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I Un articolo di G.C Pajetta su « Rinascita » 

IL DIBATTITO SULLA 

1 lu * ^ ' W K * '"*** ' **H ' 

I * - N 

UNITA OPERAIA 
II H punfo » sullo sviluppo della discussione: a sei 

mesi dal sue inizio essa e in pieno svolgimenfo e non 

siamo « ne al punto di partenza ne in un vicolo cieco » 

? Giancarlo Pajetta, 
ampio articolo sul 

A che punto d il dibattito 
nel movimento operaio sul 
iema dell'unita. della unifi-
cazione 
con un 
numero di Rinascita di que 
sta settimana, risponde al-
I'interrogativo traendo dal-
lesame oggettivo, pacato 
degli sviluppi della discus
sione nelle fde del movi
mento operaio, una conclu-
sione positiva espresso nel 
titolo dell'articolo: « Verso 
lunitd >. 

c Sono passati set mesi 
appena da quando il dibat
tito sui problemi dell'unita 
e della unificazione pin die 
iniziare si e riacceso nel 
nostro partito e nel movi
mento operaio italiano — 
scrive Pajetta — e aid ti-
rando le somme si deve ri-
conoscere che un buon trat-
to di strada e stato fatto. 
Non siamo nd al punto di 
partenza ne in un vicolo 
cieco ». Pajetta ricorda a 
queslo punto sia il dibatti
to che si sviluppd — ampio 
e autorevole — suite colon-
nc di Rinascita fra expo
nent del PCI, del PSl e 
del PS1VP che la parallela 
«appassionata ma per cer-
ti aspetti confusa * discus
sione che si ebbe fra i qua-
dri e militanti del nostro 
partito. 

Quella che itiizialmente 
appariva a molti solo una 
chimera, it direntata oggi 
un problema che viene con-
siderato da tutti concreto 
e altuale: *Oggi persino i 
radicali del Mondo sono co-
stretti a scrivere che la ca-
lomita comunista ha un po-
tere grande di attrazione, 
carica come e" di forza uni-
taria, e trovano attualis-
simo il problema posto da 
not... > scrive Pajetta. II di
battito si sta quindi av-
viando sui binari realistici 
della considerazione del pro
blema dell'unita c della uni
ficazione * in connessione 
col giudizio da darsi delle 
ptospettive e del momento 
politico ». 

Oppi certn siamo lontani 
dal poter dire concluso il 
dibaititu, ma si possono ti-
rare le prime somme «di 
una seconda fase, con degli 
aspetti mtovi che sarebbe 
difficile negare e con il ma-
nifestarst d\ conrergenze e 
di spinte che sarebbe dan-
no grave tgnorare o respin-
gere >. Pajetta ricorda qui 
gli importanti contributi da-
tt al dibattito — per effet-
to di oggettive e stimolan-
ti esigenze reali — da tut-
te le forze interessate al 

problema: dall'arlicolo di 
Fernando Santi st/M'Astro-
labio. ai dibattiti promossi 
dal Circolo Salvemini o dal-
la Casa della cultura di 
Roma, alle iniziative del 
Comitato unitario di Mila-
no, alia nascita della nuo-
va rivista milanese Con 
t'ronto. fino alia inizialiva 
piii importante: quella uni
tario presa dalle federazio-
ni giovanili comunista, so-
cialista e socialista unita
rio. Importante ora d che tl 
dibattito si cali profonda-
mente nella realta di base. 
nella fabbrica, e sx concre-
tizzi. 

Una prima risposta Pa
jetta la da alia domanda 

« spesso ingenua » che e sta
to talvolta posta, e ciod se 
si dovra trattare di una 
unita con la socialdemocra-
zia: € Una domanda alia 
quale si d risposto indican-
do il problema della unifi
cazione come un aspetto 
della lotto contro i pericoli 
della socialdemocratizzazio-
ne per il partito socialista 
e per il movimento ope
raio >. Certo qui bisogna 
fare attenzione: si pone da 
un lata auello che Basso 
chiama il problema della 
<r delimitazione a priori *, 
della operazione. ma al tem
po stesso « la polemica sul
la delimitazione suscita an-
che le giuste preoccupazio-
ni di chi ritiene che se un 
accordo sui conter.uti e ne-
cessario, se bisogna scar-
tare le soluzioni per cui si 
mette tutto in un sacco. so
no da evitare le definizioni 
scolastiche, le battaglie di 
citazioni, le esclusioni aprio-
ristiche >. 

Sono queste, prosegue 
Pajetta. « le preoccupazioni 
di chi mtende le spinte rea
li oggi in atto e la necessi-
ta di dare loro uno sbocco 
politico, di non esaurirle in 
una ricerca e una polemica 
che possono finire per es-
sere un gioco puramente in-
tellettualislico se presciudo-
no dalla situazione politica 
e dagli orientamenti delle 
masse >. 

Cid significa quindi che si 
devono ignorare i problemi 
di una generate strategia 
comune? No, certamente. in 
quanto * una strategia co
mune, una ulteriore elabo-
razione '.deologica non pos
sono essere indifferenza e 
empirismo, ne sincrctismo 
ne ripetizione dogmatica ». 
La ricerca di accordo sui 
contenuti perd non deve 
mai prescindere dal momen
to politico. Qui nasce una 

parlicolare responsabilita 
del PCI che gli deriva « dal 
non avere esitato mai a ri-
cercare soluzioni nuove per 
i problemi che si pongono 
in modo nuovo». II falli-
mento della politico di cen-
trosinistra ha posto appun-
to problemi nuovi che in-
vestono sia le forze sempre 
rimaste est ranee a quelle-
tperimento via le forze che 
dl esso hanno fatto o fanno 
parte restandone in questa 
fase ferite e deluse 

Pajetta pone quindi il pro 
blema c del peso, della for
za e della unitd del partito 
comunista ». Citando anclie 
quanta fonti non sospette, 
socialiste, hanno scritto e 
ammesso sull'apertura e il 
coraggio del dibattito aperto 
e condotto avanti net PCI, 
Pajetta scrive: « II peso dei 
comunisti & certo un pro
blema reale, ma pud essere 
un impedimento solo se si 
tentasse da parte nostra una 
sorta di conquista, se si po-
nesse il problema di una 
sovrappo'iizione della nostra 
forza a quella degli altri. 
Non pud essere inrcce che 
un elemento comune di for-
zo se si deve trattore di una 
alleanza, di un cartello (se 
questo si riconosccsse come 
la sola possibilita immc-
diata) ». 

Non ci sono forme orga-
nizzative immutabili, imbal-
somale. prosegue Pajetta: 
x Un principio essenziale del 
leninismo c la storicitd del
le forme di organizzazione, 
dei programmi stessi; e il 
commisurare le forme di 
lotto ai tapporti di forza, 
a! determinarsi delle allean-
ze, al quadro nel quale la 
lotta stessa si manifesto». 
Propria per questo, dice 
Pajetta, * non ci pud neppu-
re passare per la mente di 
vole re rispondere oggi ai 
contributi, agli interventi. 
anche alle critiche che ab-
biamo pubblicato fin qui, 
come se dovessimo not con-
cludere con una soluzione 
gid pronta per ogni proble
ma o con una sorta di dise-
gno della cittd futura. II di
battito nel vivo delle gran-
di lotte delle masse lavora-
irici, il colloquio alia base, 
nelle fabbriche prima di 
tutto, Vunitd nell'azione e 
I'esame delle esperienze 
unitarie: ecco i momenti 
della definizione di una stra
tegia nuova, della ricerca 
delle Jorme nuove di orga
nizzazione e dei metodi di 

lotta dei quali hanno biso-
gno i lavoratori italiani». 

Conclusa I' importante 
discussione suirorientamento 

dello sviluppo nazionale 

CUBA 
ha fatto 

Dlrlgentl della Rivoluzione cubana 
Raul Castro e c Che > Guevara. 

durante la sfilata del Prlmo Maggio 1964. SI rlconoscono al centro: Dorticos, Fidel Castro, 

le sue scelte economiche 
II progresso agricolo e la base dell'industrializzazione 
I successi nella produzione di zucchero — Incentivi mo
ral! e incentivi materiali — Le posizioni di Guevara 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio 

II primo maggio Fidel Castio 
ha preanmuiciato una grande 
vittona per leconomia cubana* 
sei rnilioni di tonncllnte di /uc 
chero saranno certamente pro 
dotte entro d 10 giugno Nei 
prossimi anni il raccolto do\ ra 
essere sempre piii ingente, lino 
a raggiungere i dieci rnilioni nel 
1970. 

II sette maggio il presidente 
della Kepubtilicn e ministro del 
l'economia Osvaldo Dorticos ha 
ribadito le grandi linee diretlri-
ci dello sviluppo della produ 
zione di base, agricola e 700 
tecnira. e di una prima fase 
d'industrializ/azione nolle blan
che legate alia prndu/ione agri-
cola. Dorticos ha aggiunto che 
proprio mentre si ricerca un 
maggiore iucremento della pro 
duxione di base, si impone per 
la dire/.ione politica ed econo 
mica del paese « il dovere di 
scoprire e precisare quali de 
vono essere le altre linee diret-
trici di sviluppo industriale nel 
nostro paese x-: perche « l'ac-
centuazione nello sviluppo agri
colo e zootecnico non signiTica 
alTatto che stiamo abbandonan 
do la prospeltiva dell'industria
lizzazione del paese ». 

Un anno fa, non era ancora 
possibile parlare con sicure/za 
di queste cose. II miuistero del-
l'agricoltura (INRA) aveva ap
pena finito di elaborare — sotto 
la guida del compagno Carlos 
Rafael Rodriguez — la ristrut 
turazione delle terre statali. Si 
stava per concludere la grande 
operazione di semina di canna 
da zucchero. che tra il '62 e il 
'64 ha reintegrato l'antico patri-
monio di coltivazioni. D'altro 
canto i * piani speciali » diretti 
personalmente dal primo mini-
stro Fidel Castro avevano pre-
so 1'avvio da poco tempo. La 
stabulazione del bestiame era 
cominciata da poco. i piani per 
la creazione di pascoli rotativi 
erano appena abbozzati. e si 
era in piena campagna propa-
gandistica per la produzione di 
maggiore quantita di foraggi. 
Insomma. la grande svolta ver
so Tincremento della produzio 
ne agricola come produzione di 
base do zucchero come asse 
iniziale. poi il bestiame e la 
frutta) aveva appena comincia-
to a delinearsi. sotto i colpi del 
ciclone Flora e il condiziona-
mento di una seconda riforma 
agraria che aveva creato nuovi 
problemi di assestamento. 

A disfanza di un anno si puo 

alfermare che la svolta e riu 
scita. Intanto Dorticos ha as-
sunto la guida deU'economia e 
Fidel Castro ha ripreso la dire 
zione deH'agntoltuia nelle sue 
mani* i piani speciali si sono tu 
si con I'attivita dell'INRA Do 
po cinque anni di tciitennamenti 
c anche di en on . si va verso 
un'economia pianilicata: « Dob 
biamo — ha detto Doiticos — 
precisare ogni giorno di piii — 
lino a riunire tutte le conditio 
ni nccessarie per la formulazio 
ne di un vero piano di sviluppo 
economico — quali devono es 
sere i nostri orientamenti e le 
nostre scelte per lo sviluppo in 
dustriale del paese. accanto al 
lo s\ iluppo zuccheriero ». 

II presidente — occorre subi 
to sottohnearlo — parlava ai la 
voratori di avanguardia del mi 
nistero dell'Industria. Si sa che 
negli anni scoisi \'\ e stata una 
lunga discussion? tra il gruppo 
del ministero dell'Industria ca-
peggiato da Krnesto Che Gue 
vara e altri settori ministeria 
li. come 1'INRA. con Carlos Ra
fael Rodriguiz alia testa, l'al-
lora direttore e presidente della 
Hanca Nazionale Marcelo Fer
nandez e altri. suP'ordine di 
priorita e sui metodi di pianifi 
ca/ione economica. Ancora un 
anno fa. di questi giorni. le ri 
viste del partito e del ministero 
deU'economia erano piene di 
articoli improntati a una pole
mica fraterna ma anche pro-
fonda. Da un lato si sosteneva-
no i prinicipi di un'industrializ 
zazione ravvicinata. nel quadro 
di una pianificazione rigorosa-
mente centralizzata e sulla ba
se di una mobilita/ione politica 
delle forze produttive — senza 
tener troppo conto dei rapporti 
di produzione —; dall 'altro si 
propendeva per una politica di 
giusti incentivi materiali e per 
un decentramento che andasse 
fino all'autogestione delle singo-
le fattorie dello stato — in agri-
coltura. come nell'industria — 
e si propugnava rautofinanzia-
mento come elemento indispen-
sabile per la verifica dei costi 
di produzione e il controllo del-
i'aumento delle remunerazioni. 
La polemica ha avuto degli 
strascichi anche recenti (un 
saggio critico sulla priorita da
ta alio sviluppo agricolo e usci-
to in uno degli ultimi numeri 
della rivista economica del mi
nistero dell'Indiistria) e riper-
cussioni internazionali. dato che 
vi hanno preso parte anche 
economisti com" Charles Bet-

Scambio di lettere tra Tesponente socialista e Longo 

LO «SCONTRO» TRA SOLARI E 
C ADORN A AL COMANDO CVL 

lei nostri articoli dedicati alia 
isistenza, abbiamo ricordato, 

I'altro, I'incidenfe avvenuto 
Comando del Corpo Volontari 

11a Liberia da cui il generate 
rioma tra»e pretesto per ras-
jnare le dimissionl. Fermo So-
1, che fu II protagonista del-
neidente, ne precisa accurata-
•nte I termini In una lettera a 

che volentleri pubbllchia-
9, assieme alia risposta. 

|Ecco la lettera di Solari: 
iro Longo. 

\dopo che l'Unita del 6 apri-
u.s. ha citato un tuo radio-

essaggio del 1. marzo 1945. 
quale diccri che Cadornn 

\eva € preso prctesto da un 
\nale incidente » con me per 
re le dimissioni da coman 
ile del Corpo Volontari del 
Libcrtd. e dopo che lo stes-
giornale, in data 9 aprde. 
riportato un'mtervista da 

concessa al giornalista Te-
schi. nella quale — rifcren-
ti alio stesso argomento — 

hai riferito di uno * scon-
assai vivace con Solan, so-

tuto di Parrt >. da piii ptirM 
TO stato snllecitato a prcci 
re m che sia consisum e 
ill siaio vlale le raqwni di 
pj « banale mcidcric » o « ri 
re sconlro t tra me e Ca 
rna 

[Jn cerifd. qualche precisa-
tne sull'argcmento Vha da 

lo stesso gen Cadorna, a 
| 0 . 212 del suo Ubro « Ln Ri-

ssa », dore scrive che nel-
mduta del Comando gene-

rale del 22 febbraio '-Z5 sorse-
ro tra lui e me dei c contrasti 
di idee a proposito dell'oppor-
(unitd di creare o meno un 
corpo di ispettori» delle for-
mazioni partigiane, e poichi 
< Solari oppose bruscamente 
che al Comando stavamo tutti 
con paritd di diritti, mi alzai 
dichiarando che avrei prescn-
lato le dimissioni al Comitato 
Liberazione Nazionale Alta Ita
lia. e abbandonai Vaula >. 

La verswne data da Cador
na risponde sostanzialmente 
alia vcriid, come lu sai_ ma 
menta di essere chiarita e in-
tcgrata. non es<sendo esaunen 
ti le notizie che '-• hoi dato 
neU'interrista a Tvnrschi. 

In quella seduta del Coman 
do. che ebbe luogo in un isti-
tuto religioso di corso Magen
ta, si discusse delle formazifr 
m da far convergere su Mi 
lano per la fase culminante 
della liberazione, e Cadorna 
aranzd la proposta di mettere 
a capo di quelle formaziom 
dec;li ufliciali effettiri di ca 
vallerm. disposli a nentrare 
dalla Svizzcra a questo sccpo 

•\l che. tu ed to oppenem 
mo che i comandantt parligia 
ni arerano dato lunga prova 
di capacitd. di senso dt re
sponsabilita e di coraggio, e 
che era assurdo parlare di 
sostiluirli nel momento finale 
della lotta. 

Fu allora che Cadorna ri-
I picgd sulla prcposta, di cui i 

cznno nel suo Ubro, di costi 
luire un corpo dt ispettori del
le formazioni partigiane, sem
pre con ufficiali dell'e<*ercito 
riparati in Svizzera. Ma noi 
ci opponemmo anche a que
sta proposta, perche non ne 
vedevamo ne I'utilitd ne t'op-
portunitd. 

La divcrgenza di vedute su 
un tema indubbiamente im
portante. provocd una certa 
tensione e un vivace battibec-
co tra me e Cadorna che. per 
protesta. si alzo e abbandono 
la riunione. senza che Argen 
ton e Mattei r'wscissero a trat 
tenerlo. 

Dopo un paio di dram*7iafi 
che riunioni del CLSAl dei 
giorni successivi. il gen. Ca
dorna parti in missione per 
la Srizzera e poi per il Sud, 
e tcrnd a Milano in aprile. 

Per un orvio scrupclo di ri-
servatezza non avevo ntenuto. 
Uno ad oggi, dt rispondere a 
chi mi invitara a precisare: 
ma Yatteggiamento assunto 
pubblicamcnte dal gen. Cador 
na per molivare la sua man 
caia parteciptizione alle cele 
hrazmni del Ventennale. mi 
libera dallo serupolo. 

Intendo cice chtarire che il 
mottvo sostanziale che sta al
ia base del contrasto di cut 
ho detto, si ntrova in una 
lettera di Cadorna a Valia
nt. rapprescntante del Partito 
dazione nel CLSAl, nella 
quale, a sostegno delle propo-

ste fatte in seno al CVL, 
scrive che < data la diffusa de-
tmquenza > era pericoloso ar-
mare uomini non mquadrati 
ichi diceva di farlo?). perche 
st poteva assistere ad c azio 
nl di saccheggio di quel poco 
che resta. avvilendo ancor di 
piii dinanzi agli Alleati il no-
me italiano *. 

Tu ben ricordi, caro Longo, 
quanta poca fiducia averse Ca
dorna nelle stesse formazioni 
partigiane, specie nella loro 
capacitd di ccnlrnllare la si
tuazione nella fase intercor-
rente tra la cacciata dei nazt-
fascisti e I'arriro degli allea 
ti. mentre i fatti hannn dirno 
strato che nei giorni della li
berazione non vi furono ne 
saccheggi. ne manifewaziom 
di dehnquenza. ben<i ordine e 
senso di responsabilitd. 

La mancata presenza di Ca
dorna alle celebrazioni del 
Ventennale della Liberazione. 
e in parlicolare a quella na 
zionale di ieri a Milano. non 
va spwgata certo con il suo 
timore di narclare incora ac 
canio a te. o cor, u timore 
che gli pofe^vro essere attri-
buiit ideali politici uguali ai 
tuoi od ai miei. ma ra spw 
gata con la sua radirale estra 
neita — che non e solo di eg 
gi — agli ideali stessi della 
Resistenza. 

Con viva cordialita. 
FERMO SOLARI 

Ed ecco la risposta di Loneo: 
Caro Solari. 

i motivi sostanziali che tu 
ricordi nella tua lettera. per 
cui nella Feduta del Comando 
generale del 22 febbraio 11M5 
si ebbe < una certa tensione e 
un vivace battibecco > tra te 
e Cadorna. concordano uun 
quanto ricordo anch'io. Quan
do io ho parlato di < banale 
incidente i e di « vivace scun-
tro * mi sono riftrito al « pre-
testo » finale addotto da Ca 
dorna per abbandonare la n u 
nione e pre^rntare le dimis
sioni. Tu sai che le nostre se 
dutc si svolgevano con non 
troppo ordine Fu ad un ceno 
momento di battibecco gene-
rale che. ad un mio invito a 
procedere eor> ordine e con 
calma. Cadorna use! con la 
famosa frase: «qui comando 
io ». Io ?entii quella frase co 
me un indiretto rimprovero 
ri\o!to a me perche. con il 
mto imito. intcrferivo nella 
direzione dHIa riunione Ma tu 
ribnttesti immediatamente con 
alcune parole as«ai c u \ a e i » 
(d'Ciamo cosi). al che Cador 
na. offeso. si alzo e abbanda 
no la riunione. E' a questo 
momento che si riferiscono le 
mie parole di f scontro viva 
i c i e di « banale incidente >. 

Ti saluto caramente. 

LUIGI LONGO 

telheim. in polemica con Er
nest Mandel. 

Ora, sembra che la direzio 
ne politica abbia risolto. perlo 
meno provvisoriamente. il con 
tlitto Nel discorso dell'8 mag 
gio. Dorticos ha ribadito una 
linea che sembra dare ragione 
a tutte due le parti e torto ad 
entianibe; in realta ha preval 
so una scelta che appare rea 
listica e anche tcorieaniente 
corretta: « Noi siamo altamen 
te soddisfatti — ha detto il Pre
sidente — che il fattore morale 
sia quello che stimola di piu 
gli sforzi del ministero dell'In
dustria. sappiamo d ie questa e 
stata adottata come la dottri 
na del ministeio e applaudia 
mo a questa dottrina II nostro 
ptesente e il nostro avvenire 
riposano fondamentalmeiite sul 
la nostra ideologia e sulla no 
stra morale iholuzionaria. 
Questo non nega i pi incipi car-
dinah che debbono regolare la 
retribu/.ione del lavoro nella so 
cietii socialista. vale a dire il 
retribuire ciascuno sccondo il 
suo lavoro. Secondo noi questo 
principio e assolulamente com-
patibile e conseguente con quel
lo che si avvia a sottolineare la 
importan7a degli incentivi mo-
rali; raggiungere armonia e 
sintesi fra que,sti due fattori. 
mantenendo come impegno 
quello di irrobustire ogni gior
no di piu l'importanza e la par-
tecipazione degli incentivi mo-
rali. deve essere uno degli ob-
biettivi del nostro lavoro eco 
nomieo Lo abbiamo detto piu 
di una \oIta: costruire la socie-
tji socialista e. in futuro. la so-
cieta comunista e prima di tut
to costruire e formare l'uomo 
comunista ». 

Spiegato a quali condizioni ed 
entro quali limiti oggi si possa 
parlare di industrializzazione a 
Cuba. Dorticos ha chiesto al 
ministero dell'Industria di fare 
del suo meglio — pur dentro 
questi limiti — per migliorare 
le strutture organizzative. la 
qualita della produzione e so-
prattutto per dare nuovo im-
pulso alio sviluppo tecnologico. 
E' stato — anche se non lo si 
e detto esplicitamente — un di
scorso di circostanza. II mini-
stro dell'Industria Ernesto Gue
vara non era presente. Da 
quando e tornato dal lungo gi
ro in Africa e in Asia a fine 
marzo. Guevara non e piu ap-
parso in pubblico. II ministero 
e diretto. ad interim, dal com
pagno Gu/man. Forse si stan-
no preparando nuove strutture 
direzionali Comunque giii due 
discorsi — quello di Fidel Ca
stro del 19 aprile e questo piu 
recente di Dorticos — hanno in-
dicato una precisa volonta di 
superare Vimpasse della pole
mica degli anni scorsi e di su-
perarla nei fatti. sulla linea 
deH'incremento della produzio 
ne di base, impiegando anche 
incentivi che sono insieme ma
teriali e morali — come ha det
to Castro —: buona retribuzio-
ne per i lavori piii urgenii e an
che premi (motoeiclette. frigo 
riferi. viaggi) a migliaia. lad-
do** e e necessario. 

In una polemica che forse era 
prematura (Cuba non e ancora 
riuscita — e non essenzialmen 
te per colpa sua — a imposta-
re un piano economico gene 
rale) e inter*, enuta una deci 
sione che taglia corio rispctto 
alle teorizzazioni e dirime con-
cretamenie sul piano delle scel
te : la base dell'approv*. igiona-
mento per la produzione dei 
prodotti di consumo e per la 
meccanizzazione agricola vie 
ne daU'esportazione di zucche 
ro e poi di carne e nova (si 
sono \endute in questi giorni in 
Eurona. parecchi rnilioni di uo 
va eubane): -vr sviluppare la 
industria legnia all'agricnH'jra 
si purita su! massimo possibile 
di approwigionamento locale: 
quanto alia produzione dei neni 
di produzione si delineano pro 
getti il piu possibile legati alio 
sfmttamenio delle risorse mi-
nerali ed energetiche del paese. 

Si e tornati a un'impos{az:o 
ne realistica delle tappe da per 
correre* Cuba riparte da quello 
che e. cioc un paese agricolo. 
p t r racgiuncere il piu rapida 
mente possibile lo Madio di par
se agricolo industriale. Solo piu 
tarrii si polra rivolgere la men | 
te ai piani per t-nsronnare Cu 
ba in un paese industriale 
agricolo II che non vuol dire 
che si debba dimenticar'*- anche 
un solo momento la prospettiva 
deirindustrializzazione. 

Saverio Tutino 

E' da ogyi In vendita nelle edicole un 
numero eccezionale di « Vie Nuove > sulla 
guerra nel Vietnam con le teslimonianze 
della delegazione del PCI che ha visitalo 
recentemente la Repubblica Democratica 
del Vietnam del Nord e una impressionan 
te e inedita documentazione fotografica 
sulla guerra partlgiana e sulla resistenza 
della RDV alia aggressione imperialista. 

Giancarlo Pajetta rievoca in un'inter-
vista gli incontri della delegazione del PCI 
con il presidente Ho Ci Min e con i massl-

mi dirigenti del Partito e del governo. 
Aldo Natoli riporta In un diario di viag-

glo le impressioni raccolte ad Hanoi, alia 
manlfestazione del primo maggio e durante 
la visita nella zona delle operazioni militari. 
Pompeo Colajanni rievoca I'incontro con 
II generale Nguyen Giap, il leggendario 
vincitore di DIen Bien Phu, e Achille Oc-
chetto la consegna della bandiera delle 
brigate Garibaldi ad un reparto della con-
Iraerea nordvietnamita. . ~ ' 

Approntato un apposito disegno di legge 

Antipolio obbligatoria 

annuncia il ministro 
«PUnita» aveva sovtcnuto fin dall'inizio 
della «Operazione Sabin»il provvedimento 

Trema giorni ancora e la 
campagna di vaccinazione con
tro la polio terra sospesa per 
almeno tre mesi. il periodo esti-
vo durante il quale non e op-
portuno. ne consigliabile som-
ministrare ai bimbi il Sabin. 
Eppure sard ' proprio' durante 
Vestate che maturerd una del
le condizioni indispensabili per 
rendere le future campagne 
piu efficaci e decisive di quan
to non siano state quelle svolte 
nel passato: sard infatti du
rante Vestate che verra pre 
sentata in Parlamento — e 
quasi sicuramenle approvata 
— una legge che — diciamolo 
subita — arrehbe dovuto es
sere in vigore fin dal primo 
giorno in cui il Sabin comin-
ciu ad essere somministrafo 
ai bimbi italiani. 

Dice il primo articolo del di
segno di legge che porta la fir-
ma del ministro Mariotti: < La 
vaccinazione anlipoliomielilica 
e obbligatoria *». 

Quando. oltre un anno fa. 
noi la proponevamo all'atten-
zione degli uomini di governo 
e chiedevamo perche mai — 
contrariamente a quanto era 
avvenuto neqli altri paesi del 
globo — la vaccinazione Sa
bin non Jotxe reso obbligatoria 
anche da noi. ci sentivamo ri
spondere molto spesso < tout 
court > che rendere obbligatoria 
il Sabm era inopportuno e con-
troproducente; che la lotta con 
tro la polio <arebbe stata piu 
efficace se non fosse stata < im-
posta dalValto > e affidala in-
vece alia s"n*ibilitd della po-
polazione e alia propaganda. 

Conclusione: sono stati spesi 
rnilioni e rnilioni per svolgere 
questa propaganda, sono stati 
fattt sforzi immani e — inten-
diamoci — lodexoli per eonvm-
cere i gemtori a vaccmare i 
prnpri figh e dopo un anno 
ci si e accortt che I'obblioa 
torietd era non solo opportuna 
ma necessaria e indispensabile. 

11 campanello d'allarme co-
mincib a squillare fin dalle 
prime battaglie di quella che 
venne denominata * Operazio
ne Sabin >: in molte province 
— specie in quelle meridionali 
— la popolazione rispose al-

Con questo titolo c l'Unita » un mese prima che comfnciasM, 
lo scorso anno, la campagna antipolio, sottolineava la necessity 
di rendere obbligatoria la vaccinazione. 

lappello dei medici e della 
stampa con percentuali infe-
riori al 50 per cento. 

In settembre Albert Sabin 
stesso che venne a Roma per 
ricevcre il premio assegnato 
gli dall'Accademia dei Ltncei, 
in un'inlerv'ista concessa al no
stro giornale, esternava le sue 
perplessitd e citava i pa^si in 
cut nel giro dt poche settima-
ne la popolazione infantile era 
stata vaccinala al 100 per cento. 
« Occorre intensificare la cam
pagna > raccomandaia < insi-
stendo sulle zone piii arre 
trute >. 

In alcuni centri la ' popola
zione si attardava, era addi-
nttura restia. a Certgnola, in 
provincia di Foggia. e in molti 
altri paesi del Meridione. nu 
merou vadri di famigha sotto 
scrtssero appositi moduli in cui 
dichiaravano di rifiutarsi di 
vaccinarc i propri figli con il 
Sabin. Era un paradosso do
vuto appunto al principio della 
* libera scelta*. 11 ministro 
della Sanitd ruppe allora que 
"to principio rendendn obbli 
gatoria la vaccinazione a F:q 
qia Poi fu la vol'.a della pro 
nm ia dt Napoli e di quella di 
Toronto dove nel giro di poche 
settimane. lo scorso febhra'O 
vennero colpiti dalla poliomie-
lite una ventina di bambini: 
qua%i tutti non si erano vacci-
nati, alcuni si erano vaccinatt 
parzialmente, prendendo soltin-
to la prima dose del Sabin e 
trascurando poi It oltre. 

Infatti la vaccinazione com-
pleta e in Italia ripartita in 
quattro dosi diverse: dalla pri
ma alia seconda dose, dalla 
seconda alia terza, si sono ve-
riftcate defczioni e ritardi mt-
merovissimi. 

A distanza di un anno dal
l'inizio della € Operazione Sa
bin* essa pud riassumersi nelle 
seguenti cifre: sono stati com-
pletamente immunizzati contra 
la polio oltre 7 rnilioni e mezzo 
di bambini: e una cifra rispet-
tabile. ma bisogna tenere con
to che let a interessata alia 
vaccinazione antipoliomielitica 
(e cioe dai trequattro mesi 
ai venti anni) conta attual-
menie in Italia circa 15 rnilioni 
di individui. Ecco per chi la 
polio non e ancora completa-
mente sradicata e i cast di 
polio verificatLii nello stesso 
periodo sono ancora lontani 
dallo zero: sono 835. £ ' stato 
certo rompiuto un gran pro
gresso: prima del Sabin era-
ramo uno dei paeri dove la 
polio faceva maggior strage:^ 
si vertficavano alrtieno dieci 
ca-i al qiorno in media. Oggi 
siamo scest ad un caso al gior
no Tuttario lesempio della 
Ceroslovacehia e di molti paesi 
dell'Europa ortentale ci dice 
che la polio pud sparire com-
pletamente dalla faccia di un 
paese. se la vaccinazione vie
ne estesa alia totalitd della 
po~kto\azioie infantile. 

• b. 
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