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PAG. 3 / a t t u a l l t a 
E' piu importante del la penicillina 

Questo fotomontaggio del grande . costruzione» da lui ideato, realizzato 
grafico e pittore sovietico EI Lissitzki 
e rimasto finora inedito. El Lissitzki 
lo esegui nel 1936 e ne aveva proget-
tato Tinserimento nel celebre nume-
ro speciale della rivista «L'UR8S in 

e dedicato alia Costituzione sovietica 
Vladimir Ilic Lenin vi e raffigurato 
tra il bassorilievo alato della « Marsi-

liese » di Rude e gli operai, i conta 

stico simbolo della continuity fra la 
Rivoluzione Francese che, abbatten-
do l'autocrazia feudale, proclamo i 
diritti del cittadino, e la Rivoluzione 
Socialista d'Ottobre che, mettendo fi-

lo sfruttamento dell'uomo da parte 
dell'uomo, ha aperto al mondo intie-

. ro la via della emancipazione da tut-
te le servitii e della integrale liberta 

ini, i soldati dell'Ottobre rosso: pla- ne, per la prima volta nella storia, al- della persona umana. 

nuovo antibiotico 
scoperto ad Oxford 

Gli scienziati inglesi avrebbero messo a punto 
un f armaco «miracoloso»- La prima scoperta, 

in Sardegna, di un medico italiano 

Sesto San Giovanni 

Nostro servizio 
LONDRA, 6 

Un nuovo importante 
passo nella lotta contro la 
malattia e stato compiuto 
in Gran Bretagna, con la 
felice conclusione degli 
studi su un antibiotico le 
cui straordinarie proprieta 
vennero individuate, per la 
prima volta, nove anni or 
sono, da uno scienziato 
italiano. E* la « Ceparin >, 
della quale v iene detto che 
« e probabi lmente la sco
perta piu importante nel 
campo degli antibiotici da 
quando Fleming scopri la 
penicil l ina >. 

Della penicil l ina, hanno 
detto gli scienziati che in 
una conferenza stampa 
hanno diffuso la notizia, 
la « Ceparin > ha la effi-
cacia; lavora pero ancor piu 
rapidamente. la sua produ-
zione sara piu conveniente 
sul piano economico e, par-
ticolare molto importante, 

Lanciati da un aereo 

Volantini 
filo-italiani 

e anfi-austriaci 
su Innsbruck 

INNSBRUCK. 6. 
Una provocazione e stata 

messa in atto a Innsbruck: un 
aereo monomotore. non iden-
tiflcato. ha sorvolato per 45 
minuti la capitale del Tirolo 
lasciando cadere volantini in-
neggianti , all'Italia, dal tono 
minaccloso e firmati con la si-
gla dell'organizzazione neo-fa-
scista Asan _ Giovane Italia. 

Dopo il lancio dei volantini 
il consolato italiano a Inns
bruck e stato tempestato di 
telefonate minatorie. La poli-
zia austriaca sta indagando 
per appurare se si 6ia trattato 
veramente di una bravata di 
fascisti italiani o se non siano 
stati gli stessi estremisti tiro-
lesi a inscenare la provoca
zione. 

LA BATTAGLIA DEL VECCHIO PINO 
E' il simbolo degli sforzi della Giunta popolare per dare un volto umano al centro industriale - L'amministrazione di sinistra ha speso in quattro 

anni un miliardo e cento milioni (il 25% dell'intero bilancio) per le scuole; ora nonostante la popolazione sia raddoppiata, il problema e stato 

completamente risolto - Non potendo essere accusata di non fare, viene accusata di fare troppo 

Dal nostro inviato 
SESTO SAN GIOVANNI, nov. 

DI fronte al monumento ai Ca-
duti delta Resistenza sta sorgcndo il 
nuovo palazzo del Comunc: In died 
anni Sesto ha raddoppiato la sua 
popolazione, ha raggiunto gli S3 000 
abitanti e il recchio palazzo comu-
nale era ormai insufficiente. Co-
munquc, piu che dai lavori in cor-
so, Vattenzione t'icne attratta da un 
enormc albcro che incombe su un 
edificio nuovissimo; c un grosso pi-
no, a forma di Y, sul quale non si 
pud non fermarc lo sguardo. JI com-
pagno CarrA. sindaco di Sesto, se ne 
accorge c dice: - sapessi che lotta 
abbiamo dovuto fare perche non lo 
abbattessero quando cosiruivano 
quel palazzo!' 

Una Jrase incidentale, in un col-
loqvio che durante tutto un pomc-
riggio ha cercato di affrontare Vesa-
me della storia di Sesto in questi 
anni; eppure e proprio la jrase che 
offre la chiacc per capire tutto il 
discorso prccedente. Una lunga lot
ta per salrare un vecchio pi no. E" 
di qua che si pud parfire per com-
prendcre qualche cosa. Per com-
prendere lungo quale strada si sono 
mossi in tutti questi anni gli am-
ministratori di una citta nata male 
e ch« pot era, senza determinate 
scelte, srilupparsi ancora peggio. 
Sata male, intendiamoci, sul piano 
della bcllczza urbana. Sesto c il 
tlpico centro industriale sorto in-
tomo alia fabbrica e per la /abbrj-
ca; una specie di - scTvizio * annes-
so alio stabilimento alio scopo di 
fornire ai dipendenti un posto in 
cui dormire, in cui mangiare, in 
cui obit ore, che fosse sufficiente-
mente rfcino al luogo di lacoro. 
Son dorera essere ne bello ne, tan-
tomeno. elegante: dorera *oIo es
sere a portata di mono. 

CosI, ncgll anni. nci primi decen-
ni del sccolo, Sato si e sriluppata 
caoticamente ai margini dei grossi 
compiessi industriali che a loro 
rolta crano ai margini di Mitano c 
risentivano, quindi, delVattrazione 
—- sul piano economico, culturale, 
soeiale — dcll'immenso ricino. Lo 
srihippo industriale deirultitno dc-
ctnnio. poi, convogliando attorno 

frandi fabbriche decine di ml-

gliaia di immigrate rischiava di far 
diventare Sesto una specie di mo-
stro informe. 

17 a questo punto che si comprcn-
de appieno il significato di quclla 
frasc: che lotta abbiamo fatto per 
salvare quel pino! Che lotta, cioe, 
gli amministratori hanno condotto 
per aiutare lo sviluppo delle indu-
strie che fioriscono attorno a Se
sto permettendo nello stcsso tempo 
a questa di diventare una cittd 
residenziale, »umana -. Una lotta 
che poteva conseguirc dei risultati 
solo a patto che la si con\lucesse 
con fermezza, senza i compromes-
si ed i tcntennamenti che hanno 
caratterizzato altrc amministrazio-
ni. Una lotta, per escmpio, che fa-
ccsse utilizzare senza timidezza a 
Sesto gli strumenti offerti dalla fa-
mosa legge 167 per I'cdilizia popo
lare, sicche mentre in passato il 70 
per cento delVedilizia era in mono 
ai privati e solo il 30 per cento in 
mano alViniziativa pubblica, ora le 
percentuali si rovesceranno; una 
linea d'azione che produca — rome 
ha prodotto — un piano regolatore 
che, quando sara ultimato (quando, 
cioi. avra fatto sorgere costnizioni 
anche in zone oggi di campagna) 
garantird ancora oltrc diciassette 
mctri quadrati di vcrdc per abi-
tante, che non sono moltissimi in 
assoluto, ma sono una cifra astro-
nomica per una citta il cui territo-
rio e per mcta occupato dagli sta-
bilimenti industriali, e nel resto 
rede aumenlare costantcmentc la 
popolazione con tntte 1c sue neces-
sit&, 

Le sue necessita. Qui si deve 
aprire il discorso piu importante, il 
discorso che ha fatto sccgliere — 
in questo panorama dei comuni ita
liani alia vigilia delle elezioni — 
proprio Sesto come uno dei centri 
in qualche modo esemplari di una 
condizione politica, amministrativa, 
umena. 

Sesto, abbiamo detto, e una citta 
che in died anni si e raddoppiata 
ponendo ai suoi amministratori tut-
ta una serie di problemi; i suoi 
amministratori, abbiamo detto an
cora, non solo hanno tenuto la cit
ta al passo con lo sviluppo • natu
ral* -. ma I'hanno indirizzata in 
un determlnato modo. cercando di 

rendcrla quanto piu umana fosse 
possibile. Diccvamo del valore sim-
bolico del pino sccolare; ma una 
citta e tanto piu umana quanto piu 
e alto il livelln culturale dei suoi 
abitanti. E a Sesto proprio il pro
blema della scuola e stato affronla-
to in modo cosi totalc da porre il 
comune all'avanguardia in questo 
campo tra tutti i centri che hanno 
dovuto affrontare lo stesso proble
ma nelle stessc condizioni, vale a 
dire affrontando un indice di in-
cremento della popolazione — * 
qutndt anche della popolazione sco-
lastica — del HWc in died anni. 

Per rlsolvere questo problema. gli 
amministratori di Sesto hanno do
vuto non solo devolverc alia scuola 
un miliardo e cento milioni in quat
tro anni (il 2 5 ^ di tutte le spesc 
del Comunc) ma affrontare anche 
una serie di difficolta, di ostacoli 
che avrebbero disarmato chiunque 
e dei quali parlcremo piu oltre. Ora 
quello che interessa dire e che con 
rinaugurazione. che ha luogo in 
questi giorni, di due nuore scuole 

— la Btxio e la Pelucca — il pro
blema e risolto. i doppi turni sono 
finiti in tutto il comune. la media 
di alunni per aula e scesa a trenta-
due. ma nel prossimo quadriennio 
— pure aumentando ancora Vaf-
fluenza allc scuole — dorrd scen-
dere al livello. considcrato ottimo 
dai pedapogisti, di 25. 

Sarebbe risolto. con quello delle 
elementari. anche il problema delle 
medie se non esistessero quegll 
ostacoli di cui si parlava priva. 
frapposti da autorita tanto solertt 
dei giovani da non aver consentito 
la costruzione di una scuola media 
in via Cavallotti, affermando che 
la zona e rumorosa: come se fosse 
possibile. in una citta composta per 
meta di fabbriche, trovcre il silen-
zio. E* un veto — si dice — che 
cadrd fra non molto: ma intanto 
la scuola che era in' propramma 
fin dal • 1961 non e stata ancora 
fait a e, quando lo sard, verra a 
costare al Comune — per Vaumen-
to dei costi verificatosi nel frat-
tempo — circa il 40 per cento in 
piu. 

Ma quando si affermava che, sot-
to questo profilo, Sesto e una citta 
esemplare, si intendtva anche che 

si tratta di una citta che pub valere 
come termine di paragone: dove e 
toccato ad un'amministrazione di 
sinistra risolvere il problema della 
scuola, questa lo ha risolto; dove 
la soluzione del problema dipende-
va in qualche modo da forze diverse, 
questa soluzione non si e avuta. 
Cosi Sesto ha risolto il problema 
delle elementari, avrebbe gia risol
to quello delle medie (che peraltro 
ha dimensioni limitate, perchC men
tre la scuola media di via Caval
lotti attende ancora altre due sono 
quasi pronte), non ha risolto quello 
delle superiori perche* non dipende 
da lui. ma dall'amminlstrazione pro
vinciate. E qui si ferma tutto: Se
sto e i comuni adiacenti di Cinisello 
Balsamo e Cologno hanno comples-
sivamente circa 200 000 abitanti. ma 
la scuola superiore non I'hanno c 
questo benchi il Comune di Sesto 
— che pure e affa'mato di aree — 
abbia offerto gratis alia provinda, 
per la scuola, un'area di 30.000 me-
tri quadrati che vale drca un mi
liardo. 

Abbiamo detto che tutto si fer
ma nel punto in cui Vintziativa ces-
sa di essere delle sinistre unite a 
Sesto e deve essere trasferita al 
centro-sinistra della provinda di 
MHano; in realta il.' tutto » si fer-
merebbe anche nei piu esigui con-
fini di Sesto se gli elettori non 
confermassero Vattuale maggioran-
za. Ai democristiani di Sesto. per 
esempio. non ra piu in nessun mo
do che il Comune non si sia ac-
contentato di avere risolto il pro
blema delle scuole elementari, ma 
cerchi di fare ancora di piu per 
i suoi piu piccoli abitanti. Non ci 
si rt/erisce al centro di medidna 
preventiva e di orientamento psico-
tecnico professionale. retto da spe-
dalisti, che nell'ultimo anno scola-
sttco ha curato 4 884 bambini i cut 
cast eran segnalati dal medico sco-
lastico; d si riferisce soprattutto ai 
centri estivi, che M >• Comune ha 
fatto, il prorceditore agli studi elo-
giato e autorita e dc condannano 
non perche" siano negativi o mal 
congegnati, ma perche" dovrebbero 
essere istituiti e curatl dal palro-
nato scolastico. 
• In fondo, che un-Comune rtetea 

a farsi accusare non di non fare, 
ma di fare troppo, e un caso ab-
bastanza inconsueto, specie sul ter-
reno della cultura. Eppure accade. 
Accade che questi centri estiri dia-
no fastidio; forse proprio percM 
tolgono dalla strada e da altre ini-
ziative i bimbi che d'estate non 
possono andare in villeggialura o 
che tornano dalle colonie comunali 
dopo i loro turni. 11 Comune li 
raccoglie ogni mattina, li riunisce 
sotto la guida di insegnanti specia-
lizzati, li fa insieme giocare, stu-
diare e divertire: curano I'orto, cer-
cano inselti e farfalle. vanno a visl-
tare fabbriche. laboratori artigianl, 
scolpiscono. disegnano. vanno a nuo-
tare e imparano il lavoro di grup-
po, la vita assodata. Poi fanno i 
loro brart rapporti che a fine di 
anno il Comune pubblica in rolu-
me. Un volume anch'esso esempla-
re dal quale si cede come i bam
bini si divertano, imparino e resti-
no bambini. Uno, della squadra che 
si occupava di ricerche sugli in-
setti, racconta nel suo rapporto di 
aver trovato un millepiedi molto 
brutto ' a me — riferisce — non 
fa paura, ma a Petronilla si. JT 
peloso e quando e'e molto sole gli 
vengono i nervi e diventa cattivo. 
Vive sotto le pietre, eccetera *. 

Ai dc tutto questo non ptace; al 
bambini e alle famiglie si. Cosi co
me ai giovani place che il Comune 
abbia istituito scuole serali di mec-
canografia, analisti e preparatori 
chimin, aggiustatori meccanici, di-
segnatori, elettricisti. stenodattilo-
grafi, paghe e contribute lingue: 
tutte materie che costituiscono la 
consueta ossatura della scuola se-
rale; ma a Sesto sono andati oltre, 
proprio sulla base di quel criteria 
• umano * di cui si parlava prima, 
cosi i corsi comprendono anche mu-
sica, pittura, recitazione, dizione, 
danza classica. Costano pochissimo, 
per chi vuole frequentarli, e per i 
meritevoli non costano addirittura 
nulla, perchi al promossi anche 
quel poco viene restituito. 

L'esperienza c appcia all'inizlo 
e tuttavia gli allievi sono gia quasi 
mille, il che per una citta di 80 000 
abitanti vuol dire un cittadino ogni 
ottanta; ma vuol dire, piu ancora, 
che gli amministratori di Sesto han
no saputo scegliere con precisione 
la strada lungo la quale muoversl. 
rispondendo alia aspettativa — 
espresso o inconscia — di chi li 
ha eletti e anche di chi non ha 
votato per loro. 

Kino Marzullo 

non ha prodotto reazioni 
negat ive in soggetti rive-
latisi allergici alia peni
cillina. 

La « Ceparin * 6 stata 
isolata, dopo otto anni di 
ricerche e di esperimentl , 
nei laboratori della socie-
ta « Glaxo >. Ha dichlara-
to il presidente e diretto-
re amminis trat ivo della 
compagnia, dottor F J. 
Wilkins, che il medicamen-
to e stato qui somministra-
to a circa duecento pa-
zienti, con risultati mira-
colosamente rapidi. 

< Si tratta — ha detto lo 
scienziato — di un passo 
innanzi di notevole enti-
ta, di un rimarchevole suc-
cesso per l'industria farma-
ceutica britannica >. Si e 
potuto assodare che l'anti-
biotico e efficacissimo nel 
trattamento delle infezioni 
pnlmonari. renali, della ve-
scica e del le infezioni pe-
nicil l ino-resistenti . 

Un altro importante ele-
mento caratteristico della 
« Ceparin > e dato dal fat
to che la sostanza non e 
tossica: « Fino ad oggi >. 
ha detto Wilkins. « non si e 
assolutamente osservato al-
cun effetto collaterale >. E 
ancora: < Le prove clini-
che hanno mostrato che ai 
pazienti allergici alia pe
nicill ina si puo sommini -
strare la «Cepar in » con 
tutta sicurezza. dato che 
il farmaco non presenta 
caratteristiche di sensibili-
ta incrociata nei confront! 
di alcuna delle penicil-
line >. 

La storia del prodigioso 
'antibiot ico risale al 1945, 
, quando lo scienziato " ita- ,' 
l iano professor Brotzu sco
pri, nel corso di sue ri
cerche in Sardegna. un'at-
t ivita antibiotica nella muf-
fa cephalosporium. Un fun-
zionario dell ' l l ff icio di Sa-
nita britannico provvide a 
far inviare la coltura al-
l ' istituto di patologia s ir 
Wil l iam Dunn, dell 'univer-
sita di Oxford. In questo 
e in altri attrezzati centri 
di ricerca medico-biologica 
del Regno Uni to ci si mise 
al lavoro per l ' isolamento 
della sostanza attlva. 

II dottor Wilkins ha rat-
to ai giornalisti qualche 
esempio di casistica Cosi 
ha citato il caso di un uo-
m o di trentasei anni che 
dopo un intervento chirur-
gico al cervel lo . eseguito in 
un ospedale di Edimburgo, 
era stato colpito da menin-
gite. Nessun medicamento . 
n e m m e n o la penicil l ina, 
era riuscito a combattere 
il progredire della malat
tia. Si provvide a iniettare 
la < Ceparin », e i risultati 
positivi furono assai rapi
di: « Entro quarantotto ore, 
— riferisce il dottor Wil
kins — l'uomo poteva star 
seduto in letto e leggere 
il giornale >. 

II farmaco e stato ap-
provato dal comitato Dun-
lop. che controlla la di-
stribuzione delle medic ine 
in Gran Bretagna. e da 
lunedi sara a disposizinne 
dei medici britannici Sa
ra prodotto esc lus ivamente 
nel Regno Unito . e dice il 
dottor Wilkins che ha « un 
formidabile potenziale per 
l 'esportazione >. 

Robert Musel 
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RINASCITA 
DA OGGI NELLE EDICOLE 

Dopo Kennedy (edilorialc) 
II socialismo in Occwlente (Giorgio Amemlola) 
I leaders socialisti rispondono a Rinatcita sul 
tenia: lotta di elasse e riunificazione politira. 
Interviste con Vittorio Foa, Vincenzo Balzamo, 
Tullia Carettoni 
Perche gli urhanisti hanno hocciato Mancini 
(Nico Di Cagno) . 
II Partito alia prova della campagna elettorale 
(Emannele Macaluso) 
Campania: 6.000 licenziamenti (Mariano DWn-
tonio) 
PoM-Concilio indiano (Libero Pierantozzi) 
La funzione del PCUS nella societa sovietica 
(Giuseppe Boffa) 
Lezione della vitloria lahurista (K. S. Karol) 
Orizzonti nuovi nella storiografia sorietica (Ro-
sario Villari) 
Critiche letterarie, cinematografiche, artistiche, 
televisive, musicali 

II 3° Congresso 

di Cancerologra 

Ricerca e 
profilassi 

per battere 

il cancro 

La relazione introdutti-
va del prof. Verga 

La profilassi. la diagnosi pre-
coce che permette I'immediata 
terapia ed accresce le probabi-
lita dt vittoria* questa l'arma 
piu sicura. e almeno fino ad og
gi, Tunica decisiva contro il 
cancro. il «male oscuro del 
ventesimo secolo «. 

Lo ha dichiarato. nel corso 
della relazione introduttiva nl 
- Terzo congresso nazionale del
la societa italiana di cancero-
logia >-, il prof. Verga direttore 
deU'Istituto di Anatomia delPU-
niversita di Napoli. Nel campo 
della profilassi — come in quel
lo della terapia chirurgica del 
resto — molti passi in avanti 
sono stati fatti in quest'ultimn 
decennio: lo studio delle - abi-
turiini voluttuarie •• — sigarette. 
ad esempio — delle sofistica-
zioni alimentari. delle situazioni 
di lavoro e delle altivita pro
fessional!, degli inquinamenti 
atmosferici e, piu in generale. 
delle condizioni di ambiente 
hanno aperto piu di uno spira-
glio per individuare le cause 
immediate1 del fenomeno, inqua-
drandole In una problematica 
soeiale. 

Cosi e anche vero che, ogni 
volta che studiosi si radunano 
per trattare il problema del 
cancro — come per questo con
gresso che vede riuniti, nell'U-
niverslta di Roma, decine dei 
piu eminenti scienziati italiani 
e stranieri — nel grande pub-
blico rinverdisce la speranz.n 
che la mente umana abbia esco-
gitato il rimedio risolutivo del 
male, la terapia, la mediciiu. 
definitiva che possa ' arrestaiv 
o far scomparire il cancro. 

D'altra parte, non e nemmeno 
esatto che il cancro sia un malo 
senza speranza: la diagnosi pre-
coce permette di risolvere fin 
da oggi una percentuale molto 
alta di casi che. altrimenti, di-
verrebbero disperati; mentre la 
ricerca scientifica e la grande 
garanzia per un futuro ormai 
non molto lontano. Ambedue 
pero — ha tenuto a sottolineare 
il prof. Verga — trovano in 
Italia dei limiti seri e invali-
cabili nella mancanza di mezzi 
sufficient! ad affrontarli e a ri-
solverli. 

La ricerca scientifica dispone 
di fondi insufflcienti e la dia
gnosi precoce rimane privilegio 
di una stretta minoranza, giac-
che sono gravemente insuffl
cienti le attrezzature dei centri 
di medicina soeiale che dovreb
bero essere istituiti per farla 
divenire una pratica di massa. 
Gli stanziamenti sia del Mini-
stero della Sanita. sia della Lega 
per la lotta contro i tumori — il 
prof. Verga non ha citato ci-
fre — pongono i ricercatori e 
i medici interessati a questo 
problema in una situazione di 
vera - sofferenza -. 

II problems del cancro, tut
tavia, alio stato attuale. ha so-
pratutto proporzioni internazio-
nali. Percio il prof. Verga — pur 
non eelandosene le difficolta di 
attuazione — ha citato come 
lodevole la proposta partita dai 
medici francesi per la costitu
zione di un centro mondiale di 
ricerche sul cancro: da soste-
nere con fondi prelevati (nella 
misura dello 0.5 per cento) dai 
bilanci militari. - L e forze che 
tendono ad attuare la distru-
zione e lo sterminio — ha det
to — debbono essere rivolte 
alia distruzione e alia guerra 
di questo male che oggi devasta 
I'umanita - . Se si comprendera 
a fondo e si avra il coraggio 
di meUere in pratica questo 
principio etico e soeiale si potra 
disporre di un'arma adeguata 
a far sorgere la speranza dove 
ora e la disperazione. 

Subito dopo la relazione del 
prof. Verga, il congresso ha pro-
svguito i suoi lavori con una 
serie di rclazioni su temi stret-
tamente tecnici. II primo argo-
mento trattato e stato quello 
degli -Aspetti della canceroge-
nesi ormonale »: hanno svolto e 
presentato le rclazioni su que
sto tema i professori Squartini, 
Biancifiori. Ribacchi. Barbieri-
Olivi. Scveri di Perugia. Si 
sono quindi affrontati i - Pro
blemi psicologici' del paziente 
affetto da tumore maligno -: re
lator! i professori Trentini, 
Spaltro e Cesa-Bianchi di Mi-
lano: Gardini e Canestrari di 
Bologna. II tema all'ordine del 
giorno di oggi tratta dei - T u 
mori della tirolde >. La giornata 
di domani — ultima del con
gresso — sara interameata de
dicate alia discusil< 


