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Una ricerca su scuola e divisione del lavoro 

L'educazione 
da qui al Duemila 

La critica del sisfema tradizionale deli'isfruzione professionale 
pone I'obiettivo dell'unita culturale e leorico-pralica della scuola 

Come sara 1* educazione 
nel 2000? Pud essere il te
nia di un'esercitazione pe-
dagogica o un saggio di bril-
lante capacita di predizione, 
o una proposta di program-
mazione o un progetto poli
tico edncativo. Questi e al-
tri caratteri, e numerosi 
percio e vari motivi d'inte-
resse, presenta uno scritto, 
frutto di due anni di ricer-
che condotte da un gruppo 
di lavoro coordinato da Al-
do Visalberghi per conto 
del Comitato Didattico del 
Comitato Direttivo del « Pia
no Europa 2000, Progetto 1: 
Educazione», che ha per 
tenia l'educazione tecnica e 
professionale nel prossimo 
trentennio (Educazione e 
divisione del lavoro a cura 
di A. Visalberghi, L. Borel-
li, M. Caprioli, M. Corda Co
sta, G. Fioravanti, D. Stefa-
nucci, B. Vertecchi; Firenze, 
La Nuova Italia, 1973). 

Dell'educazione tecnica e 
professionale si tratta in 
una prospettiva che compor-
ta l'analisi del problema ge
nerate della scuola e del-
1' istruzione nella societa 
contemporanea: il rapporto 
delle strutture formative 
con la divisione del lavoro, 
cioe con la struttura della 
societa. 

Un problema cruciale e 
posto dalle prime pagine: 
se le attivita manuali e ri-
petitive sono in costante di-
minuzione, orientare masse 
di giovani verso di esse e 
« operazione anche piu inac-
cettabile nella sua crudelta 
di quanto non sia ora la 
" selezione" (ma perche 
queste virgolette? g. b.) da 
tanti contestata, ne si intra-
vedono precauzioni metodo-
Iogiche di sorta capaci di 
mutarne la natura». Piu 
avanti si osserva: « Educare 
gli uomini come esseri pro-
gettanti e valutanti e pro-
babilmente un'impresa auto-
contraddittoria in societa 
industriali dove per gran 
parte di essi il lavoro che 
compiono esorbita dalle loro 
possibilita di progettazione 
e valutazione ». Vale a dire, 
proporre la questione del 
mutamento scolastico senza 
considerarla un momento 
della questione generate di 
come trasformare i rappor-
ti sociali, per esempio dan-
do a tutti occasioni, stru-
menti e possibilita concrete 
di progettare e valutare, e 
fare opera mistificatoria. 

E di una grande mistifi-
cazione ci si trova in pre-
senza quando si esamina il 
sistema della tradizionale 
istruzione professionale in-
teso come settore del siste
ma generale scolastico. Non 
solo in Italia, ma da noi 
in forma piu grave, questa 
istruzione e intesa e svolta 
come addestramento a fun-
zioni, attivita e tipi di la
voro sempre piu arretrati 
rispetto alio sviluppo tecno-
logico in corso e alle pre-
visioni di questo sviluppo 
anche in un futuro immedia-
to. - Gino Martinoli, nello 
scritto pubblicato in appen-
dice al volume, osserva che 
e facile constatare < come 
gli istituti professional! si 
siano (...) sforzati di dila-
tare e approfondire l'inse-
gnamento delle tecniche in-
dispensabili per lo sviluppo 
delle tecnologie di ieri ». E 
piu severamente Manacorda 
e Raicich nella relazione al
ia conferenza comunista sul
la scuola secondaria supe-
riore deH'aprile scorso de-
nunciavano < quel tragico 
spreco, quella balorda fin 
zione che consiste nel pre-
parare centinaia di migliaia 
di giovani a professioni ine-
•istenti». 

Gli esperti 
internazionali 
II libro procede molto 

avanti iiell'indagine e pre
senta risultati in gran par
te condivisibili. Per esem
pio il 92% degli esperti in
ternazionali intervistati pen-
sano che nel 2000 le quali-
ficazioni per quasi tutti i 
tipi di professioni si esten-
deranno al settore scolastico 
post-secondario, e cio con-
ferma la nostra posizione 
favorevole all'unitarieta del
la scuola preuniversitaria, il 
rinvio ad una preparazione 
professionale terminate suc-
cessiva alio studio comune. 

Ci sono molti punti di 
coincidenza con l'affcrma-
zione che la polivalenza co
me quaiita sempre piu nc-
ccssaria alia forza-lavoro ha 
da essere, si, capacita di 
adattamrnto (ma va intesa 
come mezzo per difcndersi 
di fronte ai contiuui muta-
menti dei contenuti del la
voro) ma soprattutto « ca
pacita di comprendere c 
dominare 1'ambiente globa-
le e i sotto-sistemi produt-

, tivi che lo compongono >. 
K* importanle che il 94% de-

gli interpellati ritengano 
questo tipo di polivalenza 
indispensabile ai lavoratori 
di domani e il 79'r conside-
rino fondainentale in questo 
senso rintroduzione di 
« nuovi assi scientifici», se 
cio significa introdurre una 
organizzaziono dell'apprendi-
niento che dia alia forza-la
voro l'attitudine a collegare 
alia pratica Iavorativa (e so-
ciale) la teoria scientifica. 

La ricerca del gruppo di 
lavoro ha affrontato nume
rosi altri temi, tra cui va 
segnalato quello dell'ecluea-
zione permanente, che lo 
85r? degli interpellati in-
tende come capacita perma
nente di apprendimento, 
che richiede la trasforma-
zione dell'* educazione for-
male» da trasmissione di 
conoscenze a sviluppo d'in-
teresse e abilita a conosce-
re, come fornitura d'ampie 
opportunity educative, come 
continua stimolazione e ar-
ricchimento. 

II tempo 
libero 

L'analisi delle previsioni 
sullo sviluppo tecnologico 
porta alia conclusione che 
sia legittima l'ipotesi d'un 
continuo accrescimento del-
1'area di tempo libero (e 
del problema della sua uti-
lizzazione) fino all'obiettivo 
di 40.000 ore di lavoro in 
tutta una vita (35 anni di 
lavoro di 30 ore settimanali 
per nove mesi all'anno). Sia-
mo, come si vede, ben oltre 
il tema delPistruzione pro
fessionale, rispetto al quale 
il gruppo di lavoro ha pro-
ceduto in avanti nel campo 
delle previsioni di quello 
che puo essere il 2000, e 
che va costruito da oggi, 
affrontando problemi imme-
diati e problemi piu ampi, 
di principio e di strategia 
politica. 

Nei termini piu immedia
te di oggi, va mantenuta e 
sviluppata la posizione in 
merito all'istruzione profes
sionale: togliere ogni alibi 
per l'esistenza di istituti 
che mascherino una delle 
tante forme di selezione 
sotto l'etichetta della scuo
la che «insegna un mestie-
re » (o la professione), am-
mettendo al tempo stesso 
che nella situazione attuale 
della tecnologia e della oc-
cupazione, della lotta per 
la programmazione forme 
di addestramento terminale 
sono necessarie per la dife-
sa della forza-lavoro. Ma 
questo addestramento e giu-
stificato solo se e breve, 
se e affidato a strutture 
pubbliche, se si eliminano 
gli sperperi economici, se e 
organizzato dalla Regione e 
gestito con la partecipazio-
ne delle organizzazioni sin-
dacali, cioe democraticamen-
te. II resto — la polivalen
za, la capacita d'affrontare 
soluzioni nuove, il possesso 
di dati professional! tra cui 
fondamentale il possesso di 
conoscenze organizzate — e 
questione che si risolve 
eambiando la scuola, a par-
tire dal settore di base. Pro-
prio la situazione tecnologi-
ca attuale e ancor piu quel
la delFawenire giustificano 
la concezione della profes-
sionalita come possesso di 
conoscenze e abilita che si 
acquisiscono nella fase del
la formazione generale (in 
una scuola non astratta e 
non oziosa. ma seria e scien
tifica), nella pratica del la
voro e della lotta per cono-
scere 1'azienda, il processo 
produttivo, la societa e per 
cambiare tutto cio. 

E* una professionals che 
si acquista negando 1'oggel-
tivita deli'organizzazione del 
lavoro di volta in volta da
ta, rifiutandone la descri-
zione che se ne da come 
d'un dato immutabile a cui 
e legato il dcstino del lavo-
ratore, e ponendo grosse 
questioni sociali (di cui tro-
viamo traccia anche nello 
studio del gruppo di lavoro 
romano). Per esempio, di 
fronte aU'elevarsi dei con
tenuti di certe spccialita e 
al generale impoverimento 
della maggior parte delle 
mansioni, che si accompa-
gna aU'elevarsi della pro
fessionalita dovuta all'au-
mento della scolarita e del-
Tesperienza, sara possibile 
fingere a lun°o che non esi-
sta questo problema: chi de
cide a chi tocca accettare 
le mansioni peggiori, piu fa-
ticose, meno creative, piu 
pericolose? E per quanto 
tempo ciascuno devc sotto-
starvi? Sono problemi del 
2000 ccrtamente. ma il 2000 
non e una scadenza mitica, 
e vicino, e domani. 

In generate, poi, stare dal
la parte d'una scuola il piii 
possibile unitaria non si puo 
sino in fondo, se si sia dal
la parte delta struttura ca-

pitalistica, poiche l'unita 

culturale e teorico-pratica 
nella scuola si colloca di 
contro alia divisione sociale 
del lavoro come sua nega-
zione e come una forma del 
contrasto tra sviluppo delle 
forzo produttive e perma-
nenza dei rapporti produtti-
vi capitalistic!. Cio non ha 
mai significato, per i niar-
xisti, che questa negazione 
« scolastica » dello stato so
ciale dei fatti sia la rivolu-
zione o un suo strumento. 
Significa, come diciamo da 
tempo, che la scuola puo 
rendero evidente quella con-
traddizione, la cui soluzione 
puo essere data soltanto dal 
processo materiale, storico. 

Ponendosi come struttura 
unitaria la scuola entra an
che in contraddizione con 
la propria tradizione, che le 
affida il compito di perpe-
tuare la divisione del lavo
ro. Anche questo va rimar-
cato, pur sapendo che la 
scuola non diventa sociali-
sta nella societa capitalists 
ca. Puo essere — ed e gia 
— terreno di scontro per il 
quale trova motivi entro di 
se e nei rapporti con le 
forze sociali e politiche. 

C'e in tutto il lavoro del-
Vequipe guidata da Visal
berghi un'ipotesi socialista: 
di una « societa decisamen-
te orientata verso la poliva
lenza verticale e la rotazio-
ne delle mansioni, ed in mo-
do piii specifico verso l'a-
bolizione del lavoro squali-
ficato, ripetitivo e frustran-
te come compito permanen
te di certe categorie di cit-
tadini ». E ancora: « Per 
"societa senza classi" non e 
da intendersi una societa 
dove non esistano piii divi-
sioni di compiti, differenze 
di remunerazione e di pre-
stigio, gerarchie di potere e 
di responsabilita: tutto cio 
potra esistere, probabilmen-
te dovra esistere, ma solo 
nella misura compatibile con 
modi di vita e con una « fi-
losofia » fondamentalmente 
egalitari, e • soprattutto in 
modo da non autoriprodursi 
da una generazione all'al-
tra ». 

In definitiva, societa sen
za classi vuol dire prima di 
tutto societa in cui sia abo-
lito lo sfruttamento. E' me-
glio non dimenticarlo ne 
per oggi ne per il 2000. 

INDAGINE SCIENTIFICA E STRUTTURE SANITARIE 

LE ARMI CONTRO IL COLERA 
Come Robert Koch identified il vibrione - La pericolosa scommessa del fisiologo Max Von 
Pettenkofer - Quali sono le vie del contagio e la fun zione della vaccinazione di massa - La 
prevenzione piii efficace consiste nell'attuare il risanamento ambientale del Mezzogiorno 

Giorgio Bini 
TORRE DEL GRECO — In una sfrada un uomo e al lavoro per eliminare i liquami di fogna, 
uno dei piu pericolosi focolai di infezion* 

Lee De Forest nel centenario della nascita 

UN PIONIERE DELL'ELETTRONICA 
La valvola termoionica, circa trecento brevetti, un contributo primario al f i lm sonoro 
Un'attivita nella quale sono emblematicamente rappresentati i rapporti fra ricerca 
scientifica e sviluppo capitalistic© degli Stati Uniti a cavallo del primo Novecento 

Quando si ascoltano alia ra
dio notiziari e concerti. o 
quando si osservano spettaco-
li televisivi. forse pochi sono 
a conoscenza che se tali pro-
gressi sono stati possibili nelle 
comunicazioni di massa prove 
nienti da ogni parte del mon-
do, gran parte del merito va 
aH*amer:cano Lee De Forest, 
nato a Council Bluffs, nello 
Iowa, il 26 agosto del 1873. 

De Forest inizio i suoi studi 
in una scuola deU'AIabama 
frequentata da ragazzi negri 
dove il padre era stato inviato 
come direttore. Si Iaureo poi. 
dopo aver superato !e scuole 
medie superiori, alia Yale 
Sheffield Scientific School nel 
1899. 

Era l'epoca in cui gli Stati 
Uniti attraversavano un perio-
do di sviluppo capitalistico im-
petuoso. con dirette conse-
guenze sul progresso sclentifi-
co fsi pensi. per esempio. a 
Edison e Morse). Lo stesso 
De Forest indirizzo i suoi stu
di e le sue ricerche con lo sco-
po di giungere ad applicazio-
ni pratiche e, in sostanza, alio 
sfruttamento industrial delle 
proprie invenzioni. 

A Pienza ~ 
mostra 

dell'opera 
grafica 

di Manzu 
Una mosfra dell'opera gra

fica di Giacotno Manzu e 
stata inaugurata ieri a Pien
za. La quattrocentesca cit 
tadina, fondata da papa 
Pio I I , ospifera per fulfo il 
mese di settembre, nella sa 
la consiliare del Palazzo Ci-
vico, una raccolta di 40 
« pezzi » dello scultore, rap-
presentativi della sua atti
vita dal 1*47 al IfTf. 

Cesare Brand! ha sottoli-
neato come la mostra alle-
stita a Pienza costituisca un 
autentico awenlmento cul
tural* di valor* Internatio
nale. 

Nell'attuale periodo — in 
cui si constata un grande svi
luppo ed un rapido progredi-
re della scienza, mentre pro-
cede lentamente l'applicazione 
alia tecnica delle ricerche di 
fisica e di matematica — e 
certo utile ricordare l'opera di 
uomini come De Forest. Que
sti ebbe il merito di aver co
struito per primo Yaudion o 
triodo o valvola termoionica 
che e stata la base dell'elettro-
nica. e cioe delle trasmissioni 
radio e televisive, delle mac-
chine calcolatrici elettroniche. 
ecc. 

Gia Edison aveva constata 
to nel 1883 l'emissione di elet-
troni da parte di fill metallic! 
incandescent! ed in base a 
questo fenomeno, detto termo-
ionico, Fleming aveva costrui
to i primi diodi. II diodo e 
formato da un bulbo dove si e 
ottenuta una rarefazione spin-
ta, in cui sono di fronte una 
Iaminetta metallica (placca) 
ed un filamento: se si collega 
la placca all'anodo positivo ed 
il filamento al catodo negati-
vo di un circuito elettrico a 
corrente continua la corrente 
non passa, ma se si rende il 
filo incandescente esso emet-
tera degli elettroni negativi 
che. attratti dalla placca posi-
tiva. permetteranno il passag-
gio della corrente. Una delle 
applicazioni del diodo e 
quella di poter raddriz-
zare la corrente altema-
ta. In quanto la corrente 
pud attraversare il diodo solo 
quando la placca e positiva e 
la corrente quindi deve proce-
dere sempre nello stesso sen
so. Questa propriety e stata 
sfruttata nei ricevitori delle 
onde radio per raddrizzare la 
corrente che deve agire sulle 
elettrocalamite. 

In forma molto semplificata 
e brevemente, l'idea geniale di 
De Forest fu d'interporre fra 
il filamento e la placca del 
diodo un terzo elettrcdo (chia-
mato per la sua forma art-
glia), col legato con un circui
to di cui si pud variare il po
tentate. Questa griglia per la 
sua, diciamo, negatlvitA e po-
sitivlta, pu6 deceterare od ac-
celerare il flusso degli elettro
ni che vftnno dal filamento 

alia placca; da qualche auto 
re la griglia viene paragonata 
ad una saracinesca che regola 
l'afflusso dell'acqua in una 
conduttura. 

Si ebbe' cosi il triodo che 
permette di creare sia dei cir
cuit! oscillanti per la trasmis
sione delle onde elettromagne-
tiche. sia dei circuiti riceven-
ti. Inoltre. cosa importantissi-
ma, la valvola termoionica 
consente di amplificare le cor-
renti elettriche, di aumentar-
ne cioe 1'intensita. e poiche si 
possono collegare piu triodi 
ottenendo successive amplifi-
cazioni. si pud aumentare 1'in
tensita delle debolissime cor-
renti in arrivo negli apparec-
chi radio riceventi. Solo cosi 
si e potuto passare dalla rice-
zione delle trasmissioni radio 
con i cristalli di galena e con 
le cuffie tetefoniche. a quelle 
con apparecchi ad altoparlan-
ti, con la conseguente diffu-
sione di questo mezzo di co-
municazione. I triodi furono 
poi perfezionati con la costru-
zione di un gran numero di 
valvole termoioniche: tetrodi, 
pentodi, tubi multipli, ecc. 

De Forestv che gia da stu-
dente aveva modificato il si
stema Marconi per ottenere 
delle trasmissioni piu veloci 
col telegrafo senza fili, fondo 
nel 1902 la compagnia De Fo
rest Wiriless Telegraph e nel 
1904 pote trasmettere per la 
prima volta un notiziario ra-
diofonico sul la guerra russo-

giapponese. Dopo rintroduzio
ne del triodo, nel 1910, De Fo
rest fu in grado di trasmettere 
la voce di Caruso. 

Ma la Compagnia Marconi, 
ormai finanziariamente assai 
potente. intentd un procedi-
mento giudiziario contro la 
compagnia di De Forest soste-
nendo il suo primato. e dopo 
una Iunga e complessa vicenda 
giudiziaria. vinse la causa. La 
Compagnia De Forest fu allo-
ra sciolta. 

La completa applicazione 
delle valvole termoioniche nel
le trasmissioni radio, come e 
accaduto in molti casi delle 
applicazioni delle scooerte 
scientifiche. si ebbe soltanto 
durante la prima guerra mon-
diale. 

Delle altre attivita del De 
Forest (che si dice abbia otte-
nuto piu di trecento brevetti) 
ricorderemo soltanto che egli 
fu l'iniziatore del film sonoro. 
Nel 1923 col suo « Phono film » 
proietto il primo film sonoro 
nel teatro Rivoli di New York. 

Anche se oggi si tende a 
sostituire il piu possibile le 
valvole termoioniche con i 
transistor — perchd di picco-
lissime dimensioni. non fragi-
li e richiedenti un minimo 
consumo di energia elettrica 
— poiche essi hanno la stessa 
funzione delle prime, spetta a 
De Forest raver dato un con
tribute decisivo all'edificio del
la modema elettronica. 

Massimo Montagnana 

Sei musei chiusi in Brasile 
per protesta eontro i furti 

OURO PRETO (Brasile). 5 
Sei delle piu antiche chiese cattoliche del Brasile hanno 

chiuso 1 loro musei: i responsabili delle raccolte hanno voluto 
cosi esprimere la loro protesta contro le inadeguate misure 
di protezione fornite dalle autorita competent!. La decisione 
e stata presa dopo il furto awenuto sabato notte nella chiesa 
di «Nostra Signora del Pilar» a Cairo Preto. Sono stati ru-
batl oggetti di grande valore artistlco risalenti al sedlcesimo 
secok) e valutati lntomo al mezzo mlliardo di lire. 

Le ricerche dei ladrl finora sono state infputtuose. In par-
tlcolaxe, sono stati sotto controllo 1 postl di frontlera perche 
al suppone che 1 « pezzi» rubatl siano lnviatl all'estero, come 
e fia awenuto per arredl e offettl del culto In tempi recentl. 

Fu nel 1883 che Robert 
Koch, lo scienziato iedesco 
che aveva isolato H bacillo 
della tubercolosi Vanno pri
ma, in occasione di una gra
ve epidemia di colera che in-
fieriva sull'Egitto decise di 
studiare quest'altra malattia 
della quale I'agente era sco-
nosciuto. La microbiologia era 
ai suoi primi albori. Koch par
ti con un gruppo di collabo-
ratori. Pasteur — che non in-
tendeva abbandonare gli stu
di sulla rabbia — mando i 
propri assistenti, uno dei qua
li, Thuillier, fu vittima della 
epidemia. Koch si diede a pre-
leinre il contenuto intesti-
nale dei morti per cercare il 
microbo, ma I'epidemia ces-
so in maniera inspiegabile 
prima che fosse giunto alia 
identificazione sicura del vi
brione. Parti allora per I'ln-
dia, dove il materiale per que
sti studi non mancava mai 
(e non manca nemmeno og
gi): quando torrid non solo 
aveva con se una provvista di 
vibrioni nei quali aveva potu
to riconoscere con certezza la 
causa del colera, ma aveva 
anche le idee chiare sulla lo
ro trasmissione attraverso le 
feci dei malati. Feci delle 
quali il contenuto batterico ar-
riva ai sani o per il contat-
to della biancheria sporca, o 
per filtrazione di acque luri-
de nell'acqua potabile e nel-
Vacqua da irrigazione. 

Accadde allora un episodio 
bizzarro ma significativo. A 
Monaco e'era un famoso fi-
siologo, Max Von Pettenko
fer, che si era reso illustre 
con gli studi sulla respirazio-
ne e su ricambio; Pettenko
fer non credeva assolutamen-
te alia verita delle infezio-
ni perche, secondo lui, le ma-
lattie nascevano da alterazio-
ni e predisposizioni dell'orga-
nismo, e non da agenti ester-
ni. Voile ridicolizzare Koch e 
gli chiese di mandargli una 
coltura di vibrioni. Koch glie-
ne mando una provetta che 
sarebbp bastata a uccidere un 
reggimento, e Pettenkofer, 
pubblicamente, si , mangid. 

_ tutto il contenuto ''dellav pfo-
vetta: «Adesso vediamo se. 
prendo il colera! »; e rimas'e 
sano come un pesce.. In realta 
avevano ragione tutti e due, 
Koch nel sostenere che non 
c'e colera senza vibrione, e 
Pettenkofer nel ritenere che le 
condizioni dell'organismo fos-
sero decisive. 

La scommessa di Pettenko
fer fu un'iniziativa molto pe
ricolosa: non per lui solo ma 
per la popolazione. Difatti, do
ve saranno andati a finire t 
vibrioni ingoiati dal profes-
sore tedesco? Evidentemen-
te nelle sue feci. E dove sa
ranno andate le sue feci? Evi-
dentemente il sistema di fo-
gnatura e di acquedotti di Mo
naco di Baviera era abbastan-
za efficiente per impedire in-
filtrazioni e inquinamenti: so
lo cosi si spiega come mai la 
bizzarra scommessa non ab
bia danneggiato nessuno. 

Di fronte al colera infatti 
due sono le domande da porsi. 
Una e: € Da dove viene il 
vibrione?*; e I'altra e: « Doi-e 
va il vibrione? >. 

Da dove viene, ce lo hanno 
detto: da una partita di coz-
ze giunla dalla Tunisia, una 
cosi grossa partita che non 
solo e stata distribuita sulla 
costa napoletana via anche 
sulla costa pugliese. E' una 
spiegazione che lascia alcune 
perplessita: un po' perche 
sembra che alcuni ammalati 
non abbiano mangiato cozze 
o altri molluschi da alcuni 
mesi, e un po' (o molto) per 
il fatto che si e presa la de
cisione di sospendere il com-
mercio anche dei molluschi 
nostrani; decisione probabil-
mente molto saggia anche se 
colpevolmente tardica, ma che 
Vimputazione mossa alle coz
ze tunisine non giustifica. Che 
i mitili napoletani siano in-
quinali e accertato: e dun-
que, che il colera dei napo
letani sia dovuto esclusiva-
mente ai molluschi tunisini e 
un po' difficile da credere. 

Infiltrazioni 
inquinanti 

Ma ammettiamo pure che 
Vinquinamento delle cozze tu
nisine sia stato necessario 
alle nostre pigre autorita sa-
nitarie per indagare sulle loro 
sorelle; le cozze partenopee. 
Ma. anche s# supponiamo che 
la Tunisia, con la sua espor-
tazione di molluschi, sia il po
sto da dove il vibrione viene, 
ora dobbiamo domandarci do
ve il vibrione d andato e va. 

E' andato nelle feci e nella 
biancheria dei mangiatori di 
molluschi esotici; e questi 
mangiatori di molluschi eso
tici in parte si sono ammalati 
e sono stati diagnosticati. Ri-
chiamando con la loro disgra-
zia, ma per fortuna di tutti 
gli altri, Vattenzione sul pro
blema; in parte si sono am
malati e non sono stati dia
gnosticati; in parte, come il 
professor Pettenkofer, hanno 
sconfitto impavidi il germe pe-
ricoloso. Ma tutti loro, se non 
Mono angeli, hanno tmesso 

delle feci, e queste feci erano 
cariche di vibrioni: e dove $ 
andata la generazione di vi
brioni discendenti dai vibrioni 
tunisini ma nati a Napoli e 
ormai nostri concittadini? Le 
autorita sanitarie dicono: so
no stati uccisi perche le abi-
tazioni, le masserizie, la bian
cheria dei malati e dei loro 
familiari sono state disinfet-
tate. Gia: questo riguarda una 
minima parte delle particelle 
fecali, quelle che si fermano 
nella biancheria o vengono 
inavvertitamente disseminate 
con le mani sporche sulle 
masserizie di casa. Ma biso-
gna pure pensare che anche 
a Napoli la maggior parte del
le feci non finisce nella bian
cheria o sulle masserizie, ben-
si in liquami di scarico: e 
dove sono andati questi liqua
mi di scarico? Possibile che 
siano andati tutti direttamenie 
sulle coltivazioni di mitili, 
senza mai filtrare in un poz-
20. senza mai deviare in un 
canale di irrigazione? Poiche 
si sa che nel Sud le infiltra
zioni inquinanti nei pozzi e 
nei canali di irrigazione sono 
molte (tanto e vero che tutto 
il nostro Sud presenta ogni 
anno migliaia di casi di tifo, 
malattia ormai quasi scompar-
sa dall'Europa occidentale, da-
gli Stati Uniti), e dbbastanza 
facile pensare che il vibrione 
abbia raggiunto non solo i fa
miliari dei mangiatori di mol
luschi esotici ma anche molti 
dei loro conterranei. 

Nelle zone 
colpite 

E che ne facciamo di que
sti vibrioni migranti? Si ri-
sponde: abbiamo vaccinato 
tutta la popolazione. 

D'accordo: una persona vac-
cinata ha probabilita di am-
malarsi che sono un po' me
no della metd di quelle di 
una persona non vaccinata. 
Ma una persona vaccinata 
non ajresta immediatamente 
la trasmissione del germe: 
anche un convalescente della 
malattia rimane per diversi 

• giorni « portalore » dell'infe-
zione; e un vaccinato, alcuni 
giorni dopo la vaccinazione, 
pud considerarsi come un con
valescente. Dunque: quasi la 
meta della popolazione vac
cinata non rimane immunizza-
ta e pud essere portatrice o 
ammalarsi, in qualunque mo
mento; gli altri, rimangono 
potenziali portatori dopo la 
vaccinazione, nei giorni in cui 
I'immunizzazione non e rag-
giunta: e, se contagiati, ri
mangono portatori ancora per 
diversi giorni dopo raggiunta 

Vimmunita. II problema poi $i 
ripresenta dopo s«i mesi, 
quando I'efficacia del vacd-
no si e esaurita. 

La vaccinazione di massa 
dunque non e un provvedi-
mento priva di efficacia ma 
ha un'efficacia ridotta: la sua 
efficacia a livello individua-
le ha una portata di poco 
piii del 50r'o e una durata di 
sei mesi; a livello colleitivo 
I'efficacia e ancora minore: 
diminuisce il numero dei vi
brioni circolanti nella popo
lazione in quanto aumenta 11 
Male degli anticorpi, ma non 
si eliminano tutti i vibrioni. 
Si pud dire percio che la vac
cinazione di massa non scon-
giura I'epidemia ma concede 
un rinvio, rinnovabile di sei 
mesi in sei mesi. 11 vantag-
gio di questo rinvio (al qua
le probabilmente contribuird 
anche la fine della calda esta
te) ha perd una controparti-
ta, non a livello individuale 
ma a livello collettivo: men
tre il malato si pud facil-
mente identificare, e pud \uin-
di scatenare il meccanismo 
delle disinfezioni e della ri
cerca dei « contatti x> a monte 
e a valle (cioe dei contatti 
dai quali ha ricevuto la ma
lattia e dei contatti ai quali 
Vha forse trasmessa), colui 
che e stato vaccinato pud es
sere portatore del vibrione 
senza che nessuno se ne ac-
corga e prenda i provvedimen-
ti necessari. Per questo motivo 
gia diversi medici hanno fat
to presente I'opportunita che 
la vaccinazione di massa ven-
ga effettuata solo nelle zo
ne colpite dall'epidemia, e 
nelle zone indenni solo a co-
loro che si recano in zone 
infette: nelle zone indenni sa-
rebbe un errore praticare vac-
cinazioni di massa. 

Come utilizzare il rinvio 
concesso dal vaccino e dal
la stagione? lntraprenderfo 
I'unica prevenzione veramen-
te efficace: quella del risa
namento ambientale del Mez
zogiorno. Per il colera, affi-
darsi solo alia profilassi in
dividuale • vaccinica sarebbe 
un grave errore, come lo sa
rebbe per la tubercolosi: an
che per la tubercolosi la vac
cinazione viene fatta. ma que
sto non esime dalla necessi-
ta di dare a tutti abitazioni 
abbastanza ampie e arieggia-
te, e nutrizione sufficiente. 
Guai se si volesse sostituire 
con vaccini la prevenzione a 
livello ambientale: sarebbe 
un impiego della scienza in-
teso a eludere i problemi so
ciali; sarebbe un impiego del
la scienza <contro* la socie
ta invece che € per» la so
cieta. 
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