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MEDICINA EDITORIA 

IL CANCRO: 
una battaglia 

che pud essere vinta 

Leonardo Santi i 

i 
I I X Prof. Leonardo Santi, 40 anni, da 

Pisa, si e laureato in medicina a 

Genova. Attualtnente e doccnte dcll'lsti* 

tuto di anatomia patologica del l ' TJni-

vcrsita genovese e diretlore del Centro 

oncologico regionale ligure. E* anclie 

scgrclario della Commissione nazionale 

I centri tutnori. Si occupa prevalentemen-

te di tumori professional! e di oncolo-

gia sperimentaie, un campo ne) quale 

ha dato contrihuti di particolare rilievo. 

I 

L'INSIDIA CHIMICA 

Uninteressante rassegna nelle sale del Palazzo Anfici Mattei a Roma 

Oltre 44 milioni di libri 
«tirati» nel 1965 in Ungheria 

La Mostra del libro unghe-
rese allestita nella sale del Pa
lazzo Antici Mattei a Roma. 
con il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio e del Mi 
nistero degli Affari Esteri. ol 
trc a rappresentare un fatto 
importante nel quariro degli 
scambi culturali fra 1'Italia e 
I'Ungheria. offre a quanti si 
occupano di cultura. nel no-
stro Paese, e, in particolare. 
asjli editori I'nccasione per al 
cune riflessioni. 

Nel lflfia. sono stati pubblica 
ti. in Ungheria. 4000 libri in 44 
milioni e mezzo di copie: si 
tratta di on eifra importante. 
snprattutto. se rapportata alia 
popola7ione che supera appe 
na i dieci milioni di ahitanti 

La produzione libraria pro-ca-
pite e, quindi, di 4,5 rispetto 
alio 0.9 del 1938. quando 1'anal-
fabetismo registrava percentua-
li vergognose e la cultura era 
riservata a pochi. 

Secondo la relazione-inchie-
sta fatta per I'UNESCO da Ro 
bcrt Escarpit relativamente 
agli anni 1952 62. 1'editoria un 
gherese ha registrato. in que-
sto periodo. un aumento del 
50% (1'attivita editoriale dei 
paesi socialisti ha avuto, nello 
stesso lasso di tempo, un au 
mento che oscilla dal 30 al 3G 
per cento) rispetto al 5% del 
la Francia. all'11% dell'Au 
stria, al 27% del Giappone. al 
45% della Gran Bretagna e al-
l'R5% degli USA. I progress! 

dell'editoria di questo piccolo 
Paese risaltano ancora di piu 
rispetto ai regressi registrati, 
nello stesso periodo. dall'India 
(25%). dal Belgio e dall'Italia 
(16 per cento). 

II direttore generale dell'cdt-
toria ungherese. Jeno Sim6. ci 
indica alcune ragioni di que
sto rapido sviluppo editoriale 
nel suo Paese Gia nel primo 
decennio, dopo il 1945. erava-
mo riusciti — ci dice — a rom 
perc 1'isnlamento in cui era-
vamo stati costretti nel pe
riodo 1920 1945. pubblicando 
mnlti classici della letteratura 
mondiale, prima sconosciuti dal 
nostro pubblico Ma. nel 1954. 
venne iniziata la pubhlicazio 
ne della * Biblioteca a hunn 

II 25% dei composti normalmente immessi in 
commercio, secondo recenti calcoli, sono agenti 
cancerogeni - L'inquinamento atmosferico e il 
fumo di tabacco - La prevenzione: un cardine 
delPattivita antineoplastica - Occorre una legi-
slazione rigorosa che disciplini certi composti 

GENOVA, maggio 
E' stato calcolato che cir

ca U 25 per cento dei compo 
sti chimici normalmente im
messi in commercio — impie 
gati in alcuni settori industria 
li, nelle costruzioni stradali o 
usati come disinfestanti — so
no agenti cancerogeni. Molti 
di essi non agiscono solo sulle 
zone di contatto. in primo luogo 
repidermide, ma anche a di-
stanza, sugli organi attraverso 
i quali vengono eliminati: in 
particolare, il fegato e le vie 
urinarie. La ricerca sperimen
taie e i pazienti accertamenti 
di laboratorio hanno gia frut-
tato un Iungo elenco delle so-
Stanze che portano la sottile. 
tremenda insidia: dall'arsenico 
(tumori della cute e del pol-
mone) all'asbesto. al cromo. 
alia silice, al nichel (carcino 
mi polmonari); dall'olio iso-
propilico (carcinomi dei seni 
paranasal]) all'iprite (carcino
mi della laringe) al benzolo 
(diverse forme di leucemia): 
dal catrame alle amine aro-
matiche in uso nelle industrie 
di coloranti (cancro della ve-
scica): dal tetracloruro di car-
bonio ai sali di piombo. al be-
rillio e a tanti altri. 

Questo dato di fatto pone la 
coUettivita di Tronte a un pro
blema di vastita e importanza 
enormi. In pratica. significa 
che ciascuno di noi. ogni gior-
no. e soprattutto il lavoratore 
delle fabbriche chimiche, si tro-
va a operare in condizioni 
ambientali sospette o diretta-
mente in presenza di sostanze 
cancerogene; molti oggetti di 
impiego quotidiano. la stessa 
aria che respiriamo — spesso 
satura di gas industriali — pos-
sono essere in qualche modo 
veicoli del flagello che la scien-
za medica non e ancora riusci-
ta a debellare. 

Le difficolta di un'efficace 
difesa dell'uomo da quest'as-
salto concentrico e pressoche 
continuo sarebbero dunque in 
sormontabili? La scienza medi
ca offre reah possibilita? O non 
ci resta che sprofondare nella 
accettazione quasi fatalistica 
di questo stato di cose? Ponia-
mo le domande al prof. Leonar
do Santi. docente dell'Istituto 
di anatomia patologica della 
Universita di Genova e autore 
di importanti ricerche speri-
mentali nel campo dei tumori 
maligni. 

Un luogo comune 

da stature 
« Non e cost. Per prima cosa 

— dice il prof. Santi — occor-
xe tener presente che gli agen
ti cancerogeni difTicilmente agi
scono isolatamente. ben s'inten-
de sotto un certo limite di du-
rata e d'intensita di esposizio-
ne. Per lo piu l'insorgere di 
tumori maligni e determinate 
dall'azione contemporanea dj 
piu fattori che sommano la 
loro azione. Entrano quindi in 
gioeo possibilita concrete di 
interventi difensivi che possia 
mo mettere in opera e eon par-
ticolari norme di controllo sul 
la nocivita ambientale sul pa 
sto di Iavoro o evitando altri 
stimoli esterni. Tra questi, par
ticolare importanza ha l'inqui
namento atmosferico che. spe-
cialmente concentrato in pros-
simita delle grandi industrie, 
agisce su persone che contmua 
no ad essere esposte a sostan 
ze cancerogene anche nelle ore 
successive al Iavoro. e quindi. 
in pratica. 24 ore su 24 Usual 
mente il fumo di tabacco ha 
un'importanza assai spiccata 
fra gli agenti cancerogeni. Som 
mando questi agenti a quelli 
dell'ambiente dj Iavoro, o di 
altra natura, come per esem 
pk) quelli contenuti in certi ah-
menti. ai ha 1'efTetUvo realiz-
sarai di uno stimolo cancero-

Si deve quindi evitare 

che questa somma di stimoli 
possa agire. e provvidenze sono 
possibili e attuabili >. 

Un luogo comune assai dif-
fuso e che il cancro sia una 
malattia a decorso Tatale. mar 
restabile: alio stesso modo, 
molto spesso. si ritiene che i 
progressi scientifici in questo 
campo siano del tutto trascura-
bili. La risposta del prof. San
ti respinge questi pregiudizi 
che sono causa non infrequente 
di incomprensioni e di inter
venti ritardati. Che i tumori 
maligni, di fatto, impegnino la 
scienza medica nella soluzio 
ne di problemi ardui e difficili 
e fuor di dubbio. E' perd inne-
gabile che molti progressi sono 
stati compiuti. sia sul piano 
scientifico che su quello prati-
co. Una prima importante con-
siderazione da porre in risalto 
e che oggi questi due aspetti 
della lotta antitumorale — la 
ricerca scientifica sperimentaie 
e 1'attivita pratica di interven-
to diagnostico e quindi, in un 
secondo tempo, terapeutico — 
non sono piu cosi nettamente 
separati come nel passato. Ci 
stiamo avvicinando a una fase 
di saldatura che gia nel mo-
mento attuale consente una va-
lida opera di prevenzione. 

Ricerca scientifica 

e afffvifd pratica 
c Attualmente — spiega il 

prof. Santi — la prevenzione 
e il cardine dell'attivita anti
neoplastica. Puo essere pri-
maria, quando cioe e rivolta al-
1'identificazione, studio e rimo-
zione di tutti quei fattori che 
direttamente o indirettamente 
determinano l'insorgenza dei 
tumori maligni (rapporto uomo-
ambiente): secondaria. concer-
nente cioe la rimozione di quei 
processi locali e generalizzati 
(fra cui le alterazioni cosiddet-
te precancerose) che piu spes
so possono condurre all'insor-
jrenza di tumori maligni: e 
terziarta allorche si cerca di 
identificare la neoplasia nella 
fase iniziale possibilmente pre 
clinica. vale a dire quando 
non sono ancora apparsi i pri-
mi sintomi del male. E' propno 
con la prevenzione che noi rea-
lizziamo quell'innesto cosi po-
sitivo tra ricerca scientifica e 
attivita pratica. Prendiamo ad 
esempio la prevenzione prima-
ria: dapprima con gli studi epi
demiologic! e statistici compiu 
ti da un Centro tumori si po 
tra valutare in questo o quel 
luogo. in questa o quella co-
munita. una incidenza parti
colare per i tumori o per un 
certo tipo di tumore. Cid co-
stringera a ricercare quali po-
trebbero essere gli agenti am 
bientali che favoriscono l'insor
gere del cancro. Si apre quin
di un vasto problema di ricer
ca scientifica che appassiona 
ormai da anni gli studk)-.i di tut 
ti l paesi L'eventuale idenu 
ficazione di alcuni di questi 
agenu inipone pvii I'adoz one 
di particolan provvidenze pro-
filattiche e determma una piu 
approfondita osservazione dei 
gruppi di individui nei quab e 
stata riscontrata questa parti
colare incidenza tumorale: cid 
\ iene realizzato ponendo in atto 
la prevenzione secondaria e la 
prevenzione terziaria che com 
portano la soluzione di proble
mi di vario tipo, dall'organiz 
zazione di indagini di massa 
allcducazione sanitaria della 
popolazione. alia ricerca di 
sempre p:ii elaborate teenche 
di accertamento diagnostico > 

< Prof. Santi. pud darci una 
rapida sintesi degli agenti tu 
morali di natura ambientale? ». 

« Gli agenti oncogeni presen 
ti neU'ambiente sono di diverso 
tipo: possono essere di natura 
meccanica, ftsica o chimica. 

Tra gli agenti meccanicl posso 
ricordare i traumi sia violenti 
che ripetuti, specie in alcune 
parti del corpo: tra quelli fi-
sici, i raggi solari che per6 
presumono anche uno stato di 
predisposizione individuale: e-
sposto al rischio di tumori del
la cute dovuti ai raggi solari 
e chi lavora per molto tempo 
all'aria aperta. ad esempio 
braccianti agricoli. marinai, 
operai edili. Anche le radia-
zioni ionizzanti sono causa fre-
quente di tumori della cute e 
di leucemie. Questo pericolo, 
naturalmente, e prevalente per 
coloro che lavorano con i raggi 
X e con le sostanze radioatti-
ve. Dato 1'estendersi dell'uso 
di tali sostanze neirindustria, 
esiste un'apposita legge in cui 
sono codificate le diverse nor
me per la protezione della po
polazione e dei lavoratori che 
adoperano radioelementi; que
sta legge, purtroppo. deve tro-
vare tutt'oggi una concreta ap-
plicazione pratica. Certamente 
per6, sono le sostanze chimi
che quelle che giocano un ruo-
lo di primaria importanza nel 
determinismo dei tumori. Molti 
lavoratori sono quindi esposti 
a questa insidia. e purtroppo 
cid avviene sia con agenti chi
mici di cui e ormai conosciuta 
e sperimentata l'azione cance-
rogena. sia con numerosi altri 
agenti di cui non e ancor nota 
1'attivita in questo campo e che 
ogni giorno. possiamo dire, ven
gono immessi nell'uso corrente. 
Poiche il cancro anno vera tan-
te cause che sfuggono ancora 
alia nostra indagine. mi pare 
che particolare impegno debba 
essere posto nel mettere in atto 
tutto cid che e possibile per 
identificare gli agenti che in 
qualche modo possono favorire 
l'insorgere del tumore maligno. 
cercando di limitarne l'uso o 
quanto meno stabilendo rigide 
norme che impediscano l'azio 
ne nociva di certi composti » 

Pier Giorgio Betti 

Convegno 
a Giulianova 

Gli scrittori 

Italian! 

discutono 

il «ta$cabile» 
Gb scntton italiani si numran-

no a convegno, per discutere del 
c tascabile >. L iniziativa e del 
Sindacato Naz.onale Scntton. ed 
il tema e certamente tra quelli 
che m n««>.lo piu diretto mteres-
?ano gl: « a.lJe::. ai iavon >. per 
gli a<pe:ti cj.turali e social, e 
profe.-.-i'vrai. reJativi. 

L con\i?gr.o sara majgurato u 
6 nu i - . o pros.s.mo a Teraaw. e 
prose^Jira ne; d^e giorn. sacces-
siv; a G.jlianova. L 0r4an.zzaz.o-
ne sara carala dali'EPT di Tera-
mo. Come spiega il « BoUettino » 
dei S;ndaca;o. « 1 temi imomo ai 
quali si svdupperanno 1 lavon ri-
guardano 1 cnteri di scelta dei ti-
toli dei libri tascabiu, gli atteg-
giamenti del pubblico di frorrte al 
libro tascabile e ai nuovi canaii 
di vendita. le espenenze degli 
scntton pubblicati nelle colla-
ne tascabili con particolare n-
guardo alle sorti degli altri 
•ore libri Saranno svo.ti inter-
vent: su numerosi argomenti ed 
;n p.^rtico!are sul valore cultura 
le delle edizuwi tascabili, sui pro
blemi c sui pericoU dell'industna 
lizzazione del libro. salle espe
nenze mendionali. sui nsukati 
di indagini di mercato. Insieme 
eon gli scrittori saranno presenti 
alcuni tra gli editori piu diretta
mente interessati ai problemi del 
libro tascabile. e i rappresentanti 
dei librai e dei distributori ». 

Dal nostro in via to ne IT Africa Occidentale 

KEITA 
costruttore delpartito nuovo 
nella antica terra del Mali 

Dal nostro inviato 
BAMAKO (Mali), aprile 

Modibo Keita e I'unico capo 
di Stato, che per parlare al 
suo collega De Gaulle deve 
guardare in basso, invece che 
in alto; e si dice che questa 
singolarita non dispiaccia af-
fatto al presidente francese, 
che forse sa apprezzare negli 
altri le qualita di cui egli stesso 
e fiero. A Parigi del resto Mo-
dibo Keita e di casa, poiche 
nel '56 fu deputato alia Assem-
blea francese. di cui divenne 
vice presidente e piu volte 
diresse i dibattiti, e in seguito 
sottosegretario di Stato al di-
castero che allora si chiamava 
« la Francia d'oltremare ». Ma 
pochi anni prima, a Parigi, 
e'era stato in un'altra veste: 
come prigioniero alia Sante. 
Non vogliamo addentrarci nei 
detlagli piuttosto complicati 
delle vicende che hanno ac-
compagnato il disfacimento del-
I'impero coloniale francese, co
me di quello inglese. II dato 
di fondo del resto e chiaro: i 
il mutato rapporto di forze. al 
termine della seconda guerra 
mondiale, fra queste potenze 
coloniali e. da una parte, il 
mondo socialista, dall'altra lo 
impcrialismo USA, che al vec-
chio sistema di amministrazio 
ne dirctta delle colonie ha ten-
tato di sostituire un diverso 
rapporto di dipendenza. fon-
dato sul ricatto economico nei 
confronti di determinati grup
pi di borghesia nazionale. 

Fino al '60 Senegal e Sudan 
francese procedettero di pari 
passo: accettazione nel *5S — 
con il referendum indetto da 
De Gaulle — della c Comunita 
francoafricana », quindi acces-
sione alia indipendenza il 20 
giugno 1960, diciotto mesi dopo 
la creazione della federazione 
del Mali. Ma esattamente due 
mesi piu tardi il Senegal ruppe 
I'accordo federativo. con inizia-
tiva unilateralc e brusca. e al
lora VUnione Sudanese, in un 
memorabile congresso straor-
dinario. decise: il Mali con 
tinua. Si assunse cioe da sola. 
e per il territorio che era sta
to la colonia francese del Su
dan, la responsabilita diretta 
di affermare e perseguire una 
linea di sviluppo indipendente 
dagli interessi capitalistici. Una 
linea di sriluppo rocialista. ov~ 
vera nrientata verso il socia-
lismo. 

In rcalta la direrqenza con 
il Senegnl — a parte le circo 
stanze di fatto e ali aspetti de 
teriori che queste presentaro 
no — nasceva dalle differenze 
non marginali determinate da 
ottant'anni di dominazione co
loniale. II fallimento deU'idea 
di sriluppo associato con la 
espansione capitalistica, nel 
Senegal, come in Costa d'Avo-
rio e altrove, pud essere scon-
tat o agli occhi di un osserva-
tore esterno, come noi siamo, 
ma in ogni caso non polra non 
coincidere con !a concreta 
sconfitta politico di una classe 
dirigente borghese che in que 
sti paesi esiste: deve cioi es
sere la conclusione di una lot 
ta di class*. /I Mali invece era, 
nel '60, il paese che ancora e 
essenzialmente, e che abbia-
mo gia avuto occasione di de-
scrivere: ricco di tradizioni 
culturali, di retaggi intistri, ma 
in cui nessuno di coloro che 

Modibo Keita nel suo ufTicio 

nel corso di un lungo Medio 
Evo ebbero posizioni di pre-
stigio, conservaca o conserva 
un effettivo potere o privilegio. 

Perche VUnione Sudanese e 
riuscita a unificare sostanzial-
mente, in senso sociale e po
litico, una popolazione per altri 
aspetti assai varia, e a farle 
mtendere che per uscire dal 
Medio Ero, anche sul piano 
economico. I'associazione con 
gh interessi capitalistici non 
serve. Questo ha richiesto piu 
tempo che m Guinea, a causa 
della persistenza sia di residui 
fcudali su piccola scala, ora 
mai liquidati, sia di una mi 
serabile classe di mediatori dei 
compradores francesi e levan-
tini qui affluiti, e che nel pe
riodo coloniale e semicoloniale 
praticavano il commercio di 
tratta o di rapina, arraffando 
per pochi soldi quello che po-
tcrano della produzione agri 
cola e artigiana E' proprin 
questa classe al marline della 
soew'a. fra soltoprnletaria e 
piccolo borghese. quella che an 
cora crea fatfidi. e che qual
che anno fa insceno anche. nel 
la capitate, mamfeslazioni osti-
li al governo. presumibilmen-
te sollecitaie dall'estemo. 

Tutto questo spiega che la 
e<iperienza della Unione Suda
nese sia maturata attraverso 
la Loi-cadre. Vaccettazione del 
referendum francese del "5S e 
la coUaborazione con il Sene
gal, prima di giungere alia 
ferma decisione del settcmbre 
19^0. punto di arrivo cosi dello 
sriluppo della azione del par 
1ito all'interno. come della 
esplorazinne sistematica delle 
pnwbilita di conciliare le esi 
oenze del Mali con la pni qe 
nerale prospettiva di azione 
unitaria africana. Un indizio 
positivo e dato dal fatto che. 
nello scorso dicembre* i rap-
porti fra Mali e Senegal sono 
tornati assai buoni, con una 

visila resa da Senghor a Ba
mako, e conclusa da un comu-
nicato congiunto il quale, co
me non sempre accade, con-
tiene impegni concreti. Questa 
storia di fermezza, di saggez-
:a e di tenacia, e anche la sto
ria personale di Modibo Keita, 
di cui i coloniahsti avevano vo-
luto fare solo un maestro ele-
mcnlare, ma che e stato soprat
tutto, per piu di qmndici anni. 
un costruttore del partito: uno 
che ha gualo per tutto il suo 
rasto paese in bicicletta. in 
piroga. a piedi. traversando le 
paludi fra caimani e ippopo 
tami, o le foreste fino a cia-
scun villaggio, che ha trascor-
so notti innumerevoli nelle pail 
lottes. dopo aver parlato per 
ore in bambara o in foulah a 
poche decine di persone. Un 
militante, che ha fatto la vita 
dura dei militanti comunisti. 
socialisti. operai. di tutti i 
paesi. 

II grande palazzo di marmo 
bianco, con le finest re oqiralt, 
che e la sua sede ufftaale. era 
stato costruito dm francesi per 
il loro gnrernatOTe Son ci vo 
leva andare, ma alia fine 1 
compagm dell'Ufficio politico 
lo hanno convinto. Ci ha ri-
cevuto subito, il secondo gior
no della nostra visita al suo 
paese, in pantaloni bianchi e 
camicia a quadri, per un col-
loquio che non ha avuto niente 
di formate. Quello che fin qui 
abbiamo riferito. lo abbiamo 
in gran parte compreso ascol 
tandolo rifare la storia di come 
VUnione Sudanese ha gradual 
mente battuio i partiti tradi 
zionali. legati al colonialismo 
e alia feudalita. fino alle gran 
di vittorie elettorali del 19*6 
(elezioni generali della Unione 
francese), quando raccolse i 
due terzi dei voti espressi, del 
1957 (assemblea territoriale) 
con 64 seggi su 70. e del 1958 
con la totalita degli 80 seggi. 

Sono stati evocati anclie i col-
pi di Stato occorsi negli ulti-
mi mesi in parecchi paesi vi-
cini, e ancora una volta Mo
dibo Keita ha parlato soprat
tutto come un militante: ha 
messo I'accento, cioe, oltre che 
sulla azione condotta dall'ester-
no dagli imperialisti, sulla ne-
cessitd di affidare la difesa 
della indipendenza alia costru-
zione di un partito che sia as-
sieme di avanguardia e di 
massa, che sia animatore e co-
scienza del popolo intero. 

Tale e in realta la lezione 
del Mali. Qui i problemi eco-
nomici si pongono in termini 
estremamente elementari: la 
vastita del territorio ha con
sent ito finora a una popola
zione, come si e detto, molto 
ridotta, di abbandonare via 
via le terre isterilite dalla 
agricoltura di rapina, per se-
minarne altre. Uno dei com-
piti in corso di attuazione e 
dunque quello di fissare i 
coltivatori alia terra, su base 
collettiva. e grazie all'impiego 
di fertilizzanti e attrezzi. Cosi 
per la formazione dei quadri 
il problema essenziale e an
cora quello della scolarizza-
zione elementare e media, 
mentrc anche I'induslria di 
trasformazione dei prodotli 
agricoli prende forma al li-
vello dei concentrati di frutta. 
degli oleifici, delle fibre ve-
getali: per un paese la cui 
dislanza minima dal mare e 
settecento chilometri, tutti que
sti problemi di sviluppo sono 
complicati da quello, che ap-
pare fondamentale, dei tra-
sporti, e infatti sia per le 
strode, sia per lo sviluppo 
delle linee aeree, dei ponti. 
dei tronchi fcrroviari, e que
sto un settore in cui continua 
a essere concentrata una par
te rilevante degli sforzi, e in 
cui risultati molto apprezza-
bill sono stati ottenuti. 

II caso del Mali prova dun
que che anche per conse 
guirc progressi che altrove 
sono stati raggiunti e superati 
da tempo, e che sono legati 
a cifre globali di investimen-
to assai modeste (per t cin
que anni del piano appena 
concluso, complessivamente 
64 miliardt di franchi, vale a 
dire circa 160 miliardi di lire 
italiane), e necessario ormai 
respir.gere la legge capitali 
sta della meguaglianza. rifiu-
tare U capitalismo E questo 
nnn Wo. per esempio. in Cina. 
dnre le dimension' della popo 
lazione hanno reso anche 
obwttivamcnie difficile, per se 
colt, elerare il reddito pro ca 
pite. ma nel Mali, dove ci 
sono solo circa quattro milio 
ni di abitanti per chilometro 
quadrato, e dove in ogni caso. 
salvo nelle annate cattive e 
anche allora solo per t cerea-
ii, tutti hanno da mangiare. 

II tentativo che VUnione su 
danese sta attuando, di porre 
le basi di una economia socio 
lista senza passare per una fa
se di vera e propria lotta di 
classe anticapitalista sul piano 
interna, conferendo cioe un ca 
rattere collettivo - sulla sea 
la del villaggio e su scala na 
zionale — a quella che potrem-
mo chiamare ancora Vaccumu-
lazione primifrra, appare dun
que giustificato dalla pochezza 
delle forze antagoniste di clas
se, sostanzialmente gia ridotte 

al margine della societa gra
zie al Iavoro politico condotto 
dal partito fin da dieci anni 
prima della indipendenza. E' 
un po'. come abbiamo osser-
vato a proposito della nostra 
visita a Tombouctou. il salto 
dal cammello all'aereo: e for
se anche la coUaborazione fra 
Vaereo e il cammello. E' Vap-
pello fatto alle memorie di 
civilta stratificate nelle coscien-
ze e nelle tradizioni — e che 
il colonialismo sembrava ave-
re cancellate — perche lorni-
no a operare in una prospet
tiva commit 

A Tombouctou appunto. la 
sera che vi rimanemmo. ci 
fu offerto un festino secondo 
la piti pura tradizione islamt 
ca: il mechui. cioe il montane 
intero alio spiedo, cotto a pun 
to in modo che lo si possa 
mangiare staccando con le di-
ta la came della carcassa: 
sopra ci si beve il te alia 
menta, caldissimo. Vi parted-
pavano i maggiori dirigenli 
politici della regione, che ospi-
talmente si divertivano a gul-
dare la nostra mono nella ri
cerca dei pezzi migliori. Nel 
quadro della antichissima cit-
ta. visibile al lume di luna 
dalla lerrazza in cui eravamo. 
e con tutti quegli uomini in 
boubou. poteva sembrare d'es-
sere in un altro tempo 1 di 
scorsi perd erano quelli di 
oggi: quelli che facciamo a 
Roma o in qunlunque altra 
citta europea. quando incon 
triamo compagni, ed evochia 
mo con loro avvenimenti, con 
gressi, persone, lotte che ci 
accomunano. Anche per que
sto la coUaborazione fra Vae
reo e il cammello, fra il nuovo 
e il vecchio, e possibile nel 
Mali: perche gran parte di 
quello che e nuovo nel mondo. 
compresa la tecnica — dallo 
aereo all'astronave — e socia 
lista. Apparticne percio a tutti 
i popoli. quale sia il loro qra-
do di sviluppo. che respingono 
lo sfruttamento di classe. 

Francesco Pistolese 

« Caporetf 0 
di Gatfi 
torna in 
libreria 

i) 

BOLOGNA. 2 
II \o!ume « Caporctto: dal dia 

no di guerra inedito di Angelo 
Gatti T tornera in circolazione 
II generale di corpo d'armata. 
ruolo d'onore. EmanueJe Puglie 
se ha infatti ntirato la querela 
per diffamazione contro I'editore 
del libro. prof. Lmgi Pedrazzi. 
e il curatore. prof. Alberto Mon-
ticone 

tl generale Pugliese si era ri-
tenuto difTamato da alcune af-
fermazioni del libro e ha nti
rato la den unci a dopo che edi 
tore e stampatore si sono impe-
gnati ad aggiungcre due note 
In una si dira che il generale 
Pugliese non aveva ancora as 
sunto il comando del 38 reggi 
mento di fantena quando 18 sol 
dati furono fucilati pocc prima 
della battaglia dell'lsonzo Nella 
seconda nota. a proposito di al
cuni apprezzamenti sul generale 
Pugliefe, si dira che gli stessi 
«vennero registrati da Angelo 
Gatti senza alcuna intenzione di 
ofTendere la reputazione del ge
nerate». 

mercato >, la cui collana si av-
vicina oggi a 600 volumi. la 
quale ci ha consentito di met
tere sul mercato librario i 
massimi valori della letteratu
ra mondiale e nazionale. 1 li
bri di questa collana appaiono 
in 50.000 escmplan come tira-
tura media e il loro prez/o non 
supera le cento lire Kssi. pe
rd, si trovano anche ad un 
prez7o piu alto (che oscilla tra 
le 1000 e le 1500) in edizioni 
per bibliofili In questa col
lana e uscito. racentemente. il 
« Gattopardo > (gia pubblicato 
in altre edizioni) in 05 000 copie. 
come pure il < Decamerone» 
del Boccaccio in 58.000 copie 9 
il « Novellino » in 40 mila esem-
plari Seguirono. poi. altre SB-
rie: * Biblioteca d'Oro » inte-
grata dai classici ungheresi, 
« II libro per tutti » die com-
pronde i capolavnri della lette
ratura mondiale del XX swolo, 
* La mia biblioteca » che eon-
tietie opere destinate alia s"io-
ventu Questi risultati non sa
rebbero stati possibili senza 
una riorgnnizzazione delle case 
editrici nel senso che ciascu-
na di esse si e spccialir/ntn in 
un campo Cosi abbiamo — 
prosegue Simd — una editric* 
per la gioventu. In Ferenc MoU 
nar, VEditrice Kossuth per 1« 
questioni sncinli. la Corvina in 
lingue estere per far conosce-
re al pubblico stranicro (dati 
i limiti della lingua ungherese 
nel eomtinicare con gli altri) i 
valori della cultura ungherese. 
I'editrice dell -\rradpniia flplle 
Scienze per divulenrc i lavori 
scientifici nH'cstero VEditrire 
Gandalat per i problemi ideolo-
gici. filosofici. stnrici 

Alia Mostra del Libro di Ro
ma flcurano 1R0O libri che. ol
tre a dare una dimnstrazione 
del livello delle arti erafiche 
ungheresi (l'Ungheria tra i Pae
si d'Eurnpa Tu Ira i priini nd 
accoaliere I'invpnzinne di Gut-
temberg e fu un lipnarnfo 10-
mann. circa 501) anni fn ad in-
stallare una tipngrafia a Ru-
da) offre al visitatore la pos
sibilita di misuraro la Initfa 
presenza della cultura italia-
na. accanto a quella mondia
le. neU'editoria ungherese. In 
questi ultimi venti anni sono 
stati pubblicati. per la prima 
volta. i capolavori della lette
ratura italiana. quali il « No
vellino. Vopera omnia di Dante 
(la «Divina Commedia » era 
stata pubblicata gia nel 1040 
nella traduzione di Michele Ba-
bits. il quale per questo vinse 
il premio San Renio) le open-
scelte del Boccaccio 1 \c i s i 
di .Michelangelo, la Vila di 
Cellini, i Dialughi di (J Bin 
no e quelli del Galilei, le ope
re del Goldoni. di Nie\o. di 
Abba, il Mastro don Gesual-
do dj Verga. le poesie scelte 
del Leopardi, quelle del Car-
ducci e del Pascoli. i « Princi-
pii di Scienza Nuova t di G. B. 
Vico. alcuni romanzi di De Ro
berto. le opere del Pirandello. 
In occasione delle eclebrazioni 
dantesche. c stata pubblicata 
una lussuosa edizione della «Di-
vina Commedia» illustrata con 
miniature di un vecchio e pre-
gevole codice ritrovato nella 
biblioteca dell'lfniversila di Bu
dapest 

Anche gli anion italiani di 
oggi sono stati largamente tra-
dotti e rapprcsentati neU'edi
toria ungherese. da Moravia a 
Pratolini. da Calvino ad Ar-
pino. a Bernari. a Malaparte, 
a Parise. a Tomaso di Lampe-
dusa. a Vittorini. a Oriana 
Fallaci. tanto per dare un qua
dro sommario della varieta. Lo 
scorso anno e stata pubblica
ta lopera «Senilita ^ di Sve-
vo come per pagare un vec
chio debito verso questo scrit-
tore poco fortunato. nel passa
to. anche in Italia Nello scor
so anno sono state pubblicate 
una antoloeia di poeti italiani 
contemporanei. « Le avanguar-
die artistiche del Novecento > 
di De Micheli e le tOpere scel-

lc> di Gramsci sono state il 
best-seller del 1965 

La nostra letteratura — ci 
dice Simd —. senza per questo 
fare paragoni con quella ita
liana. non trova neU'editoria 
italiana il giusto posto. anche 
se sono meritevoli gli sforzi 
(che fanno bene sperare) com
piuti da alcune ca^e editrici 
enme Feltrinelli Lonnarcesi. eli 
Editori Riuniti Vallecchi. Le-
rici. I^tituto Italiano di Arti 
Grafiche. Gnrzanti. ecc II pro
blema e anche dei traduttori. 
>fon <ono molti quelli che co-
noscono bene la lingua e la 
letteratura ungherese. Gli sfor
zi fatti da alcuni di essi sono. 
tuttavia. apprezzabili L'esl-
stenza. ormai. di una cattedra 
di lingua e letteratura unghe
rese presso 1 "Universita di Ro
ma potra fare molto in a w e -
nire 

La Mostra del Libro unghe
rese a Roma e la Mostra del 
libro italiano che si terra in 
autunno a Budapest povwno 
essere due buone occasioni per 
awiare tra le sedici case edi
trici ungheresi e quelle italia
ne un discorso concreto di 
scambio e di co'lahorazinne nel 
quadro di quell'accordo cultu-
rale firmato, lo scorso anno. 

Alceste Santini 
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