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Coerente posizione dei comunisti 

II PCI contro nuove 
i 

spese burocratiche 
alia Regione siciliana 

II nostro gruppo si opporra agli aumenti per i 7.100 dipendenti 
per evita re ingiuste sperequazioni e perche la Sicilia ha bisogno 
di piu generali misure sociali - II rapporto fra sindacati, organi 
elettivi e forze politiche - Una lettera di Macaluso all'« Ora » 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 8 

Pub la Regione siciliana im-
pegnare nuove e ingenti ri-
gorse per la sua burocrazia 
(si parla di un aumento an
nuo della spesa dell'ordine di 
13 miliardt) quando non rie-
sce a dar nulla alia gente 
che s'affolla nei catoi di Pa
lermo o nei miseri quartierl 
delle citta e dei borghi del-
l'isola? Ed e giusto — stante 
anche la paurosa gravita del-
la crlsi economico-sociale che 
attanaglia la Sicilia — aumen-
tare ulteriormente il divario 
tra 1 dipendenti regional! e 
quelll dello Stato (che da sta-
mane sono in sciopero nell'i-
sola per il passaggio alia Re
gione di molte competenze sta-
tali), fra i dipendenti regio
nal! e quelli degli enti loca-
li. fra i dipedenti della Regio
ne siciliana e quelli delle al-
tre regioni? 

Muove da questi interroga-
tivi un'ampia lettera che il 
segretario regionale del nostro 
partito. compagno Emanuele 
Macaluso, ha inviato a L'Ora 
— che la pubblica questa sera 
— per annunziare e motivare 
11 voto con cui il gruppo par-
lamentare del PCI si appre-
sta a dir « no », in assemblea, 
agll aumenti per i 7100 dipen
denti della Regione concorda-
ti tra governo e sindacati e 
inglobati nella legge di rifor-
ma burocratica di cui e immi-
nente il varo. 

«Mi rendo conto — scrive 
tra 1'altro Macaluso riferen-
dosi al demagogico atte^gia-
mento di altre forze politiche 
— della difficolta di sostenere 
a viso aperto, senza tatticismi 
e al di fuori di misere mano-
vre parlamentari, questa posi
zione che non e dettata cer-
tamente da ostilita nei con
front! di lavoratori, quanto 
semmai daU'esigenza, che av-
verto fortemente, di collega-
re questi lavoratori (regionali, 
n.d.r.) a tutti gli altri e alia 
popolazione siciliana»; ma 
«appunto perche il PCI non 

deve farsi perdonare un pas-
sato al servizio delle class! 
padronali e un presente tra-
sformista », 1 comunisti solle-
citano H personale della Re
gione «a trovare. su questo 
problema, soluzioni adeguate 
non solo ai loro bisogni ma 
anche ai problem! piu generali 
della Sicilia ». 

Macaluso premette a queste 
considerazloni due osservazlo-
nl che rivestono notevole inte-
resse generale. La prima ri-
guarda i rapporti tra partiti 
e sindacati, e tra questi ed 
assemblee elettive stabili-
to che esse « non sono fatte 
solo per ratificare gli accor-
di (governo-sindacati n.d.r.) 
ma per guardare anche i pro-
blemi piii generali della col-
lettivita», resta il fatto che 
«mentre noi riaffermiamo la 
validita della presenza del sin-
dacato nella contrattazione 
non solo del trattamcnto eco-
nomico ma anche di tutte le 
riforme, abbiamo al tempo 
stesso rivendicato sempre la 
autonomia delle forze politi
che; ed il nostro partito in 
particolare ha le carte in re-
gola per quel che riguarda il 
posto e il ruolo che 1 sinda
cati debbono avere nella so
cieta ». 

La seconda osservazlone ri
guarda il merito degli au
menti. Si sa bene, rileva Ma
caluso, che 1'impiegato regio
nale non naviga nell'oro chec-
che ne pensmo taluni, e che 
quindi spinge legittimamente 
ad avere di piii. N6 e vero 
che il personale e formato 
da una massa di fannulloni. 
come alcuni giornali del nord 
hanno scritto. «Certo, la se-
lezione clientelare che per un 
certo periodo e stata fatta, ha 
portato nell'amministrazione 
anche i galoppini di uomini 
politici, oltre che personale 
qualificato e competent* ». 

A quest'ultima componente. 
maggioritaria, Macaluso si ri-
volge « per un discorso che in-
teressa loro e tutti coloro che 
guardano aH'avvenlre della 
regione e della Sicilia con 

preoccupazione». Da costoro 
sono venute tante idee — ag-
giunge il segretario regionale 
comunista — condivise dal 
PCI per una riforma burocra
tica volta a demolire certe 
baronie, a dare piii responsa-
bilita ai funzionari. a snellire 
e a sveltire l'amministrazio-
ne e democratizzare l'appara-
to burocratico, a sollecitare 
una assunzione di responsabi-
lita e di compartecipazione 
nella gestione della regione. 
Quesio lnvoro, che ben si in-
serisce nella battaglia per la 
rifondazione dell'autonomia, 
rischia ora di essere stravolto 
da miglioramenti - economici 
che non verrebbero compre-
si dalPopinione pubblica e 
mortificherebbero profonda-
mente la stessa riforma. 

In questi casi — osserva 
Macaluso — la demagogia e 
facile, soprattutto alia vigilia 
delle elezioni e in un mo-
mento in cui si portano avan-
ti manovre eversive di de-
stra e si alimentano rigurgi-
ti campanllistici- II PCI mar-
cia in una direzione opposta 
e coerente: fin dall'inizio del-

"la legislatura, ora agli sgoccio-
li, i comunisti hanno posto e 
imposto il problema (e alcune 
soluzioni parziali) della ridu-
zione delle spese correntj (tra 
cui la riduzione del quindici 
per cento degli stipendi dei 
deputati, che Macaluso torna 
ad avanzare) e deU'aumento 
delle spese produttive. 

E' stata una battaglia non 
dei soli comunisti, in altrl 
momenti, ricorda infine Ma
caluso: « Sappiamo che gli al
tri partiti. e anche il partito 
di La Malfa che su questo 
aveva fatto la campagna elet-
torale del '67. si sono ritira-
ti. Ma noi siamo un partito 
serio. che facciamo le cose 
che diciamo e diciamo le co
se che facciamo, difendendo a 
viso aperto i veri interessi 
dei lavoratori e sostenendo so
luzioni giuste e adeguate che 
certamente sono presenti an
che nella mente e nei cuore 
della parte migliore della bu-
rocmzia regionale ». 

I supermercati non portano alia riduzione dei prezzi 

La via della cooperazione 
per rinnovare il commercio 

La caccia al bottegaio non risolve il problema — Gli esempi negativi 
dei supermarket in Francia e in Germania occidentale — II caro-vita 

e una conseguenza delle speculazioni dei grandi gruppi finanziari 

D R A M M A T I C O R 0 G 0 SU LI 'AUTOSTRADA Spaventoso Incidente sul-
I'autostrada Monaco Norim-

berga, dove due autocisterne sono esplose dopo uno scontro con I'autobus di una scuola che 
portava a casa sessanta ragazzi. Tulti e tre i veicoli si sono incendiati. Forlunatamente, tutti 
gli scolari sono riuscitl a salvarsl, uscendo dall'incidente con qualche ferlta non grave. Unica 
vittima, il conducente di uno dei due camion. 

Giunta sulla soglia dell'ap-
provazione la legge sul com
mercio al dettaglio e al cen
tra di un nuovo < caso» di 
politica economica. Nella for 

' ma attuale essa prevede che 
I ogni Comune si dia. con Tin-

tervento delle categorie inte 
ressate. un * piano del com 
mercio >: tanti negozi. per 

1 ciascun settore merceologico 
; e per ciascun quartiere. e 

quindi rilascio programmato 
delle licenze. comprese quelle 
per eventuali supermercati. 

Altri problemi. come quelli 
della cooperazione di consu-
mo o dell'urbanistica. non so
no affrontati in modo adegua
t e Ma e un punto solo - la 
possibility di rinutare l'aper-
tura di supermercati proget-
tati da gruppi finanziari — 
che ha scatenato una reazio 
ne il cui scopo e. ancora una 

Tre giorni di dibatt i to dei giovani comunisti 

L' IMPEGNO DELLA FGCI A MILAN0 
Unita politica e combattivita componenti essenziali per la ricostruzione della organizza-
zione — Gli obiettivi di lotta nella scuola e nelle fabbriche — Oltre mille reclutati 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 8. 

I tre giorni di congresso del
la FGCI milanese hanno sotto 
lineato come l'alto grado di 
unita politica raggiunto nell'or-
ganizzazione a Milano. e la 
combattivita espressa nei di
battito. siano le componenti es
senziali per la ricostruzione de
finitive di un'organizzazione gio-
vanile comunista di massa e di 
lotta. 

Nei dibattito. ricco degli ap 
porti venuti dai compagm delle 
fabbriche e dai giovani impe-
gnati nelle lotte studentesche. si 
e es.pre.ssa chiaramente la vo-
lonta dell'organizzazione gia 
enunciata nella relazione intro-
duttiva del compagno Lodovi-
co Festa. segretario provincia-
le (riconfermato all'unanimita 
dal nuovo comitate federale) di 
determinare ogni obiettivo di lot

ta all'interno di una visione ge
nerale e omogenea dei momen
ti- dello scontro politico nazio-
nale e intcrnazionale. 

Nei nostro paese e in atto. si 
e detto al congresso. uno scon
tro di grosse proporzioni. deci-
sivo per le sorti della lotta per 
le riforme e per la stessa de-
mocnazia. Lo schieramento de-
mocratico e di sinistra ha bi
sogno in questa battaglia del-
1'appoggio di masse sempre piu 
vaste. in primo luogo delle mas
se giovanili. come ha sottolinea 
to il compagno Cervetti, segre
tario della federazione comuni 
ste. intervenendo al congresso. 
Elementi positivi in questo sen-
so sono le lotte operaie. la ri-
preaa dei movimenti politici gio
vanili e della FGCI in primo 
luogo. Ma non si pud sottovalu-
tare. come ha confermato anche 
il compagno Borghini. segreta

rio nazionale della FGCI che ha 
concluso il congresso. la pre
senza di masse giovanili stru-
mentalizzate a fini eversivi. co 
me e avvenuto a Reggio o al-
l'Aquila: ne si puo tacere una 
diffusa apatia. veicolo di qua-
lunquLsmo, o ancora la esisten-
za da consistenti gruppi ingan-
nati da parole d'ordine errate 
e dannose. 

La FGCI milanese ha cerca-
lo di dare una risposta precisa 
alle richieste reali che emer-
gono da questo cjuudro. indican 
do concreti obiettivi sui quali 
ricostruire I'organizzazione: in 
primo luogo. il circolo di fab-
brica. che orienti" i giovani alia 
politica affinche il forte impe-
gno e la spinta unitaria che 
hanno rivelato nelle lotte sinda-
caii stimolino un maggiore ele-
va mento della coscienza di clas-
se e dell'impegno politico rivo 

luzionario delle nuove genera-
zioni. 

Identificati gli obiettivi di lot 
ta nella scuola quali sono emer-
si dal recente convegno di Bo
logna. compito della organizza-
zione giovanile comunista e 
quello di battere politicamente 
le tendenze corporative presen
ti fra gli studenti. e quelle ten
denze settarie che subordinano 
la crescita dei movimenti stu-
denteschi a una strategia com-
plessiva. 

Compito dell'organizzazione 
comunista e quello di favorire 
I'alleanza politica con quelle 
avanguardie studentesche, co
me il Movimento studentesco 
dell'Universita statale o della 
Bocconi. che si battono per lo 
sviluppo della democrazia. con
tro 1 imperialismo. il fasaismo 
e la politica repressive del go
verno. 

volta. la caccia al bottegaio. 
ciod una campagna che sea 
rica ogni sorta di responsabi-
lita - dalla cattiva qualitii 
delle merci aU'aumento dei 
prezzi — sulle aziende com-
merciali familiari. 

F*urtroppo, il carovita non 
dipende dalle aziende com-
merciali familiari perche. se 
cosi fosse, sarebbero gia state 
distrutte. Gli stessi gruppi fi 
nanziari (e loro giornali) che 
gridano contro la < inefficien-
za » della rete distributiva non 
hanno obiezioni a un'imposta 
sul valore aggiunto commer-
ciale destinata a rincarare 
tutti i prezzi. Accettano di 
buon grado di essere esattori 
di un fisco esoso; se voglia-
mo trovare un movimento di 
opposizione attiva alle impo-
ste sui consumi popolari e 
alle aziende familiari della 
Confesercenti o alia Lega na
zionale cooperative che biso-
gna riferirsi. In effetti i dati 
sulla rete commerciale di al
tri paesi. cosi spesso citati 
ad esempio, dimostrano che 
i supermercati possono servi-
re a tutto fuorche a far di-
minuire il costo di distribu-
zione. 

In Germania e Francia, 
paesi dove le vendite dei su
permercati raggiungono il 15 
per cento del totale (solo l'O-
landa avrebbe il 25 per cen
to). il costo di distribuzione 
c caricato > sui prezzi delle 
merci e all'incirca quello del-
l'ltalia. E' vero che le vendite 
per ciascun addetto sono in 
Italia inferiori alia meta ri-
spetto alia Francia (30 mi-
lioni di lire contro 80) e di un 
terzo rispetto alia Germania 
occidentale. Due cose occor-
re tenere presenti: 1) che il 
livello delle vendite dipende 
anche dal fatto che la capa-
cita d'acquisto degli italiani e 
minore; 2) che le minori ven
dite si traducono. in parte, 
in minor guadagno dei fami
liari che lavorano nei ne-
gozio. 

Non vi e nessun motivo per 
giustificare l'inefffcienza at
tuale ma che i supermercati 
portino la riduzione dei costi 
e vero soltanto ai fini dei bi-

lanci dei gruppi finanziari che 
vi investono. Nei sistemi di-
stributivi dove la penetrazio-
ne dei gruppi finanziari e piu 
ampia le vendite dei super
mercati veri e propri non »u-
perano il 30 per cento del to
tale. Negli Stati Uniti stessi 
gran parte della rete distri
butiva e rimasta alia gestio
ne familiare. non solo, ma gli 
stessi gruppi finanziari si so 
no dedicati al franc/itainfl. 
cioe alia creazione di reti 
nazionali di venditori fami
liari c per conto >. ai quali 
viene aflidato un certo nego-
zio con una certa quantita di 
merci perche operi a livello 
della « inefficienza > familiare 
per realizzare l'« efficienza » 
del capitale investito nell'im 
presa commerciale. 

Del resto. in Italia gia esi 
stono esempi del genere nei 
settore petrolifero dove i pro 
motori della proliferazione dei 
punti di vendita — e cioe del
la congestione. inefficienza 
per le basse vendite per ad
detto, antieconomicita — sono 
proprio i grossi gruppi finan
ziari. 

Manca una scelta per l'as-
sociazione, sia consortile che 
cooperativa, ma si pud anco 
ra farla: 1) con la legge sul
le licenze, cioe mantenendo 
il principio della programma-
zione comunale; 2) con la leg
ge tributaria. evitando di pe-
nalizzare 1'impresa familiare 
e rendendo netti i vantaggi 
dell'associazione: 3) con la 
creazione di un canale di fi-
nanziamento a basso costo del
le attrezzature di vendita coo
perative e consortili; 4) con 
la legge urbanistica. taglian-
do alia base le rendite da un 
milione a metro quadrato in 
base alle quali si formano gli 
affitti o i prezzi dei negozi 
ricadendo direttamente sul 
consumatore. Tutto questo si 
pud fare cominciando col bloc-
care l'iniziativa dei grandi 
gruppi finanziari il cui risul-
tato immediato. che non vo-
gliamo. sarebbe oggi quello di 
fare dei disoccupati trasfor-
mando le c economie azienda-
li » in c diseconomie > per la 
collettivita. 
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II libro che VIE NUOVE offre quest'anno in omaggio ai suoi abbonati 

I 

II volume racconta straordinarie epopee 

A caccia 
dei giganteschi 
mammuth 

L'importanza della caccia nell'esistenza umana aumen-
tava man mono che venivano perfezionate le armi adatte 
alio scopo. Ma se per le popolazioni del meridione la 
selvaggina rappresentava soltanto un utile complemento 
di cui non si patera piii fare a meno, nei nord essa 
costituiva I'unica risorsa alimentare. 

Nei nord, perb, la neve, le tempeste e il freddo ren-
devano spesso impossibile la caccia. Dunque bisognava 
poter accumulare importanti scorte di came. In altre 
parole, siccome tl abo fornito dalla selvaggina non 6a-
stava, blsogna&i ricorrere ad animali piii grossi. 

*A quali precisamente?» chiederete voi. 
Nelle Joreste nordiche i grandi animali non manca-

vano certo. Enormi greggi di renne brucavano i lichemi 
nelle radure. I cinghiali frugavano il terreno alia ricer-
ca di tuberi e radici. Ma la steppa era ancor piii popo-
lata della foresta. Bronchi di cacalli selvaggi, piccoli e 
dal pelo lanoso, la percorrevano in tutti i sensi. Bisonti 
massicci e gibbosi Vattraversavano con Vimpeto deliura-
gano, facendo tremare la terra sotto i loro pesanti zoc-
coli. Maestosi, grandi come viventi colline, procedetano 
levti i mammuth. 

Per luomo preistorico, essl costituivano un nutrimen-
to virxnte, montagne di nutrimento che non gli si voleva 
offrire spontaneamente, ami. che cercava di sfuggirgli, 
veri e propri tesori che lo affascinacano e che lo indu-
cevano a segutrlt. 

Ed ecco che, inseguendo la sua preda, Vuomo abban-
dona le Joreste. quelle foreste in cui e nato e cresctuto. 

Nelle localita in cui si erano accampati i cacciatori 
preistorici. si ritrovano ancor oggi i resti degli animali 
che essi averano ucciso. Si tratta di costole di cavalli 
ingiallite dal tempo, di crani cornuti di bisonte. di zan-
ne di cinghiale. Talvolta queste ossa sono ammassate in 
mucchi enormi. Tutto induce a credere che gli uomini 
preistorici tendessero a fermarsi a lungo nello stesso 
posto. 

Fatto particolarmente interessante: tra gli scheltlri del 
cavalli, dei cinghiali e dei bisonti, si trovano anche, in 
questi antichi carmen, ossa di mammuth: crani enormi 
dalle zanne ricurte. molari simili a mole di mulino, mm-
pe grandi come colonne, ma che tuttavia si era riusciti 
a staccare dal corpo. 

Perfino ai moderni cacciatori, armati di speciali fu-
cili appositamente costruiti per la caccia ai pachidermi, 
il mammuth avrebbe dato molto filo da torcere. E i cac
ciatori preistorici non disponevano certamente di armi 
da fuoco. Tutto il loro armamentano da caccia era com-
posto da pugnali con la lama di siltce e da lance con la 
punta di pietra... 

Come faceva questo caccialore, prowisto di armi co
si rudimenlali, a trionfare su questo tttano? Per com-
prenderlo bisogna appartenere a quella categoria di per-
sone che dtcono e leggono la parola «uomo». ma in 
realta pensano agli « uomini». Perche" non e stato Vuo
mo, ma sono stati gli uomini a imparare, unendo i loro 
sforzi, a confezionare delle armi adatte alia caccia, a 
imparare ad accendere il fuoco, a costruire le case e a 
coltivare la terra. Solo accumulando Vesperiema e il 
lavoro di milioni di generazxoni, la societa ha potuto 
creare Vincimlimenlo e la scienza. 

L'uomo isolato sarebbe e rimarrebbe soltanto un ani
mate. 

E' la societa, il lavoro che hanno fatto di lui un uomo. 
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Com'era la famiglia nella preistoria. Qua
li i rapporti tra i vari componenti del mi-
cleo familiare inserito nei clan primitivo 
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Cosa li ha spinti ad abbandonare la fo
resta, a costruire utensili e armi, ad as-
sociarsi in clan e tribu, in classi e in Stati 
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II volume «Come l'uomo 
divenne gigante » di Ilin e 
Segal (ed. del Calendario) 
che Vie Nuove offre que
st'anno in omaggio ai suoi 
abbonati e la storia del
ta meravigliosa awentura 
del l'uomo e della sua evo-
luzione. 

Lo studio del passato ha 
sempre afTascinato 1' uomo. 
Soprattutto in quel periodi 
che. essendo o sembrando piu 
ricchi di promesse per I'av-
venire, sono sempre stati i 
piu propizi ai ripensamenti 
e alia meditazione sullo stra-
no destino della nostra specie. 

Se e vero infatti che la 
problematica filosofica del-
l'uomo pud essere riassunta 
nelle tre fondamentali do-

mande: a Chi siamo? da dove 
veniamo? dove andiamo? », e 
evidente che ogni tentativo 
di risolverla, o per lo meno 
di impostarla correttamente 
dipende in gran parte dallo 
studio del passato. Un pas
sato che non puo limitarsi 
soltanto alia storia deU'uomo. 
ma che deve estendersi an
che alia sua « geologia », alle 
sue origini biologiche e alia 
sua evoluzione fisica e psico-
logica. 

Ma non basta. I fatti e 
gli awenimenti. spesso mol
to complessi e difficilmente 
schematizzabili. vanno anche 
interpretati, e l'interpretazio-
ne, cioe la ricerca di un filo 
conduttore, e spesso vincola-
ta a innumerevoli fattori sto-

ricl e pslcologici e a nurae-
rosi prcgiudizi lasciatici in 
eredita dalle generazioni pre
cedent! e dai loro piu presti-
giosi « sapienti«... 

. . . I fossili (...) erano ben 
noti da moltissimi secoli; ma 
non erano mai stati presi in 
considerazione, ne studiati, 
ne interpretati per un moti
vo molto semplice: Aristote-
Ie. il piu grande e autorevole 
scienziato dell'antichita clas-
sica, non li aveva menzionati 
nelle sue opere. quindi non 
potevano esistere. Erano sem-
plicemente delle strane pietre 
che. per un capriccio della 
natura, avevano assunto la 
forma di un animale o di 
una pianta. I fossili, in un 
dotto libro scritto da un ge-

Gli uomini di N«and«rthal tt *itinMro alia fin* d*l piUolittico inferior*, eio* circa 70 mil* anni fa. 
I loro lucccttori furono molto p>6 avolutl. Ecco raffigurata, in una dallo tarolo • color! dal libro, una 
•cant 41 J.000 anni fa. Compalono lo primo toclttt contadino. _ . 

suita del 1700 su argomenti 
di scienze naturali, venivano 
addirittura citati come «luda 
naturae», cioe come vgiochi 
della naturan... Quando nei 
1708 (un secolo dopo la na-
scita del metodo scientifico!) 
vennero ritrovate in Germa
nia alcune ossa di uomini 
preistorici. la scienza ufficia-
le non ebbe il minimo dub-
bio: si trattava dei resti di 
un peccatore annegato du
rante il diluvlo universale. 
Le ossa vennero quindi rego-
larmente inumate e sulla 
tomba venne posto un epi-
taffio su cui spiccavano le 
seguenti. istruttive parole: 

«ScheIetro afflitto di un 
vecchio peccatore, intenerisci 
ai nuovi reprobi il cuore! ». 
• Non bisogna nemmeno me-
ravigliarsi quindi se la teoria 
di Darwin, oggi accettata da 
tutti e superata in senso for-
se ancor piu radicale dalle 
piu recenti scoperte, abbia 
suscitato tanta opposizione e 
tante polemiche. E le crona-
che di queste opposizioni e 
di queste polemiche non van-
no ricercate nemmeno sui li-
bri di storia perche si tro
vano nelle cronache del no-
stri tempi. Sembra quasi im
possibile che nei 1925. mentre 
fervevano i lavori di scavo 
in tutti i continenti. men
tre gli scienziati elaboravano 
nuove tecniche che dimostra-
vano resattezza e la validi
ta delle teorie evoluzioniste, 
qualcuno potesse essere in-
criminato di fronte a un tri-
bunale per aver insegnato le 
teorie di Darwin. Eppure fu 
quanto accadde a John Sco
pes, un giovane maestro ele-
mentare di Dayton nei Ten
nessee, uno degli Stati della 
progredita America, denun-
ciato da un ispettore scola-
stico che lo aveva sorpreso 
a insegnare ai bambini che 
l'uomo discende dalla scim-
mia... 

. . . Oggi. dopo la scoperta 
dell'anello mancante tra i 
preominldi e le paleoscim-
mie, awenuta neH'Africa me-
ridionale ad opera dei pro
fessor! sudafricani Raymond 
Dart e Robert Broom e del 
paleontologo scozzese John 
Tabbot Robinson, le teorie 
evoluzloni'stjp.he non vengono 
piu messe in dubbio da nes-
suno. Anche perche il pro-
gresso della chlmica ha mes-
so a disposizione degli scien
ziati nuovi metodl, matema-
ticamente sicuri, per Indaga-
r t con assoluta precislont 

nei passato deU'uomo e nei 
suoi rapporti con gli altri 
animali... 

. . .Ma per quanto riguarda 
le origini e l'evoluzione del-
1'uomo ai piu moderni ritro-
vati della scienza zoologica 
vanno anche associati gli 
enormi progress! compiuti 
daU'antropologia, dalla socio-
logia comparata e dalla psi-
cologia. 

Oggi. grazie alle scoperte 
piu recenti in tutti questi 
rami della scienza, sappiamo 
che l'uomo e la scimmia han
no degli antenati comuni, 
che la specie zoologica « homo 
sapiens» si e differenzlata 
dalle altre grazie alia « gran
de mutazione», che l'uomo 
ha potuto assurgere al ruolo 
di dominatore della natura 
grazie alia « neotenia», cioe 
alia capacita di adattamento 
dovuta al suo prolungato sta-
dio infantile, alia sua scarsa 
specializzazione, e soprattut
to grazie al fatto di esser 
vissuto in branch!, all'inter
no dei quali si e andata len-
tamente delineando, oltre che 
una partecipazione comune 
alia caccia, alia pesca e a 
tutte le altre attivita legate 
ai problemi della nutrizione, 
anche una notevole tendenza 
alia suddivisione dei compi-
ti, ossia del lavoro... 

. . .Oggi deU'uomo sappia
mo quasi tutto. E il libro che 
vi presentiamo rappresenta 
una sintesi mirabile. scritta 
in modo facile e quasi ro-
manzato di quanto abbiamo 
fino ad oggi scopeito sul no
stro passato e sul nostro pre
sente. Si tratta di un'opera 
di divulgazione scientifica ad 
altissimo livello dovuta alia 
penna di due scienziati sovie-
tici di fama mondtale che, 
attraverso le affermazioni ap-
parentemente piu owie, ci 
propongono un tema inesau-
ribile di meditazione. 

Dalla loro esposizione ri-
sulta chiaramente che, come 
diceva Freud, il padre della 
psicanalisi, l'uomo e effetti-
vamente «ll dio della prote
st ». cioe l'unico animale che, 
anziche trasformare l'intero 
suo corpo in uno strumento 
(come fanno il picchio o le 
formiche) sia riusclto a co-
struirsi una serle dl stru-
menti intercambiabili con cui 
agire sulla natura. Per co
struire e usare proflcuamentc 
questi strumenti, l'uomo ha 
dovuto assoclarsl con gli al
tri uomini. lavorare, cacciare, 
operar* intleme t l suoi slmlli. 
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