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Nell'Italia invasa la prima lotta rivoluzionaria 

Marzo 1944: i nazisti impotenti 
contro lo sciopero generale 

«Ferie>, aerei e volan
tini falsi per stroncare 
la lotta del lavoratori 

L'azione delle Briga-
te Garibaldi 

A Milano si fermano 
anche i tram 

L'ordine di Hitler: 
«Deportareil20'j. degli 
scioperanti e conse-
gnarli ad Himmler* 

Rievocando, in questi 
giorni, i 40 anni di vita del-
VUnitA, una cifra non e sta
tu sottolineata: quella del 
phi grande sforzo < edito-
riale > compiuto dal -partite 
in periodo clandestino, du
rante la Resistenza: la dif
fusione dt 200.000 copie 
dell'Vnita, di < La fabbri-
ca >, di « La nostra lotta >, 
di volantini in preparazio-
ne dello sciopero del prtmo 
marzo 1944; 200.000 copie 
diffuse nel mese di febbraw 
(altre 70.000 erano state 
diffuse in due riprese in 
gennaio) nella sola Mila
no; e a queste bisogna ag-
giungere la « produzwne > 
di Torino, di Genova, di 
Bologna, eccetera. 

Uno sforzo organtzzativo 
che ha ben pochi prece
dent! nella storia dei mo-
vimenti clandesttnt e che e 
valutabile pienamente solo 
da chi sappia cosa voglia 
dire allestire delle tipogra-
fie clandestine, trovare la 
carta quando questa e ra-
zionata ed insufficiente an
che per i giornali ufficiali, 
trovare Vinchiostro tipogra-
fico, trovare chi trasporta U 
tutto e, infine, trovare chi 
provveda alia diffusione di 
questo materinle che sigm-
fica, di per se stcsso, una 
condanna a morte. 

A rendere possibile que
sto sforzo era Vesperienza 
maturata con la prepara-
zione degli scioperi del 
marzo e del dicembre del 
'43 ed in effetti l'azione del 
marzo del '44 ebbe uno 
svolgimento assai piii va-
sto. II Deaktn, nella sua 
€ Storia della repubbhca di 
Said * scrive che gli sciope
ri del marzo '44. rispetto a 
quelli dell'anno prccedente, 
< presentavano ben altro 
grado di organizzazione >. 
L'ufficio politico della mi-
lizia di Torino, tra il ?5 ed 
il 29 febbraio, ricevette dai 
suoi agenti Vavviso che il 
primo marzo sarebbe scop-
piato uno sciopero generale 
« a carattere apparentemen-
te economico, ma in effetti 
politico, di concerto con il 
movimento partiaiano...». 

' Per la prima volta il coor-
dinamento dei vari oraani 
della Resistenza funziono 
efficientemente secondo un 
piano parttcolareggtato... I 
primi rapporti tedeschi mt-
sero in evidenzn che non 
vi erano richieste economi-
che dietro l'azione di scio
pero: « H moto ha scopi po-
litici di carattere comuni-
sta...*. Contrariamentc al-
Vopinione degli altri mem-
bri del comitato. t comuni-
sti si erano assunti la re-
sponsabilita di ordinare lo 
sciopero.. II significato de
gli scioperi del marzo nel-
Vltalia del Nord fu quello 
di rivelare per la prima 
volta Vestcnsione raggiunta 
dall'influenza dei comitali 
d'azione del CLN e la parte 
preponderante avuta dai 
comunisti nelVorganizzare 

, Is prima azione di massa 

degli operai contro il regi
me di Salo. 

Non era stato facile met-
tere in moto quella macchi-
na; nel gennaio precedente, 
quando a Genova era scop-
piato uno sciopero protrat-
tosi per sette giorni (era 
stato uno sciopero sponta
nea, non organizzato, che 
aveva preso il via — sulla 
spinta di rivendicazioni eco-
nomiche — dallo stabili-
mento « Fossati > allargan-
dosi quindi agli altri com-
plessi della citta), la rea-
zione tedesca era stata vio-
lentissima: sette fucilati, 
centinaia di arresti e di de-
portazioni proprio mentre i 
nazisti stavano tentando di 
vibrare un colpo decisivo 
alle formazioni partigiane 
nellc zone a Nord e ad 
Ovest della citta. Gli scio
peranti, quindi, sapevano a 
cosa andavano incontro; ma 
fu determinante, nella loro 
decisione, I'apprendere che 
le giornate di lotta sareb-
bero state appoggiate aper-
tamente, per la prima vol
ta dalle formazioni parti
giane che, con un comuni-
cato delle brigate Garibal
di, avevano annunciato la 
loro partecipazione all'agi-
tazione. 

« Risponderanno 

con la violenza » 
Su questo puntavano t 

comitati sindacalt d'agtta-
zione clandestim che ave
vano preparato la lotta e 
che, il giorno m cut lo scio
pero doveva avere inizio, 
scrivevano su « La fabbri-
ca » — organo della federa-
ztone mtlanese del PCI — 
che < ad eventualt tentativi 
del nemico di soffocare con 
la violenza le sacrosante 
aspirazioni dei ' lavoratori, 
questi risponderanno con la 
violenza, legando la propria 
azione a quella dei distac-
camenti ganbaldim, avan-
guardia armata del proleta-
riato ». 

La possibilita di sconlri 
violentt si manifesto m quel 
giorni a Genova con un ept-
sodio di cut fu protagonista 
uno dei personaggi piu no-
bid della Resistenza: Gia-
como Buranello, medaglia 
d'oro alia memona, Ricor-
rendo il ventesimo anntver-
sano di quegh scioperi non 
si pud dimenttcare che n-
corre anche il ventesimo 
anniversano della morte di 
questo studente universita-
rio, che fu tra t primi ade-
renti al PCI nella lotta di 
liberaztone. Appartenente 
al GAP, Buranello era stato 
tdentificato dalla polizia fa
scism e quindi il comando 
partigtano lo aveva fatto 
aliontanare dalla citta; ma 
quando seppe che lo sciope
ro del primo marzo avreb-
be potuto aver bisogno del-
Vappoggio delle formazioni 

annate, Buranello torno a 
Genova: nconosciuto in una 
strada del centro, si difese 
strenuamente e si arrese 
solo dopo aver esaurito le 
munizioni ed ucciso due 
poliziotti fascisti. Fu tortu-
rato per due giorni tntieri 
senza che dalle sue labbra 
uscisse una sola parola. 
Quando lo fuctlarono, disse 
poi uno dei testimoni, « era 
ridotto in condtztoni tali 
che neppure sua madre 
avrebbe potuto riconoscer-
lo>. 

Mentre a Genova ricor-
revano al terrore, a Torino 
le autorita fasctste, ammae-
strate dal successo degli 
scioperi precedent!, tenta-
rono di impedire le mani-
festazioni operate deciden-
do tmprovvisamente, in nu-
merose fabbriche, dt man-
dare in < ferie > il persona
te con la scusa delta man-
canza di energia elettrtca. 
Naturalmente questa scusa 
non poteva valere per i 
complessi utilizzatt per la 
produzione bellica: e qui lo 
sciopero ebbe mizio alle 
10 del primo marzo (per 
quanto nguarda gli altri 
stabilimenti, che quelle 
< ferie > fossero un pretesto 
fu dimostrato dal fatto che 
il secondo giorno dt sciope
ro il mmtstro Zerbino ordt-
no che il lavoro fosse rt-
preso ovunque, pena la ser-
rata a tempo indetermina-
to e la deportaztone delle 
maestranze). II « via » alia 
agitazione fu dato, ancora 
una volta, come neglt altri 
scioperi, al suono di prova 
delle sirene di allarme; ma 
questa volta, a Torino, it 
primo segnale era venuto 
dall'azione delle brigate 
partigiane. 

II febbraio del '44 — co
me questo di venti anni 
dopo — era bisestile: fu 
appunto nella notte del 29 
che si comprese fino a che 
punto lo sciopero delle fab
briche sarebbe stato colle-
gato con l'azione dei par-
tigiani: un reparto ganbal-
dino. quella notte. attacco 
la villa del Valentino in cut 
si trovava un comando te
desca. la linea tranviana 
extra-urbana di Sassi — 
utilizzata da parte delle 
maestranze sfollate — fu in-
terrotta: il treno proventen-
te da Cuneo non giunse a 
Torino e le autorita fasctste 
giustificarono il fatto par-
lando di « forti nevtcate > 
che avevano ostruito la 
linea. 

II primo marzo, a Torino, 
gli scioperanti erano gia 60 
mila e lo stesso ministero 
degli Interni fascista dovet-
te ammettere che erano ol-
tre 30.000 (fu anzi estrema-
mente scrupoloso nel con-
tarh: dtsse che erano 32 mi-
la 600); il due marzo ave
vano superato i 70.000; le 
linee interurbane Canave-
sana. Cirie-Lanzo, Afonca-
lieri, Giaveno e Chivasso 
non funzionavano; i parti-
giant avevano occupato 

Ceva, Almese, Buoiana, La 
Torre e fatto saltare la Li^ 
nea Torino-Modane; il tre
no Torino-Barge era stato 
fermato da un distaccamen-
to della brigata Garibaldi 
« Cuneo > che aveva cattu-
rato la scorta. II tre marzo 
i partigiani avevano occu
pato Lanzo e Cirie, fatta 
saltare la tranvia di Rivoli 
e sabotito il servizio tran-
viarto cittadino asportando 
le manovelle dei tram. 

Se a Torino lo sciopero fu 
caratterizzato dallo strettis-
simo legume con l'azione 
delle brigate partigiane, a 
Milano la caratteristica fu 
data dall'ampiezza del mo
vimento: oltre gli stabili
menti industrials che scw-
perarono pressoch ' nella lo
ro totalith, all'azione prese-
ro parte anche " categorie 
suite quali non si poteva — 
come avvenne per gli ope
rai delle fabbriche — fare 
scendere la cortina di silen-
zio: i tranviert ed i tipo-
grafi. I tranvieri comincin-
rono lo sciopero, parztal-
mente, fin dal primo marzo; 
il giorno due lo sciopero era 
totale, il tre cominciarono 
ad apparire delle vetture 
condotte da « brigatisti ne-
ri » (e Vazienda fece comu-
nicare che i danni che co-
storo avrebbero potuto 
rausare — ed in effetti 
causarono — sia alle vettu
re che agli impianti. sareb-
bero stati addebitatt agli 
scioperanti): nella notte del 
4 duecento tranvieri furono 
arrestati e deportati e Vin-
domani si videto circolare 
i primi tram sui quali il 
manovratore era obbltgalo 
a lavorare sotto la minaccw 
dei mitra dei militi della 
* Muti y. 

Se lo sciopero dei tra-
sporti era una cosa che 
non poteva etsere tenuta 
nascosta alia cittadinanza, 
un'altra agitazione ebbe ri-
sonanza non minore: quella 
dei 900 tipografi del « Cor-
rtere della sera » che per 
due giorni riuscirono ad 
impedire la pubblicazione 
deWedizione del pomerig-
gio e cessarono lo sciope
ro solo quando nello sta-
bilimento penetrarono i na
zisti. II 3 marzo. infine, sce-
sero in sciopero anche gh 
studenti universitari, mol-
ti dei quali dovettero poi 
fuggire in montagna. 

Sotferfugi 

meschini 
Anche la posta centrale, 

la posta della ferrovia, una 
parte det bancari e deoli 
edih avevano sospeso il la
voro. Di fronte alVallar-
garsi dell'agitazione a Mi
lano e Torino, dove le mi-
nacce non riuscivano a 
stroncare Vagitazione, le 
autorita fasciste ricorsero 
anche a sotterfugi che co-

stituiscono la prova miglio-
re d.ello stato di allarme in 
cui fascisti e tedeschi era-

\ no cadutu uno di questi 
sotterfugi fu la diffusione 
massiccia di volantini a fir-
ma dei * comunisti intran-
sigenti > o dei < comitati 
rivoluzionari * — gli uni e 
gli altri inesistenti — che 
invitavano gli scioperanti a 
tornare al lavoro. In realta 
Vansia di diffondere il piu 
ampiamente possibile i mo-
nifestini fu tale da indur-
re le autorita fasciste a far-
li lanciare da alcuni aerei: 
e questo basto — seppure 
fosse stato necessario — per 
far capire da quale fonte 
giungeva Vinvito. 

Vagitazione, intanto, si 
era estesa al di fuori delle 
tre citta del « triangolo in-
dustriale > allargandosi al 
di la dt ognt previsione. sia 
pure in mtsura meno mas
siccia di Milano e Torino: 
scioperi si ebbero a Savo-
na, Vado. Spezia, Firenze, 
Brescia. Bergamo, Empoli, 
Prato. Poggibonsi, Viareg-
gio. Monte Amiata. Regnto 
Emilia e soprattutto a Bo
logna. A Genova. invece. il 
successo fu assai limitato: 
e pui vale ancora la pena 
di citare la stampa comuni-
sta del tempo perche anche 
in quella occasione fu 
esempio di serieta e dt 
obiettivita. 

Di fronte alia totale nu-
scita del'agitazione in Ita
lia (tanto che oggi lulli gli 
stortci sono concordt nello 
afjermare che gli scioperi 
del marzo '44 furono i piu 
grandi che mat si siano 
avutt in un paese occupato 
dai nazisti); di fronte al si-
lenzio della stampa e del
ta radio fascista. nulla 
avrebbe impedito di sotta-
cere il parziale fallimento 
di Genova: invece * I'Vni-
ta * del 10 marzo scriveva, 
nel tracctare un quadro del-
I'agitaztone dt quei giorni, 
che a Genova c lo spiega-
mento di forze tedesche e 
fasciste e i mantfesti mi-
nacewst di Basile hanno de-
terminato una certa esita-
zione nelle masse operate... 
malgrado questo i ganbal
dim della citta hanno in-
terrotto m piu punti le co-
muntcaztoni tranviarie. Al 
Fossatt. ai cantieri Ansal-
do. alia San Giorgio, alle 
Acciaterie, all'Allestimen-
to navi si sono avute inter-
ruzioni di lavoro e scioperi 
parziali, stroncati solo dal
la forza pubblica. Da se-
gnalare lo stabilimento 
Bruzzo di Bolzaneto dove 
si sciopero tutta la mattina 
e si riprese il lavoro solo 
dopo che si seppe che era 
ripreso dovunque in citta * 
E t La nostra lotta » riba-
diva che * il fallimento del
lo sciopero a Genova e do-
vuto a diverse cause, non 
ultima la feroce reazione 
e le misure preventive pre
se dalle autorita; ma la 
causa essenziale va rieer-
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cata nella disillusione pro-
vata dagli operai in conse-
guenza dello sciopero del 
13 gennaio, il quale non era 
stato ben diretto ed era 
terminato lasciando alia 
massa operaia I'impressio-
ne della sconfitta e della 
mancanza di una capace or
ganizzazione *. 

Una capacita organizzati-
va che invece si era mani-
festata in tutta la sua for
za in questa occasione, su-
perando anche le migliori 
previsioni. Di fronte alia 
impossibilitd di arginare la 
lotta, i tedeschi decisero dt 
passare ad una repressione 
indiscriminata le cui mo-
dalita furono precisate in 
un telegramma di Keitel 
al comando nazista in Ita
lia: fare occupare le fab
briche da reparti militari; 
il 4 marzo, senza preavviso, 
arrestare < parecchie cen
tinaia > di dirigenti dello 
sciopero; il 6 marzo « per 
ordine personate di Hitler* 
iniziare la deportazione del 
20% degli scioperanti che 
dovevano essere posti a di-
sposizione di Himmler. 

«Insurrezione 

nazionale!» 
Questi or dim, pero, eb

bero solo una parziale at-
tuazione per il timore di un 
inasprtrsi della reazione ar
mata. Lo sciopero ebbe ter-
mine solo 1'8 marzo, quan
do * I'Unita > usci con un 
appello che diceva: < Ope
rai, operaie, tecmci ed tm-
ptegati! I comitati segreti 
d'agitazione che vt hanno 
chtamato alio sciopero, vt 
chtamano ora alia prepara-
ztone della lotta decistva. 
Essi vi dicono: nentrate 
nelle officine, neglt uffict; 
riprendete il lavoro! Ma 
nentrate non per capitola-
re di fronte alia prepoten-
za avversaria, ma per pre-
pararvi a rtspondere alia 
forza con la forza, alle ar-
mi con le armu Rtentrate 
per preparare assteme a 
tutto il popolo un nuovo e 
pui grande movimento: lo 
sciopero insurrezionale, la 
insurrezione nazionale' >. 

Doveva trascorrere anco
ra un anno di lotte, prima 
che quel giorno arrivasse; e 
fu Vanno piu sanguinoso, 
piu drammatico. Ma se il 
movimento partigiano riu-
sci a stiperarto, rafforzan-
dosi, fu proprio perche da 
quegli otto giorni di marzo 
ricevette un impulso. in 
audacia, in fiducia, in uo-
mini — che a migliaia. do
po aver condotto Vagita
zione, dovettero fuggire 
nelle brigate di montagna 
— che doveva poi essere 
determinante per il conse-

guimento degli obiettivi che 
la Resistenza si proponeva. 

Kino Marzullo 

ROMA Solo duemila bambini 
hanno preso le gocce, 

E' iniziata in sordina la vaccinazione 
con il Sabin a Roma, dopo la cerimonia 
inaugurate svoltasi sabato alia presenza 
del Presidente della Repubblica e di al
tre autorita di governo e del Campido-
glio. Ieri sera, alia chiusura dei sei piu 
grandi centri ambulatoriali del centro cit
tadino, i bambini vaccinati erano stati 
1800-2000. Negli altri 54 ambulatori del
le condotte mediche urbane e suburbane 
e nei 58 consultori ONMI della citta e 
della provincia, l'affluenza dei vaccinan-
di e stata in alcuni casi massiccia, in al
tri scarsa. 

Le dosi di vaccino a disposizione della 
citta sono 180 000, 250.000 circa per i co
muni della provincia. Le autorita medi

che provincial! hanno dato disposizioni 
di vaccinare i bambini dai tre mesi ai 
cinque anni, ma nello stesso tempo con-
sentono che il « Sabin > sia somministra-
to anche ai ragazzi e ai giovani sino ai 
20 anni. Al centro ambulatoriale di via 
dell'Ara Massima d'Ercole, il principale 
della citta, ieri pomeriggio sono state 
eseguite circa 500 vaccinazioni. Fra l'al-
tro e stata vaccinata, assieme alia figlio-
letta, una giovane sposa di 18 anni. 

Le autorita sanitarie sperano che nei 
prossimi giorni l'affluenza agli ambulato
ri sia piu numerosa. Nel frattempo * 
alio studio un programma per vaccinare 
entro il mese tutti i bambini delle scuole 
elementari. 

NAPOLI La vaccinazione in massa 
di fatto non e cominciata 

Nostra redazione 
NAPOLI, 2 

Molto in sordina, quasi con discrezione, 
e iniziata oggi \'< operazione Sabin >. 
Nessuno se n'e accorto; ed un primo bi-
lancio, anche se mancano dati ufficiali, 
sembra assai penoso In realta, stamani, 
si sono aperti soltanto undici centri di 
vaccinazione, sparsi tra la piu lontana 
periferia ed il centro, ai quali sono af-
fluiti pochissimi bambini: nulla piu di 
quanto avviene normalmente nei centri 
comunah, aperti solitamente presso le 
numerose sezioni municipal! della citta. 

La « catena del freddo >, insomma, non 
si e ancora messa in azione E non sem
bra che le autorita, le quali potrebbero 
piu direttamente influire sul suo rapido 
ed efficace funzionamento, abbiano in-
tenzione di fare alcunche per intervenire. 

c Sabin? Si ne ho letto sui giornali, 
ma qui, m questa scuola non se n'e mai 
parlato >. c Sabin? Circolari del comune 
o del provveditorato? Mai sentito niente 
del genere >. < Oggi inizia una vaccina
zione di massa? Non so. Qut abbiamo un 
ambulatorto ma non si fa alcuna vacci
nazione >. Queste le risposte che abbiamo 

raccolto, per fare un esempio, nel grup-
po di scuole che abbiamo visitato stama-
ne. L'organizzazione scolastica, insomma, 
non e stata per nulla resa partecipe di 
una operazione che dovrebbe articolarsi 
proprio intorno ai bambini. 

Le interviste volanti che abbiamo ese-
guito questa mattina hanno avuto un ri-
sultato completamente negativo: nessuno, 
tranne chi si e informato attraverso i 
giornali, sa niente dell'< operazione Sa
bin >. 

La verita 6 che, malgrado oggi doves-
se scoccare l'ora X (particolarmente im-
portante in una citta che, come Napoli, e 
stata al centro di una grande epidemia 
ed ha una percentuale assai elevata di 
poliomielitici) l'amministrazione comu-
nale non ha fatto molto di piu che « met-
tere a disposizione > della catena gli 
anelli delle sezioni municipali e di qual-
che centro scolastico. Anelli, tuttavia, che 
si salderanno soltanto fra due giorni: 
giacche stamane, ripetiamo, ne sono en-
trati in funzione soltanto undici, restan-
do, gli altri, tutti chiusi 

Dario Natoli 

T E D All Le dosi non sono sufficienti: 
• " « l « gli enti locali mobilitati 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 2 

Le dosi del vaccino Sabin messe a di
sposizione dal ministero della Sanita 
non bastano. Nella prima giornata del-
l'operazione antipolio 2531 sono coloro 
che hanno ricevuto nei 50 centri di vac
cinazione della provincia di Terni le pri
me gocce del Sabin. Stamane le dosi di
stribute erano salite a 5 mila. 

L'Amministrazione provinciale ' ha 
proweduto decidendo di acquistare e 

offrire gratuitamente il vaccino che si 
rendera necessario quando terminera 
quello messo a disposizione dal mini
stero. Ancora una volta l'Amministra-
zione provinciale, che ha costmito 41 
centro per il recupero dei poliomielitici, 
che sara reso funzionale nel maggio 
prossimo, si distingue in questa gara 
tanto nobile insieme anche con altri enti 
locali della provincia. Si registra inoltre 
la partecipazione di 150 volontari. 

Alberto Provantini 

COSEIIZA 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA, 2. 
A Cosenza e venuto il ministro Mancini 

per l'apertura della campagna antipolio. 
Contemporaneamente, la medesima ope
razione ha avuto inizio negli altri 71 Co
muni del settore di Cosenza (per motivi 
pratici l'intera provincia e stata suddi-
visa in tre settori: Cosenza, Castrovil-
lari, Paola. A Cosenza la campagna e ini
ziata ieri, negli altri due settori iniziera 
rispettivamente 1'8 e il 15 marzo). 

Nel capoluogo, nonostante la pioggia 
caduta nel corso della intera giornata, 

Solo in un terzo della 
provincia il via alVoperazione 

l'afflusso di bambini alle 11 sedi di vacci
nazione e stato notevole; oltre mille sono 
stati i vaccinati nella prima giornata. 
Anche oggi la percentuale e stata piut-
tosto alta. Nell'ambulatorio-pilota di piaz
za Cappello, nella sola mattinata, i vac
cinati sono stati oltre 400. 

La dottoressa D'Ayala, commissario 
provinciale deU'ONMI, ci ha detto che 
« le maggiori prevenzioni si riscontrano 
nelle classi piccolo borghesi, al contrario 
delle classi popolari, che hanno risposto 
all'appello con entusiasmo >. 

Oloferne Carpino 

D E C A D A L'Amministrazione popolare 
********* ha proweduto per tutti 

Dal nostro corrispondente 
PESARO, 2. 

In ogni centro della provincia di Pe-
saro la somministrazione del vaccino 
Sabin e stata garantita a tutti coloro che 
si trovano in eta dai quattro mesi ai 
venti anni. E' stato il Consiglio provin
ciale che all'unanimita, nella sua ultima 
seduta, ha deciso di spezzare la gabbia 
dei limiti di eta (dai quattro mesi sino 
ai cinque anni), in cui si rischiava di ri-
manere nella fase iniziale. L'Ente locale. 
ricoprendo il pericoloso vuoto lasciato 
dallo inadeguato intervento degli organi 
centrah, ha acquistato direttamente ses-
santamila dosi di vaccino. Dal Ministero 
della Sanita sono state assicurate invece 
ventimila dosi Complessivamente 80 mila 
dosi sono sufficienti per la vaccinazione 
di bimbi e giovani del Pesarese fino ai 
venti anni. 

Nelle Marche iniziative analoghe a 

quella della provincia di Pesaro, sia pure 
su scala piu ridotta, ci vengono segna-
late dalla provincia di Macerata e dal 
Comune popolare di Senigallia. 

A Pesaro, da ieri l'operazione Sabin 
e in pieno svolgimento. II Comune ha 
messo a disposizione dei servizi sanitari 
mezzi ed uomini. II sindaco, compagno 
prof. Giorgio De Sabata, in contatto con 
il corpo samtario del Comune, ha voluto 
seguire personalmente le fasi di avvio 
dell'operazione. I risultati sono assai sod-
disfacenti. Nella giornata di oggi e'e sta
ta una media di 300 somministrazioni di 
vaccino per ogni ambulatorio. Data la 
estensione della vaccinazione fino ai venti 
anni, roperazione-antipohomielite avra 
luogo, oltre che negli asili, in tutte le 
scuole elementari e medie della citta 
I ragazzi occupati nei vari luoghi di lavo
ro sono stati convocati negli ambulatori 
cittadini e frazionali tramite cartolina. 

Walter Montanari 

100 bambini da un quartiere 
dove ne vivono 5000 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 2, 

Stando ai risultati di questi due primi 
giorni di operazione antipolio, non si pud 
essere molto soddisfatti. L'Ufficio sanita
ri o del Comune aveva inviato nei giorni 
scorsi 30 000 lettere (che non sono tutte 
ancora pervenute ai rispettivi domicili) 
ai genitori di bambini in eta di essere 
vaccinati. Nella giornata di domenica, 
quando cioe si prevedeva una maggiore 
affluenza, data la festivita, questa ha va-
riato da punte massime di 150 a punte 

minime di 40 nei 16 ambulatori 
La giornata odi^ma ha segnato un ealo 

di vaccinati in alcuni punti della citta 
e di aumento in altri. In linea generale, 
fino ad oggi, l'andamento non e molto 
soddisfacente. AI quartiere CEP, un quar
tiere dei piu popolari della citta, distan-
te dal centro cittadino, sono stati accom-
pagnati per la vaccinazione, oggi, solo 
cento bambini. In questo quartiere diroo-
rano quasi cinquemila bambini in et* di 
essere vaccinati. 

Italo Palasciano 

SALERNO 
Dal nostro corrispondente 

SALERNO, 2 
" Nella citta di Salemo non e scattata 

stamane «l'operazione antipolio», ed 
alcune madri, presentatesi coi loro bam
bini di buon'ora agli uffici appositi, han
no provato una grande delusione. L'uffi-
ciale sanitario ci ha detto c h e tutto e 
stato nnviato di otto giomi per evitare 
confusione con quei bambini che si tro
vano nelle fasi mtermedie della vacci
nazione Salk. La verita * che si * dovuto 

Operazione rinviata: 
manca il congelatore 

ritardare l'inizio dell'operazione di vac
cinazione per il mancato arrivo del con
gelatore, giunto soltanto venerdi scor-
so. La vaccinazione e stata rinviata cosi 
a domenica otto marzo. 

Ieri le operazioni di vaccinazione han
no avuto inizio in 13 dei 150 comuni della 
provincia. Nella corrente settimana 
sembra che un'altra ventina di comuni 
inizieranno le operazioni di vaccinazione. 

Tonino Masuflo 


