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3 colloquio con i lettori 
Dopo la liberazione di 96 persone lo scorso gennaio 

Ancora dei detenuti 
politic! in Algeria? 

// gfovane Stato rlma/ie scftierafo In prima llnea sul Uonte antlmperklhta e vuole cos/ru/re II socklismo 

Avovo letlo *u « I'Unlta » che 
In Algeria anno stall llberall 
In gennaio 96 detenuti pollll-
cl. Dopo una dlscusslone che 
ho avuto tulla tltuailone della 
rivoluzlone algerlna, vorrel sa-
pere se vl sono ancora motti 
detenuti. 

CIRO TOMMASI 
(Napoll) 

Rlcordiamo anzltutto che la 
liberazione di 96 detenuti po
litic! 11 9 gennaio scorso se-
guiva a breve distanza le 
liberazioni di 23 detenuti 
nell'agosto 1966, e di altri 
24 alia vigilla del 1° novem-
bre, annlversario dell'inlzio 
della insurreziona algerina 
del 1954; mentre altri mili-
tanti dei sindacati. arresta-
ti in alcuni episodi di agi-
tazlone operaia ad Algeri, 
Annaba ecc , sono stati libe-
ratl alia spicciolata negh ul-
timi mesi, e hanno potuto 
spesso riassumere le loro 
mansion! nei sindacati. 

La liberazione del 9 gen
naio e stata tuttavia la piu 
importante, non solo per ll 
numero, ma perche veniva 
considerata ad Algeri come 
un ulteriore passo verso la 
tanto attesa distensione in
terna e il ripristino, o piu 
esattamente I'istituzione di 
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Dopo oltre un decennio 

La «rabbia» dei 
giovani inglesi 

non ancora spenta 
Ma I'interessante rcovimento culturale ha avuto un suo tabu: la politica 

1 
una certa legalita democra-
tica e socialista, di cui l'Al-
gena, per varie e a volte 
opposte ragioni, non aveva 
mai potuto usufruire, ne 
prima e neppure dopo la li
berazione. Anche quel mili-
tanti, tra i migliori asserto-
ri del socialismo, che do
po U 19 giugno 1965, non 
avendo approvato il colpo di 
Stato, si sono trovati in op-
posizione con gli attuali di-
rigenti, e hanno formato il 
PAO (Partito di avanguar-
dia), noto anche col nome 
di ORP, in un manifestino 
del 14 gennaio hanno «pre-
so atto con soddisfazione del. 
la liberazione provvisoria dl 
alcune decine di proprl ml-

Prosegue il dibattito sul neomalthusianesimo 

L'esperienza dei 
Paesi socialist! 

I problemi non sono maturi se 
noi stessi non li facciamo maturare 

Questa lettera di Rcna-
to Rovetta la scguito agli 
interventi sul medesimo 
tema di Antonio C. di 
Siena, di Laura Conti c 
del dott. Bracci. 

Alcune considerazioni per 
11 dibattito attorno al pro-
blema demografico. Sul con-
trollo delle nascite a livello 
individuate mi sembra che 
per un comunista non ci 
possano essere dubbi 

C'e piuttosto da fare un 
necessario esame autocriti-
co sul fatto che il problema 
sia stato nel passato affron-
tato da noi non metodica-
mente, non con la stessa ri
le vanza che si e data ad 
altri problemi. Si, perche 
occorre semplicemente chie-
dersi se le ripercussioni psi-
cologiche e umane su una 
delle 600 mila donne (ma 
la cifra e ottimistica) che 
ricorrono annualmente in 
Italia all'aborto clandestmo 
(l'altemativa nll'uso della 
pillola), dopo una intimita 
sessuale sempre misera e 
angosciata, non siano dispe-
rate e tragiche tanto quanto 
quelle di un opcraio sfrut-
tato in fabbrica. Tanto piu 
che 1'aborto non legahzzato 
nelle sue forme piii o orri-
de » c un problema soprat-
tutto * di classe », che trava-
glia proprio quegh strati 
popolani costretti a vivere 
in condizioni ambientali e 
ctilturali preumane. Percio 
ritengo che su questo tema 
ci si debba mobtlitare di piu 
Naturalmente i problemi non 
maturano so non li si fan-
no maturare col nsrhio 
che l'opinione pubblica. so 
prattutto quella delle nuove 
generazioni. matun molto 
piii e oltre noi e senza di 
noi. 

NUOVI 

AVVENIMENTI 

Per quanto nguarda «1 
problema demografico e il 
mondo d'oggi non sono d'ac-
cordo con lintervento del 
compagno Bracci perche mi 
sembra che sia presente un 
atteggiamento di fidcistico 
ottimismo. Dire che «solo 
nel socialismo l'uomo puo 
raggiungere il benessere e 
conquistare la propria di-
gnita» e che dunque per 
nsolvere il problema demo-
grafico non «dobbiamo far 
nostre le te<irie neomalthu 
siane ». ma dobbiamo soltan 
to «appopgiare con ogni 
mezzo le nvoluziom socia 
listea nei Paesi coloniali, e 
bello, ma non basta. senza 
nemmeno tener conio dei 
dati macroscopici di nuove 
realta e di nuove scoperte. 

E* vero — come dice Brac
ci — che molti awenimenti 
sono accaduti dopo Malthus 
(come pure dopo Marx). In-
nanzitutto c'e stata infatti 
la rivoluzione della scoper-
ta degli antifecondativi, che 
elimina radicalmente le po-
co allettanti soluzioni del 
problema previste da Mal
thus (carestie, malattie, 
guerre, repressivita sessua
le). E poi ci sono stati que
st! esemplici dati significa-
Uvi»: nel 1800 la popolazio-

ne era di 800 milioni, nei 
successivi 100 anni e aum<:n-
tata di 800 milioni, nei suc
cessivi 50 di altri 800 milio
ni e di altri 800 milioni ne-
gli ultimi 15 anni. Secondo 
la FAO, 1 miliardo e 800 
milioni di questa popolazio-
ne (i 2/3) soffre la fame, 
mentre solo 600 milioni so
no nutriti a sufficienza. 

E a questo punto giungo-
no a proposito le osserva-
zioni scientifiche della com-
pagna Conti, quando scrive 
che a un secolo fa le risorse 
potevano apparire illimitate, 
ma oggi i confini sono in 
vista ». Questa e la situazio-
ne reale di un mondo che 
aumenta ogni anno di 65 mi
lioni di abitanti e i calcoli 
per il futuro sono agevoli e 
impressionanti. 

LA POSIZIONE 

litanti e simpatizzanti n e dl-
chiarato « di apprezzare que
sto provvedimento positivo, 
conforme agli interessi della 
rivoluzione, come il risulta-
to degli sforzi congiunti di 
tutti i patrioti e rivoluziona-
ri, convlnti che ogni passo 
avanti nella lotta contro l'im-
perialismo e la reazione e 
legato all'esercizio reale del
le liberta democratiche da 
parte delle masse lavoratri-
ci e delle loro organizzazio-
ni ». 

Questi accenni, provenien-
ti da quasi tutti gli orizzon-
ti politici algerini, a una ri-
presa dello slancio democra-
tico della rivoluzione, pongo-
no con urgenza la questione 
della liberazione degli altri 
detenuti politici; se ne parla 
ad Algeri come di un prov
vedimento che sara attua-
to forse per gradi, ma a bre
ve scadenza. Ecco intanto le 
informazioni richieste. 

Di Ahmed Ben Bella man-
cano notizie ufflciali. Sappia-
mo tuttavia con assoluta cer-
tezza che egli si trova in 
una caserma in un raggio di 
150 chilometrl dalla capitale. 
come si desume dal fatto 
che egli ha l'uso oltre che 
di una radio a transistor, di 
un apparecchio TV. Vive 
m buone condizioni materia-
li e di alimentazione, in una 
vasta stanza con annessa 
stanza da bagno, due tavo-
li, una biblioteca. E' a con-
tatto solo con degli ufflciali, 
e trattato con riguardo. OU 
time le sue condizioni di sa
lute e morali; grazie alia gin-
nastica e snellito di quindici 
chili e appare piii giovane. 
Pub leggere, oltre i libri, tut
ti i giornali che si vendono 
in Algeria e studia intensa-
mente. 

Gli altri tre arrestati nel
la notte del 19 giugno 1965, 
e cioe Tex presidente del-
l'Assemblea nazionale Hadj 
Ben Alia (possiamo smenti-
re con sicurezza le voci se
condo cui sarebbe stato fe-
rito all'atto dell'arresto; egli 
soffre pero di un'ulcera al
io stomaco che ne rende pre-
carie le condizioni), e 1'ex 
ministro della Sanita e degli 
Affari Sociali Nekkache, e 
il dirigente del FLN Abder-
rahmane Cherif, si sa che 
sono detenuti in una villa dei 
sobborghi di Algeri, in buo
ne condizioni di alloggio e 
di vitto, con possibilita di 
ricevere di tanto in tanto vi-
site delle famiglie, di avere 
libri e giomah, di vedere la 
TV. 

Vi sono altri detenuti nel
la caserma della gendarme-
na di Annaba (1'ex Bona), 
arrestati nell'agosto e set-
tembre 1965. Hocine Zahoua-
ne. uno dei capi della sini-

j stra FLN e membro a suo 
I tempo dell'ufficio politico, e 

nella stessa cella di Bachir 
I Hadj AH, poeta e musicolo-

go, noto esponente della nuo-

volmente; nazionalizza le mi-
niere e le societa di assicti-
razione; nlancia l'organizza-
zione dei sindacati, l'UGTA, 
forza essenziale della demo-
crazia algerina; e afferma la 
sua volontii di persistere nel
la via del socialismo. 

Di questa volonta, radica-
ta nel popolo, non vi e ra-
gione di dubitare, anche 
quando sussistano mcertezze 
sui modi di attuazione. Sa
rebbe un grave errore se le 
ben comprensibih esigenze 
d'mformazione e la gmsta e 
vigorosa condanna delle il-
legahtii conducessero a un 
pur minimo aflievohmento 
dell'affetto profondo e del-
l'attiva solidarieta che i pro-
gressisti italiani, e possia
mo ben dire 1'immensa mag-
gioranza del nostro popolo, 
hanno sempre dimostratonei 
confronti dell'Algeria. 

L.G. 

Ahmed Ben Bella 

Ho notato due volte tu que
sto giornale (che da tempo 
leggo ogni glorno con alien-
lione, soprattutto nelle paglne 
culturali) alcuni rlchiami a 
« giovani arrabbiati » ingleti, 
in argomento di clnematografo 
a di teatro. 

Siccome quette due materle 
mi interessano moltissimo, ma 
non poiio conoicere a soli 16 
intii tutti i movimenll degli an
ni passati, vi prego di pubbli-
care un riaisunto di quello che 
hanno fatto questi autori, per 
sapere se la loro « rabbia » era 
simile a quella che provo to 
quando eonsidero le ingiustixie 
di ogni societa. 

LILIANA GUENDALI 
(Bologna) 

La rabbui dei letterati, 
commediografi e cineasti in
glesi non e del tutto sbol-
hta, anche se il movimento 
dura ormai da oltre un de
cennio; e quindi sarebbe in-
giusto parlar di loro al pas
sato. 

Per esempio, i due film 
avveninstici di Peter Wat-
ktns — quello sulla distru-
zione termonucleare. II gio-
co della gtterra. reeentemen-
te premiato con l'Oscar al 
miglior « documentario » (!). 
e quello sull'ascesa e cadu-
ta, sugli splendori e miserie 
di un divo della canzone, in-
titolato Privileaio e ancor 
piu recentemente presentato 
al festival di Cannes — non 
appartengono forse alia cor-
rente degli arrabbiati? Ci ap
partengono e come. 

E" vero che la corrente 
ha registrato defezioni, stan-
fhezze, involuzioni, cedimen-
ti e trasformismi. E' vero 
che il commediografo John 
Osborne, uno degli iniziatori 
del movimento, ha dichiara-
to con sarcasmo e amarez-
za: «Ormai la mia dispo-
nibilita di coraggio non va 

•oltre la colazione del lune-
di » (alludendo a Sabato se
ra e domeniea mattina, un 
film-chiave da un romanzo-
chiave). E' vero che alcuni 
registi si sono commerciahz-
zatt, che alcuni attori (qua
le stupefacente vivaio) sono 

II commediografo John Osborne partecipa con la moglie • una 
dimostrazione contro I'armamento atomico nel 1959. 

stati assorbiti dalle super-
produzioni, che alcuni scrit-
tori non sono stati in grado 
di superare il loro mondo di 
periferia per cimentarsi coi 
grandi problemi della nazio-
ne. E' vero, in linea di mas-
sima, che alia piii o meno 
generica, ma sempre gene-
ro«a, rivolta anarcnica con
tro le deformazioni. le sor-
dita, le storture e i tabii del
la societa ipocrita e conser-
vatrice uscita dal vittoriane-

Dl GOMULKA 

Tuttavia mi sembra decl-
siva soprattutto l'esperienza 
dei Paesi clove i! socialismo 
si e »ia assestato- qui una 
politica demografica si h af-
fertnata nei fatti anche se 
non e diretta e teonzzata. 
Infatti dal 1956 l'atteg-
giamento dei governt socia
list i e mutato, e si e paivssi-
ti da una posizione di poten-
ziamento demograhro (abor-
to fuon legge. tasse agli j v a c U i t u r a algerina. ex pri-
scapoh. premi alle madri j m o begretario del Partito co-

i muni.Nta algerino, che si era 
I scioltu volontanamente men-
1 trt* tutti I suoi membri ade-
| rivano al FLN (1964t, Mo-
i hammed Harbi, ex diretto-
i re del settimanaie Rcroht-

premi 
prnlifirhe. ecc.l ad una fa-
vorevole al controllo e cau 
tamente .:t*omalthur.iana. E 
i tassi rii n.italita si sono 
abbassan m Cecoslovacchia 
da'. -U 3 al 15.9 per nnlle, in 

// dramma dei parenti degli ammalati di cancro 

Quello di Vieri e uno 
dei tanti esperimenti 

Se non si rispettassero le responsabilita che rompetono ai 
meilici. si aprirebbe la strada alle piu losclie speculazioni 

rnshena dal 21 al 13.5; in . twn Afncame, organo del 
Bulgaria dal 25.1 al 17.H; 
neH'URSS 1'incremento de
mografico e sceso da 3 mi
lioni e 800 mila a 2 milioni 
e 500 mila. 

Vale la pena di conclude-
rc con la considerazione del
la situazione polacca. do\e 
la popolazione e aumentata 
r.el d(>poguerra con un ritmo 
6ue volte superiore agli al
tri Paesi europei. Proprio in 
Polonia ci sono state quindi 
le piu cor.iggiose e decise 
initiative che si trovano a 
lot tare con una tradizione 
cleru-ale molto radirata Elo 
quente e r;as>unti\a appare 
que-ia r.e'ta presa di p̂ »>i 

I FLN. e in una cella vicma, 
; insieme con 1'ex dirigente 
j comunista Ahmed Abbad. 
I Altn sette detenuti politici 
• sono ad Annaba. 

Vogliamo rivolgere una do-
manda al redattore medico de 
« I'Uniti »: se egli avesse un 
congiunto strettissimo (genito-
re, figlio, coniuge, fratelto) am-
malato di cancro; e se tutti I 
medici che I'hanno avuto in cu-
ra — tra cui direttori di cllni-
che universitarie — gli avesse-
ro detto che, piii nulla pub sal-
vare il suo caro, lui sentirebbe 
il dovere di tentare anche il me-
todo Vieri, di cui tanto si par-
la? Ammesso che risponda. co-
m'e umano altendersi, afferma-
tivamente alia domanda. ritiene 
sia giusto, logico, cristiano, che, 
su decine di migliaia di amma
lati di cancro che ci sono og 
gi in Italia, soltanto 30 di essi 
siano stati ammessi —- da co

ll fatto che per quanto | l o r o e h . jo^ebbero tutelar* la 
le detenzioni nsalgano spes- i , .. . . .. .. ,. . 
so a oltre un anno non si I " , g , e d l « , o t t l - 9h , f ' , , a n ' ~ 
Siano unbaMlti processi, po- j ad esperimentare la cura alio 
tr^bbe essere valutato posi-
ti\-amente se permettera, co-

I 

me alcuni event i lasciano 
sperare. una liberazione pro-
grea-i\a 

I do'.oros: msegnamenti del
la stt>na ci awertono che 
ie \io!.izioni della legalita 
M>ci.'ili».ta. per quanto gravi 
e clainurose, non hanno sem
pre roMituito. anche in altri | 7ione «i.etim.ilthusiana i di i 

Gonv.ilka al quinto plenum , p a e w . nei-e^>anamente unab-
nei PC pola^-o nel w». quan- bandono totale della via al 
do cl:»<ie <i D;nan7i al pro- | <,^ :an-mo A quasi due an-
bleir.a a^illante di lmp-.ejra- j n , rfal l y ^ l u s . n o ic^j, occoj-. 
re una pop»)la?u»ne cre^cen-
te. appare mcredibile 1'igno-
ran7a crassa della realta eco-
nomica dimostrata dalle au-
tonta ecclesiastiche che si 
oppongono recisamente al 
controllo delle nascite e pro-
clamano che la Polonia do-
vrebbe avere 80 milioni di 
persone. Per nutrire 80 mi
lioni di persone, pero, oc-
correrebbe portare a 403 
quintali per ettaro la resa 
dei nostri principali raccol-
tt cerealicoli... I dignltari 
ecclesiastici sanno indicarci 
le misure necessarie per rea-
lizzare questi miracolosi in
crement! produttivi? II fat
to e che con le prediche 
non si fanno mlracoli ». 

RENATO ROVETTA 
(Brescia) 

re rendersi conto che l'Alge-
na per sette anni. vessillo 
della lotta antimpenalista, 
nmane schierata. contro tut-
te Ie pressiom esterne e in
terne, in prima hnea sul 
fronte antimpenalista: sostie-
ne la lotta per la liberazio
ne dei popoli e per la pace 
nel Vietnam; mantiene e svi-
luppa le ottime relazioni sta-
bilite con i Paesi socialist! 
nel corso della guerra di li
berazione, ponendosi a loro 
nanco in tutte Ie question! 
important! dl politica inter-
nazionale; ha conservato nel 
complesso, salvo casi margi-
nali, le forme di autogestio-
ne e sembra apprestarsi an-
zi, ponendosi come prospet-
Uva una difficile riforma 
agrana. a svilupparle note-

Ospedale Regina Elena di Roma? 

Ritiene sia giusto, logico, che 
tutti gli altri infelici debba no 
attendere otto - nove mesi — 
com'e stato comunicato attra-
verso la stamp* — per sotto-
porsi alia e-ventuale terapia, 
quando la spaventosita del male 
ed il suo inesorabile progredire 
richiederebbero un intervento 
immediato0 

Non sarebbe quindi giusto, 
logico, che al dotter Vieri fos
se consentito, non sclo, ma ad-
dirittura imposto di distribuire 
urgentemente la sua medicina 
* coloro che, sotto la propria 
responsabilita. mtendono f a r e 
un estremo ttntativo sui propri 
cari ammalati, per i quali alio 
stato attuale non esiste la mi
nima sperama di guarigione? 

Con profonda riconoscenxa. 
I FAMIL1ARI 

01 UN AMMALATO 
(Milano) 

N.B. — La presente non e 
firmata unicamente per evitare 
che I'ammalato venga in qual-
che modo a conoscare la gra-
vita del suo male, che finora e 
stato possibile nascondergli. 

Prima di tutto non si han
no notizie precise sulla cura 
Vieri: puo darsi che si nn-
pieghino metodiche laborio-
se. che non siano applicabi-
li su un numero maggiore 
di ammalati da pane di una 
sola cquipe di spenmentato 
ri. si do"rebbero dunque 
adibire a questa sperimenta-
zione piii numero.-e equtpea. 
prima ancora di sapere se la 
spenmentazione dara risul 
tati positivi-' Se si face.-vse 
questo per la cura Vieri. col 
medesimo cnterm nun si do 
vrebbe farlu per alt re cure"* 

Ci sono niolte &><~e che 
non sappiamo e pn»babile 
che la cura Vieri. come le 
altre terapit contro u can
cro, abbia anche controindi 
cazioni. effetii dannosi che 
in qualche caso si povsono 
affrontare ed in altri casi 
no. Si dovrebljero sottopor-
re tutti mdiscnminatamenie 
cli ammalati di cancro « in 
guanbih i> ad una terapia di 
cui non e stato ancora ac-
certato se e quando 1'effet-
to positivo supen 1'effetto 
nesativo. di cui non e siaio 
ancora misurato con cenez-
za se statisticamente abbre-
vi la soprawivenza o la pro 
lunghi? 

RIFLESSIONI 

SPIETA7E? 

La lettera paria di «re 
sponsabilna ». ma chi de\ e 
assumersi questa responsa
bilita? Gli ammalati no. per 
che generalmente sono al 
l'oscuro della reaie gravita 
della propria condizione. I 
parenti. gli amici? Come si 
puo conceder loro di pren-
dere decisioni cosi gravt sul
la vita di un'altra persona? 
E come si pub imporre loro 
un problema cosi dramma-
tico nei casi m cui pur vi 
fosse l'assoluta certezza del
la loro buona fede? 

A chi e sconvolto da un 
dramma, pu6 sembrare che 
queste riflessioni, che dal 
dramma prescindono e che 
cercano di stabilire astrat-
tamente un criterio generale, 
siano fredde, spietate. Me ne 
rendo conto. Ma la speri-
mentazione dei medicament! 

suH'uomo e impresa cosi im-
portante. ed m certi casi an
che pencolosa, che va aflron-
tata al di fuon di qualsiasi 
situazione sentimentale, va . 
affrontata con gelida lun- j 
dita. i 

RESTRIZIONE 

INEVITABILE 

Permettere che ehmnque, 
m preda alio sconlono. pt>s-
sa decidere di sottoporre un 
proprio congiunto a un.i cu 
ra di cui non e stata anco 
ra correttamente sptrimtn 
t.i'a la validita. sumtiche 
reblx' per lo meno conse 
jrnare i cittadini alle piii U> 
.'•rhe speculazioni da parte 
di prod'.ittori lrresptir.sabi'.i 
di farmaci nuovi Bastereb 
IK* ad una qualsiasi rasa far-
mareutira dire (he un pro
prio famiaco ha 'nrsc delle I ch*' l l nostro neorealismo fu 
propneta anticancro. per ; ^vuotato dall'interno esatta-
•^ratenare tm dramma di spe-
ran7e. di mdecisioni. di dub j 
bi. e m ultima analisi una i 
caccia al farmaco nuovo. a , 

simo e dal colonialismo, e 
non ancora interamente do-
ma, non ha poi fatto riscon-
tro un piii audace. moderno, 
veramente spregiudicato ac-
costamento ai temi di mag
giore incidenza e attualita. 

E' vero, insomma, che la 
rabbia ha avuto il fiato cor-
to, e che anche gli arrabbia
ti hanno avuto il loro tabu: 
la politica. Gli iconoclast! 
piii giovani non vanno nem
meno piii a vedere che cosa 
c'e dietro la facciata: abbat-
tono la facciata, con simpa-
tico furore distruttivo, e vi 
trovano il nulla. II male e 
che, nel frattempo, gli au-
tentici responsabill del caos 
se la sono svignata per ri-
presentarsi in altro luogo, 
dietro altre facciate, piii or-
ganizzati e piii forti di pri
ma. 

Ad ogni modo 11 romanzo 
e il teatro inglese di questo 
decennio e. per quanto ci 
concerne, il Free Cinema 
(cinema libero), con le loro 
componenti di denuncia, di 
protesta e di ribellione, ci 
hanno lasciato un vasto ma-
teriale su cui meditare, spes
so artisticamente valido, 
sempre interessante dal pun-
to di vista sociologico. Si 
puo forse o^servare che, do
po un primo periodo di en-
tusiasmo, di coesione e dl 
vignre unitario. le linee si 
sono andate poi disperden-
du in varie personality e m 
vari e non st-mpre lmpegna-
tivi filoni, e the all'indigna-
zione morale e civile — la 
quale cementa\a e raffor-
zava la rabbia i;enuma — si 
e gradatamenie venuta so-
«tituendo I'esplusione fine a 
*e stessa. autocompiaciuta, 
piu furniale che sostanziale. 
Insomma «-i e cominriato in 
dramma e -I e finito in 
(ommedia S: e partiti da
sh operai e «-i e arrivati agli 
anstocratici Noi italiani le 
(ouotciamo abbaManza be
ne que-te ro"-e. perche an-

qualsiasi prezzo. da questo 
dramma sentimentale. che 3 
hvelio ir.div:duale riascuno 
nso'verebbe con la detisio 
r.e di • tentare .•. «^oaturireb-
bero er^jrmi euadaeni illeci 
ti per gli speculator: 

Se, dunque. a livello indi
v idual n-jn vi e ne-^sur.o rhe 
r.on sarebbe dispos'o a ten-
tare una cura n'.ova e anco
ra n >n ^penmer/ata r.ella 
soeranza rii salvare una per
sona rara che alrnmer.'i e 
certamente condannata, a li
vello di responsabilita poli-
t:che occorre invece — smo 
a rhe un farmaco non sia ri-
goro«amente collaudato — 
imped ire che esso possa ve
nire usato da chiunque desi-
deri impiegarlo. Una deci-
sione politicamente respon-
sabile viene dunque percepi-
ta, a livello individuale. co
me una restrinone dramma-
tira delle libena Que«to e 
doloroso, ma inevitabile La 
altemativa a questa restn-
zione di hbena e la conse-
gna del pubblico al nratto 
della sperulaziore affanstica. 

lAtn.K CONTI 

rr.ente ron sli ^te«.si sistemi. 
anrhe -e da noi piu brutali 
e volsan 

Tuttavia il eir.ema insie
me. >otto i! priif:lo rultura-
le. nun <: trova osei nelle 
rondizioni de^radanti del 
ndMr", e r.(jn «• for<-e ^en^a 

{ «-ifcnif:r.»'.> la (;rro>tanza rhe 
! un rf*c:-t,i con:e Antoniom 
' abbia prefento girare in 
; Gr.ui Brrtatna rhe :n Italia 
' Tn.ptMj ampio £ 1'argo 

rr.f-r.to per poterlo nassume 
; re in una n-po*-ta di eior-
l nale Anrhe un <emp!ice e 
j lenro di nomi e di titoli an 
! drebbe per le lunghe. La 
! eiovane lettrire boiognese. 

del re*-to. dovra vedere film, 
legeere libn. ascoltare di-
schi. as-i«tere a qualche 
commedia, per trovare da 
sola se vi e qualcosa in co-
mune tra la rabbia sua e 
quella degli arrabbiati in-
alesi. Noi crediamo rhe 
qualcosa in comune ci sara 
Quel che e ceno e che. se 
gli arrabbiati di tutti i Pae 
si si unissero, a tremare sa
rebbe, ancora una volta, la 
vecchia societa del privile 
gio e ael plusvalore. 

IfK) CASIRAGHI 

II gioco 
e lo sport 
Abbiamo davanti a noi duo 

testi usciti in questi giorni e 
dedicati a un settore del qua
le la nostra rubrica non si 6 
mai occupata direttamente e 
che tuttavia non dovrebbe es-
ser trascurato da chi si oc-
cupa delle manifestuzioni piii 
varie e significative del mon
do d'oggi; intendiamo dire 
dello sport. I due volumetti 
di cui parliamo sono due ma-
nuali pratici di tecnica spor-
tiva: Annuario del cacciatore 
1967 (Editoriale Olimpia, L. 
1.000) e Saper giocare a ten
nis di Marisa Malvano e Ser
gio Tacchini (Bietti, L. 500); 
il secondo rientra in una col-
lana di « manuali hobby », in 
cui gin si e purluto di sci 
d'acqua, campeggio, j u d o , 
bridge, pesca, vela. Ci siamo 
soffermati su questi due tito
li recentissimi, perche essi 
— ci sembra — rispecchiuno 
fedelmente la produzione eco-
nomica dedicata a questo set-
tore, che ha scelto decisamen-
te la strada dell'invito alia 
vita sportiva, venendo incon-
tro aU'esigenza sempre piu 
diffusa di una hbera/ione dal
la vita sedentana; non a ca
so nella UE dl Feltrinelh tro-
viaino anche un titolo come 
Sentirsi in forma, esauntosi 
in pochi mesi. 

Ma se poi pensiamo all'im-
portan/.a che lo sport come 
spettacolo (con tutti l suoi 
retroscena economici e di co
stume) ha assunto nella no
stra societa, possiumo facil-
niente comprendere di quan
to possa allargarsi tutta que
sta produzione. Ogni giorno, 
infatti, la cronaca sportiva 
(che non e mai esclusivamen-
te sportiva) ci pone di fron
te ad interrogativi lnquietan-
ti: basta pensare al «caso» 
Cassius Clay, o alia tragica 
morte di Bandini. o a tutta 
la polemica sulla «na/.iona-
le» di ealcio. Eppure, ci sembra 
che l'editoria econonuca abbia 
tentato raramente (ad esempio, 
con il ritratto di Herrera scnt-
to da Gianni Brera per Lon-
ganesi) di sottrarre questi ar-
gomenti ai quotidiani e ai set-
timanah, per riprendere con 
maggiore ampie/za il discor-
so e indinzzare su un terre-
no meno evasivo e catnpani-
listico le discusbioni suscit li
te da ogni evento sportivo. 
Insomnia, e anche questo uno 
degli aspetti di quella saggi-
stica d'attualita, che piii di 
una volta abbiamo auspicato 
di veder affrontare, dopo tan
ti tentativi improvvisati di 
editoria popolare. 

(Sono poi da citare, sul pia
no di una manualistica divul-
gativa, 7/ romanzo della Coppa 
Rimet. di A. Rovellt e G. Mot-
tana edito da Bietti lire 1 200 
e Corsa campestre scitola di 
carnpiorn di B Bonomelli e 
E. Carh Stampena Zendnni-
Verona, lire fiCM)). 

ANCORA CASANOVA 

Dopo che nel 19t>() la casa 
editnee Brockhaus incommcio 
la pubblica7ione integrate 
(compiuta nel 't>2, in sei vo-
lumi) del manoscritto origi-
nale dei Memoirs di Giacomo 
Casanova (1725 1798), in Italia 
sono comparse diverse tradu-
zioni piu o meno dignitose, 
fra le quali occupa un posto 
« ufliciale » quella curata da 
Pietro Chiara per Mondado-
ri (7 vol l j . Tuttavia, ottima 
ci sembra l'iniziativa di Gar-
zanti di insert re una nuova 
traduzione tcurata con gusto 
e intelligen/a da Giorgio Bni-
nacci) di questo vivacissimo 
testo nella sua rollana di ta-
scabili, ne e UM-ito ora un 
primo volumetto a L. 500 e ri 
auguriamo rhe presto segua-
no gli altri. in rnodo che l'o-
pera sia (ompletata in poche 
settimane Una sola osserva-
7ione: nei rasi ui cui per ra
gioni editonah vien fatto qual
che tanlio. sarebbe opportuno 
indicare almeno con puntini 
di sospensione la laruna, in 
modo che chiunque possa ri 
cert-are suyli original! le par
ti mancanti. 

Per qualche aspetto diver 
tente. ma a lunpo andare mo-
notona. e l.i rilettura di tutte 
Ie Xnicllc aalanti di Gi,imb.it-
i'.̂ -ta Casti e.v-e «-ono state 
ora rarcol'e in tre volume! 
ti dei n Claisiri per tutti » de
gli editon Avarizini e Torra 
ca 11 f̂ X) l'uno). rurati dili-
gentemenie < salvo qualche la
runa e un po" di dr^udine 
nella bibhosrratia i 6A Ldo Bel-
Iinserl 

Sempre in tema dt lettera-
tura italiana. pa^siamo da! 
"700 all'WX) e alia letteratura 
ronteinporar.t a ntlla rollana 
econrimita di CaMm (rhe esre 
da un po" rii tempo ron mol-
ta irreeolarita • »f no u<-cite ie 
Memorie dt I presbiterto di 
Em:ho Pra<».i (L 4V)i, presf n 
fate rr.o::o -iii rintamente da 
Lurio Chiavarelli. che non 
manra pern dl dare le r.oti-
z.e r.cr(".ir:» ^uila romposi 
zione dellV-nera <!a quile, e 
noto. fu portata a termme dal 
Sar(.->e--;> D.:. ri-'arnpe di 
air* ri c( n'emrj'iranf: invece, 
r.elle collant de^Ii « O^rar » e 
d't'ii « 0-,rar mtn-ui A di Mon-
dadori da i.n.i pirte / iraielli 
Cuti. it'n di Aido Paiazzesrhi 
• nella bibiiograf.a essenziale «i 
dimer.tirano pero le Stimpe 
dellClttoccnto,. dall'altra due 
romrr.eriie di Eduardo De Fi-
lippo. Questi far.tasmi' e TA> 
Toci di dentro II prezzo e 
sempre di 1*50 lire il volume. 

DALLA RUSSIA ZARISTA 
A MAJAKOVSKIJ 

Tre novita anche per i cul-
ton della letteratura nissa. 
Nella UE di Feltrinelh e usci
ta una srelta di poesie. poe-
mi, pezzi teatrali, di Vladimir 
Majakovskij. curata da Mario 
De Micheli (L. 700), che si e 
proposto dl percorrere tutta 
la produzione del poeta e del
lo scrittore • dalla prima e-

sperienza futurlsta alia sua »• 
strema stagione poetica, con 
la preoccupazione di oflrire al 
lettore, insieme con tale vi-
sione estensiva, anche una lar-
ga indicazione sulla varieta del 
motivi e del modi dell'lspira-
zione majakovskijana». Per 
la collana dei «Centouno ca-
polavon » di Bompiani Erida-
no Baz/arelli ha curato la 
scelta delle « voci » rig\iardan-
ti la letteratura russa e tutte 
le letterature slave: la neces-
sita di spaziare fra tantl ar-
gomenti ha detenninato natu
ralmente diversi saenfici, ed 
il volumetto e risultato meno 
organico di altri; tuttavia. puo 
risultare di una certa utilita 
proprio perche offre notizie 
non comum su una materia 
in gran parte da noi poco co-
nosciuta. II prezzo e sempro 
di 500 lire. 

Una segnalazione particola-
re nierita infine un interessan-
tissuno libretto comparso in 
una collana poco diffusa, che 
foise ora l'eclitore sta lncre-
mentando con maggior itnpe-
gno. « L'Universo del conosce-
ie» del Saggiatore; qui dun 
que e useito un manuale dl 
uno studioso inglese di letti>-
iatura russa, Ronald Hingley, 
Serif ton c societa nella Rus
sia delVXOO (L. 1.200): b un 
tentativo di ricreare, non so
lo con una tratta/ione molto 
varia ma anche attraverso un 
matenale lllustrativo funzlo-
iiale, 1'ambiente culturale, po
litico, economico, sociale, m 
cui operarono i grandi sent 
tori della Russia zarLsta. II 
discorso e neeessariamente ni-
pido, e talvolta potrebbe es
sere anche piu approfondito. 
ma non e facile trovare una 
ooera di divulgazione cosi 
nuova, adatta per un pubbli
co non specializzato, e con 
cepita con una certa origina-
lita d'impianto: per un esem
pio di sautjistica « ponolare » 
rhe dovrebbe far meditare. 

AMBIENTE 
E COMPORTAMENTO 

Ancora il Saggiatore ci of
fre un altro bell'esempio di 
inanualetto divulgativo, dovu-
TO questa volta a un fisiolo-
go tedesco, Jakob von Vex-
kull. Si tratta di un breve 
saggio, intitolato Amhiente e 
comportatnento (L. BOO), nel 
quale lo studioso vuol dinio-
strare come sia possibile de-
terminare il modo soggettivo 
di percezione del mondo cir-
costiuite da parto degli ani-
mali e definire di conseguenza 
il loro comport amento: sono 
pagine che si leggono d'un 
liato, facihtati anche dai mol
ti ellicacissnni disegni illu-
strativi, che sono un vero in
vito ad osservare con atten-
zione il mondo della natura. 
L'opera del fisiologo e ampia-
mente illustrata, anche alia 
luce delle indagini posteriori. 
in un'ampia introduzione dl 
Felice Mondella. 

r. u. 

Le parole 
del medico 
« Tubo d'arta »: questa e la 

traduzion" e.satta del voctibolo 
greco italiani7zato « arteria » 
Difatti. per gli antichi le ar-
trne erano delle condutture 
d'aria, dato che nei cadaveri 
queste vie sanguiene si pre 
•-Vntano spesso del tutto vuo-
te In un rerente volumetto 
della sene < A-Z Index » inti
tolato " Di/ionario di Medici-
m » della Z'.nirhelli e conte-
nuta anrhe una parte dedica 
ta alia terinmologia medica, e 
soprattutto alia struttura dei 
\( caboli speiialistici che spes
so danr.o al profano 1'impres-
sione rii sontir parlare o di 
letrgere un'r.ltra lingua. 

Oltre al!<i vor«* « arteria » ci-
teremo anrne quella del mu 
srolo <'̂ t< rno< leiriomastoideo'i 
rhe e il mu*-* olo rhe parten-
do d.ille m.i.st«i:de 'rilievo o<=-
-eo dietro l'orerchio) perror-
re il rollo e si divide in 
due (»ni per congiungere 
la rlavKiia e lo sterno. Co 
:i.f -i \<o<- da questi due 
esempi. una rono-cenza anrh • 
approssimativa nella termino 
1< g:a meoi< a e opportuna per 
I prolan! II «Dizionario d' 
Medu ina » •< he rosta 9<)0 Itrei 
e stuldiviso ;n qua'tro parti 
Metodi d; c-.ime cliniro. M«-
torli di tr.t'tamento medico t 
di trattarr.ento rhinirgiro 
Termin I'.O-.M.I Medira. Dizio 
nano di M^ni^ina. Tra le tan 
'e opt-re di n edirtna dest: 
nate .-.lie r iamighe ». questa 
sia pure di p'fcola mole, ri 
semora la pri lr.dovinata e la 
;.ni utile. ..n'1 < perche e ar 
ncrhita ra ::?ui. e semphri 
cisr'_r.i. ii.ri;s]x r.-rtb.li per una 
forr*-i:a < i.tnprer.sione dei 
tjrir.f ij.ali el« mer.ii della fisio-
U.z'.n e della terapia Esem-
plari, in ques:o .senso, gli 
si r.17/1 ( h« liiusirano i siste 
mi di -'mn-.ir.istrazione dei 
rmdirarrwnti a ad uso inter-
no ». 

Ci resta =o!tan'o un piccolo 
appunto da fare siamo d'ac-
rordo rhe per «cancro» si 
intende a ngore una neopla
sia maligna di engine epite-
hale. ma oggi con questo si-
nistro vocabolo si intendono 
tutti i tumon maligni, siano 
essi sarcomi o carcinomi, e 
avremmo prefento pertanto 
che. cosi come e nportata la 
vr>re i <=arroma - tumore ma-
ligno dei tessuti connettivali » 
fosse riportata anche la voce 
« carcinoma i». oggi piU usata 
invece di « cancro ». Un picco
lo neo, che nulla toglie alia 
utiltta e alia prMicita di que
sta piccola opera di divulga
zione della sc;enza piii vicma 
ai l'uomo. 
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