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Questa paglna, che si pubbllca ognl domenlca, e dedlcala al colloqulo con 
tut t l i let lor i del l 'Unita Con essa II noslro giornale Intende ampllare, arr lcchlre 
e precisare i teml del suo dialogo quolidiano con it pubblico, gla largamenle 
trat lato nella rubrlca % Lettere al l 'Uni la >. Nell ' invltare lut t i I letlori a scrivercl 

e a fa rc l scrivere, su qualsiasl argomento, per estendere ed approfondlre sempre 
pfu II legame dell 'Unita con I'opinione pubbllca democratica, esortiamo, contenv 
poraneamente, alia brevlta. E c!6 al fine di permetlere la pubblicazlone della 
maggiore quantity possibile di leltere e risposte. 

Provos: i giovani 
ribelli olandesi 

rispondc FRANCO PETRONE 

I cow-boys di 
Salisbury 

contro r Africa 
rispomlc FRANCESCO PISTOLESE 

r L'AVVOCATO ~i 

Cara Unita, ho letto che in Olanda sono di nuovo 
entrati in scena I c provos »: ho discusso dell'argomento 
con un gruppo di amlci e le opinion! sono divergcnli. 
Chi sono quest! giovani e cosa rappresentano nella realta 
polilica olandese? Sono del semplici teddy boys o qual-
cosa dl diverso? 

Antonio Bianchini — FIRENZE 

17. S. (il signiflcato Inglese: 
a piacimcnto, la sigla degli 
Stati Uniti oppure « Noi») 6 
uno spettacolo teatrale che si 
rapprcsenta da qualche setti-
mana a Londra. Regista: Pe-
tor Brook. Tcma: I'aggressin 
no al Vietnam e I'accctUi/inne 
dei suoi orrori da parte del-
I'opinione puhblicn intdese. 

Un attore entra in scena con 
una scatola. L'apre. Uno scia-
ine di farfalle si sparpaglia 
nel teatro. L'attore ne trattie-
ne una, tra l'indiee e il pol-
Hce: la mostra al pubblico, 
poi 1'avvicina alia fiammella 
di un accendino: con un breve 
sfrigolio 1'insetto va in fumo. 
Gli spettatori che fino a quel 
momento hanno accettato sen-
za emozioni gli orrori e i cri-
mini che si commettono gior 
nalmente nel Vietnam final 
menle sono scossi: Polocausto 
di una farralla e piu nausean-
te di un bon70 che brucia o 
di un villaggio raso al suolo 
dal napalm. 

Risvegliare le coscien7e as-
sopite della societa del benes-
sere: provoeare: Provo. 

Ritorno ora da Amsterdam: 
la citta borghese. ipocrita e pu-
ritana, che sopporta con osten-
tazione prostitute e «strip-
teaseuses », non sa come com-
portarsi con loro. Non danno 
fastidio solo alia polizia e ai 
barbieri; provocano con le 
loro gesta la monarchia e l'or-
dine costituito. La societa olan 
dese non sa come difendersi 
Li considera teddy-boys o li 
prende sul serio. II loro gioco 
e di mettere in luce attraverso 
immagini caricaturali i difetti 
di una societa che si considera 
moderna ed avanzata: brucia-
no le farfalle, i giovani olan
desi. Sono andato a trovarli, 
ho parlato con loro. 

Capelloni? Beats? Teddy boys. 
ye-ye? No. Anche se amano 
la musica. rifiutano qualsiasi 
accostamento con i Beatles e 
i loro epigoni: sono un'altra 
cosa. 

La slampa borghese. come 
mi dice Bob Stolk, uno dei 
leaders del movimento, li assi-
mila a tutto cio che di dete 
riore o di provvisorio esiste 
oggi nella rivolta giovanile per 
screditarli. Parlando con loro 
me ne rendo conto. Marx, Rosa 
Luxemburg, Bakunin. la Co-
mune di Parigi. gli anarco 
socialisti. il movimento spar 
tachista. i piani regolatori. 
homo ludens e non homo /fiber. 
fanno parte del loro vocabola 
rio insieme a pittori e scrittori 
heat e pop. 

Contrapposizione alia 
societa dei consumi 
Sia pure in maniera etcro 

dossa ed anarcoide. i provos 
fanno politica. I loro cnpelh 
lunght. le loro strane fogge 
di vestiario svolgono una pre 
cisa. anche se modesta. con 
trapposizione alia societa dei 
consumi. Se ne rendono conto. 
c troppo ricchi, troppo benes-
sere nel nostro paese >. mi di 
cono. c un terzo del mondo e 
sottosviluppato, bisogna fare 
delle bombe di ricchezza da 
gettare sui paesi poveri ». Par-
lano del Vietnam, del Sud Afri
ca. del terzo mondo. della po
litica di aiuti senza condizioni 
ai paesi in via di sviluppo. 
Anche se un comizio o una 
manifestazione diventa un hap 
pening, gh ingredienti sono gli 
stessi: manifesti, mobilitazio 
ne. ciclostile e violenza poli-
ziesca. 

c Vogliamo fare una guerri-
glia con armi pacifiche: psi-
cologiche. La societa dei con
sumi ci ha offerto un'arma 
formidabile: la pubblicita: fu-
mare di piu. mangiare di piu. 
morire di piu. Usiamo gli stes
si metodi per ridicolizzare il 
sistema che li ha espressi. 
Bombe di fumo bianco inno-
cue c propagandistiche. Quan-
do abbiamo manifestato contro 
Claus Von Amsberg, intende 
vamo manifestare non solo 
contro un ex nazista. ma an 
che contro un matrimonio ri-
dicolo per le forme esteriori 
con cui si svolgeva. Le nostre 
sono tipiche azioni pop: ren-
dere evidente (ridicolo) tutto 
C*6 che di negativo (ovvio per 
3 ktrghesi) esiste in una so

cieta estremamente tranquilla 
come la nostra ». 

Hanno appreso la lezione. Di-
venuti famosi chiedono ai gior-
nalisti in cerca di colore de-
naro per Hnanziare il loro mo 
vimento e per aiutare i parti 
giani \ietnamiti Bocra del 
Cioruo e Vent* deU'Enropco 
poisono in proposito dire qual 
cosa. Io non ho pagato: per 
che comunista. 

La Uno non e una risposta-

non vogliono darla., Anche se 
si sfor/ano nella critica di of-
frire poche ma precise pro-
spettive. Un esempio: il traf-
fico. 

Amsterdam 6 una bella cit
ta. Molti canali, tanti da essere 
considerata la « Venezia del 
Nord ». con ai bordi case pic-
cole ed eleganti costruite nel 
XVII e XVIII secolo dai ricchi 
mercanti olandesi. Nnn e pra 
tica per nessuna citta. ma so 
prattutto per quelle che pos 
siedono caratteristiche simili 
ad Amsterdam, una circola/io-
ne di tanti mezzi privati. 

Dicono i provos che un terzo 
delle auto private e eterna-
mente in circolazione nel cen-
tro cittadino. Per questo essi 
propongono di chiudere il cen
tra della citta alia circolazione 
dei mezzi privati e conseguen-
temente il potenziamento dei 
mezzi pubblici: taxi e tram 
elettrici e soprattutto bicfclette 
che il comune dovrebbe forni-
re ai cittadini: il piano delle 
biciclette bianche. 

E' strano sentir parlare di 
queste cose giovani liall'aspet 
to cosi particolare come i 
* provos >. Traffico. Potenzia
mento dei mezzi punblici. Viet
nam. Parlare con loro non e 
stato per noi difficile. Vengo-
no alia mente Siena, il centra 
storico. le nostre battaglie. I 
provos: la cattiva coscienza di 
una societa che tutto pud al 
livello del consumo e della 
produ?ione: anche se sono il 
suo prodotto piu genuino. 

Portatori d' ideali l ibertar i 
Assertori di for me di comu 
nismo p i i m i t h o . Giovani pop 

L'avanguarcSia di una 
gioventu insoddisfatta 

Siamo tra amici: ma non 
siamo d'accordo. La Cina. 
1'URSS. i comunisti, lo stali 
nismo, il futuro deH'uomo. la 
socializ7azione. Bob Dylan ecc. 
ecc. sono un terreno di discus 
sione Non sono molti Si con 
siderano un'avanguardia che 
mobilita una gioventu insod 
di.sfatta. Di volta in volta si 
collegano con determinati set 
tori della gioventu e della po 
polazione olandese attraverso 
rivendicazioni e richieste set-
toriali. « In quel momento loro 
sono provos anche se non del 
tutto. Bisogna provoeare a tut-
ti i livelli, collegarsi con tutti 
per risvegliare il potenziale 
sotterraneo di lotta che esiste 
in Olanda >. 

Si sono a questo proposito 
definiti « Provotariat >. An
che questa evidentemente e 
una maniera pop di rendere 

evidenti i propri idcali. Si col 
legano agli scioperi, agli operai 
in lotta. Biuciano i giornali che 
ne parlano male. Riconoscono 
che la lotta a questo livello e 
diflicile: considcrano la classe 
operaia olandese integrata al 
sistema capitalistico. Per que
sto cercano di offrire una pro-
spettiva a tutti quei giovani 
lavoratori che non vogliono 
accettare la societa dei con
sumi. che ha reso schiavi, 
perche « compartecipi » i loro 
padri. «Noi cerchiamo di 
esprimere il disgusto che pro 
viarno di fronte a una societa 
che si e resa schiava del be-
nessere materiale e che. in 
adorazione della televisione. 
ileH'automobile. degli elettro 
domestici. delle vacanze al 
mare, tradisce la liberta fon-
damentale deH'uomo, subisce 
le percosse di un potere auto-
ritario e si lascia supinamente 
condurre verso un'ulteriore li-
mitazione delle liberta indivi
dual} >. Sono anarchici? Non 
dicono ne si ne no. Dicono-
t anche anarchici >. E' valida 
la loro rivolta o contrapposi 
zione? Si. se rapportata alia 
societa olandese ove ieri come 
ongi il quattrino e l'unico idea-
le e dove 1'esterno perbenismo 
e tutta l'etica 

E' mez7anotte Lascio i pro
vos nella loro ultima, in ordi-
ne di tempo, sede: una galleria 
di antiquariato africano. Stan-
no discutendo su di un pro-
blema. 

La temperatura sotto-zero 
impedisce loro di attaccare i 
manifesti della prossima ma
nifestazione. La colla gela sui 
muri immediatamente prima 
che sia possibile farvi aderire 
il manifesto. 

« Cara Unita, 
leggo che, in seguito al rifiuto da parte del governo 

illegate di Salisbury delle proposle di Wilson, la Gran 
Bretagna si e rivolta all'ONU per promuovere sanzioni 
economiche internazlonali contro la Rhodesia, e che al
l'ONU alcunl Stati africani hanno chiesto I'lnclusione 
in tall sanzion) dell'embargo sui prodotti pelrollferl, e 
inollre chiedono che un biasimo sia pronunciato nel 
confronti del governo britannico, per non aver usato la 
forza contro i 'r ibell i ' . Non capisco bene se la Gran 
Bretagna agisce giustamente rivolgendosi all'ONU, op-
pure invece avrebbe dovuto trattare la Rhodesia come 
una colonia ribelle e agire di conseguenza. Gradirei 
un chlarlmento su questo punto. 

Stefano Cocci - MI LA NO 

II punto toccato dal nostro 
leltoie e mfatti cnmplcs.su e 
peisino delicato perche — men 
tie non e'e dubbio che da un 
punto di \ ista giuridico la Gran 
Bretagna porta intera la re-
sponsubilita di quanto accade 
in Rhodesia, che formalmente 
c una colonia e come tale non 
rappresentata all'ONU se non 
appunto dai delegati britanni-
ci — e pero anche vera che. la 
provata incapacity del governo 
di Londra di risolvere la situa 
zione. restituendo i suoi diritti 
alia popolazione africana Zim-
babwi. sollecita automatica-
mente 1'intervento delle Nazioni 
Unite, come piu volte era stato 
fatto presente da vari Stati 
africani o no. In questo senso. 
il passo britannico al Consiglio 
di Sicurezza ha in pratica ri-
mosso un ostacolo (quello co
stituito dal fatto che la Rhode
sia e formalmente sotto giuri-
sdizione britannica) alia azione 
delle Nazioni Unite, e potrebbe 
percio essere accolto favorevol-
mente, se il governo di Londra 
non avesse tentato ancora, 
anche mentre si rivolgeva al
l'ONU, di limitarne l'azione 
internazionale escludendo dalle 
sanzioni quella piu efficace, 
vale a dire 1'embargo sui pro
dotti petroliferi. 

Cara Unita, 
desidererei alcune delucldazioni sulla consislenza 
teoric di W. Reich, i l ricercatore e psicologo austriaco di 
cui ho recentemente acquistalo < Teoria dcll'orgasmo >. 

Pierfrnnco Pe/zi — FAENZA 

n Reich cominci6 a elabora- i una soriota non democratica) 
re le sue idee sugli impulsi 
scssuali e a organizzare i Con-
sultori per i problemi e per la 
ricerca scientifica sessuale nel 
1928. a Vienna, ponendosi in 
contrasto con Freud, di cui pu
re riconosceva il valore e il 
coraggio anticonformista. 

Egli e convinto, in base alle 
sue esperienze di medico e di 
psicologo. che la capacita di 
un completo piacere sessuale. 
an7iche ricondurci a un livello 
incivile. elimini la falsa dua-
lita fra istinto e cullura. ren 
dendo I'individuo libera di agi
re razionalmerite. senza la co 
rn77a delle supcrstizioni. dei 
miti. delle paure. delle inihi 
7i'oni che sono originati dalla 
morale sessuale borghese. 

Ma cid non significa dar via 
libera a impulsi istintivi antiso -
ciali. anzi: togliendo la repres-
sione. si fa cadere con cift stes-
so la causa che determina que-
gli impulsi. che nascono sol-
tanto quando si vogliano rego-
lare irrazionalmcnte. per fini 
personali o di cruppo. siano es
si di difesa. di potere o di pre 
stigio. i sani impulsi istintivi 
naturali. 

Bon lungi dal propugnare 
pcrversita o sregolatezze. si 
vuole qui smascherare una fal
sa norma, da cui nascono pro-
prio le sregolatezze e le per-
versioni della societa attuale. 
E' molto piu disposto alia mo-
nogamia chi abbia scelto libe-
ramente il coniuge adatto. che 
non chi. stretto dalle pastoie 
di una morale coercitiva e iprv 
crita. si veda incitato a ccr 
care fuori del vincolo coniugn 
le il pieno consenso che gli 
manca. 

Del pari, afferma il Reich. 
I'individuo libera da autorita-
rismi (che sono sempre espres-
sione di una morale sessuale 

, cdndizionata dagli interessi di 

lascia libera il partner di espri-
mersi e di affermarsi in tutte le 
sue capacita. e sente se stesso 
altrettanto disponibile per un 
Iavoro sano. piacevole e co-
struttivo. 

La nevrosi, che ha origine in 
una sessualita repressa. si ma-
nifesta anzitulto con l'incapa-
cita di lavorare. con un limite 
creativo. che ha le sue radici 
ncH'ansia o angoscia che op-
prime il nevrotico. e gli impe 
disce di contrarre rapporti sa-
ni con tutta la rcalt.i fisica e 
sociale. Ma la nevrosi scompa-
re se al principio dcli'autorita 
si sostituisce quello deH"auto-
rcgnlazinne. Essa e contraria 
soltar.to alia struttura scssuo-
ncgativa deH'educazione bor
ghese. e il limite che s'impone 
rispecchia un principio non 
egocentrico del piacere. in 
quanto include ed esige il pia
cere del compagno. Questo non 
e ottenibile con la violenza. la 
sopraffa7ione. il meccanismo 
dell'abitudine o il ricorso ad 
artifici o a perversioni. Un sa 
no comportamento sessuale eli 
mina proprio quei bisogni ses-
suali secondari che disturbano 
i rapporti tra i coniugi e, na-
scendo dalla repressione. han
no carattere antisociale. Non 6 
antisociale. 1'impulso sessuale 
in se. Io sono invece i suoi 
derivati quando esso e impe-
dito o distorto dal suo corso 
naturale. 

Percio trovare il modo di ar-
monizzare la natura e la ci\il-
ta costituisce il compito di una 
rcgola non coercitiva. che sia 
t afTermazione della vita ». re 
gola che e piu facile trovare 
nella classe operaia. sia pure 
in modo incompleto. che non in 
altre classi sociali. Anche nel
la classe operaia pero non si 
6 ancora giunti quasi mai a 
riconoscere come prima norma 
di economia sessuale (cioe di 

autoregolazione positiva) il 
d e " e ! « non imporre il rapporto ses

suale a un partner non dispo
sto >, e poi il non «vegliare 
gelosamente sulla fedella del 
proprio partner >. inteso come 
una proprie'a; il che non si
gnifica non solTrirne. ma se-
gnala la ncccssita di dovcrlo 
riconquistare. fino a che esso 
trovi in noi il vera compagno. 

Nella prospcttiva di un'auto 
rcgolazione di questa specie. 
che ovviamente considera riso-
lubile il matrimonio se non ri-
sponde a quelle esigenze. ma 
che non spinge a superficial 
e ripetute esperienze extraco-
niugali. la funzione dell'orga-
smo e quella di conciliare il 
momento naturale con quello di 
una regola non coercitiva. pro
prio perch6 1'orgasmo non e 
possibile se non nel rispetto 
delle esigenze scssuali proprie 
e altrui. 

Esso poi ha. nella teoria del 
Reich, un valore biologico e 
culturale immenso, perche la 
sua realizzazione vuol dire 
scomparsa della nevrosi. sosti-
tuzione di impulsi coscienti a 
quelli antisocial! inconsci. pro-
gresso nella razionalita deH'uo
mo. progresso nella creativita 
e nella trasfnrmazione rivolu-
zionaria. democratica. sociali-
sta dell'intera societa. 

Principale errore di Freud e 
per il Reich la dichiarata in-
compatibilita fra sessualita e 
civilizzazione. La repressione 
sessuale. dice il Reich e alia 
base della psicologia di massa 
di una certa civUtd, e precisa-
mente di quella patriarcale e 
autoritaria. in tutte le sue for
me. Errata e invece la formu
la secondo la quale la repres
sione sessuale sarebbe alia ba
se della civilta in generale. II 
problema non e dunque come 
rinunciare all'istinto. ma a 
quale impulse rinunciare. e 

quale soddisfare. Contro le con-
traddizioni della psicanalisi. il 
Reich sosticne che: 

« L'inconscio in se d quanti-
tativamente e qualitativamen-
te determinato dalla societa; biologic* 

I'abbandono degli impulsi in-
fantili e antisociali presuppone 
la soddisfazione dei normali bi-
sogni fisiologici: la sublimazio-
ne. in quanto essenziale con-
quista culturale dell'apparato 
psichico. 6 possibile solo se 
non e'e repressione sessuale; 
nell'adulto. si applica soltanto 
agli impulsi pregenitali. non a 
quelli genitali; la soddisfazio
ne genitale — fattore sessuo-
economico decisivo per la pre-
venzione delle nevrosi e per le 
realizzazioni sociali — e sotto 
ogni aspetto in contraddizione 
con le leggi attuali e con tutte 
le leggi patriarcali; 1'elimina-
zione della repressione sessuale 
— introdotta dalla psicanalisi 
come terapia e come fattore 
sociologicamente importante — 
e in netta contraddizione con 
tutti gli elementi culturali del
la nostra civilta. che si basano 
appunto su questa rep^essione^. 

In altre parole: noi possia-
mo. secondando gli impulsi ses-
suali propri di ogni fase del 
nostro sviluppo. ottenere un 
equilibrio fisico e psichico che 
non si pud in alcun modo ave-
re con le repressioni imposte 
dalla societa autoritaria in cui 
viviamo e dalla sua morale co 
strittiva e negative. L'adulto 
nel quale si presentino impul
si anormali appartencnti a fasi 
anteriori di sv iluppo. puo dirot-
tarli verso attivita culturali e 
sociali positive (sublimazione), 
ma puo farlo soltanto se gli d 
consentita una normale funzio
ne sessuale propria della sua 
eta; la quale poi non pud es
sere completa. e quindi libera-
trice. se non in un rapporto 
democratico col partner, in cui 
venga raggiunto il piu alto gra-
do di reciproca soddisfazione. 
di cui 6 segno I'orgasmo. 

Mi sembra chiaro che. viste 
in questa prospcttiva. le te-si 
del Reich non costituiscano una 
unilaterale ed esorbitante esal-
tazione, di tipo orgiastico. del 
piacere sessuale, ma proponga-
no seri problemi di educazione 
ancora piu democratica che 

Giusta apparc quindi la posi-
/ione degli Suti africani che 
bia^imano la Gran Breta
gna per aver lascialo la situa-
/ione giungeie a questo punto. 
mentre avrebbe potuto stron-
caiia sul nasccre con i propri 
mezzi. Essenzialmente ambiguo 
e contraddittorio rimane, anche 
in questa fase, l'atteggiamento 
del governo di Londra, che e 
sempre stato. fin dall'inizio. af-
fetto da un contrasto di fondo, 
lo stesso che caratterizza tutta 
la politica di Wilson: il governo 
laburista britannico e costante-
mente esposto alia pressione e 
al ricatto — che continua a 
subire — non tanto della oppo-
sizione conservatrice in Parla-
mento. ma delle posi/ioni di 
fotva che nel paese. e partico-
larmente nei suoi centri di dire-
zione economica e finanziaria, 
sono tenute dalla destra conser
vatrice. Questi centri di potere 
sono sempre stati e continuano 
a essere solidali con i « ribel
li » di Salisbury, non meno che 
con i nazisti sudafricani, poiche 
con gh uni e con gli altri in-
trattengono rapporti di affari; 
essi d'altra parte fanno grava-
re sul governo la costante mi-
naccia (spinta - I'anno scorso 
fino alle soglie di una crisi che 
poteva essere decisiva) del 
crollo in borsa e della banea-
rotta. Questo significa che Wil
son non potra mai fare una 
politica conseguente, verso Sa' 
lisbury o su qualunque altro 
problema. se non avra il corag
gio di fare appello all e forze 
popolari per dare battaglia alia 
destra economica. E nessuno 
oramai si altende da lui alcun-
che del genere. 

I cow boys rhodesiani — come 
yengono chiamati Ian Smith e 
i suoi sostenitori, che sono in-
fatti prevalentemente allevatori 
di bestiame — sono del tutto 
consapevoli delle ragioni della 
debolezza di Wilson, e proprio 
per questo hanno osato fare la 
< dichiarazione unilaterale di 
indipendenza > e continuano a 
non discostarsene. sostenuti dai 
nazisti sudafricani e dai fasci-
sti portoghesi, che mantengono 
in Africa le posizioni e le forme 
del colonialismo classico. carat-
terizzato dalla oppressione di-
retta e schiavistica delle popo-
lazioni native. 

Qui pero sorge un'altra con
traddizione perche, negli ultimi 
died o quindici anni. i dirigenti 
piu qualificati dell'imperialismo 
sono venuti tentando in Africa 
(come del resto in Asia e nella 
America latina ancor prima), 
un metodo diverso di domina-
zione. detto percio « neo colo
nialismo > e consistente nel pro
muovere la formazione. in col-
legamento con gli interessi im-
perialisti, di elites native, cioe 
di minoranze — africane. asia-
tiche. ecc. — chiamate a parte-
cipare al mondo degli affari e 
del « benessere ^ internazionali 
e alio sfruttamento dei loro 
popoli. E' chiaro che il caso 
della Rhodesia, che si aggiunge 
al Sudafrica. entra in conflitto 
con questo schema neo colonia-
Iista, e minaccia di determinar-
ne la crisi e il fallimento. se 
non potra invece essere ridotto 
ad adeguarvisi in qualche mi-
sura. 

Wilson in realta non chiede 
altro che questo adeguamento. 
vale a dire una fwtituzione. 
per la Rhodesia, che non pre-
cluda l'associa7ione di una pic-
cola mmoran7a africana alle 
i^tanzc del potere. COM da sal-
varc la faccia di fronte ai Pae
si dove la formula neo-colonia-
lista ha trovato applicazione. E 
proprio perche non chiede altro 
(e altro non consentirebbero 
quelli che Io controllano dalla 
City) non ha mai voluto pren-
dere in considerazione I'impie-
go della forza contro i < ribel
li >. e continua a seguire una 
linea di eompromesso. Compro-
messo fra l'accettazione e il ri
fiuto dello schiavi«mo di Sali-
«bur>-. fra le responsabilita 
britanniche e qurlle internazio
nali. Percio riceve. e merita. 
il biasimo di quelli. fra gli afri
cani. per i quali non si tratta 
di salvare la faccia del neo-
colonialismo. ma di far valcre 
il diritto inalienabile all'indi-
pendenza e all'autogoverno di 
un popolo fratello, il popolo 
Zimbabwi. 

GLI ITALIAN! CHE 
NON APPARTENGONO 
ALLA REPVBBLICA 

Cara Unita, desldereremmo conoscere i l preciso fon-
damento ideologico e I'esalta portata del principio che 
equipara al cittadini gli i italianl non appartenenti alia 
Repubblica ». In particolare, e sorta tra no) una discus-
sione sulla possibility dl comprendere in questa cate-
goria I cittadini della cosiddetta Svizzera Italiana. A me 
sembra, pero, anche dopo la consultazione di qualcuno 
tra I maggiori testl di diritto costituzionale, che la que 
stione non riguardi i cosiddetti svizzeri italianl. Gra
direi, se possibile, una risposta al quesilo con menzione 
dl eventual! precedent! giurisprudenziali. 

Femiccio Modesti e un gruppo di amici FOGG1A 

« A'OJI resta tuttavia sen
za influenza, almeno nel no 
i>tro diritto, if vincolo di 
complice appartenenza etni-
ca: non pot era lo Stato no 
stro considerare come del 
tutto stranien (jli italiani 
delle provincie che erano un 
tempo soggette ad altra so 
vranita. e pin di una dispo-
sizione, quindi, teneva con
to giustamente della nazio-
nalita italiana dei non ap
partenenti al regno, come 
quella che riconosce loro il 
diritto d'mcnlato ecc. ». 

Cosi scriveva il De Rug 
gero nel commentare lo 
« stato di cittadmanza * e 
dar a, come si cede cliiara-
mente, Vindwazwne del 
afandamento idealooicav co 
me rot' .scrirefe della cqm-
parazione degli «italiani 
non appartenenti alia Re
pubblica » ai cittadini. 

Questo stesso fondamento 
resse la discussione che in-
tervenne alia Assemblea 
Costituente allorche fu re-
datto il secondo comma del-
I'art. 52 della Costituzione, 
a proposito del quale Mor-
tati aveva proposto di ag-
giungere che gli italiani non 
cittadini poferann essere e-
letti al Parlamento 

S'ti questa proposta il pre-
sidente on. Ruini osservd 
t cfie si inchinara dinanzi 
all'alto di solidariela ed al 
nobile significaio politico 
della proposta, ma doveva, 
al tempo stesso, far presen
te... > e concluse: «Afjer-
miamo a questo riguardo. 
con un saluto che I'ltalia 
manda ai suoi figli non pt'ii 
cittadini italiani. che noi 
vogliamo averli a pieno di
ritto partecipi della nostra 
famiglia e della nostra ca-
sa: I'ltalia! ». 

Per quanto vianchi una 
definizionc delta espressio-
ne, tuttavia gli scrittori che 
ne formulano una fanno ri-
ferimento sempre a nativi 
di <r rcaiavi che per raqioni 
geografiche ed etniche ven-
gono considerate italiane ». 

Non tutti, pero, sono d'ac
cordo su quali stranieri pos-
sano essere compresi tra 
gli «italiani non apparte
nenti alia Repubblica > cosi 

come d'altra parte, nnn lo 
erano quando si trattara di 
determmare quali fossero 
gli « ifnfintti non regnicoli ». 

Forse la questwi-e po
trebbe essere risalta consi-
derando i contenuti — come 
si dice oggi — del movi
mento irredentista che ebhe 
origine — come si sa — nel 
1877 con la fondazione della 
Associazione in pro della 
Italia irredenta, ad opera 
dell'lmbriani. II movimento 
puntaua verso le terrc che 
erano rimaste soggette alia 
Austria dnpn la querra del 
IStiO (Tientino. Alto Adige, 
Venezia Giidia) e solo p;u 
tardi versa Fiume e In Dal 
mazia e. ancor dopo, « ma 
per pneo, cnl Cavallotti » 
vci v) Sizza, Malta c la Cor
sica. 

Crediamo. dunque. che « i 
cittadini della cosiddetta 
Svizzera italiana » non sia
no stati considerati mai nel 
novero ne dei cittadini non 
regnicoli ne di quelli < tioti 
appartenenti alia Repubbli
ca *. 

Vi e\ tuttavia. da seqna-
larc in propr\'<to un caso 
sinqalare sollevato dall'ono 
revnle Avolio recentemente 
alia Camera con una inter-
roaazione rivolta al ministro 
della P.I. a proposito di un 
professore. cittadino svizze-
ro, cui sarebbe stato attri-
buita la qualifica di « ciffn-
dino non appartenente alia 
Repubblica » per consentir-
gli di partecipare ad un 

concorso per insegnamento 
universitario. 

L'onorevole interrogante 
rileva appunto che, data la 
nazionalita del professore, a 
questi la qualifica di <r ct'f-
tadino non appartenente al
ia Repubblica > non spetta. 

Nej volume « Gli stranieri 
in Italia » di Dante A. Ca-
panera. per quanto riguar-
da la qiurisprudenza. si fa 
cenno ad una sentenza della 
Carte di Cassazione di Roma 
(non vi era ancora la 
Cassazione unita) del 2.1 a-
prile 18% e ad un'altra del
la Corte d'appello di Vene
zia del 3 settemhre 1869. 

Giuseppe Berlingieri J 

MOTORr 

PERCHE' DUE TUBI 
DI SCAPPAMENTO? 

Cara Unita, possiedo una Innocenli-Austin J4. Ho no-
tato che, mentre la mia auto ha un solo tubo di scap-
pamento, ci sono in giro vetture dello stesso tipo con 
due tub! di scappamenlo. Mi sono informato e mi hanno 
detto che i l normale tubo di scappamenlo e i l collet-
tore sono stati sostituili e che cio consente di ragglun-
gere maggiori velocita. E' conveniente far fare una 
modifies di questo genere? Non si sottopone la mac-
china ad uno sforzo eccessivo? Qual e i l costo dell'ope-
razione? 

Lino Vincenzi — TORINO 

In fatto di tubi di scap-
pamento, o meglio. di si-
lenziatori. circolano spesso, 
negli ambienti degli appas
sionato, giudizi e afferma-
zioni che poco o nulla hanno 
a > che vedere con la realta 
funzionale dei motori. Si 
sognano cosi tilevanti incre-
menti di potenza, e ^quindi 
di velocita, ottenuli sosti-
tuendo semplicemente il si-
lenziatore originate di serie 
con uno di quelli che. pub-
blicitariamentc. vanno per 
la maggiore. 

E non si sa che il silcn 
ziamento dei motori endo 
termici, e specificatamente 
il silenziamento dei motori 
per autotrazione investe una 
serie di problemi difficii-
mente accordabili tra loro: 
silenzio.sita di funzionamen-
to e buon rendimento del 
mot ore, ingombri obbligati 
sull'autoreicolo e dimensio
ns lineari e di volume (delle 
condotte e del silenziatore) 
nece.ssari per una buor.a re
sa: coslo economico di se
rie. ecc. ecc. 

Un sistema di scaricn ef-
ficienle. deve essere rcaliz-
zato in modo da produrre 
una minima contmpressione 
sullo stantuffo. Ogni incre
ment di contropressione 
del valore di circa un deci-
mo di atmosfera £ causa 
di una diminuzione del 3,5 
per cento, circa, della po
tenza. 

Al crescere della contro
pressione. infatti, aumenta 
il Iavoro dello stantuffo per 
espellere i gas comhusti e 
si accresce la quantita re
sidua di gas nel cilindro; 
si riduce cosi t/ rendimento 
volumetrico del motore. 

11 cistema di scarico e 
organo importante a com-
pletamento del motore ed 
un buon silenziatore. in sin-
tesi, mette quindi il motore 
in condizione di funzionare 

regolarmenle al massimo 
del suo rendimento ma nul
la aggiunge al bilancio ler-
mico che il motore 6 in 
grado di esprimere. Le case 
costruttrici, in genere, rie-
scono a dotare i propri auto-
veicoli di silenziatori stu-
diati appunto per soddisfare 
Vesiqenza di un funziona-
mento silenzioso e redditizio 
del motore. E ' rero che 
operando correttamente, in 
sede teorica e sperimentale. 
su motori di serie si otten-
gnno. a volte, rese superiori 
a quelle fornite dal silen
ziatore di serie. 

Tcnuto quindi conto che 
in un motore a quattro ci-
hndri, quale e quello della 
Innocenti Austin J4, solo tre 
cilindri, con intervalli d'ac-
censione uguali. possono 
scaricare in un unico col-
lettore senza che si verifi-
chi snvrapposizione della 
apertura delle valvole. cau
sa di aumenlo nocivo della 
conirnpressinne. e possibile 
che Vamico Vincenzi ollen-
ga un miqhore rendimento 
del suo motore adottando 
un si^irma di scarico a due 
coHctlori. 

Son i i preoccupt dell'an-
mento di sforzo che ne pud 
derivare al suo motore: lo 
erentuale incremento di po
tenza sara certamenle mo-
desto. Basterebbe, per ren-
dersene conto, che egli 
effettuasse una prova a 
cronomelro su un chilome-
tro con partenza da fermo, 
e nelle stesse condizioni di 
clima e di percorso, prima 
e dopo acer effettuata la 
sostttuzione del silenziatore 
c senza toccare la regola-
zione del motore. 

LA sostituzione del silen 
ziatore, mano d'opera com-
presa, puo variare a secon~-
da delle marche. dalle 15 
alle 25 mila lire. 

Gian Carlo Mastropaolo 

NATALE 
SANSONI 

1966 
Tutti gli aspctti deW'antiqua
riato e delle arti decorative in 
ktiropa, in• America, in Orieii' 
te, dalle prime dinastie cinesi 
sino al periodo tittoriano. 
Enciclopedia 
dell'antiquariato 
di Louise Ade Boger e H. Bat 
terson Boger 
edizionc italiana a cura di NiCO* 
letta Avogadro Dal Pozzo 
560 pagine • 1240 disegni e il* 
lustraziom in nero e a colori 
7500 lire 

Una grande enciclopedia 
in un solo volume 
Dizionario 
Enciclopedico 
Universale 
2400 pagine • 6500 lire 
Dopo SHAKESPEARE. 
DANTE, CECHOV ^ 

una moderna editzjone del mag; 
gior poet a latino 
VIRGILIO 
Tutte le opere 
nuova versione, con testo a fron
te, di Enzio Cetrangolo • intro-
duzione di Antonio La Penna 
CIV-888 pagine • 3S00 lire 

Un tcce^tonale apparato ilht-
stratito inedito 
Peter C. Swann 
L'ARTE 
DELLA CINA 
164 pagine • 143 tavole in nero. 
14 tavole a colon • 20 cartine 

lire 10.000 

ALTRE NOVITA 

Attualita storica 

David Divine 
I NOVE GIORNI 
Dl DUNKERQUE 
pagine VIII-344. 9 cartino 
lire 2500 
La cronaca drammatica dell'im-
barco delle truppe inglesi e fran
ee si imbottigliatc dalTesercito 
iedesco a Dnnkcrque nel mag-
giolgiugno 19jo 

Biblioteca Sanson! 

Denis Hay 
PROFILO STORICO 
DEL RINASCIMENTO 
ITALIANO 
con introduziono di Eugenio Ga-
rin • pagine XVI-240 • lire 1000 
Una piccola pre^iosa storia del 
periodo piu intenso di lotte 
politicbe e di dibattiti culturali 
e artistici avvenuti in Italia. 

Jerome Chen 
MAO TSE-TUNG 
E LA RIVOLUZIONE 
CINESE 
con 37 poesie di Mao tradolte 
da Renata Corsini Pisu 
pagine 560 • • lire 2000 
"Un originate e importante con-
tributo alia conoscen^a di Mao 
Tst-lung t del suo tempo". 
The Times Literary Supplement 

Capolavorl Sanson! 

Ernest Th. Hoffmann 
LA DONNA VAMPIRO 
E ALTRI RACCONTI 
pagine 324 • lire 450 

August Strindberg 
GLI ISOLANI 
Dl H£MSO 
pagine 224 • lire 350 

Enciclopedie pratiche 

COME SI FA 
Estratto da Scientific American 
pagine vni-472 • Jire 900 
Progttti r tjf'iimenti scienti
fic cbt p'j'rrir fere da toi. 

COME ESSERE 
BELLA 
pagine 450 • lire M0 
Un volume dedicato alle signore. 
Ccr.siglt su come (orreg^ere i 
propri difelti esltlici, migliorart 
il propria aspetto, mantcmrti 
gioiiir,:, i jstre sempre a la pagt. 

file:///ietnamiti
http://cnmplcs.su

