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Ricord o di un filosof o marxist a 

La coerent e ricerc a 
di Galvano della Volpe 

Lo studi o dell a filosofi a empirisiic a - L'inconlr o con le oper e gio -

vanil i di Marx - Irriducibil e e fecond a islanz a critic a nei con -

front i di Hegel e dell'idealism o - L'eguaglianz a di Roussea u e 

l'eguaglianz a comunistic a - 1 problem i dell'art e e la linguistic a 

Nel pensiero filosoflco e 
negli interessi teorici del 
compagno a Volpe pos-
alamo distinguere diversl 
momenti e interessi che in-
dicano uno sforzo di arric -
chimento nell'ambito di una 
sostanziale continuity. a 
sua piu scoperta intenzione 
polemica fu quella rivolt a 
contro l'idealismo o, (come 
amava presentarlo a Vol-
pe) contro il platonismo cri-
stiano borghese, nel quale 
egli comprendeva ogni filo-
sofia dcll'idea, ivi compresa 
quella hegeliana.  pun to di 
partenza di questo filone de-
gll i dellavolpiani e 
nel suo stadio della filoso-
fia empiristica e in partico-
lare dello e che gli ri -
velava il concetto di natu-
ra come particotare, come 
individuate, con la connessa 
rivalutazione dell'uomo co-
me bisogno, come interesse. 
E' di qui die, secondo a 
Volpe, deve partir e ogni 
idea di naturallta . -
sale non pu6. in questo con-
testo, che assumere il carat-
tere della relazione. e 
la tradizlone idealistica e do-
minata da due fantasmi: per 
un lato quello della irrazio -
nallta del bisogno, per  l'al -
tr o quello del superamento 
del bisogno in una sfera che 
lo superi.  bisogno, per 

a Volpe, non si vince 
che restando entro il biso-
gno, ed ogni apriorismo non 
e che una falsificazione del-
la analisl critico-sperimen-
tale dell'uomo. 

Questa orlginari a istanza 
antiidealistica di derivazione 
empiristica, si e incontrata 
ben presto con le opere gio-
vanili di . n queste, e 
Boprattutt o nel
economico-filosofici del 1844. 

a Volpe ha trovato la 
conferma della' sua- istanza 
critic a nel confront! del-
l'idealismo. i il mondo del 
bisogno si chiarisce come 
l'originari a condizionatezza 
dell'uomo rlspetto alia qua-
le il lavoro rappresenta gia 
l'istanza della universality. 
Ammettere che l'idea condi-
tion! e preceda il bisogno, 
vuol dir e — scrive a 
Volpe — ammettere che il 
bisogno non sia che una me-
ra funzione o occasione dcl-
l'idea universale e del suo 
manifestarsi, senza poterne 
essere quindi l'individuazio -
ne e la realizzazione. -
versalita costruita sul biso-
gno attraverso il lavoro si. 
gnifica, invece, la fondazio-
ne dell'uomo come essere 
sociale, e quindi la reale ed 
unica possibile universaliz-
zazione (socializzazione) del-
l'uomo. Essa non si realizza 
nella societa capitalistica ma 
solo in quella comunistica. 
Nella prima, infatti , resta 
l'uomo naturale nella divi-
sione del lavoro, nello sfrut-
tamento dell'uomo sull'uo-
mo; nella societa comunisti-
ca si effettua invece la ve-
ra socializzazione della natu-
ra. o particolar e socia-
lizza se stesso, diventa il 
membro di una comunita, e 
dentro di questa ritrov a la 
plena realizzazione di se 
stesso come essere storico. 

-
marxismo 

a fondazione teorica del 
marxismo (come filosofia 
della rivolnzjon e proletari a 
da an lato e come continui-
ty risoetto alia filosofia em-
piristic a dall'altro ) caratte-
rlzza il pensiero del a 
Volpe come una corrente 
del marxismo contempora-
neo. Fino a questo momen-
to, per  altro, egli era tr a 
coloro che rivalutavano il 
giovane x anche se in 
polemica piu o meno espli-
dta con coloro che awicina-
vano il pensiero del giovane 

x a quello del giovane 
l (in particolar e in po-

lemica con . Ben 
long! dal sentire la vicinan-
n del giovane x col gio-
vane , a Volpe ave-

, in tm'ampia ricerca, ca-
ratterizzato come mistico il 
pensiero hegeliano anche 
nella sua visione giovanile. 
n suo marxismo, aperto alle 
istanze empiristiche e scien-
tifiche, si poneva cosl agli 
antipodl rlspetto a quello 
che egli chiamava hegelo-
marxismo. 

o canto egli awersa-
va altrettant o energicamen-
te le soluzionl del rapport o 
uomo  natura offerte dal 
marxismo enghelsiano che 
gli appaiivano inficiat e di 
dogmatismo propri o nella 

a in cul la natura-ma-

terialit a trascendeva la sfe-
ra del particolar e connessa 
alia problematica del biso-
gno. Sembrava, questo, un 
motivo di awicinamento al 
pensiero di Gramsci, ma ver-
so quest'ultimo a Volpe 
fu sempre, di fatto, assai ri -
servato, giudicando il suo 
pensiero per  un lato come 
troppo condizionato dal-
l'idealismo (e non sufficien-
temente aperto alia a 
della scienza), per  l'altr o 
come troppo sensibile ai pro-
blemi della politica. 

o della 
sua istanza critic a (nella di-
rezlone del marxismo come 
scienza) doveva invece por-
tarl o a misurarsi col marxi-
smo piu maturo. A merito 
del a Volpe va cosl 
ascritto lo spostamento del-
l'interesse verso il Capitate 
o almeno verso gli scritt i 
metodologici che lo prece-
dono e lo preparano. 

Tale spostamento awenl-
va contemporaneamente ad 
un inasprirsi della polemi-
ca contro l interpreta-
to ora non solo come filosofo 
dell'idea, ma anche come 
manipolatore deU'esperienza 
in funzione di una precosti-
tuit a riduzione idealistica di 
questa. 

Si accompagnava inoltr e 
ad un tentativo di interpre-
tazione del marxismo come 
scienza del mondo storico-
sociale, come «galileismo 
della storia > liberato da tut-
te le istanze metafisiche.
Capitate di x era il luo-
go ove tale ricognizione 
scientifica della societa si 
era effettuata, ed il risulta-
to era la scoperta della in-
tegrate storicita delle forma-
zioni economico-sociali. 

. . . , . . .

a storicita 
dei sistemi 

e l'interpretazion e 
idealistica della storia (Cro-
ce) aveva teso a ridurn e 
l'ambit o di validit a alia cono-
scenza dell'individuale ; -
la Volpe, suite tracce di 

, propone il riconosci-
mento del carattere storico 
di quei complessi funzionali 
che egli definisce come for-
mazioni economico-sociali e 
la cui comprensione esige 
non solo di intendere la sto-
ricit a del fatt i individual -
mente considerate ma anche 
la storicita dei loro modi di 
funzionamento. Per  discer-
nere questa ultim a forma 
di storicita (e quindi per 
evitare che una data forma-
zione economico-sociale pos-
sa essere presentata come 
eterna) occorre che la scien-
za della storia non sia solo 
storia del fatt i singoli, ma 
capacity di intendere la sto-
ricit a dei sistemi. Gil stru-
menti di questa scientific!-
ta storica devono altera es-
sere, insieme, astratti e sto-
rici , cioe capaci di dar  conto 
della storicita delle forma-
zioni economico-sociali e del-
la loro interna funzionalita. 
E tale strumento egli ha de-
finit o col termine di astro-
zioni storiche o determi-
nate. 

i front e alle obiezioni 
che da piu parti gli si rivol -
gevano di trascurare il mo-
menta politico e di affida-
r e ad un privilegiamento 
della teoria le sort! della ri -
volurione proletaria; il -
la Volpe si e difeso nei suoi 
ultim i scritt i cercando dl 
funzionalizzare anche la 
prassi politica all'intendi -
mento dei fondamenti della 
struttur a della societa. 

Ali a obiezione ulterior e 
che gli e stata rivolt a di 
non aver  inteso il nesso tra 
democrazia e socialismo, il 

a Volpe ha risposto an-
cora illuminand o quello che, 
a suo parere, e il nocciolo 
della differenza fra demo-
crazia e liberalismo, derivan-
do cioe da u l'idea 
di una eguaglianza const-
stente in una proporzionali-
ta universale di disugua-
glianze o differenze di va-
lore. 

a democrazia e egualita-
ri a solo nel senso che sta-
bilisce una disuguaglianza 
di meriti . Nella nostra epo-
ca (sostiene a Volpe), 
che e quella delle miove de-
mocrazie e della competlzio-
ne pacific*, l'eguaglianza 
teorlzzata da u tor-
na di attualit a come fonda-
mento della libert a e della 
legalita socialists 

Non e, questo che abbia-
mo tratteggiato l'intcr o 

arco dei problemi affronta-
ti dal a Volpe. Una par-
te cospicua della sua ricer-
ca e infatt i occupata dal pro-
blema dell'arte. Ed anche 
qui egli ha fatto valere la 
sua istanza empiristica e 
critic a in polemica contro 
l'estetica romantica della 
mera immagine o del senti-
mento, e in particolar e con-
tr o l'estetica crociana. ontro 
la teoria crociana della inuti -
zione, a Volpe ha soste-
nuto il recupero razionale 
del fatto poetico, mostrando 
il procedimento relazionale 
(cioe logico) della metafo-
ra. e a Volpe in-
terpreta la linguistica del e 
Saussure come una rivalu -
tazione della lingua in quan 
to fatto storico-soclale (so-
vrastrutturale ) definendo il 
fatto artistico attraverso 
1'autonomia semantica della 
poesia. 

 problema 
dell'art e 

Anche n questo caso 
l'estetica del a Volpe si 
definisce come antiidealisti-
ca ed antihegeliana, e pro-
pri o per  l'attenzione rivolt a 
al fatto , come for-
temente polemica in direzio-
ne della estetica del . 

V  e dunque, in tutt o l'ar -
co della ricerca filosofica 
del a Volpe, una fonda-
mentale unita e coerenza di 
ispirazioni. n quale misu-
ra questa lntenzionalita si 
sia effettivamente realizzata, 
non e il caso di dir e ora. 

 punto da discutere e so-
prattutto , come e owio, 
quello di partenza, e si ri -
porta alia domanda se la te-
matica empiristica non ab-
bia consumato, oltr e alle 
frange romantiche del marxi-
smo, anche qualche aspetto 
di fondo della sua fonda-
zione materialistica. , 
i l funzionalismo storicistico 
esaurisce per  intero la com-
plessa tematlca impostata da 

x sulla continuity e frat -
tur a del processo di umaniz-
zazione e socializzazione del-
la natura? Sono domande 
cui bisogna rispondere svi-
luppando, continuando, cri-
ticando la sua ricerca. Oggi, 
piangiamo intanto la perdi-
ta non solo di una delle fi-
gure piu rilevant i del mondo 
filosofico italiano, non solo 
un eminente filosofo marxi-
sta, ma anche un sollecita-
tore appassionato della ca-
pacity critic a e del costume 
della discussione nel partito . 

Nicola Badaloni 

Un seminario nazionale degli student! indetlo dal  a  per il  19 luglio 

La medicin a non e scienz a neutrai e 
Anch e su quest o ferren o i l moviment o studentesc o ha maturat o I'esigenz a d i un incontr o e d i un confront o d i esperienz e 
con i l moviment o operai o - La lott o per un servizi o sanitari o nazional e richied e un'attiv a solidariet a da part e dei medic i 

Camblo di turn o alia mlnier a del Monte Amiat a 

Una conversazion e del celebr e pediatr a 
american o fra gl i « economic i » dell a settiman a 

 SPOC
PE

e ha colpito tut-
to d mondo democratico la no-
tizia della condanna a due anni 
di careers del celebre pediatra 
americano dottor  Spock, noto 
ovunque per  la sua indispensa-
bile Guida o del 
bambino;  dott. Spock e uno 
dei piu impegnati esponenti del-
la nuova sinistra americana. 
uno dei piu ferml oppositori 
alia guerra nel Vietnam e dei 
piu instancabili organizzatori di 
manifestazioni paciflste. 

Con un titolo italiano ad ef-
fetto. e presentata come un'ope-
ra organica, appare ora da no! 
quella che e palesamente una 
conversazione sul tema ango-
scioso della guerra: Benjamin 
Spock e l Zimmerman. 

 si parla in Vietnam 
si piange (ed. . lir e 
1000); il titolo originale suona-
va molto piu obietttvamente: 

 Spock on Vietnam. a pre-
cisazione e importante. perche 
chj  cercasse in questo volumet-
to una trattazione organica. sto-
ricamente e politicamente esau-
riente. rimaiTebbe senz'altro de-
luso: quel che invece, rende 
densa d'interesse la lettura di 
queste pagine e la passione con 
cui il dot  Spock s'impegna 
nella dura battaglia di demolt-
re uno per  uno i pregiudizi piu 
correnti nelTopinione pubblica 
americana. su cui si appoggia 
una inumana e assurda politica 
bellicistica. 

E' insomma una lotta della 
ragione contro cid che impedi-
sce di ragionare, un rigetto si-

stematico di tutt i i luoghi co-
muni della propaganda, un'azio-
ne intesa ad aprir e gli occhi a 
tutt i non solo per  svelare i pe-
ricoli  di una politica estera dis-
sennata ma anche per  educare 
un numero sempre piu largo di 
cittadini alia vera vita demo-
cratica e all'intervento diretto 
nelle gravi decisioni riguardanti 
tutto il paese. 

Per  questo il volumetto si 
conclude significativamente con 
alcuni suggerimenti pratici di 
azione immediata. quali il boi-
cottaggio ai danni delle -
strie che producono prodotti bel-
hd come il napalm, o 1'impegno 
diretto nella campagna «via 
Johnson *, o inflne 1'invito ad 
appoggiare in tutt i i modi gli 
obiettori di coscienza: « chi cre-
de die il proprio paese stia 
commettendo delitti contro l'u-
manita. ha l'obbligo di disubbi-
dir e al govemo>. 

On insolito volumetto. degno 
di essere segnalato. e uscito 
nella collanina economica «Te-
stimonianze> deU'editore Borla 
di Torino, tradotto dall'edizione 
francese Beauchesne: 11 Vati-
cano oggi di . Paul Pou-
pard della Segreteria di Stato 

. 1400). Si tratt a di una guida 
alia conoscenza del Vaticano ki 
tutt i i suoi aspetti e nella sua 
organizzazione: dalla storia alia 
figura del papa (nomina, ceri-
moniali. abitaziooe. ecc.). dalla 
struttur a della Segreteria e del 
corpo diplomatico alia distrubu-

zione delle congregazioni roma-
ne, dai van enti di cultura al 
rinnovamento operato dagli ul-
timi due pontefici. Non quindi 
una semplice guida turistica ma 
un'opera di divulgazione cultu-
rale, che si legge con facihta 
e con grande interesse. 

Alle varie opere di divulgazio-
ne musicale apparse negli ulti-
mi tempi si e aggiunto ora un 

 di musica di d 
de Cande. accolto fra le «Gui-
de cultural i » di Bompiani (lir e 
1500): un ottimo strumento di 
consultazione, cui aggmngono 
pregio le numerose citazioni con 
riferimento  diretto alle compo-
sizioni signiflcative e la biblio-
grafla finale, che raccoglie !e 
opere italiane riguardanti la 
musica alia portata di tutti . 

a rrdnuziosa biogratla di Sa-
de di Gilbert y viene ora 
ristampata da Feltrinell i nel-
1*UE. nella traduzione di Gian 
Piero Brega: Sade prof eta del 
Verotismo . 1000). o l'im-
prowisa esplosione di edizioni 
italiane. piu o meno serie. piu 
o meno legate alia difTusione 
della stampa erotica di rapido 
consumo. una seria monografla 
che illustr i 1'importanza e il si-
gnificato a del «divino 

» pud esercitare una 
funzione culturale non trascura-
bile. debellando una serie di 
pregiudizi radicati anche in per-
sone qualificate. 

Renzo Urbani 

Scultur e di Pietro Cascell a in una mostr a a Milan o 

Pietre miliar i di una 
strada umana da percorrere 

o della naturalit a della vit a —  monumento per  Auschwitz 
a lezione di Brancusi — Simboli fr a passato e presente 

 recupero deil'antica natu-
ralit a dell'uomo e un problema 
su cui oggi ntomano volentieri 
pensatori e sociolog  cosid-
detti c valori istintuali > stanno 
nprendendo quota nella consi-
deraziooe generale come una 
neces5aria antitesi alle repres-
sioni perpetrate su ciascuno 
di not dall'organizzazJone sem-
pre piu lucida e funzionale 
della sodeta tecnologica: sono 
pnmitiv t e individual] valon di 
liberta da far  agire contro la 
spersonalizzazione coerativa 
della avilta di sene. contro 
suasione che lavorano per  co-

struir e l'uomo ca una sola di-
mensiooe >. e la natu-
ralit a deU'esistenza vuol dire 
appunto ritrovar e la bidimensio-
nalita dell'uomo, ruomo nella 
%ua mtegnta. 

Queste nflessioni ml si sono 
spontanea men te nproposte da-
vanti alle sculture che Pietro 
Cascella espone a o alia 
Galleria . O rob:e-
zione: a dj  Cascella ba 
tutto il sapore di un'operazione 
archeo!o?ica neoromantica. a e 
veramente giusta una tale l e -
zione? Bisognerebbe parlarne 
davanti al monumento che Ca-

Edizion e in 30 volum i per il 150  della nascit a 

Tutt o Dostoievsk i 
pubblicat o in URSS 

. 15. 
Tutta reredita letterarla di Fjodor i (1<G1-

1881) verra pubblicata tn trenta volumi. Si tratt a della onma 
edizione a delle opere del grande scrittore curata 

o leningradese di letteratura russa. 
Oltr e aJ 18 volumi della pros*, la nuova edizione com-

prendera gli articoU di pubblictstica, le lettere e gli sctiizzi 
di opere incompiute. a stesura deflnttiva dei romanzl e dei 
raccontl viene accompagnata dalle variant! delle edizioni 
precedent! e dalle brutt e copie di queste opens. Ogni volume 
include no dettagliato commento stortco-letteraria 

a pubbiicazione, che e curata da on gruppo dl specia-
list! diretto dal membro corrispondente deU'Accademia delle 
Scienze Vasfli Bazanov. s! concludera nel 1973. Gran parte 
del volumi usclranno perd nel 1971, anno in ad si celebrera 
11 150° anniversario della nascita dello scrittore. 

scella ha realizzato nel ccam-
po» di Auschwitz per  capire 
quanto non abbia senso.  massi 
ciclopid. le mura etrusche.
sarcoTaghl feudal), le cattedrali 
abbattute, le citta nx>derne 
sconvoite: a tutto questo fanno 
pensare le sue ptetre gigan:e-
sche: a tutto questo e alia pie-
ta e alia vioienza remote e re-
centi. alTamore e alia barbarie 
di ieri e di oggi. Ci6 che pu6 
appanre archeo!ogia e invece 
un senso schietto. forte. ant:ac-
cademico della storia e della 
natura. 

Un senso poetico. s'intende 
Un senso plastico-poetico, che 
si serve di traslati semp'.ici e 
potenti. d'ascendenza epica pin 
che urtca. E' soprattutto per 
questo che egli concepisce ogni 
sua scultura con spiccati carat-
teri monumentali. anche se pol 
ne compie resecuzione tn un 
marmo di ntisure rmnorl Forme 
essenziall e prtmane. forme 
esemplari, ma tmmagini poliva-
lenti: tale & la direzjone crea-
Uva deotro cui Cascella si muo-
ve: la macina e anche disco 
volante. la chiocciola una dina-
ino, fl  pilastro confinario un fu?o 
meccanica Antichit a e attuali-
ta si fondono nel *uo senti-
mento umano e cosmico. a 
macina infatt i e anche la terra. 
la chiocciola e anche una linea 
di energia. il pilastro e anche 
simulacro fallico. E cosl
castro, immagine archetipa del-
la congiunzione femmina-maschio 
come dl ogni altro possibile 

o di legamento struttu-
rale; e cosl la corolla, Tonda, 
rarchitrav e o o murari a 

Quakuno ha detto che Bran-

cusi. modellando a . 
ha inventato le moderne forme 
aerodinarruche. Eppure Brancu-
si era partit o dalle tmmagini 
delta piu arcaica mitoSogia coo-
tadina. 0 fatto e che nulla pud 
essere veramente < inventato > 
se non si parte da una pro-
fonda venta antropologica col-
legata alio svolgimento della 
storia nella sostanza vivente 
della natura Penso che sen-
z'altr o Brancusi possa con side 
rarsi il padre di Cascella. n 
tr e perd nell'artista romeno i! 
sen<o deii'universo tendeva ad 
una sorta di p-jrificazione idea-
listica. in Cascella tale sen<o 
manttene un suo vigore rudi-
mentale. in cut palpita un Eros 
tellurico. in cui si dilata un lie-
vito di sicura potenza. E*  pro-
prio di cid che egli outre le 
sue sculture. 

i qui la loro nsionomla, 0 
loro carattere di simboli orga-
nic). che si riflutano  ad ogni 
operazione di pura astraziooe 
mentale. i qui la loro a 
energia di sintesi. e non solo 
di sintesi p!a*tica. ma di auten-
ca sintesi poetica. in cui si 
condensa il passato e 0 pre-
sence. Cosl Cascella alza le sue 
sculture come pietre miliar i di 
una prossima stagione dell'uomo 
fuori delle contraddiztoni di 
oggi E*  percld che a me sem-
bra di scoprire in queste sue 
pietre, in quest) suoi marmi. 
qualcosa dl utopistico e di pro-
meteico tnsieme: a dlspetto di 
ognt segno funesto. una viril e 
volonta di ctenere 11 campo*. 

Mari o Do Micheli 

denti in medicina, -
no che Pincontro abbia u(vu 
su un tema c"i Brana^ iin 
portanza e pratica e :u.Uir^  «> 

i importanza pratica, per-
ch6 di tutt i i problemi uni 
versitari i problemi delie la 
colta di medicina sono <;-iel 
li che piu direttamente » i-
ressano la classe lavoratrice 
tanto nella sua eslstenza m » 
tidiana quanto nelle lotte J  e 
essa conduce: nelle lotte chr 
conduce, perche la medi.una 
pub un giorno diventare unn 
forza rivoluzionaria ; nell'jsi -
stenza quotidiana perch6 il 
cattivo insegnamento, la se 
lezione degli studenti secon-
do il censo anzich6 s*-» on 1<-
il merito, il mediocre ) 
lo di preparazione del neo-
laureatl, giocano in una >i:uu 
zione di classe e riveri3no 
percib i propr i effettl iieua 
tiv i non egualmente su tutta 
la societa ma principalniente 
sulla classe sfruttata i 'i 
tema ha anche una grande 'in 
portanza culturale in qu in o 
demistifica 1'illusione dplla 
« scienza neutraie » propr:- ) m 
quella che secondo la r.u.liT a 
borghese sarebbe una "lt'are. -
la imprendibil e della mit:ca 
a neutralit y » 

 gnippi studenteschl sono 
al lavoro, per  preparare te 
relazioni; questo lavoro ore-
senta aspetti dl grande mo 
resse, al di la dei contrtbuu 
di critica e dl arricchimpnt o 
che gli studenti potranno da 
re ai problemi in discussi>».ie 
anche come messa a orova. 
su un terreno concreto, del 
rapport o tra movimento .-.is 
raio e movimento studentesro 
e dei frutt i che esso iu6 ..are 
Perci6 il nostro giornale se-
guira da vicino la preparazio 
ne e lo svolgimento dell'atteso 
Seminario. 

Laura Conti 

a continua tensione della lott a di classe ha visto il capitate sfruttar e 
molt i accorgimenti per  contrastare gli sforzi che la classe lavoratric e ha fatt o 
per  difendere la propri a salute, e a questo scopo ha sfruttat o persino le rl -
vendicazioni che la stessa classe lavoratric e ha sollevato. Quando gli opera! 
hanno lottato per  ottenere forme previdenziali che li difendessero contro le inva-
lidit y da malatti a o da infortuni o che toglievano loro la possibility di vendere 
quotidianamente la propri a forza-lavoro, il capitale ha finito  per  accettare le loro 
richieste: ma nell'att o stesso in cui le accettava si preparava a trarn e vantaggio e profit -
to. , con le assicurazioni 
contro gli infortun i e le ma-
latti e professional!, intendeva 
acquistare il diritt o di com-
promettere in maniera irrever-
sible la salute dei lavoratori , 
e in parte vi riusciva: basti 
pensare che l'ultim o trafor o 
alpino e costato, secondo i cal-
coli della , centinaia di 
anni di vita agli operai. 

a accanto a questa ferocia 
visibile, che sotto la prote-
zione delle misure previden-
ziali riesce a operare ma non 
riesce a nascondersi, esiste 
anche una ferocia piu sottile, 
che uccide invisibilmente. E' 
l'aggressione continua che il 
capitale fa ai lavoratori , ma 
i cui effetti non sono cosl ap-
pariscenti come l'intossicazio-
ne da piombo o gli infortun i 
minerari , anzi si confondono 
con la patologia non lavorati-
va: quante ulcere gastriche e 
quanti infart i appartengono al 
« normale » destino dell'uomo? 
e quanti invece dipendono 
dalla tensione del lavoro?
capitale se ne proclama inno-
cente: e quando versa 1 con-
tribut i m paga un infar-
to (che non e considerato mai 
come malattia professionale, 
anche quando lo e) meno di 
una silicosi. E e'e di piu: il 
sistema del profitt o non si 
limit a a compromettere la 
salute del lavoratori nel luo-
ghi e nelle occasion! dl la-
voro. ma insegue 11 lavora-
tore lungo le strade e nel 
quartier i dl abitazione, e av-
velena Taria che anche 1 bam-
bini respirano, e il cibo che 
anche  bambini mangiano. A 
questo la classe lavoratrice 
non pud reagire che con l'at-
tacco. rivendicando un servi-
zio sanitario nazionale in luo-
go del tradizlonale sistema 
mutualistico: un servizio sa-
nitari o che comprenda non 
solo la medicina curativa ma 
anche la medicina preventiva, 
e cosl possa evidenziare e 
combattere tutta l'aggressione 
cbe il capitale conduce, non 
pii i soltanto contro il lavora-
tore ma contro il cittadino. 

n questa sua battaglia (che 
e battaglia di classe perch6 
attacca il capitale, ma difen-
de la salute di tutt i e non 
soltanto la salute dei lavora 
tori ) la classe operaia non ha 
ncevuto dai medici, sino ad 
oggi. la solidarieta che si at-
tendeva: aU'infuor i dei medi-
ci comunisti e dl pochl altr i 
gruppi, l'ambiente medico in 
generale non ha appoggiato, 
e probabllmente non ha com-
preso, la portata della lotta 
che il movimento operaio 
conduce per  il controllo del-
le condizionl di lavoro, per  la 
medicina preventiva, per
servizio sanitario. e U 
movimento operaio ha ben 
compreso che la generalizza-
zione della mutualit a — co-
me essa e organizzata -ttual-
mente — aumenta enorme-
mente il numero dei medici 
e delle loro prestazlonl su 
un piano quantitativo, ma e 
ben lungi dall'assicurare il 11-
vello qualitativo dl queste pre-
stazlqni, e il continuo migllo-
ramento professionale e *cien-
ufico dei medici: la proposta 
dei lavoratori , di un servizio 
sanitario nazionale, mira pro 
pri o anche a questo, a met-
tere 1 medici in condizione 
di puntare sull'approfondimen 
to della preparazione v^en-
tiflca. invece di affidare le 
proprl e possibilita di guada 
gno a un assurdo ccottimi-
smo » in cul le condizioni ap-
prese, invece dl estendersl, si 
deteriorano a la piu gran 
parte della categoria dei me-
dici non ha ne"  appoggiato ne 
compreso neppure questa 
parte delle proposte jperaie: 
e, pur  parlando sempre del-
la « dtgnita  professionale, si 
e rassegnata a un ruolo che 
compromette t fondamenti so-
stanziali di questa dlgnita. 

Oggi perb si ha qualche mo-
tivo di sperare che il futur e 
sara dlverso, che in futur o la 
classe lavoratrice potra tro-
vare nella categoria del me-
dia quegll ! che 
stnora ha vanamente ceroato: 
nelle facolta di medicina il 

movimento studentesco :ia in-
fatt i messo in evidenza che 
esistono gruppi di giovani one 
non sono dispostl ad accet-
tare passlvamente un -
gnamento che si ispira all'il -
lusione della medicina come 
scienza « neutraie», un -
gnamento che prescinde da) 
rapport o che intercorr e tra 
medicina e societa.  movi-
mento operaio italiano na, su 
questo rapporto, sollecttato 
ed espresso un dibattit o ad 
alto livello culturale, e na ela-
borato le propri e esperienze 
in proposte sindacali e poli-
tiche: un confronto tra i ri-
sultati di queste elaborazioni 
e i temi posti in discussione 
dalle avanguardie degli stu-
denti in medicina pub essere 
di grande interesse. 

Percib 11 Partito comunlsta 
(Gruppo sicurezza sociale) e 
la Federazione giovanile co-
munista hanno offerto agli 
studenti una possibilita di in 
contro: il 19 luglio si ,vol»e-
ra presso l'lstitut o studi co-
munisti, a , un semi-
nario nazionale degli studenti 
in medicina; le relazioni sa-
ranno preparate da <ruppi 
studenteschi di , Pisa, 
Perugia, , e avranno 
1 seguenti temi: -
smo e idealismo nella medi-
cina d'oggi ». « e e so-
cieta », «  ruolo del medico 
e dell organizzazione sanita 
ri a nella societa», a a *or-
mazione del medico ». Questa 
iniziativa, che e aperta a tut 
ti gli studenti, e 
mente dalla loro iscrizione a 
partit i o ad organizzazioni 
giovanili, raccoglie e soddisla 

a piii matura che que 
st'anno le lotte studentesctie 
hanno espresso, e cioe -
genza di incontrarsl col mo-
vimento operaio per  confron-
tare le rispettive esperienze 
 comunisti, con l'organizza-

zione del Seminario degli stu-

Nuova edizione dell'opera di Doll^ans 

Stori a del 
moviment o operai o 

Questa nuova edizione della 
 Storia del movimento ope-

raio*  del s (vol. , 
1830-1871, Firenze, Sansoni, 
1968. pp. , . 1.600) 
non e util e soltanto perche, ad 
un prezzo accessibile, pone a 
disposizione di un vasto pub-
blico un'opera fondamentale, 
ma anche perch6 Ernesto -
gionieri vi premette un'impor -
tante introduzione, in cui af-
front a alcuni problem! riguar-
danti la storia del movimento 
operaio e socialista in . 

, dopo aver  mes-
so in nlievo il ritardo  col 
quale gli studiosi italiani han-
no affrontato temi e question! 
a cui gh stonci stranieri ave-
vano gia dedicato ampia at-
tenzior.e. osserva che un limi -
te delle ricerche che essi han-
no portato a vanti nel secon-
do dopoguerra e dato dal fat-
to che non e'e stata una * chia-
ra delimitazione dei propr i 
compiti e delle propri e possi-
bilit a ». e egli rileva una 
ccerta oscillazione degli indi-
rizzi  di ricerca» awertibil e 
anche nella denominazione: si 
e fatta storia del « movimento 
operaio », del « socialismo », 
del « movimento socialista . 

e osservazioni del -
ri sono giuste, ma oroprio 
questa riflessione critica sul 
passato indica che gli storici 
italiani del movimento operaio 
e socialista. sul fondamentn 
dei datl accumulati sul piano 
della ricerca filologica. posso-
no ora affrontar e piii vasti e 
complessi problemi. 

E' importante. d'altr a parte, 
che essi possano fare i bilan-
ci e discutere le impostazionl 
generall avendo alle spalle una 

larga messe dl risultatl  olte-
nuta con l'mdagini concreta 
svolta sia sulla classe operaia. 
sia sulle forze politici e che 
ne sono state e ne sono esprea-
sione. Quanto al , 11 

i s sul fatto che 
la sua storia riguarda essen-
zialmente la classe operaia ed 
e intesa come a del 
movimento sindacale, consi-
derato, questo, in quanto ri-
sultato degli sforzi autonoml 
della classe lavoratrice* . 

Tenendo conto di questa par-
ticolare impostazione della ri-
cerca. il i ne indica 
la giusta collocazione nella sto-
riografia  sul movimento ope-
raio e socialista e studia le 
ragioni che sono a fondamen-
to di alcuni giudizi del -

s che egli ritiene errati 
o discutibili . NeU'esaminare 

o del s 
verso x il i non 
fa una polemica nvendicaao-
ne delle posizioni di x ma 
cerca piuttosto di compren-
dere 1 motivl che resero diffi -
cile a s caplme la 
grandezza. 

 discorso del , 
anche quando svolge sull'opera 
del s qualche conside-
razione negativa non si man-
tiene. percib, sul piano del ri -
tiut o polemico. ma su quello 
della comprensione storica dei 
limit ! di un'analisi che guar-
da essenzialmente all'autono-
mia del movimento di classe 
(e le riflessioni del -
ri  investono, di conseguenza, 
anche temi che appartengono 
alia discussione politica di 
oggi). 

. 


