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A Parigi, il 13 e 14 ottobre, un ampio ed aperto 
dibattito organizzato dalF Istituto « Maurice Thorez » 

La Rivoluzione d'Ottobre e la Francia 
A SINISTRA: 
il compagno 
Waldeck Ro
chet, segreta-
rio del PCF 

A DESTRA: 
il Congresso 
dl Parigi del-
I'ottobre 1922: 
Maurice Tho
rez ( in basso 
a destra nella 
foto) rappre-
senta la mino-
ranza unita-
r ia delta Fe-
derazione del 
Pas-de-Calais 

IL MONDO DEI TOSSICOMANI SI AGGIORNA 

La comparsa 
dei «Mega> 

II BZ, un gas bellico sperimentato contro i vietcong, ha un effetto allu-

cinogeno - Milioni di americani si drogano - Un derivato dai sottoprodotti 

del petrolio, lo STP, fa«correre meglio il nostro motore» - Dai paradisi 

artificial! alle terapie di avanguardia - Lo LSD e invecchiato: sono state 

realizzate nuove sostanze che per il loro potere allucinogeno eccezionale 

. negli effetti e nella durata sono chiamate «mega-allucinogeni» o «mega» 

La polizia gli da la caccia 
da set mesi, e tuttavm Augu-
stus Owsley Stanley e riusci-
to finora a farla franca. Ma 
chi 6 questo Owsley, e perche 
lo si ricerca? Beh, la cosa 
non e* molto chiara. Non si ca-
pisce. per esempio, come una 
organizzazione poliziesca cost 
perfetta e cosi modernamente 
dotata quale e quella ameri 
cana abbia fino ad oggi fallito 
lo scopo; non si capisce poi 
quale sia questo scopo dal 
momenta che il ricercato non 
e un criminate e in effetti non 
lia commesso no e coinvolto in 
alcun reato; non si capisce in-
fine il motivo che pud aver 
mdotto costui a tenersi na 
scosto. 

Quello che si sa c che Owsley 
d un chimico, e come tale ha 
lavorato nei laboratory scien-
tifici militari alia prepara-
zione del famoso gas BZ speri

mentato contra t vwtcong. 
Questo gas ha effetti ptwhi 
ci di tipo allucinatorio e ri-
sulterebbo adatto, senza pro 
vocare vittime. ad inutilizzarc 
temporaneamente il nemico 
bloccandone cosi le azioni bcl-
liche. Un effetto allucinogeno 
molto simile, ma anche molto 
piii intenso. si ottiene con una 
nuova sostanza di silliest ri-
cavata dai sottoprodotti del 
petrolio e indicata con la si 
gla STP, die vorrebbe dire 
«fa correre meglio 1/ ttostrn 
motor? *. 

E con tale slogan mfatti die 
lo defimscono gli psidieddt 
ci, raj? fi dire coloro die 
ricorroni alia droga per mo 
dificare to stato dclla pro 
pria ps'whe, 11 termine psi-
chedolico nppunto, per le sue 
radici grediC. esprime il denu-
damenla. la manifestazione 
delle proprie intimita psichi-

Relazioni di Cogniot, Joannes, Freville e Langevin - Nella seduta di chiusura parlera il 

segrelario del P.C.F. Waldeck Rochet - Un arco assai ampio di problem!: la nascita dei 

partili comunisti in Occidente, il rapporto fra via nazionali e inlernazionalismo proleta

r y , il ruolo della III Infernazionale, la politica unitaria - Le relazioni sono state por-

tate a conoscenza anche di un centinaio di specialist! universitari invitati al dibattito 

PARIGI. ottobre. 
H colloquio scientifico su 

La Rivoluzione d'Ottobre e la 
Francia — organizzato dal-
l'istituto Maurice Thorez per 
il 13 14 ottobre — non sara 
una manifestazione di liturgia 
rivoluzionaria. Al contrario, si 
trattera di un dibattito nel 
quale avranno un grande ri-
lievo il confronto delle idee. 
la liberta della discussione, la 
attesa e anzi la sollecitazione 
delle contraddizioni. L'intcnto 
appare quello di Far eompiere 
un passo in avanti alia storia 
e alia teoria rivoluzionaria sul 
rapporto tra 1'Ottobre rosso e 
un poderoso movimento ope-
raio come quello francese. tra 
nazione e internazionalismo. 
tra fondazione della terza In-
tcrnazionale e azione unitaria 
dei partiti comunisti. 

NeH'ordine dei lavori. figu-
rano i scguenti rapporti: c II 
ruolo della Rivoluzione d'Ot
tobre per il rinnovamento del 
movimento operaio francese ». 
presentato da Georges Co
gniot; < La Rivoluzione d'Ot
tobre. 1'internazionalismo pro-
letario e la nazione. il ruolo 
di Maurice Thorez sotto que
sto aspetto». presentato da 
Victor Joannes: « La borghe 
sia francese di fronte alia 
Rivoluzione d'Ottobre». di 
.lean Freville; «Gh intellet-
tuali francesi e la Rivoluzione 
d'Ottobre ». di Luce I>angevin. 
Nella seduta di chiusura. Wal
deck Rochet pronuncera una 
allocuzione sul tcma «Cin-
quant'anni di fraternita *. 

I protagonist! del 
febbraio 1917 

I quattro rapporti. che co-
•tituiscono l'asse del conve-
gno. non contengono verita 
rivelate. ma delle tesi. e pro 
prio questa caratteristica. 
che parte da ipotesi di lavoro. 
conscntira ad intcrlocutori 
— intellettuali e no — un 
intervento che non sara giu-
itapposto o artificiale. ma che 
•i inserira nel tessuto vivo 
di una ricerca. che per m piu 
•i vuole tanto seria da defi-
nirsi scientifica. Questa c an 
che la ragione per la quale 
i rapporti in questione sono 
stati gia consegnati a un cen 
tinato di specialisti universi 
tan. la oii partecipazione al 
convegno non avxerra dunque 
« a scatola chiusa ». e la cui 
presenza non vuole esscre un 
ornamento estetico intellettua-
le alia manifestazione. Tra 
coloro che hanno gia aderito 
at colloquio. vi sono studiosi 
illustri come Albert Soboul. 
ora direttore della cattedra di 
Storia della Rivoluzione fran 
cese alia Sorbona. e Jean 
Maitron: oltre a numerosi 
professori della Sorbona di 
cut troppo lungo sarebbe qui 
elencare i nomi. In queste 
giornate - che saranno tutte 
di studio e di ricerca - anche 
il piu severo dei eattedratici 
sara incuriosito dall'incontro 
che egli potra eompiere. nel 
salone deH'istituto. con alcuni 
dei protagonisti. o dei testi 
moni sopravvissuti di quella 
ondata di solidarieta che gli 
eventi del febbraio '17 sollc 
varono nel proletariate fran-

Vi sara qualche anziana 
operaia parigina. che fu a 
suo tempo una delle midi-
nettes (sartine). che organiz-
zarono uno dei piu grandi 
scioperi che scossero Parigi 
nel maggio giugno del 1917 
sotto la spinta della rivnlu 
zione del febbraio, vi sara 
qualcuno dei soldati che gui-
darono gli ammutinamenti al 
fronte. e quel leggendario 
Vottero. che diresse la rivolta 
dei marinai francesi. stilla 
corazzata Vol/aire, nel 1919. 
Chi mi mette al corrente del 
contenuto della organizzazione 
del colloquio. e lo stesso Geor 
ges Cogniot. presidente dele-
gato deH'istituto Maurice 
Thorez. 

f « nodi» della 

discussione 
« Nulla e stato concertato a 

priori — ci dice Cogniot —. La 
discussione sara libera. Se ci 
contraddicono saremo felici. 
perche ci6 creera una base 
reale di confronto. Non intcn-
diamo " imbrogliare". e lo 
scambio dei punti di vista 
deve essere approfondito e 
\ero. Noi ci riserviamo soltan 
to (e sara lo stesso Cogniot a 
farlo. - N d.R.) di tirare le 
conclusioni del dibattito > 

I « nodi > su cui la discus 
sione potra essere aperta sono 
almeno una decina: su di essi 
i diversi punti di vista potran 
no essere confrontati. Eccone. 
per esemplificare. alcuni tra 
i principali. La natura della 
Rivoluzione d'Ottobre e le SUP 
ripercussioni in Francia (o in 
Italia): la creazione del PCF 
(o anche del PCI) e stata un 
innesto. un trapiantn artifi 
ciale sul corpo del socialismo 
francese (o italiano) oppure 
ha costituito una fusione. una 
sintesi armoniosa fra le tradi 
zioni rivoluzionarie. socialise 
del proprio pacse e le idee 

dell'Ottobre? La prima tesi. 
che 6 quella di alcuni storici 
francesi. dovra conrrontarsi 
con l'altra. che vuole invece 
che la decisione di Tours sia 
stata tutto il contrario di un 
« caso >: essa rappresentava 
una nocessita logica della 
storia nazionale. e il corona-
mento di tutto il corso degli 
eventi precedenli: I'influenza 
dell'Ottobre e decisiva per il 
movimento operaio francese 
al fine della creazione di un 
partito operaio di tipo nuovo. 
che direttamente si ricollegd 
alle migliori tradizioni nazio 
nali (il babouvismo. il giugno 
del 1B4R. la Comune. il gue 
sdismn). formandosi in accor-
do con i tratti originali del 
movimento proletario e dejla 
situazione nolitiea in Francia. 

Le pnsizioni di mnlti storici 
sul rapporto tra diritto nazio 
nalr e internazionalismo pro
letario. sono anch'esse da di-
battere largamente: alcuni di 
essi pensano che la classe 
operaia e stata piu volte la-
cerata fra la tendenza inter-
nazionalista e quella naziona
le: nella guerra del 1914 la 
tendenza nazionale anniehili-
sce la tendenza internaziona-
le. mentre la rivoluzione bol 
«;cevica e 1'internazinnalismo 
che schiaccia l'idra naziona 
lista. Dubbi numerosi sussi-
stono sul modo di accettare e 
risolvere la questione dei rap
porti fra internazionalismo e 
fedelta alia p.itria. Un pro 
blema tanto piu attuale. in 
quanto esso condiziona da un 
lato il collegamento tra la via 
nazionale al socialismo dei 
partiti comunisti e la loro 
battagl'a internazionalista. 
cosi come condiziona oggi i 
rapporti fra diversi Stati so 
cialisti. fra di loro 

Le co^o sono diventate meno 
*omplici di quello che non si 
immaeina«c in pas^ato I.a 
te<:i dei comunisti e che Tin 
trrnazionali<:mo proletario ar 
ricchi<=co ed eleva il patriotti 
smo proletario. e fa di questo 

A De Micheli e Zveteremich 

II prem io di poesia 
<Riviera dei Marmi» 

II Premio internazionale di poe*:a « Riviera dei Marmi >. 
t<t.tuito a Custooaci di Trapam e n-crvato. un:co nel suo 
genere. a raccolte antologiche e a opere di poesia stran:era 
tradotte in lingua italiana. e stato a«segnato per le due se-
zioni. nspetttvamente. a Mario De Micheli per il volume 
« Pocti romeni del dopoguerra » pubblicato dall'cd.tore Guan-
da di Parma, e a Pietro Zveteremich per le «Poesie % di Ma 
nna Uanovna Cvetaeva stampate dalleditore Rizzoli di Mi-
lano. 

Le altre opere entrate nella rosa Tinale del Premio sono 
le seguenti: Paul Claudel, «Canto di Natalc > versione di 
Piero Raimondi. ed.tore Carpena di Sarzana; Jean Cocteau. 
« Clairobscur ». poemi tradotti da Mano Pasi. editore Guanda 
di Parma: Charles Olson. «Le lontananze». versione it Pa 
gliarani e Mc Cormick. editore Rizzo'.i, Milano: Boris Pa 
sternak. « Poes-e inedite ». traduz.one di Pietro Zveteremich. 
editore Rizzoli. Milano; Gottfried Benn. «Aprcslude». Ira-
duzione di F. Masini. editore Einaudi, Torino. 

l̂ e motivazioni della gmna mettono in particolare nsalto. 
oltre all'« alto sijsnificato letterano» dclla tradunone di De 
Micheli. anche 1'importanza della sua fatica. che consente 
al lettore italiano attrarerso una ncca scelta dei testi, di 
« assumere diretta conoscenza della nuova poesia di un paese 
latino come la Romania >. C analogo giudizio espnmono per 
la traduzioiie di Zveteremich. che presenta con le liriche 
della Cvetaeva c una delle piu attuali t tormentate coscienze 
poetiche dell'Unione Smnetica >. 

I'elemento della battaglia con
tro la borghesia di ogni poese 
e anche contro la borghesia 
internaz.ionale. L'azione poli
tica e teorica di Thorez — tesa 
a non dissociare i due aspetti 
fondamentali del patriottismo 
popolare e dell'internazionali-
smo proletario — sara riper-
corsa dall'epoca in cui i! PCF 
lira le sue dure lezioni sulla 
disfatta della classe operaia 
tedesca e 1'avvento dell'hitle-
rismo. aH'esperienza felice 
dell'unita della classe operaia 
e delle masse popolari dai 
fronte unico al Fronte Popo 
lare. fino al significato delle 
lotte attuali per una vera de 
mocrazia. per Tindipendenza 
nazionale e la pace. II ricono 
scimento delle diversita delle 
vie verso il socialismo si ac 
corda pienamente alia funzio-
ne storica dell'Unione Sovie 
tica. come iniziatrice e forza 
essenziale dell'enoca sociali-
sta. Ecco una delle chiavi del 
dibattito. 

Mhmatsi 
per unirsi 

Altro tema da affrontare: 
quali sono stati il vero senso. 
le vere ragioni della fonda 
zione dell'Internazionale co 
munista? Molti storici fran 
cesi parlano ancora ogei di 
un alio di scis<tione. ma la se-
conda Tnternazionale aveva 
fatto bancarotta. era sprofon-
data nel fallimento davanti 
alia prova della guerra impe 
rialista. ed era ormai un or-
ganismo in pezzi. suddiviso in 
fazioni che si combattevsno 
fra di loro con furore. Lenin 
non poteva scindere un corpo 
morto e scppellito A tale tesi. 
si colleca un ulteriore proble 
ma: quale p stata la natura 
profonda della politica dell'In 
ternazionale comunista fra il 
1920 e il "21? Bisognava dist'm 
guersi. costituire partiti corr.u 
nisti. ma perche? Solo per 
differenziarsi? No. si trattava 
soprattutto di affermarsi per 
unirsi. ed 6 per unirsi che bi-
sognava dare vita, come sen 
veva Lenin nella Mnlaffia in
fantile del comunismo. ai par 
titi comunisti. 

Secondo alcuni storici. Tin 
ternazionale ha partorito uno 
spirito chicsastico. ed ha dato 
luoeo ad un succedersi di fe 
nomeni di settarismo Le fon 
damenta politiche e teoriche 
su cui Lenin edifico l'lnterna 
zionale — anche se ci si puo 
chiedere se sempre e stato 
fatto fede a tale spirito — 
furono tutto l'opposto di que 
sta interpret azione: ondare 
rerso le masse, fu la parola 
d'ordine del Congresso dell'In 
ternazionale nel 1921. e Lenin 
chiedeva di « realizzare l'azio 
ne comune di tutti i partiti 
che voeliono ottenere il con 
senso della classe operaia > 

La discussione. nel colloquio 
scientifico. potra dunque rive 
stire un carattere di dibattito 
assai qualificato. se il contrad 
dittorio. sollecitato e auspica 
to. prendera in esso forma e 
consistenza. 

Maria A. Macciocchi 

Bologna: II congresso della « Societa infernazionale artist! cristiani » 

ha posto al centro dei suoi lavori il fema della contestazione 

L'industria capitalista trasforma 
anche I'arte in bene di consumo 

L'intervento del cardinale 
Giacomo Lercaro in apertura 
dei lavori del congresso della 
societa internazionale artist! 
cristiani — tenutosi a Bologna 
alia presenza di 400 delegati — 
non e certo stato un semplice 
discorso di convenienza. Ha 
toccato. anzi. gli scottanti pro-
blemi dell'attuale dibattito ar-
tistico. fra cui quello della 
possibile morte deH'arte nella 
civilta tecnologica. con accenti 
aspramente critici nei con 
fronti della « civilta del benes-
sere ». Ne e emersa una acuta 
presa di coscienza della mi-
naccia che il e principio di 
prestazione > — motore di tutta 
un'estetica fiancheggiatrice del 
sistema neocapitalistico — por
ta alia liberta della ricerca 
artistica e. piu ampiamente. 
al libero costruirsi della perso
nality umana. 

II cardinal Lercaro ha anche 
pari a to del carattere essenzial 
mente repressivo dell'industria 
culturale Iegata al sistema do-
minante: In un universo cul
turale cosi progressivamente 
asiorbente e inclusivo — ha 
detto — I'arte e minacciata 
dall'industria che tende a tra 
sformarla, a trasportarla sul 
piano dei beni di consumo. del 
c loisir >, del prodotto di massa 
sottoponendola alle leggi del 
mercato e alle usure della 
moda. oppure rinchiudendola 
in un ambito, in una frangia 
accademica e culturale. in zone 
di protezione quasi si trattasse 
di una specie in estinzione. E. 
in altro luogo. ha ribadito la 
sua condanna: In questo uni
verso culturale con la sua mar 
cata tendenza a segmentare e 
egemanizzare Yuomo... non ri 
schia forse Vartista di essere 
trasformato in Anthropos tech 
nicus. di essere manipolato. 
incluso. assorbito in un sistema 
che si manifesto come sempre 
piu incasivo e determinate. 
di perdere cosi in definitica 
cid che piit gli e proprio...? 

Sono giudizi che in alcuni 
punti s'incontrano sia con quel-
li di una cultura di contesta
zione avanzata sia con 1'im 
pegno dei comunisti. riaffer-
mato dal sindaco Fanti nel 
saluto porto ai convenuti a 
nome della citta. di affrontare 
in questo momenta di srolta 
storica, di responsabilitd nuo 
re. dx realta mutevole e spesso 
contraddittoria e drammatica, 
i problemi della vita civile, del 
la cultura. deH'arte con Vim 
pegno di liberare Vuomo dai 
condizionamenli e dalle costri-
zioni che non gli consentono di 
esprimere compiutamente i va 
Ion" di cui k poriatore. Voglia 
mo costniire una cittd — ha 
continuato Fanti — che Uovi 
la sua misura non in freddi 
schemi tecnoloqici. ma ne7-
I'MOTHO stesso.' 

n dialogo fra cattolici e co 
munisti e anche in questa coin 
cidenza. e non mi sembra un 
caso che proprio a Bologna 
essa trovt manifestazioni cosi 
nette. 

Le citazioni da parte del car-
dinale Lercaro di Goya, di Do-
stojevski. deU'espressiontsmo. 
di Pirandello. Eliot. Beckett. • 

principalmente di Marcuse. in-
dicano che la cultura cattolica 
piu avanzata (se nc e avuto 
prova anche al Convegno delle 
ACLI) trova. al di la delle 
differenziazionj e, forse. al di 
fuori del tradizionale < pessi-
mismo ». un punto di incontro 
con quella marxista proprio 
sul tema della contestazione 
del sistema neocapitalistico. 
instaurato nella c societa del 
benessere > e sul tema della 
assunzinne deH'arte a stru-
mento di conoscenza. Ulteriore 
conferma di questo atteggia 
mento si e avuta nella rela 
zione deH'architetto giappone 
se ICenzo Tange il quale, trat 
tando il tema della « citta mo 
derna >. poste le domande se 
la tecnologia puo contribute 
a dare un volto umano all'uo-
mo. se la civilta d'oggi puo 
comunicare con gli uomini. e 
se l'architettura moderna e lo 
spazio urbano possono essere 
terreno di sviluppo della per-
sonalita umana. risponde ne 
gativamente. mettendo in luce 
le distorsioni drammaticamen-
te denunciate da don Dos^ttj 
nel suo intervento la dove si 

individua il pcricolo che le 
citta — in cui si insinua un 
nuovo fattore deformante. il 
c fattore militare > — nella 
pianificazione tecnologica di-
vengano sempre meno la di-
mora pacifica dell'uomo, ma 
gigantesche fortezze in cui gli 
uomini sono incantenati ai loro 
posti di combattimento. schia-
vi delle loro tremende armi 
offensive e difensive. 

Don Dossetti ha concluso af-
fermando che anche per gli 
uomini d'arte e di cultura t'l 
problema della guerra e della 
pace e ormai I'unico problema. 
Con accenti diversi i medesi 
mi concetti hanno infnrmato 
l'tntervento degli altri oratori. 
da Pierre Doves, ambasciato 
re del Senegal presso la Santa 
Sede — che ha port a to al con 
vegno la parola del suo capo 
di stato. il c poele de la ne 
gritudc > Leopold Sedar Sen 
ghor — all'architetto Miche-
lucci che auspica il « messag 
gio » di pace che potrebbe ve 
nire da una Ciffd num'a alia 
cui realizzazione partecipino 
spontaneamente uomini di oqni 
mndizione tociale. culturale p 

di ogni razza, nel segno del-
l'unita; dall'architetto M. F. 
Roggero — che ha esaminato 
il comportamento dei giovani 
e in particolare di quelli della 
< beat generation ». vittime di 
un dramma che e piu morale 
che estetico — a Jan Hollak. 
che ha invitato gli uomini di 
cultura e di scienza a non 
abdieare di fronte al potere 
economico. 

Annunciando che la sede del 
prossimo Congresso dell'asso 
ciazione artisti cristiani sara 
Salisburgo. il prof. Nicola 
Vronm. che aveva inaugurato 
i lavori con una relazione. li ha 
conclusi cercando di gettare 
acqua sul fuoco degli inter-
venti piu critici. rilevando co-
munque dalle risultanze del 
convegno un dato innegabile: 
la volonta sincera deH'artista 
per un engagement int&gre e 
il suo desiderio di unirsi a so-
ciologhi. ninsofi e psicologhi 
per una piu efficace azione 
deH'arte a favore del riscatto 
della personality umana e per 
In pace nel mondo 

Franco S^lmi 

Un particolar* di uno d«i botxtttl dl M a n r i per la porta di S. Piatro 

die. fc'Mvm . membra die lo 
scopiiun-' d( I iiKoro (iNttcino-
geno .STP Ma stato il ddto 
chimico Owsley, c die percio 
la polizi.t st nitcrcsst tanto di 
lui. bent /.•'"• 'inn s; riesca a 
vedere il mo'iro di tale vile-
rcs.se per chi m fondo non lia 
fatto die walK'zare clumi 
camon'c una ••stanza sia pure 
noci> a 

T(ini') ;•!'! che (;.i rMucmoge 
ni. se t rem die "ono noctut 
e ai'i'lf '\\<i (/,(• .sono ulili 
in med-''"i'i. u-ati henmtesa in 
adatto (Itist ii i, ;o\*idic. .St 
sa infatti quanta (,(i \ludiosi 
ahhtan > Iv.ioui'n tinora. con 
indag in speritie>iiali e dim 
die, -ivorv ) iif lien nolo LSD 
die ,5 chnnicamvutc il « dieft-
lamide dell'ccido liscrgico ». 
Di *.«.sv, \,n- dip d> nltri allu-
cmoyeni. si pun servire la 
ps-icnanali-;i (dr.to die simili 
compn.'.'i faii"o nvivere gli an-
n't P gli even!i irr.scorsi) per 
provorore un turn nel passato 
e risalire c/.si allu eventuate 
oripnu' di vim ttuio di psicosi. 
il clip re l( px.sihile una piii 
proem diao'nsi c nuovi ten 
tatiri ai euro. 

Ma c SL-pratnUt la psichia-
tria che. espU,rondo sul cer-
rello il ni"ccoT.ir.no con cui 
I'arido lircigito produce le 
aVmnwihiii anificiali cosi si
mili a qn?V* huturaU delle 
pWrosi. pnd ccrrare di en-
piro il mcrrani.-mi, con cm in-
sori;tni-i nvtsle ultimo, il die 
non pud no<i vssere utile per 
la loro tcapia. Inoltre. sicca-
me endesti jarmaci determina 
no urn statu di fiducia e di 
nttimirmn. t> aviin quanto pns-
sann giorare nolle forme do 
pressive, d1 angoscia, di fru-
strazmue di tenace pessimi 
into 

Infnip rsM trorano appbea 
zione contro 'e sofferenze atro-
cissure dei tumori, dove ocenr-
rono dosi di slupefacenti molto 
elevate e c;vmd-, tossiche: la 
contemporanea somministra 
zione di minime quantila di 
LSO o di suoi similari con 
tente di ridurre il dos-aggio de
gli antidolorifici ad un quarto 
saltanlo Senoncho. sfuggtti 
dalle mani dei modici. qli al-
lucinoqeni hanno fatto cresce-
re il numero dei eonsumatori 
di drnya. che solo fra gli amo 
rioani sarehbero milioni. Cm 
lia provocato un tale allarmc 
che il fnmotr. LSD e stato riti 
rata del commprcio 

Le CO<>P siavano a quatn 
punto quatido e avvenuto il 
fatto rimlurionario. la com 
parr.a di altri allucinogeni 
molto piii volenti del vecchio 
LSD. tanto che il loro effetto, 
quello che qli iniziati chiama 
no «viaggio * dura, invece 
di pache ore. ben tre o quat 
tro giorni. Cid in particolare 
si vprifica col suddetto STP. 
la cm abbondanza e perma 
npnza di semazioni piacevoh 
e tale da giuttificare il termi
ne pittoresro con cui lo si r 
defimto: il t caviale > degli 
psichedelici. ovvero la mas 
tima raffinatezza per i tosu-
comani Altri lo chiama la « vi-
tamina cerebrate ». 

E non ba%ta. Da poco e" te-
nuto fuori quello che si Title 
ne la cannonata degli allucino-
aeni conosciutn con la sigla 
SJ. che vuol dire sex-juice, c 
la cui azione <tt distingue non 
per la lunga durata ma per 
la notevole intensila e ancnr 
r>iu per il fatto di srolqersi »o 
pratuttn a lirello della sfern 
sessuate: taddove altre dro 
che. al contrario di quel che 
si crede. sono zzssualmente 
inefficaci e. peggio ancora. col 
tempo deteriorar.o I'efficievza 
ic.i.iiiuic, questo iiiv€C£ — co
me esprime il nome indicalo 
dalla sigla — $ un fortissimo. 
energico erotizzante. in grado 
di rincerp anche gravi forme 
di injpofenza 

E' insamma meomweiata la 
realizzazione d\ nuove sostan 
ze che. per essere capaci di 
provocare effetti enormemente 
magghri rispetto agli allucino
geni conosciuti (psilocibina, 
mescalina. marijuana, LSD. 
ecc.) sono stati detti mega-
allucinogeni o, pti semplice-
mente < mega >. 1 megalluci-
nogeni naturalmente sono mol
to pericolosi. perche se mag-
giori sono gli effetti maggiori 
sono anche t darmi. C'e da spe-
rare, sul piano sociale. che 
si trovi presto il modo di 
bloccarne la diffusione. e. sul 
piano medico, che attraverso 
adeguate manipolaziom chimi-
che si riesca ad ottenere dei 
derivati innocut da utilizzare 
in terapia nei casi gia citati. # 
magari contro I'impotema. 

Gaetano lit! 
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