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Una scienza e il suo uso 

La moda della 
antropologia 
La funzione progressista o reazionaria dello 
studioso, del missionario, del ricercatore 

presso le societa primitive 
L'antropologia 6 stata defini

te come un grande specchio 
posto di fronte all'uomo. Jo
seph B. Casagrande estende la 
metafora alia raccolta di sag-
gi della quale ha curato la 
pubblicazione e della quale e 
al tempo stesso coautore (La 
ricerca antropologica. Venti 
studi sulle societd primitive. 
ed. Einaudi. 1966. vol. 2. pagi-
ne 668). paragonando il libro 
a una sala di specchi nei quali 
si riflette una grande varieta 
di immagini umane. Dar con-
to analiticamente di tutti i ven
ti t ritratti > e praticamente im
possible per ragioni materia-
li. piu utile e stimolante, in-
vece, pud essere il tentativo di 
enucleare alcuni temi di ri-
flessione che costantemoute si 
ripropongono aH"attenzione del 
lettore. 

La recente floritura dl pubhli-
cazioni di antropologia, etno-
logia. etnografla. ecc. ha fat-
to parlare di una nuova « mo
da ». In realty, vi sono validi 
niotivi che auitar.o a capire 
meplio di un tal frettoloso giu-
rl'zir, il fenomeno. In tirimo lun-
go. I' n!ardo con cui cmiin-
cin a Oiffonriersi al livello do! 
lettore medin ilnliano. o_sia 
quello non specializzato, una 
cosiridetta «conoscenza antro
pologica >. malgrado la presen-
za in Italia di studiosi del va-
lore di De Martino e Cocchiara. 
solo per fare due nomi. De! 
resto. la s-carsita di structure 
accademiche di base, per quan-
to riguafdn gli studi di scicn-
ze nmane. e un segno eloquen 
te deile d:fl'colta che finora ha 
incontrato Io svilupparsi e il 
dispiegarsi di una larga co 
scienza antropologica. In se-
condo luogo. rallargamento 
delle frontiere culturali e lo 
sforzo di sprovincializzazione 
della opinione pubblica italia-
na sempre piu altenta a feno-
meni e contributi culturali 
extra-europei. in connessione 
con il crollo di una visione del 
mondo < eurnpocentrica » e !a 
percezione diretta che la storia. 
e piu che mai in questo mo-
menlo. si < f a » anche. e so-
prattutto. in Asia, in Africa. 
in Sud-America. ecc. 

La ricerca antropologica, in 
questo senso. rappresenta un 
valido approccio a quel par-
ticolare aspetto dell'antropolo-
gia che si sforza di descrivere 
e di comprendere il modo di vi-
vere degli altri popoli. H lavo-
ro deH'antropologo si svolge per 
mezzo del rapporto che egli 
istituisce con il suo informa-
tore e tramite questi con la so
cieta che e oggetto del suo stu
dio. Si tratta di un rapporto 
del tutto particolare e molto 
vario che porta inevitabilmen-
te rantropologo a superare i li-

i «Ulisse» i 
WntW 

Ulisse fu fondata nel 1947 | 
da Maria Luisa Astaldi nel-
l'intento di concorrere a I 
sprovincializzare la cultura 
italiana dopo le vicende del 
fascismo e della guerra. Sin 
dagli inizi si prcsent6 come 
un mezzo di alta divulga-
zione per quanti ccrcano di . 
approfondire le proprie co- | 
gnizioni in determinati set-
tori. I 

Le caratteristiche di que- • 
sta rivista. unica del gene- I 
re in Italia, sono anzitutto I 
il carattere monografico • 
(ogni fascicolo della rivi- | 
sta e dedicato alia tratta-
zione il piu possibile com- I 
pleta di un argomento di 
grande attualita). in secon- I 
do luogo il fatto che ven- I 
gono invitati al dibattito | 
studiosi di orientamenti po- I 
litici differentissimi. Di cid . 
ci si pud rendere conto scor- | 
rendo l'elenco dei collabo-
ratori che figura nel rove- I 
scio della copertina. ' 

Dal 1947 sono state pub- I 
blicate sessanta monografie. I 
e tra quelle che hanno avu- . 
to maggiore successo cite- I 
remo: L'idea dEuropa, Le 
ideologic del mondo content- I 
poraneo, Le lettere Ualiane • 

I a meta di questo secolo, II i 

dramma del socialismo. La I 

I chiesa cattolica e U mon- . 

do contemporaneo. L'ener- | 
gia nucleare e il mondo di 

I domani. Le sorti del roman- I 

zo, Stato e Chiesa, Promes- • 

I se e minacce della psico- | 

logia, Cultura e sottocultu- I 

I ra, Conditio ecumenico e i 

unitd delle chiese cristiar.e, \ 
II destino della famiglia. I 

I ceii diriger.ti in Italia, Es- | 
• sere nervosi, Jl cinema in 

I Italia, II futuro deWarcheo- I 

loflia, Come riformare le • 

I istituzioni, Dopo il dihivio. i 

Alcuni fascicoli esauriti I 

I sono disponibili nelle colle- • 

lioni complete, rilegate in | 
tela con gli indict , 

I 1 

miti di < distacco e obiettivila > 
che si e preflssi per diventcre 
un c osservatore partecipante > 
della comunita che vuole stu-
diare. Spesso fra i due si isti
tuisce un rapporto di tipo feu-
dale, malgrado e contro la vo-
lonta deH'antropologo (vedi 
E. M. Albert e C. Du Bois). 
altre volte il legame ripete le 
regole parentali e sociali locali. 
per cui I'infnrmatore e i suoi 
famigliari entrano a far parte 
adottivamente della c famiglia » 
dello studioso. E' signiflcativo 
che piu volte Pantropologo. al 
termine della sua testimonian-
za. rivolga un ringraziamento 
non tanto al collaboratore quan-
to all'amico. Vale per tutti il 
e pezzo > di C. Wagley. segna-
tamente le due pagine finali. 

Una prima impressione che si 
ricava nell'arco della lettura 
6 quella di un grande rispot-
to per le altre culture, viste 
non come inferiori o barbare o 
primitive, ma semplicemente 
come diverse. Da qui all'affer-
mazione o meglio alia riflessio 
ne che l'antropologia sia una 
scienza « progressista » il pas-
so e breve. Ed in realta, se 
si guarda il grande contributo 
che essa ha dato a rimuovere 
pregiudizi razzistici e a diffon-
dere non solo curiosita ma so-
prattutto rispetto e sostanziale 
accettazione nei riguardi di for
me di vita sociale e culturale 
diverse, e difficile sbarazzarsi 
di quella impressione. La scom-
parsa dal linguaggio scientific 
co di termini come « barbari. 
selvaggi. ecc. » e significativa. 
anche se essi permangono ad 
un livello inTeriore, nella con
versazione di tutti i giorni. in-
dicando. quindi. con il loro per-
sistere e con 1'uso che ne vie-
ne fatto la necessita di una piu 
diffusa coscienza antropologica 
cui si accennava. 

Tutto cid non pud farci di-
menticare. perd. che se una 
scienza non e mai reazionaria 
in se stessa, tuttavia gli seien-
ziati possono benissimo prestar-
si a diventare strumenti di una 
politica completamente estra-
nea alle finalita e alle respon-
sabilita sociali connesse al me-
stiere di scienziato. E' il caso. 
appunto. deH'antropologo che 
talora ha permesso che il pro-
prio lavoro e la propria scien
za venissero usati a scopi di 
colonialismo piu o meno lar-
vato — e quindi in maniera 
praticamente e diametralmente 
opposta a quella diffusione di 
una mentalita piena di rispet
to per le altre culture che rap
presenta uno dei titoli di mag-
gior merito ai flni di un giudi-
zio di valore intorno alia « de-
mocraticita » dell'antropologia 
— come ricorda implicitamen-
te David G. Mandelbaum, uno 
dei coautori. con un riferimen-
to molto pertinente al Kim di 
Kipling nel quale il Servizio di 
informazioni etnologiche cela-
va in realta un'organizzazione 
di spionaggio. 

E per restare ancorati ai 
giorni nostri, basti ricordare 
Yimpiego su larga scala nel 
Vietnam di antropologi ed etno-
logi americani che accanto a 
psicologi e sociologi sviliscono 
quotidianamente la scienza del
la quale sono portatori metten-
dola a servizio di chi quests 
scienza adopera per distrugge-
re sistematicamente e scientifi-
camente un popolo che la stes
sa coscienza antropologica ame-
ricana proclama civile e degno 
di rispetto. tranne. evidente-
mente. che nelle sue manife-
stazioni politiche e sociali. E" 
il problema che si e posto Eco 
su L'Espresso recentemente — 
quello dell'impiego dell'antro
pologia come istrumentum re-
gni — e che ci invita ad evi-
tare facili generalizzazioni le 
quali porterebbero inevitabil-
mente a confondere « quella » 
scienza con l'uso che ne vi»ne 
fatto da scienziati e politici e 
ci invita peraltro a diffidare 
del pericolo di una supervalu-
tazione a livello sovrastruttura-
le della cosiddetta coscienza an
tropologica. Come sarebbe in-
giusto, cioe. condannare ind:-
scriminatamente. insieme agli 
antropologi che combattono la 
« sporca guerra ». l'antropolo
gia quale strumer>to deirimpe-
rialismo. cosl una ticca fio'i-
rura di studi e rcerche antro-
pologiche non bastino a rid^re 
agli Stati Uniti quella vergini-
ta che hanno ^bbondantemenie 
dtstrutto le bombe al napalm. 

A un analogo tipo di rifles-
sione induce il libro in ordine 
alia presenza e alia funzione 
delle « missioni cristiane » pres
so questi popoli. Se da un !a-
to, infatti. il giovane indigeno 
frequentando le scuole dei mis-
sionari oitiene quel livello di 
istruzione che gli consen'e. at-
traverso gli impieghi pubblici. 
di migliorare le proprie condi-
zioni economjche e social!, d'al-
tra parte e anche vero che qu»-
ste scuole rappresentano spes 
so un ulteriore fattore di di-
sgregazione del lessuto comuni 
tario anziche un reale fattore 
di accultuxaziooe. 

Naturalmente, la quesUone e 

piu vasta e riguarda, in ul
tima istanza. la influenza e le 
trasformazioni che il contatto 
con la civilta occidentale ha de
terminate tra gli indigeni. L'ar-
gomento e troppo importante 
per essere affrontato in rname-
ra succinta. ma il suo costan-
te ripetersi come motivo domi 
nante o accidentale nei vari 
« quadri » e segno del caratte
re di priority che esso riveste 
in uno studio che tratti. sia pu
re in forma propedeutica come 
questo libro. deH'incontro di 
due diverse civilta. Forsc uno 
dei maggiori pregi dell'opera 
consiste propiio. come osse--
va Casagrand" nirlla prefnzio 
ne. nel tentativo t di rileva.c 
la personalita. tl! rieiir.eare 1'irv 
dividuo come es^cre umano va 

rosimile i jjio sfoivo del pro 
prio ambiente e della propria 
cultura. e mnstrarlo nel quadro 
delle sue funzioni sociali». 
Emerge, in tal modo. un mon
do non gia offerto al lettore 
come un blncco omogeneo e 
compatto ma ricostruito dal let-
tore stesso attraverso gli ac-
cenni e gli spunti affioranti 
qua e la. Con questo proeedi 
mento e possibile. tanto per fa 
re un esempio. ricostruire. at 
traverso la vicenda personalr 
di Durmugam. le vicissitudini 
dei Nangiomeri deH'Australia 
settentrionale che i hianchi 
chiamano « porci selvaggi » — 
alia cui sorveglianza destina-
no un corpo di polizia compo-
sto da pregiudicati — nel men-
tre che prospettano una solu-
zione in termini di * assimila-
7ione» seenndo rigidi srhemi 
che non tengono alcun conto di 
una dignita umana e culturale 
degli aborigeni. 

lln'ultima osservazione ri
guarda il valore letterario dei 
vari contributi. tutti ad alto li
vello (ad esempio quelli di 
H. C. Conklin. di E. Carpen
ter, dello stesso Casagrande. 
ecc.) e collegati da un sotli 
le ma robusto filo interno per 
cui la lettura non si frantuma 
mai nella proposta di una 
serie di « personaggi che non 
dimenticherd mai > ma raggiun 
gp effettivamente il suo scopo 
che in fondo e quello di un 
«invito all'antropologia >. 

Fernando Rotondo 

Lettera da LONDRA 

Victor Weisz, che divenne il piu grande «cartoonist" 
inglese, era nato nel 1913 a Berlino da genitori ebrei 
ungheresi e si affermo come disegnatore umoristico 
quando gia calava in Germania il sipario d'acciaio del
la dittatura - «Le caricature: un'invenzione dei Bolsce-
vichi!» - L'ultima vignetta antinazista - II difficile «tra-
pianto» in Gran Bretagna — Una parabola disperata 

«Requiem» per Vicky 

Lyndon Johnson: c Avanti, su: ragioniamo insieme! » («New Statesman >, 11 giugno 1965) Wilson a Johnson: « Si, noi siamo in contatto strettissimo per quanto riguarda i problem! del sotto-
sviluppo » » U New Statesman*. 18 giugno 1963) 

LONDRA. maggio. 
Dal 1941, quando prese a di-

segnare per il < News Chroni
cle >. al 23 febbraio 1966. quan
do consegno il suo ultimo car
toon all'* Evpning Standard ». 
Vicky ha rappresentato per un 
quarto di secolo — ogni gior-
no — la coscienza progressista 
dell'lnghilterra davanti ad un 
pubblico di milioni. Non e una 
esagerazione. Chiunque conosca 
questo paese, lo sa bene: una 
delle prime cose che abitual-
mente si cercava fra le pagine 
sempre piu pesanti della stam-
pa quotidiana era propria la 
vignetta con < il punto della 
situazione >. quella di Vicky, 
quella che era istintivamente 
costretto ad assorbire anche 
chi non era d'accordo col giu-

dizio contenutovi. 
La scomparsa di una inimi-

tabile presenza, ormai conna-
lurata con la scena inglese, ha 
costituito una grave perdita. Si 
torna a valutare I'eccezionale 
importanza di questo assiduo 
stimolo a guardare al di la dei 
falti, a comprendere il mondo e 
i pericoli che ne minacciano la 
pace e lo sviluppo, quando si 
scorre la raccolta commemo-
rativa pubblicata (<t Vicky >. 
un volume ricordo con introdu 
zione di James Cameron, pa
gine 160. Allen Lane The Pen 
guin Press, Londra 1967): I'in 
tera prestazione e stata una 
campagna personale a cui Var-
tista ha dedicato senza rispar-
mio tutte le sue energie di 
uomo. 

Victor Weisz era nato a Ber
lino nel 1913 da gemlori ebrei 
ungheresi. Nel clima fecondo 
di una capitale intellettuale e 
pohticamente all'avanguardia, 
si affermo come disegnatore 
umoristico quando gia calava 
il sipario d'acciaio della dit
tatura C« le caricature sono una 
invenzione dei Bolscevichi >. 
gli grido una voce filonazista 
della prima ora), e sua ]u Vul
tima vignetta antihitleriana 
pubblicata da un giornale tede 
sco, il berlinese «J2 Uhr 
Blatt ». Spinfo all'esilio, venne 
in Inghilterra e qui comincio 
il difficile trapianto. Non cono 
sceva la lingua e i costumi lo 
cali gli erano alieni, cosi che 
Vascesa — la ricostruzione de
gli elementi specifici di comu-

nicazione con cui conquistare 
il nuovo ambiente — fu neces-
sariamente lunga. 

A malurazione avvenuta, 
quando il successo gli aveva 
conferito un'autoritd inconlra-
stata nel suo campo, il suo ec-
cezwnale processo di rinascita 
dalla condizione di « pro/ngo * 
non cesso di sorprendere (e di 
procurargli ostilild. presso i 
settori piu insulari) ogni volta 
che si era portati a constatare 
quanto « inglese * fosse la sua 
opera. Evitando la brillante su-
perficialita del deracine cosmo 
lita. e il conformismo acritico 
del neo-integrato nazwnale. 
Vicky era diventato a modo suo 
piu inglese degli inglesi, era 
andato un passo oltre il grande 
Low del « Guardian > che lave-

va prcceduto sul terreno imper-
vio della satira politica. Pur 
inserendosi totalmente, aveva 
conservato il distacco deliana-
lisi spietata — e I'occhio del-
j'outsider si dimostrava piii 
acuto. piu pronto. 

Le radici della sua arte erano 
profonde, anche quando la fret 
ta del dire gli faceva tenere 
in sordino eerie consideraziuni 
formali. Ma era e rimase fino 
all'ultimo un perfeziomsla. La-
vorava in base ad associaziom 
mentali (grafiche e letterarie) 
dove la tradizione, il folklore 
e il gusto inqlesi erano filtrati 
attraverso una piu vasta espe 
rienza europea e risidtavano 
serrati in una logtca capace di 
superare I'aneddotico sul piano 
della comprensione storica. La 

MEDICINA 

Importante corso di studio sulle » metastasi» a Milano 

UNA DURA E OSCURA LOTTA 
TRA ORGANISMO E TUMORE 

Non e vero, infatti, che esso resti passivo di fronte al male -1 diversi interventi terapeutici possi-
bili: la modificazione degli equilibri endocrini, Fintervento chirurgico o radiante o chemioterapico 
c Metastasi *: anche 1 profani 

conofveono ormai questa parola m-
fausta, che mdica il dillondersi di 
una neoplasia maligna al di fuo-
ri delta sua sede d'insorgenza-, 
anzi la capacita di dare metastasi 
e proprio uno dei caratten che d:-
stinguono il tumore benigno dal 
tumore maligno. oltre a I ntmo di 
nproduzione delle cellule tumora-
li. che nel tumore maligno e cosi 
affrettato da lmpedire che l'ap-
parato vascolare e di sostegno 
proporzioni la propria cresota al
ia crescita del tumore: cosi che 
i tessuti. anarch.ci e non irro-
rati. vanno incontro a necrosi. 
cioe a morte. L'insorgere dei fe-
nomeni necrotici e l'inizio delle 
colonizzazioni metastatiche al di 
fuori del luogo d'ongine proba-
bilmente coincidono: e sono e-
spressione clinica della c maligni-
ta » del tumore (mentre la sua 
espressione microscopica e dia-
gnosticabile in un tempo piu pre-
cooe. non appena l'esame istolo-
gico. o esame dei tessuti. oppure 
l'esame dtologico. o esame delle 
cellule, mostri segni di c atipia ». 
cioe del discostarsi delle cellule 
dalla fisionomia microscopica del
le cellule normali). 

Aceertare se un tumore mali
gno abbia gia dato metastasi. in 
quale sede e di quale entita. e 
un problema importante per !a 
medicina: infatti — anche se la 
presenza di metastasi e indubb:o 
indice di gravita della situazio
ne — e errata 1'opimone del pra 
fano che contro le metastasi < non 
ci sia piu nulla da fare ». Come 
ii tumore primitivo. seppure in 
minor grado. anche la metastasi 
pud essere aggredita e combat-
tuta; ed e per questo che dia-
gnosticarla e importante: proprio 
per studiare le armi terapeutiche 
con cui combatterla. 

Alia diagnosi e alia terapia del
le metastasi 1'Istituto Nazionaie 
dei Tumon di Milano ha dedica
to nei giomi scorsi un corso su-
periore di studio, che e stato 
diretto dal prof. BucakKsj e dal 
prof. Ratti e organizzato dal prof. 
Veronesi. e ba visto la parted-
pazione appassionata. oltre che 
dl italiani. anche di francesi, sris-
zeri, polacchi. romenl. 

Lo studio del processo di colo-
nizzazione metastatica ha rivela-

to che l'organismo non e. come 
si credeva. del tutto sprovvisto di 
difese contro il tumore. Anni fa 
si riteneva. e il profano lo ntie-
ne generalmente ancor oggi. che 
una volta instaurato il processo 
canceroso la sua difTus.one non 
trovi piu. neli'organismo. osta-
coli e difese. Non e cosl: il con-
tinuo contrasto di forze opposte. 
che caratterizza i processi vitali. 
prosegue: e si e accertato che. 
su cento cellule che abbandona-
no la sede primitiva del tumore. 
non piu di d;eci nescono a nidi-
ficare altrove. propno per !e di

fese messe in campo dall'organi-
smo a uccidere le cellule estra-
nee. Questa lotta. che 1'orgamsmu 
conduce vittonosamente. e oscu-
ra e sconosciuta; quella che si 
manifesta e. quando nella lotta 
l'organismo viene sconfitto. la sua 
disfatta: queUa che vediamo sot-
to forma di malattia cancerosa 
con mctastuit non e l'espressione 
di una generate incapacita del-
i'organismo a difendersi, e e-
spressione di una disfatta che 
sta concludendo tristemente una 
guerra duramente combattuta. 

Non si tratta di oz.ose sotti-

L'implego dtlla cebattotorapia in un case di tumor* certbrala: 
II pazianta indassa una ingasMtura salla tasta, cha reca un segno 
sul quale vlena diretto ogni volta il raggio radioattiv* 

gliezze concettuali. ma piuttosto 
di concezioni che sanno — oppu
re no — estrarre. dalla reale es-
senza del fenomeno fU opato!ogi-
co. le indicaziom che devono ser-
vire al medico per continuare con 
!e armi della medicina una Ictta 
che roreanismo ha imziato con 
!e armi sue proprie. Valga — fra 
I tanti cast elinici studiati duran 
te il corso — il caso della donna 
che fu ope rata dieci anni fa per 
cancro della mammella. e che 
dopo dieci anni di completo be-
nessere presenta diffusione meta
statica. I dieci anni trascorsi han
no visto una lotta silenzio^a del-
i'organismo contro le colomzza-
7:0m metastatiche. che esso nu-
sciva a tenere a freno. di <TJI 
riusciva a impedire la cresc.ta 
di volume e la ulteriore diffusio
ne: dopo dieci anni. il giungere 
delle metastasi a un rilievo clini-
co. per I'aumento di volume e 
per i d'sturbi che danno. mdica 
rhe un certo equilibno ;i £ rotto. 
•ina certa arma impiezata da' 
.'organismo ne'.la lotta S' e loio 
rata. Quale? 

Numeral casi bril!ant:ssimi. i! 
:iiitrati con abbondante docu 
-nenta770ne radiozrafica. Ia?na 
no pens-are che si tratti d: una 
'ottura deirf^ nlibno endocr no" 
infatti si sono viste le chiare im 
magmi di rapide giiar.gioni di 
oca!;7zaz:onl cancerose ne\)e ov 
.̂i del bac no. del torace. della 

colonna vertebrale. dopo inter
venti chirursici che mo-'iificavano 
profondamente reqjilibrio end«i 
enno in donne affeite da meta-
<:a-i da cancro mammar o D: 
per se 1'asportazione delle ova>e 
si rivela insuffic.ente. perche per-
mane l'iponsi a stimo'.are la pro-
duzione degli ormoni femmuiili 
prodotti dalle ovaie: e se le ovaie 
sono as«enti il messaggio. che 
ordina la produzione di ormoii 
femminili. viene ricevuto dalle 
altre ghiando!e endocr,ne: fra es
se il 5urrene. che ha un impianto 
biochimico capace di produrre 
ormoni a struttura simile a quel
la degli ormoni femminili. rnodi-
nca la propria attivita. e sostitui-
sce I'ovaia nel rispondere al mes
saggio che dall'iponsi gd pervie-
ne. Occorre dunque asportare il 
surrene. oppure addirittura la sta-
zione centrale di comando da cui 

parte il messaggio inopportuno: 
asportazione del surrene (ghian-
dola endocrina situata sopra il 
rene) e asportazione dell'ipofisi 
(piccola ghiandola situata nella 
base cranica) hanno dato l risul-
tati positivi che nel corso sono 
stati presi in esame. 

La modificazione degli equilibri 
ervdoenni e tuttavia so'.tanto uno 
degli interventi terapeutici pos-
sibili. (Hi altn sono — m di
verse forme e con diverse mo-
dalita — 1'intervento chirurgico. 
quello radiante. quello chemio-
terapico. La chirurgia delle me 
tastasi implica 1'asportazione di 
tutte le gh andole linfatiche che 
si accertano invase dal process** 
tumora!e. nonche di quelle che. 
secondo le statistiche delle osser-
vazioni chirurgiche e autoptiche 
(sul v.vo e sul morto) si possono 
ntenere probabilmente invase. 
anche se in maniera non ancora 
accertabile. Sul tema della chi
rurgia delle metastasi sono state 
discusse le relaziom di Veronesi 
(neoplas.e della mammella). Ma-
>pes (metastasi cerebrali). Mo!i-
nan (metastasi de!!e linfoghian-
do'.e del collo) e del lionese Dar-
cent sulle metastasi Imfoghian-
do'.an del bacino. 

Vi e poi l'arsenale della terapia 
per mezzo di radiazioni. arsenaJc 
che dopo La tradizionale « roent-
Kenterapia » si e molto arricchi-
to: il confronto tra la roentgente-
rapia tradizionale e la terapia di 
a'.te energ e (cobaltoterapia). fat
to dal parigino Ennuyer. dimo 
stra come la pertyntuale di gua-
r.g oni sia, nella cobaltoterapia. 
tnpneata: alia terapia con le ai-
te energie si aggiunge oggi la te
rapia con fasci elettromci ottenu-
ti dal betatrone. Ma la terapia 
radiante non si Iimita alle radia-
ziom proven,enti da apparecchia-
ture esteme all'organismo. ne si 
limila a sfruttare (come con tali 
apparecchiature si fa) la vulne-
rabilita del tessuto neoplastico al
le radvaziom. maggiore della vul-
nerabilita del tessuto sano. La te
rapia radiante sfrutta anche gli 
lsotopi radioattivi. e la particola
re affinita che per certi elementi 
possiedono certi particolari tu-
mori, primitivi o metastatic). I 
tumori die hanno origine dalla 

tiroide conservano anche nelle 
metastasi la loro affinita originate 
per lo iodio. e percid vengono ag-
grediti somnimistrando all'org.i-
nismo dei composti lodici « mar-
cati » con iodio radioattivo. 

In altn casi lafTinita per un 
particolare elemento dipende non 
dal tessuto d'ongine ma dal tes
suto in cut si e impiantata la me
tastasi: cosi le metastasi ossee 
prcsentano la capacita di fissare 
lo stronzio. e quindi si imp.egano 
composti marcati con stronzio ra-
dioatti\o: le metastasi cerebrali 
fissano elettivamente certi com
posti di mercuno. che vengono 
marcati con mercurio radioatti
vo: nel fegato si raccoglie elet
tivamente l'oro in soluzione col-
loidale. e si impiega l'oro rad.oat-
tivo. Questi impieghi degli isoto-
pi radioattin nvestono ancora og
gi maggiore utilita nella diagnosi 
di metastasi naseoste (si ncerca 
il vario addensarsi della radioat-
tivita nei d^-ersi distretti cor-
porei) piuttosto che nella loro 
terama Sui piu recenti progress! 
nel campo della terapia e della 
diagnosi mediante isotopi radioat
tivi particolarmente interessanti 
i contributi della scuola milanese. 

E vi e mfine Parma dei chemio-
terapici. cioe dei prodotti chimin 
capaci di danneggiare le cellule 
neoplastiche senza danneggiare (o 
danneggiando in minor grado) le 
cellule normali. La reiazione del 
rorneno Costachel a questo nguar-
do si d fondata sul rilievo che !e 
indicaziom della chemioterapia 
sono diverse non solo secondo la 
origine del tumore primitivo. ma 
anche secondo la diversa fisiono
mia e il diverso grado della dif
fusione metastatica. Egli percid 
ha brillantemente anahzzato le 
different! ftsionomie del processo 
di d.ffusione del tumore. II fena 
meno della metastasi non va con-
cepito come un sol blocco indif-
fcrenzjato. ma come un'articola-
zione di fenomeni diversi e tap-
pe diverse. Ma. anche qui. non 
si tratta di minuziosita analitiche 
di mero interesse concettuals. 
bensi della preparazione teorica 
a uno studio della strategia e del
la tattica da impiegare nella guer
ra al cancro. 

Laura Conti 

osservazione episodwa patera 
quindi mettere capo ud un gtu-
dizio di fondo, swuro ed esben 
zuile. die era antmato da una 
curica umanitana a cui Vichy 
ha sempre negato la permis^i 
rita del Uberalcsimo yenerico 
mentre — m uuo spinlo di an 
lentica tolleranzu — ne i/n/e-
stava i contenuti suiMuiimis in 
teniuzionalista del socialismn. 
K sucialtsta, Vicky, i« e auto 
defimlo lutta la vita. 

Negli ultimi 6 anni aveva la-
voruto per /'«Evening Stan 
dard » sfruttaudo ampiamente 
la tribuna borglicse che si era 
cosi procurula e la liberta dt 
azione strappata al proprieta
ry. I'imperialista Beaverbrook, 
a cui interessava — per le ven-
dite — avere la firma del nn-
glior cartoonist d'lnghilterra. 
E' risaputa come i disegnt dt 
Vicky contraddicessero, un 
giomo dopo I'altro, e con suc
cesso. gli editoriali del foglio 
su cui erano stampati: il com-
mento pochi si curavano di leg-
gerlo, la vignetta non p'tleva 
sfuggire a nessuno. Ed e allret 
tanto noto come I'appcllo al 
senso comune fosse la costante 
di un messaggio che si racco-
glieva con lo sguardo. 1 suoi 
ritratti sublimavano in manie
ra inarrivabile il carattere del 
personaggio: I'affctto fraterno 
di Papa Giovanni m teste di 
pacifista, laltera prelenziosita 
di De Gaulle allungato in Torre 
Eiffel, la gretta astinazione di 
Adenauer col viso lagliuzzaio 
da mille rughe. Johnson scon-
figge Gnldualer e poi ne adot-
ta la linea: ecco il Johimater 
di Vicky, un compendia dei 
tratti somatici dei due sotto >( 
comune denominatore dell'ag 
gressivita imperialista e delta 
irresponsabilita alomica. Wil
son, agli inizi. appare ancora 
sorridente. l'espressione diste 
sa nella valonta — malgrado la 
crisi — di applicare un pro 
gramma rinnovatore. 

Le speranze di Vicky sono al 
massimo. Poi vengono le detu 
sioni, sempre ptii cocenti. e il 
volto del premier si carica di 
ombre, si indunsce col passare 
dei mesi. 11 cartoonist lo fa m 
canutire, sotto gli occht del lei-
tore. nell'atto di lustrare le 
scarpe a Johnson. Per Vicky. 
la sua professwne era un tor-
mento personale. Nelle occasio-
ni di piu forte partecipazione 
emotiva Vautore abbandonava 
ogni preoccupazione di forma. 
la < bella linea > scompariva 
sotto il peso del contenuto: la 
minaccia alomica. la fame nel 
mondo, il giogo razziale. Ma 
il tema intelletlualmente piii 
sofferio era il trasformismo de
gli uomini politici a cui aveta 
guardato con maggiore attesa. 
Alia fine Vicky e disperato. La 
ultima vignetta — apparsa sul 
* New Statesman > qualche 
giorno dopo la morte improvvi-
sa e deliberata dell'artista — 
rappresenta Wilson e Heath. 
come personaggi di Beckett in 
due bidoni per la nettezza, che 
si rimproverano a vicenda la 
follia e lo spreco delle spese 
militari. II recipiente del prima 
$ piii piccolo solo perche i la-
burisli sono stati meno a lunga 
al polere. 

Alia sua quotidiana invenzio
ne grafica erano sconosciuti il 
garbo e la € facilita > delta sa
tira disinteressata. 71 suo e 
sempre stato un discorso poli
tico, appassionato e logorante 
per I'aufore. sjerzante e chiaro 
per il pubblico. E' stata, per 
25 anni, una propaganda ad 
alto livello che non ha temuto 
la ripetitivita quando si trtM-
tava di mantenere la < prestio 
ne >: vn discorso che si i mm-
pre fatto ascoltart. 

Leo Vestri 


