
PAG. 8 / cul ture* 1* U n i t a / giovedi 16 novembre 1967 

LE «INSOFFERENZE» DELLA FIERA 

UN «VECCHIO FIL0S0F0 E 

LA PROTESTA DEI GIOVANI 
Ciulio I'rcti o una dello 

figure piii intcressanli del-
la mutlerna cullura filuso-
fica italiana. Diercpolo <li 
Antonio IJanfi, c I'nulnre 
i)i quel I'rnxis ed ernpiri-
smo d i e nclla srenndu mt'l.j 
degli nnni rinqiKinln fu per 
molli marxisti una sorta di 
Hie Hluidiis. hie snltn (e 
molti, per la veril.'t. ineiam-
paronn sulfa proposia di rr-
visinnc in chiave pragnidli-
aliro-cMiipirisliea di alniui 
lesli del giovano Marx. Ma 
qui il disroren snrelihe as-
sai lun(*n o da leparc* alia 
surto dpi lenlalivi di riin-
terprclazione s p r m l a l h a 
del prnsiero mnrxi.ino). 

Aculii e nriginalr ind.i£.i-
lon* del peiisiiTo sricnlifi-
co e, in parlindare, della 
priilllniialira nenposiliv i-
Bla, I'rcti li.i sempre a\ulo , 
come molli dci suoi rondi-
sreptdi. una senMliilita spir-
cala per il risvollo elirn dei 
proeessi snriali e poliliri. 
II rlic I'lin indntio non sol-
tatitn ad una rirnpm/itmp 
delle radiri deH'elica con-
tempnranea in Adanio 
Smith, ma anclie a premier 
pnsiziunn su una queslionc 
cosi tormontnsa e dclirala 
come quella dei rapporti 
fra cullura (filosnfia) <• po-
lilira d i e dominavn il di-
battiln iilcalo nejdi anni 
cinquanla. 

Questa preiiiessa per af-
fcrmare d i e non ri slupi-
sce d i e un « vecdiio filosti-
fo », come I'rcti ama rliia-
marsi con una punta di 
compiacimenlo (viviamo in 
fond" in un n momlo di 
tecnici ») , ahliia scntito di 
dover affrontaro il tema 
delta protestn giovanile-
L'lia fallo sulla Fiera Let-

leraria. Un gioniale d i e al-
1'avversionc per i « capello-
ui o e a allri piovinaslri » 
« infeslaiili queslYsiale Ic 
no«lr« cilia lurislidie o — 
come sorive I'reli, dimenli-
cando per egempio d i e 
molli di quei < piovinaslri n 
hanno ilalo un coulriliulo 
dclerminante alia rinasrita 
di rirenzc sconvolla dal-
I'alliivione — unisre I'av-
\ersione per i rapazzi di 
Harliiaua, rolpevoli sollan-
lo di rifiulare teslardamen. 
le I'asspnso al f i l lmo inler-
elassismo degli apparati cul-
tur.ili di lipo neorapilali-
slii'o d i e I'llalia degli anni 
st'--anla rerra di dai si. 

Tralaseiamo rarcenno del 
» \ c f d i i o filosofo n alia 
sporci/ia c al « solloprodot-
ti orjianiri con relaliva car-
ta sporca » (da lui stesso 
a non piacexoliiienle sro-
perli solto i se\eri portici 
saliaudi di piazza Pilli n) 
di i'ui « questi liravi ragaz-
zi « si sarelihero rcsi re-
sponsaliili. Diflieile, in ef-
fclli, enlrare ncl mcrilo. 
I'referiamo lasciarne pie-
IIJ rcsponsaliilitii a Prcli 
stesso. 

Disciiliamn in\eru della 
nprolesla n. I'er Prcli la 
prolesla (conlro a quella 
socieia. pin tirannira di 
qtialsia.ii per quantn ferore 
anlit-a lirannide ») e mcro 
geslo, non e azione e nou 
scalfisre la ennsistcn/a di 
quella slrullura sociale con
lro m i vorrchlie prolesiare. 

In cITclli, affcrma I'reli, 
uno slogan come a Falc lo 
amore, non la guerra o puo 
inlimorirc « le veccliie zie... 
non i potenli della Icrra ». 
(E cliissa d i e cosa direlilie 

I'reli di'llo slogan gcrmo-
glialo dal precedenle e por-
laio da mipliaia di piovani 
soiio le fineslre della Casa 
Itianra: a Se fosle il inarilo 
di Lady Hird, fare^le I'a-
more o la guprra? o). K 
conclude: non sono i gesli, 
i simlioli, le parole d i e 
camliiano il mondo, a menu 
clio non divenpano n co-
scienza deira/ ionc n. A ri-
gor di lermini, la roscienza 
dell'aHone non liasla a Ira-
sformare il mondo (c Le
nin lo sapeva): la roscien
za dell'a/ioiie puo fare dei 
grand! utopisli (con lullo 
il risppllo d i e alddamo per 
essi) non dci riwtltmonari. 

Ma il proldeiiia. una vol-
la sconlata la diMinzione 
melodica Ira gesto e azio
ne, ci sembr.i mi allro La 
o prolesla n giovanile va 
non coulemplala, ma inila-
gala e comprcsa in quanto 
sinlomo di qualcosa. Si 
scoprc allora d i e , anclie ne-
gli aspelli per cosi dire e-
lerodossi nel coslume, essa 
rivela spesso una lensione 
iiidistinlaiiiente eversiva nei 
ronfronli ili un modello so-
cialo fondalo sulla verli-
gino«a spirale del profiiio-
II d i e oiTre pin di un ele-
menlo di riflessione (e di 
autocrilica) anclie alle or-
gani77a7ioni pol i i idie . In-
tendiamo, e ovvio, le orga-
ni/zazioni della classe ope-
raia, alle ipiali spella di 
coslituirsi in « coscienza 
dclTazione n. E di camliia-
re il moniio, secondn una 
nola lesi. Qiialiinqiie cosa 
ne pensi la « Fiera Let le
raria ». 

Franco Ottolenghi 

ii SIGNIUCATO 11 imm DHUINVITO A NON MMM 

Se il fumo ci ruba sei anni 
quanti ce ne ruba lo smog ? 

Tutte le ricerche mediche sugli agenti cancerogeni (ma anche sulle sofferenze circolatorie) pongono 
sotto accusa principalmente Taria inquinata delle citta — I non - f umatori non sono privilegiati —; Con-
tro il meccanismo sociale che crea veleni non basta ripiegare sul moralismo della crociata anti-fumo 

_l 

L'esortazwne a smettere di 
fumare e senz'allro giusta. 
Giusta dal punto di vista me
dico: le malattte dell'apparato 
respiratono. dalla bronchite al 
cancro polmonare. certamente 
dimimtirebbero se d'tmprovvi-
so si smettesse I'abitudine del 
fumo; cosi pure dtminuireb 
bero — o almeno si attenue-
rebbero — certe patologie car-
diocircolatone come I'iperten-
sione. Varteriosclerosi, gli in-
farti; e diminuirebbpro le sof
ferenze dci portalori di ulce 
re gastriche. L' esorlazione a 
smettere dt fumare e giusta 
da un punto di vista economi-
co: e infatti perfettamente 
inutile addnssarsi una spesa 
— non indifferente — alia 
quale non corrisponde alcun 
vantaggio, ma solo danno. 
Infine V esortazione a smet
tere di fumare e giusta da un 
punto di vista morale, perche 
chi fuma dnnneggia non solo 
se stesso ma anche gli altri. 
Danneggia i bambini e i ra-
gazzi perche li induce a ca-
dere anch' essi nel vizio del 
fumo. e quindi li mette in con-
dizione di dover affrontare lo 
ro. domani. quelle difficolta, 
quel sacrificio. die il fumato 
re non vuole affrontare eqli 
stesso ogqi. TA danneqqia an
che — e p'ni gravemente — in 
quanto i bambini molto picco-
li risentono danni organici, 
nel senso di maggiore propen-
sione futura a malattie bron-
copolmonari. a causa del fu
mo inspirato nei primissimi 
mesi di vita per la vicinanza 
di fumatori. 

11 fumo infatti non viene 
inalato solo da chi aspira la 

sigaretta, ma anche da chi 
respira nel medisimo ambien-
te: e se questo e particolar-
mente grave per i bambini, 
non $ del tutto prwo di incon
venient! neppure per gli adul-
ti, cosi che sarebbe senz'altro 
giusto il divieto di fumare nei 
luoghi pubblici chiusi e affol-
lati. Ma il fumatore danneg
gia gli altri anche nel senso 
die, dato il carattere di spaa 
pubblica che la piii gran par
te della spesa sanitaria ha or-
mai assunto, la malattia alia 
quale ciatcuno si espone vie
ne a costituire un danno per 
tutta la societa. Fumare d 
quindi danneggiare non solo 
se stessi ma gli altri; non so
lo i contemporanei ma i poste-
ri E percio V esortazione a 
smettere di fumare & senz'al
tro un'esortazione giusta. Que-
sta i cosa ovvia; ma la verita 
piu vera sta al di la delle co
se ovvie. 

Infatti se esistono i perico-
li del fumo. esiste perb un al-
tro — e molto piu grave! — 
pericolo: il pericolo di dare ai 
non-fumatori, o a coloro che 
smettono di fumare, un eccet-
sivo, ed errato, senso di sicu-
rezza; il pericolo. cioe, di far 
credere al pubblico italiana 
che il prablema della preven 
zione delle malattie dell'appa
rato respiratorio, dei cancri 
broncopolmonari, dell'arterio-
sclerosi, dell' ipertensione, de
gli infarii. sia un problema da 
risolvere a Uvello individuale, 
a Uvello dell'igiene individua
le intesa come « rinuncia > 
(rimmcia al fumo. all'alcool, 
a determinati cibi). 

Suscitare convinzioni di que

sto tipo equivale a suscitare 
convinzioni false e pericolose. 
False da un punto di vista 
scientifico, pericolose da un 
punto di vista igienico-sanita-
rio immediato, ma pericolose 
anche da un punto di vista po 
litico e sociale meno immedia
to. meno diretto. piu generate. 

Prendiamo in esame alcune 
notizie o considerazioni sul 
rapporto tra il fumo e il 
cancro polmonare. comparse 
sulla btampa medtca nel 
torso dell'ultimo anno. In 
Gran Bretagna ii Medical 
Research Council ha rife 
lato che un contadmo che 
viva m campagna lontano dal
le fonti di inquinamento at-
mosferico delle grandt citta, 
deve fumare centoventi si-
garette al giorno per inspira-
re tanto benzopirene quanto 
ne inspira un non fumatore 
che abiti in citta E si sa che, 
sino ad oggi, il benzopirene e 
il piii pericoloso fra gli « idro-
carburi ciclici * presenti tan-
to nel fumo delle sigarette (o 
dei sigari. o della pipa) quan
to nel fumo delle strode cit-
tadine. e constatati come can
cerogeni (anche se, come ve-
dremo. essi non sono i piii 
pericolosi agenti canceroge
ni dell'aria cittadina). Se gli 
esperti del ministero italiano 
di Sanita possiedono dati co
si « precisi > e « circostan-
ziati» da poter asserire che 
un fumatore sacrifica al pro-
prio vizio di fumare ben sei 
anni di vita, dovrebbero es-
sere in grado di dirci anche 
quanto sono piii numerosi qli 
anni di vita che ci ruba (a 
tutti: fumatori e non) lo smog 

UN IMPORTANTE VOLUME DI G. CAMPOS VENUTI 

Come «amministrare» F urbanistica ? 
Un'attivita prafica che dai problemi amministrativi risale alia politica generate, e spinla alia ricerca e alia soluzione delle que-
sfioni feoriche dell'assetto lerriforiale - II fallimenlo del riformismo del cenfro-sinistra e gli attuali lerreni di lotta - Tre obiettivi di 
fondo: eliminazione della rendita urbana, Iraduzione nel territorio della politica di piano, dimensione regionale del pofere pubblico 

II volume di G. Campos Ve-
miti Amministrare I'urbanisti-
ka (Einaudi. 1967. pp. 300. L. 
1.500) ha un suo valore pecu-
|iare. nuovo in questo campo. 
>edo che 1'Italia sia uno dei 
acsj in cui piu si scriva di 

jrbanistica. probabilmente in 
ragione inversa di un moder-

o. concreto opera re. Non po-
remmo forse vantarci che si 

_ jbbliehi qui da noi una rivi-
kta che. almeno quanto a pre-

entazione. regge i piu ardui 
jnfronti sul piano internazio-

iale. mentre il nostro paese 
K urbanisticamente parlando. 

no dci piu arretrati? Utopi-
Smo. accademismo. astratta 

orizzazione e. naturalmente. 
Jmpotenza di fronte alia real-
tk. troppo fragile e « ineom-

ipreso > impegno. queste le no-
tte caratteristiche della cultura 
furbanistica italiana e dei pro-
Mutton di essa. Le responsa-
(btlita dei politic! e della poli-
Itica dominante nel disastro 
[urbanistico dell'ultimo quindi-
(cennio. sono documentate e 
(inconfutabili. Ma non vorrem-
jmo fornire alibi a nessuna 
[« anima bella > e sarebbe for-

tempo di aprire il capitolo 
[delle corresponsabilita in que-
1 sto disastro degli « uomini di 
[ cultura >. 

Un'amara 
ci sconfitfa » 

Su questo sfondo. il libra 
di Campos Venuti si distacca 
nettamente. E' un'altra cosa. 
E' espressione di una cultura 
che si e formata superando il 

I distacco fra le « due culture ». 
' E' espressione altresi di una 
\ attivita pratica che dai pro 
I blemi amministrativi. risale 
alia politica generate, e spin-

l ta alia ricerca e alia soluzio
ne delle question! teoriche del-

U'assetto territoriale. 
L'esperienza di Campos Ve-

Inuti, riflessa in questo libro, 
1st prolunga dal 1961 al 1966. 
(il quinquennio in cui mature. 
[nacque e miseramente si spen-
Ise il riformismo del centra-
I sinistra e. con esso. l'illusione 
[della riforma urbanistica. n 
I libro si apre e si chiude con 

( ' l'anunissione amara della 
11i «tooofitU », ma non vi e in 

esso alcun cenno di rinuncia o 
di pessimismo: al contrario. 
cid che colpisce e una ostina-
ta volonta di continuare la 
lotta. cid che colpisce e l'esat-
tezza con cui vengono determi
nati i terreni su cui la lotta 
deve continuare. E' una lotta 
di idee, una lotta culturale, 
ma non basta: essa investe 
problemi generali deU'econo-
mia (la politica di piano: I'as-
setto proprietario del suolo) e 
della politica (la riforma de
gli istituti del potere locale. 
dal comune alia regione): cioe 
della odissea quotidiana del-
l'amministrazione pubblica lo 
cale alle prese con la \icen 
da delirante del territorio: la 
speculazione protetta e legit-
timata dai prefetti e dagli or-
gani- della * giustizia > ammi-
nistrativa. 

Questa lotta si vince solo 
se si riesre ad impostarla e 
a tenerla unita in questa sua 
quadruplice dimensione. se si 
ha la tenacia e il coraggio di 
continuarla. e. anche quando 
si ha la coscienza di essere 
statj sconfitti temporaneamen-
te. nella grande battaglia per 
la riforma, si e capaci di ri-
prenderla e di alimentarla sul 
terreno innumerevole della 
guerriglia della amministra-
zione. < ... Ci sembra necessa-
rio — cosi riassume la pro
pria esperienza Campos Venu
ti alia fine del suo libro (p. 
192) — oggi piu che mai am
ministrare rurbanistica. in 
tutte le sue mamfestazioni, 
dedicando ad essa. senza far 
drammi ne prudenti voltafac-
cia. tutte le intelligent dei 
culton della disciplina. intrec-
ciando tra questa e le discipli
ne affini sempre piu stretti 
rapporti vivificatori, interes-
sando aH'urbanistica sempre 
piu ampi strati dell'opinione 
pubblica e rivolgendosi a quel-
li particolarmente che con la 
loro indifferenza — o addirit-
tura con ingiustificata ostili-
ta — non permisero che una 
riforma radicale fosse varata 
in questi anni». 

Io credo che sarebbe sba-
gliato lasciarsi sfuggire, e che 
al contrario bisogna accoglie-
re. ii signifkato costruUixto 
dell'invito contenuto in queste 
parole, sottolineando pert — 
come del resto Campos Venu
ti non manca di fare — che la 
scelta di questo terreno di lot

ta non implica alcuna rinun
cia alia riforma radicale (p. 
192). anzi deve significare 
continuare a lottare per essa. 
Non bisogna certo « sottovalu-
tare l'importanza dei proble 
mi normativi e attuativi. quel-
li che decidono della pratica 
urbanistica di tutti i giorni >. 
ma questi c possono essere 
affn>ntati sul terreno delle 
modifiche parziali. delle cor-
rezioni transitorie >. solo se 
sono accompagnati da una se-
ria. costante, concreta azione 
politica. non solo di vertice, 
per realizzare la riforma ur
banistica. nei suoi tre aspettl 
fondamentali di eliminazione 
della rendita urbana. di tra-
duzione nel territorio della po
litica di piano, di dimensione 
regionale del potere pubblico. 

// « caso » 
di Roma 

II fallimento del PRG di Ro
ma e forse il caso piu esem-
plare deH'fllusorieta del ten-
tativo di cambiare un tipo di 
sviluppo urbano dominato dal
la speculazione. abbandonan-
do ogni tentativo e perfino la 
prospettiva di inter\-enti strut-
turali. e limitando«i a definire 
un insieme di norme tecniche 
« piO avanzate ». destinate a 
rimanere inapplicate o rese 
iaapplicabili dal veto degli or-
gani di tutela. Analogo po-
trebbe essere gia oggi. ahime. 
fl discorso sull'efficacia della 
legge 167. e sara forse doma
ni quello sulla legge « ponte > 
Mancini. ad ulteriore nprova 
che il buon caffe non si fa 
con i surrogati. 

Tutto il libro di Campos Ve
nuti. dal lucido capitolo sulle 
funzioni della rendita fondia-
na urbana all'analisi della 
evoluzione della concezione. 
della pratica e degli orients-
menti della pianificazione ur
banistica (dalla dimensione 
urbana a quella territoriale, 
comprensoriale e regionale): 
dalTesame delle nuove meto-
dologie di attuazione dei pia-
ni, ai rapporti fra urbanistica 
ed economia, alia esigenza 
della dimensione regionale; 
tutto fl fUo del discorso, in
somnia. conferisce alia paro-
la d'ordine che da il titolo al 
volume € Amministrare rur

banistica ». non il senso di un 
ripiegamento nell'ordinaria at
tivita di ogni giorno, ma al 
contrario di un realistico e 
coraggioso incitamento a pre-
parare la riforma. a farla ma-
turare. nella piu rigorosa coe-

renza fra pronunciamenti cul
tural « avanzati » e impegno 
nell'attivita pratica. nella 
r produzione t di fatti urbani-
stici. 

E' da augurarsi che l'indica-
zione di Campos Venuti non 

rimanga senza risposta, sia a 
Uvello delle amministrazioni. 
che della cultura urbanisti
ca. che della politica mili-
tante. 

Aldo Natoli 

II nucleo residenziale economico di Barca, in corso di realizza-
zione (insieme a quelli di Beverara, Fossolo e Corticella) a Bo
logna, ad iniziativa deirAmministrazione comunale, in attua
zione del piano per I'edilizia economica 

inquinato delle nostre citta 
industriali. 

Altra notizia: ricercatori 
americani hanno inieltalo sot-
tocute, a topim neonati, estrat-
ti liquidi di aria inquinata 
prelevata nelle strode citta-
dine: secondo il Uvello di in
quinamento dell'aria imetta-
ta, dal 29 al 6lVo dei topini 
sono morti prima dello svez-
zamento. Tra i topini di con-
trollo, trattati con iniezioni 
del medesimo so/renie via 
senza i prodotti della eombu 
stione presenti ncll'atmosfera 
di citta, ne sono morti solo 
16 su cento. Gran parte dei 
topini sottoposti all'esperi-
mento sono morti per cancri 
dei polmoni o del fegato. 

E ancora: alcuni studiosi 
hanno osservato come le sta-
tistiche utilizzate dal Rappor
to Terry per attirare I'atten-
zione sull'aumento del cancro 
polmonare (e attribuirlo alia 
abitudine di fumare) quando 
sono osservate con occhio 
scientifico rivelano, invece, 
che I'aumento del cancro dei 
polmoni deve essere atlribui-
to a qualche altro fattore. Ec-
co qui un cttrioso confronto 
fra i paesi che nel Rapporto 
Terry venivano citati (appa 
rentemente pre^i a caso): la 
prima cifra indica il numero 
delle sigarette fumate media-
mente. ogni anno, da ciascun 
abitante: la seconda il nume
ro di coloro che ogni anno, 
fra centomila abitanti, muoio-
no per cancro polmonare; la 
terza cifra indica il quozien-
te fra i due precedent! nume-
ri. cioe fra il numero delle 
sigarette fumate mediamente 
ogni anno da ciascun abitante 
e il numero delle persone che 
ogni anno, su centomila abi
tanti, muoiono per cancro 
polmonare. Questo quoziente 
aumenta all'aumentare del nu
mero delle sigarette fumate e 
diminuisce all'aumentare del 
numero delle morti per can
cro, e quindi e tanto piu pic
colo quanto piii risulta peri
coloso la sigaretta: 

Gran Bretagna: 2680. 67. 40. 
Norvegia: 540. 12. 45. Stati 
Uniti: 3900. 34. 114. Canada: 
3140. 27, 116. Giappone: 2090, 
9, 232. 

Gli inglesi fumano meno de
gli americani e dei canadesi 
eppure hanno una probabilita 
di morire di cancro del pol-
mone che e rispettivamente 
circa doppia, o piu che dop 
pia: i norvegesi fumano mol
to meno dei giapponesi eppu
re hanno una probabilita di 
morire di cancro polmonare 
sensibilmente superiore. Co
me pud essere che 40 sigaret
te in Gran Bretagna siano 
tanto pericolose quanto 232 
sigarette in Giappor.e? Eri-
dentemente 11 cancro dei pol 
moni. che qui nessuno vuole 
negare sia collegato anche 
all'abitudine del fumo. e pero 
piii strettamente dominato da 
qualche altro fattore. Quale 
pud essere questo fattore? La 
ipotesi che si tratti dell'inqui 
namento dell'aria nelle citta 
viene confermata quando si 
pensi che alia quantita di si 
garette fumate da un citta 
dino britannico in un anno 
corrispondono quattro kg. di 
benzopirene: ma la quantita 
di benzopirene che respira in 
un anno il cittadino di una 
citta industriale d'lnghilterra 
e di ben 375 tonnellate. 

Tuttavia gli studi piu re-
cenli, mentre confermano la 
pericolosita estrema degli in-
quinamenti dell'atmosfera cit
tadina, e anzi la confermano, 
sembrano indicare come mag-
gior colpevole non gia il ben
zopirene ma un altro compo-
sto che nell'atmosfera citta 
dina gli si accompagna, e 
che e per ora sconosemto In
fatti gli studiosi inglesi han
no messo in evidenza un fatto 
molto significativo; esistono 
certe profession! operaie che 
mettono i laroratori in condi 
zione di dover inspirare ben
zopirene in quantita cen'o 
rolte superiore a quella che 
viene inspirata nelle vie cit-
tadine: fra questi operai esi
ste un'incidenza molto grande 
di cancri polmonari, pero essa 
i meno che doppia rispetto a 
quella degli abitanti delle cit
ta. e quindi e molto meno alta 
di quella che ci si potrebbe 
aspettare se responsabile del-
l'insorgenza del cancro fosse 
il benzopirene. 

II confronto di tutti questi 
dati sembra ormai indicare 
con sicurezza che: a) U ben
zopirene & certamente cance-
rogeno; b) respirare Varia cit
tadina significa inspirare mol
to phi benzopirene di quanto 
ne inspiri un accanito fuma
tore; c) Varia inquinata delle 
grandi citta contiene un altro 
agente, non ancora individua-
to, molto piu pericoloso del 
benzopirene. 

A questo punto dunque e 
chiaro che, per quanto con-

cerne il cancro del polmone, 
il provvedimento piii impor-
tante non e certamente Vesor-
tazione a non fumare: ben piii 
utile sarebbe il combattere 
efficacemente le fonti d'inqui-
namento dell'atmosfera citta 
dina. 

Veniamo alle sofferenze cir
colatorie: non e'e dubbio che 
il fumo del tobacco, conte-
nendo nicotma, porti a costri-
zione dei vasi e ad aumenio 
di pressiotw. e faciliti I'nisor-
gema dcll'arteriowlerosi Ma 
anche a questo proposito mat
te responsabilita sono degli in-
quinampnti atmosferici, e 
principalmente dei gas di sea-
rico delle automobili All'Uni-
versita di Copenaghen sono 
stati condotti degli studi che 
hanno rivelato in qual modo 
le lente intossicazioni da os-
sido di carbomo conducano 
all'arteriosclerosi: gli enzimi 
che permettono ai tessuti di 
« d e g r a d a r e » il colesterolo 
(cioe di trasformarlo in com 
posti non dannosi per le pa 
reti delle arterie) vengono 
dalla presenza di ossido di 
carbonio nei tessuti messi nel
la incapacitd di esercitare la 
propria azione. La percentua 
le atmosferica di ossido di 
carbonio die. fatta in<,pirare 
ai caniqlt per diect settimcinp, 
aumenta di otto volte la loro 
mortalita per infarto miocar-
dico. e meno che doppia di 
quella che inquina Varia pre
levata nelle vicinanze di una 
automobile ferma col motore 
acceso. 

Queste sono le verita im-
press'tonanti su cui occorre me 
ditare: la cittd moderna. con le 
sue Industrie e con le sue velo-
citd frenetiche. e un mostro che 
ci aggredisce. Aggred'isce il no
stro sanque impoverendolo di 
ossigeno e intossicandolo di ve

leni che depositano vlacche dt 
arteriosclerost sulle nostre arts-
rie; e aggredendo le nostre ar
terie agoredisce tutti i nojfri 
orpom e in pmno luogo il no 
stro cervello. facendolo xnvec-
chiare anziteinpo e ovacandn 
giorno per giorno VinteUigema. 
die all'ossinenazimie del tessu-
to cerebrate e strettamente le
gato (test psicometrict sotto-
pnsfi a chi at era respirnto Varia 
vrt'levata prevsn i tubi iti scap 
pamento dctte aulomnbili honno 
rivelato capacitd inlpUpttuali n 
dntte: Ic medesime persone. da-
po avere resptralo aria pura. 
hanno dnnostratn un notevole 
mighoTamento delle loro capaci
td) E tl mostro agqrcdisce bron 
chi e polmoni. e fa deoenerarp 
le cellule in cellule cancerose. 
la cm proliferazwne maligna a 
uccide. 

lqnorare che e it meccanismo 
sociale a creare i velem che 
dilapano nel nostro orgamsmo. 
assentarsi dalla bnttaalia difftci 
te che conlro 'I meccanismo no 
dale va manaoiala. ripiegare nel 
facile mnralismo che con la cro
ciata anti-fumo pretende di at-
tribune a ciascun tndividtto ma 
lato tutta la responiabilttn della 
sua malattia. trasformandola m 
c colpa »: ecco un esempio scon 
volaente di atienazione Solo nel 
contesto di una t>attaglia cop-
rente contro i pericol'i pijj gravi' 
contra le cittd disumane contro 
il dismtereve del pubblico pole 
re nei confront! del problema 
dei trasporti pubblici (dismteres 
se che vunaantisce il numero 
delle vetture private), solo nel 
conteslo di una battaglia coe 
rente contro una societa che al 
Moloch del profitto non ccssa di 
sacrificare vite umane: solo m 
tale contesto diventa giusta e 
sensata la crociata anttfumo 

Laura Conti 

Treviso 

ARTURO MARTINI 
CERAMISTA 

Una ceramica di Martini esposta alia Moslra Irevigiana 

La Mostra di Arturo Mar 
tini nella ex Chiesa di Santa 
Caterina in Treviso documen 
ta. in apposite scziom. anche 
la meno nota atti\ita di cera-
mista dello scultore. 

Martini si dedico per tutta 
la Mta a quest'arte, con ecee-
zionale attitudine. La Mostra 
espone anche una piccola col 
lezione di ceramiche e modelli 
per ceramica eseguitt dal 1908 
al 1912 presso le fabbriche Se-

bellin e Gregorj. 
La produzione piu fehce di 

Martini ceramisla si colloca 
negli anni 1926 27 (a Nervi e 
ad Albisola) con una serie di 
piccoli capolavori — molti dei 
quali esposti a Treviso — in 
cui I'artista da sfogo alia sua 
vena narrativa. rivelandosi un 
faiolista delizioso e divertito, 
di un candore sapiente. appe 
na \enato di un sottile umo-
rismo. 

Una nuova rivista 
«IL CANGURO» 

Nel suo pnmo numero. usci 
to in questi giorni. la nuova 
nvista bimestrale di cultura 
< II canguro >. dedica ampio 
spazio a Wilhelm Reich, nel 
decennale della morte del 
celcbre psicanalista. « D can
guro >. che e diretto da Fran 
co De Poli. ha una redazione 
composta da Luigi Ariotti. 
Adele Faccio. Cesare Faccio, 
Bruno Galvani. Ida Garzonio. 
Olga Karasso. Maria Pia Mat-
teotti. Ennanno G. Re. Doria-
na Saulle Gabetti. Lydia Za-
netti. Adriana Zanoletti. Insie
me a una illustrazione della 
vita e delle opere di Reich la 
rivista pubblica un inedito. su 
«l'irrazionalita fascists >. e 
una intervista con il prof. Bru
no Bizzi sulla veriflca delle 
teorie orgoniche e sulla impo-
stazione scientinca reichiana. 

Una novita nel campo della 
poesia sono le tredici compo-
sizioni di Tristan Tzara, tra-
dotte dal romeno, che appar-

tengono a I penodo predadai 
sta del poeta. Nuo\o per il 
pubblico italiano e anche l'aj-
tro poeta presentato da «II 
canguro »: Ondra Lisohorsky. 
uno dei piu celebri scrittori 
cecoslovacchi viventi. Di Leo
pold Sedar Senghor, presiden-
te del Senegal e apostolo della 
« negritude », \engono pubbh 
cati. oltre a una scelta di poe-
sie. due saggi su «linguaggio 
e poesia negro-africana > e sul 
< contributo della poesia ne 
gra a questo mezzo secolo >. 

Il nome della m ista — come 
viene spiegato nella presents 
zione — deriva dal fatto « che 
essa contiene un inserto. o piii 
inserti, che saranno dedicati 
a opere brevi complete: nar
rative. poetiche. saggistiche, 
o di testimonianza, e possibil-
mente anche alle arti figurati
ve >. H primo di questi insert! 
e narrativo: « L >. appunti per 
un romanzo di Franco De PoH, 
un testo d'avanguardift. 
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