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LETTERA DA MILANO 

s cento mi la 
analfabeti 

in Lombardia 
Nella sola provincia di Mila-
no sono 235.000 i cittadini privi 
della piu elemeniare istruzione 

MILANO, 25 
Duecentolren!aoinc|iiemi!,i 

analfabeti in provincia tli 
Mil.mo, spicenlomila in Lom
bardia, I ' ll per cenlo del
la popolazione in eta su-
periore ai 6 anni. La eapi-
tale « morale » e slata scos-
sa da questi dali che le fan-
no toccare percentuali e m-
dici vicini o addirillura su
periors a queili registrati 
Tielle regioni piu povere del 
Slid, 

La piaga dell'analfaheli-
smo ha dimension! scono-
sciute, gli stc.si dati ehe 
riportiamo sono puramen-
1e indicativi e sono certa-
inente in difetto rispelto :il-
la realta della situazione, 
Manca del resto un'anagrafe 
(ieEh inadempimenti de'.lo 
obbligo scolasth'o o dei pri
vi di titoli di s'.udio. 

Analfabeti e semianalfa-
lieti (analfabeti di ritorno), 
una massa ehe vive taglia-
la fuori dalla comunita, 
ohiusa in un ghetto fatto di 
diffidenza, di paure, di ver-
Hogna; una presenza mas-
sieeia che pesa negativa-
mente sui fattori dello svi-
luppo economico, portando 
con se gravi ripercussioni 
sui piani professionale e 
sociaie oltre che psicologico, 

AI 90 per cento e fino al
ia punta massima del 100 
per cento sono gli immigra-
ti a dar consistenza all'e-
sercito degli analfabeti. Ve-
re e proprie aree subcultu-
rali nascono alia periferia 
di Milano e delle altre cit-
ta della Lombardia, nei co-
muni dell'hinterland. Una 
area di sottosviluppo cultu-
rale e sociaie ail'ombra dei 
grattaeieli, delle ciminiere 
delle grandi fabbriche. 

Ogni anno a Milano e nel
la sua provincia, arrivano 
sui • cammino della spe-
ranza » non meno di die-
cimila analfabeti. In un'in-
dagine condotta dal COI 
(centra onentamento immi
gra te in 40 comuni dello 
hinterland milanese risulta-
va una presenza di 23mila 
analfabeti, a Monza erano 
fra gli 8 e i 10 mila. Gli im-
migrati rappresentavano la 
quasi totalita. 

Cinisello, Cologne Nova, 
.Cormano, Trezzano, Arese, 
Pioltello, Corsico, Sesto San 
Giovanni, San Giuliano, 
Rozzano, hanno raddoppia-
to, triplieato, quadruplicate 
la popolazione in dieci an
ni, migliaia di famiglie im
migrate si sono stabilite in 
questi comuni portando dal 
«ud il retaggio di un'atavi-
ca rassegnazione, la diffi-
denza verso le istituzioni 
pubbliche. 

I germi di questo males-
sere hanno come risultato 
il fiorlre di fenomeni nega-
tivi che condizionano la vi
ta dell'immigrato; pu6 na-
scere allora e prosperare il 
racket della manodopera or-
ganizzato sugli schemi ma-
fiosi, si fa difficile un inse-
rimento autonomo nel nuo-
vo ambiente cittadino, pro-
curando disadattamento e ri-
fiuto della societa, fino al-
l'estendersi di forme di de-
linquenza organizzata (mi-
norile, della prostiltizione, 
delle bisclie ecc) , resta lo 
an.ilfahetismo. 

Ai martini 
della vita 

Chiusi in un isolamento 
« etnico », l'immigrato, una 
famiglia, una parentela in-
tera, restano ai margini del
la vita cittadina. Sono mi
gliaia di persone che non e-
seono di casa perchc non 
leggono i nomi delle vie, le 
insegne dei negozi, i prez 
zi. non sanno usare il tele-
fono, gente che ha paura 
di essere derisa, che si ver 
gogna della propria condi 
zione, che ha fiducia solo in 
tin'organizzazione che le e 
familiare, in un ambiente 
che sente suo, e vittima e 
6trumento mconsapevole di 
chi specula su questa con-
dizione di assoluta inferio
rity. 

Chi sono, dove vivono 
queste migliaia di analfabe
ti? Sono le famiglie che -if-
follano ancora oqgi le cor-
re di Cologno, di Pioltello, 
che stanno nellc case mini 
me o in quelle clegh sfrat 
tati a Milano 

« Dieci persone in un al-
loggio con topi e scarafag^i 
a 400 mila lire l'anno >. 
«Sette calabresi vivono in 
uno scantinato a Cormano •-
« Nella stalla con nove figli 
• Pioltello». 

ha abbiamo scritto ancho 

noi, abbiamo denunciato lo 
inumano \ivere di migliaia 
di immigr.iti nella capitale 
cconomica d'ltaha, nella cit-
ta a 1 ivolio europeo. Disoc-
cupazione, sottoccupazionc, 
ncreano a Milano, nei co
muni della provincia, con-
dizioni di sottosviluppo clie 
pareva si dovessero laseia-
re al Slid. 

La miscria, la diffusione 
di malattie, la trascuratez-
za dovuta all'ignoranza im-
pediscono anehe ai bambi
ni di frequentarc la scuo-
la. Alcuni restano a lavora-
re a casa, altri aiuteranno 
il padre che fa 1'ambulante 
o che commercia. II basso 
livello di scolanla o l'anal-
fabetismo dei genitori pe
sa sui figli che non trag-
gono sufficicnti slimolazio-
ni culturali. 

L'analfabetismo e causa 
ed effetto di una condizione 
di vita fortemente discrimi-
nata, lavoro non qualifica-
to, abitazione malsana, po-
ca o nulla assistenza pub-
blica. 

Grosse 
difficolta 

Duccentotrentacinquemila 
analfabeti in provincia di 
Milano. Cosa si fa per lo-
I O ' Qualche comune ha isti-
tuito corsi di recupero, la 
UNLA, i patronati, varie as-
.sociazioni private con in-
lenti piu o meno reconditi 
di strumentalizzazionc poli-
lica intervengono in que
sto settore d'iniziativa ma 
con scarsi risultati. Su 50 
comuni della periferia mila
nese, 30 non hanno i corsi, 
in 19 ne sono stati organiz-
zati 37 con una presenza di 
sole 430 persone! 

Del resto in questi comu
ni travolti dall'ondate suc
cessive di immigrazione so
no saltate tutte le strutture 
'.colastiche anehe per i fi
gli degli immigrati; in 60 
comuni dell'hinterland man-
cano in totale 1500 aule sco-
lastichc per le elemental-! e 
500 di scuola materna Lon-
tananza delle sedi, affolla-
mento, spesc di equipaggia-
mento scolastico, unite a 
tutte le altre difficolta di 
cui gia dicevamo, spingono 
molti genitori a non manda-
re i figli a scuola. 

Nei pochi corsi di recu
pero e aggiornamento si c 
di fronte a grosse difficol
ta. Non e facile sensibiliz-
zare gli adulti all'esigenza 
delil'alfabetizzazione, e ne-
eessario approntare tecni-
che didattiche particolari 
nel rispctto della persona
lity, oceorre in questi corsi 
stihinlare gli interessi vivi 
e vissuti dell'adulto, per un 
recupero non fine a se stei-
so, ma strumento per l'in-
serimento sociaie e la va-
lorizzazione delle eapacita 
individuate. 

Sono pochi queili che ini-
ziato il corso lo portano a 
termine; certo per i giovani, 
si dice, pesano negativamen-
te l ricniami dei mass me
dia che la societa dei con-
sumi propone, come motiva-
zioni di un apparente be-
nessere la macchina, la mo-
lo, gli svaghi, forse anehe 
la ragazza o gli amici del 
bar sono distrazioni decisi
ve: certo. spesso per un ca-
pofamiglia pare piu impor-
tante avere in casa la TV o 
il frigorifero piuttosto che 
cercarsi di procurarsi una 
quahficazione professiona
le, ma non si puo dimenti-
care che giocano anehe al
tri grossi motivi, come i tur-
ni di lavoro, la fatica del 
lavoro stesso, gli straordi-
nan per guadagnarc qual- j 
cosa di piu. 

II risultato e che solo 3 
su 10 analfabeti sono recu-
perati Un compito immane 
resta da compiere. 

E' per questo che sorpren 
de come queste iniziati\e 
per ridotte che siano oggi 
restino appannaggio delle 
organizzazioni private; 1'as-
senza degli enti pubblici e 
dannosa e non puo piii es
sere rinviata 

Lo stesso COI ha propo-
sto che siano 1c regioni ad 
occuparsi del probl.'ma del-
i'immigrj/,ione e dell'analta-
betismo. con la istitu/iorie 
di un apposite) assessurjto 
II 10 ottobre prossimo si 
numiMnno in convegno i 
presidenti delle tegioni per 
discuterc i problemi della 
immigrazione, a loro il com 
pilo di discutere anehe que
sta proposta. 

Alessandro Caporali 

Si jiviluppa il dibat t i to sulle nuove forme di espressione del potere popolare 

La rivoluziono cubana pur di fronte a ostacoli obiettivi e a errori soggettivi sviluppa e approi'ondisce il suo di-
scorso originate facendo tesoro delle esperienze della sua breve storia - Gli interessati scopritori della «morte 

dell'iitopia» e la realta - Come vive il lavoratore - Un momento nuovo si e aperto nell'isola caraibica 

lioite M iiibco aid ^^teFdai i i 

AMSTERDAM — Vlolenta e sangulnosa 
battaglia ierl notte nel cuore dl Amstprdam 
fra centlnaia dl giovani hippie e agenH di 
polizia, sui la piazza davanti a I palazzo 
rcale: t rent a ferit i , tre dei quail colplti 
dalle palloltole della polizia. GM scontrl si 
sono protralti per sette ore e all'alba la 

piazza avova I'aspetto dl un campo di bat
taglia. All'origine del cruento scontro un 
divieto municlpale: gli hippie avevano preso 
I'abitudine d! dor mi re sui yrodinl del mo-
numento al caduti, di fronte al palazzo 
reale. La polizia aveva dato un ultimatum 
ai giovani e Ierl dopo violente carlche con 

manganelli e cannon! ad acqua ha Improv-
visamente aperto il fuoco cor le armi. 
NELLE FOTO (sopra): prima degli scon
trl gli hippie sfllano per la citta con lo 
slogan « Questa notte dormiamo all'aperto »; 
(sotto): e Iniziata la carica dei poliziotti/ 
che tra poco aprlranno il fuoco. 

Dal nostro comspondente 
L'AVANA, agosto 

La grande stampa dei pae-
si capitalistic! ha scoperlo in 
questi giorni cite la Rivolu-
lone cubana 6 «fallita» che 
« sono finite 1c illusion) », die 
il * regno di Miopia », dopo 
stentata esislen/a, e docedu-
to. D'improvvtso cditoi-iahsLi, 
inviati speciah o corsivisti, 
dopo un lungo penodo di ap
parente disinterest, sono tor-
nati ad occuparsi dell'isola 
dei Caraibi. Porche? II falto 
e clie e'e statu un discorso 
di Castro, un'autocntica di 
Castro, una denuncia di Ca
stro. Delle sue parole hanno 
scelto quelle che inl'ormava-
no la popola/.ione su reccnti 
insuccessi e dericienzc dei 
piani economici e hanno gio-
cato tutte le loro carte pole-
miche sulla autocrttica di Ca
stro, sulle sue cosiddettc « di-
misbioni». Quel che contava 
non era capire e far capire 
ai propri lettori che accade 
a Cuba, ma imhrattare 1'inv 
magine della Rivolu/.ione. Una 
lmmagine forse troppo idea-
li//at<i per la passione politi-
ca che I guernghcri della Sier
ra hanno suscitato nel mondo, 
e che, per la sua « bellezza », 
6 sembrato fosse piu facile 
far cadcre in una volta sola. 

Al contrano la -/aTra non 
vittonosa dei dieci milioni, il 
discor.so del 2(i lugho di que-
st'anno e le successive novita 
politiche, il processo nuovo 
che quel discorso e quella za-
fra hanno aperto, che e in 
via di sviluppo e non si cluu-
dera presto, sono fatti della 
storia di questa rivoluzione 
che ne confermano la vitalita 
e l'intima foiv.a e ci permet-
tono di dire: non rinuncere-
mo all'utopin. Se del momen
to clip vive oggi Cuba si ter
ra conto solo dell'aspetto re-
lativo alle difficolta eeonomi-
che, o megho, se tale aspetto 
non verra insento nel quadro 
di novita, di fermento rinno-
vatore che percorre 1'isola, 
quelle stesse difficolta econo-
miche che ipnotizzano la 
stampa internazionale appan-
ranno fclsate, incomprensibili 
(Del resto alcuni osservaton 
piu attenti hanno formulato 
domande sprie sulla situazio
ne ecotiomica cubana, hanno 
fatto confronti con quella di 
prima della rivoluzione, han
no sottolineato i giganteschi 
passi in avanti compiuti e 
hanno cercato le lmptica-
/,ioni politiche o sia pure le 
mahzie politiche di quel « dia-
volo» di Fidel). La verita e 
che !a rivoluzione cubana re 
sta fedele a se stessa, alle 
sue origin) come ai lontam 
orizzonti che si e data. E 
eammina, pur dovendc tcner 
conto della condizione obiet-
tiva dura. 

Gli scopritori della « morte 
di Utopia t> stanno molto at-

E' morlo il famoso ginecologo che fondo sulla slerilita periodica della donna la prevenzione delle gravidanze 

us: un errore utile 
Scientificamente esatto, il metodo sJe rivelato un fallimento tecnico — Esso si fonda sulla conoscenza a posteriori 
del fenomeno che e a fondamento della fertilita — L'aspetto morale e religiose: per merito di Knaus e Ogino il prin-

cipio della prevenzione delle nascite ha perduto il suo carattere peccaminoso nella mente di molte donne cattoliche 

GR \Z, 25 
E' docrti ilo il doU Henriann 

Knau^. il famoso pinecoiofio 
enr elaboio. con lo vcien/iato 
f̂ iapponcso Oy;ino, il noti.SMmo 
metodo di contiollo e preven
zione del.-i giavician/<i basato 
sulla dcternunaiione dei nerio 
di di fcrflita e di stenhta pe 
r̂ odica della donna II decesso 
6 awenutd domenica scorsa. Lo 
scion/iato a\e\a 7H anni. 

htrana c qua1-! paradosbal^ la 
uremia del * metodo di O^mo 
Knaus '••: a\eva otlunc ba.si 
-»cienli[iche nki o italo un fal 
Imiento pal |)iano letnico, e 
tuit.uia, nono^uiiHe il tallimi'ii 
to. ha a\Lilo con tuUa nrohabi 
hla una gr.uule ini[wi tan/a 
blonca 

il rond.imenli, suentihco r 
questo la donna e teconda 
non duiaiHe tulto il cicla tra le 
mo^lrua/inni, ma soltanto du
rante nuclnsiinu gioini che pre 
cedono inimedkUauiente, e <-e 
guono ininiedhUaniente. 1'ovu 
Luione, il pinblenia del con 
tiollo delle nasLilo si polrebbe 
quindt fi'-oKero sosiKMidenrlo i 
raiiporti -.essiiali du;ante l ĵ tor 
in Imindi. iifi* coao-iccie qua 
h sono i ^KHMI tetondi occuiie 
UMVM conto de. ler.omon, cithci 
che ati (inipa-inano con it'KOia 
IlUi I OWll 1/lODG 

Ii I illinicnto tecnico con le 
inn iniere\oli nascite dei * tn;h 
di Ojiino A., c do\uto principal 
mp'ite al fatto che il tenomeno 
cicl.co die e stale fissnnlo clai 
di1* autnn o la IIK sti u v.ione" 
îiif !. l icii'me 'o . 10 non p' e 

ceoe « o ,m*>nip<mtui v 1 ouiia 

zione, ma che < le fa seguito .-•, 
a dislan-i t'issa, essendo deter-
nnnato non dall'ovula/,ione che 
a\ verra. ma da quella clip o 
avvenuUi Assumere come; 
« spia » dell ovula/ione un fe
nomeno che fa seguito all'ovu-
lazione significa mettere la 
donna in condizione di sape-
re — a ogni mcstruazione — 
quah * sono stati », nel prece
dence ctclo mestruale. i giorni 
fecondi, e di non sapere « qua
il saranno * nel ciclo mestruale 
suecessivo. 

II procedimento dunque fun-
ziona solo quando le o\ulazio-
ni sono regolannentc distanzia-
te ma, come si suol dire, 
t I unica rcjjola delle regole e 
di non essere regolan t: I'ovu-
la/ione puo av\enire fuori tern 
po per !e cause ran imprevistc, 
e anehe per cause soonosemte; 
il t metodo Ii Ogmo Knaus a di 
\enta\a duiutue soltanto un mi1 

todo di puibabilita piuttoslo che 
rh certc^7a. r per aumenlaic 
queste piobabihta occorteva te-
nere un (alenclario delle me-
stiua/ioni per un anno o due, 
per o.sservaie stall iticamente 
l'entila delle vbriaziom e quin 
di caleolaic la differen/a tra 
il ciclo piu breve e quelle piu 
luiiMo. dopo d ehe bisogna\ a 
presiiiDcre come « teeondo » un 
penodo di tempo ef4uale a que 
sta difletPtua e mag^ioiato del 
numeiu di .̂oi m leeondi im 
medial a mente precedent i e ^e 
^uenti all oMilazionn clip se 
comic Knauj sono i tie tfini ni 
precedent! e il Miomo sc^uen 
te. e seenndo O^mo sono in 
>.ece i quattro gionu preecdenti 
e i tre giorni •-c^uenli 

Le donne che si attenevano 
al calcolo piu \ rudente. cioe al 
caJcolo di Ogmo, do\e\ano dun

que atfgiunMere otto giorni alia 
differen/a Ira il ciclo piu bre-
\c e il ciclo piu lun^o verifi 
catisi in un anno, o due, in 
cm non avess iu avuto ne parti 
ne aborti ne allattamenti ne 
gra\i malatlic ne stress. Ecco 
che se una donna a\cva avuto 
cicii vanabih tra 21 e 2B gior
ni, come e abbastanza frequen-
te, doveva astenersi dai rappor-
ti per quindi giorni ogni ciclo; 
e un cosi grave sacnticio delia 
vita coniugale concedes a solo 
una probabihta di sucresso ma 
non la certezza. Altro mcon-
venienie era dato dalla diffi
colta delle reei^tiaziom e dei 
calcoh. che rende\a pnssibile la 
appl ca/ione dei metodo quasi 
soltanto alle donne delle classi 
collt e amate a quelle rioe 
iho nossedewHso tfia altn me/ 
/i d contio'lo e pel le quah 
1 ew nluahtrt t\, un errore era 
men > disashosa Questi i mo 
ti\ i del lallimt'iitn del metodo 
Ofiin ) Knaus sui piano leciuco 

O^ î si \anno elalnnaiido 
mei( di di controilo tondati au
di e si suil'ast.nen/a dal rap 
poito ^esstiale nei giorni fecon
di. iero ci si vale — per n-
coneicerli — dt lenomem die 
accompagnano o piecedono M 
o\ ul i7ione e non di lenoniem 
che ui se^uouo e cioe di *le t̂ 
che semialano !e nioditica/iom 
t haiuehe dell ambiente vagina 
le- e quimh prohahile che ie 
com ez.iom di On no e Knau^ 
pes-, mo. m un pio^imo tuluro. 
tun ne larga e et licit e appli 
ca/ione 

Ma il giande enore di con 
sijlh.ne il metodo di contto.io 
delle nascite fonda to sull'asti 
nen/a dal rapporlo se^suale nei 
giorni tccondi in un epoca m 
cm non si riusava ancora a 

indn iduare con esattezza 1'mi 
zio e la fine del penodo fecon 
do, ebbe tuttavia una notevole 
imjjorianza Difatti, per la pri
ma volta nella storia, si pro 
spettava una modahta di con 
trollo delle nascite ehe oon un 
plicav a la violazione dei co-
mandamenti morah del cattoh 
cesiino. Pcrcio le grandi masse 
popolan cattoliche, in futti i 
paesi del mondo. cominciarono 
a appheare questo metodo e 
quindi a fannhari/./are con la 
problematica delta pianifica 
zione deiDografica. 

Quando, dopo anni di penose 
espenen/e. dovellero convin
c e s che il metodo era sbagha 
to tecnk uuenle una trasfoi-
maz.ione n leveisibile si era pio 
dot (a nella loio psicolo^ia una 
breccia si era aperta nella 
compatta tnuraglia clip in pa^ 
s.ito aveva miMito di conno 
la/ioni |H,eca,ii,no--e osm aspi 
la/.ione alia <.essu.iht.i non le 
conrla 

Molte donne. che prima di 
Ogino e K n.ius non a\ ev a no 
mai ncanche o^alo ^petare ch 
soltiar*-! alia sene drammatica 
di gra idan/e non desideralr, 
pro\ ai ono quoslo metodo. e 
dopo a erne nsioniralo il lalli 
memo iis^eio che. se la moi a 
le ci is'iana poimeitev a di ev i 
tare I iHon'io dellowilo con lo 
speimao/oo med.a lie I ashnen 
/a loi c non --arel be Malo un 
mot. 
alln 
11 erne 
mento 
ebbe I-
lurare 
si ,en/a 
a \ \ 1111 
meiodi 
eutiri 

' { ' / / ! . 

ieho ev itarlo con 
con luliammi o 

t'osi. pin . el suo falh 
ecru o. i! n otodo Knau^ 
ttavi i 'I n H'lto di ma 
il pioblen i nella co 
di molte lonne, e di 

1 ver^o 1 ido/ one di 
mo sieun Anehe gh 

anno stone 

tcnti a non dire una cosa 
tanto semphce c t.into csplo 
siva: a Cuba le ragiom del 
lavoro iimano, deH'impcgno 
nella produ/ione dei beni non 
sono determinate dal clcnaro, 
dalla neccssita, vera o occul-
tamente imposta, del guada-
gno c del consume Diverso 
c, qui, il valore che quaht'ica 
il lavoro dell'individuo; e non 
.solo per il china politico e 
idealc. ma per una concrela 
realta: la norma di lavoro c 
slaccata dal salnrio. Sia che 
Toperaio raggiunga sia che 
non ragginuga la norma die 
gli c stata assegnata, il suo 
salario resta immulato L'ope-
raio, ogni cubano, lavnra co 
me membro di una comunita 
di eguaii; da secondo la sua 
eapacita e la sua coscienza; 
riceve secondo le possibihta 
di cui la comunita dispone. 
Mighorando il lavoro aunien-
ta la ricchezza che viene di 
visa, a prel'erenza, secondo 
scolte che heneficiano ugual-
mt. le l membn della collet 
tivtta. Questa realta di hberta 
e dignita umana di un popolo 
di otto nullum di persone che 
vi \ e una ri vol uzione, ce it a 
stampa prefensce dimenlicai 
la e ne sono e\ identi le ra 
gioni. 

II fatto che debba essere 
morale e non malenale Tin 
cenlivo che muove gli uomim 
a creare ncchcz/.a sociaie non 
viene nemmeno messo in dub-
bio da Kidel nel discorso del 
2(i lugho. Eppure le difficolta 
cconomiche annunciate sono 
grandi, an/.i per gh autorevoh 
commentaton della stampa 
borghese siamo al -i fallimen
to x-: la tentazione di ncorrere 
ad altri sistemi polrebbe sor-
gere. II fatto e che gli sco
pritori del « fallimento cuba
no *> non solo dimenticano 
quel che gia e'era e viene 
confermato, ma nascondono 
quel che di nuovo e stato 
annunciato e va crescendo. 
Cioe il maturare di forme ori
ginal] di nvestmiento politi
co, della strumenta/ione pra-
tica di quella scelta secondo 
cui 6 il formarsi della co
scienza rivoluzionana degli uo
mim la forza decisiva del so-
ciahsmo. 

In queste settimane dal di
scorso di Castro c eominciato 
nel paese un dibattito sulle 
nuove forme di espressione 
del potere del popolo. E, co
me c giusto, il momento es-
senziale e stalo usto nella 
fabbnea. Castro ha indicato 
la necessita di cosiituire col-
lettivi di fabbnea che siano 
rappresentanza dei lavoraton, 
delle loro associaziom sinda-
cali e politiche c del Partito 
comunista nella direzione del
le aziende. E nello itesso tem
po ha ribadito che le fun-
ziom deiramministi atore e del 
dingente del partito non de-
vono confondersi, il partito do-
vendo essere elemento di a-
zione e elaborazione politica 
e non annegarsi nelle necessi
ta amministrative o essere 
coinvolto in questa o quella 
mena burocratica. Dunque pur 
se di fronte a ostacoli obiet
tivi e a errori soggettivi, la 
rivoluzione cubana sviluppa, 
approfondisce il suo discorso 
original?, fa tesoro delle espe
rienze della sua breve storia, 
in questo caso degh ultimi 
anni. 

Si guardi all'esempio con-
creto della zafra 1070, alia rac-
colta cio6 di centinaia di mi
lioni di tonellate di canna 
da cui trarre i famosi dieci 
milioni di tonnellate di zuc-
chero. E' stato un insuccesso 
(anehe <=e solo relativamente 
aH'obiettivo, che era altissimo, 
perch6 in comparazione alio 
cifre del passato ha rappre-
sentato un aumento di circa 
il cento per cenlo). ma un 
insuccesso delle misure tecni
co industrial) predisposte. pcr
cio pohticamcnte, o meglio, 
giudicando secondo le profon-
de Mnee di crescita di una 
civilta nuova, quella zafra ha 
rappresentato un grande pas-
so in avanti nella formazione 
e neU'arricchimpnto di una 
coscienza collettiva socialista 
(E, per il resto, diamo tempo 
a un paese semicoloniale fi
no a dieci anni fa di tirar 
fuori i suoi ingegneri e i suoi 
tecnici1). 

Su una popolazione attiva 
di alcuni milioni. cmquecen-
lomila persone per period] da 
due tre mesi a un anno han
no lavcialo il loro mesliere 
e la loro casa e hanno rea-
liz/ato un lavoro manualo pe 
sante in condizioni che clefi-
mremo piomen^tiche. Tl capo-
ufficio e 1'usciere, insomnia, 
si sono trovati con un ma
chete in mano davanti a quel
le canne piu grandi di loro 
e hanno eominciato a taglia-
re . Una grande esponen/a di 
partecipazionc alia vita socia 
le ed cconomica del paese; 
il mamtestarsi di una tens o 
ne collettiva che ha coinvolto 
fin I'angolo piu sperduto, una 
prova generate a cui le strut 
lure della rivol vione vSono 
state ^enamente sottoposte. 

Situazione positiva, dunque, 
una volta depositato il machu-
le, per andare avanti per tra-

sformare quell'impegno con 
finahta produttiva in un nift 
alio livello di intervenlo del 
cilladmo nelle strutture del
lo Stato: per sviluppare 1P. 
critica (e in cio il sigmficato 
delle parole di Kidel) nessun 
dingenle polendosi coiisidera 
re -.' a] di sopra v; e, infine 
ma non ultimo, siluazione po
sitiva per circoscnvere e at-
(accare pohticamcnte quelle 
crislalli/za/iom anomale dt po 
tore c prtvilegio, quelle fiori-
ture burocraliche. quelle ot 
lusila pnhtiche che gh anni 
di grande cenlralizza/ione e 
mobilila/ioiic MI questo n 
queli'obtettivo pnoritano han
no permesso si formassero 
nel cuore stesso della socie
ta cubana. Qui ci sembra, A 
il vero e piu importante si-
gnifjeato di questo «esplo<'i-
vo» 26 luglio. Un momento 
nuovo della sua logica stori 
ca, della specificita della sua 
rivoluzione si 6 aperto nel
l'isola caraibica Questo e il 
problema se r> ai problemi 
che voghamo guardarc. 

Non quindi crisi. ma intrec 
ciarsi di momenti di avilup 
po e d. stagna/ione. di pro 
grcsso e di appesantimenlo 
che, msieme. sembrano Iro 
VAVO uno sbocco corrispnn 
dente alle necessita della Co 
ba odierna- piu ra/ionalita e 
pivi potere operaio nella pro-
duzione Non 6 in s6 1'in-
succe^so di un piano econo 
mico il metro di valulazione 
di una giovane rivoluzione, 
ma il metodo, le sce]te po 
htiche per farvi fronte, per 
il futuro E in questo senso 
la rivoluzione cubana mostrn 
di saper reagire aH'altezza 
delle speranze che in essa 
hanno riposto gli uumini Ii 
beri del mondo, 

Guido Vicario 
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I'epidemia in Italia 

Venice 
sanlfario 

anti-colera 
ierl a 
II mimslro Mnriolti ha 

ien convocato a Roma una 
sorta di « stato moggiore » 
anti-colera per fare il punto 
sulle misure preventive pra
se in Italia per costituire un 
eftlcace sbarramenlo all'epl-
demia che si e diffusa ormsl 
in numerosi paesi del bactno 
medi terra neo. G!i espcrti 
hanno dlchiarato valide le 
misure adollate fln qui, od 
hanno dichiarato che <t gli 
organi sanitari prepostl alln 
difesa delle malattie infet-
five sono in stato d'allarme, 
ed e da ritenere che qufl-
lora casi di colera dovessero 
manifest a rsi in Italia, la 
diagnosi sarebbc postn tern-
peslivamcnle, ed altreltanto 
tempestivamenlc adotlate l« 
conseguenti misure pot I'lso-
lamento del malato *. SI so
no inollrc prose in conside-
razloni lc « limitazioni da 
porre nel confronti dcll'lnlro-
duzionc in Italia di derrate 
nlimentari provenlenti dal 
paesi In cui la malattla 6 in 
atto ». 

Dopo aver escluso I'op-
portunila della vaccinaziono 
di massi) — basta per ore, 
secondo il comunicato, vac-
cinai-o i soggetti maggtor-
nixinte esposb al conlagio — 
cd aver sottolineato comun-
que I'importanza delle misu
re di igiene personale c ali
ment arc, gli espertl hanno 
prccisato che controlll alle 
frontiers sono stati cstosi an
ehe a tutli coloro che pro-
vengono da Isiaele o dalla 
Guinea. 

L'epidemla si sta Infaltl 
eslcndendo proprlo in Israa-
le e nei territorl arabi ot-
cupati: ai novo cast prece-
dentemcnle comunlcati, se ne 
sono aggiunli Ierl altri dua 
nel quartiere occidentale dl 
Gerusalemme. I noil re quat
tro bambini (due arabi c due 
ebrei) sono slat I ricoveratl 
hi osservazione. Funzionari 
del minislcro della SanltA 
isracliano hanno comunque 
assicurato ctio In siluazlona 
e sotto ccnlrollo. Una cam-
pagna di immunizzazionc 4 
in corso ivdle zone arabc oc-
cupato. II Iraffico Ira le dut 
sponde del Giordano 6 sta
to oggi so^peso e gli autocar-
, carichi di nioici, che t l 

accingevano a travcrsare I 
ponti sui flume, sono stati 
costretti .-. invetiire In mar-
cia. 

Un porlavoco doU'Organiz-
zazione mandiale della sanl-
ta (OMS) ha dichiarato cho 
I'URSS, la Coren del Sud, 
Israole o la Libia hanno for
ma Inienle comunicato al-
I'OMS di nver idenliflcato 
casi di colein nel loro t l -
spcttivi lerritori, I not tre, lo 
cnto dell'ONU pet gli aluti 
ai protughi ha Informato cho 
un bambino dl vcntl mesi a 
morto dl tolera In un cam
po piofughl in territorlo II-
banose. 
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