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Sulle basi materiali della vita psichica 

Pensiero e cervello 
Un contributo decisivo a questo campo di ricerche 
verra da una combinazione di conoscenze delle teorie 
linguistiche con la scienza dei grandi calcolatori 

Ho ancora un vivo ricordo 
di quando, 30 anni fa, stu-
denti di mcdicina, assisteva-
mo ad un'autopsia e del mo
menta drammatico in cui il 
cervello veniva estratto ed 
ordinatamente sezionato, ri-
velando i grigi gcroglifici 
cho in qualche modo rac-
chiudono il mondo spiritua-
le dell'uomo, le fantasie, i 
pcnsieri e la facolta di for-
mularli e di comunicarli. 
Percepivamo la sensazione di 
cssere sull'orlo di un gran-
de mistero della natura non 
ancora svelato, anche se ci 
sembrava ovvio di identifi-
care il problema della vita 
psichica con quello, apparen-
temento piu semplice. del 
funzionamento di un organo 
del nostro corpo. Si tratta-
va di avere pazienza e di ap-
profondire le conoscenze di 
anatomia microscopic.", di fi-
siologia e biochimica del cer
vello per veder emergere 
una spiegazione delle basi 
materiali della coscienza e 
'del mondo spirituale del 
l'uomo in tutti i suoi aspetti. 

In questo atteggiamento ci 
sentivamo gli eredi fortuna-
ti di una grande tradizione 
materialista; fortunati per
che il progresso tecnico e 
scientifico ci avrebbe messo 
a disposizione mezzi di in-
dagine senza precedenti e 
ci avrebbe consentito di ab-
battere una volta per tutte 
le remore ed i pregiudizi 
dell'idealismo e dello spiri-
tualismo. 

Conviene dunque fare il 
punto, una sorta di sia pur 
sommario bilancio, su que-
sta questione essenziale: in 
che misura si sono aperti 
spiragli validi verso una 
soddisfacente visione scien-
tifica dei fenomeni della co
scienza e della vita psichi
ca? Quali sono le prospettive 
della ricerca di questo appas-
sionante settora in un ragio-
nevole futuro? 

Le ricerche sul cervello, in 
questi trenta anni, si sono 
svolte in molteplici direzio-
ni: studio della fine architet-
tura del tessuto nervoso, 
studio delle localizzazioni ce-
rebrali, ricerche di psico-
farmacologia, ricerche sulle 
cellule nervosa e individua-
zione dei meccanismi di for-
mazione e di propagazione 
degli stimoli, ricerche per 
individuare la dipendenza 
delle funzioni cerebrali da 
ben definite funzioni gene-
tiche e biochimiche, ricer
che sugli organi di senso 
e infine ricerche di ogni ti-
po sul sistema nervoso di 
animali diversamente evolu-
ti per cogliere il significato 
comparato della struttura e 
delle funzioni dei centri ner-
vosi e per la messa a punto 
di modelli sperimentali sem-
plici ed efficaci. 

Come si vede, gli studi 
sul cervello si sono svolti su 
un fronte molto ampio ed 
hanno ottenuto grossi suc-
cessi, sicche oggi possiamo 
guardare a questo < organo 
del pensiero > in termini piu 
precisi e possiamo interve-
nirvi farmacologicamente e 
chirurgicamente con tecni-
che nuove e raffinate. Tut-
tavia da questo tipo di studi 
non e emerso un contributo 
significativo alia compren-
sione dello psichismo e se, 
con un certo candore mate
rialista, il nostro professo-
re di fisiologia soleva dire 
che, avendo guardato con 
cura dentro tanti uomini, 
non vi si era mai imbattuto 
nell'anima, cosi dobbiamo 
ammettere che avendo guar

dato dentro tanti cervelli non 
ci siamo mai imbattuti nel 
pensiero. 

In verita, soprattutlo in 
questi ultimi dieci anni, so
no stati fatti ripetuti tenta
tive di abbordare in modo 
piu diretto la < fisiologia 
del pensiero » c spesso sono 
comparse sulla stampa noti-
zie piu o meno deformate 
dei risultati di ricerche volte 
ad identificare le basi chi-
miche delta memoria ed a 
trasferire memorie specifi-
che da cervello a cervello, 
oppure volte ad individuare 
sostanze estrattc da cervelli 
opportunamente stimolati e 
capaci di suscitare in altri 
cervelli specifiche emozioni. 

Limiti etiei 
invalicabili 

Bisogna dire subito che 
questi tcntativi finora non 
hanno conscguito i succcssi 
sperati; non si e ancora di-
mostrato che la memoria 
sia inscritta in molccole spe
cifiche, ne che il pensiero 
sia fondato sulla sintesi nel 
cerveilo di particolari tipi 
molecolari Queste ricerche 
sono state stimolale dai suc
ccssi della genetica molccola-
re; infatti qualcuno ha pen-
sato che come gli acidi nti-
cleici contengono 1'informa-
zione genetica codificata in 
ben definite sequenze chimi-
che, cos) altre molecole, lo-
calizzatc nelle cellule ner-
vose, potrebbcro forsc con-
tenere in codice i nostri pen-
fieri • Le nostre emozioni. 

Un'idea del genere non e 
ingiustificata, ma prcsta il 
fianco ad obiczioni che in so-
stanza si basano sul carattere 
rigido della < memoria » ge
netica e sul carattere ovvia-
mente non ereditario e inve-
ce, plastico, reversibile (al-
meno cosi pare) delle fun
zioni nervose superiori. 

Un'altra obiezione assai va-
lida a questo orientamento 
e di carattere metodologico; 
non si vede infatti come sia 
possibile purificare una sin-
gola, specifica memoria e 
comprenderno il senso me-
diante uno studio soltanto 
chimico. Essa dovrebbe co-
munquo essere introdotta in 
un cervello diverso da quello 
di provenienza, al posto giu-
sto, per esservi tradotta in 
apprendimento specifico. E' 
evidente che una procedu
re del genere, a parte le 
enormi difficolta di esecu-
zione materiale, potrebbe es
sere applicata ad animali il 
cui mondo psichico non e 
ben definibile, ma difficil-
mente potrebbe essere appli
cata al nostro cervello per 
gli invalicabili limiti etici e 
pratici della sperimentazio-
ne sulPuomo. 

Macchine 
intelligent! 

Non e improbabile che vi 
sia stato un esagerato otti-
mismo nella impostazione di 
queste ricerche ed anche una 
certa superficiality fatta di 
puro empirismo; ma non si 
pud escludere che anche que
ste ricerche possano essere 
il punto di partenza grosso-
lano di un approccio piu so-
fisticato e che in questa di-
rezione ci si possa imbattcre 
in qualche grossa scoperta. 

Da queste considerazioni, 
tuttavia, credo emerga 
quanto sia difficile stabi-
lire una connessione tra il 
chimismo cerebrale ed i pen-
sieri, le fantasie ed i mes-
saggi che formuliamo nella 
nostra attivita pensante. In 
effetti le ricerche condotte 
in questa direzione potreb-
bero restare sterili per un 
lungo periodo di tempo in 
assenza di altri originali svi-
luppi. 

Un contributo importante 
alia comprensione del cer 
vello e ad una corretta de-
finizione dello psichismo ci 
viene invece dallo studio dei 
calcolatori elettronici, che 
attualmente hanno raggiunto 
lo stadio di vere e proprie 
macchine pensanti dotato di 
un certo grado di inteliigen-
za. Lo sviluppo di queste 
macchine ha richiesto un 
affinamento teorico note-
vole ed una definiziono 
operativa dei concetti di 
« pensiero », di « memoria » 
e di < intelligenza >, ha via 
via ridotto 1'antropomorfi-
smo che caratterizzava lo svi
luppo ingenuamente materia-
listico della scienza del cer
vello e ci consente ormai di 
individuare le caratteristi-
che essenziali di qualunque 
macchina pensante, ivi com-
preso il cervello. 

Un altro importante set-
tore scientifico in pieno svi

luppo, che potra contribui-
re, in modo forse decisivo 
alia comprensione dell'attivi-
ta psichica, e la linguistica; 
questa scienza si e comple-
tamente rinnovata sia dal 
punto di vista teorico che dal 
punto di vista delle tecno-
logie di cui pud avvalersi ed 
e convinzione diffusa che 
la combinazione delle co
noscenze e delle teorie lin
guistiche con la scienza dei 
grandi calcolatori portera 
prima o poi a macchine ca
paci di tradurre da una lin
gua in un'altra e quindi ca
paci di « pensare » e di espri-
mersi in modi a noi fami-
liari. Una semplice rifles-
sione su macchine di questo 
tipo ci fa subito scorgere i 
limiti della concezione tra-
dizionale del cervello come 
organo del pensiero; infatti 
invano si frugherebbe nei 
circuiti e si analizzerebbero 
con metodi fisico-chimici i 
singoli componenti di queste 
macchine. Non ci si imbat-
terebbe nella loro specifica 
attivita, proprio come noi 
non ci imbattiamo nel pen
siero frugando con il bisturi 
nel cervello umano. 

E* evidente, quindi, che 
una delucidazione dei feno
meni che siamo soliti defini-
re come psichismo, potra 
venire dagli sviluppi teorici 
e sperimentali del < pensiero 
artificiale > e da una piu lar-
ga csperienza degli infiniti 
modi in cui Tinformazione 
puo essere codificata ed ela-
borata in strutture materiali 
diverse. 

Per concludere, la scien
za del cervello puo essere 
oggi inquadrata in una piu 
generalo scienza del pensie
ro, caratterizzata dalla con-
fluenza di approcci teorici 
e sperimentali di varia ori* 
gine. Questa nuova scienza 
e in rapidissimo sviluppo e 
le sue applicazioni gia inci-
dono profondamente sulla 
nostra struttura sociale attra-
verso l'automazione, l'uso 
dei grandi calcolatori e la 
introduzione di apparati ci-
bernetici ormai dotati di 
una vera e propria intelli
genza artificiale. 

E' caratteristico della con-
traddittoria societa in cui 
viviamo l'assistere ad una 
diffusione di massa di at-
teggiamenti mistici ed alia 
riesumazione di pseudoscien-
ze sepolte da un pezzo, come 
la parapsicologia, proprio 
mentre la ricerca scientifica 
compie significativi progres-
si nelle scienze del pensie
ro. Ma forse e un fenomeno 
soprattutto italiano, di un 
paese cioe dove la scienza 
non e di casa, dove quindi 
in buona o in mala fede si 
puo ancora abbindolare a 
man salva tanta gente. Non 
e un caso, mi sembra, che 
certe puntate oscurantiste 
della nostra televisione dedi
cate alia parapsicologia, sia-
no state concepite e diffuse 
sotto il defunto governo di 
destra che ha rappresentato 
una buona occasione per Paf-
fiorare delle componenti piu 
scadenti e provinciali della 
cultura italiana. 

Franco Graziosi 

I «PARADISI ARTIFICIALS DELLA SOCIETA' CAPITALISTICA 

La ragnatela delPoppio 

Un'immensa distesa di cam-
pi coltivati a papavero. 1 bo-
tanici lo chiamano «papaver 
somniferum album ». Quando. 
tra gennaio e marzo. i ma-
guifici petali color porpora o 
blancomalva cadono a terra, 
il fiore lascia scoperta una 
capsula verde, che ha la gran-
dezza di un uovo di piccione. 
Da questo momento ha ini-
zio la raccolta. 11 lavoro e 
eslremamente delicato e deve 
esser portato a termine in bre-
vissimo tempo. A sera, il con-
tadino incide la testa del pa-
pavero con un piccolo coltello 
a piu lame: dal taglio, a volte 
orizzonlale o a spirale, op-
pure dall'alto in basso, vien 
fuori un latte bianco e denso 
che scurisce a contatto del-
Varia. Lo si lascia scolare 
per tutta la notte. II mattino 
successivo. al levar del sole, 
il contadino raschia il lattice 
che si e rappreso intorno alle 
capsule e lo raccoglie in una 
cassetta che porta appesa al 
collo. Dopo due ore di lavoro. 
il recipiente e pieno d'una 
sorta di fanghiglia brunastra. 
che ha I'odore delle foglie 
marce. Da questa materia — 
e da questi metodi rudimen-
tali e secolari. fermi nel tem
po e poco diversi da un pur 
lontano luogo di produzione 
aU'altro — nasce I'oppio. 
Le unita di partenza son 
semprp modeste: pochi chilo-
grammi. tre o forse cinque, 
raccnlti dal monlanaro laotia-
no o dal contadino in Anato-
UT ben piu consistenle invece 
H computo finale, fatto su sca-
»o ulanetaria. Secondo le an
nate, si raccoglie nel mondo 
una quantita dboppio che si 
aggira tra le due e le tremila 
tonnellate, di cui solo la meta 

| £ destinata all'industria far-
> maceutica per la fabbricazio-
I ne di morfina e di codeina. 

Misteriosi finanziatori, oscuri personaggi irraggiungibili, generali 
reazionari, truppe mercenarie e polizie parallele costituiscono l'intricatissima 

. rete di un traffico internazionale che si estende dalla Turchia 
alia Francia, dal Sud-Est asiatico agli Stati Uniti - Nixon e la « diplomazia 

del papavero » - II Iosco ruolo dei « califfi » sudvietnamiti, laotiani 
e thailandesi - I « non allineati» della droga 

11 resto passa sul mercato 
clandestino, tra le mani di 
trafficanti che approvvigiona-
no i fumator't d'oppio e gli 
eroinomani. Questa «fornitu-
ra » si distingue per una sua 
particolare esosita. Dieci chi-
logrammi di oppio — la ma
teria prima che serve per ot-
tenere un chilogrammo di e-
roina — vengono pagati al 
contadino un massimo di cin-
quecento dollari: sul marcia-
piede di New York quel chi
logrammo di eroina vale un 
milione di dollari, cioe un dol-
law al milligrammo. 

Un sommario 
orientamento 
Nello spazio tra questi due 

termini — il limite « basso > 
di cinquecento dollari e il li-
mile « alto > di un milione — 
i possibile trovar di tutto 
(* caid >. « califfi», « boss », 
< magnati ^, « killer », miste
riosi finanziatori. oscuri per
sonaggi irraggiungibili, gene
rali reazionari, truppe merce
narie, € intoccabili» uomini 
polilici di due o tre conti-
nenli, spie, polizie parallele) 
perche il traffico fa posto a 
tutti. Cerchiamo, nella sua ra
gnatela, di trovare qualche 
sommario orientamento. Lo 
schema piu utile i quello che 

assegna un ruolo di primo 
piano a tre grandi « filiere »; 
la pista lurco-cdrsa, la con-
correnza asiatica e i «non 
allineati > della droga. 

Per piii di un quarto di se-
colo (e fino agli anni 1965-66, 
in cui lo sviluppo della rete 
autostradale in Europa ha se-
gnato un relativo declino dei 
trasporti marini rispetto a 
quelli terrestri), la droga ha 
seguito un itinerario tradizio-
nale: essa andava dal Medio 
Oriente agli Stati Uniti pas-
sando per la Francia. 11 Medio 
Oriente forniva I'oppio, qual
che volta grezzo o sotto forma 
di morfina: Parigi e piu tardi 
Marsiglia si incaricavano di 
trasformare la materia prima 
in eroina. 

L'incetta nelle campagne di 
oppio turco — in assoluto, il 
migliore del mondo — awe 
niva per interessamenio di <a-
genti commissionari» al soldo 
di qualche grosso finanziatore 
di Istanbul o di Ankara. Dalla 
Turchia le partite venivano 
convogliale clandestinamenle 
in Siria ed affidate alia cura 
di un nuovo personaggio, che 
aveva il compito di sovrin-
tendere alle poche ed elemen
tal operazioni chimiche di 
trasformazione dell'oppio in 
morfina base. Dal porto di 
Aieppo — ma era anche con-
templata la variante via Bei
rut — il carico di morfina 
prendeva poi il largo per Mar 

PRIMA RASSEGNA DI FOLKLORE A CHIANCIANO 

I magnifici sbandieratori di Ferrara 
I giochi di desfrena del gruppo estense hanno aperto la manifesfazione dedicafa quesf'anno alle Iradizioni popolari di Toscana, Umbria e Emilia 
Un discorso innovafivo della « polilica culfurale » per comunicare con un pubblico sempre piu vaslo • La significativa presenza di molH giovani 

CHIANCIANO. agosto 
Faceva certamente un effet-

to notevole, in mezzo alle so 
brie architetture moderne di 
alberghi, uffici, banche. pen 
sioni, calati nel verde come 
in un paese svizzero, veder 
sfilare per le vie di Chian 
ciano il «Gran Massaro» le 
a Patronesse», i tamburini e 
gli armigeri del Gruppo fol-
kloristico degli sbandieratori 
di Ferrara, con i loro sontuosi 
costumi rinascimentali, con J 
tamburi rullanti in ritmo di 
marcia e le bandiere delle di
verse contrade ferraresi cali
che di simboli e di raffinati 
colori. 

E rattraente contrasto non 
e certamente sfuggito alia po-
polazione di Chianciano e alia 
folta colonia degli ospiti: tan 
to piu che, con abilita organiz 
zativa notevole, il Gruppo e 
stato fatto passare un po' per 
tutta raccogliente cittadina 
toscana — famosa per questo 
non meno che per le sue ac 
que curative —; e nel quat-
tro punti «strategicamente n 
scelti si e ripetuto il rituale 
della lettura di una pergame 
na, che accompagnava I doni 
ferraresi (pane, pampepato. 
salame all'aglio e la famosa 
asalama da sugo») via via 
consegnati agli organizzatori 
della manifestazione dal 
Gruppo ospite il quale si era 
meritato ringraziarnenti e â-
luti non solo per via degli ap-
petitosi doni, ma fomendo 
ognuna delle quattro volte un 
saggio diverso della propria 
bravura, 

Cosi si e aperta di recente 
la prima Rassegna del folklo
re di Chianciano, quest'anno 

dedicata alle tradizioni popo
lari della Toscana, tieirUm-
bria e dell'Emilia. e organiz-
zata dal Comitato per !e ma-
nifestazioni di Chianciano 
Terme. 

E" inutile dire che con que
sto vivo battage pubblicitario. 
e manifest! un po' dovunque. 
Io stadio comunale concesso 
per la manifestazione era nie-
no fin dalla prima serata del
la Rassegna — oltre cinque-
mila persone — iniziata \p-
punto con gli sbandieratori 
estensi. 

Quali gli scopi dichiarati 
della Rassegna? Ad essa si 
attribuisce un valore d'inno 
vazione — per cui l'ammini-
strazione comunale si e parti 
colarmente battuta — della 
a politica culturale » del Comi
tato. che dal 1967 organizza 
manifestazioni musical! e co-
reutiche gratuite. particolar-
mente per stimolare una co 
noscenza popolare della musi-
ca classica e da camera, e 
del balletto: e su questi jue 
caratteri. di gratuita e di pro 
mozione culturale. eiustamen 
te inslste il Direttore dell'A-
zienda, Angeli. 

Tuttavia. precise il Sinda-
co, date le abitudini degli ita-
liani, (che sono quelle che so
no e per mutare le quali oc-
correrebbero interventi ben 
altrimenti generalizzatl, a 
parti re dalla scuola dell'ob-
bligo), 1 concerti e gli spetta-
coli di balletto flnivano per 
restare manifestazioni d'ilite, 
che escludevano il pubblico 
popolare. SI k allora pensato 
al folklore come forma dl 
cultura e dl comunicazlone 
aperta a un pubblico piu va-

sto. adatta quindi a creare 
nuove abitudini de) «tempo 
libera ». 

Quest'anno. in via speri-
mentale. si e deciso di non 
dare alia Rassegna carat
tere competitivo. distribuen 
do semphcemente ai sei grup-
pi partecipanti una targa ri 
cordo. Gli anni venturi si pen 
serebbe d'istituire un premio, 
e owiamente d'invitare grup-
pi di regioni diverse. Un'im-
postazione non solo accettabi-
le, ma della quale va notato 
lo sforzo di democralizzazio 
ne della cultura: nel duplice 
scopo della ricerca di nuovo 
pubblico e della rivalutazio 
delle tradizioni popolari come 
fatto culturale • spettacolare 
senza diminutivL 

Qualche dubbio siamo por-
tati a esprimere solo sull'idea 
del premio, se tradizional-
mente inteso: e ci domandia-
mo se un seminario-soggior-
no di studio e approfondi 
mento dei problem i che pone 
oggi in Italia il recupero pro-
fessionale del Folklore — ma-
gari con dibattito pubblico 
conclusive — non sarebbe piu 
gradito ai molti giovani pre
sent! nei gruppi, oltreche piu 
in linea con tutto il discorso 
culturale innovatlvo di Chian
ciano. Ma veniamo a parlare 
del gruppi folkloristici parte
cipanti alia Rassegna, di cui 
diciamo subito che l'estrema 
varieta d'impostazlone, dl ma-
trice culturale e stillstica, del 
modi, Insomma, di porsi e di 
riproporre 11 folklore, ci ha in 
certo senso mossl all'lndica-
zlone dl qui sopra. 

In effetti, nel quadro com-

plessivo di una spettacolarita 
gradevole e dignilosa di tutte 
e due le serate, occorre pero 
rilevare che i due soli gruppi 
che presentassero un interesse 
rile van te per il folklorista so
no stati prectsamente quello 
degli sbandieratori di Ferrara 
e quello dei aCardellini del 
Fontaninon di Castel del 
Piano. 

II primo gruppo. che vante-
rebbe un'origine addirittura 
piu antica del Palio di Siena. 
rifacendosi, sia pure con in-
terruzioni, al 1259, ha porta
to a Chianciano i giochi acro
batic! e di destrezza dei suoi 
sbandieratori. che ogni anno 
a Calendimaggio fanno con-
torno al Palio di Ferrara e 
al precedente corteo delle otto 
contrade, che sfilano con 100 
figuranti ciascuna. 

Inevitabile e la perdita di 
significato di queste gare ri 
tuali di primavera (le cui 
funzioni propiziatorie hanno 
radtci magiche lontanissime). 
soprattutto se tolte dal loro 
contesto ambientale. Ma e 
certo che la meraviglia desta-
ta dal giovane sbandieratore 
che sapeva far ruotare tre 
bandiere contemporaneamente 
e in modi diversi, due con le 
mani e la terza appoggiata 
su un piede, e il grido d'entu-
siasmo, anche dei giovani, che 
ha accolto il salto acrobatico. 
di uno sbandieratore, su un 
numero crescente di suoi 
compagni accoccolati in fila, 
fa pensare che si possono 
creare interessl alternativl al 
«tlfo» alienante per il cal-
do: e tra l'altro col recupe-
rare alia coscienza pubblica 
forme dl cultura tradirlonale 

utili a riscoprire vita e storia 
delle citta italiane a chi non 
le conosce (restando aperto il 
problema del modo per ren-
dere consapevole quel recu
pero). 

II gruppo dei « Cardellini », 
portatori di una tradizione di 
canto che essi riferiscono ai 
carbonai del Monte Amiata 
ha eseguito brani di diverso 
valore espressivo, e qualcuno 
che dava forse nel apopola-
resco» deteriore. ma preva-
lentemente su testi nettamen-
te popolari, con un lessico e 
uno stile d'esecuzione incon-
fondibili: la potente voce so-
Iista, scandita in chiuse sec-
che, ben diverse da certe al
tre compiaciute modulazioni. 
e soprattutto lo straordinario 
controcanto di tutto il gruppo. 
non per caso sono stati salu-
tati. alia fine, da una vera 
ovazione del pubblico. spesso 
disattento durante le altre 
esecuzioni. 

Neqli altri quattro grupni 
(Citta di Russi. La Garfa 
gnana. Agilla e Trasimeno, La 
Biritullera), quando non era-
no chiusi in vecchie scelte 
evasive e impostazioni dopo-
lavoristiche degli anni trenta, 
la buona volonta degli stu-
denti, che evidentemente vi 
pre vale va no, sta a indicare 11 
fenomeno importante di fasce 
socialj sempre piu vaste In-
teressate al recupero delle 
tradizioni popolari. Cid che e 
di buon augurio per la corag-
giosa iniziativa di Chiancia
no, ma pone anche question! 
di responsabilita per quanto 
si fara in awenire. 

Sergio Boldini 

siglia. 11 destinatario era sem
pre lo stesso: la mafia corsa 
e, per inlerposta persona, cer
te potenti « famiglie » ameri-
cane. 

11 «milieu» marsigliese 
svolgeva una duplice funzione. 
Da una parte, assicurare at-
traverso una rete di « chimi-
ci > provetti e di laboratori 
mobili ma ben organizzatu 
disseminati tra le migliaia di 
ville del sud della Francia. 
il passaggio — tecnicamente 
piu delicato e complesso del 
primo —'dalla morfina base 
all'eroina; dall'altra, procu-
rarsi legami e coperture po-
litiche, necessari al manteni-
mento e all'estensione di un 
traffico che andava facendosl 
ogni giorno di piu vertigino-
samente vantaggioso. 1 nomi 
degli uomini piii in vista in 
questo ambiente — Jean e 
Dominique Venturi. Marcel 
Francisci, i fratelli Guerini e 
Joseph Orsini — sono stati 
ripetulamente menzionati dal-
'o stampa internazionale, in 
particolare quella americana, 
c fanno parte di una sociologia 
€ nera» ben conosciuta in 
Francia. 

Meno noti, invece (ma qui 
si entra in un campo di estre-
ma fluidila, in cui t sospetti 
difficilmente coagulano in 
chiare evidenze), sono il ruo
lo e i rapporti interpersonali 
svolti da due polizie parallele 
francesi — il Servizio d'azio-
ne civica (SAC), una for ma
zione clandeslina incaricata di 
compiere basse operazioni per 
conto del partito gollista, e 
che e stata particolarmente 
atliva dopo il maggio '68, e 
il Servizio di documentazione 
di controspionaggio (SDECE), 
implicato nell'assassinio del 
leader della sinistra maroc-
china, Medhi Ben Barka — 
chiamate in causa per traffico 
di droga. 

Vale a questo riguardo ri-
cordare un episodio. Nel no-
vembre 1971, le autorila di 
polizia americane arrestarono, 
in un porto della costa atlan-
tica, un certo Roger Delouette, 
agente dello SDECE. nel mo
mento in cui prendeva con-
segna di un minibus conte-
nente 43 chilogrammi di eroi
na pura. Questi dichiaro suc-
cessivamente di aver agilo su 
commissione del Servizio di 
documentazione e di conlro-
spionaggio. 

Le mani 
nel sacco 

L'affare Delouette ebbe 
grosse ripercussioni — soprat
tutto al licello di dibattito 
parlamentare — negli ambien-
ti politici americani. La Fran
cia. si disse, e stata final-
mente colta con le mani nel 
sacco: essa da « propa di apa-
tia e di cattiva volonta > e 
mostra di non far quasi nulla 
per stroncare alle radici un 
traffico che se pure passa 
per il suo territorio, ha la 
sua destinazione ultima oltre 
Atlantico. La *querelle>, che 
rirelava I'esistenza di una 
vtcchia ruggine tra organismi 
di controllo americani e fran
cesi, fu risolta in modo c sa-
lomonico > da Nixon in per
sona. 

Non polendo altaccare trop-
po direttamente la Francia, 
il presidents americano puntd 
a colpire Vanello piu debole 

della catena — la Turchia — 
che in quanto membro della 
NATO e beneficiario di grossi 
aiuti economici, era facilmen-
te ricattabile dagli Stati Uniti. 
Venne cosi avviata una «di
plomazia del papavero » che 
diede subito un primo, appa-
rentemente clamoroso risul-
tato: quello di strappare — 
almeno sulla carta — la pro-
messa al governo turco di 
bandire. dopo I'ulUmo raccolto 
del 1972, la coltivazione del
l'oppio. 

In effetti, sotto le mentite 
spoglie di un'azione umani-
taria, la mossa di Nixon na-
scondeva ben piii « realistici > 
intendimenti e preoccupazioni. 
Innanzitutto, tranquillizzare, 
alia vigilia della sua rielezio-
ne, un'opinione pubblica in at-
tesa di un progresso spetla-
rolare in materia di lotta con
tra le tossicomanie; poi, fa-
vnrire Vindustria farmaceuti-
ca americana, orientata verso 
la produzione e il brevetto di 
droghe sintetiche; e infine, 
cosa forse piu importante, di-
stogliere provvisoriamente la 
attenzione dal Sud-Est asiati
co, i cui dirigenti politici ap 
poggiati da Washington veni
vano in un gran numero di 
casi indicali come supremi 
c califfi > del traffico interna
zionale di stupefacenli. 

Diamo subito i nomi di al-
cuni di loro. In Vietnam del 
Sud: il generate Dzu; il ma-
resciallo Cao Ky; Dang Van 
Luang, uno dei consiglieri piii 
vicini a Van Thieu e indi-
cato come il piii grosso traffi-
cante del paese; lo stesso Van 
Thieu, che e stato accusato 
di aver finanziato, attraverso 
I'oppio, la sua campagna di 
rielezione nel 1971. In Thai-
landia, il minislro dcll'Interno, 
generate Praphas. In Laos: il 
generate Vang Pao, famoso 
capo dell'armata mercenaria 
meo. che regna sulla base di 
Long Tieng, nella piana delle 
Giare, da dove i sercizi di 
spionaggio americani dirigono 
la guerra < segreta » del Laos; 
il generate Ouane Ratlikoune, 
ttx comandante in capo del
l'armata laotiana; il principe 
Boun Oum, leader del movi-
mento di destra nel paese. 
E poi Vonnipresente CIA e — 
secondo quanto riferiscono due 
sludiosi francesi, Catherine 
Lamour e Michel Lamberti, 
autori di un puntuale rapporto 
da questi paesi, intitolato c Le 
grandi manovre dell'oppio » — 
dei rottami dell'armata del 
Kuomintang, oggi al servizio 
del governo thailandese ed 
usati come strumento di con-
troguerriglia nelle regioni 
montagnose del nord del 
paese. 

Questi uomini e queste forze 
costituiscono il perno, il vera 
centro propulsore. di una ma-
novra a larghissimo raggio. 
che parte dalla * zona fertile > 
del Sud-Est asiatico (1.200 ton
nellate annue di oppio pro-
dotto) — delta anche «trian-
golo d'oro > o c regione delle 
tre frontiere*, perche alia 
confluenza del Laos, della 
Thailandia e della Birmania 
— per disperdersi in millc ri-
voli e poi ricongiungersi in 
alcuni punti chiave del traffico 
e dello smercio internazionali, 
come Hong Kong, Vientiane, 
Bangkok e Saigon. 

Citiamo a titolo esemplifi-
cativo una testimonianza ri-
portata nel volume di Lamour 
e Lamberti. Chi parla, Del 

I('>s(irio, e un ex marine ed 
et ripendente della CIA, oggi 
aderente all'associazione « Ve-
terani del Vietnam contro la 
guerra »: «Nel 1971 ero assi-
slente alle operazioni per la 
" Continental Air Service" 
(una compagnia " charter " 
che lavora per la CIA nel 
Laos, ndr) e mi occupavo di 
piani di vole. Gli aerei-cargo 
della compagnia trasportava-
no molto riso. Quando, pero, 
il "bordereau " di volo por-
tava Vindicazione " generi di
versi ", noi sapavamo che si 
trattava di oppio». «II piii 
importante " carico confiden-
ziale " che abbia avuto modo 
di vedere — continua Del Ro-
sario — e arrivato a bordo 
di un DC-3 ed occupava la 
meta dell'aereo. Questo carico 
veniva da Ban Houai Sai (una 
base laotiana situata nel 
« triangolo d'oro », ndr.) ed era 
diretto a Vientiane. Carichi di 
questo tipo seguivano in ge
nere il tragitto Ban Houai Sai 
Vientiane-Bangkok-Saigon. A 
Bangkok non erano mai sotto-
posti a controllo di dogana ». 

Un'alta 
« protezione » 
Aggiungiamo che all'epoca 

Ban Houai Sai ospitava una 
grossa raffineria (capace di 
fabbricare cento chilogrammi 
di eroina al mese), controllata 
da un manipolo del Kuomin
tang e sottoposta all'alta cpro-
tezione > del generate Ouane 
Rattikoune, che amministrava 
I'impresa. Di quest'uomo ba-
sta dire che ha sempre equa-
menxe diviso i suoi interessi 
tra la vocazione delle armi 
e quella degli «affari». (La 
cosa, sia detto per inciso, non 
risulta poi essere un trattu 
eslremamente caratterizzante 
nel mondo degli alti trafficann 
di droga: il dittatore para-
guaiano generate Alfredo 
Stroessner, 6 di fatto, insieme 
al suo Stato Maggtore, uno 
dei piii grossi contrabbandieri 
d'eroina di tutta VAmerica La
tino). Oltre ad essere proprie
tor™ di una marca di morjma 
clandestma, nota nel Sud-Est 
asiatico con la siglia «999», 
Rattikoune C a capo infatti 
di una rete internazionale. i 
cui centri nevralgici sono 
Bangkok, Saigon e Hong Kong 
ed utilizza aerei militari per 
il trasporlo dell'oppio. 

Le incongrue proposte ame
ricane, che si concretizzano 
in una < diplomazia del pa
pavero >, tesa a bloccare < sul 
luogo di produzione > il flusso 
continuo di oppiacei che inve-
ste gli Stati Uniti, trovano 
insensibili alcuni paesi che 
non fanno parte della loro 
sfera di influenza politica. Tra 
questi c non allineati > della 
droga godono di una condi-
zione di assoluta preminenza 
la Birmania, uno dei piu gros
si produttori mondiali di oppio 
illecito. VAfghanistan e il 
nord del Pakistan, che costi
tuiscono una riserva ancora 
oggi quasi inesplorata. 

Siluati alia cerniera del Me
dio Oriente e del Sud-Est asia
tico, VAfghanistan e il Paki
stan potrebbero rappresenlare 
un punto strategico facilmente 
accessibile — piu. di quanto 
non lo siano il Laos o la 
Tliailandia — per quei traffi
canti europei e di Marsiglia 
che vedessero un giorno pro-
sciugarsi definitivamente il fi-
lone turco. 

Giancarlo Angeloni 

li graflco illustra It dlrtrfrf-
cl lungo cui si svlluppa ntl 
mondo 11 traffico «W« 
dtll'trolM 


