 
delle sue entrate: un bel 
salasso. se ppnsiamo che ne 
deve spendprp nllrp il HO^o 
per cibi e bevande. Per i 
redditi <>upprinri Ip ensp 
cambiann: SP ttnn anndagna 
200 000 lire al mese. spen 
demc 12 000 per comprarsi 
un pacchetto al giorno di 
buone siqarette estere rap-

PESCA 

U1MBARAZZO 
DELLA 
SCELTA 
NEL NEGOZIO 
Dl ARTICOLI 
S PORTI VI 
Cara Unita. 

ho cominclato da poco a 
pescare, nonostante la mia 
eta non piu verde, e vorrei 
altrezzarmi convenientemen-
te per la pesca al lancio. 
Era mia intenzione acquista-
re un buon mulinello di co-
sto non eccessivo e provve-
dermi di una decina di cue-
chiainl adalti soprattutto per 
il cavedano, dato che nel fiu
mi ove mi reco (Reno, Arno, 
Sieve, Po di Guastalla) c'* 
abbondanza di questi oesci. 
Mi son recato con un amico 
da un paio di negozlanli del
la mia citta, i quali, anziche 
chiarirmi le idee, me le han
no confuse del tutto, melhn-
domi sotto il naso centinaia 
di cucchiaini e un nurnero 
imprecisato di muHnelli. L'im-
barazzo della scelta * gran
de, anche perche, a prima 
vista, mi sembrano tutti at-
trezzi ottimi. Allora, ti chie
do: qual e il mulinello mi-
gliore? E quali i cucchiaini 
piu efficaci per i cavedani? 
Un'altra domanda: puoi citar-
mi una buona marca di nay-
Ion fiuorescente. 

WILLIAM SPADOXI - Bologna 

A'on £ facile rispondere 
alle tue domande sia per
che le scelte rispondono 
spesso a considerazioni sog-
gettive. sia perche si ri 
schia di cadere nella... pub-
blicita. Tieni presenle che 
un buon mulinello da lan
cio leggero dev'essere so
prattutto munito di una fri-
zione perfetla e fl suo peso 
dev'essere proportionate a 
quello della canna. vale a 
dire minimo. Quale muli
nello consigliarli? Te ne ci-
lerb sei che ho sperimen-
tato personalmente e che 
possono considerarsi tutti 
alio stesso oitimo licello: 
Mitchell 314. Abu 505. Al 
cedo Micrcn 70. Brcttor, R05. 
Car Geo 600. Bam 300. 
Giunto c. questo punto. 
puoi seemliere quello che 
casta mei o: mi sembra un 
procedim into sensato, no? 
Per i cucchiaini da caveda
no, scegli i tipi rolanti del
le marche * Mepps >, c Mi-
gnon >. c Martin >. « Sim
pler »: son tutti efficaci. sia 
in corrente che in aequo 
ferma. Quanto al nulon 
fluorescente, devo confes 
sarti che non Vho mai usa 
to: in commercio. che io 
sappia, esistono lo t Stren » 
e il < Troirt Star >, ma cer
to ve ne saranno altri. 

Rodolfo Pataiai 

puesenta una uscita pari so
lo* al 6*1> delle entrate. Co 
rue vedele. chi pin guada 
fiinn meno spende 

Perche allora il monnpa 
I'O, che dovrebbe nssicura-
is ai cittadini la dispnnibi 
l«l(i di un bene della mi-
dMor qualita possibile al mi-
nor prezzo possibile fa in-
tece il contrario? I molivi 
tnna molti. Ad esempio. il 
tabacco italiano $ quello 
(he costa meno rispetto agli 
cltri (0.61 dnllari al kg con-
lin qli 1,30 dealt US\). 
mentre i mnmiffiffi WHO 
Irro t piii rnri del mondo 
tihbutmn tra l'altro valuta 
hrp una piccnla prnva. 
wanrtn una bUanrina clip 
adoppriamo per pp\tirp le 
polrpri per IP rartttrcp l.p 
\iqarcttp e^avthmte prnnn 
Ire: tma ettera, la Peer 
dire /0./5 al pp?:o. la Espor 
l..vione con ftltro, lirp it 
ail p e z z o. e la Espor-
!.a/iotie lunga, lire 12.50 al 
pezzo. Tutte e Ire le si-
aarelte erano con Hiiro. Ed 
peco i pest: Peer /./ g.. 
Rsportazione 0.9. Esporta 
done lunga 1,01 Abhiamo 
poi pesato il solo tabacco 
contenuto: Peer 1 a Espor-
t a7inne 0.H q. E Lunga I g. 
l<.asrinmo al lettore trarre 
l> dednzioni. ricnrdandoali 
pert, che il tabacco della 
IPeer p di qualita nettnmen-
IV superiore rispettn alle al-
ffre. Si sussurra (nessuno 

dei non vnziati ha accesso 
alle segrete carle) che un 
pacchetto di Esportazione 
costi al Monopolio meno di 
20 lire (e viene venduto al 
popoto a 220 lire). Tutti 
sanno che un pacchetto di 
siqarette americane viene 
lenduto negli Usa (p in 
mnltistimi altri paesi) a cir
ca /r>0 lirp. e a questo punto 
b'snann ricurdare clip U 
tabacco 'imerictiita costa 
piu del dappio del notlrn, 
oltrp al fatto chc il salarin 
minimo a*ario e di circa S00 
lire. 

Evidentemente, le spese 
di qestione del monopolio 
italiano sono enormi, e quin
di I'impresa e diretta e or-
panizzata in modo balordo, 
nntmre... be', aspettiamo 
che la maatstratnra dica 
la sun sul caso Cava (e.r-
diretlore del monopolio) p 
co »i par; Hi 

Pern uon d tutto via'e 
quello rhc vipnp dal mono 
polio C'e un s-iparo. olfi 
mo. clip p iiiiti'a al nmidif 
il toscano K" I/II M»;'ir') ter 
rientntd. dt pura taban-n 
Kentucky Con la sahtn '»i 
lancitta UP abbiamo pesato 
uno: Gf> gramnti Dato clip 
costa CO lirp (p di quelli 
« extra • recchi *). ha un 
prezzo di 9.1 lire al gram-
mo. Sembra poco di meno 
rispetto alle 12 lirp al gram-
mo della Esportazione. ma 
se pensiamo che IP Espor
tazione sono falte mn mac 
chine clip up prrtrhirann a 
miliam. mpntrp il toscano 
c canfpzionato a mono rp 
dremo clip il n>oimpo/in p 
in qupstn ca<n ri> una <1ra 
biliante gpnprotila 

Gastone Catellani 

MOTOR I i 
| EQUILIBRATO USO DEI FRKNI 
I Cara Unita, sono un aulomobilista dl frcsca data. 

Quando viaggio ho sempre una grande paura — • 
I questo credo accada anche agli altri — di un gua-

slo ai frenl. Perc!6 mi sforzo di adoperarli il meno 
possibile, per non usarli, e di frenare con II molore 

I innesfando delle marce basse. Ma cosi penso che 
logorero rapidamente la frizlone (sempre meglio che 

I i freni. pero). Ora vorrei sapere se la mia linea dl 
condolta e regolare e se non me ne deriver.i un 
danno economico tale da sconsigliare quella che io 

• considero invece una elemenlare misura di pru-
L T Mon/a 

btltsta non e certameute re 
gnlare. Non tanto e non so 
lo per il logario che puo 
derivarne alia friztone ma 
anche per una serie dt fat-
tori negatiri che si rerifi-
cano quando I'uso dell'azto 
ne frenante del motore di-
viene abuso. come nel no
stro caso. 

Aumenla infatti il contu-
mo del combustibile e dpi-
I'olio lubrificante. il giunto 
della trasmitsione sollecitn-
to dai continui contraccolpi, 
e soggelto a dctcriorampnto 
irregolare. 

Si verified in fine una tistt 
ra precoce delle fascp via 
stiche degli stanlufli che 
nuoce alia loro eflicteiua e 
ne pregiudica la tenula. ri-
ducendo il valore della 
* compressione » del motore 
che e proprio la dole alia 
quale si affida. per frenare, 
il nnttro lettore. Si pun 
quindi concludere afferman-
do che il miqliore sistema 
di guida e quella che uti-
lizza, con il qiusto equili 
brio. I'uso dei freni con 
g'tuntamente all'azione frc 
nante del motore e racco 
mnndando la periodica e 
freqtiente ispezione dei fre 
ni e del loro impiantn idrau 
Vro. 

Gian Carlo Mastropaoln 

denza. 

E' sempre buona regola 
qenerale. quando la fre-
nala e in effetti un regola
re rallenlamento prevedibi-
le. innestare il rapporto in-
feriore rispetto a quello in 
cui si marcia un istante 
prima di agire sui freni. 

in particolare su percor-
so misto e viaggiando a ve-
locita prudenziale, sempre 
relaliva alia natura del per-
corso alle capacita del gui-
dalore e alle doti dell'auto-
veltura, Vutilizzo del rap 
porto inferiore a quello di 
marcia normale per usu-
fruire della capacita fre
nante del motore. soprattut
to prima di affrontare una 
curva. e abitudine positiva 
dt guida. J freni in tal modo 
saranno sempre nella mi-
gliore condizione per ri
spondere in caso di improv-
ri.'ai necessita. 

Questa deve essere sem
pre la preoccupazione prin
cipal del pilota, mentre 
quella riguardante Vusura 
dei freni. entro ragionevoli 
lirniti. e di minore impnr-
tanza in quanto. il consumo 
dei freni e facilmente e 
progressiramente avverti 
bile e quindi facilmente ri-
mediabile. 

1M condotta di guida del 
wiftro lettore neo automo 

con IACQUA si fa 

ghiaccio vapore 
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e anche ruggine. Per questo la 
VOLKSWAGEN 
ne fa a meno! 
£ raffreddata 

J ad aria. 
Oitre 700 punti Asiisterua con ric»-nbi orig>na'i in tune te 92 proline e. 
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