
Con un fucile ha ucciso la minigonna 

genitori 
Dialogo 
con i figli 

Giorgio Bini 

Una lettrice sedicenne — Tizia-
na, di Varese — ha scritto a I'Uni-
ta non per chiedere consign ma 
per « sfogarsi »: suo padre e « mol-
to severo. rigido nella dlsciplma », 
pretcnde obbedienza assoluta e sot-
topone alia sua « tirannide » anche 
la moglie, una donna troppo dolce 
e remissiva. Inoltre ha piu fiducia 
e speranze nell'altro flgho e, seb-
bene sia piii giovane, «gia parla 
con ha di politica», si compiace 
dei suoi risultati scolastici, mentre 
la figlla, frequentando una scuola 
che non le si addice, nesco male. 
Infine sospetta che frequenti «di 
nascosto qualche ragazzo »; invece, 
non essendo «ne bella, ne moder-
na e spigliata come tante ragazze 
che ci sono adesso», avendo un 
temperamento scontroso e timido, 
pieno di complessi, i ragazzi non 
la cercano «neanche per divertir-
si». Tiziana chiede, in definitive, 
che il padre abbia fiducia in lei. 

La nostra giovane lettrice non ha 
detto delle «stupidaggini», come 
teme: ha espresso con sufficiente 
precisione un problema serio, che 
riguarda i genitori in genere. L'ado-
lescenza e per definizione l'eta dif
ficile. nella quale accade che si 
esagenno i conflitti, si ingigantlsca-
no le cause del proprio disagio, 
mentre in altri campi gia e stata 
raggiunta la capacita di affrontare 
oggettivamente la realta. Pub trat-
tarsi percib di un'incomprensione 
percepita in termini aggravati da 
un'eccessiva sensibilita, ma. esage-
razione o meno, c'e una crisi di 
rap"porti."Chissa quante altre ado
lescent! si trovano nel medesimo 
stato d'animo! 

E i genitori fanno abbastanza 
per aiutarle a risolvere i problemi? 
II punto e qui: non sono i figli 
che devono comprendere i genitori. 
ma i genitori che devono sforzar-
si di comprendere 

Non e facile adottare la via glu-
sta. Per esempio si pub sospettare 
che la figlia abbia il «ragazzo» 
mentre lei si crede brutta e sgra-
ziata e tende a isolarsi; pu6 awe-
nire che si abbia ancora fiducia 
nella disciplina severa. che tiene 
distant! i figli, proprio mentre que-
sti sentono il bisogno di confidar-
si e magari desiderano essi stessl 
una disciplina. purche si present! 
sotto la forma del consiglio e non 
del rimprovero. dell'aiuto a com
prendere se stessi e gli altri, a 
« vivere e fare esperienze», come 
dice Tiziana. Puo avvenire che si 
scelga la soluzione piu facile, con-
centrando la propria attenzione sul 
figlio col quale si riesce meglio ad 
andare d'accordo. Non ci vuol mol-
to a comprendere che tutti questi 
sono errori, se ci si riflette con 
un po' di sincerita verso se stessi. 

libri 
Tutto 
Dickens 

Renzo Urbani 

E' gia stato notato che, se c'e 
un libro adatto a una riduzione 
figurativa, questo e il Circolo Pick
wick di Dickens, nato appunto (nel 
1836) come una serie di storie 11-
lustranti i disegni di Robert Sey
mour; ma giustamente e anche sta
to notato che neiropera viene via 
via animandosi una vita varia • 
ricca di personaggi e motivi non 

Con un fucile... ha ucciso la minigonna. Proprio cost: e bastato che 1'attrlce 
Faye Dunaway si sia Imposta con la sua Interpretazlone di • Gangster Story > 
per Imporre a sua volta una moda. Baschetto. tacchl bassl, camicetta liberty e 
un'lncredibile gonna che non e ne mini ne maxl: le ragazze e le donne sono In-
vitate a fornirsl delta divlsa alia • Bonnie ». 

Bonnie, chl era costei? In coppla con Clyde Barrow, II terrors del Mid-West 
negll annl '34-35. Gangster lei. gangster lul, Insomma. con un record Imbat-
tibile dl rapine e omicidl. 

L'attrice americana si e rivestlta del pannl dl questa erolna alia rovescla. 

In senso letterale. Lei Infattl. che flno ad ogyl e stata — da brava sconosciuta 
quale era — di volta in volta ye-ye, beat, hippie, ha voltato bandiera 

Anche nella vita privata si e imposta stoicamente II guardaroba della don 
na che le ha dato il successo. 

In America trova gia molte seguact nelle strade, In Francia trova addirit 
tura un'indossatrice quasi sosla (nella foto a destra). -

L'industria tessile e dell'abbigliame nto ovunque si prepara a sfruttare Bon 
nle, Faye e tutte le donne del giorno d' oggi avide di aggiornamenti. Ritorno 
della moda agli anni trenta. dunque, tranne che nell'imbottitura di piombo. ' 

facilmente riducibili sotto un'uni-
ca categoria, tanto che Mario Praz 
ha potuto affermare che in questa 
« f resca creazione giovanile » e con-
tenuta in embrione quasi tutta Po-
pera successiva del narratore in-
glese. 

Ci sembra quindi che la lettura 
di questo classico del romanzo a 
puntate (presentato ora alia TV), 
anziche indugiare sui singoli ritrat-
ti umoristici o sugli episodi friz-
zanti, debba tener d'occhio tutto il 
mondo in cui quegli elementi si 
compongono. grazie anche a una tec-
nica narrativa che fa gia pensare 
al romanzo moderno di fine secolo. 
Per ora e la borghesia bonaria del
la nascente civilta industriale; nei 
grandi romanzi successivi sara. al 
di la del toni patetici e lagrimosi 
e delle facili contrapposizioni fra il 
male e il bene, tutta la societa 
dell'era vittoriana, con le stridenti 
contrapposizioni fra le varie clas-
si, con le latenti contraddizioni ln-
vano mascherate dal puritanesimo 
e dall'apparato imperiale. 

In questo senso la rilettura di 
Dickens (un autore troppo spesso 
tradotto in chiave deamicisiana, ad 
uso dell'infanzia) pub • riservare 
molte sorprese; le edizioni sono mol
te, resta solo l'imbarazzo della scel-
ta: la piu bella traduzione del 
Pickwick e quella curata da Lodo-
vico Terzi per 1'Adelphi (con le 
incision! del Seymour, L. 3.000), 
ma se ne trova una anche nella 
collana economica di Mursia, (2 
voll., L. 1.200) una nella Bur (2 
voll., L. 1.000) e infine una nella 
collana «II ventisette» di Bietti 
(624 pp. L. 900). Sempre nella Bur 
si possono trovare quasi tutte le 
altre opere maggiori di Dickens, 
in buone traduzioni e a prezzi 
convenientissimi. Inoltre, chi desi-
derasse conoscere uno dei classic! 
antecedent! deH'umorismo del 
Pickwick cerchi, sempre in questa 
collana. Vita e opinioni di Tri
stram Shandy dello Sterne (L. 600. 
2 voll.). " • • 

L'importantissimo saggio di Paul 
Hazard, La crisi della coscienza 
europea, comparso per la prima 
volta in Italia nelle edizioni di 
Einaudi nel 1946 a cura di Paolo 
Serini, e stato ora ristampato in 
edizione economica nella collana 
del oGabbianis del Saggiatore (2 
voll., L. 1.600). In quest'opera, co
me e noto, lo studioso illustra am-
piamente nel suo complesso quella 
crisi del mondo europeo determi-
natasi nel secolo XVIII, dalla qua
le nacque l'eta moderns; e un va-
sto panorama che certamente va 
completato con gli studi succedutisl 
nelPultimo trentennio, sollecitati an
che da questo saggio, ma dal qua
le deve prendere le mosse chiunque 
si occupl del pensiero settecente-
sco: un'altra ristampa economica 
che pub riuscire preziosa per le 
nostre scuole superiori. 

Continuano a uscire con regolart-
ta i volumi della Storia Universa
le Feltrinelli, sempre curat! con 
1'attenzione che abbiamo piu volte 
segnalato (anche se insistiamo nel 
notare che sarebbe opportuna una 
bibliografia citaliana* sui singoli 
argomenti); il volume comparso 
ora, quinto della serie, e dedicato 
ai Greci e Persiani (L. 1.000). 

Sempre nel campo della divulga-
zione storica e da segnalare un 
volumetto dedicato alia Pfascita del
la classe operaia. dello storico della 
RDT JUrgen Kuczynski, tradotto re-
ccntemente nella collana « L"univer-
so del conoscere » della edizione 
del Saggiatore (L. 1.200). Si tratu 
di un'opera di divulgazione mol to 
seria, riccamente tllustrata con ma 
teriale iconografico originale (mol
te stampe dell'epoca e molte vi
gnette umoristiche), che offre un 
efflcace panorama del sorgere della 
classe operaia e dello svolgersi del
le sua lotte In relatione con lo 
sviluppo della societa industriale 
moderns. 

tecnica 
Inossi-
dabili 
solo in 
superficie 

Cfno Sighiboldi 

E' stato messo a punto in In-
ghilterra un processo che permette 
di sostituire — per molte applica-
zioni — gli acciai inossidabili con 
altri, meno costosi, che sono inos
sidabili solo in superficie. Ma il 
processo non ha niente di comune 
con Pordinaria cromatura. Esso at-

tacca la superficie di una lamiera 
(di taglio commerciale) di comu
ne acciaio al carbonio, e la tramu-
ta in una pelle sottile di an acciaio 
diverso, inossidabile. Lo spassore 
della pellicola e 0,005 centimetri. 
vale a dire cinque centesimi dj mil
limetre, ma essa e molto piu in-
timamente legata al resto della la
miera, che non l'ordinaria croma
tura, perche in sostanza quello che 
avviene e che, per la profondi'a 
indicata, si forma una nuova lega, 
con Paggiunta di altri elementi me-
tallici ai componenti dell'acciaio 

Ne deriva la possibility, che do-
vrebbe manifestarsi sul mercato in 
un prossimo avvenire, di largo im-
piego di questo acciaio a super
ficie inossidabile la dove Pacciaio 
inossidabile non e mai arrivato, a 
causa del costo elevato. In parti-
colare, si pensa alle scocche por-
tanti delle automobili, che in tal 
modo sarebbero meglio difese dalla 
corrosione, senza che sia necessario 
verniciarle. 

Molti altri impieghi sono preve-
dibili sia al livello industriale, per 
esempio nella industria chimica, 
sia al livello commerciale, per esem
pio nella cucina, dove gia da tem
po e entrato Pacciaio inossidabile. 
D'altra parte, in prospettiva que
sto nuovo materiale dovrebbe esse-
re usato per tutti gli accessori che 
ora sono cromati o nichelati. 

Quando si parla di materiah, 
non si e ancora finito di segnalare 
le sempre nuove plastiche. che tro
vano sempre ulteriori campi di ap-
plicazione. Ora si annuncia dalla 
Gran Bretagna una fibra, che do
vrebbe addirittura poter sostituire 
Pacciaio negli aeroplani e nelle 
astronavi. Questa fibra, derivata 
del petrolio, e «filata» con una 
tecnica particolare, e protetta dal 
segreto. Essa sarebbe piu forte del-
Pacciaio. Se ne studiano le combi-
nazioni con altre sostanze plasti
che gia in uso. 

Resine poliesteri rinforzate con 
fibra di vetro sono ora impiegate 
(foto) anche per le pale di grandi 
ventilatori da plafond, poiche per-
mettono di ottenere migliori rendi-
menti e di decurtare del 30 per 
cento i costi. 

Infine, una delle ultime novita 
sensazionali della tecnica e un ap-
parecchio radar portatile, che pub 
servire per individuare un treno 
o una vettura in arrivo e a indi-
carne la velocita. 

Meningite: 
come si 
combatte ? 

Laura Conti 

Le meningi costitulscono un ri-
vestimento protettivo del cervello 
e del midollo spinale: rivestimen-
to formato da tre strati, di cui il 
piii interno (npia madre»> aden-
sce intimamente a tutti gli awal-
lamenti del tessuto nervoso men
tre quello medio (aracnoide) e quel
lo esterno (« dura ») passano a pon-
te sugli awallamenti. Tra uno stra-
to e Paltro del rivestimento esiste 
del liquido: e il liquido spinale. 

che viene estratto, o a scopi dia
gnostic! o a scopi terapeutici, quan
do si pratica la «puntura lomba-
re». II tessuto nervoso e dunque 
avvolto in un doppio sacco pieno 
di liquido, e la funzione protettiva 
in senso meccanico ne e Intuitiva. 
Ma le meningi hanno funzlnne dl 
difesa non solo in senso meccani
co: esse formano una barriera che 
protegge 1 tessutl nervosl anche 
contro tossine, veleni, virus. 

La meningite e un'infiammazio-
ne delle meningi: moltisslmi sono 
gli agenti infettivi che oo.ssono da
re. insieme ad altre, anche localiz-
zazioni meningee. Una delle piii 
diffuse e temibili localizzazioni me
ningee era quella tubercolare. An
che il virus dell'influenza pub dare 
meningite. e cosl pure tutti 1 « coc-
chi » (pneumococchi, streptococchi, 
stafilococchi); persino la malaria. 
0 certi parassiti (ascaridi). Ma in 
tali casi la meningite non ha un 
andamento epidemico. 

La meningite epidemica 6 dovuta 
a un germe particolare. anch'esso 
della famiglia dei « cocchi », il « me 
ningococco». II germe viene tra-
smesso attraverso le goccioline di 
saliva e muco che il « portatore» 
diffonde intorno a se. I! portatore 
non e necessariamente ammalato: 
il suo organismo pub vaccinarsi 
spontaneamente contro Pinfezione. 
Ma quelli che sembrano gli ster-
nuti di una banale rinofaringite 
(un volgare raffreddore). sono in 
realta pericolose emissioni di menin-
gococchi. 

Le famiglie e 1 gruppi sociali 
che vivono in condizioni misere, 
in case sovraffollate e poco igieni-
che, mostrano percib un'alta 
incidenza di casi di meningite epi 
demica; al tempo stesso vi sono 
piii numerosi i soggetti inconsape-
volmente vaccinati, che hanno rag-
giunto Pimmunita. In questi strati 
sociali la meningite colpisce soprat-
tutto i bambini molto piccoli. Fa
miglie e gruppi che vivono in con
dizioni igioniche migliori hanno mi-
nore incidenza di casi di meningi
te, perb hanno anche un minor nu-
mero di vaccinati, di immuni. Sa-
lendo nella stratificazione sociale 
verso coloro che vivono in condi
zioni di abitazione migliori. le pro-
babilita di contagio diminuiscono, 
il che vuol dire che occorre un 
tempo maggiore per avere la pro-
babilita di « incontrare » il menin-
gococco. Percib. di mano In mano 
che si sale nella scala sociale, va
ria l'eta dei colpiti, sino ai gruppi 
che vivono in condizioni di mag-
gior benessere: essi sono colpiti 
nella prima occasione di addensa-
mento antiigienico dell'abitazione: 
che coincide generalmente con la 
vita militare. 

II terremoto ha «rimescolato» 
gli strati sociali delle citta sicilia-
ne, nelle tendopoli gruppi sociali 
vaccinati sono venuti a contatto 
con gruppi sociali che sino a quel 
momento avevano vissuto in condi
zioni igieniche migliori, e che per
cib non avevano avuto occasione 
di immunizzarsi. Di qui Pinfierire 
dell'epidemia. 

Cosl come il soggetto che si 
« vaccina » spontaneamente per aver 
contratto i'infezione e averla supe-
rata senza ammalare, diventa facil
mente un « portatore sano », e quin
di costituisce pericolo per gli al
tri. Percib si preferisce condurre 
la campagna profilattica per mez
zo della somministrazione genera-
lizzata e periodica di sulfamidici. 
La protezione sulfamidica tutela 
non solo il soggetto al quale il 
farmaco viene somministrato, ma 
anche Pambiente che lo circonda. 

La profilassi sulfamidica sfrutta 
il fatto che, almeno sino ad oggi, 
il meningococco non ha dimostra-
to «resistenza» a questi medica
ment!, non ha cioe selezionato cep-
pi resistenti. Naturalmente la pro
tezione sulfamidica contro il me
ningococco pub invece creare cep-
pi sulfamidoresistenti di altri coc
chi (streptococchi, stafilococchi). 
Ma ormai Parmamentario antibio-
tico e cosi ricco, che per quanto 
1 nschi delle «resistenze» debba-
no esser tenuti in considerazione, 
questi nschi si possono e si devo
no affrontare quando si tratta di 
combattere una malattia cosl peri-
colosa come la meningite: perico-
losa non solo per quanto riguar
da Pincidenza di casi mortali. ma 
anche per quanto riguarda i po-
stumi, irreversibili e dolorosamen-
te invalidanti. 

LA FOTOGRAFIA s , a m 0 n e l 1 9 0 0 : tempo dl Idee nuove. dl velocita. di scoperte 
scientifiche. Anche le donne. in molte parti del mondo. si 

battono per I' emancipazione, i l dirirto al voto. una paga equa. Altre. invece. 
particolarmente neH'ambiente piccolo borghese. continuano a parlare di difesa 
del focoiare, di sanlta della famiglia, di bonta e dl opere di beneficenza. Oueste 
slgnore. in particolare nella blgorta America degll Stati del Sud, si riuniscono a 
• societa • e In dub, ricemano vestitlnl per I figli del carceratl e raccolgono de-
naro per I poverl. Non hanno nemmeno piu paura dl quel misterioso aggeggio 

che si chiama macchma fotograhca. considerato ancora nella seconda meta del-
1*800. strumento del demonio. Eccole qua. in posa davanri al fotografo. simpatiche 
e patetiche nello stesso tempo. La tecnica fotografics ha ormai fatto passi da gi-
gante. Per fare fotografie non si usano piu macchine enormi e complicate ma 
• apparecchi da campagna > leggeri e maneggevoli. La negativa e su vetro, con 
gelatina emulsionata e si stampa su buona carta al bromuro. II formato originale 
e ancora grande. I'otturatore raggiunge agevolmente tempi dl posa notevoli e gli 
obiettivi sono di buona qualita. Basta guerdare la definizione del particolari per 
capirlo. La foto dem donne del club e, Insomma, tecnlcamente Ineccepibile. (W8). 

scienze 
I pericoli 

della TV 
a color i 

Gastone Catellani 

Un televisore e un cannone pun-
tato contro di noi; un cannone 
elettronico, s'intende, ma non per 
questo del tutto inoffensivo. Uno 
dei principi fondamentali della te-
levisione 6 quello elettrochimico del
la fluorescenza, cioe della partico 
larita che hanno alcune sostanze 
ehimiche di reagire ad un bombar 
damento elettronico trasformando 
gli elettroni in luce. II guaio e che 
essi non vengono trasformati tutti 
in luce visibile; una parte delle 
radiazioni emesse dalla sostanza 
luminescente appartiene alia quo 
ta non visibile dello spettro lumi 
noso, quota che comprende lun-
ghezze d'onda molto vicine ai rag-
gi X. 

Tra noi e il cannone elettronico 
del tubo del televisore e interpo-
sto appunto uno schermo ricoper 
to di sostanze fluorescent i che ci 
protegge dal bombardamento elet
tronico, pur esponendoci ad altre 
radiazioni non del tutto innocue, 
che perb fortunatamente sono mol 
to deboli nei normali ricevitori in 
bianco e nero. Le cose si compli 
cano quando siamo di fronte ad 
un televisore a colori: in questo 
caso i cannoni pun tat! verso di 
noi sono almeno tre, e molto piu 
potenti di quell'unico cannone del 
televisore bianco e nero: sono piu 
potenti perche le sostanze lumine-
scenti che debbono emettere luce 
colorata (cioe luce scomposta in 
particolari lunghezze d'onda, alio 
scopo di avere i colori fondamen 
tali) hanno bisogno di piu ener-
gia elettronica per emettere fotoni 
selezionati. In questo modo anche 
le radiazioni luminose non visibili 
sono piii forti, e siamo ormai vi-
cini, se non oltre, il limite della 
dannosita per l'organismo umano. 

E' di questi giorni la notizia che 
alcune grandi case americane pro 
duttrici di televisori a colori han
no ritirato i loro apparecchi in 
vendita o gia venduti. Si parla di 
oltre centomila apparecchi che non 
erano altro che degli emettitori di 
radioattivita mascherati da televiso 
ri a colori. Le dosi di queste ra 
diazioni sono minime, ma una lun-
ga esposizione sarebbe certamente 
nociva (in alcune case 11 televisore 
rimane acceso per molte ore, e a 
portata dei cannoni elettronici so 
no molto spesso i bambini, i cui 
organism! sono molto sensibili alle 
radiazioni). 

Ripetiamo che non vogliamo get-
tare nessun allarme per quanto ri
guarda la TV in bianco e nero, 
sebbene da piii parti sia stato espli-
citamente dichiarato che un pro 
lungato o visionamento » della TV 
diventa nocivo per gli organ! della 
vista, dato che la luce dello scher
mo televisivo e una luce fredda. 
innaturale, una luce che i nostri 
occhi faticano a percepire. Un'ora 
o anche due di TV non dovrebbero 
danneggiare nessuno, ma questo va
le per gli adulti; su questo argo 
mento e gia stato detto molto e 
bene in altra sede. 

Torniamo alia TV a colori. Tra 
qualche anno Pavremo anche noi. 
poiche la a civilta dei consumi» 
sembra proprio inesorabile: un ma-
nufatto di intensa tecnologia come 
il televisore a colori deve essere 
prodotto e quindi venduto per il 
semplice motivo che e realizzabile 
e vendibile. Chi perb ricorda il 
boom di vendita dei televisori in 
bianco e nero del periodo « eroico » 
tra gli ultimi anni del '50 e i pri-
mi del '60, non pub che essere preoc 
cupato dalPaspetto sociale della que 
stione: allora migliaia di famiglie si 
sottoponevano a sacrifici notevoli 
pur di avere in casa quel rettan-
golo luminoso, foreste di antenne 
televisive sorgevano su baracche 
prive di qualsiasi servizio igienico, 
e molto, molto spesso, gli spetta 
tori del video non erano in regola 
con il fabbisogno calorico del loro 
organismo. 

Questo fenomeno si ripetera mol
to probabilmente quando entreran-
no sul mercato i televisori a colo
ri: il loro maggiore prezzo, piu 
che triplo rispetto a quelli in 
bianco e nero, frenera una notevo-
Ie parte di redditi che potrebbero 
avere piii proficua utilizzazione. In 
piu, i telespettatori avranno pun-
tati contro 1 tre famost cannoni 
di cui parlavamo, cannoni che pos
sono anche uccidere, sia pure mol
to lentamente. E' importante quin 
di che le fabbriche aspettino ad 
immettere sul mercato i loro ap
parecchi, almeno flno a quando .:on 
saranno piu pericolosi per la salute. 
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