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Quasta paolna, che al pubblica egnl domenlea, * dedicate al colloqulo con 
tuftl I Itttorl daH'Unita Con essa II nostro glornala Intende ampllara, arrlcchlra 
* precltara I taml del tuo dialogo quolldlano con II pubbllco, gia largamente 
trattato nella rubrlca « Lettare all'Unlta a. Nell'lnvllare tutti I lettori a scrlvercl 

• a farel scrlvere, «u qualslasl argomanto, par attandara ad approfondlra tempra 
plo II legame dell'Unita con I'opinlona pubblica democratlca, esortiamo, contem-
poraneamente. alia brevlta. E eld al fine dl permettere la pubbltcailona delta 
magglora quantlta poisibile dl lettere a risposte. 

Quello di Stalin e un 
problema ancora aperto? 

risponde GIUSEPPE BOFFA 

Cara Unlta, vorrel conoscere II vostro gludlzlo sul fatto, aegnalato dall'Unlta a anche 
da altrl glornali, che nel corso delta preparazione del X X I I I congresso del PCUS si 4 
tomato a parlare dl Stalin e del ruolo da assegnargll nella ttorla sovletlca. Secondo vol che 
cosa stgniflca questo, e giusto? Non sarebbe megllo non parlare piu dl questa cosa tanto 

dolorose? 
FRANCESCO CATAWl - FoggiA 

Che si parli ancora di Sta
lin o che se ne torni a par
lare non 6 cosa che in s6 pos-
sa sorprendere o che debba 
essere considerata in s6 sba-
gliata Quel nome, se anche 
colui che lo portava e scom-
parso ormai da tredici anni, 
non 6 mai sparito in tutto que
sto tempo dal dibattito politi
co mondiale. E' quindi sem-
pre possibile che venga evoca-
to nelle sedi piu diverse, da 
quelle politiche. quali e il gran-
de congresso del PCUS. che sta 
per aprirsi a Mosca. a quelle 
che sono invece proprie del-
l'indagine storica. E' un nome 
che resta legato a molte pa-
gine decisive del nostro seco-
lo: di qui la sua ricorrente pre-
senza. 

Vi sono, naturalmente, diver-
si modi di parlame. Se que
sto. ad esempio, dovesse signi-
ficare — timore che alcuni 
hanno espresso — una rivalu-
tazione politica della figura di 
Stalin che. non dico modifichi. 
ma sia pure attenui i! giudizio 
negativo. formulato dal XX con
gresso del PCUS in poi. su tut-
to quel complesso di fenome-
ni profondamente dannosi. che 
fu sintetizzato un po' somma-
riamente nella formula « culto 
della personality >. e bene dire 
subito che si tratterebbe di 
qualcosa che noi non possiamo 
accettare: dicendo noi. intendo 
noi comunisti italiani innan7i-
tutto. ma penso anche a quelli 
di tanti altri partiti, almeno 
dell'occidente europeo. Nessu-
no. del resto. pud nascondersi 
i gravi problemi che un simile 
passo inevitabilmente aprireb-
be anche nei paesi socialisti. 

Pur con tutte le sue lacune 
e le sue contraddizioni, la cri
tics del «culto * di Stalin fu 
a partire dal 1956 un coraggio-
so atto politico, che contribul 
ampiamente ad aprire una fa-
se nuova nello sviluppo del mo-
vimento comunista. Come tale 
essa venne valutata e rispet-
tata. Modificarne il carattere 
finirebbe coH'apparire a sua 
volta come un'operazione po
litica in senso inverso. che a 
dieci anni di distanza non po-
trebbe non suscitare profon-
de incomprensioni e decise re-
Bistenze. 

Quel tipo di rivaluzione poli
tica e cid che i comunisti ci-
nesi hanno chiesto piu volte 
negli ultimi anni. Ma 6 anche 
quanto tutti i comunisti. che 
non hanno condiviso e non con-
dividono le tesi di Pechino, 
hanno invece respinto. Far ri-
salire. cos) come i cinesi han
no fatto. alia critica di Stalin 
e del « culto > tutti i proble
mi che nell'ultimo decennio si 
sono aperti per il movimento 
comunista internazionale e un 
errore profondo. Quei proble
mi scaturivano dalla stessa evo-
luzione delle societa socialiste. 
dai loro progressi e dalle loro 
conquiste come dai loro com-
piti non risolti. daU'ampiezza 
che 1'azione rivoluzionaria ave-
va acquistato nel mondo, dalle 
sue vittorie e dagli ostacoli 
nuovi che essa incontrava. Es-
si sarebbero apparsi comun-
que: la critica del dogmatismo 
che aveva accompagnato la di-
rezione stalintana ha semmai 
aiutato a prenderne coscienza. 
sia nei paesi socialisti che fuo-
ri di essi. 

Questo non vuol dire che tut
to ormai sia statn detto e che 
sulla questione Stalin non si 
debba piu riflettere. Al con* 
trario. anzi. Nessuno di noi 
pod dimenticare che quel no
me e legato a un grande perio-
do storico: trenta durissirni an
ni del nostro passato piu re-
cente, c anni di ferro e di san-
gue>. come ebbe a dire un 
giorno Togliatti. dove si com-
batterono battaglie mondial! 
che hanno modificato il cam-
mino di tutta l'umanita. In 
quel periodo grandi cose so
no state fatte. La Russia si e 
trasformata in una grande e 
moderna potenza. Tmpnrtanti 
principT socialisti vi si sono 
affcrmati. 

Dalle terre sovietiche essi si 
sono estesi in numerosi altri 
paesi. La guerra contro fl fa-
atismo e, stata vinta. Ora. e 
chiaro che dj questo periodo 
non si pud parlare senza ricor-
dare fl name di Stalin. Chi po-
trebbe fare la storia dell'ultima 
guerra senza evocare fl suo 
ruolo? La soluzione, d'altron-
de. non sta ne nella incondi 
zionata esaltazione di ogni suo 
gesto. che si faceva. lui vi 
vente. ne nel ricordo esclusi 
vo di alcuni suoi errori tattici 
e strategici, che subentrd dopo 
fl 1956. 

La storia non si pud mai fa
i t cancellando i nomi di chi 
M e sta to protagonista: ne 

di Stalin, ne quello 

di Krusciov, nd quello di 
Trozki. Che le opere di Sta
lin siano un giorno scorn-
parse dalla circolazione non 
e stata una cosa buona. perchd 
chi vorra studiare il periodo 
in cui egli visse avra sempre 
bisogno di farvi ricorso. Ma 
la stessa osservazione non pud 
valere solo per gli scritti di 
Stalin. Pud forse ignorare cid 
che sostenne Bucharin chi vuo-
le studiare l'industrializzazione 
sovietica e i problemi econo
mic!' del socialismo? Noi oggi 
nolemi'/ziamo con cid che dice 
Mao Tse-Tung, Ma chi si so-
gnerebbe di tacere il suo no
me quando volesse fare la sto
ria. non dico della Cina. ma 
del mondo di questi anni? La 
critica pud restare valida: ma 
essa presuppone sempre la co-
noscenza. 

Ci sembra dunque che un 
vero progresso a questo punto 
possa venire solo da un'inda-
gine storica quanto piu appro-
fondita e obiettiva possibile. 
Questo 6 cid di cui sentiamo 
tutti il bisogno. La ricerca non 
pud perd concentrarsi soltanto 
sui sinffoli uomini e sul loro 
ruolo personale neeli aweni-
mentl (sebbene anche questo 
sia importante), ma deve ri-
salire ai fatti stessi. ai feno-
meni politic] e sociali. alle lo
ro cause, al loro evolvere. alle 
conseguenze che lasciano. Que
sto compito spetta. certo. In 
primo Iuogo a chi fa profes-
sione di storico e deve avere 
a tal fine la liberta e gli stru-
menti di studio necessari. Ma 
non soltanto a loro. Noi tutti 
non possiamo esimerci dal-
I'avere una coscienza storica. 
Anche al politico quindi toc-

ca di esprimere il suo giu
dizio. 

L'anno prossimo ricorrera il 
5(F anniversario della Rivolu-
zione di ottobre. E* una grande 
data. La ricorderemo con im-
pegno. Ma pud bastare una 
semplice rievocazione celebra-
tiva, per quanto risonante essa 
possa essere? Abbiamo alle no-
stre spalle mezzo secolo di 
esperienze socialiste nel mon
do. E' un capitate di immenso 
valore e che tale esso sia nes-
suna persona di mente aperta 
pud negarlo. perch6 cid che I 
comunisti hanno fatto in que
sto mezzo secolo ha profonda
mente influenzato tutti gli uo
mini, anche coloro che di quel
le esperienze non sono stati di-
rettamente partecipi. Ma, ap-
punto per questo, nessuna ce-
lcbrazinne pud essere piu frut-
tuosa di un approfondito rie-
same di tutto questo periodo. 
che ne analizzi success! e in-
successi, lati positivi e lati ne-
gativi. Di qui il movimento 
rivoluzionario pud trarre va-
lide indicazioni per Tawenire. 

Noi comunisti italiani ci sia-
mo sforzati. nei limiti dei no-
stri mezzi. di muoverci in que
sta direzione. Proprio perch6 
fu un passo risoluto in questo 
senso. indimenticabile resta la 
intervista di Togliatti del 1956 
a Nuovi Argomenti. Non pen-
siamo di avere fatto tutto cid 
che era necessario. Sappiamo 
che quest'opera di indagine e 
di studio deve essere prose-
guita. Comunque sentiamo che. 
per essere valido oggi. il di
battito pud essere condotto so
lo su questo piano; quello ap-
punto della severa riflessione 
storica. non quello della mu-
tevole congiuntura politica. 

L'anarchismo 
e il comunismo 

risponde PAOLO SPRIANO 

Cara Unlta, In una dlscusslone con avversarl politlcl 
questi ultlml sostenevano la tesi che l'anarchismo e comune 
Ideate del marxlsmo. A mlo avviso sostengo che la conce-
zlone anarchlca, pur dando I'lmpresslone dl contatll con 
II marxlsmo, a da rttenersl del tutto formate. 

GIOVANNI PIERON1 • Vagli di Sotto (Lucca) 

Cara Unlta, ml e capitato diverse volte dl dlscutere con 
degll anarchlcl e quest! sostengono che II comunismo si 
ragglunge soltanto reallzzando I'idea anarchlca. Su alcuni 
puntl abbiamo In comune gli stessi oblettlvl (eliminazione 
dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ascesa al potere 
del proletariato), ma quando loro parlano dl eliminazione 
dello Stato a me pare che questa meta sia Imposstblle. 
Vorrel sapere da te cosa e veramente I'ldeologla anarchlca 
e quail sono le dlfTerenze che la separano da quello 
marxista. 

GIUSEPPE NESE • Guastalla (Reggio Emilia) 

Cara Unlta, si deve essere contro gli anarchlcl? 
R. S. - Foiano della Chiana (Arezzo) 

Gramsci rivolse. dalle colon-
ne de UOrdxne Nuovo, nel 1920. 
un c Discorso agli anarchici > 
che resta la piu semplice e 
chiara dichiarazione di princi-
pio sul tema del rapporto anar-
chia-comunismo (e anarchia-
marxismo). e costituisce an
che una lezione politica sempre 
valida. cL'anarchismo — scri-
veva Gramsci — e la conce-
zione sovversiva elementare di 
ogni classe oppressa ed e la 
coscienza diffusa di ogni clas
se dominante. Poiche ogni op 
pressione di classe ha preso for
ma in uno Stato. Tanarchismo e 
la concezione sovversiva el^ 
mentare che pone nello Stato 
in se e per se la ragione di 
tutte le miserie della classe op
pressa >. 

Gramsci ricordava ancora 
che il borghese era anarchico 
prima che la sua classe con-
quistasse il potere, o che lo 
resta anche dopo la sua rivo-
luzione (c perche le leggi del 
suo Stato non sono per lui co-
strizione, sono le sue leggi e 
il borghese pud dire di vivere 
senza legge. pud dire di vivere 
Iibertariamente >). A maggior 
ragione egli ridiventera anar
chico dopo la rivoluzione^ pro-
letaria perchd si accorgera al-

Cara Unit*, vorrel tapera — per favora — che C O M * II aegreto Istruttorlo a che con-
seguenza portera ia santenza della Coria Costltuzlonala su questo segreto. 

R. S. . Sassati 

Speriamo che al lettore non 
sia sfuggito l'acuto articolo 
pubblicato su questo giornale. 
qualche giorno fa. dal compa-
gno on. Guidi (c La pubblici 
ta di stampa ostacola la giu-
stizia?»). al quale rimandia-
mo. per un panorama piu com
plete della situazjone. 

D segreto istruttorio. dunque, 
e destinato a coprire tutti gli 
atti che il giudice compie nel 
ricercare le prove, durante la 
istruttoria. 

Esso cessa quando I'accusa-
to compare in dibattimento. 
davanti al giudice che decide-
ra se le prove raccolte con-
sentono di condannare o im-
pongono di assolvere. 

Permane, invece. allorchg fl 
procedimento termina in istrut
toria con I'archiviazione o con 
1'assoluzione. 

Poicbe in questi casi non si 
fa luogo al dibattimento. nes
suno o soltanto pochi saranno 
informati sui motnri che ban-
no portato aU'archiviazione od 
alia assoluzione. 

Controllo 
impossibile 

Questa e una delle conse
guenze piu gravi che discen-
dono dalla sentenza: finiscono. 
cioe. col verificarsi casi nei 
quali ropinione pubblica non e 
in grado di controflare l'ope-
rato del giudice. 

Se si aggiunge cne fl siste-
ma processuale inquisitorio non 
consente un controllo nemmeno 
durante le prime indagini di 
polizia giudiziaria. si avra la 
sensazione di come sia ampia 
I "area doll attivita di organi 
importantissimi dello Stato pri-
va di controllo. e.di come un 
segreto del genere possa pe-
sare anche nei confront! del 
l'accusato e del giudice stesso. 

Un'assoluzione, infatti, od 
una archiviazione corrono sem-
pra fl riachio di 

se da una pubblica opinione 
disinformata come un atto che 
trovi radice nell'errore o nel
la involontaria superficialita 
della ricerca. 

La Corte ha sostenuto che le 
norme le quali puniscono «la 
pubblicazione arbitraria di atti 
di un procedimento penale* 
(648 cod. pen.) ed «I1 divieto 
di pubblicazione di determina-
ti atti* (art. 164 cod. proce-
dura penale che k il vero e 
proprio segreto istruttorio) tro-
vano ragione nel fatto cne la 
stampa « rivelando cid cne in-
teressa non venga propalato. 
mette sullawiso i delinquen-
U e pud frustrare 1'azione del-
l'autorita *. 

Ha aggiunto. poi, che altre 
ragioni sono: 

a) quella cdi assicurare la 
sercnita e I'indipendenza del 
giudice, proteggendolo da ogni 
influenza di stampa che pos
sa pregiudicare rindirizzo del
le indagini™ > ed assicurame 
la Uberta c vietando quei com-
portamenti estranei cne pos-
sano ostacolare la formazione 
del libero convincimento >: 

b) quella di c tutelare. nella 
fase istruttoria, la dignita e la 
reputazione di tutti coloro che. 
sotto differenti vesti. parteci-
pano al processoa. 

Queste ragioni non ci con-
vincono. 

Non la prima perche espe
rienze ormai secolari presso 
gli anglo-sassoni, impediscono 
sia pure di sospettare soltanto 
che la pubblidta non diciamo 
di ana parte della istruttoria 
ma della istruttoria inters, ab-
bia prodotto o produca effetti 
neeativi. La opinione pubblica 
non si scoote allorche fl segre
to copre la istruttoria ma. co
me tanti esempi hanno dimo-
strato. si scuote e si associa 
attivamente alia tutela dell'or 
dine allorche la stampa e in 
grado di rendere pubblici i 
termini del processo e delle 
ricerche istruttorie. 

Non la seconda poicM la se-
renita e 1'indipenclenza del giu
dice e legata alia sua capadta 

k prof essionala ed aUa giustezza 

della linea ch'egli assume nel
la ricerca della verita. men-
tre pensare che Ia sua serenita 
e la sua indipendenza possano 
essere ferite dai resoconti di 
stampa. significa fargli un tor-
to ingiustamente. 

Non Ia terza. infine, poiche 
la segretezza dell'istruttoria e 
di per se un'onta che si ro-
vescia suH'accusato l'interesse 
del quale invece e che la col-
lettivita intera possa giudicare 
sulla Iegittimita del suo rinvio 
a giudizio o del suo proscio-
glimento. 

Rapporto 
permanente 

Da un punto di vista piu ge
nerate poi crediamo che sia 
tempo di riconoscere che il 
rapporto prevalente in una par
te cosi rilevante del diritto pub
blico qual e la procedura pe
nale. non ft quello cne nasce 
occasionalmente dall'accusa e 
si restringe tra raccusato e 
il suo giudice. ma e. vicever-
sa. quello permanente e piu 
proprio che passa tra l'accu
sato e la collettivita. 

La crisi del sistcma inqui
sitorio. le esigenze di riforma 
delle procedure, la situazione 
pesante della amministrazione 
della giustizia e la stessa di-
sagevolezza del rapporto stam-
pa-autorita giudiziaria, non 
hanno assunto, dunque. alcun 
rilievo nel pensiero della Cor
te pur destinata ad assolvere 
un compito politico e non tec-
nico. mentre 1'azione svolta in 
proposito dalla stampa. ci e 
parsa assai manchevole: I'opi-
ninne pubblica infatti non e sta 
ta informata tempestivamente 
del tema che sarebbe stato 
trattato ne della importanza di 
esso. cosi che fl dibattito si e 
potuto svolgere e concludere 
come cosa di ordinaria ammi
nistrazione cui non valesse la 
nena di dedicare piu di una 
riga di informazione affrettata. 

lora della esistenza di uno Sta
to operaio che gli togliera la 
liberta di sfruttare il proleta
riato. Ma la concezione propria 
dei borghesi non d l'anarchi
smo. e la dottrina liberale. 
Cos! «la concezione propria 
della classe operaia non d lo 
anarchismo. d il comunismo 
marxista ». 

I proletari rivoluzionari che 
davvero vogliono realizzare un 
ordine nuovo — ecco il punto di 
dissenso fondamentale tra dot
trina anarchico libertaria e dot
trina tiidt.\i^ta iuninista — non 
devono e non possono essere 
nemici dello Stato in se: i pro
letari rivoluzionari sono favore-
voli alio Stato operaio che, so
lo attraverso la conquista del 
potere statuale. si pud realiz
zare la costruzione di una so
cieta socialista. Non quindi sop-
pressione dello Sfafo in si ma 
prospettiva della estinzione del
lo Stato passando attraverso un 
potere operaio che garantisca 
la liberta di sviluppo delle clas-
sl Iavoratrici, che «consolidi 
le condizioni materiali in cui 
nessuna oppressione di classe 
possa ancora determinarsi >. 

D discorso. perd. non si ar-
resta qui, alia constatazione 
che l'anarchismo d una forma 
primitiva di rivolta degli op-
pressi e che la sua dottrina e 
utopistica. II movimento anar
chico espresso da gruppi ope-
rai e contadini e stato (e in 
parte lo e tuttora) una realta 
in alcuni Paesi europei. ivi 
compresa l'ltalia. II valore del
la tradizione originaria di un 
moto di organizzazione e un 
elemento importantissimo nella 
realta sociale e politica ed es
so. spesso, ispira ancora molti 
nuclei anche quando il movi
mento nel suo insieme attraver-
sa una fase di versa. La pas-
sione rivoluzionara di tanti ope
ra libertari non solo e sincera 
ma e una passione che concre-
tamente si appunta contro lo 
stesso nemico degli operai mar-
xisti coscienti e della massa 
sfruttata: il modo capitalistico 
di proprieta, lo Stato borghese. 
Di qui nasce. se non la possibi-
lita di una composizione del 
dissidio polemico ideale. Ia ne-
cessita di un'azione di lotta 
Concorde per i comuni obiettivi 
sindacali e politici. 

Gramsci non scordd. nella 
pratica. tale dovere rivoluzio
nario. rivolgendosi sempre agli 
operai anarchici come a fra-
telli, valendosi del contributo 
dei migliori di loro nella costru
zione dei cConsigli di fabbri-
ca >, sfidando anche le accuse 
che i vari settarismi di partito 
e di sindacato gli lanciavano, 
sia dalle sponde riformiste che 
da quelle dogmatiche della 
c purezza marxista ». Varra la 
pena di ricordare, del resto, 
che nella famosa Iettera man-
data nel 1923 da Vienna per pe-
rorare la fondazione de VUnitd, 
Gramsci scriveva che bisogna-
va fare un giomale che fosse 
l'espressione di tutta la sinistra 
di classe, comprese le compo-
nenti anarchiche. sindacaliste. 
repubblicane. Una preoccupa-
tione — quella — che rispon-
deva ai bisogni di un fronte 
reale di lotta: nella grande cri 
si del primo donoguerra il mo
vimento anarchico combattd 
anch'esso grandi battaglie a 
fianco dei socialist! e dei comu
nisti. pur compiendo la sua buo
na parte di errori. come gli 
altri settori del resto. 

D discorso di aliora. nella 
sua sostanza, non d mutato. II 
dissenso, Ia discussione. Ia di-
stinzione, sono sempre oppor-
tuni purchd non diventino for 
mali e astratte racioni di con 
trapposizione e di duKJoni e 
non facciamo imarnre la ne 
cessita essm/ialc. di cla»?e. di 
una battaglia comune. Essa. 
concerne i lavoratori in quanto 
tali, i loro interessi e la loro 
spinta emancipatrice, siano so
cialist!, cattolici, anarchici. co
munisti o repubblicani o senza 

, partito. 

PSICANA1.1SI 

Chi sono 
i clienti degli 
psicoanalisti 

Cara Unlta, ml e ca
pitato dl leggere un II-
bro che ml ha lasclato 
piuttosto sbalordlto. Dan-
do credlto a quello che 
In esso vl e scrltto, sem
bra che II popolo ame-
rlcano sia ormai In pos-
sesso degll pslchlatrl: 
In altre parole, parreb-
be che tutti sono presl 
da una pslcosl non defi
nite, con del medlcl sol
tanto Interessatl ad In-
tascare II denaro del 
client! e basta. Ma A 
poi vero questo? Inoltre 
vorrel sapere se In Ita
lia I coslddettl • pslchla
trl dl tipo amerlcano > 
hanno fortune. 

Grazle per la rlspo-
sta. 

D. BASSO 
Gravellona • Toce 

(Novara) 

Se il leffore ha lotto nella 
pagina culturale deU'Unita 
del 15 marzo Varttcolo sul-
Vindagine di Hollingshead e 
Redlich sulla citta di New 
Haven in America, ha gia 
avuto una parziale risposla 
al suo quesito. U libro di 
questi autori. che io ho di-
scusso nel volumetto edito 
dagli Editori Riumti. La 
psicologia, oggi, & del 1958; 
ed ora e tradotto dall'edi-
trice Feltrinellt E" passato 
quasi un decennio. ma. se 
si lien conto d\ altre pub 
blicaziom piu rccenli, la si 
tuazione non £ molto cam-
biata. Risulta dall'inchie<ita 
che il numero dei neuroti* 
ci, doe" di coloro che factl-
mente ricorrono alle cure 
degli psicoanalisti o degli 
psichiatri, e maggiore negli 
strati piii elevati che in 
quelli medio inferiori della 
societa. I pazienti degli 
strati inferiori, non si tro-
vano mai tra i clienti degli 
psicoanalisti, e rarissima-
mente tra i clienti degli psi-
coterapisti psichiatri. Quan
do avvertono i propri di
sturb!*. Ii considerano di na-
tura organica, e sono, in 
genere, trattati da medici 
diversi. Per i due autori, 
cid dipende dal fatto che 
gli stessi medici non sono 
preparati per comprendere, 
da un'angolatura pisicolo-
0t"ca, i disturbi dei pazienfi 
lavoratori, venendo essi 
pure, come i clienti che 
hanno, e da cui sono pro-
fumatamente pagati, dalla 
borghesia ricca o medio-
superiore. 

Non si pud ovviamente 
generalizzare. e dire che 
tutti gli « americani * (che 
poi sono intesi come gli abi-
tanti degli Stnti Uniti). sia
no o nevrotici o psicotici. 
E' vero che, piu facilmente 
che da noi. han rabifudine 
di ricorrere alio psicoanali-
sta o alio psicoterapista. an
che per rimediare in qual
che modo alle tensioni pro-
dotte negli strati sociali in-
dicati, dalla esasperazione 
dell'individualismo e della 
corsa al successo generati 
dalla struttura classista del
ta societa e dai conflitti pro-
dotti da una democrazia sol
tanto formate. 

Quanto aU'llalia, gli psi-
coterapisti < all'americana > 
esistono, ed hanno anch'es-
si una clientela in larghis-
sima maggioranza ricca. o 
composta di allievi che aspi-
rano a diventare i loro con-
tinuatori. Esiste perd un fi-
lone sa.no di psicoterapla, 
che fonda la cura dei pa
zienti, di ogni classe o stra-
to sociale. su un'altenta con-
siderazione della genesi dei 
disturbi. spesso in rapporto 
con le condizioni di tnta e 
di lavoro dei pazienti, e 
sulla conoscenza dei biso
gni e delle esigenze degli 
esseri umani nel loro svilup
po personale e all'interno 
deUe loro famiglie o dei 
loro gruppi. piu o meno 
istituzionalizzati. di apparte-
nenza, Gli ospedali psichta-
trici e le cliniche neurolo-
giche richiedono oggi sem
pre piu freqyentemente lo 
aiuto degli psicologi appvn-
to nel tentatico di ricondur-
re alia normalita i pazienti 
incapaci di superare da %e~ 
i conflitti creati dalla socie
ta moderna. 

E' perd da notare che, 
ove permangano le condi
zioni sociali esterne che ge-
nerano i conflitti, non si pud 
sperare di diminuire i di
sturbi in modo durevole. Se 
le statistiche dicono giusto. 
nei paesi socialisti. dove le 
cause esterne psicogene so
no. se non aboltie, in buona 
parte ridotte. le nevrost e 
le psicoti sono in numero 
molto inferiors e in pro
gressiva caduta rmpetlo al 
periodo anteriore alia nvo-
luzione e in confronto dei 
paesi a struttura classista. 

ABfiola Masincco Costa 

IL MEDICO r 
EREDITARIETA9 E 
CONTAGIOSITY DEI TUMORl 

Cara Unlta, a segulto dl una dlscusslone avuta, 
desidero sapere se I tumorl siano contaglosl, e se 
II vivere a contatto dl chi ne sia colplto — specie 
se in parte esposta del corpo — debba conslgllare 
qualche prudenza. Grazle e salutl 

A. Z. Scgni - Roma 

Caro List, vorrel chledertl se I tumorl sono ere-
dltarl, o anche se avere o aver avuto qualche fa-
mniare colplto da questa malattla glusttflchl nei 
congluntl II timore dl Incapparvl. 

GIACOMO BENOTTl - Foggia 

MUSICA 

l 

I 
I Uottavino non 
e uno strumento 
secondario 

Sulla contagiosity o meno 
dei tumori si aveva fino a 
ieri una posizione nettamen-
te negativa, che escludeva 
ogni possioHilr) del genere. 
E cid perche il processo tu-
morale era constderalo quel
la che si dice una malattia 
degenerativa. cioe la tra-
sformazione in senso mali-
gno di determinate cellule e 
tessuti in conseguenza di so-
praggiunti squilibrt biologtci 
sconosciuti, squilibri la cui 
origine si attribuiva all'azio-
ne irritante di sostanze chi-
miche, di radiazioni nocive 
ecc. 

U tumore quindi rientra-
va non fra le « vifczumi », 
ma fra le alterazioni strut-
turali, come se ne hanno di 
altra natura nel fegato, nel 
cuore, nei rem. ed e ovvto 
che come non si pud fra-
smettere ad altri la propria 
cirrosi epatica. la propria 
miocardite, o la propria ne-
frite, anche il tumore si ri-
tenesse — e si ritenga tut
tora — non frasmissibile al
le persone che si frequen-
tano. 

Oggi perd il fatto che si 
parli anche di virus come 
di una possibile causa del 
cancro impone di essere piu 
circospetti nella risposta in 
tema di contagio: una vera 
certezza. in un senso o nel-
Valtro. si avra solo quando 
si riuscird a stabilire se vi 
sia oppure no un virus ef-
fettivamente capace di pro-
durre il cancro. e, nel caso 
che vi sia, se esso abbia al-
tresi la capacita di passare 
da un individuo ad un altro 
e attraverso quale via, re-
spiratoria, intestinale. con
tatto cutaneo ecc. Per il mo
menta dunque, siccome I'ori-
gine virale dei tumori non 
i stata finora provata, al
meno nell'uomo. il rischio di 
un possibile contagio non 
sembra da temere. 

Anche sulla ereditarietd le 
idee sono piuttosto sfumate. 
Per poter parlare con sicu-
rezza matematica di tra-
smissibilita ereditaria biso-
gnerebbe individuare. nel 
patrimonio cromosomico de
gli infermi, un gene sppcifi-
co a cui sia strettamente 
condizionata la comparsa 
del cancro; ebbene, fino ad 
oggi codesto * gene tumora-
le» non e stato mai iden-
tificato. 

In alcuni animali inferiori 
(certi insetti e certi pesci) 

osservazioni sperimenfali 
hanno largamente dimostra-
to che i tumori vengono ere-
ditati, e gli studi genetwi 
hanno fatto scoprire Vesi-
stenza in PSSI di un qene tu-
morale Ma gtd nei topi la 
situazione e" diversa: si so
no eseguite ricerche su die-
cine di migliam per un 
gran numero di generazioni, 
e si £ visto che accoppian-
doli con determinate sele-
zioni si ottenevano razze 
con alta incidenza di tumo
ri. e razze quasi indenni. 

Benchd risultasse cosi che 
la comparsa del cancro nei 
topi 6 condizionata dall'in-
flusso ereditario. un gene 
del cancro tuttavia non 6 
stato trovalo. il che porta 
a credere che il corredo ge-
nctico dei soggetti colpili 
non sia specificamente 
orwntato a produrre il can
cro in ogni circostanza, ma 
sia in grado soltanto di crea
te una susceltibilitd specifi-
ca, e quindi una piu facile 
recettivitd per il tumore. 

Sarebbe insommo quella 
che st chtama * eredild di-
sposizwnale >, nel senso che 
si erediterebbe non la ma
lattia ma una predisposizio-
ne alia malattia E appun-
to questo, sebbene in misu-
ra molto limitata e vaga, 
sembra valido anche per lo 
uomo. dove la predisposizio-
ne ereditaria pud avere ca
rattere generate o locale : 
nel primo caso un indiyi-
duo colpito. per esempio, da 
cancro gastrico avra una 
discendenza predisposta al 
cancro dovunque localizza-
to; nel secondo caso lo 
stesso individuo avrd una 
discendenza predisposta in 
particolar modo al cancro 
dello stomaco. 

Per concludere, dunque, 
pare che si erediti solo una 
certa predisposizione, so-
prattutto locale piu che ge
nerate, una cosidetta suscet-
tibilita di organo o di tes-
suto; ma anche a questa 
non bisogna crederci trop-
po, dovendosi tenere conto 
di innumerevoli fattori a-
suali: si sa infatti di fami
glie con elevata incidenza 
di tumori (a incominciare 
dalla famiglia di Napnleo-
ne) ma si sa pure che si 
tratta di ceppi familiari 
tanto poco numerosi da non 
avere valore statistico. 

Gaetano Liti 
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Cara Unlta, parlando 
di bande musical!, II di
scorso e caduto sull'ot-
tavlno che alcuni mlel 
amlcl rltengono uno stru
mento del tutto secon
dario. Vorrel qualche no-
tizla In proposito. 

GIORGIO OF. SIMONI 
Fori! 

Gli amid di Giorgio, il no
stro lettore, hanno proprio 
torto L'ottavhw (sunna una 
ottava piu alto del ttauto, 
donde il nome), detto anche 
pircota ftauto. in rorrivpon-
denza delta denanwiazione 
francese (\.c petite •,nte) e 
tedesca (din Kloine Flfite) — 
gli inqlesi dicono soltanto 
The Piccolo - l'ottavhw, in
fatti. diffusissimo nelle ban
de musicali. trovd largo ap-
plicazione anche in orche
stra e anche in tempi mo-
derni. 

II suo timbro acuto e iro-
nico non dispiacque a Mo
zart che uso I'ottavino nel 
Flnutn macico 

Le battute finali drll'ou-
verture per J'F.gmont. di 
Beethoven, sono affidate al-
Vottavino che fischia i suoi 
precipitosi ma hen scanditi 
doremlfa staccandosl su tut
ta Vorchestra. 

Wagner — ed era un ma-
go nella scelta (imbricn de-
gli strumenti - decise che 
fosse proprio I'ottavino ad 
attizzare la fiammit che av-
volge Brunildc nella Wnlchi 
ria e nel Sigfrido 

Lo strumento fu poi addi 
riltura d'obbliqo nelle com 
posiziani di tempeste must 
cali. II suo tibilanle suono 
(trasposizione fonica della 
fulminea saetta) e riconosci 
bile nel temporale delta Sin-
fonia n. 6 (Pastorale), di 
Beethoven, nella tempesta 
del Guglielmo Tell, di Ros
sini, come in quelle verdiane 
del Rigoletto e dell' Otello. 

Ne" basta. 
II Pierrot lunaire di Schbn 

berg termina con un rabbri-
vidente svolazzo deH'offai'i-
no; Ravel lascia che sia I'ot
tavino ad avviare melndica-
mente il Concerto in sol. per 
pianoforte e orchestra E le 
citazioni potrebbero eonti-
nuare a lungo. per conclu
dere che. al cantrnrio di 
quanto possa supporsi. I'ot
tavino ha compiuto . .olta 
strada nello sgancinrsi dal 
flauto (di sohio ne raddop 
piava la parte) e nell'afler-
mare un suo autonoma pre-
stigio timbrico. Cosa tt.nto 
piii esemplare e simpatlca, 
in quanto I'ottavino si d tut
tavia tenuto sempre 'ontono 
da esiiberanti vanitd toli^ti 
che Fino al punto. appun'o. 
che gli amici del nostra let-
tore pensnvano — shaqlinn-
do — che fosse uno strumev-
tino decaduto. 

Erasmo Valente 

GIAPPONE 
via transiberiana 

durata 27 giorni • partenza 21 aprile 
mezzi di trasporto • aereo - nave - treno 

prezzo per persona 
L. 690.000 
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18 giorni. L. 640.000 

ESTREMO ORIENTE 
22 giorni, L. 825.000 

BRASILE - ARGENTINA 
URAGUAI 
18 giorni, L. 690.000 

INDIA e CEYLON 
18 giorni. L. 560.000 
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