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RISPONDE 

FORTEBRACCIO 

« GENTE IN GIRO >» 

«Caro Fortebraccio, ti 
chiamo da Milano e ti tele-
fono perche dato lo sciope-
ro deile Poste non vorrei 
che una mia lettera non ti 
arrivasse. Ho visto ll tuo 
eorsivo che e tu t to una dol-
cezza per il vies presidente 
della Coniindustna Cena 
ni. Lo chiami parfino vio
loncello. Ma tu hai letto 
il eorsivo di Vieffe di ve-
nerdi su « 24 Ore » per l'as-
sassinio dell 'agente Marino 
giovedi qui a Milano? E 
«24 Ore» non e un gior-
nale, anzi il giornale, della 
Confindustria? E tu dicj 
che sono dei violoncelli? 
Ecco, volevo dirti solo que-
sto e non aggiungo altro 
anche perche le telefonate 
in teleselezione costano. 
Ah no, vorrei anche sapere 
se hai letto su «Panora
ma » di questa set t imana 
la lettera di un lettore bo
lognese che parla del tuo 
amico Girolamo Drmiestici.. 
Ciaio, io sto bene, ciao. 
Carlo Maria Santoro - Mi
lano ». 

Caro Carlo, o sono io che 
non so fare dell'ironia, o 
sei tu che set troppo rab-
bioso. Le due cose sono en-
trambe possibili e non si 
escludono reciprocamente. 
Fatto sta che mi pareva, 
con la mia nota di sabato 
14, dedicata all'ultima 
«Tribuna sindacale», di 
avere bastantemente can-
zonato il vice presidente 
della Confindustria Ceria-
ni. non trascurando nep-
pure di ricordargli cib che 
aveva il dovere di dire e 
non ha detto. Ma riconosco 
che se non mi fosse sfuogi-
to, come mi e sfuggi-
to, il eorsivo di Vieffe su 
«24 Ore» relative ai fatti 
di Milano, forse non me la 
sarei sentita. come si suol 
dire, di andarci una volta 
tanto con mano cosi leoae-
ra (o tanto poco pesante). 

II eorsivo di Vieffe (ciot 
Vincenzo Ferrari, vice di-
rettore del giornale) e bre-
vissimo e dice cosl: «An-
cora sangue nelle s t rade di 
Milano. Ieri , nel corso di 
una dimostrazione che non 
era stata autorizzata ma che 
si tentava ugualmente di te-
nere. un agente di pubblica 
sicurezza e stato ucciso da 
una bomba ed altri sono 
rimasti feriti. Non s taremo 
qui a sciogliere la solita li-
tania sul rincrudirsi inuti
le, assurdo, degradante del
la violenza. Tanto sarebbe-
ro parole sprecate . Ci sia-
mo incamminati su una via 
della quale, francamente. 
non si vede la fine ». Seguo-
no alcune righe contenenti 
un elogio per la polizia che 
anche di fronte alio spetta-
colo di un compagno cadu-
to sotto ali occhi dei com-
mtlttoni ha evitato di fare 
uso deVe armi e ha saputo 
«tenere i nervi a posto ». 
(Mi associo anch'io all'elo-
gio, non tacendo, perb. una 
considerazione: che la poli
zia, finora, ha sempre a per-
duto la testa» quando ha 
frontegaialo manifestazio-
ni di cui erano protagoni-
sti elementi di sinistra. Mai 
che siano a saltati i nervi» 
ai poliziotti davanti aali 
estremisti di destra Me-
glio pneo che niente. natu-
ralmente Ma e un fatto 
che finora la polizia ha 
sempre saputo controllar-
si. loderolmente. solo ouan-
do e stata alle prese enn i 
fnscisti. Non lo dim per i 
fasristi risparmiati: snno 
ennfpnto che virano Lo di-
co ner nli antifascist! ca-
d"ti- snno disnprato che h 
ab^nno nmmn?zali) 

Ma lormamo al nostro 
Vieffe. Nel suo eorsivo si 
parla di « una dimostrazio
ne che non era s ta ta auto
rizzata » Di quale dimo
strazione si trattava? Non 
e detto Nel corso di questa 
dimostrazione anonima aun 
agente di pubblica sicurez 
za e stato ucciso da una 
bomba ed altri sono rima
sti feriti ». Ma questa bom
ba e stata lanaata o e pio-
vuta dal cielo? E non sard 
mica successo che I'agenle 
la tenesse in mano e che 
gli s:a malauguratamente 
caduta. esplodendo e uca 
dendolo"* Per quel che Vief
fe ce ne dice anche questo 
e possibtle: tutto. nella sua 
scarna prosa. e anommo. 
indistinto e vago Se qual 
cuno venerd'i avesse letto 
sollanto « 24 Ore » arrebbe 
potuto a pieno dirittn rt-
tenere che 1'assa.ssimo di 
Via Bellotti fosse opera di 
vcomunisltn. ctb che m 
fondo al suo cuore. quando 
e'e dt mezzo un fatto di 
sangue. Vieffe e sempre 
port a to a credere e torse fo 
senza forse) a sperare. 

Ma ecco verificarst lor-
rendo. tnfame attenlato di 
PrimanUe. a Roma, e mar-
tedt Vieffe gh dedica un 
suo eorsivo nel quale an
che questa rolta non si fan-
no nomi (non era possibile 
farnet. ne si attribuiscono 
responsabilita. ne si tenta-
no ipotesi Allora. dirai tu. 
il vice direttore di «24 
Ore» si redtme. riscattan-
do con la genericiia dt que
sta rolta la qenericita della 
volta scorsa. Neanche per 
sogno. la sua mstdin qui. 
per Vappunto. si mnstra 
per quella che e Perche 
eqli accomu^a i due fattt. 
queVo di Milnnn e auello 
di Roma, e 7i attrtbvisce 
entrambi a « gente che c'h 
in giron alia quale a solo 
un luogo si addice- il ma-
nicomio c n n r n a l " » Ecco 
il potverone di un autenti-
co membro dr'.ln maqaio-
ranza itlrn*to*i A Milano 
si e saputo suhito che a 
lancmre la bnmhn omicida 
sono stnti i fasristi. i qunli 
hanno operato in un qua-

dro di criminali provoca-
zioni, fieddamente delibe
rate e puntualmente ese-
guite. A Roma non si pos-
sono fare che supposizioni 
(almeno flno a questo mo
menta in cui scrivo e ancor 
piii quando scriveva Viefre) 
e I'ipotesi della follia qui 
e verosimile. mentre a Mi
lano non e neppure pensa-
bile. Ma se facciamo pas-
sar tutti per matti il fasci-
smo ne esce indenne, ed e 
questo che probabilmente 
preme a « 21 Ore » e ai suoi 
scrtttori. I quail, con i loro 
padroni, preferiscono ancn-
ra afftdarsi alia DC, ma 
hanno bisogno che il fasci-
smo ci sia e sappia, natu-
ralmente, lanciare le bom-
be. Questa volta, perb, non 
era ancora il momento, co-
si Vieffe ritira dentro la 
testa 

• * » 
Quanta alia tua segnala-

ziane di « Panorama ». te 
ne ringrazio ma era super-
flua perche, come ti ho det
to al telefono, avevo ap-
punto ricevuto allora il set-
timanale e ho visto subito 
la lettera del bolognese si-
gnor Manfredo Stiassi (lo 
captsco dal nome, che deve 
trattarsi di un bolognese). 
La riproduco qui pari paii 
non solo perche e una let
tera eloquente ma soprat-
tutto perche non so quan-
ti siano t lettori di « Pano
rama » tra i nostri compa-
firm', o almeno i lettori as-
sidut. e non voqlto sfugoa 
loro una notizia che. sup-
ponao. li interessera viol to. 
e che merita di essere il 
piit possibile diffusa. 

Ecco la lettera del signor 
Stiassi a «Panorama »: 
« Dunque Girolamo Mode
st!. "diret tore soi r i tuale" 
del "Carlino" e dei redat-
tori del "Carlino", oltre na-
tura lmente che dei lettori 
del "Carlino" ("Panorama" 
363); Girolamo Modesti, 
lottatore continue per la-
liberta d'ltalia e 1'ordina-
to benessere degli italiani; 
Girolamo Modesti, animo 
generoso. smascheratore di 
demagoghi. nemico dei ti-
ranni, non e integerrimo. 
Legso su "Qui Bologna". 
con tanto di fotocopie. che 
Modesti negli anni 1947-48 
lavorava in un quot idiano 
paracomunista di Livorno, 
"La Gazzetta". e ci scrive
va articoli firmati in cui 
irrideva ai borghesi caca-
sotto che avevano paura di 
qualche migliaio di baldi 
giovanotti a rmat i solo d'en-
tusiasmo e di fazzoletti ros-
si al collo. Leggo anche che 
Modesti ha lasciato "La 
Gazzetta" il 30 anrile 1948: 
vedi caso 12 giorno dopo 
lo storico 18 aprile. il gior-
no in cui gli italiani ser> 
pero che la rivolu^ione era 
r imandata sine die Mam
ma mia. in che min> e la 
liberta d ' l tal ia e 1'ord'nato 
bene^sere desli i taliani! ». 

Questa e la notizia che 
tutti. possibilmente. debbo-
no conoscere. ma andinmo-
ci piano prima di cnnclu-
dere che Girolamo Dome-
stici (al cui nome. d'ora 
in not. faremo sempre se-
auire le lettere S M . servus 
Monti, all'nso pesuitico. S. 
J . servus Jesus) sia un ml-
taoabhnna. Eali e inrece 
un camnion" di rinnrosa 
enrrenza TTo letto non so 
dove che il Dowsfici P sui 
cinnuant'anni Nel '47-'4R 
UP ttrpr.n dunnne venture o 
vnficinnue: pm auindi in 
wena efa di intendpre e 
di roip.re e stnva con i ro-
munisti. nprsun.so chp i co-
mnni*ti nrrvhhpro r'.nta di 
U i nnro ftvnnrtn ridp dai 
risidtati d^lte elezioni dpi 
IS aprile che la sverata 
vittoria non era stata raa-
qiunta. passb dall'altra par
te. dimoslrando con cib 
che la sua coerenza e 
esemvlare: eali sta con chi 
vince Facendosi maturo, 
ha capita che la polit'ca e 
infida e le sue vicende al-
terne. cosi ha imparato a 
prediliaere i mihardari. che 
git sembrano piit stcuri e 
tutto sommato piii conve
nient!, perche anche se ti 
licenziano non lo fanno 
mat senza rilasciarti. e ver-
snrtt. un conqruo benserri-
to. appunto 

Quando i lettori seauono 
la polemica che si svolqe 
tra not. frc il Domestici. 
vughamo dire, e Fortebrac
cio, non dimenlichmo mat 
la diffcrenza (una differen-
za a<che, *e non soprattut-
lo. moraet che contraddi-
stmgue chi c passato dai 
padroni ai tavoraiori c cht. 
Cbsenao partiio con i lavo-
raiori. ha poi /Miro per see-
gncie ai servire i padroni. 
Veareie enc il Domestici 
non fa>a parola della rive-
lazione at <• t^'Ui Bolugna »: 
e II suo sisiemu. Egii si li-
mtia a injiuriare, evitando 
scrupOiO^ui.iente di oppur-
re aigomenti ad argomenli, 
rayioni a ragionz, e non 
usu mo mai esporre obietli-
vamente il talto, come si 
fa neile sentenze. Perchi:, 
per esempio. avendo volulo 
funo^amente respingere la 
accusa di >icorrere, nello 
esercizio deUe sue funziom 
di direttore. a metodi ottu-
samente censon. non ha 
comincmtn col pubblicare 
la lettera dei suoi rcdalio-
rt, che quet metodi pun
tualmente documentavano? 
Cosi e da prevpdere che 
questa volta il porero Do-
mesttzt passern tutto sotto 
silemio Risorj.ui capirlo: 
anrhe lui, alia fin fine. & 
capace di reriiqnarst 

Fortebraccio 

GLI ORIZZONTI DELL'UNIONE SOVIETICA 

La seconda eta dell' economia 
« La fase esfensiva e terminata, si e definitivamente entroti nella fase intensiva » - Una questione cruciale: I'insufficienza di manodopera - A coi-
loquio con Grigori Romanov, primo segretario del comitato regionale di partito di Leningrado - Qualificazione e riqualificazione dei lavoratori - La 
scuola airinterno delle fabbriche -1 problemi della partecipazione degli operai alle decisioni nel settore produttivo e della organizzazione del lavoro 

IV 
DI RITORNO DALL'URSS. 

aprile 
Ovunque nell'URSS. econo

mist! e dirigenti politici, sta
tistic! e sociologi, scienziati 
e giornalisti ripetono che 
« nell'economia sovietica la fa
se estensiva e terminata . e 
si e definitivamente entrati 
nella fase intensiva ». Vedia-
mo clie cosa vuol dire, ve-
diamo in che senso ed entro 
quali limiti debba essere in-
tesa questa frase oggi tanto 

ripetuta. e a prima vista co
si drastica. 

Non vuol dire certo — la 
cosa e evidentissima — che 
1'URSS consideri in qualche 
modo esauriti gli spazi ter
ritorial!. fisici. della propria 
espansione economica inter
na. o che non stia realizzan 
do o non ounti alia realiz 
zazione di nuovi impianti. di 
nutivi centri produttivi an
che di grandi e grandissime 
dimensioni. 

Citta 
e campagna 

Basta pensare alle gigan-
tesche imprese in corso di 
attuazione o in progetto sia 
nelle regioni al di qua de
gli Urali sia soprattutto 
nella Siberia. neU'estremo 
Oriente. nell'Asia centrale 
(avremo occasions di parlar-
ne anche nel corso di questi 
servizi), imprese di traslor-
mazione della natura . di mo-
dii'ica del corso dei liunii, di 
creazione di nuove basi e n e r 
getiche, di costruzione di 
enormi Fabbriche. per render-
si conto di quanto l 'aspetto 
espansivo resti piu che mai 
un fattore dinamico di pri
mo piano nello sviluppo eco-
nomico. No, la questione cru
ciale, per ia quale il termi-
ne « intensivo » e balzato al 
prirno posto nella scala delle 
prion'ta, e l'acutezza con cui 
si comincia ad avver t i re la 
insufficienza di manodopera. 
Vi abbiamo gia accennato: 
scarso incremento della po-
polazione negli ultimi venti-
cinque anni. at tesa per gli 
anni '80 di una ulteriore sac-
ca depressiva a causa degli 
effetti della perdita di gene-
razioni durante la guer ra . ri-

Operai dell'acciaieria ucraina « Azovstai » 

duzione dei margini di dispo-
nibilita e di trasferibilita del
la manodopera agricola. non 
comprimibile al disotto di un 
determinato limite sia a cau
sa delle generali condizioni 
climatiche e delle caratteri-
stiche colturali. sia a causa 
delle esigenze nascenti dal-
1'ampliamento dei terreni col-
tivati. 

Si t rat ta gia oggi di una 
tensione seria. tale da crea-
re problemi produttivi non 

indifferenti. Ci ha detto il 
compagno Grigori Romanov, 
primo segretario del comitato 
regionale di partito di Lenin
grado. che attualmente in quel-
la grande citta del Nord vi 
sarebbe la possibility di col-
locare da settantamila a cen-
tomila lavoratori, e questo sia 
in impianti nuovi che si e de-

' ciso di costruire e di finan-
ziare ma per i quali manca 
manodopera. sia in impianti 
esistenti che non possono la-

vorare a pieno regime per in
sufficienza dei turni di avvi-
cendamento. La carenza di 
una cifra cosi alta di poten-
ziali occupati aiuta. ci sem-
bra. a comprendere i t e r tun i 
del problema dinanzi al qja-
le i pianificatori sovietici si 
trovano. , 

Abbiamo chiesto a Roma
nov se le campagne circo-
stanti non offrano ancora uno 
riserva di manodopera. Qual
che margine si. ha risposto. 

Un problema medico che attende una soluzione 

LE MALATTIE EREDITARIE 
Nel nostro paese died persone su mille nascono con qualche anomalia congenita piu o meno 
grave - La questione della prevenzione e della rieducazione - E' necessario che I'esperienza dei 
«consullori genetici», oggi limitata a pochi centri, venga estesa a tutto il territorio nazionale 
E" ormai da parecchj anni 

che anche in Italia si cerca 
di trovare una nsoosta orga-
nizzata al problema delle ma-
latt ie ereditar ie . Si couosco-
no, in linea generale, i siste-
mi con cui certi t*oi di ano-
malie possono essere trasmes-
si ai discendenti; tail ano-
malie. con analisi genetiche, 
po.ssono essere oreviste per 
la maggior par te dei casi. 
ma mancano ancora le tera-
pie per curarle. Ovvio quindi 
che. non sapendo come in-
tervenire a nascita avvc-nuta. 
si cerchi di prevenire il con-
cepimento. ad esempio. di un 
mongoloide. 

Per questi scopi evs iono da 
alcuni anni parecchi amhu-
latori specificamente attrez-
zati a questi fin1.: ;»o.no i * c*»n-
su l ton genetici» vjui. at tra-
verso vari esami di tipo ge-
netico, si cercano di preve-
dere i dat : s t ru t tura l i del fu
t u r e essere umano. Questi 
consultor:. spars'. n"Ii Italia 
del centro-nord. (i centri piu 
atirezzati snno a Milano. a 
Pa via e a Verona), s'; sono 
da alcuni anni 0r2r.1nv.zat1 su 
laiga scala sulla -icerca del
le r o ^ b r h t a d: una coppia 
di avere f:gh sani Finora il 
a surcesso» di tale imz'.ati-
va e s ta to piut tosto sca r?o. 
s;a perche ne e ro.noleta-
mentt* ignorata Pesisterua. s a . 
diciamolo pure, per t imore 
di 3*--oprire cose ^piacevoli. 

L'informazione 
« sbagliata » 

Inrianzi tu t to £ nccessann 
capire rome il patr imonio 
genef.co di un fi^ho sia il 
prodotto dell 'unione d' * pez-
zi » del penoma Tiateiiio e di 
quello paterno II eenoma * 
l ';ns:eme di tu t t e ie infor-
maz:oni eenetiche ciie e?n1 
celluia poswede; e s i tua te rel-
la sua par te piu .:i\»ma, nel 
nucico. piu preci^a-nente su 
spec:fici a?>rreffaU mo1o«x>lan 
chiamatl cromosomi M cir#rro-
somi sono convenzionalmen-
te suddivisi in so t to ' jn i t i ere-
d i t i r ' e definite * *eni »». 

Ojmi celluia contiene ti:iu> 
il poienz.ale di 'nformazione 
genenca costltuito Ja t i l l cro
mosomi. con delle dlffrrenz*» 
di ordine quant i ta t ive tra le 
cellule del corpo tie cellule 
somatichei e le cellule germi
nal! (gli spermaV>zoi e eli 
ovuli) . Nelle cellule somati-
che. Infatti, 11 -rorredo exo-
mosomlco e dopplo, r ioe vi 
sono due cople per ogni cro-

mosoma. ment re nelle cellu
le germinal! ve ne e una so
la copia. E' evidente che. una 
volta a w e n u t a l'unlone t ra 
spermatozoo ed ovulo. la cel
luia che ne risulta ha nuo-
vamente il corredo cromoso-
m:co raddoppiato. In questa 
fase si ha il mescolamento 
dei carat teri paterni e ma-
terni . e questo e l 'evento 
chiave che stabilisce se 11 feto 
portera con se una eventua-
le ta ra la tente nei gerutori. 

Facciamo un °sempio con-
creto Supponiamo che uno 
dei gemtori abbia nel suo 
corredo genetico una malfor-
mazione come il cpiede torton 
0 il a labbro Ieporino r> Al 
momento della formazione 
dello zigote, cioe della cellu
ia femmmile fecondata, que
sto carat tere , localizzato su 
un certo cromo.ioma, viene 
a trovarsi insteme a', cromo-
soma omologo proveniente 
dall 'altro genitore. Quer.to ca
ra t tere potra manirestarsi so 
:o -; sara dommante sul ca 
ra t tere normale. <:he cosutui-
rebbe cosi il cara t te re reces-
sivo. o v.ceversa. A.remo qu.n-
di il « labbro Ieporino * solo 
quando questo =rene >:a do
mmante suH'omologo gene 
normaie. oppure se entram
bi i geni omo!ogni danno il 
cara t tere « labbro leoorinon. 
Nel pr.mo ca&o si parla di 
eterozigosi. in cui •=» piu o 
meno Drobabile la manifesta-
zione di un carat tere . nel se-
condo di omozigosi, in cui 
non e'e ne^suna att^?nuazio-
ne della malformazione, e in 
cu; non e'e possibi':ta ch«* 
auesta non si manifes t t 

Dato cne l'informazione 
«soasl ia ta » per un da to ca
ra t tere pud essere .vjppn^sa 
dalla presenza dell'informazio-
ne « eiusta ». nessuno. anche 
se perfet tamente sano. pu6 
«s>ere sicuro di non c-irtare 
con s6 dei carat ter i err t l . tar i 
patolotnci. e le statistiche Io 
dimostrano. In Italia, ad 
esempio. ci sono Ue mon-
soloirii ogni mille ab:Umti. e 
sono relativamente fre(|i*nti 
1 ca.si di molte a i t re ma lat
tie ereditarie: le malau te men
tal 1. soprat tu t to .vjhizofrenia 
ed epilessia, alcune nwlat t ie 
degli occhi, il sordomutismo, 
i'on.ofilia il diabete. il dal 
tonismo, molti tipl d 'anemia 
sono sicuramente t ra »jue*te. 

Ora, da to che d ied italia
ni MI milie nasrono con ma
la t t le ereditarie, e necessario 
porsi concretamente il pro
blema sia di p r o w e d e r e a 
quelll che nascono, rleducan-
dnll ove possibile, per dax lo

ro una vita « normale >/, ma 
e anche necessario alfronta-
re II problema di chi. sapen
do fli correre il rischio di 
avere un figlio malato. deve 
decidere se met tere o meno 
al mondo un infelice I pro
blemi posti da questa tema-
tica sono molti : «li i-arattere 
politico, sociaie e morale; e 
tuttavia. necessario jxaroi in 
prima persona il problema 
ai quesfa l t ra faccia della ma-
t fmi ta . Con questo non si 
vuole drammatizzare ;1 pro-
oiema, ma soio cercare di 
cuardarlo in farcia auerta-
niente. senza falsi pudon e 
cenza preconcettl o soiuziom 
razzlste. 

I cromosomi 
sessuali 

IJC ma!att:e sopra ar-ci-nna-
ve, infatti. possono si esse
re trasmesse ma con poche. 
oochissime possibilita a. ma-
•iifcstarsi, s ra / ie ai * j«to cne. 
«^)me aobiamo visto prima. 
•e cellule somat ' rhe najuio un 
eontenuto doppio di cromo
somi. ed e quindi mc. to pro-
babile che le « n formavoni 
soagliate» siano neutraiizza-
te. K tu t tavia possibile por-
tare con s6 alio stato la'en-
te. e quindi t rasn i i i i e re . ma-
(attie dei nostri :ionni o di 
cenerazioni ancora pi^eceUenti 
«:he casualmente oossornj ren-
aersi manifeste nei nc^tri di
scendenti 

Prendiamo ad e-iempio la 
emofilia. malatt ia t r ' s 'emer. te 
nota per g ra \ i t a e diffusio
n s E" noto che. i>er ia man-
canza di un fattore del pla
sma sanguigno. 3I1 e:inifilici 
hanno un tempo di ccagu-
lazione del sangue urr-Iunea-
to rispetto agli -ndividui sa
ni e sono quindi s c i^e t t i a 
gravi emorragie. L'e-n«ifilia 6 
causata da un gene <-he non 
ha la capacita di sintet'.zza-
re una particolare <rl<ibul<na 
antiemofilica fondamentale 
per la coagulazione d<*l san
gue; questo gene e .vato lo-
calizzato sul cromoioma X. 
che e uno dei cromosomi che 
determinano il sesso di un 
individuo Questo sp .^ ra per
che l'emofiha colpisca sola-
mente gli uomini; infatti una 
donna che ha la coppia di 
cromosomi sessuali XX. pu<"» 
neutralizzare l 'informazione 
«sbagl ia ta* dl un cronvisoma 
con quella a giusta -> dell'al-
tro, mentre un uomo, che ha 
1* coppia di cromosomi ses

suali XY, se ha sul cromo-
soma X l'informazione per il 
carat tere emofilico non puo 
neutralizzarla. poiche sli man
ca il secondo cromosoma X. 
Avremo quindi che la donna 
e sana ma puo essere «por-
ta t r ice». mentre i'uonio o e 
sano o e malato. 

Un al t ro esempio tipico e 
il morba di Cooiey (thalasse 
mia major) una grave foima 
di anemia, abbasianza comu-
ne in Italia, che. pur con-
tando intorno ai quai t romi-
la malati , ha almeno due mi-
lioni di « por ta ton a. 

Certamente. nella maszior 
parte dei casi. non si pre-
senta alcuna necessita di esa
mi genetici, ma io-jicamente 
chi ha avuto nella piopria 
lamigiia anche un -solo caso 
di malatt ia ereditar ia e sa 
d: non potere affrontare fa-
cilmente, sia psxologicamente 
cne e. onointi-ainente. u pro 
oiema di un figlio ^ malato ». 
non puo che cercare <ii chia 
n r e fmo in fondo .a sua « s>-
luazione « aenetica ed il suo 
albero genealogico 

F".no a poem ann: :a. nes 
suno andava dal ^enetista. ora 
invece c e un chiaro mteres-
samento a questo ilpo ai e~a-
mi, specie da par te di c c p 
pie che hanno in fimiglia dei 
casi d: mongohsmo. Nel 1972 
si sono presentate circa due-
mila coppie presso i van lstt-
tuti che, come abbiamo det
to, sono completamente assen-
tl nel Sud e che. yer .e ma-
lattie erdi tar ie . sono tut t i in 
stret tn contat to con 1 primo 
del consultor: fondati :n Ita
lia (1942). quello di Milar.o. 
dove le visile sono gratui te 
per 1 milanesi < mentre per 
gli al tr i sono a pagamento> 

I problemi in t u i oggi si 
dibatte la genetica, r.'tn sono 
affatto risolvjbili a breve sca-
denza: le ricerche cono orien
tate sia a livello medico ge
nerale sia a livello mclero-
!are. Ed e dalla biologia mo-
lecolare. a Iun?o '.ermine, e 
dalla immunologia. in un fu
ture piu prossimo. cne c\ si 
a s p e t u la soluzione, f :nalmen-
te definitiva. a t u t t e questc 
malatt ie che sempre hanno 
insidiato la discendenza del-
l'uomo. Perma restando. co
me ipotesi generale, ia fon
damentale e insostituibile im-
portanza dpll 'ambicnte e del-
l'educazione nella foraaz ione 
di qualsiasl essere umano, va 
operato un grosso s 'orzo per 
eliminare queste malat t ie del 
gene re umano. 

Luca Ma rota 

ma non tale da compensare 
il troppo lento incremento n?-
turale della popolazione ur-
bana (il tasso di nntalita e 
del 12 per mille, contro una 
media nazionale del 20 per 
mille. segno evidente che que
sta e una zona a livello di 
vita particolarmente elevato). 
Bisogna tenere conto che pro-
prio attorno a Leningrado e 
in atto un grosso sforzo di 
sviluppo agricolo intensivo, 

per assicurare I'autonomia ali-
mentare di una citta di quat-
tro milioni di abitanti. Ci 
vorranno tre anni per arriva-
re a produrre ii miliardo di 
uova all 'anno occorrenti, ci 
vorranno cinque anni prima 
di poter disporre delle 900.000 
tonnellate annue di latte ne-
cessarie. Percio sotto con l'al-
levamento razionale del poila-
me. sotto con le stalle per mi-
gliaia di vacche. sotto con le 
attrezzature per l 'allevamento 
di 260 mila suini (uno di que
sti complessi e stato compe-
rato in I tal ia) , e sotto. in-
fine, con le serre per Ia pro-
duzione sottovetro. in quel 
clima nordico, di legumi. po 
modori. cetrioli (e ci sono 
gia 46 ettari di se r re ) . Tutto 
questo — spiegava Roma
nov — trattiene o p e r u in cam-

j pagna: e si t rat ta di veri e 
J propri operai. dotati di alta 

qualifira. occupati in aziende 
J agricole statali (i sovcos). 

J Gli sbocchi 
I professionali 

L'esempio di Leningrado. 
uno fra i tanti che si po-
trebbero fare, serve a spie-
ga re il perche della continua 
insistenza sovietica sui temi 
dell ' incremento della produt-
tivita. dell'intensivita del ren-
dimento da ottenere median-

te continue mnovazioni tec-
nico-scientifiche L'assenza di 
braccia. a l tnment i , blocche-
rebbe lo sviluppo. E >erve 
anche a spieaare percne 
i'URSS e un paese nel qua
le non si fa campagna pei 
il contrcllo delle nascite. Lo 
aborto. come si sa . e libero 
e protetto. per ragioni zani-
tarie " per ragioni di r.rin-
cipio. Tuttavia non e inco-
raggiato ci-si come non sono 
incoraggiate le pratiche anti-
concezionali. Anche queste 
questioni. naturalmente. van-
no viste nel quadro deter
minato deila societa sovieti
ca . con Io sue conquiste ci-
vili e con i suoi incalzanti 
problemi sociali ed economici. 

j L'altro tema intrinsecamen-
j te collegato con la fase at-

tuale dello sviluppo sovieti-
co e con la spinta produtti-
vistica. e quello della quali
ficazione " e riqualificazione 
della manodopera. E ' un tema 
ovviamente intrecciato con 
quello della scuola. e che po. 
ne in discussione problemi 
delicatissimi e difficili. Si trat
ta in sostanza degli sbocchi 
da offrire alle nuove genera-
ztoni. della giusta distribu-
zione delle energie umane e 
intellettuali. della ricerca con
tinua di un equilibrio sod-
disfacente t ra il numero di 
coloro che accedono agli stu-
di superiori, e che le esigen
ze della r icerca sono in gra-

do di assorbire, e il numero 
di coloro che devono essere 
messi in grado di acquisire 
sempre piu elevati gradi di 
qualifica operaia e tecnica, 
in rapporto con i bisogni di-
retti della produ/ione. 

Sono problemi che — lo 
abbiamo tutti sotto gli oc
chi -— l 'anarchia capitalisti-
ca non e piu in grado di 
risolvere e neppure di con-
trollare. come e dimostrato 
sia dal caos galoppante del
la scuola e particolarmente 
della scuola superiore, sia 
dall" acuta tensione dialettica 
che si determina in propo-
sito nel mondo produttivo e 
che nel nostro paese viene af-
Irontatn con tanta maturi
ty 0 con esiti interessanti dal 
movimento sindacale e dalle 
lotte operaie. Ma sono pro
blemi che. in forme diver
se e .specific-he. si pongono 
anche in tutti i paesi socia-
listi. Con queste decisive par-
ticolarita: primo, che si trat
ta di economic pianificate e 
quindi in grado di conosce-
re nelle grandi linee quali 
saranno i bisogni concreti dei 
vari settori; secondo, che il 
diritto d'accesso ad ogni gra
do di istruzione e effettiva-
mente generalizzato; tei-zo. nel 
caso dell'URSS, che non esi-
ste « esercito di riserva » del
le braccia e dei cervelli. Nel
la lunga prospettiva, col pro
gressive annullamento delle 
distanze t ra lavoro manuale 
e lavoro intellettuale, queste 
grandi questioni si andran-
no ponendo in modo diffe-
rente. Ma cio dipende pro-
prio da come esse vengono 
impostatc nell 'attuale fase di 
transizione: nel corso della 
quale occorre via via t rovare, 
anche sperimentalmente, l'e-
quilibrio nel rapporto istru-
zione-produzione. 

OYientamento 
dei giovani 

Oggi, e in vista dei prossi-
mi piani quinquennali e Jel-
la programmazione quindicen. 
nale. pare di poter dire che 
la questione venga affronta-
ta nell'URSS in due maniere. 
In primo luogo, avvicinando 
i corsi di qualificazione e di 
riqualificazione, sia per ope
rai sia per ingegneri, alle 
grandi unita produttive, an
zi integrandoli in esse. E ' un 
processo analogo a quello che 
abbiamo cercato di spiegare 
in rapporto alia ricerca scien-
tifico-tecnica: cosi come gli 
istituti di ricerca vengono in-
seriti . in misura sempre cre-
scente. nell'ambito e nel pe-
rimetro dei combinat indu
s t r ia ls creando una vera e 
propria simbiosi ricerca-pro-
duzione, alio stesso modo 
corsi di qualificazione d'ogni 
livello (con la partecipazione 
anche di docenti universita-
ri distaccati dagli atenei) ven
gono condotti a i r interno delle 
grandi fabbriche o comun-
que orgamzzati alle dirette 
dipendenze dei combinat. 

Abbiamo gia parlato delle 
numerose scuole funzionanti 
aH'interno dell'« Elektrosila > 
di Leningrado. Ma e cosi dap-
pertutto. Nel grande comples-
so tessile di Tashkent, nel-
l 'Uzbekistan (tredicimila ope
rai e impiegati, di cui i t r e 
quart i donne), vi sono una 
scuola di preparazione profes-
sionale. un < tecnicum * (scuo
la media tecnica sera le) . un 
istituto superiore per inge
gneri . NeH'insieme della re-
pubblica ucraina i « tecni

cum » — clie risultano esse
re una delle principali strut-
ture portanti della riforma 
deH'istruzione professionals — 
sono frequenttai da 800 mila 
studenti-lavoratori, e altri 100 
mila (destinati quasi a rad-
doppiarsi entro il '75) fre-
quentano gli istituti di av-
viamento. 

II secondo aspettu di que
sta riforma consiste nello 
sforzo di orientare nella ma 
niera piu razionale e meno 
dispersiva possibile la massa 
dei giovani che escono dalle 
scuole medic inferiori. Pren 
diamo ancora il caso di Le
ningrado. cosi come ci c sta
to illustrato dal compagno 
Grigori Romanov. Nella re 
gione di Leningrado circa 45 
mila allievi ogni anno esco
no dall 'ottava classe dell'ob-
bligo. Di questi, 15 mila van-
no alle scuole tecnico-profes-
sionali o direttamente in pro-
duzione. ma ben 30 mila van-
no alia nona e decima clas 
se e alle secondarie superio
ri, e di li puntano succes-
sivamente verso l 'universita. 
Questa viene giuJicata una 
sproporzione. Infatti, nella 
pratica, solo B000 ragazzi ogni 
anno possono avere acces^o 

agli studi di livello univer 
sitario at t raverso il mecca-
nismo degli esami d'ammis-
sione. Vi e cosi un numero 
rilevante di giovani che pas-
sano alle attivita produttive 
senza aver ricevuto un'ade-
guata preparazione tecnico-
professionale. E' in atto per
cio una campagna di orien-
tamento per modificare radi-
calmente il rapporto di scel-
ta tra i due tipi di ,'ndi-
rizzo. Tuttavia cio comporta 
anche una modit'ica altret-
tanto radicale dei contenuti 
dell 'insegnamento. I corsi tcc-
nico-professionali corrispon-
denti alia nona e decima clas
se devono garant i re un ele
vato livello di istruzione ge
nerale e assicurare una base 
culturale soddisfacente, quale 
oggi e richiesta dalla gene
rality degli studenti. e al tem
po stesso fornire le necessa-

rie competenze tecniche. 

Ma — - si aggiunge — cio 
deve andare in parallelo con 
l'elevamento generale -lella 
condizione operaia, con !o svi
luppo della promozione so
ciaie e politica di chi fa « il 
mestiere dell'operaio », con la 
sua partecipazione diretia a!-
le decisioni nel settore pio-
duttivo, nel settore deH'->.\*a-
nizzazione del lavoro. nel set-
tore delle attivita sociali. Si 
comprende quanto sia impor-
tante clie il problema venna 
posto in questi termini- Cio 
rivela, certo, 1'esistr-nza di n-
tardi e manchevolezze anche 
serie in un campo cosi es-
senziale. Ma rivela anche che 
questa consapevolezza si fa 
incalzante. e che nel seno 
della societa sovietica — in 
rapido e per certi versi tu-
multuoso sviluppo — matu-
rano sempre nuove e irresi-
stibili esigenze culturali e p<»-
litiche in direzione della de-
mocrazia socialista. Cice in 
direzione di quei contenuti 
democraiici che solo nel so-
cialismo possono veramente 
toccare tutto l'insieme della 
collettivita. Ed e certo che 
dalla soluzione positiva di 
questi problemi. strettamente 
intrecciati a quelli dello svi
luppo scientifico-produttivo, 
dipende in decisiva niiiura 
la realizzazione delle gigan-
tesche mete future che l'Unio-
ne Sovietica ha dinanzi a ?c. 

Luca Pavolini 
(continua) 

In una narrativa di tipo nuovo le crude vicende eroiche 
e grottesche e i problemi senza sbocco di una crvilta 
fuori della storia nell'ltalia cfoggi. 2800 lire 
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