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«Egregio Slgnoie, nella 
mia posizione non e saluta-
re scrivere ad un giornale 
come il Suo ed e ancora 
meno salutare rivolgersi a 
Lei che, notoriamente, e 
considerate un transfuga 
ed un poco tra di tore. Ma 
non posso tacere, anche se 
forse sarebbe opportuno 
offrontare 11 dlscorso che 
intendo fare non con Lei, 
ma col mlo Vescovo al qua
le ho giurato obbedienza. 
Ma lasclamo correre. Ho 
letto la lettera che Le ha 
inviato quella slgnora di 
Torino che ha perduto la 
collaboratrice • domestica 
perche lei e il marito vo-
tano comunista 

« Le domande che ml af-
fiorano alle labbra sor.o 
tante e la piu grossa e: 
possibile? Possibile che do-' 
po Papa Roncalh, dopo il 
Concilio Vaticano II. dopo 
l'apeitura del dialogo coi 
Fratelli Separati e tutto il 
resto cl siano ancora Ve-
scovi che fanno circolare 
idee come quella deH'antl-
comunlsmo vlscerale e 
maccartista alia Gedda? 
Allora tutto e vano. tutto 
e inutile se abbiamo an
cora chi persegue linee 
pacelliane di tale portata! 

« Non si meravigli se mi 
scandalizzo, ma forse per 
la mia giovane eta e per 
l'entusiasmo che metto nel-
lo svolgere la mia attivita 
Pastorale non ho mai avu-
to occasione di imbattermi 
in un fascista fasciato di 
porpora. Eppure non mi 
sono formato in un am-
biente proprio "aemocra-
tico" o con un Vescovo 
alia Franzoni. Pero non mi 
e stato mai detto di ana-
lizzare le tendenze politi-
che delle persone in mez
zo alle quali opero. E ne 
sono veramente felice per-
che il giorno che questo 
accadesse sarebbero grane 
e dolori per me e per chi 
me lo proponesse. Provo 
ad immaginare se dovessi 
negare l'assoluzione a colo-
ro che io conosco per cc-
munisti o socialist): ti sa* 
luto, almeno la meta di 
coloro che confesso se ne 
andrebbero a casa senza 
aver proferito parola. Ma 
ovviamente questo non ac-
cade perche" sono il primo 
a condividere la lotta so-
ciale, anche se ho parec-
chie rlserve sui sistemi so
cial! e politici ai quali il 
comunismo e il socialismo 
si richiamano. 

« Credo fermamente nel 
significato rivoluzionario 
del Messagglo Evangelico, 
con la stessa fermezza con 
cul non credo alia Demo-
crazia Cristiana quale par-
tito Cristiano e Cattolico. 
Le diro che spesso mi sor-
prendo a pensare che un 
vero cristiano non pud es-
sere democristiano perche 
quello e il partito del po-
tere, degli organigrammi. 
di Scelba e Tambroni e 
percio della sopraffazicne, 
dello strapotere. del fari-
saismo Ed e proprio vi-
vendo dove e come vivo 
io abitualmente che si 
giunge a queste conclusio-
ni e ci si trova al Ranco 
vostro nella lottP per la 
emancipazione sociale. In-
fatti vivo in un quartiere 
popolare prevalentemente 
abitato da sottosalariati, 
immigrati e disoccupati, 
uno di quei ghetti-dormi-
torio dove la sezione comu
nista e la parrocchia sono 
gli unici centri di vita so
ciale e gli unici posti dove 
si puo trovare un amico 
che ti da una pillola per 
il mai di testa perche la 
farmacia piu vicina e a 
7 chilometri, gli unici po
sti dove trovi qualcuno che 
a prescindere da chi sei e 
da dove vieni e da quanto 
guadagni e disposto ad 
ascoltarti. E con tutti i 
problem"! che ci sono. con 
tutti I guai che trent'an-
ni di govern! da ci hanno 
regalato c'e ancora chi osa 
discriminare? 

a Come vorrei chiacchie-
rare un poco con quel sa-
cerdote che ha dato un ta
le sciagurato consiglio! 
Vorrei chiedergll perche si 
e fatto prete, forse per na-
scondere il Don Abbondio 
e vivere " in sacris per fas 
et nefas " _. ma allora non 
ha capito n>ente e non ha 
capito dove la Chtesa va. 

a Mi scusi Signore se llio 
Importunata con questa 
mia, ma credo sia impor-
tante far sapere che non 
tutti' i preti sono come 
quello H. Spero che la si-
gnora di Torino abbia la 
gioia di riavere quella ra 
gazza con soddisfazione di 
tutti e dispetto del prete 
medioevale. Mi firmo, ma 
confido non vorra divulga-
re U mio nome. ammesso 
che questa lettera possa 
averc un vaSore. Suo sa 
cerdote XY • Genova » 

Reverendo. pubbhco que
sta i ia lettera. che non e 
breve, senza togltere ncp 
pure una ti^gola (e natu-
ralmente senza cambtare 
una sola paiolat perche la 
consxdero un dociimenlo 
estremamente significalivo 
Se Lei st fosse rwelato 
un sacerdote francamente 
nbelle come ce ne sono 
sempre di piu la Sua te 
sttmontanza in ognt caso 
interetsanle, mi sarebbe 
apparsa meno preztosa Lei 
invece 6 un prete che non 
conlesta la Gerarchia. alia 
quale anzi si vuol conser 
vare obbediente, a quanto 

nit & dato capire, me tl 
fatto di vivere e di eser-
citare il suo minislero in 
mezzo a genie diseredata 
cut questa nostra societa 
nega dignita e giustizia La 
porta, come scrive, al nc-
stro flanco E questo e" piu 
importante di tutto: i lavo-
ratori non hanno bisogno 
di convertiti, hanno biso
gno di compagni. 

Ma non si illuda, Reve
rendo. Se i preti che si ri-
bellano sono pochi, sono 
anche pochi quelli che, pur 
senza ribellarsi, hanno ca
pito. Lei scrive: « ... non 
ho mai avuto occasione di 
imbattermi in un fascista 
fasciato di porpora». Ep
pure ce n'e. La mia per-
sonale convi7izione e che 
esiste persino un autore-
vole gruppo di cardinali 
atei. In quale Dio pensa 
Lei che credesse il non 
mai abbastanza defunto 
card'nale Spellman? Ma, 
vescovi o non vescovi, Lei 
vuole la prova che tra i re-
ligiosi non mancano i fa-
sctsti dichiarati e protervi? 
Guardi: un mio lettore, il 
compagno Arturo Mastro-
pasqua di Milano, mi ha 
scritto una lettera che mi 
e giunta insieme alia Sua, 
lettera nella quale mi ri-
porta tra virgolette, e dun-
que come testuali, alcmii 
passi di un libro: «D'tta-
tura abbattuta », del quale 
mi indica i' nome dell'au-
tore, tale Guido Fame, del-
Vordine dei Frati france-
scani nel convento di Fer-
rara. Mi dolgo che il com
pagno Mastropasqua, che 
non e (si vede) pignolo co
me me, non sia stato piit 
preciso: non mi dice infatti 
chi e I'editore del libro ne" 
segna, a flanco di ogni fra-
se riporlata, il numero del-
la pagina in cui si trova. 
Ma non vedo perche" e co
me il mio corrispondente 
avrebbe potuto tnventarsi 
cib che ha voluto rtferirmi. 

Senta che roba: «Tutte 
le accuse ricadono sul fa-
scismo e sulla destra, che 
non hanno nulla a che ve-
dere col disordine inter-
no ... gli attentat) dinami-
tardi. gli assalti alle ban-
che. i furti. i rapimenti. i 
ricatti. il disordine che re-
gna nelle scuole e nelle 
fabbriche. sono dovuti alle 
colpe di chi ha sempre ce-
duto a sinistra ». E ancora: 
«Nonostante tutto, la de
stra in Italia e forte, si 
batte eroicamente nel cam-
po politico, morale, socia
le e sventa le manovre del-
la sinistra marxist&n. Let 
mi dira: «Ma questo non 
& ancora fascismo ». Aspet-
ti, Reverendo, e senta tl 
resto: a Chi salvo la situa-
zione in Europa fu il fa
scismo e bisogna dirlo a 
onor del vero. Le democra-
zie occidental non sono ca-
paci di frenare il comuni
smo e combatterlo: dopo 
l'esperlenza di un secolo 
rimangono bamb'me. II co
munismo e violenza, ter-
rore, strage di vite umane 
e pensare di usare i mezzi 
democratic! per frenarlo e 
una ingenuita: ci vogliono 
metodi adeguati! ». E piu 
avantu a La morte dei 
Kennedy fu la risposta del 
popolo americano alia poli
ti ca dei cattolici sempre 
pronti a cedere di fronte 
ai cotnunisti » Ed ecco 
Vacuto finale: «Hitler e 
Mussolini saranno riabili-
tati perche furono due co-
lonne che non cedettero di 
fronte al comunismo...». 
(Ora che le riscrivo, que
ste frasi mi sembrano an
cora piu incredibili di 
quando le ho lette. Ma 6 
sicuTO, il compagno Ma
stropasqua, di non averle 
sognate? E non potrebbe 
mandarmi il libro da cui te 
ha tratte?). 

E' fltcile comunque con-
cludere che questi, sopra 
Tiferiti. sono i detti di un 
folle Ma Lei crede, Reve
rendo, che Papa Pacelli, 
in fondo al suo cuore, non 
la pensasse alio stesso mo-
do. e che le disposizioni 
da lul emanate contro il 
comunismo e contro i co-
munisti non fossero sug-
geriie da un animo tden-
tico a quello che conduce 
st'll'orlo della pazzia il 
frate di Fer rat a? E i ve
scovi che oggi. nel 1973. 
riesumano il decrelo pa-
ceUiano sono pot molto di-
versi daU'allucinalo fran-
cescano. a parte il linguag-
gio meno trenelico che usa-
no fma non molto. in ve-
rila) e la compostezza tor-
male delta notifiazione? E 
come spiega Lei che tra 
ton// presuli pronti a con-
dannare i preti • proqres-
sisti» non se ne sia trova-
to uno capace di interveni-
re contro le bestemmie del 
religioso nazilascista? 

Lei ha comincialo la Sua 
lettera dicendo che io sono 
un * transfuea» e «un 
poco traditore » Quel a po
co » non & esalto to so
no. Reverendo. un tradito
re inteto e tei, mi scusi. 
lo i con me Tutti e due ab
biamo tradito e rifiutato 
(io anche uificialmente. Lei 
soltanto net fntti. ma non 
importa) questa societd del 
priniJeaio e della iniquith, 
delln sfmtfnmenlo e della 
guerra. della wnraflnzione 
e della ichiavitit. della cor-
nizione e del terrore Co-
si quando Lei apre il suo 
Vannelo runndo io vado 
nella vezinne comunista. 
non vi troviamo i monsi-
anori della Curia ni i si-
qnori della Confindustria, 
ma nnmini e donne le cut 
lotte. noi lo vediamo ogni 
giorno. tono Vonore e la 
speranza del mondo. 

Fortebncclo 

I «paradisi artificiali» della societa capitalistica 

L' universo della droga 
Secoiido u..a stima recente vi sono negli Stati Uniti circa ottocentomila tossicomani - «Un problema di classe » - La 
«pafologia del ghetto » - Le costanti storiche di un sistema di sfruttamento, di abiezione e di abbrutimento - La 
battoglia dei rivoluzionario Chu Teh contro il vizio degli stupefacenti, « la piu difficile di tutta la sua vita » 

Stanotte Vho fatto di nuo-
vo ma non so perchd. ho 
preso la droga, un veleno 
chiniico che un giorno I un 
giorno mi uccidera. / sono 
diventato come inumano I 
qualcosa d'insensibile, che 
non reagisce... mortol I mi 
ha ridotto cos! / lei — vo-
glio dire la padrona della 
mia vita, che m'ha rubato 
soldi, vita e liberta... 

Chi scrive. Jamie Collazo, 
e un ragazzo di diciassette 
annl. Un giovane negro di 
Harlem che, disperato come 
tanti suoi fratelli, ha affidato 
alio sfogo gentile e acerbo 
della poesia i suoi appunti di 
dolore. Poesia o brevi note 
concise di scrittura. In una 
raccolta intitolata a Ragazzl 
negrl» — testimonianze di 
«teenagers» negri sul razzi-
smo americano — la parola 
droga rirnbalza sulla pagina 
con un'impressionante ripefci-
tivita. Pare una sequenza ci-
nematografica da mozzare il 
fiato: son loro. son sempre 
questi ragazzi a rltagliare 
metlcolosamente e minuta-
mente — in un panorama so
ciale e urbano quasi irreale 
nella sua allucinazione — la 
cruda. tristlssima sociologia 
della loro vita. 

Vivere 
ad Harlem 

Steven Floyd, 14 annl, cosl 
descrive Harlem: «Trenta 
spacci di whisky per ogni 
bar. ventl bar per ogni chie-
sa, dieci chlese per ogni 
scuola, e spacciatorl dl dro
ga e alcctolizzati. e gli sbirri 
che beccano mance dal pez-
zi gross!...)) 

Christopher Gamble: «Le 
cunette sono piene dei rifiu-
ti di tutti. Le bottiglie di 
whisky dello spaccio. i pre-
servativi del ragazzo, le bre-
telle del resziseno della pro-
stituta, la bustina d'eroina 
del tossicomane. Tutto que
sto vedo quando cammino 
per gli slum di Harlem». 
Una ragazza, in fine. Vera 
Smith, di sedici anni, raccon-
ta le sue impression! di ospl-
te nella grande citta: <c So
no una ragazza del Sud e so
no in visita a New York. Ho 
del parent! che vivono ad 
Harlem... Da quando sono qui 
ho visto delle cose indimenti-
cabill. perche dove vivo io 
non si vedono correre per le 
strade dei top! tanto gross!, 
non s! vedono case sovraf-
follate ed edifici che minac-
ciano dl crollare, non si ve
dono per le strade a tutte le 
ore del giorno e della notte 
del tossicomani, non si vedo
no avanti alle case secchi 
scoperrhiati di rifiuti puzzo-
Ientl». 

a l l ghetto — ha scritto In 
un saggio un notissimo psi-
colo?o negro. Kenneth Clark 
— e fermento, paradosso. 
conflltto e dilemma: e tut 
tavia, entro la sua diffusa 
patologia (il corsivo e nostro. 
n.d.r.) esiste una sornrenden-
te e umana facolta d: recu-
pero. H ghetto e speranza e 
disperazione. chiese e bar. 
aspirazlone a cambiare e 
apatfa. E* fermento e insie
me stasi. coraggio e frustra-
zlone; e collaborazlone e In 
teresse, ed e sospetto. rival!-
ta e rifluto E* l'urgenza ad 
assimllare. e I'alienazione e 
U distacco entro le mura pro-
tettive del ghetto» Nulla, ci 
pare, e piO chiaro ed illuml-
nante dl queste parole; nien-

te pub render meglio conto 
di quanto largo sia il fossato 
tra la "citta piu vasta", la 
citta dei blanchi, e P« univer
so della segregazione », ''uni-
verso dei negri. Ma nella tre-
menda lotta per far emerge-
re le sorprendenti e u man is-
slme facolta di recupero di 
un Malcolm X. nel tentatlvo 
dlsperante di trasformare un 
piccolo, miserrlmo. braccato 
spacclatore di « paglie » — le 
sigarette di mariiuana. come 
si dice nell'« Autobiografia » 
— in un uomo libero e « pen-
sante» e poi in un leader 
prestigioso, quanti ragazzi, 
quanti Jamie Collazo son CO-
stretti a « modare »? 

II termlne «mollare» va 
inteso nel suo significato piu 
drastico, totale e definltivo. 
II 13 marzo del '70 11 «Ti
mes » dl Londra riferiva che 
l'anno precedente nella sola 
citta di New York erano rnqr-
ti per intossicazione da eroi-
na — la droga «killer» nu
mero uno — ben 300 bambi
ni intorno a! dieci annl. Piu 
di recente, nel giugno "71, 
Nixon cosl concepiva un suo 
messaggio: «Al Congresso 
degli USA: nella citta di New 
York un numero sempre cre-
scente dl persone tra 1 15 e 
1 35 anni muore a causa di 
narcotici. Nel I960, sono sta
ti registrati meno di 200 de-
cessi. Nel 1970 il numero ha 
sup'erato il migliaio. Queste 
cifre sono importantl perche 
non rjflettono un problema 
solo di questa citta, ma a! 
tutta la nazione, anzl interna-
zlonale... II problema ha as-
sunto le dimensioni di emer-
genza nazionalen. 

A dire 11 vero, la matema-
tica nixoniana scalfisce appe-
na la crosta del problema E' 
Vemergenza dell'iceberg, la 
sua punta. quella che balza 
agll occhi. Cio che c'e sotto 
— compresa forse la preoccu-
pazione per ! delitti contro 
la proprieta- si calcola che 
a New York i tossicomani 
commettano furti per quattro 
milioni di dollar! al giorno 
— viene regolarmente taciu-
to. Non si dice, ad esempio, 
quanti sono, fra tanti deces-
sl, quelli dei negri, dei por-
toricani. degli « esclusi ». 

Al vertice 
della piramide 

Scrive il professor Alfred 
Lindesmith, dell'Indiana Uni
versity: «-.Quasi sempre, se 
sono benestanti. i tossicomani 
(Lindesmith si riferlsce al 
consumatori di sostanze op-
placee, n.d.r.) sfuggono al 
cosiddetti risultati degenera-
tivi della droga, e molti tos
sicomani subiscono un grave 
deterioramento di carattere 
solo dopo che 1'assuefazione e 
diventata assoluta. Negli al-
tri paesl I tossicomani non 
sono esposti alle estreme con-
seguenze cui sono spinti 1 

1ro2omani americanl Non ru-
bano. non mentono. non si 
danno alia prostituzione ne si 
degradano fino al punto cul 
giungono I nostri tossicoma
ni » 

a La tossicomania — affer-
im d'altra parte Kenneth 
Clark — b un problema so-
prattutto economico e di clas
se in qualsiasi ghetto. I tos
sicomani che dispongono di 
mezzi non devono rubare per 
acquistare le droghe; il tossi
comane ricco pud. entro li
mit! ragionevoli, essere sicu-
ro della qualita della sua 

erolna; quello povero non ha 
scelta e pud capitargli di 
trovarsi a comprare una do
se annacquata o addirittura 
troppo forte. II tossicomane 
del ghetto ha In comune con 
gli altrl del suo gruppo il fat
to che sono tutti Impotent! e 
incapaci di dlfendersl da un 
complesso sistema di sfrutta
mento multlplo ». 

Ma a quali conseguenze 
porta questo sfruttamento? 
La manifestazione piu visto-
sa e quella che, con un ter-
mine complessivo e generale. 
Clark chiama patologia del 
ghetto. «II ghetto negro e 
patologia istitur/ionall7zata; e 
patologia cronica. autoperpe-
tuantesi, ed e frutto del vano 
tentatlvo da parte di coloro 
che detengono il potere di 
confinare quella patologia in 
mddo da impedire che il suo 

contaglo si dlffonda alia co-
mumta piu vasta». I sinto. 
mi della disorganizzazione e 
della malattia sociale sono 
netti, inequivocabili, lmpres-
slonant). Elenchlamoli: ma-
lattie emozionali (Harlem ha 
l'indlce piu alto dl presenze 
nel manlcomi statali di qual
siasi altro quartiere di New 
York: 38,5 su dlecimila abi-
tanti contro il 13 per 11 re
sto della citta): delinquenza 
minorile (nel 1962 ad Har
lem l'indlce era di 109 3 su 
mille abitantl compresl tra 
1'eta di sette e venti anni. 
mentre in tutta la citta dl 
New York era dl 43,5): dif-
fustone delle malattie vene-
ree tra I giovani (un indice 
per 11 ghetto sel volte supe-
riore a quello della citta): fi-
liazione illegittima; omicidl 
(anche questo indice e ad 

Harlem quasi sel volte quel
lo riguardante l'intera citta, 
ma in una zona particOlare 
del ghetto, dove l'amblente fi-
sico e umano si presenta nel
le sue peggiori condizioni, e 
ben quindlcl volte superiore 
dl quello di New York nel suo 
complesso). Infine la tossico
mania. Secondo una Btlma 
recente, negli Stati Unlti vi 
sono circa 800 000 tossicoma
ni, prevalentemente dl erol
na. Quaicosa tra il 40 e 11 
60% di questi si pensa che 
vivano a New York e che 
siano in buona parte negri. 

Uno sguardo — sia pure 
frettoloso come questo — su 
una delle piaghe endemiche e 
piu emblematiche della sdcie-
ta americana. non puo che 
portare ad una conclusione: 
la base crlminale dell'uso e 
deirincitamento all'uso giova-

AI BORDI DELLA SENNA 

PARIGI — L'estate fa registrare anche nella capitate francese temperature che splngono 
chi pud ad accelerate le vacanze ai monti o al mare. Chi resta ad affront a re la vita quoti-
diana nei quartieri arroventati dove dilaga tl cemento corre a rifugtarsi nei parch! o ai bordi 
della Senna. La folia ritratta in questa foto sta sostando, appunto, lungo il flume, nel cuore 
di Parigi. 

Pubblicate a Mosca dall'Unione degli scrittori 

LEnERE INEDITE Dl LUNACIARSKIJ 
Documenti deH'attivita del primo commissario del popolo all'educazione: interventi per sollecitare la pubblicazione di operev pre-
sentare nuovi autori, risolvere questioni minute di lavoro -« Cari compagni, non solo non pretendo la pubblicazione delle mie an-
tologie, ma fa considered un sovraccarico per la casa editrice, e, forse, da un punto di vista letterario, anche un passo sbagliato -

Dalla nostra redazione 
MOSCA, giugno. 

Ventlset lettcre che il pri
mo commissario del popolo 
all'educazione Anatoli Vasl 
lievic Lunaciarskij invld nel 
periodo 19191924 a! dingenti 
della casa editrice statale 
(Goslsdat) per sollecitare la 
pubblicazione di opere. pre-
sentare nuovi autori o per 
chledere la sOiuzione di pro
blem! da tempo irrisolti. sa 
no state rese note a Mosca 
dall'Unione degli scrittori e 
daH'Istituto dl letteratura 
mondiale 

ET no to che gia nel primo 
anno del potere sovietico Lu 
naciarskij. dirigendo II com-
missariato all'educazione. eh 
be modo dl seguire diretta-
mente la produzione lettera 
ria ed editoriale del paese. 
Fu cosl che. fra 11 dicembre 
1918 e il febbraio 1919. dl-
resse una speciale commls-
slone del CC del PCR (b) 
creata al fine di unificare le 
varie attivita editorial! in una 
unica casa editrice statale. 
e c'oe il Oosisdat 

Durante il periodo deH'at
tivita collegaU all'editor'a 
Lunaciarskij ebb? quindi mo 
do dl seguire la corrlspon-
denza tra gli autori e Ia ca
sa editrice e di premiere co-
noscenza diretta de! mille e 
mille problem! che si pone 
vano di giorno In giorno. 

A quanto rUulta dalle lette-
re Lunaciarskij si occupava 
dl ogni quwtlone ed lnterve-

niva con messaggi, appunti e 
note che rivestono una gran
de importanza per defmire la 
attivita e rimpegno di uno 
dei piu prestigiosi personagg: 
della Rivoluzione d'ottobre 

Ed ecco, in rapida sinter!. 
II riassunto di alcune delle 
ventisei Iettere pubblicate 
ora La prima porta ta data 
del 31 marzo 1919 ed e indt-
rizzata al direttore della ca
sa editrice statale. Vorovski. 
«Caro compagno direttore — 
scrive Lunaciarskij — la pre-
go di ascoltare I rappresen-
tanti della cooperativa scrit
tori Stella polare (costituita 
nel 1918. vide la partecipa-
zione di Bugajev, Ivanov e 
Balmont, ndr). Si tratta di 
una di quelle associazlon! che 
noi dobbiamo sostenere con 
prestitl, carta e tipografia 
Entrl pure nel dettaglio ma 
mi raccomando che questa 
cooperativa venga lnserlta 
nell'elenco delle case editrici 
private appogglate dallo sta
to». 

Un'altra lettera. scritti II 
primo agosto 1919 ed indiriz-
zata alia casa editripe stata
le, sollecita il pagamento di 
un gruppo di autori (Boris 
Pasternak, Chlebnlkov. Brlk. 
Bunin. Kushner. Majakovski. 
Sklovsk) che avevano - con-
segnato vari manoscritti al-
1'editrice IMO (Iskustvo Molo-
dich), che, fOndata nel 1918 
aveva firmato un accordo con 
il commissaria1 o alia educa-
zlone. 

Sempra In una lettera alia. 

direzione delle edizlonl stata
li (9 marzo 1920) Lunaciar-
sij si occupa del btografo dl 
Tolstoi. PL Bjnukov «Cari 
compagni ~ egl! scrive — la 
vostra direzione gia da molto 
tempo ha accettato un inte-
ressante manoscritto del 
compagno Biriukov. grande 
conoscitore deU'opera e della 
vita di Tolstoi. Penso che Ia 
pubblicazione del libro, in oc
casione deU'annJversario di 
Tolstoi, sarebbe estremamen 
te opportuna. Vi prego quin
di di sollecitare la pubblica 
zione tenendo conto del gran
de interesse che vi e per la 
biografia dello scrittore*. 

Un altro intervento nguar-
da 1'opera del critico Scia-
pirshtein. In una lettera in-
vlata 11 2 giugno 1921 al com
pagno Mescieriakov dell'edi 
trice statale, Lunaciarskij co
sl scrive: '« II compagno Scia 
pirshtein mi ha dato In lettu-
ra la sua opera sul futurismo 
russo e devo dire che mi e 
piaciuta molto, pur se con-
tlene elcuni difetti. Ma, In 
complesso. risulta essere un 
tentatlvo brillante e molto 
marxista di fornire un qua
dra sociale del futurismo rus
so Mi sembra che opere del 
genere non vi siano mentre 
il fenomeno stesso del futu- -
rlsmo interessa molto sia 11 
partito che la societa. - Dal 
canto mio scrivere! con pla-
cere una piccola premessa 
aU'opera In questione. Mi dl-
ca se al pu6 sperar« neila 

pubblicazione. Certamente lo 
potra dire dopo aver letto il 
libro 11 cui manoscritto le 
verra consegnato dall'autore 
stesso». II libro fu accettato 
ed U5cl nel 1922 con il titolo 
• H senso sociale del futuri
smo letterario russo. II neo-
populismo della letteratura 
russa del ventesimo secolo» 

Oltre al contatt! ufficia-
1! con la casa editrice Luna
ciarskij Intrattenne rapport! 
epistolari con gli autOtl inter-
venendo. In veste di critico e 
di consigliere. ne! meriis dei 
manoscritti che gli venlvano 
sottoposti Tuttavia. pur di 
jnostrando sempre una gran
de umanita e una grande 
comprensione verso I'attivita 
creativa. Lunaciarskij s! di-
stinse per un forte spirit© di 
intransigenza rispetto al'.e po-
sizioni che si allontanavano 
da! princlpi del marxlsmo e 
dei leninismo Pu cosl che. 
In disaccordo con un'opera 
tea tra te icomlca* di Tver-
scol dal titolo « Nuvole » pro-
testd energicamente perche 
nella rappresentazione si as 
dlsteva ad un attacco vOlga-
re contro la religione e pro
pose Invece dl condurre «con 
massima cauteia e tatto* la 
propaganda atelsta. 

Dalle Iettere risulta poi un 
altro aspetto deU'ttomo Luna
ciarskij. AH'editrice statale 
che gli proponeva dl pubbll-
care le sue opere cosl rlspo-
ate: «Carl compagni, non so
lo non pretendo la pubblica-

» 

I zione delle mie antologie, ma 
considererei la pubblicazione 
un sovraccarico per la casa 
editrice e. forse. da) punto di 
vista letterario, anche un 
passo sbagliato». 

L'epistolario reso r.oto ora 
contiene infine una lettera 
singolare che fu consegnata 
a Lunaciarskij da un conta-
dino di nome Porotov che 
assisteva ad una sua confe-
renza: «Caro compagno Lu
naciarskij, chi scrive e un 
contadino che segue la lette
ratura e che e venuto a Mo
sca per sollecitare la pubbli
cazione dl un'opera scritta 
nel corso di vari anni Ma 
ora, dopo tanto tempo. Ia 
situazione e divenuta pre-
caria dal punto di vista eco
nomico. L'opera e stata ac-
cettata dall'editrice statale 
che mi ha assicurato un com-
penso di due pud (circa 32 
chili) di farina™ ma la pub
blicazione viene sempre ri-
mandate perche, dicono, 
manca la cirta E cosl vie
ne pure rinviato il pagamen
to- Ora siamo in jovprno e 
k) non ho vesti^i. L'opera 
che ho scritto rappresenta 
cosl Tunica sperawa per ve-
stirm! pur se non l'avevo 

. conceplta per guadagnare». 
Alia lettera Lunaciarskij 

agglunge due rlghe Indirizza-
te alia casa editrice: «Cari 
compagni, vi mando lo scrit
to del contadino Porotov. Cer. 
cate di pagarlov. 

Carlo Benodetti 

nlle, del trafflco e dello spac
cio della droga regge una 
piramide di altrl crlmlni, che 
vanno dal razzismo alia cor-. 
ruzione, alia segregazione e 
alia violenza. La semplice 
ma per tanti ostlca domanda: 
a chi serve la droga? trove-
ra la sua naturale e lnequl-
voca risposta solo chiamando 
in causa, direttamente e in 
prima persona 1'organizzazio* 
ne capitalistica della vita. E' 
questa organizzazione che, al 
vertice della piramide, ali-
menta, tiene le flla e man-
tiene, secondo la piu cinica 
e spietata logica del profitto, 
un sistema di sfruttamento, 
di abiezione e di abbruti
mento. Cio e vero, d'al
tra parte, oggi come ieri. Ed 
e tanto piu clamorosamente 
vero, quanto piu si tien con
to dl alcune « costanti » sto
riche che, al di la delle 
diversificazioni contingent!, 
hanno guidato HmperiaHsmO 
in un'opera metodica di infil-
trazione, spesso capillare, di 
un mezzo «evaslvo» e di 
alienazione quale appunto la 
droga presso popolazionl o 
gruppl etnlci aggredlti. 

Come non vedere un sOttl-
le legame di continuity tra 
l'immonda diffusione di eroi-
na presso i soidatl e 1 civi-
I! nel Vietnam del Sud — dif
fusione peraltro alimentata e 
sorretta attivamente dall'ap-
parato burocratlco - militare 
americano e dal regime 
di Van Thieu — e la 
aggressione scatenata contro 
la Cina dall'Inghilterra vitto-
riana, prima nel 1839 e poi 
nel 1856, con le due guerre 
dell'oppio? A questo riguar-
do. la penetrazione da parte 
della Compagnia delle Indie, 
concrollata dagli inglesi, dl 
oppio indiano in Cina risulta 
un paradigma storico lllumi-
nante. Con il pretesto che 
la droga ottenuta In India era 
di qualita migliore e a prez-
zo piu basso dell'oppio cine-
se, i mercanti inglesi river-
sarono in Cina enormi quan, 
titativl di prodotto. II gover-
no cinese, che gia nel 1729 
aveva cercato di limitare lo 
uso dell'oppio, reagl all'ag-
gresslone stringendo le ma-
glie del proibizionismo. Ma 1 
tentativl furono vanl. La si
tuazione di monopolio dello 
oppio indiano venne ratifica-
ta d! fatto nel 1842 con il pe-
santissimo trattato dl pace 
di Nanchino. I clnesi dovet-
tero pagare fortl indennlzzi 
per aver ostacolato i traffic! 
del vincitori e, peggio, si vl-
dero costretti a spalancara 
le porte ad un gigantesco av-
velenamento di massa. Nel-
l'arco di cinquant'annl, infat
ti, il numero dei fumatori 
d'oppio sail vertiginosamente 
fino a toccare e superare la 
clfra di cento milionL 

L'ex « signore 
della guerra » 
Piu tardi, mentre In Euro-

pa dilagava Ia cultura dei 
a paradisi artificial!» (nel '14 
Parigi contava 1^00 fumerie 
di oppio), una nuova genera-
zione di intellettuali clnesi 
si apprestava a dare al mon
do una «risposta». La bio
grafia di questi uomini — co
stretti a scegliere la vita del
le anni e poi della rivoluzio
ne armata per realizzare le 
loro idee — fu intessuta dl 
eventi drammatici e di stra-
zianti alternative. Vale qui 
la pena ricordare fra i tanti 
l'esempio di Chu Teh. cLa 
caratteristica peculiare della 
sua carriera — scrive Ed
gar Snow in Stella ro&sa sulla 
Cina — consiste nel fatto che-
egli, figlio di una ricca fa-
migiia di proprietarl terrier!, 
e sin da giovane avvezzo al 
comando, al lusso e alia dis-
sipazione, In eta gia matura 
abbia avuto la forza di ab-
bandonare l'ambiente depe-
nerato della sua giovinezza, 
dl liberarsi con un supremo 
atto di volonta dal vizio de
gli stupefacenti e persino dl 
ripudiare gli affetti familiari, 
per dedicare interamente se 
stesso e la sua fortuna al-
l'ideale rivoluzionario*. 

Quando era gia sulla aua-
rantina, l'ex «signore delia 
guerra » lasclo lo Yunnan per 
trasferirsi a Shanghai. Qui 
decise di liberarsi del vizio 
della droga. I suoi amlci --
scrive Snow — pensa vano one 
non vi sarebbe mai riuscitn 
perche fumava oppio da ca
rnal troppi anni, ma Chu 
Teh di most ro di possedere 
una volonta d'acciaio inim-
maginabiie. «Per giomi e 
giorni giacque in'stato di se 
mincoscienza nello sforzo dl 
vincere il dioiderio della dro
ga e poi si imbarco a bor-
do di un battello inglese che~ 
disoendeva lo Yangtze, poi-
tandosi appresso delle pillo-
le che avrebbero dovuto >rua-
rirlo dal vizio. A bordo era 
proibita la vendita dell'op
pio e per sett! mane Chu Teh 
navigd avanti e indietro lun
go il fiume senza mai scende-
re a terra: sul ponte dl quel 
battello combatte la batta
l i a piO difficile di tutta la 
sua vita. Quando un mese 
dopo rimise final mente plede 
sulla terraferma era un altro 
uomo, con lo sguardo limpl-
do. le guance colorite e 11 
passo piO sicuro. Trascorse 
un breve periodo in un ospe-
dael di Shanghai per dlsin-
tossicarsi completamente, do
po di che comincid sul serio 
una nuova vitas. Oggi tutto 
il mondo conosce quale vita 
attendesse 11 futuro coman-
dante in capo dell'esercito 
rosso. 

Giancarlo Angeloni 
(Continua). 
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ABHINAVAGUPTA 

LUCE DELLE 
SACRE SCRITTURE 

a cura dl 

Raniero Gnoli 

L'opera di uno dei massimi pen* 
satori dell'lndia, forse la test!* 
monianza piu alta e piu tipica 
di quella civilta; un testo fon* 
damentale per comprender* 
I'essenza del misticismo india* 
no, una raccolta di libri sacrl 
che, in quanto rivelati, guidano 
con la loro "luce" I'uomo alia 
certezza della sua liberta, al« 
I'indipendenza del proprio io. 

Pagine 904 con 7 tavole L. 15.000 

CLASSICI 
DELLA POLITICA 

Collezione diretta da 

Luigi Firpo 

FOURIER 

TEORIA DEI QUATTRO 
MOVIMENTI 

a cura di 

Mirella Larizza 

La prima traduzione integrale 
deU'opera forse piu suggestiva 
di Fourier, massimo esponent* 
del socialismo utopislico; un 
testo da cui traluce il vigors 
della critica alle nascenti strut-
ture capitalistiche e I'arditezza 
della proposta alternativa di 
riorganizzazione sociale. In que
sto volume sono presenti altre 
opere, minori per mole, ma non 
certo per interesse problema-
tico. 

Pagine 1136 con 11 tav.L 14.000 

CLASSICI 
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ColIe2ione diretta da 

Luigi Firpo 

FERRARI 

SCRITTI POLITICI 
a cura di 

Silvia Rota Ghibaudi 

La prima raccolta organica 
degli scritti politici di uno fra i 
piu interessanti pensatori del-
I'ottocento italiano; formatosi 
culturalmente in Francia, all'in-
ternodeldibattito politico e so
ciale piu avanzato dell'Europa, 
H Ferrari condusse un'accanita 
battaglia demistificatoria delle 
correnti moderate a sostegno 
del federalismo di cui egli, in
sieme con Cattaneo, fu uno del 
massimi rappresentanti. 

Pagine 1120 con 8 tav. L 13.500 

CLASSICI 
DELLA SCIENZA 

Collezione diretta da 

Ludovico Geymonat 

MAXWELL 

TRATTATO Dl 
ELETTRICITA 

E MAGNETISMO 
a cura di 

Evandro Agazzi 

L'opera piu insigne di Maxwell 
nella prima traduzione integrale 
italiana; una vera e propria pie* 
tra miliars nella storia della 
scienza. un testo che compen
dia e sistematizza in se tutto 
il complesso delle teorie max* 
welliane sull'elettromagneti* 
smo e la teoria della luce; un 
trattato ancor oggi fondamen-
tale per I'indirizzo assoluta* 
mente nuovo che diede alia fl> 
sica in generale e all'elettrolo-
gia in particolare. 

Due volumi di complessive pa* 
gine1516 con 20 tavole L 30.000 
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