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«Caro Fortebraccio, c'fe 
Un Vangelo (ed. Paoline) 
molto difTuso nelle fami-
glle: la copia che ho io 
porta 9' edizlone, 9001 mi-
gliaio. Non avevo mal fat-
to caso alia qualita delle 
note, molto estese: mi e 
capitato dl prestarvi at-
tenzlone in questi glorni. 
Su tutti i punti del testo 
— e, come tu ben sal, so-
no numerosisslml — in 
cui la nascita, la vita, la 
morte di Gesu manifesta-
no cosa un cristiano deve 
intendere per poverta, i 
Chiosatori non hanno mal 
tempo per soffermarsi e 
tacclono; cosl pure quan-
do rinsegnamento di Ge
su verte sui beni della 
terra. Tanto per fare 
qualche esempio: della 
frase: "Lo spirito del Si-
gnore e su dl me, per 
questo egli mi ha unto. 
per annunziare la buona 
novella ai poveri", sple-
gano soltanto cosa vuol 
dire "unto"; l'intero epi-
sodio del giovane ricco, 
che si conclude con la con-
statazione che e piu facile 
che un cammello passi at-
traverso un ago piuttosto 
che un ricco si salvi. non 
lo si degna dl una parola; 
sull'immagine del seguacl 
dl Gesu poveri in oanna 
che passando da un cam-
po di grano tentano di 
sfamarsi stritolando con 
le mani le spighe e man-
giando i chicchi. si sorvo-
la. come trattandosl di pa-
renti bizzarri di cui ci si 
vergogna. 

«Ma c'e un punto in 
cui tacere diventa rischio-
so. quindi la questione ric-
co/povero vlene affronta-
ta: e vedlamo come. Sia-
mo al dlscorso della mon-
tagna. Gesu attacca senza 
preamboll: "Beati vol che 
siete poveri. perche vostro 
e il regno di Dlo". Ed 
ecco l'astuto Chiosatore 
para il pericolo che i po
veri leggendo si montino 
la testa di aver diritto a 
qualcosa, e sviluppa l'ar-
gomento cosl: "In questa 
beatitudine e insegnata la 
temperanza. Che cosa e la 
temperanza? e quella che 
frena le passioni e i desi-
deri, specialmente sensua-
li, e mod era l'uso del beni 
sensibili". 

«Ma ecco che dopo tre 
altre beatitudini: voi che 
ora avete fame, voi che 
ora piangete. voi che 
sarete perseguitati. Gesu 
"Ma guai a voi, o ricchi. 
guai a voi che siete sazi.." 
eccetera. II Chiosatore de
ve correre ai ripari e in-
sinua decisamente che Ge
su si e espresso In modo 
troppo generico e imoul-
sivo. Ecco la nota: "Guai 
a voi. o ricchi...: col nome 
di ricchi si intendono qui 
gli avari e i bramosi di 
ricchezze". Percio tutti 
quei ricchi che i soldi non 
li nascondono sotto la mat-
tonella e quelli che non 
sono percorsi da belluini 
brividi di cupidigia alia 
vista dei marenghi e dei 
dobloni. stiano tranquilli 
che le sgridate di Gesu non 
sono per loro. perche infat-
ti (continua l'edizione Pao-
lina) 'Tabbondanza delle 
ricchezze e la sorgente di 
molte seduzioni colpevoli. 
ma anche di molte ispira-
zioni virtuose". 

«Cosa restera allora per 
I poveracci veri che, stan-
do cosl le cose, non pos-
sono fruire di molte "Lspi-
razioni virtuose"? Per i 
poveracci resta (cito sem-
pre testualmente le stesse 
pagine 169 e 170) il X co-
mandamento: non deside-
rare la roba d'altri. "E 
che cosa ci ordina? Ci or-
dina di essere giusti e mo-
derati nel desiderio di mi-
gliorare la propria condi-
zione. e di soffrire con pa-
zienza le strettezze e le 
altre miserie permesse dal 
Signore a nostra merito. 
poiche al regno di Dio dob-
biamo arrivare per via di 
molte tribolazioni". E dire 
che tutto era cominciato 
con 'Tannunciare la buona 
novella ai poveri". - Tua 
Noemi Marri - Modena». 

Cara Compagna. sai che 
cosa soprattutto mi place 
in questa tua lettera, che 
mi place molto? La tran-
quilla semplicita con cui 
tu affronti un tema, quel-
to dei poveri e dei ricchi, 
sul quale il clero tradizto-
nalista mostra una impa-
reggiabile bravura a im-
brogliare le carte (e le no
te paoline che tu citi. ne 
sono. del resto. una gusto-
sa prova). Io mi sono re-
nuto convtncendo, seguen-

j do con attenzxone la pole-
i mica in perenne svolgi-

mento Ira cattolici tradi-
zionalisti e cattolici del 
dissenso, sacerdoti o laici 
che siano, che ridotta al 
I'osso la questione t una 
sola: quella dei poven. Chi 
sono i poveri? I cattolici 
tradizionalisti hanno fatto 
una geniale intenzione, a 
suo tempo: quella dei « po 
veri nello spirito». e con 
questa trovata sono andati 
avanti secoli, stando sem-
pre dalta parte da ricchi. 
che siccome. nonostanle i 
soldi, possono essere piii 
poveri dei poveri (nello 
spirito. gvarda mot, non 
hanno mai mancato di tro 
tare, nella Chiesa ufficiale, 
comprenstone, conforto e, 
quando e occorso, difesa; 
in ogm caso complicity 

Tutto pub essere dipeso 
dalla «carita », non quel

la, evangelica, che e amo-
re del pwssimo, ma quel-
I'altra, che io chiamerei 
bancaria, la quale e ele-
niosina, beneflcenza, grati-
flcazione, elargizione, do-
nativo, muniflcenza. La 
Chiesa tradizionale da que
sta seconda «carita » ha 
sempre tratto sostegno, e 
poiche si tratta di una 
«carita» che soltanto i 
ricchi sono in grado di 
esercitare. essa ha avuto 
bisogno di giustiflcarli e 
di assolverli. Quando i 
paolini del Vangelo che tu 
mi citi compiono tante 
acrobazie per non condan-
nare seccamente e sempli-
cemente quei ricchi che 
Gesit accusa, lo fanno for-
se con animo innocente. 
La «carita» di chi pos-
siede, serve loro anche ptr 
soccorrere i poveri, ma si 
tratta di una « carita » che 
li lega a una visione del 
mondo nella quale, neces-
sariamente, la gratitudine 
diventa soggezione e il bi
sogno connivenza. 

D'altra parte, come po-
trebbero tin sacerdote o un 
laico della tradizione con-
dannare la ricchezza, se 
essa splende e trionfa pro-
prio in quella Chiesa del
la quale si sentono flgli 
obbedienti e fedeli? II pa-
pato ha sede nel piu bello 
e piu fastoso palazzo del 
mondo. Non tocchiamolo 
perche" conserva inestima-
bili tesori d'arte che (a 
parole) sono proprieta di 
tutti. ricchi e poveri. Ma 
dietro il palazzo del Papa 
si stendono i giardini vati-
cani, immensi e stupendi. 
L'aria vi e pura, la luce 
arnica, il silenzio dolcissi-
mo. Ma a poche centinaia 
di metri, si pub dire, vi-
vono i baraccati nella de-
solazione, nella miseria, 
nel fango. Come possono, 
i monsignori del Vaticano, 
condannare i ricchi, se i 
primi ricchi sono loro, se 
essi vivono in un lusso 
identico, case, stanze e 
giardini, a quello che ador-
na la vita dei ricchi che 
non passeranno attraverso 
la cruna di un ago, gli 
Agnelli, i Monti, i Volpi e 
soci peccatori? Quale dif-
ferenza di fondo li divide? 

II fatto. cara Compagna, 
i che la vera, Vautenttca 
interpretazione del Vange
lo non e quella che tu leg-
gi nell'edizione paolina o 
in altre che la equivalgono, 
ma quella che tutti noi, 
anche - tnconsapevolmente, 
e i cattolici del dissenso, 
abbiamo tratto dalla con-
stderazione e dalla medi-
tazione delle lotte del la-
voro e delle tragedie del 
mondo moderno, lotte e 
tragedie in cui, come non 
mai in passato, ncchezza 
e poverta, privitegio e sog
gezione, fortuna e dispera-
zione, si sono visti di fron-
te. I cattolici delta conte-
staztone avvertono quanta 
c'i di truffaldino nella for
mula «poveri nello spiri
to » e non vi ricorrono piu. 
Essi sanno benissimo chi 
sono i poveri e dove stan-
7io, e non £ un caso che i 
preti del dissenso vadano 
a lavorare, perche soltanto 
tl lavoro in mezzo ai la-
voratori assicura loro la 
possibilitd di rifiutare, in 
nome della « carita » evan
gelica e proprio per eserci-
tarla in pienezza di dedi-
zione, quell'altra « carita », 
quella delle elemosine, del
le donazioni e dei lasciti, 
che rende schiavi dei ric
chi e arruola al loro ser-
vizio. 

Un servizio esigente, del 
quale, nella Chiesa ufjicia-
le, si vedono ogni giorno 
segni disparati e moltepli-
ci. Sono tre settimane che 
c'i il colera a Napoli e in 
altri centn del Sud. Nes-
sun giornale ne ha dato 
piu scarne nolizie che il 
giornale della Santa Sede. 
Questa eptdemia e una sto
rm di poveri, esclustva-
mente di poveri, delle cui 
incredibili condizioni di vi
ta nessuno saprebbe nulla, 
se avesse letto soltanto il 
giornale vaticano. Squadre 
di cardinali si sono mosse, 
in questi giorni, per parte-
cipare a riunioni, conve-
gni, incontri: non un por-
porato e andato da Roma 
a Napoli a trovare i cole-
rosi. Lo stesso cardinale 
arcivescovo della citta par-
tenopea e andato al *Co-
tugno* mercoledl scorso, 
ed erano passati diciotto 
giorni dal primo decesso. 
II Papa, mentre scrivo. i 
a Caslelgandolfo. 

Questi pii prelali sono 
tutti senza cuore? Non 
hanno letto il Vangelo? So
no tncapaci di abnegazione 
e di coraggio? Non lo pen-
so. C'e sicuramente tra 
essi chi saprebbe mostrar-
si sollecito e generoso. ma 
non pud muoversi. Se an-
dasse a Napoli, dovrebbe 
solenncmente condannare 
i signori che hanno elevato 
i grattacieli, amcchendo 
sulla miseria dei disereda-
ti, dovrebbe denundare 
pubblicamente gli ammi-
nistratort che, cosl devoti, 
si sono rest complici deglt 
speculators e dei ladri. E 
non pub farlo Non pub 
farlo percM invece dei 
cozzicari. invece dei barac
cati. invece dei senza-la-
voro, invece dei riont mi-
serrimi. la Chiesa ufficiale 
ha scelto i banchieri e t 
giardini vaticani. E' una 
scelta che bisogna pagare 
ogni giorno, anche traden-
do il Vangelo 

Fortebraccio 

VIAGGIO NEL VIETNAM DEL SUP 

I TEMPI STRETTI DELLA SALUTE 
Un'eredita spaventosa - Come il potere popolare affronta a Quang Tri le immoni difficolta dell'assistenza - l/atroce moltiplicazione dei mali provo-
cati dalla guerra, dall'uso dei prodotti chimici e dei defolianti da parte degli americani e delle truppe di Saigon - In corso un'inchiesta per accertare 
le condizioni sanitarie - Scuole per formare a ritmi accelerati medici e infermieri - Vaccinazioni di massa effettuate di villaggio in villaggio 

Dal nostro inviato 
QUANG TRI. settembre 

I responsabili della regione 
liberata di Quang Tri hanno 
posto tra i problemi di rilievo 
quello della salute pubblica a 
cui dedicano molta attenzione. 
Ogni villaggio che abbiamo 
avuto occasione di vedere ave-
va la sua infermeria; i capo-
luoghi di distretto dispongo-
no di un piccolo ospedale di 
qualche decina di letti: un 
ospedale piii grande provincia
te, e in progetw. 

Abbiamo chiesto dl avere un 
incontro con un responsabile 
del servizio sanitario per otte-
nere un qtiadro dettagliato del
le condizioni di salute della 
popolazione, dei problemi che 
si pongono, delle soluzioni che 
si sono avviate e che si pensa 
di avviare. 

II dottor Nguyen Linh, vice-
direttore del servizio sanitario 
di Quang Tri — 40 anni, studi 
compiuti ad Hanoi — si inca-
rica di fare il punto sulla si-
tuazione sanitaria. Non ha 
molto tempo a disposizione, ci 
dice, perche1 il lavoro da com-
piere e tanto, gli impegni quo-
tidiani, amministrativi e me
dici sono molteplici. 

< Alia liberazione abbiamo ri-
cevuto una pesantissima eredi-
ta — introduce Vargomento 
Nguyen Linh —. La situazione 
apparentemente si presentava 
insostenibile. Le condizioni di 
vita erano e sono tali che non 
potevano che contribuire ad 
aggravare la situazione sanita
ria. Una prima inchiesta sullo 
stato generate della popolazio
ne e ancora in corso, ma fin 
da ora si pud dire sommaria-
mente che soltanto il 25% della 
popolazione si trova in uno 
stato di salute decente. 11 re
sto dei cittadini e affetto da 
malanni che riducono od an-
nullano completamente la ca-
pacita lavorativa. Molte sono 
le malatlie direttamente pro
vocate dalla guerra. Escluden-
do le ferite e le mutilazioni 
permanenti, vi sono le conse-
guenze dei prodotti chimici e 
tossici e dei defolianti, che gli 
americani hanno abbondante-
mente sparso sulla nostra pro
vincial chi le subisce e colto 
da continue crisi di vomito. 
disidratazione, indebolimenlo e 
roltura dei vasi sanguigni. Le 
emorragie in molti casi porta-
no alia morte. Alcuni di questi 
prodotti provocano addirittura 
deformazioni net neonati. Que
sti sono fenomeni che medici 
di tutto il mondo hanno de-
nunciato, ma per noi sono sta-
ti e sono una dura esperienza 
quotidiana >. 

Ma vi sono anche malattie 
che la guerra e le truppe di 
occupazione hanno portato in-
direttamente, prime fra tutte 
la sifilide: « Secondo i nostri 
primi sondaggi almeno il 4,4 

La localita dove era situata una base delle truppe americane, che ora fa 
parte delle zone liberate nella provincia di Quang Tri 

per cento delle donne restate 
qui sono colpite da sifilide » — 
informa U dottor Nguyen Linh, 
ponendo I'accento su un altro 
tragico aspetto dell'aggressio 
ne. € Non c'e da stupirsi della 
diffusione a macchia d'olio 

i delle malattie veneree in ge-
j nerale — egli aggiunge — se 
I teniamo conto che ogni base 
J delle truppe di occupazione di-
• sponeva di un bordello, e che 
j nelle operazioni di rastrella 
I mento e di "pacificazione" 

j era "normale" la violenza 
I sulle donne. Nella zona occu-
j pata. inollre. le condizioni ge-

nerali di igiene erano pessi-
j me. Questa c anche la causa 
j della diffusione di altre ma

lattie: colera, tracoma, mala-

Nelle grandi cittd dell'Unione 

URSS: ricche esperienze 
contro rinquinamento 

I prowedimenti di risanamento, pianificati e scientlficamente applicati, permettono di ottenere una 
costante riduzione del tasso di nocivita dell'atmosfera, nonostante il rapido sviluppo di tutta I'economia 

MOSCA, settembre 
L'uomo del futuro abitera 

fondamentalmente nelle citta. 
Come deve essere. dunque. il 
principale luogo di residenza 
degli uomini? Le risposte che 
si danno sono diverse, ma 
tutti gli specialist! sono con-
cordi nel ritenere che i cen-
tri urbani dovranno essere di-
versi dal a modelio > di nume-
rose citta contemporanee, de
vastate dalla speculazione. 
daU'inquinamento. dal traffi-
co caotico. 

Oggi nell'Europa occidenta
l s negli Stati Uniti. nel Cana
da, in Giappone e vivo l'al-
larme per le situazioni di pe
ricolo per la salute dell'uomo 
che si sono venute creando 
nelle metropoli. D'altra parte, 
si vede nei fatti come in que-
ste societa sta difficile inter-
venire efficacemente e appli-
care soluzioni adeguate. 

La collaborazione intema-
zionale nel campo della difesa 
dell'ambiente si rende sempre 
piu necessaria. L'aria awele-
nata delle fabbriche della RPT 
si riversa sul paesi viclni. Le 
acque del Danubio scorrono 
attraverso 11 territorio di nu-
merose nazioni e il loro in-
quinamento in un punto pud 
estendersi ad altri. Numerosi 
sono gli Stati interessati a 
proteggere daU'inquinamento 
il Baltico. il Mar Nero. II Me 
diterraneo, le acque ocean!-
che ecc 

In definitive U problema 
del risanamento del nostro 
piansta pud essere affrontato 
soltanto con gli sforzi con-
gluntl di tutti. Gli specialist! 
sovletici sono da un lato In
teressati ad apprendere I me-
todi piu avanzati applicati in 
alcuni Paesi (le rlcerche sperl-
mentali. l'lmpiego su vasta 
seal* del computers ecc), • 

a loro volta possono mettere 
a disposizione degli altri il 
frutto di un lavoro su vasta 
scala svolto gia da tempo. Al-
tn Paesi sociallsti utilizzano 
da anni 1'esperienza sovietica. 
In che cosa essa consiste? 

Gli igienisti in URSS sono 
stati i primi' ad elaborare 
quelle regole, che se rispetta-
te rendono Sana una citta. Gli 
scienziati le hanno elaborate 
e il servizio sanitario nazio-
nale le sta applicando. ba-
sandosi non sulla iniziativa 
delle singole persone o orga-
nizzazioni. ma sulla legisla-
zione sanitaria delllJRSS e 
sulle misure di risanamento 
adottate dallo Stato. 

Quaranta test 
L'attivita degli igienisti ha 

come prima tappa la fissazio-
ne • del limite massimo sop-
portabile di concentrazione di 
sostanze nocive nell'acqua e 
nell'aria. Questa fissazione la 
si effettua in laboratorio, su-
gli animali. sui quali si con 
trolla llnfluenza delle varie 
dosi di una certa sostanza. 
Ammettiamo che 5 milligram-
mi risultino sufficient! per 
un'azione suU'animale. Cid 
non significa che il coniglio-
cavia muoia. No, esso vive._ 
solo che in esso si e avuta 
una interruzione del rlcamblo 
di vitamina « C » oppure e di-
minuila l'attivita dei leucoci-
ti - Non esiste una minaccia 
Immediate alia sua salute, ma 
esiste soltanto una situazione 
pre patologica. In conclusio-
ne: non e sopportabile la con
centrazione della sostanza 
(nell'aria o nell'acqua) speri-
mentata. La concentrazione ha 
un limite sopportabile quan
do, nel corso dl un prolun-

gato esperimento, non influi-
sce sull'organismo dal punto 
di vista biochimico, fisiologi-
co e di altro genere. 
. Ad - esempio, attualmente 

vengono definiti fino a 40 test 
biochimici. • in base ai quali 
e possibile stabilire il grado 
di tossicita di una sostanza. 
Con l'ausilio dei me todi piu 
perfezionati, gli igienisti chia-
riscono la potenziale aaggres-
sivitan di un determinato 
composto, del quale studiano 
anche I'eventuale azione can-
cerogena, allergica. eccetera. 
Finora sono stati fissati 1 li
mit! di concentrazione sop
portabile per 400 sostanze no
cive nell'acqua dei bacini e 
per 120 sostanze nocive e 25 
loro combinazioni nell'aria. E* 
stato svolto un lavoro gigan-
tesco. che non ha riscontro 
in nessun altro paese del 
mondo. -

Dopo l'approvazione del mi-
nistero della • Sanita del
llJRSS. il normativo igienlco 
stabilito nel laboratorio divie-
ne uno dei punti della Iegi-
slazione sanitaria delllJRSS 
A questo punto intervengono 
i medici samtan. che control-
lano severamente 1'osservanza 
delle norme. Tra le fabbriche 
e i rioni abitati si organizza-
no zone di difesa sanitaria: 
superficl coperte da verde, la 
cui ampiezza dipende dal gra
do di dannosita dello stabl-
limento industriale. grado che 
viene ulteriormente abbassa-
to daU'entrata in funzione di 
efficient! impianti di depura-
zione. 

Tutte le nuove citta che 
sorgono in Unione Sovietica, 
sono progettate e costruite 
con rlgorosa osservanza delle 
norme e delle regole sanita
rie. Owiamente, non e possi

bile ricostruire in una sola 
volta le vecchie citta. II ser
vizio sanitario esige che in 
esse rinquinamento dell'atmo
sfera e delle acque sia tenuto 
entro le norme prestabihte e 
sia ridotto il rumore provo
cate dagli impianti e dai mez-
zi di trasporto in funzione. 
Negli ultimi tempi sono state 
trasferite fuori Mosca circa 
700 imprese. In co.iseguenza 
di tutte le misure adottate 
negli ultimi dieci-dodici anni. 
l'aria di Mosca e divenuta as-
sai piu pulita. Gli stessi prov-
vedimenti sono stati adottati 
anche per la depurazlone del-
Pa ria di molte grandi citta 
sovietiche. 

Pieni poteri 
I medici del servizio sani

tario controllano l'installazio-
ne di nuovi stabilimenti, in-
cominciando dalla scelta del 
luogo dove sorgeranno. Nes-
suna officina o fabbrica pud 
incominciare a funzionare 
senza il loro consenso. II ser
vizio sanitario continua ad 
operare anche dopo che lo 
stabilimento ha iniziato la 
produzione, disponendo di 
ampi poteri. Pud ordinare la 
cessazione (totale o tempora-
nea fino aU'entrata in fun
zione degli impianti di depu-
razione) dell'attivita di uno 
stabilimento, che inquinasse 
l'aria oltre le norme igieniche 
prestabilite. 

I prowedimenti di risana
mento, pianificati e scientlfi
camente applicati, attuati in 
Unione Sovietica, permettono 
di ottenere una costante ri
duzione del livello di inquina-
mento dell'ambiente nono
stante il rapido sviluppo di 
tutu 1'economia, -

ria, tubercolosi. La persisten-
za e lo sviluppo di tali ma
lattie si spiegano anche con 
lo stato di demtrizione, con 
le condizioni di vita precarie 
e con la mancanza di una 
assistenza sanitaria >. c II re
gime di Saigon — continua 
a spiegare il nostro interlocu-
tore — non si preoccupava 
certo della salute della popo
lazione. Non esisteva infatti al-
cun sistema sanitario. In 
tutto, e'era un ospedale nel 
capoluogo e basta. Le medi
cine erano oggetto di specula
zione tanto che il loro prezzo 
toccava " tetti ", altissimi. 

* Per liquidare le vere e pro
pria malattie sociali presenti 
in queste zone e dunque ne
cessaria una vasta azione, con 
larghi mezzi, con la possibili
td di isolare i focolai di infe-
zione. E' quello che noi stia-
mo cercando di fare, anche se 
i mezzi ci mancano. Prendia-
mo il caso della malaria, che 
i problema grave. La percen-
tuale dei malati varia dal-
1'86 per cento nella regione 
montagnosa al 35 per cento nel 
distretto di Cam Lo. E' una 
delle questioni piu serie che 
abbiamo di fronte. Come si 
pud affrontare? Innanzitutto 
con una lotta di massa, dif-
fondendo Veducazione sanita
ria e inculcando le regole di 
igiene a tutta la popolazione, 
oltre che con la distruzione 
delle zanzare ». 

Sono t metodi con cui il 
Nord Vietnam ha quasi com
pletamente eliminato la mala
ria endemica che colpiva una 
larghissima parte della popo
lazione (anche se come con-
seguenza della guerra, secon
do alcuni medici del nord, 
negli ultimi tempi i casi di ma
laria si sono moltiplicati). Du
rante il periodo della guerra 
la prima preoccupazione era 
di curare i feriti, le vittime 
dei bombardamenti: fino al 
febbraio scorso le bombe con-
tinuavano a cadere su Quang 
Tri. In questo impegno ur-
gente il servizio sanitario ha 
dato prova di eroismo e di 
abnegazione. Si cita il caso di 
un medico di 31 anni, che 
ha effettuato almeno 370 ope
razioni sotto i bombardamen
ti dal momenta della libera
zione di Quang Tri. Oppure 
quello di Ngo Vi Chech, che 
durante Vattacco a Cua Viet 
ha ' salvato dalla • morte 122 
persone. Le infermiere Cue e 
Ha sono morte sotto le bombe 
mentre cercavano di mettere 
al riparo i feriti e di salvare 
il poco materiale sanitario di-
sponibile. 

Tuttavia durante la guerra, 
malgrado le terribili difficol
ta. si svolgeva un'altra atti-
vita di primaria importanza. 
Nascosta tra le foreste della 
zona montagnosa funzionava 
una scuola, che si e dovuta 
spostare piu volte per evitare 
i bombardamenti, che ne ha 

anche subiti alcuni, ma i ugual-
mente riuscita a formare al
meno un centinaio di quadri 
sanitari, infermieri e soprat
tutto ostetriche. cE' un patri-
monio prezioso. Oggi possia-
mo infatti dire — continua 
Nguyen Linh — che abbiamo 
a sufficienza infermieri e oste
triche, mentre ancora sono in 
numero limitato i quadri su-
periori. Attualmente abbiamo 
24 dottori e 64 medici» (in 
Vietnam si distinguono i Bac 
Si, cioe e dottori». dai "Y Si", 
cioe « medici > che seguono un 
corso universitario ridotto a 
3 anni). 11 minimo di dottori 
necessario in questa zona sa-
rebbe di cento. 

A completare il personate 
medico di Quang Tri vi e 
un piccolo numero di farma-
cisti con un laboratorio in 
grado di produrre alcune me
dicine semplici, del siero fi-
siologico e medicamenti tradi-
zionali, ricacati dalle piante, 
che spesso si moslrano assai 
efficaci e che fra Valtro godo-
no di una grande fiducia del
la popolazione. Per esempio, la 
unica epidemia che si e regi-
strata dalla liberazione in pot, 
un'epidemia di influenza, e sta-
ta arginata anche con decotti 
disinfettanti. 

Evidentemente la lotta con
tro le malattie sociali endemi-
che resta il piu grave proble
ma per la zona liberata. Essa 
richiede un maggiore numero 
di quadri e soprattutto mezzi 
consistent. Attualmente esiste-
una scuola di formazione di 
quadri sanitari con circa 150 
allievi, ma — dice U nostro 
interlocutore — *noi dobbia-
mo anche fornire infermieri 
alle altre zone liberate e ab
biamo gravi problemi per co-
struire scuole e laboratori. 71 
problema dei materiali si pone 
anche per la costruzione del 
grande ospedale provinciate di 
300 letti che & nei nostri pro-
getti». DifficoltA di ogni tipo, 
dunque, in una situazione di 
cui k inutile nascondere la gra-
vita. Tuttavia, anche se gli 
strumenti a disposizione sono 
esigui, il servizio sanitario di 
Quang Tri ha realizzato non 
pochi progressi, utilizzando un 
metodo di lavoro che si basa 

sulla moblKtazione popolare. 
Si i gia accennato ad una in
chiesta sulle condizioni di sa
lute della popolazione: villag
gio per villaggio, famiglia 
per famiglia, i sanitari com
piono delle visite per avere 
un quadro preciso dei bisogni 
e delle misure piu urgenti da 
prendere. 

Su questa base, prima della 
fine dell'anno si pensa di poter 
istituire in ogni distretto un 
servizio apposito per la lotta 
contro le malattie sociali, ma
laria e tubercolosi in primo 
luogo. E' una lotta che, se
condo i responsabili della re
gione liberata, deve soprattut
to c essere condotta in primo 
luogo dalla popolazione >. 

«Non basta infatti distri
bute chinino (che non abbia
mo ancora in quantita suffi-
cienti), ne distruggere con il 
DDT le zanzare (ma dovrem-
mo avere un laboratorio at-
trezzato per studiare i vari 
tipi di anofele presenti nella 
zona); bisogna che tutti colla-
borino, partecip'mo, applichi-
no le regole igieniche di base 
— cosi dice ancora il vice-
direttore del servizio sanita
rio —. A questo livello e stato 
fatto gia un notevole lavoro 
di propaganda. Ma si & prov-

vedulo apche alia costruzione 
di pozzi, di fosse asettiche, 
di gabinetti, usando i materia
li e i mezzi a disposizione e 
contando sul lavoro volonta-
rio. La gente accoglie con mol
to favore I'interessamento del 
potere popolare per la salute 
pubblica e le iniziative in 
corso. E' un'esperienza del 
tutto nuova per essa >. 

7/ secondo grande compito 
che $ stato affrontato e quello 
delle vaccinazioni di massa: 
piu dell'80 per cento della po
polazione di Quang Tri e sta-
ta infatti vaccinata contro il 
colera, le febbri tifoidi, la pe-
ste, la dissenteria, da unita 
sanitarie mobili. Anche questa 
e una novita di notevole ri
lievo. c Le difficolta certamen-
te non mancano, soprattutto 
a causa del personate medico 
insufficiente, della mancanza 
di materiale di costruzione, 
degli strumenti, delle medici
ne, ma contiamo sull'aiuto 
dei fratelli del Nord e su quel
lo di tutti i popoli del mondo. 
Noi per parte nostra continue-
remo nel lavoro che finora ci 
ha dato dei buoni risultati >. 
\conclude il dottor Nguyen 
Linh. 

Massimo Loche 

Convegno all'Accademia dei Lincei 

I matematici 
e le teorie 

combinatorie 
Quindici scolarette di un 

collegio vanno a spasso, tutti 
i giorni, in cinque file com-
posta ciascuna da tre barn-
bine. E' possibile disporre le 
cose in modo che ogni scola-
retta, durante una settimana, 
stia nella stessa fila un gior
no (e uno solo) con ciascu
na delle quattordici compa-
gne? Di questo problema. e 
di altri consimili «problemi 
combinatori > si occupo tra i 
primi (o forse per primo) il 
Reverendo Kirkman. un pa-
store anglicano, che li trova-
va proposti non gia su di una 
rivista scientifica di matema-
tica. ma su di un onesto gior
nale di passatempi per da
me e gentiluomini, il Lady's 
and Gentleman's Diary (sia-
mo nell'Inghilterra del 1844). 

E' ben vero (lo ricordava 
Beniamino Segre aprendo il 
Colloquio sulle «Teorie com
binatorie » il 3 settembre 
scorso) che il grande Leibniz 
nel 1666. pubblico una sua fa-
mosa Dissertatio de Arte com-
binatoria, opera nella quale 
c espresse vive speranze sul
la possibility di applicazioni > 
della nuova •« arte >. come 
egli testualmente scrisse. < al-
l'intera sfera della scienza *. 
Quel ramo rimase tuttavia la-
tente durante quasi tre seco
li, e sembrd. appunto nella 
seconda meta del passato se-
colo, piuttosto un « gioco ma-

tematico ». « enigmistica » che 
non vera e propria ricerca 
scientifica. 
' Lo studio dei problemi com

binatori (citiamo ancora il di-
scorso inaugurate di Benia
mino Segre) < venne ripreso 
in modo sistematico e con 
vigore crescente soltanto ne
gli ultimi decenni e partico-
larmente neH'ultimo. anche 
sotto la spinta di varie pres-
santi richieste di caratte-
re applicativo del tutto nuo
ve. fra cui quelle derivanti 
dallo studio dei grafi e dei 
circuiti elettrici delle geome
tric - finite, della statistica 
della teoria dell'mformazione. 
della cristallografia. della chi-
mica organica. nonche dal
l'uso degli elaboratori elet-
tronici. 
. Questo impetuoso recente 
sviluppo delle ricerche di ti
po combinatorio e awenuto 
perd, finora. in forma fram-
mentaria e disorganica. Un 
periodico scientifico dedicato 
esclusiva mente alia «ars 
combinatorio > si pubblica. da 
sette anni a questa parte, n e 
gli Stati Uniti: piu recente-
mente nell'Unione Sovietica. 
vengono pubblicati < quader-
ni > speciali dedicati alle teo
rie combinatorie. alle quali 
taluni studiosi cercano di da
re unita formale. In questo 
lavoro mondiale di sviluppo 
e di organizzazione delle 
< teorie combinatorie > si col-
loca. come momento impor-
tante, il c Colloquio interna-
zionale > promosso dalla Acca 
demia dei Lincei con la col
laborazione della < American 
Mathematical Society*. 
- II < Colloquio Intemazionale 

sulle Teorie combinatorie > e 
stato una controprova della 
importanza crescente che ta
li teorie vanno assumendo: 
apertosi il 3 settembre si e 
concluso ieri con la grande 
sala dei Lincei sempre affol-
lata, mattina e pomeriggio, 
da studiosi di ogni paese 

(particolarmente numerose k 
presenze delle scuole statuni 
tensi, di quella ungherese. d: 
quella indiana, di quelle te 
desca. francese e belga; non 
vogliamo in un brevissimo re 
soconto fare nomi di singoli 
studiosi, ci limitiamo a dire 
che sono venuti al Colloquio 
quasi tutti i maggiori specia 
listi di tutto il mondo). 

L'iniziativa si inquadra nel 
le attivita del «Centro Lin 
ceo Interdisciplinare di Scien 
ze Matematiche e loro appl: 
cazioni >. diretto dal profes 
sor Beniamino Segre. Vice 
Presidente della Accademia: 
il Centro, sorto due anni fa. 
sta svolgendo una azione in 
tensa in diverse direzioni, dal 
la fisica-matematica alia lo 
gica alia filosofia della scien 
za fino. appunto. alle teorie 
combinatorie oggi. NeH'uIti 
ma giornata del Colloquio 
parlano non dei matematici 
ma dei fisici. che di c sche-
mi combinatori» hanno biso 
gno nella descrizione di fe 
nomeni fisici. e anche bioln 
gici. 

I.I. r. 
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