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V ' Perche 

diminuisce 

la fiducia 

dei cittadini 

neila 

giustizia 

QPNQA7inNAI F ottenuto con particolare innesto tabacco 
OLIlOHLlUrlHLt senza nicotina, ma con aroma immutato 

Dietro questa porta c'e 1'ufflcio del giudice tutelare presso la 
Pretura civile di Roma. Una immagine eloquente delle sedi 
giudiziarie . . . 

igarette senzanicotina 
prodotte in Bulgaria 

Dal nostro corrispondente SOFIA, 1. 
Ho iumato qui, a Sofia, le sigarette senza nicotina. La Bulgaria ne esportera I'anno venturo almeno 4 

ionnellate. Una tonneltata e gia nei deposit! del « Bulgartabak » confexionate in lucenti pacchetti da 20, Le 

nuove sigarette si chiamano « Neutrotabak » e « Atrotabak ». Su un verso del pacchetto spicca in corsivo una 

grande « A » nera e T ro tabak in azzurro, in basso un filo giallo. Sull'altro verso si avverte che le sigarette 
non contengono nicotina, pur mantenendo il sapore e Varoma tipici del tabacco. Ami contengono una leggerissima percentnale di 
atrophia che agisce in vwdo benefico sui sojferenti di asma bronchiale, nlcera gastrica e spasmi cardiaci. 11 tipo «Neutrotabak », 
invece, non contiene ne nicotina ne atrophia; e fatto, percio, per fumatori che non soffrono di questi mali. C'e quindi da scegliere. 
L'antico sogno di poter assaporare una buona sigaretta evitando i danni deleteri della nicotina e diventato realta grazie ad un gruppo 

di scienziati dell'Accade-

LE AULE DEL « SANTO RINVIO » 
La giustizia & in crisi. Lo ripetono ormai da tempo magistrate 
avvocati e, soprattutto, coloro che sono costretti ad una 
vertenza giudiziaria o che incappano comunque nelle maglie 
dei codici. Con I'inchiesta che iniziamo oggi ci proponiamo 
di documentare i termini e i motivi di tale crisi. 

La prima impressione e 
di incertezza: un ambien-

|te tra la caserma che ha 
risto avvicendarsi centinaia 
j di < classi >, dai Borboni in 
poi, e il commissariato di 
polizia 1940. Dietro la fac-

, ciata secentesca — un con-
;vento d'altri tempi — pa-
i reti scrostate; pavimenti a 
mattonelle che suonano 
sotto i passi come un pia
noforte; porte sconnesse 
che ad aprirle ti resta la 
maniglia in mano; armadi 
rosicchiati dai tarli; cor-
ridoietti iarghi come cam-
minamenti che si intreccia-
no, curvano, si contorcono; 
reticolati di scaffalature in 
legno grezzo che coprono 
le pareti fino al soffitto; 
pile di fascicoli rosa, ver-
dino, azzurrastro 'f -
. E aneora. Stanze, stan-
zette, vanucbli f icavati con 
tramezzi di cartone; tar-
ghette di carta sugli usci 

^on la scritta •>— AULA — 
la normografo o anche a 
I mano, panciuta e svolaz-
jzante; fioche lampade av-
volte in globi bianchi ver-

jso terra e grigio-smog (per 
til sudiciume) nella parte 
(superiore; tende a bran-
[delli; soffitti con il telaio 
[«a canna > messo a nudo 
[da larghe chiazze '' 

« La 1 . . . e e ugu . le per 
\. u t . . >. Perfino nell'emble-
[ma della giustizia, quello 
Iche afferma l'uguaglianza 
fdi tutti i cittadini dinanzi 

id essa, non ci % si racca-
|pezza. ' 

Nei giorn! scorsi iUpro-
Icuratore - generale d e l l a 
[Cassazione e i procuratori 
Idi Corte d'Appello, facendo 
Eil solito bilancio annuale, 

lanno riparlato di crisi. 
i«La fiducia dei cittadini 

lella ' giustizia va dimi-
iuendo». I motivi? Tanti, 
li struttu/a e di forma. Per 
capirli bisogna cominciare 
la qualche parte e tenersi 
forte perche il rischio di 
innegare in un mare di 
jroblemi, di formule, di as-
surdita e conlinuo. 

"Abbiamo cominciato dal-
la Pretura civile di Roma 

in una citta di tre mi-
lioni di abitanti i difetti 
sono centuplicati — per ve-
lere il volto della giusti-
tia che appare ogni gior-
10 al cittadino comune, 

• La sede della Pretura ci-
Ivile k in un budello di 
strada della vecchia Roma: 
il primo guaio. Boom o 
ion boom, sta di fatto che 
:hi arriva in macchina — 

sono centinaia fra avvo
cati,. postulanti, testimoni 

non sa dove posteggia-
re nei raggio di un chilo-
letro. 
Esistono invece patetici 

5erson3ggi — la bnrba lun-
?a, git abiti consunti — 
che sfiorandoti mormora-
10: < Testiraone? > — * Co-
ie dice? > — < Mille lire >. 
>no testimoni di profes-

sione che per mille lire ap-
)unto giurano di conoscer-
ti daU'infanzia. 

Al primo piano una lun-
;a fila supera i battenti di 
ma stanza e si allunga nei 

irridoio - camminamento. 
snte modesta, affaticata 

laH'attesa; qualche donna 
)a un braccio occupato dal-

borsa della spesa e 1'al-
ro da un bambinello im-
iziente. < Che aspetta-

(jp? .̂ « E' l'ufficio esecu-
ioni >. « Cioe? ». « Un pa-
lamento ntardato, un pi-
Inoramento. Vengono qui 
Ver versare almeno una 

irte della somma e salva-
i mobili, lo cianfrusa-

lie sotto sequestro >. L'at-
\\Hh comincia fra le 9 e 

9,30, ma questi delle 
(esecuzioni* arrivano al-

i , prendono il numeret-

to e cominciano ad aspet-
tare: una mattinata per pa-
gare poche migliaia di lire. 

All'ingresso dell'aula F 
c'e un elenco con 101 no-
mi e cognomi: quattro car-
telle fitte, incollate l'una in 
coda all'altra e appese a 
un chiodo. Un avvocato 
spiega cortesemente: « So
no le cause che questa se-
zione dovrebbe trattare sta-
mane. L'elenco lo appen-
diamo noi legali e anche 
la pila dei fascicoli sul ban
co del giudice la ordinia-
mo noi secondo la prece-
denza. Perche qui — se ne 
sara accorto — non ci sono 
uscieri. E nemmeno i can-
cellieri; i pochissimi esi-
stenti non possono venire 
in - udienza perche altri-
menti chi provvederebbe 
al lavoro nelle cancellerie? 

Centounb'cause. Un av
vocato per'ciascuna delle 
due parti, l'< attore » (chi 
inizia il procedimento), il 
< convenuto > (chi e stato 
citato in giudizio), qual
che testimone: a dir poco 
cinquecento persone do-
vrebbero essere presenti. 
L'aula F e Tunica acco-
gliente: l'hanno ricavata 
qualche decennio fa chiu-
dendo un braccio dell'alta-
na che corre al primo pia
no intorno al cortile. Una 
parete tutta a vetri (Testa
te il sole e il fortore fan-
no irrespirabile la poca 
aria) il soffitto di legno 
scuro, lo scranno regola-
mentare, la scritta-emble-
ma al posto giusto, lam
pade al fuoro, transenna 
per il pretorio, termosifo-
ne persino. Per Tambien-
te generale quasi una ci-
vetteria. Solo che Taula F 
mistira, a occhio e croce, 
7 metri per 3. Con cin-
quanta persone presenti 
non c'e piu posto nemme
no per un fascicolo. 

E allora le 101 cause? 
II giudice — un avvocato, 
in verita. designato «pre-
tore onorario»; e Tunico, 
a quanto pare, che in abiti 
civili si calchi in testa (ma 
e per il freddo) una sorta 
di cuffia di velluto nero 
piuttosto liso segno della 
carica — se la cava come 
pud. Cioe rinvia. Santo 
Rinvio — come direbbe Je-
molo — e Tunico protetto-
re cui ci si possa aggrap-
pare. • -

Siamo a gennaio? Ne ri-
parliamo a marzo, come 
minimo. L'aggiornamento 
medio e di tre mesi, anche 
otto se ci sono di mezzo 
!e ferie 

Piano secondo, sezione 
lavoro. NelTauIa. grande, 
quanto il soggiorno di un 
quadricamere. nessuna 
scritta impegnativa per la 
legge; suIIa parete mag-

' giore solo un crocifisso. 
« Avvocato. " abbia pazien-
7a. prima del 12 marzo non 
se ne parla. Lo sa benissi-
mo che mi sono toccate pu
re le cause di Paleologo! >. 
c.Paleologo? Lo dica a me._ 
E* un anno che aspetto la 
sentenza per una causa -
arcidefinita! >. In cancelle-

- ria, in una colonna dello 
seaffale-reticolato c'e una 
striscetta di carta fissata 
con una puntina: «Paleo
logo >. Sotto, una pila di 
fascicoli: sono cause che 
attendono solo la sentenza, 
da un anno. 

Paleologo: fra le mura 
, della Pretura-convento e 
un nome che riassume, in-
volontariamente, il funzio-
namento della giustizia. Un 
anno fa il pretore Paleolo
go fu trasferito o promos-
so, non si sa bene. Certo e 
che • i ' procedimenti pen-
denti dinanzi a lui sono ri-
masti fermi da allora per

che nessuno ha prpvveduto 
a sostituire il magistrato. 

. In una cancelleria un av
vocato si agita nella calca, 
protesta: «Ma come! E' 
sparito il fascicolo? ». < II 
collega della controparte 
chi e? >. € Tal dei tali >. 
« E allora non si preoccu-
pi. E' persona per bene >.. 
< Che e'entra? Questo e 
fuori discussione >. « E al
lora rimediera, rimediera 
perfettamente >. Questa 
dei fascicoli che sparisco-
no non e un'eccezione, an-
zi. Le cartelline colorate 
stanno dapertutto: nei cor-
ridoi, nelle aule d'udienza, 
e anche nelle cancellerie. 
Basta allungare una mano. 
Anche chi chiede ufficial-
mente non deve indicare 
la propria qualifica, si li-
mita a dire: «Per favore 
il fascicolo numero ... >. In 
altri termini per sottrarre 
documenti e cambiali pro-
testate e sufficiente avere 
le tasche. 

Dello stato generale di 
questa Pretura-convento 
tutti sanno e tutti dicono 
di vergognarsene. «Vuole 
Tultima? Dopo ore passa-
te qui dentro un povero 
cristo non pud nemmeno 
sedersi. Le rare sedie esi-
stenti in tutto il palazzo 
bastano si e no per i giudi-
ci e i cancellieri. Quattro o 
cinque cassapanche sgan-
gherate esistono, dissemi
nate qua e la, ma provate 
ad • alzare il sedile: sotto 
ci sta tutta Timmondizia 
- Eravamo giovani' quan-

do le autorita, non sapen-
do risolvere i problemi piu 
gravi, annunciarono: > « Lo 
scandalo delle sedi giudi
ziarie a Roma sta per fi-
nire.' In piazzale - Clodio 
sorgera un modernissimo 
complesso. I quattrini fono 
stati stanziati, i lavori co-
minceranno quanto prima. 
Esultate! >. Passarono gli 
anni. In piazzale Clodio ri-
masero uno sterrato recin-
tato e \m cartello < Lavori 
per la costruenda citta giu
diziaria... >. Nei 1960, con-
cludendo in Senato la di
scussione sul bilancio del 
proprio dicastero, Tallora 
guardasigilli Gonella rie-
sumo Tiniziativa e dette 
altre • autorevoli assicura-

• zioni. c Aneora nei nostri 
attuali dibattiti si arriva ad 
imputare al ministero se il 
Palazzo, di- giustizia di Ro-

-ma, costruito oltre cin-
quant'anni fa, ha cortili e 
corridoi troppo vasti e 
manca di ambienti per le 
cancellerie, di uffici per i 
magistrati e perfino di ca-
mere di consiglio. mentre 
si deve proprio alia com-
prensione attuale di que-
sle antiche esigenze ed al
ia lezione che ci viene da 
quegli errori del passato 
Timpostazione di concreti 
piani tecnicamente perfe-
zionati e approvati, e Tef-

5 fettuata destinazione di 
onerose coperture finanzia-
rie che «superano • i i sette 

' miliardi per garantire, nel
la zona di piazzale Clodio, 
la nuova, degna e funzio-
nale sede degli uffici giu-
diziari di Roma >. 

Siamo nei 1964. Tra fal-
limenti di ditte appaltatri-
ci, nuovi concorsi e pro-

• getti piu aggiornati in piaz
zale Clodio ci sono aneo
ra il recinto e il cartello 
ormai marcito. 

Intanto la proprieta del
la Pretura-convento ha" fat
to sapere con un comuni-
cato: «Chi frequenta gli 
uffici e le aule lo fa a suo 

' rischio e pericolo ». E' co-
si, e non solo perche Tedi-
ficio minaccia di crollare. 

Giorgio Grillo 

La pila di fascicoli che furono affidati al pretore Paleologo. II magistrato, trasferito 
un anno fa, non e stato' aneora sostituito. Le cause sono rimaste bloccate; per al-
cune manca solo la sentenza 

Al prossimo Concistoro 

II filosofo Maritain 
diventera cardinale? 

Massrmario ' 

elettronico 

Documenlati 
in un minulo 

120.000 
cos? legali 

NEW YORK, 1. 
E* entrato in fun-

zione a New York un , 
nuovo, eccezionale si-
sterna elettronico ap-
pticato per la prima 
volta al settore legale. 

Si tratta di un «mas-
simario elettronico » 
che, attraverso Tim-
piego dell'-Univac lll» 
— uno dei piO avan-
zati e veloci elabora-
tori esistenti — e ca-
pace di trattare ben 
120.000 casi legali al 
minuto fornendo il te-
•to integrale delle sen-
tenze, nonche tutti i 
dati relativi a ciascu-
no di ' essl. In altri 
termini un avvocato 

• pud ottenere tmme-
diatamente tutto - eld 
che gli occorre in me-
rito alle cause che sta 
trattando, mediante la 
sempllce pressione di 
un pulsante. 

Tale realizzazione e 
dovuta alia iniziativa 
delTavv. Elias Hap-
pendfeld di New York. 

II < caposcuola > del neo-
tomismo. Tottantaduenne fi
losofo cattolico francese Jac
ques Maritain, sara nomi-
nato cardinale da Paolo VI 
in occasione del prossimo 
Concistoro, previsto « a sca-
denza relativamente breve »? 
Sembra di si, stando alle 
voci che circolano con insi-
stenza in ambienti «qualifi-
cati e autorevoli del Vati-
cano >. 

La notizia e stata riferita 
anche da un settimanale mi-
lanese, attraverso un « servi-
zio > giornalistico effettuato 
contemporaneamente a Ro
ma e in Francia. Maritain. j 
come si sa. non e un eccle-
siastico. ma un < laico >: la 
sua nomina a cardinale — 
che romperebbe un'ormai se-
colare tradizione in base alia 
quale la « porp01"3 * viene 
assegnata solo a membri 
della gerarchia ecclesiasti-
ca — tenderebbe a soddisfare 
le correnti piu avanzate del 
Concilio e a cementare la 
collaborazione tra religiosi e 
laici. L'ultima elevazione di 
un laico alia porpora cardi-
nalizia e quella delTAnto-
nelli (1847), segretario di 
Stato di Pio IX. 

Jacques Maritain — con-
vertitosi dai protestanlesimo 
al cattolicesimo nei 1905. co-
nosciuto in Italia soprattutto 
attraverso il suo libro Uma-
ncsimo integrate e convintr 
assertore della necessita d' 
un «appiornamento » della 
chiesa di Roma alle esigenze 
dei « t empi nuovi» — fu, 
subito dopo la Liberazione. 
•mbasciatore presso la Santa 

Jacques Maritain 

Sede del primo governo pre-
sieduto dai gen. De Gaulle. 

Oggi, vive isolato in una 
specie di baracca della cc-
munita dei Piccoli fratelli di 
Gesit, all'estrema periferia di 
Tolosa. Si e ritirato la da 
quando. nei '60. e nmasto ve-
dovo: « scrive, studia e — co
me rilevano tutte le agenzie 
di slampa — si cucina le vi-
vande da solo >. Dal 1945 ai 
1948, quando era ambascia-
tore presso la S. Sede. sotto 
il pontificato di Pio XII. Ma
ritain fu < molto vicino > 
all'allora mons. Montini, che 
lavorava alia Segreteria di 
Stato vaticana. 

mia bulgara delle Scienze. 
11 tabacco senza nicotina 
si ottiene con un innesto 
su radici di piantine di po-
modoro o di stramonio. La 
foglia del tabacco ottenuta 
con questo procedimento ri-
chiede le stesse operazioni di 
concia e manifattura del ta
bacco ordinario. senza alcun 
correttivo. Le centrali bul-
gare di esportazione, le stes-
ste rappresentanze diploma-
tiche all'estero tono tempe-
state da ordinazioni dai piu 
svariati paesi del mondo. 
daU'America alia Grecia, dal-
la Francia ad Israele. II prez-
zo infatti e assolutamente 
accessibile, non superiore a 
quello di molti tabacchi or-
dinari. Sembra che si aggiri 
sui 15 dollari per ogni chilo-
grammo di sigarette, cioe 50 
pacchetti da 20. 

Per il momento natural-
mente non si potra far fronte 
che ad una parte insignifi-
cante di queste richieste. Pa
re che la sola Germania oc-
cidentale si sia accaparrata 
quasi - tutta la produzione 
pianificata per il '64. 

I maggiori produttori e 
commercianti internazionali 
di tabacco hanno gia messo 
gli occhi sidla scoperta bul 
gara. Un ente francese avreb 
be offerto 30 milioni di dol
lari per I'acquisto del brevet-
to gia registrato all'Aja, otte-
nendo naturalmente un netto 
rifiuto dei bulgari. 

Della scoperta sarebbero 
d'altro canto investiti i com-
petenti organismi del Premio 
Nobel. Fin dai 1936. infatti. 
nell'ambito del Premio Nobel 
fu costitnito un fondo specia-
le di 50 mila dollari (ora pro-
babilmente raddoppiato) per 
chi avrebbe prodotto « la pri
ma sigaretta di tabacco senza 
nicotina >. Poiche la scoperta 
si deve ad una equipe di bo-
tanici, chimici, biologi e agro 
nomi, mentre il fondo Nobel 
prevede una designazione in 
dividuale, sara. interessante 
vedere come sara risolto que
sto problema: chi passern al-
lam storia come Vinventore 
della prima sigaretta di ta
bacco senza nicotina. 

Ma come si & giunti alia 
scoperta? Ce ne ha raccon-
tato la storia il prof. Gheor-
ghi Delcev. al quale va forse 
il merito principale della ri-
voluzionaria innovazione. II 
prof. Delcev e nato nei 1910 
nei villaggio di Skobelovo 
nella Bulgaria meridionale 
Nei 1933 si laureo in chimica 
farmaceutica a Praga. Nei 
1943 si addottord a Roma di-
fendendo una test col prof 
Pietro Di Mattei, direttore 
deU'istituto di farmacoloqia 
dell'Univer<tita di Roma. Tor-
nato in Bulgaria, dopo la li
berazione del paese. nei 1944 
il prof. Delcev divenne di
rettore del laboratorio chimi-
co-farmaceutico della Croce 
rossa bulgara. Si trattava al
lora di produrre medicine di 
ogni tipo per sopperire alle 
carenze dell'immediato . pe-
riodo post-bellico. 

Solo qualche anno piu tar-
rfi pote ritornare ai suoi stu-
di sugli alcaloidi. La Bulga
ria esportava prima delta 
guerra fortissime quantita di 
foglie di stramonio, materia 
prima per la confezione delle 
sigarette antiasmatiche. Ma 
nello stesso tempo era co-
stretta a importare questo 
manufatto per coprire il fah-
bisogno nazionale. II mini
stero della sanitd predispose 
le misure necessarie per la 
fabbricazione di queste siga
rette. Nello stesso tempo il 
prof. Delcev fu tncancato di 
studiare dei correttivi. Come 
e noto lo stramonio an-
tiasmatico, per tl suo conte-
nuto in atropina, da un fumo 
ripugnante per sapore e odo~ 
re, ben noto ai sofferenti di 
asma. 

Le ricerche dello studioso 
bidgaro si poterono di nuovo 
indirizzare nei campo degli 
alcaloidi delle piante. Dopo 
lunghi, tenaci esperimenlt. 
nei 1956 si giunse ad un ri-
sultato deciswo. Dopo ' aver 
mnestato 370 piantine di la 
bacco su radici rfi stramonio, 
le foglie di tabacco crescmie 
furono sottoposte ad analisi 
chimica. Le prime conclusio-
ni inviate all'Accademia del
le Scienze furono testual-
mente queste: c Con l'innesto 

di tabacco su stramonio. nel
le foglie di tabacco innestate 
si e ottenuto lo 0.090% di al
caloidi atropinici, passati dal-
la radice dello stramonio, e 
nessuna traccia di nicotina. 
Le sigarette fatte con questo 
tabacco hanno un sapore 
acre, derivante probabilmen-
te dalla carta da giornale > 

Alia maniera dei vecchi 
contadini bulgari, dai tabac
co append pronto, il prof. 
Delcev si avvolse infatti una 
sigaretta in carta di giornale 
e con curiosa impazienza tiro 
alcune boccate. Cosi le prime 
coneltisioni arrivarono al
l'Accademia delle Scienze in 
quella singolare forma citato. 

Ora che il prof. Delcev ci 
offre una * Atrotabak > da un 
pacchetto lucido ed elegante, 
si pud convenirc che il sapore 
acre derivava appunto solo 
dalla carta di giornale: Varn-
ma ed il gusto delle sigarette 
senza nicotina sono infatti gli 
stessi delle sigarette attual 
mente in commercio in Bul
garia e con una concia op-
portuna si potranno adatta 
re ai gusti dei fumatori di 
ogni paese. 

Di fatto con quell'csperi-
mento del '56. il prof. Delcei) 
raggiunse, nella maniera piu 

Fucilato 
H itfosfro 
di Mosca 

Dalla nostra redazione '. 
-:• MOSCA. 1 • 

II - mostro di Mosca». l 'ar-
meno Ionesian. d i e fra la fine 
di dicembre dell 'anno scorso e 
1 primi di gennaio del infM, a 
Ivanovo, nei prepsi di Mosca. 
aveva assassinato a colpi di 
scare tre bambini due donne e 
ferito gravemente una ragazza 
di 15 anni. o stato fucilato. 

All'inizio d: que.sta settimana. 
il collegio giudiziario per le 
tjuestiom criminali. presso la 
Corte Suprema della Repubbl i . 
ca federativa russa. aveva ape r . 
to in pubblica udienza il pro-
cesso contro il feroce assass^no 
che. come e noto. aveva com-
piuto i suoi crimini a scopo di 
rapina. Erano stati ascoltati nu . 
merosi testimoni e viste le ri-
Miltanze della perizia medico-
legale. che certificavano il per-
fetto stato di mente dello Ione
sian. 

Caduto quindi 51 solo appiglio 
al quale avrebbe potuto attac-
car^i la difesa. per ottenere il 
ricovero deH'imputato in un 
manicomto criminate, il pubbli-
ro nvn i ' t e ro aveva chiesto per 
Tassassino la pena di morte e 
per la sua amante . la condan-
na a 15 anni di reclusione. La 
giovane donna. Anna Dimitre-
va, aveva infatti ammos'o d: 
»s?ere stata al corrente delle at-
tlvila criminali dello Ionesian. 
p di avere cercato di aiut.irlo 
nei !en*at:vo d ; sfuggire alia r*. 
cerca della pol :zia. 

II prc.s'den'e del tribuna!e. 
Pokrovski. aveva percio con-
fermato la richiesta del P.M 
dopo 11 vnto unanime dei giu-
d.cl popolan. Questa matt ina. 
respinta la domar.da d: grazia 
da parte del Presidium del So
viet Supremo della Repubblica 
R u « a . lo Ionesian e stato giu-
^:ziato. • • . -

brillante, Vobiettivo postogll 
dai ministero della Sanita: le 
sigarette antiasmatiche ac-
quistano il gusto gradevole 
del tabacco. Ma ifnplicifa-
mente si raggiunse un obiet-
fh'o di eccezionale importan-
za: il tabacco senza nicotina. 

Per la verita non si tratta
va di un risultato completa-
mente nuovo. Gli specialisti 
sanno infatti che gia negli 
anni immediatamentc prece-
denti la seconda guerra mon~ 
diale, il tedesco Nath, i sovie-
tici Smuk e Borosdina con il 
bulgaro Kostov e I'italiano 
Bernardini, constatarono che 
le foglie di tabacco innestate 
sulle radici di piantine di po-
modoro non contenevano ni
cotina. 

Questi esperimenti non fu~ 
rono pero portati avanti sul 
terreno dell'applicazione pra-
tica: tanto c vero che succes-
sivamente i sovictici tentaro-
no senza successo la via della 
denicotizzazionc clinica del 
tabacco. Quegli esperimenti 
pero ebbero uno sviluppo in 
ricerche successive che servi-
rono a precisare i punti im-
portanti: contrariamente a 
quanto si ritencva prima, la 
sintesi delle sostanze alca
loidi delle piante non avve-
niva nelle foglie ma nelle ra
dici. 

Nei 1959 i bulgari decisero 
di affrontare decisamente la 
questione. Con un quadra 
scientifico ormai csteso e spe-
cializzato in tutti t settori, 
costituirono una equipe che 
ebbe vasti mezzi a disposi-
zione per • giungere fino al 
fondo del problema. Gli inne-
sti su stramonio e pomodoro 
in serra ebbero risultati posi
tive: andarono bene al 95-100 
per cento. Si usci in campo 
aperto: V85 per cento, 90 per 
cento, delle piantine innesta
te andarono a male. Sembra-
vn che la scoperta non avesse 
valore pratico. Ma si ritornd 
nelle serre a ricercare con 
tenacia nuovi metodi di in
nesto. Si ritornd poi in cam
po aperto e si vinse: il tabac
co innestato sullo stramonio 
nasce addiriitura piu rigo-
glioso di quello ordinario, 
forse per la carica di questa 
erba $elvatica, diventata oggi 
preziosissima. Cosi ora non 
lontano da Sofia, si possono 
vedere campi di tabacco sin-
golari: Nei filari una pianti-
na di vero tabacco si alterna 
con una stramonio o di po
modoro. A tempo opportuno, 
quando le prime foglie sono 
spuntate, la piantina di ta
bacco si separa dalla sua ra
dice e si innesta sul fusticino 
dello stramonio, dalle cui ra
dici assorbira Vatropina. 

Cosi nasce la sigaretta 
€ Atrotabak*. Oppure Ttnne-
.ffo avviene sul pomodoro, 
c/ie% non contiene e quindi 
non trasmette nessun tipo di 
alcaloidi. Cost nasce la aiga-
retta « Neutrotabak *. 

Per la cronaca — o, forte, 
c meglio dire: per la storia — 
de/7a sigaretta, i primi pac
chetti di € Neutrotabak » e di 
t Atrotabak > sono usciti dal
la manifattura ' « rtodopt » 
delta citta di Plovdiv. • 

Fausto Ibba 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° marzo 1964 saranno rimborsabili le sottonotate 
obbhgazioni IRI 6% "VESTENNALI'i 
L 800.000 000 nominal! di 
OBBUGAZIONI IRI 6% 1955-1975 
sorteggiate nella nona estrazione; 

L 800 000 000 nominali di 
OBBUGAZIONI IRI 6% 1956-1976 
sorteggiate nella ottava estrazione; 
L 1800 000 000 nominal! di 
OBBUGAZIONI IRI 6% 1957-1977 
sorteggiate nella settima estrazione 
I numen dei titoli da rimborsare. IVI compresi quftlli 
sorteggiati nelle precedenti estraziom e ancorc 
non presentati per il rimborso. sono elencati in 
tre distinti bollettini (uno per ciascun prestito) che 
possono essere consultati presso le Filiali della 
Banca d'ltalia e dei principali Istituti di Credito. 
II bollettino di ciascun prestito sara inviato gratui-
tamente agli Obbligazionisti che ne faranno richia-
sta all'lRl - Via VersHia. 2 - Roma — 

-s va/num~.. VJUL. ~ma. n. 
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