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La relazione di Napolitano 
(Dalla decima) 

11 divorzio. contro l'opposizione 
delta DC, si battono le forze 
di sinistra e laiche con un im-
pegno che per lo meno da parte 
del nostro Partito e conseguen-
te ed organico. 

Per le Kegioni sta per ini-
ziare alia Camera la discussione 
sulJa legge elettorale ma la da
ta delle elezioni rimane nello 
equivoco. Ne e possibile dire 
come stiano per nascere le Re-
gioni: se come momcnto di un 
processo di rinnovamento de-
mocratico dello Stato e di espan-
sione delle autonomic o come 
semplice tentativo di decentra-
mento burocratico, ferme re-
stando 1'autorita del prefetto e 
la mortificazione degli Enti Lo-
cali. 

Î a recente discussione sulla 
nuova legge di pubblica sicu-
rezza ha fornito una nuova 
prova della mancanza ed in-
capacita di spirito democrati-
co da parte della DC e del cen-
tro sinistra. A questa legge la 
maggioranza in Senato ha do-
\uto apportare delle modifi-
che sotto la nostra pressione ed 
ora credo di poter presentare 
il testo approvato come una 
buona legge democratica. Sa-
rebbe dunque una buona legge 
democratica quella che con-
ferma ed accresce i poteri di-
scre/ionali dei preretti e dei 
questori. limita la liberta di 
assoeiazione, prolunga il fer-
mo di poli/ia v lo rende addi-
rittura preventivo, prevede sia 
pure solo per calamita naturali 
la sospensione delle garanzie 
costituzionali? No, questa e una 
legge che. nell'interesse della 
democrazia, non deve passare. 

E' affrontando questo insie-
me di problemi concreti ed ur-
genti, e ricercando per una lo-
ro positiva soluzione ampie con-
vergenze con tutte le forze de-
mocratiche e di sinistra, che 
noi comunisti possiamo e dob-
biamo nei prossimi mesi por-
tare avanti la lotta contro la 
politica del governo di centro-
sinistra ed evitare che essi 
pruducano guasti sempre piu 
gravi nella vita del pae.se. Non 
si debbono attendere le elezio
ni. non si deve perdere un anno 
ma impedire che il paese scivo-
li per una china pericolosa, di 
malconlento senza sborco, di 
sfiducia, di distacco dalle isti-
tuzioni democratiche. Questa 
necessita venne affermata con 
forza nelle precedenti riunioni 
del Comitato Centrale dai com-
pagni Natta ed Amendola. 

Ci siamo mossi in questi ul-
timi tempi tenendo conto di 
questa necessita? Possiamo ot-
tenere nei prossimi mesi dei 
risultati che facciano del pe-
riodo che ci separa dalle ele
zioni veramente un periodo po-
sitivo per 1'avvenire democra-
tico del Paese? Le ultime vi-
cende hanno dimostrato che di 
fronte al vuoto provocato dal 
fallimento del centro sinistra, 
p contro la sua politica, pud svi-
lupparsi una azione unitaria di 
massa che faccia maturare mu-
tamenti di indirizzo. migliori il 
clima politico del Paese, pre-
pari nuovi sbocchi. apra la 
strada ad una nuova direzione 
politica. Si pud render chiaro 
quel che .pure una parte impor-
tante delle masse gia intuisce: 
e cioe che tutto un passato pro-
fondamente negativo che ab-
braccia la posizione interna-
zionale dell'Italia. le strutture 
della societa e dello Stato — 
un passato che il centro-sinistra 
si 6 dimostrato incapace di rin-
novare. — non rcgge piii. 

Concretamente, le vicende de
gli ultimi mesi hanno dimo
strato: 1) che e possibile far 
maturare uno spostamento ne-
gli indirizzi della politica estera 
italiana; 2) che £ -possibile de-
terminare un forte risveglio di 
coscienza democratica. Su que
sto punto occorre insistere in 
modo particolare. I casi del 
SIFAR. Ie rivelazioni sul luglio 
1964. Ie dimissioni di Fenoal-
tea, cd altri episodi ancora 
hanno riproposto le questioni 
delle garanzie costituzionali. 
dell'indipendenza delle forze 
annate, della lealla democra
tica di tutti i gradi e i settori 
dell'apparato statale. dei po
teri del Parlamento. del con 
trollo democratico sui grandi 
centri di potere economico. Ai 
trmi del rinnovamento demo
cratico dello Stato il nostro 
Partito dediehera in autunno 
un Convegno qualificato. Ma il 
problema e in generale quello 
di suscitare un ampio movi-
mento di opinione e di lotta per 
la democrazia. Cos] della batta-
glia contro la legge di pubblica 
slcurezza dobbiamo fare una 
grande battaglia popolare ed 
unitaria. E una vasta discus
sione ed agitazione va pro-
mossa per rivendicare nuovi 
sviluppi della democrazia: nel
le fabbriche. attraverso l'ap-
provazione dello Statuto dei di-
ritti dei lavoratori che noi co
munisti siamo incaricati di ela-
borare e di proporre. 

Infine e necessario e possi
bile far maturare con la lotta 
l'esigenza di un nuovo indirizzo 
di politica economica e soda-
Ie. l'esigenza di una politica di 
ri forme. Non debbono essere a 
questo riguardo sottovalutati 
una serie di elementi positivi. e 
di sforzi compiuti da numerose 
nostre organizzazioni su questio
ni economiche e sociali di ca-
rattere locale. Si registra una 
ripresa di attenzione ed impe
gno da parte del Partito sulle 
questioni agrarie. Stiamo con-
tribuendo a creare una atmo-
sfera di rinnovato interesse ed 
impegno sui problemi del Mez-
zogiorno. Un elemento insosti-
tuibile di forza e rappresenta-
to in questo quadro da lotte 
rivendicative vigorose. aspre. 
difficili che dobbiamo saper 
sostenere come quella dei brac-
cianti e coloni, in particolar 
nodo in Puglia, e dei mezzadri. 

Ma nei complesso sid proble-
• i dello sviluppo economico e 
•eciale del Paese si deve riu-

scire a raccogliere sul piano 
nazionale una serie di situazio-
ni, di lotte e di sollecitazionl 
critiche. Si tratta di dare piii 
rilievo, carattere di massa e 
continuity ad alcune battaglie 
per le riforme: per esempio per 
la riforma del sistema pensio-
nistico. In particolare una azio
ne piu generale e coordinata 
deve essere sviluppata in alcu
ne direzioni fondamentali: 1) 
in direzione dei problemi della 
classe operaia e delle fabbri
che. tenendo conto dell'aggra-
vamento della condizione ope
raia, del crescere del malcon-
tento che puo degenerare in sll-
ducia, delle difflcolta e degli 
sforzi del sindacato per lo svi
luppo delle lotte post-contrat-
tuali. ma anche della necessita 
di una forte iniziativa del Par
tito. Nella recente riunione per 
le fabbriche si 6 discusso del 
rilancio del « me.se operaio » e 
della preparazione di una gran
de manifestazione operaia per 
1'autunno: 2) per quanto riguar-
da i problemi delle masse con-
tadine e delle campagne ab-
biamo gia dociso di andare ai 
primi di novembre ad una con-
ferenza agraria nazionale di 
Partito. Dalle campagne pu6 e 
deve venire un contributo cs-
sen/iale per un nuovo corso di 
sviluppo economiro e sociale; 
ne e pensabile un ridimensio-
namentn d"lla D.C. se non le 
si da un colpo tia i coltivatori 
duetti; 3) molto e il terreno e 
il tempo da recuperare. infine, 
nella nostra azione tra le masse 
femminili. La prnssima ronfe-
renzn indettn dal governo per 
I'occupa/ione femminilo rnppre-
senta un punto di riferimento e 
una scadenza importante. II re
cente Convegno delle nostre 
consigliere eomunali e provin
cial! ha fornito indieazioni per 
inizintive che debbono impegna-
re tutto il Partito. cosl come 
la preparazione dell'Assise me-
ridionale delle donne della 
campagna. 

E' attraverso questa multifor
me azione di lotta che dobbia
mo prcpararci alia campagna 
elettorale del 'G8. A questa 
azione debbono acenmpagnarsi 
un chiaro ed aperto discorso po
litico e una incisiva e combat-
tiva propaganda. Un discorso 
politico che faccia perno sul 
tenia della nuova unita delle 
forze di sinistra, laiche e cat-
toliche, che noi contrapponia-
mo al fallimento e alia crisi 
del centro-sinistra. Non si trat
ta di una formula vuota. Pen-
siamo davvero a una unita che 
sia qualcosa di di verso dal pas
sato e di cul gia vediamo sor-
gere. anche se lentamente e 
a fatica. gli elementi e le con-
dizioni. Una unita politica ge
nerale, col PSIUP — nono-
stante equivoci e dissensi, che 
ci auguriamo sin possibile chia-
rire e delimitare — con altre 
forze socialiste. con le forze 
cattoliche piu avanzate. Ma 
una unita. anche tra queste 
forze, — tra il nostro partito 
e queste forze — che preveda 
una piu ampia autonomia e 
dialettica di posizioni e di con-
tributi che non nelle esperien-
ze unitarie del passato. 

Ne c nuova unita » pud voler 
dire soltanto questo: ma anche 
forme piu circoscritte e speci-
flche di convergenza tra forze 
di sinistra tra loro maggiormen-
te divise sul piano politico ge
nerale e sul piano ideologico. 
E infine vuol dire altri e di-
versi process! unitari come 
quello che nonostante tutto va 
avanti e si approfondisce in 

campo sindacale, e puo allar-
garsi negli Enti locali. 

A questo discorso politico uni-
tario corrispondera certamente 
il programma che elaborere-
nio per le elezioni e su cui cer-
cheremo di promuovere una 
vasta con&ultazione. Nella no
stra azione di propaganda dob
biamo puntare — e cio non 
contraddice con il nostro im
pegno unitario — sulla piii for
te e combattiva caratterizza-
zione e valori/zazione del Par
tito. In questo senso dobbiamo 
gia muoverci con la campagna 
della stampa in corso di svi
luppo, e sollecitiamo anche lo 
impegno e il contributo dei no-
stri giornali, innanzitutto 
l'« Unita » (ma ricordiamo ai 
compagni che per i giornali, 
per « l'Unita >, in particolare 
occorre un piu generale e for
te impegno delle nostre orga
nizzazioni per la diffu.sione). 
Valorizzare il partito signiflca 
innanzitutto una propaganda 
che sia di per s6 stessa prova 
del legame del partito con le 
masse e col Paese. Una pro
paganda, quindi, che miri ad 
una riscoperta della realta ita
liana e che in questo modo dia 
espressione ad un malcontento 
spes^o soldo e .sflduciato. Una 
propaganda, nello stesso tem
po che min a debellare una se-
lie di nrgomenti politici anti-
tomunisti e a suscitare invece 
slancio ideale attorno ai temi 
di'lla costruzione del socialismo 
nei niondo e della lotta per il 
socialismo in Italia: e si 'rivol-
ga in particolar modo ai giova-
ni per presentarci come il Par
tito del rinnovamento piu pro-
fondo e radicalc. della trasfor-
mazione socialista, rivoluziona-
ria della societa italiana. 

Una forte e combattiva carat-
terizzazione del nostro Partito 
deve scaturire dall'esaltazione 
di cio che anche nei prossimi 
mesi con la nostra azione di 
lotta dimostreremo di essere 
davvero: partito di avanguardia 
nelle lotte per la pace, contro 
l'imperialismo e per la libera-
zione dei popoli: partito piu di 
ogni altro impegnato nella in-
transigentc difesa dei principi 
democratic^ e nella battaglia 
per un nuovo sviluppo della 
democrazia; partito di classe, 
partito di tutti gli sfruttati, for
za di punta nella lotta per il 
rinnovamento economico e so
ciale. Un partito diverso dagli 
altri, anche per la nostra unita 
e democrazia interna, per il no
stro costume di disinteresse e 
di severita; che non dobbiamo 
esitare a vantare di fronte alia 
degenerazione clientelistica e 
ministeriale, che molte voci si 
sono levate a lamentare anche 
nell'iiltimo C.C. del PSU. 

Anche 1'osperienza della re
cente campagna elettorale — 
nonostante che i risultati. a co-
minciare dalla Sicilia. non sia-
no stati certo negativi — ci 
spinge peraltro a una seria ve-
rifica critica, in ogni organiz-
zazione. del nostro legame con 
Ie masse e del nostro impegno 
ad affermare la linea del Par
tito. Ci spinge a portare avan
ti un serio sforzo di allarga-
mento e arricchimento del qua
dro attivo e dirigente di Partito. 

Dopo la relazione del com-
pagno Giorgio Napolitano. sono 
iniziati gli interventi. dei quali 
daremo il resoconto domani. 
Hanno preso la parol a i com
pagni Sclavo. Giuliano Pajetta. 
Canullo, Pisti'llo, Di Marino. 
Calessi. La riunione del CC e 
della CCC continuera oggi e 
domani. 

Una raccolta di 
libri per Cuba 

L'inlziativa e promossa dall'Associazione di Ami-
cizia tra I'ltalia e la Repubblica socialista dei Ca-
raibi - L'appello del Comitato promotore (Biocca, 
Calvino, Gatto, Piccinato, Puccini, Zavattini) 

L'Associazione di Amicizia Ita
lia - Cuba, interpretando il desi-
derio di alcuni istituti ciilturah 
cubani. ha promosso una raccol
ta di libri da inviare alia Re
pubblica socialista dei Caraibi. cui 
i\ blocco economico impo<to da
gli USA impedisce di avere tutto 
il materiale necessario per 1'in-
formazione culturale e lo studio. 

Le opere ptu richieste edite in 
Italia nguardano la storia. la 
st on a del movimento operaio. la 
filosofia. testi scientifici e di di-
vulgazione. la econorma. la hn-
guistica, ecc. 

II Comitato promotore della rac
colta — Ettore Biocca. Italo Cal
vino, Alfonso Gatto. Luigi Picci
nato. Dario Puccmi e Cesare Za
vattini — ha diffuso il seguente 
appello: 

« II popolo cubano, ormai libe-
ro daU'oppressione colomalista. 
e impegnato con Ie sue migliori 
energie a edificare una nuova so
cieta. dove la preparazione tec-
nica e culturale di tutti i citta-
dini e ritenuta uno degli elementi 
fondamentali della sua piena 
emancipazione. 

cCoIoro che si sono awicinati 
alia realta di Cuba sanno come 
nell'isola sia stato debellato 1'anal-
fabetismo. sia stato favonto il di-
ritto all'istruzione a tutti i livelli 
e fino a qual punto sia sentita 
la necessita di partecipare alle 
esperienze cultural! piO modeme 
che gli altri popoli vanno com 
pienda 

« E* per questo che. raccoglien-
do l'appello dell'Assoeiazione di 
amicizia Italia-Cuba. noi chie-
diamo agli intellettuali italiani. 
agli studenti e a tutti coloro che 
in Italia hanno a cuore la cultu
ra e il progresso, di compiere 
un gesto di solidaneta verso la 
Repubblica caraibica e di invia
re libri, materiale di studio e di 
informazione. forzando cosi an
che simbolicamente. quel blocco 
assurdo e disumano che vorreb-
be impedire il cammino econo
mico e civile del Paese. 

< Tale gesto di amicizia ha tan-
to maggior sigmiicato in quanto 
il 26 luglio di quest'anno ricorre 
il quattordicesimo anmversano di 
una data glonosa nella storia del 
piccolo e coraggio-o Stato del-
l'Amcrica Latina «empre minac-
ciato ma pieno di speranze oggi 
come il primo giomo della sua 
liberazione >. 

Hanno gia inviato libri i pro
fessor! Luigi Piccinato. Mauro 
Laeng. Giovanni Berhnguer, Ma
rio Massani. Dina Bertoni Jow 
ne. Renato Zaneheri. I.uc:o Lom-
bardo Radice. Tullio De Mauro. 
Vera Cao Pinna. Sdvio Pampi-
giione. Franco Ferrarotti. Ango
la Massucco Costa. Paola Della 
Pergola. Mano Montesi. Erralio. 
Servadio: i dr. Mario Melino e 
Giovanni Pirelli; gli on. Luigi 
I-ongo. Emilio Sereni e Paolo Ala-
tri: Taw. Ruggero Cominotti; le 
ca<e editrici Einaudi. Editori Rm 
riiti e Armando Armando; 1'Unia 
ne italiana sport popolare. le 
ditte Rest-ITAL e Gibertoni 
(Grandi Industrie zootecniche as
sociate). 

Aboliffa 
la poligqmia 

in Iran 
TEHERAN. 10 

La prossima settimana gli tra 
niani riceveranno un duphce col
po ai loro antichi privilegi: una 
nuova legge per la protezione del
la famiglia impedira agli uomini 
di divorziare dalle proprie mo-
gli... per posta. Ma. peggio an
cora. non gli consentira di avere 
piu di una moglie, abolendo la 
pratica della poligamia. 

La legge. approvata dal Par
lamento. e gia stata firmaU dallo 
Sci*. 

Esce in Italia il «Diario di Berlino» di W.L. Shirer 

Un diario scritto «a caldo» 
nell' occhio del tif one nazista 

Sul filo di un'aneddotica appassionata e drammatica, la storia della Germania negli anni trenta-quaranta 

Monaco, 1938: Chamberlain, Daladler, Hitler, Mussolini e Clano posano per i folograf) soddisfatti per I'accordo raggiunlo. A destra: Be rlino, maggio 1933: il rogo dei libri organlzzato da Goebbels 

< Sono stato un patriota du
rante tutta la vita... Mi sono 
sempre opposto alia politica 
contro gli ebrei >. Chi credete 
sia l'autore di queste parole? 
Uno dei rari tedeschi che. negli 
anni della barbaric si batte-
rono contro Hitler? Niente af-
fatto. Le ha scrite Joachim von 
Ribbentrop, il vanesio ministro 
degli esteri nazista, in una let-
tera < personale e confldenzia-
le > inviata al maresciallo 
Montgomery perche la facesse 
pervenire a Churchill. Questa 
lettera. assieme a numerosi al
tri documenti, viene riportata 
da William L. Shirer nei suo 
Diario di Berlino (1): un diario 
scritto dal famoso autore della 
storia del Terzo Reich sempre 
<s a caldo », nell'occhio del ti-
fone, negli anni piu atroci della 
storia d'Europa. Corrispondente 
di un giornale e. poi. della ra
dio. Shirer ha il privilegio di 
trovarsi sempre sul posto nei 
momenti piu drammatici: a 
Vienna, quando Schuschnigg 
cade e 1'Austria viene invasa, 
a Praga e nei Sudeti quando 
eguale sorte sta per toccare 
alia Cecoslovacchia. a Monaco 
per assistere ai cedimenti di 
Chamberlain e Daladier (« I 
due rapprcsentanti della Ceco
slovacchia vennero avvertiti 
all'una e mezzo di stanotte — 
scrive Shirer il 30 settembre 
del 1938 — che la Cecoslovac
chia era costretta a piegarsi. e 
questo non gia per online di 
Hitler, bensi di Chamberlain e 
Daladier! Le loro proteste. a 
quanto abbiamo appreso. sono 
state commentate praticamente 
con una risata dai due vecchi 
uomini di Stato >). e poi a Dan-
zica. a Varsavia, ad Amster
dam, a Bruxelles. a Parigi. Ma 
soprattutto l'autore risiede a 
Berlino. ed e qui che coglie con 
assoluta Iucidita gli aspetti in-
credibilmente feroci del regime 
e la spaventosa involuzione del 
popolo tedesco. 

Non si tratta soltanto dei 
seicento deputati. «uomini dal 
corpo massiccio. dal collo gras-
so. dai capelli tagliati a zero 
o quasi, tutti in uniforme bru-
na e con stivali. creta mallea-
bile nelle mani di Hitler ». ma 
di tutti: c Devo ancora trovare 
un tedesco. persino tra quelli 
che non amano il regime, il 
quale disapprovi la distruzione 
della Polonia >. Ma sentite que
sta nota del 4 febbraio 1940: 
c In Germania e grave reato 
ascoltare una trasmissione este
ra. L'altro giorno la madre di 
un aviatore tedesco ricevette 
dal comando della Luftwaffe la 
comunicazione ufficiale che suo 
figlio era disperso e che doveva 
considerarsi morto. Alcuni gior-
ni piu tardi la BBC di Londra 
(che trasmette ogni settimana 
un elenco di prigionieri tede
schi) annuncio che suo figlio 
era stato fatto prigiomero. II 
giorno dopo la madre ricevette 
ben otto lettere da amici e co-
no^centi in cui questi le comuni-
cavano di aver udito che suo 
figlio era ?al\o e prigioniero in 
Inghilterra. A questo punto la 
\icenda prese una brutta piega. 
I-a madre dt nuncio gli otto ami
ci e conoseenti alia pohzia per 
avere ascoltato una trasmissio
ne inglese e i poveracci venne
ro arrestati >. 

Ma e'e anche chi ha disubbi 
dito. chi ha awertito che essere 
patrioti significava stare dal-
I'altra parte della barricata. 
Per Ie trasmissioni nelle lin-
gue estere i nazisti disponevano 
di « uno strano assortimento di 
balcanici. olandesi. scandma\i. 
spagnoli. arabi e indu. tutta 
gente stipendiata* e selezionata 
dal personale del dottor Goeb 
bels. Ebbene. il 24 settembre 
del 1940. lo speaker, jugoslavo 
comincid cosi la trasmissione: 
< Signore e signori. tutto cid 
che sentirete da Berlino stasera 
e an sacco di sdocchetze, un 
mucchio di menzogne, e se vi d 
rimasto un po* di oervello in 

testa cambierete programma ». 
Lo speaker « non riusci a conti-
nuare perche il ministero della 
Propaganda ha i suoi " control-
lori" che ascoltano tutte le 
trasmissioni. II tipo e stato vi-
sto per l'ultima volta mentre le 
SS lo portavano in galera >. 

II diario di Shirer si divide 
in due parti: la prima si con
clude nei dicembre del "40 col 
suo ritorno negli Stati Uniti; la 
seconda inizia nei novembre del 
'45 per terminare nella prima-
vera del '47. L'autore torna a 
Berlino con alcune domande 
angosciose: come ha reagito il 
popolo tedesco alia sconfitta? 
Procede davvero il processo di 
denazificazione? II nazismo 6 
una lezione che non sara dimen-
ticata dall'Europa e dal mon-
do? Le risposte sono tutte di 
sapore amaro. 27 ottobre 1945: 
« Ci si puo ben presto accorgere 
che ai tedeschi non spiace di 
aver cominciato questa guerra. 
ma di averla perduta ». 

2 novembre 1945: « Ho paura 
che il popolo tedesco. pur aven 
do dovuto compiere un lungo e 
infernale cammino. non abbia 
tratto giovamento dalla lezione 
impartita da questa terribile 
guerra. Esso non dimostra al-
cun sentimento di colpa ed e 
solo spiacente di aver subito 
una disfatta e di doverne ades-
so sopportare le conseguenze: 
ma non prova alcun rammarico 
per gli assassini commessi. per 
tutta la gente che e stata tor-
turata e per aver cercato di 
distruggere il mondo >. 

Norimberga, 25 novembre: 
c L'altra sera ho incontrato un 
giornaiista tedesco. una vecchia 
conoscenza dei tempi prebellici 
e sincere antinazista. " Cosa 
pensa il popolo tedesco di que 
sto processo contro i criminal! 
di guerra nazisti? ". gli ho chie-

sto. " Pensa che sia tutta pro
paganda ", mi ha risposto >. 

E qual e la politica degli al-
leati? «Devo cercar di cono-
scere in che modo noi ameri-
cani stiamo govemando questa 
parte della Germania. L'altra 
sera un capitano dell'esercito 
americano.'giovane e in gam-
ba. si e espresso su questo ar-
gomento con amarezza e scon-
forto. Pensava che stiamo fa-
cendo le cose in modo piuttosto 
sporco. Ha detto che a Darm
stadt il nostro CIC e arrivato 
al punto di valersi di agenti 
nazisti della Gestapo per cattu-
rare i tedeschi comunisti seb-
bene il partito comunista sia 
considerato legale nella nostra 
zona, come nelle altre ». 

10 novembre '45: « Mi e capi-
tato di incontrare Hasendorff 
l'altro giorno. L'ultima volta 
che fui a Berlino lavorava 

presso il ministero della Pro
paganda ed era un abilissimo 
assistente di Goebbels, come 
specialista in questioni ameri-
cane. " Sono cascato in piedi ". 
ha osservatu ridendo quando gli 
ho detto che ero sorpreso di ve-
derlo in liberta, dato il suo pas
sato. " Come mai? " ho chiesto. 
" Sono redattore capo del quo-
tidiano autorizzato dagli ingle-
si " ha risposto >. 11 novembre: 
t Oggi sono andalo a far visita 
a Friedrich Wolf, il commedio-
grafo antinazista autore di Pro
cessor Mamlock. L'abbiamo in
contrato a casa di Fritz Wisten, 
un segretario di produzione 
ebreo. Wisten 6 un po' preoc-
cupato, perche nessuno degli 
alleati vuole aiTldargli un tea-
tro. mentre gli inglesi ne hanno 
dati due a de Kowa, benche a 
questi fosse andata bene sotto 
i nazisti ». 

Gli esempi potrebbero conti-
nuare aH'iiitinito: < Gli ufllciali 
deU'esercito americano non si 
davano da fare in Germania in-
lischiandosi del decreto di dena-
zilicazione emanato da Eisenho
wer e sabotandolo, e non si ma-
nifestavano in patria forti cor-
renti volte ad appoggiarli? ». 
Perche questo? Ma perche « si 
comineiava a parlare di un nuo
vo nemico, di una nuova guer
ra. La Russia! I bolscevichi! 
La prossima volta combatte-
remo contro quei bastardi! >. 

Cominciano gli anni della 
guerra fredtla. II Senato stan-
zia mezzo miliardo di dollari. 
« la maggior parte dei quali il 
presidente intendeva spendere 
in armi da consegnare ai regi-
mi dittatoriali di Grecia e di 
Turchia >, mentre il senatore 
Taft deflnisce c un oltraggio 
alia giustizia » il verdetto di 

Norimberga. «Nei 194G e nei 
1947 — scrive Shirer — soffri-
vamo della paura " rossa " e 
della paura delln "spin rossa". 
che causarono un istcrismo ab 
bastanza sciocco perlomcno nei 
Congresso. nella stampa e nella 
radio, con il risultato. frn l'al
tro. che troppi di noi chiama-
vano " rosso" chi semplice-
mente aveva qualche opinione 
diversa o protestava blanda-
menle contro la pretesa di far 
tornare I'America ai tempi di 
McKinley >. 

La prima parte di questo dia
rio usci negli Stati Uniti nei 
1941 e la seconda nei 111 17. Si 
potrebbe quindi osservare die 
in Italia e stato pubblicato cun 
troppo ritardo. Ma non e poi 
tanto male che sia cosi. L'ar 
dente requisitoria di Shirer non 
ha perso la sua attuaiitn. Ne 
I'ha persa la senten/a di Norim
berga ampiamente riportata net 
libro: « Questo processo cobti-
tuisce lo sforzo estremo del 
genere umano di ampliare la 
disciplina della legge ai din-
gentj che si sono valsi del loro 
potere politico per attaccarc le 
fondamenta della pace mondia-
le. Questo e un altro passo per 
stabilire con certezza che chi 
scatenera una guerra paghern 
di persona... La vera parte lesa 
che si e costituita al processo 
e ia civilta ». E' tutt'altro che 
inutile rileggere oggi queste pa
role. a pochi giorni dall'aggres-
sione israeliana nei Medio O 
riente. mentre e in corso. nei 
Vietnam, una barbara guerra 
di aggressione voluta dai diri-
genti americani. 

Ibio Paolucci 

La vita delle deportate nei campo di concentramento nazista di Belsen 

(1) - William L. Shirer. Dtarin 
di Berlino. Einaudi. 1967. pagine 
GOO. ure 5.000. 

SCIENZA E TECNICA 

Come ci si difende dal caldo in cittd 

NELL'UMIDITA LA «CHIAVE» 
DELL'ARIA CONDIZIONATA 
La necessita di una opportune regolazione — II meccanismo dei grandi e dei piccoli impianti 

n problema di dijenderst dal 
caldo. ogni volta che la staoio-
ne estwa si fa senUre con i suoi 
trenta aradx aU'ombra (o anche 
piu J. divenla spesso una Que
st tone di pnmo piano, alia Qua
le non e sempre possibile dare 
una soluzione. e soprattutto una 
< buona > soluzione. 

I grandi ambienlt. all'ingresso 
dei quali il ben visibtle cartello 
€ Ana condizionata * garantisce 
una temperatura fresca e gra-
derole. sono sempre piu comu 
ni. e non solo nelle grandi citta: 
cinematografi. grandi magazzim 
di rendita. interi edifici occu-
pati da uffict. alberghi. In que
sti ambienti. areola ana che e 
passato attraverso un grosso im-
pianto che provvede a raflred-
darla e de umidtficarla. ripor-
landone cioe. dopo il rajfreada-
mento, Vumidita relattra a per-
centuah non troppo elevate fdt 
soldo non superton al W*) Ol 
tre a questo. vane « spue » paste 
in punti opportunamente scelti. 
tegnalano se il tasso di ossige-
no si Ja troppo basso ed il tasso 
di anidnde carbonica troppo al 
to. net aval caso occorre subito 
aumentare il ncamtno. e cioe 
immetiere un maggior quantita
tive di aria presa daU'esterno. 
raUreddata t de-umidificata. c 
scaricare un corrispondent* 
quantitative it aria, fresca, si, 

1 ma c viziata ». -

Segh edifici ad ana totalmen-
te condizionata. occorre badare 
con moll a attenzione ai due pun
ti cui abbiamo accennato. e cioe 
a manlenere entro Ucelli accct-
tabih I'um'ditd relatna dell'aria 
neU'amb-.ente. ed efjettuare un 
ncambio aaeguato. .Ventre il se-
condo di questi puntx non ha 
bisogr.o di spiegaziom. il pnmo 
non multa sempre chiaro. m 
quanto basato su un gruppo dt 
fenomem fisici che la magaior 
parte del pubblico non conosce 
o non tiene nei debilo conto. 

L'ana m cui vw.amo. deve 
sempre contenere una certa per-
centuale di vapore acqueo. e 
cioe di umidita. per permettere 
al nostro orgamsmo di svoigere 
le sue funzioni nei modo TOiplto
re. Questa quanltld di umidita. 
m valore assoluto. e cioe. per 
mtenderci. in grammi di vapore 
acqueo per metroevto d"ana, 
vana perd con la temperatura 
deU'ana; perche il nostro orga 
nismo si trovi « bene ». tale quan 
litd m peso di vapore acqueo 
per ogni metrocubo d'ana am-
biente deve essere tanto piu ele 
vata quanto piu calda e questa 
ana. Per avere un termme di 
nfenmenlo preciso. a si basa 
sulla «percentuale di umiditd 
relative > deWaria. che i Q quan
titative di vapore acqueo conte-
nuto neWaria, riferito pereen-
tualmenU al quantitativo wussimo 

ben preciso di vapore acqueo 
che vt pud esser contenuto. supe-
ralo il quale Vumidita si mantie-
ne sotto forma di ooccioline di 
acqua (nebbia). Quando. percio, 
5i dice che in un certo ambiente 
I umidita relativa e ad esempio 
del 60"c. vvol dire che ce il «Tt 
del vapore acqueo massimo che 
potrebbe esser contenuto m quel-
I'ambiente senza dar luogo a for 
mazione dt nebbia o di rugiada. 

Come abbiamo detto. il quan
titativo assoluto di umidita che 
si pud avere nell'ana e tanto 
piii alto quanto p:ii elevala ne 
e la temperatura: nei raffred-
dare l'ana occorre tenere conto 
di questo lenomeno. in quanto 
un certo quantitativo d'ana cal 
da. con una modesta umiditd re
lativa. una volta rafjreddata di 
venta ana fresca mollo umida. 
se non si provvede a de umidtfi
carla Ed il nostro orgamsmo, 
per una sene di motin, non *i 
trova mollo bene nell'ana fresca 
umida. quale si ha all'esterno net 
paest temperatt e freddt m an 
lunno. inverno e di notte: ana 
fresco o fredda umida corrispon-
de anche nei linguaggio corrente 
a clima « catlivo >. 

Seglt impianti di grandi dt-
mensioni. nei grandi edifici, ai 
controllo dell'umiditd dell'aria. 
ambiente di solito si provvede piu 
o meno bene (si tratta di con-
durre Vimpianto in modo correU 

to): ma net caso dei piccoli am
bienti. la cosa non si fa max. 
Sono sempre piu diffusi. oggi. i 
cosiddetti «condizionatori » che 
si insenscono m una parete o 
in una finestra. dopo averla bloc-
cota. m modo che stiano. in pa-
rote poxere, < mezzi dentro e 
mezzi fuori t daWambiente. Tall 
npparecchi consistono di un im-
juanio fngorifero e di una serie 
di venlole per convogltare all'in-
terno della stanza l'ana presa 
all'esterno e refngerata. Slanca 
p r o il dispomttvo dt de-umidtfi-
cazwne. per cui l'ana di questi 

I ambienti co*l « condiziciatt • i 
I sempre molto umida Tali appa-
I r^ccbi. poi. po*<;ono funzjonare 
I sia prelevando ana esterna. raf-
j frcddandnla e « pompandola > al-

I'm terno. mentre eontemporanea-
mente scancano una quantitd 
corrispondente d'ana daU interno 
dell'ambiente all'esterno. sia sem-
phcemente refrigerando l'ana 
deU'ambtente. in circuito chxuso. 
%enza scambio con Vesterno. 

Un condmonatore m funzume 
m una stanza pud abbassare la 
temperatura. nspetlo alTesterno. 
di 5-10 gradi senza difficolta. ma. 
contemporaneamente. la porta ad 
una percentuale di umiditd rela
tiva molto aha. Se viene fatto 
funzionare «rn cfrarito chiuso* 
mantiene bassa la temperatura, 
e contemporaneamente, se nei-
I'ambiente stesso lavorano deUe 

persone, conduce ad un abbassa-
mento della percentuale dosnge. 
no e ad un elevamento di quella 
di anidride carbonica. dei quali 
dt solito nessuno si accorge. pre-
ralendo la sensazione dt fresco. 

Gli impianti dt condizionamen-
to totale degli ambienti. rtsvltano 
necessari in certt cast, specie ore 
si hanno macchme che sviluvpa-
no a loro volta colore: tip-.ci casi. 
le tipografie o le sale macchme 
dei bastimenti. ove faalmente, 
con temperature esterne dell'or-
dine dei trenta gradi. senza im-
pianto di condizionamento si su-
pererebbero i quaranta. Lo stes
so vale, naturalmente. per i pae-
si tropicali o comunque molto 
caldi. 

Per valersi correttamente degli 
impianti di condizionamento, pe
rd. occorre agire con attenzione 
e comportarsi in maniera accor-
ta, per evitare che da un im-
pianlo necessario o comunque 
capace di atteviare t disagi del 
gran caldo derivino dei pencoii 
per il nostro organismo. Primi 
fra tutti. gli sbalzi di tempera
tura 

In complesso. dunque. si pud 
concludere che i mezzi a dtspo-
sizione per combattere t colon 
estivi ci sono. e sono efflcaci. ma 
che vanno utilizzati con criteno 
t prendendo una serie 4* meecau-
zioni. p j ^ S a f $j 

http://pae.se
http://me.se
file:///icenda

