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Questa paglna, ch* f l pubblica ogni domentca, • dedicata al colloqulo con tutti 

I lettori dell 'Unita. Con essa II nostro giornalt intend* ampl iar t , i r r lcchire • preci-

c ls i r * I t t m i dal suo dialogo quotidiano con II pubblico, gia largamenl* tratlato 

nella rubrica « Letter* all'Unita ». Nell ' lnvitar* tut l i i lettori • icriverci • a farci 

scriver*, tu qualslasl argomento, per estender* «d approfondlr* sempr* plo il legam* 

deH'Unita con I'opinione pubblica democratica, esortiamo, eontemporaneam*nt*, alia 

brevita. E ci6 al fine di permetter* la pubblicazione delta magglor* quantita po»-

sibile di letter* • rispost*. 

Quanto hanno da 
mangiare 

rispoiule FRANCESCO PISTOLESE 

SPORT 

| CALCIO E DILETTANTISMOI 
IS EI PAESI SOCIALISTI 

r 

Cara « Unita », 

teguo con atlemione ed interesse la terie di a r tko l i di France
sco Pistolese sull' lndia. Le serivo per manifestarle il mio compia-
cimento per I'ottimo livedo di tali articoli ed insieme per spie-
gar l * la ragioni del mio dissenso su qualche punto. 
Ad un certo momento Pistolese afferma ch* « negll anni imme-
diatamente precedenti agli ul l imi due... la produzione compleisiva 
di cereal! • di farinacei si era sensibilmcnte avvicinata in India 
al 9 0 milioni di tonnellate; ...in teoria, non si sarebbe lontani 
dalla sufRciema, qualora la cifra calcolata fosse anche quella 
real* >. Ora, secondo le stima piu attendibili (vedi Rene Duniont 
• B. Rosier, « Nous allons a la famine », Editions du Seuil, 1966, 
pag. 11 • segg.) occorrono almeno 110 milioni di tonnellate 
(contro gli 88 del 1 9 6 4 ) per forntre una razione minima a 
questo Paese. « Per 5 0 0 milioni di abitantl , icrive Duniont, tenuto 
conto delle perdite per cattiva protezione, parassiti, insetti, topi, 
e c c , delle sementi, dei bisogni del bestiame e dell' industria, cid 
corrisponde appena al minimo ». 

Cio porta alle pesanti responsabilita della guide politica che sinora 
ha retto il Paese e cio porta anche all'altro appunto che vorrei 
fare. Quando Pistolese parla del Congresso come di un « presidio 
di valori nazionali », quando riporta, evidentemente approvandole, 
le parole di Krishna Menon « tra breve la disputa non sara tra 
comunisti e non comunisti, socialist! • non socialisti, sinistra e 
destra, ma sara fra il nazionalismo e il suo contrario », quando si 
senta serpeggiare per i suoi articoli una valutazione sostanzial-
mente positiva del ruolo del Partito del Congresso, c'e, mi sembra, 
un mancato approfondimento della situazione da un punto di vista 
marxista: mi sembra persistere nei suo! articoli la vecchia eon-
cezione della « borghesia nazionale » come fattore « ancora » lar-
gamente positivo (con cul stringere alleanze magari permanent!) 
del movimento di liberazione • sviluppo de! Paesi del « Terzo 
mondo ». 

VINCENZO COMITO - Roma 

CALCUTTA Una • coda » davanti ad una fontana. 

La lettera di un ex garibaldino 

I crimini dei 
fascisti nella 

guerra di Spagna 
I I 1 9 6 6 , trenteslmo anniversario della sedit ion* del general! fasci
sti spagnoli, t i * chiuio ccn il referendum-farsa, indetto da Franco 
par assicurar* la continuity della sua politica. 
I giornali di destra hanno colto I'occasion* dell'anniversario del
l's alzamiento » per « rievocazioni » piii o meno faziose • memo-
gnere dei fatt i che sconvolsero per tra anni la Spagna, preludendo 
alia tragedia della seconda guerra mondiale. 
La lettera di un nostro lettore — cz garibaldino in Spagna — che 
qui pubblichiamo ci sembra interessante -— oltre la polemic* par-
ticolar* con lo « scriba » della « Gazzetta del Sud » — come testi-
monianza diretta • veri f ier* di un dramma non ancor* concluso. 

Cam Unita, 
ho letto sulla Gazzetta del 

Sud del 24 dicembre 1966 un 
articolo-racconto dal t i t o 1 o 
«Strana notte». II suo auto-
re, Riccardo Forte, ha la ten-
denza a minimizzare le re
sponsabilita delle forze fasci-
ste per i crimini commcssi 
durante la guerra di Spagna. 
crimini che avvcnivano non 
per errore. bcnsi per e^pres-
sa volonta del nazifascismo. 
Per i nazifa^isti la direttiva 
era di ucculere sonza badar»* 
a discrimmazuni I.' autoro 
rirll'articoio M preoonina di 
dimostrare che due bambini 
rimasero uccisi per un fatale 
errore commesso oall'aviazio-
ne. e per giustificare la sua 
tesi si richiama agli errori 
commessi in tutte le alt re 
iruerre. Nessuno vuole esclu-
dere che in guerra si venfl-
chino errori di ogni genere, 
ma e anche vero che in Spa
gna i nazifascisti assassina-
rono migliaia di vecchi e bam
bini perche nel loro program-
ma rientrava la distruzior.e 
di intere citta e village;. Po-
trei citare cenlinaia di ca^i | 
a conferma di quanto as«en-
sco. ma voglio atter.ernu sent 
polosamente a quanto e resa 
puto in campo lntemaziona'e 
c che destb orrore presso ogr.i 
popolo civile. La distmzione 
di Guernica fu ordtnata pur 
gapendo che quella citta non 
rappresentava nessun perico-
lo per le forze sediziose e 
per i loro alleati; anche in 
quella cireostanza lo stato 
maggiore fascista giustifico la 
distruzione di quella citta co
me uno di quel tanti errori 
di cui parla la Gazzetta del 
Sud. La v e r i t a , invece. e 
un'altra: gli abitanti di Guer
nica erano guidati da un va-
sto movimento antifranchista. 
che comprendeva tra l'altro il 
basso clero, il quale ebbe il 
coraggio ci\ile di mettersi a 
flanco degli oppressi e per 
eonseguenza a difesa d e l l e 
tetlruzioni repubblicane. 

Del resto come si puo ma! 
tnium cba una citta venga 

sistematicamente bombardata 
e distrutta per errore? Che 
cosa c'entravano le monache 
del convento di Pozuelo con 
la guerra? Perche furono a 
loro volta massacrate dall'a-
viazione fascista nel novem-
bre del *.T7? A chi si vuol 
far credere che Franco e i 
suoi alleati conducessero !a 
guerra ossenando principl di 
umanita? 

L'ospedale di Tarancon. sl-
j tuaio a circa ottanta chilo-
J metn da Madrid, rappre^en-
i ia\a for«e un pertrolo per le 
I forze fasc:ste? Kppure fu di-
; stnitio da una serie di bom-
i bardamenti notturni. e ven-

nero uccisi cosi un gran nu-
mero di cittadmi che nulla 
ave\*ano a che vedere con la 
guerra. Nell'esporre i fatti di 
cui e stato testimone duran
te la «strana not te* di Spa
gna, l'artieolista ci fa sape-
re che uno dei generali fa
scisti aveva deciso di far fu-
cilare ogni eventuale prigio-
niero antifascista italiano. An
che m questo caso egli tiene 
a mettere in evidenza che tale 
miriativa ven:va pre«a a ca-

j rattere per^onale. mentre r.oi 
| sappiarr.o che i fascist I agiva-
; r.o tutti nello sie^^o modo. 
j osservando le dirett:ve dei lo

ro govemi. A questo punto 
vorremmo sapere. che fine fe-
cero i cinque garibaldmi pre-
si prigionieri il giorno 5 gen
naio 19T7 durante la batta-
glia di San Cristobal? Perche 
tutti i garibaldini uccisi du
rante la battaglia di Guada
lajara risultarono poi essere 
senza occhi? E vorremmo in-
fine domandare all'autore del
la « Strana notte » se rispon-
de a verita il fatto che tutte 
le fanciulle e spose del vil-
laggio di Mirabuena (mi ri-
ferj^co a quelle che non fece 
ro in tempo a mettersi in 
salvo prima dell'arrivo delle 
forze fasciste) furono obbu-
gate a passare le notti insie
me agli ufficiali nemici. 

FRANCESCO FOTI 
•x garibaldino di Spagna 

(Reggio Calabria) 

Ringrazio 11 lettore per il 
benevolo apprezzamento, co
me per le osservazioni. Sui 
due punti da lui torcati, del 
resto. siamo d'accordo — mi 
sembra — piii di quanto non 
sembri a lui, e questo certo 
per mio difetto di chiarezzu. 
La prima questione sollevata 
da Comito e che anche )tB mi
lioni di tonnellate di granaglie 
non sono la .sufticienza per 
una popola/.ione vasta come 
quella indiana (che si aggira 
oggi sui 480 milioni, rimane 
cioe ancora alquanto sotto i 
500). Infatti, io ho scritto che 
l'lndia si e avvicinata alia so-
gha della sufticienza, non che 
1'abbia raggiunta. E comim-
que — arrotondando le cifre 
— 1B0 chili 1'anno a persona 
farebbero mezzo chilo al gior
no. Anche tenendo conto che 
da quel masbimo di due an
ni fa si e poi ridiscesi, e tol-
ta la parte per la semina, ri-
marrebbero sempre 350-400 
grammi al giorno procapite. 
che se fossero equamente di-
stribuiti basterebbero almeno 
a impedire la morte per fame 
nelle zone colpite dalla sic-
cita. 

In altri termini, un conto 
e dire che in India c'e penu-
ria di granaglie, non c'fe an
cora la sufficienza — cosa ve-
rissima —; un altro conto e 
dire che in Tndia la morte per 
fame di migliaia di persone 
e impedita o puo essere im-
pedita solo dagli aiuti USA; 
il che e falso. Io ho insistito 
su questo secondo punto, che 
considero di gran Iunga il piu 
importante: fin d'ora l'lndia 
potrebbe fare a meno degli 
otto, dieci milioni di tonnel
late di grano USA. se risol-
vesse i suoi problemi interni, 
e in primo luogo reprimesse 
la speculazione privata sulle 
derrate alimentari e sui rela
tive prezzi. 

Siamo dunque d'accordo. ml 
pare, anche sulle « pesanti re
sponsabilita » del governo cen-
trale e di quelli statah. che non 
mi sembra di avere rispar-
miati nella mia serie di ser-
vizi. Qui pero 1'amico Comito 
fraintende francamente il sen-
so delle parole di Krishna Me
non da me citate e da lui ri-
prese nella lettera, e delle 
argomentazioni da me svolte 
in proposito. In particolare. 
non credo si possa dire che 
nel miei articoli abbia * ser-
peggiato» una «valutazione 
sostanzialmente positiva del 
ruolo del Congresso ». perche 
e vero il contrario, per quan
to si riferi<:ce al Congresso 
come b oggi. 

Naturalmente II Congresso. 
e llr.dia. hanno una storia. e 
come in molte alire stor*e, 
compre^a quella del nostro 
P a c e , il concetto di nazione. 
l'idea dei valori nazionah e 
della indipendenza nazionale. 
si sono formati in India con 
la formazione della borghe
sia: quindi con i limiti di 
classe che questo comporta-
va. fino alia crisl presente, 
la quale e earatterizzata appun
to dal fatto che la direzione 
del Congresso sta per passa
re nelle mani di uomini che 
sono tramite di interest stra-
nieri. Cosl. oggi. solo la sini
stra. e in orimo Iuoeo c!i one-
rai e i cor.tadmi. sono in era-
do di raccocliere e ri«o'le\-a 
re la banriiera del'.a ind!r»en 
denza r.az;ona!e- questo e il 
<en<=o del!e paro!e di Krishna 
Menon. Questo e il punto. 
oggi. 

Ma Comito solleva a que
sto proposito. opportunamen-
te. una questione teorica, cir
ca la funzione della •borghe
sia nazionale» nei Paesi del 
« terzo mor.do ». E ' vero: que-
sta funzione e stata soprawa-
lutata. negli ultimi anni. so-
prattutto — per esempio — 
da narte di alruni dirigenti ci-
nesi, fino alia nota tesi di Lin 
Pino circa la lotta che eg î 
considera rivoluzionaria. del 
la <• camnagna» contro la 
»citta». Tn rrolti Paesi di 
nuova indipendenza, tut tana. 
gnippi di borehesia nazionale 
hanno svolto funzioni positive 
soprattutto in tin certo pe-
riodo. circa died anni fa 
(Bandung, e r e . \ quando cioe 
avevano coma rlXerlmento • 

stimo'.o, l'unita del movimen
to operaio mondiale e il rap-
porto di forze mutato a favo-
re di questo nel confronto 
con l'imperialismo. Nehru, in 
India, fu certo esemplare in 
questo senso. 

La novitii di oggi e invece 
a mio giudizio — come ho 
scritto a conclusione sia dei 
servizi sull'India, sia di quel
li precedenti suU'Africa occi-
dentale — proprio questa: che 
di fronte al cedimento o al
le carenze della borghesia na
zionale in parecchi Paesi (non 
tutti pero: l'esempio della 
RAU e ancora significativo). 
si manifesta nel « terzo mon
do » una caratterizzazione di 
classe — operaia e contadina 
— delle forze che rimangono 
attive in senso nazionale e 
nella lotta per 1'indipendenza. 

Cara Unlta, 

t lamo un gruppo di amlcl che assist* alia TV agli Incontri In-
ternazionall di « calcio ». Al te rmin* di ogni trasmission* nasca 
sempre la solita polemic* sui dilettantismo o no negli Stall so
cialist!. Vorremmo c h * tramite • I'Unita » cl chiarist* I seguentl 
quesiti: 1 ) Esiste it calcio dilettantistlco negli Stati socialisti? 
2 ) Se esiste, il giocatoro come trova il tempo di prepararsi, al-
lenarsi • lavorare? 3 ) Viceversa, se il giocatore non t i r*ca sui 
lavoro, com* lo si pub considerar* dilettante dal momento che 
percepisca stipendio e premio? 4 ) Anche nell'atletica • in oltri 
sport la preparazione dell'atleta necessita di tempo, nutrizione spe
cials, concentrazione assoluta ecc. per la conquista di «record». 
Come pud ottenere tutto cio se deve recarsi al lavoro? 

Cordialmente, anche a nome dei miei amici. 

TOMMASO MKROLLS - Bergeggi (Savona) 

La rhposta imphca un 
chiiit tmento preliminary 
che cosa intendiamo per 
« dilettantismo » Se const-
deriamo dilettante esclusi-
vumente lo sportivo che si 
dedica alia propria attivi-
ta non solo non ricevendo-
ne un vantaggio diretto 
(stipendi o premi o — co
me si chuimano euternisti-
camentc — mdciimta di 
mancato guadaqno). ma 
neppure uno mcltretto (ta-
cilitazione negli oran dt la
voro o dt studio, possibi
lity di usufruirc dt attrez-
zature, impianti e enrredo) 
allora dobbiamo dire che 
questo tipo di dilettanti
smo non esiste piii se non 
al livello del divertimento, 
della prescrizione medtca 
per « conservare la Itnea » 
o dell'attivita sportiva dei 
ragazzi (i migliori dei qua-
li, perb, per poter giunge-
re ad un livello dt valore 
tnternazionale dovranno ne-
cessariamente ripicgare su 
un compromesso). Nattt-
ralmente questo non vale 
ne per tutti ne per tutti 
gli sport: non ci riferta-
mo ne ai milumari — per 
i quali il dilemma proles-
sionismodilcttantismo non 
ha senso — nc a eerie spe
ciality di atlctica o di al
tri sport (ma gia Abdon 
Pamich, che pure non ri-
cava particolari utili dal
le sue imprcsc di valore 
Internationale, ottiene qual-
che agevolazione dalla so-
cietd pctrolitera per ta 
quale lavora, allorche deve 
allontanarsi per disputare 
le sue gare). 

Escluso. quindi, il «di-
• lettanlismo puro », esiste 
invece qucllo che potrcm-
mo chiamare il « dtteltari' 

tismo aqevolato », che e ti-
ptco delle univcrsitd sovie-
tiche e americane, le qua
il concedono particolari 
condtztoni di studio, di all-
mentazione, di utdizzazione 
degli impianti sportivi ai 
giovani dt maggiori possi
bility atletiche, t quali pe
rb non godono dt un trat-
tnmento economico privile
gedo 

Analogamente nel ialcio-
i calciaton dct I'acsi socia
listi hanno tutti un impie-
tfo per il quale ricevono la 
retnbuzionc equate a quel
la di tutti coloro che svol-
gono tl loro stesso lavoro; 
m piii godono di particola
ri agevolaziom di orarto 
per allenarsi. di esenzioni 
dal lavoro quando devono 
giocare. Non e il mitico di
lettantismo assoluto, ma 
non e neppure il profes-
sionismo dei calciatori di 
altri Paesi i quali ricevono 
uno stipendio proprio per 
fare esclusivamente t cal
ciatori (e da qui derhano, 
poi, le difficoliii in cui ven-
gono a trovarsi i calciato
ri professionisti meno av-
vedutt quando la loro car-
riera e fmita). Naturalmen-
te questo e rcaltzzabde — 
nel calcio come in ogni al-
tra disciphna sportiva — lit 
dove le possibility di pra-
ticare lo sport sono ofjer-
te ad un numero grandis-
simo di giovani per cut lo 
sport rimane un diverti-
viento e non una carricra. 

I ttostri lettori, in fine, 
parlano dei «premi» ai 
calciatori dei Paesi socia
listi. Non spostano il di-
scorso: quelli «favolosi » 
sflorano le 30 000 lire. 

Kim • mo chiamare il «dilettan~ Kim I 

Non misuriamo il valore 
dei giovani d'oggi dalla 

lunghezza dei capelli 
Cara Unita, 

ogni generazione che ha 
maturato i suoi ideali fino 
a vestirsene, finisce col non 
accorgersi di invecchiare con 
quei vestiti, che se poteva-
no essere belli e servire 
nei giorni di festa ai tempi 
della sua gioventii, ora so
no solamente vecchi e logon. 
E si meraviglia, questa gene
razione, se ne viene un'altra 
che pretende di non vestirsi 
come lei, e si scandalizza se 
questI nuovi vestiti sono mol-
to diversi dai suoi, e scaglia 
anatemi contro la gioventii 
bruciata che brucia i vecchi 
vestiti dei padri. 

I «poeti maledetti», gli 
• scapigliati ». i « bohemlens » 
di fine Ottocento bruciarono 
le scorie moralistiche e i ca-
scami sentimentalistici del Ro-
manticismo, cosl come ora le 
gioventii bruciate del secon
do dopoguerra hanno dato al
le fiamme la retorica patriot-
tarda e gli incensamenti ge-
rarchico as"=olutistici del regi
me precedent e Ed ora ven-
gono i « capelloni >>. I <- beat
nik » e i biioni borghesi spa-
rano a zero sulle loro te^te 
za77erute. anche se i giovani 
non li ascoltano o non li sen-
tono perche hanno anche le 
orecchse coperte dai capelli. 

II buon borghese che si ac-
corge di aver allevato un fi-
glio «capellone». e trae alti 
lagnl sulla sua stupldita, do-
vrebbe cominciare a doman-

darsi se essa non sia un fat
to ereditario e se il figlio, con 
queste sue manifestazioni. non 
tenti di differenziarsene. La 
gente che misura i giovani dal
la lunghezza dei loro capelli 
dovrebbe chiedersi se non esi
ste qualche altro metro mi-
gliore per cercare di giudi-
carli. Dopo tutto portavano 
i capelli lunghi tanto Gesii 
Cristo quanto Carlo Marx. 

Ma non dico questo per fa
re un panegirico dei «beat
nik »; ho gia detto come un 
fenomeno analogo sia ricor-
rente ad ogni generazione. So
no anche convinto che questo 
fatto di costume sia in gran 
parte un fatto di moda, di 
imitazione e di esibizionismo. 
Ma sono altrettanto convinto 
che mai come oggi, con i mez-
zi di comunicazione del mon
do attuale, un fenomeno simi
le sia stato altrettanto esteso. 

Mai come oggi l'umanita ha 
avuto i mezzi di un'autodi-
struzione quasi totale cosi co
me d'una salvezza altrettanto 
totale. Ora. se queste proba
bility di salvezza esiMono, es
se sono 02m anno di piii nel
le mani di queMi giovani. 

I giovani dVjjisn non si in-
teressano dunque piii di poli
tica? Eppure scrivono e can-
tano canzoni protestatarie con
tro la guerra, il militarismo, 
l'lpocrisia, la plutocrazia, la 
corruzione; e i giovani di ieri 
cantavano zuccherose e stuc-
chevoli canzoni d'amore. E so

no riusciti ad imporsi. a far-
si ascoltare, a imporre un 
mercato, a scuotere I'opinione 
pubblica. Cosi, accanto alia 
musica « beat » o « volk », ac
canto alia canzone protestata-
ria esistono una poesia, un 
teatro, una narrativa. un'arte 
figurativa che aflondano le ra-
dici nello stesso humus. 

D'accordo, questo non e an
cora effettivo interes^e poli
tico; ma e gia qualcosa: c'e 
una predisposizione, e gia mol-
to secondo noi. 

Noi non siamo convinti che 
I giovani si disintere^sino d: 
politica, o meglio. non sia
mo convinti che essi voglia-
no disinteressarsene. Che co 
s'e che li tiene distant i da es
sa? La mancanza di una sen-
sibilizzazione, innanzitutto. Si. 
nelle scuole si insegna 1'edu-
cazione civica, o meglio, si 
dovrebbe farlo. Ma in che co 
sa si realizza questo inscgna-
mento? Nel migliore dei casi. 
nella illiLstrazione delle isti 
tuzioni dello Stato, dove tut 
to e previsto. regolato. per-
fetto come in un orologio 
*Yi77cro Questa non e edu-
cazione civica. Sarebbe come 
se ci si limitas=e ad msegnare 
ad uno studente di medicina, 
anatomia o fisiologia sola
mente. 

II risultato e che il giovane 
e sconcertato quando appren-
de dai giornali le deficienze 
delle Istituzioni, disgustatc 
dagli scandali. traumatizzatc 
nei riguardi di certi partiti 
e della politica in genere. 

Quelli che accu^ano la gio 
ventii di mancanza di sen«c 

I della resnon«abilita. di disin 
I teresse DO!;MCO. di qualunqii' 
! «mo ideolosico. dovrebben 

fare JY-same di co^cienza e ve 
riere «e. in for.do. la colpa r.r.r 

I sia nroprio loro 
Mai come oesi ^ecnr.do rnf 

la eioventii e sta'a altrettanto 
ricca di d'^ponib:Iita civ:ca e 
politica. 

R. F. 
(Trento 

Giovani al lavoro n*l f in f t t di Fir*nz»: In m « n » • loro c'arane aneh* 

I « capital». 

Ci sembra che qves-ta let
tera metta bene a fuoco al-
ami problemi della gioventii 
di oggi' «capelloni» o no 
Precedentemente suf/TJnita e 
anche su questa pagma r.h 
biamo ospitato lettere e ri 
sposte si/llo stesso argomen 
to 

Crediamo infatti che, al d: 
Id del caso spectfico dei * ca 
pellont ». si debba dare mag 
giore attenzione da parte del 
la stampa democratica a tut
to cio che rigvarda la nta. 
le esiaerze, le prospettive, i 
drammi e > sperame delle 
nuov* gentrcMonL 

MEIMCIINA 

LO «SMOG» FATTO IN CAS A 
Cara Unita, 

ho I 'abitudin* di dorml r * con I vetrl apert l , ma In c!6 non trovo tutti d'accordo, • ml para 

che gli ttessi medicl abblano oplnlonl contrastant). Questo mi rend* curioso di sspere, com* la pens* 

11 vostro collaborator* medico. Graz i * . 

ENRICO CLATERNA . Bologna 

II problema della neces
sita di un ricambio d'aria 
permanente si e acutizzato 
con le costruziont moderne 
le quali. per avere stanzet-
te piccole di superficie, bas
se di soffitto, e spesso in 
buona parte ingombre di 
mobili, finiscono col di-
sporrc di una cubatura di 
aria assai scarsa. L'lnquina-
nwnto proviene da eventua-
li esalaztom nocive (fiam-
ma di gas o di carbone 
per cucma o riscaldatmn-
to), dal fumo dt sigarette, 
c dalla stessa presenza del-
I'uomo. il quale rende ta
le aria impura non :olo 
sottruc:nlole I'ossigeno con 
gli atti respiratort ed emet-
tendo anulride carbotv.ca, 
ma pure emanando dal 
corpo sostanze volatili im-
precisate cui si attribui-
see una qualche nocivita. 

Un metro per valutare 
la impurita di un ambiente 
e appunto il contcnuto in 
anulride carbomca dcll'aria 
che vi si trova. contcnuto 
che si ritienc innocuo fino 
alia cifra dell'l per milte. 
Git igtemsti brttannici. piii 
esigenti. ftssano codesto li-
mite alio 0.7 per mille. In-
tendiamoci. una simile con
centrazione di anidridc car
bomca non e tossica, ma 
poichc essa viene assunia 
a spia di altre presenze 
contaminatrici. da questi li-
velli in su qualifica I'aria 
come antigienica. Cib pre-
tnesso. e stato calcotato tl 
quantitativo di aria in me-
tri cubi che ciascun indi-
viduo ricscc a saturare, 
cioe a renderc « viziata » 
in un'ora, e detto quanti

tativo varia secondo the 
ci si trovi in citta o tn 
campagna, dato che in cit
ta I'aria esterna nella mi
gliore delle tpotest ha via 
un inquinamento dello 0.4 
per mille, ed e quindi piu 
facile raggiungere e stipe-
rare if limite dt sicurezza 
tndicato prima. 

In media ogni individuo 
ha bisogno di una trentma 
dt vtetri cubi d'aria pura 
ogni ora. Se si trova in un 
ambiente il quale (csclu-
dendo quella parte di sjm-
zio occufxita dai mobili e 
in cut perlanto non puo is-
serci aria) misuri vn volu
me dt 120 metri cubi. egli 
disporrd dt una quantita di 
aria corrispondente a quat-
tro volte i 30 metri cubi 
che gli occorrono ogni ora, 
in altre parole potra riina-
nervt chiuso con aria int
ra bastevo.c per quattio 
ore. dopo di che I'atmoste-
ra sara del tutto viziata e 
conseguentemente noctva 
Cib vuol due che .te'.la 
detta situazione occorrcra 
uno scambio d'aria almeno 
ogni quattro ore. Natural-
mente le cose si aggravano 
se la cubatura e minore, 
o se a dormtrvi son due 
o tre o piu persone. o se 
concorrono ambedue le 
circostanze, perche allora 
il rinnovamento dcll'ina 
dovrd farsi con maggiore 
frequenza, ogni due ore. 
ogni ora, ed anche pin 
spesso. 

E' vero che un ricamhio 
d'aria si vcrifica sponta-
neamente attraverso la po-
rosita delle parcti confinan-
ti con lestemo e attraver

so le fessure degli tnfissi. 
il che e ulteriormente /a-
vorito dalla presenza at 
vento e dalla differenza di 
temperatura tra ambien'e 
interna ed esterno Ma M 
tratta di cosa modesta, 
specie quando manchi il 
vento o non sia scnsibiit 
lo scarto delle due tctnpe 
rature (come d'estate) e 
specie nelle costruziont con 
intissi bene aderenti e mu 
ra rivestite aU'eslerno o de 
corate aliintcrno con mu'e-
riale ptit o meno vnper-
tneabile, o anche quando 
le mura stesse stano im
pregnate dt umidita dato 
che I'umido ostruisce i po 
ri ostacolandovi il passag-
gto dell'aria. 

In breve, it ricambio del 
I'aria deve essere il piii 
frcquente possibile. soprat
tutto se ncll'ambicnte etirt-
so si trova piii dt una per 
sona. o vi si lavoia. o vi 
si fuma. o vi si tiene -:as 
o carbone acceso. Dt nior 
no. secondo la stagione. si 
possono tcnere aperte le 
finestre, o aprirle ogni tan 
to. o tenerne quatcuna soc-
chiusa. Di notte. poichd a 
rinnovare I'aria non ci si 
pub alznre ripelutamcntc, 
non resta che lasciare una 
certa comunicazione con 
I'esterno. magari i vetri 
aperti con le persianc ab 
bassnte. A patto, beninte-io. 
che non si abbia il sonno 
leggero cui rechtno distur-
bo i rumori csterni. 

g. I. 
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