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Un documento inedito 

di grande interesse storico 

Una 
di 
dall'Ucraina 

1944 
L'aiuto dell'Unione Sovietica alio 
sviluppo organizzativo e opera
tive) dei movimenti partigiani nei 

paesi confinanti 
II nostro collaboratore FIIIppo Frassatl, che coni Ple-

. tro Secchia ha pubblicato recentemente, per I Istituto 
Feltrinelli, un'ampia e documentata storia del rapporu 
tra la Resistenza itallana e gll anglo-amerlcanl, sta ora 
complendo ricerche per un analogo studio suiratteggla-
mento dell'Unione Sovietica verso I movimenti di I be-
razione nei paesi con essa confinanti. Tra il materiale 
documentario messogli a dlsposlzlone dall'lstltuto ceco-

• slovacco dl storia militare, v'e una lettera — che qui 
pubblichiamo per la prima volta — Indirizzata da Kru-
sciov, allora primo segretarlo del CC del PC (b) Ucral-
no,-a Stalin nell'agosto 1944. Era un momento cruclale 
della guerra partigiana in Slovacchia: il perlodo del-
I'insurrezione nazionale e delle zone libere, afflne per 
molti aspetti alia fase che nella stessa epoca andava 
sviluppandosi rtelle region! dell'ltalia settentrionale. Dal-
la lettera appare con tutta evidenza I'lmponente inter-
vento sovletico a sostegno dei partigiani; un intervento 
che, a differenza di quelle degll alleati In Italia, non 

. mirava affatto a circoscrlvere lo sviluppo organizzativo 
ed operativo del movimento di resistenza, ma anzi era 
rivolto a favorire la formazione di un vero e proprio 
esercito popolare. 

MOSCA. Cremlino . ' -
Al compagno STALIN I.V. 

1 Nei giugno 1944 i rappresentantl del partiti comunlstl di 
Cecoslovacchia, Romania e Ungheria si sono rivolti al CC del 
PC (b) Ucraino per chiederne I'appoggio nell'organizzazione e 
nello sviluppo del movimento partigiano nei territori di quei 
paesi. • • . . - . • - . 

Misure pratiche per lo sviluppo del movimento partigiano in 
detti paesi sono state studiate ed attuate, per incarico del CC 
del PC (b) Ucraino, dal Comando ucraino del movimento par
tigiano, con la partecipazione del rappresentanti dei partiti 
comunisti di Cecoslovacchia, Romania e Ungheria. 

Al fine di preparare quadri nazionali per la formazione di 
squadre d'organizzazione partigiana, nei luglio 1944 quattro~ 
cento cecoslovacchi, rtimeni e ungheresi. scelti dai rappresen
tanti dei partiti comunisti tra i prigionieri di guerra, sono 
stati ammessi e addestrati nelle scuole dei Servizi speciali del 
Comando Ucraino del movimento partigiano. 

Con gli slovacchi, Tumeni e ungheresi addestrati sono state 
formate 40 squadre di organizzatori, alia cul testa i rappre
sentanti dei partiti comunisti hanno posto comandanti e uffi-
ciali tratti dagli ex prigionieri di guerra e dai partigiani delle 
rispettive nazioni. In ogni squadra sono stati inclusl 4 o 5 
esperti partigiani ucraini con funzioni di addettl at comandi, 
dl istruttori artiflcierl radiotelegrafisti, medici. 

Le squadre cosl formate sono state completamente equipag-
giate, armate, dolate di mezzi di coUegamento, e vengono ora 
aviolanciate nelle retrovie del nerhico. 

• Alia data del 10 agosto il Comando Ucraino ha paracadutato 
32 squadre di organizzatori, per complessivi 491 uominl, dl cut: 
in Cecoslovacchia 12 sQuadre, in Ungheria 8 squadre, in Roma
nia 7 squadre. Inoltre 5 squadre di organizzatori sono state lan-
ciate nelle basi dei partigiani ucraini nei terrltorio occupato 
della Moldavia. . 

Con 18 squadre esiste un radiocollegamento stabile. • 
Le squadre aviolanciate ci informano dell'esistenza di 

condizioni favorevoli per lo sviluppo del movimento partigiano, 
particolarmente in Cecoslovacchia. 

II comandante di squadra Velicka, paracadutato con un 
gruppo di 11 uomini il 26 luglio 1944 nella regione di Ruzom-
bcrok,nella Slovacchia centrale, dal 6 al9 agosto ha trasmesso 
alcuni dispacci radio che caratterizzano la situazione in Ce
coslovacchia. •'.'•• 

Ne trascrivo I piii importantl: '••• 
'Ci siamo collegati con Vorganizzazione di partito della 

citta di Ruzomberok. Dirigenti: Sopic Jaroslav, Strecha Rudolf. 
Grandi prospettive. Inviate pi" armi*. •-. • 

'V'e la possibilifd di lanciare un maggior numero di pa-
racadutisti. Le truppe slovacche sono pronte a passare dalla 
parte dell'Armata Rossa*. .. - -

'Stiamo organizzando una formazione partigiana slovacca 
di 100 uomini, sotto il comando di ufflciali slovacchi. Mandate 
piu armi: • - " ' 

'Possibility di sviluppo del movimento partigiano slovacco 
sono immense. Nella zona di Ruzomberok, Banska-Bistrica « 
Zvolen vi sono 1500 partigiani slovacchi armati*. 

'La nostra formazione ha 150 uomini. Chiedo armi e 
specialisti sabotatori*. 

* L'organizzazione popolare slovacca ha il suo esercito. 
II centro si trova a Banska-Bistrica. Ci siamo collegati con I 
suoi rappresentanti». • - • • 

Un comunhta slovacco, ufflclale del servlzlo informazlonl 
di un reparto cecoslovacco, paracadutato nella base Velicka, 
in data 8 agosto ha comunicato: 

'In sei villaggi si stanno svolgendo elezioni popolari. 
Siamo collegati col partito comunista. Gli uomini aumentano, 
mandate piu armi*. • • • • • ' . 

In questi ultiml giorni 11 Comando Ucraino ha lanclato in 
Cecoslovacchia, nella base Velicka, quattro nuove squadre di 
organizzatori, armamento, munizionl, viveri. 

Il lancio di squadre e di armi continua. 
Nei mesi di agosto e settembre, e nostra intenzione dl 

aviolanciare in Cecoslovacchia, Ungheria e Romania ancora 
trenta squadre di organizzazione partigiana, e armamento, mu-
nizioni e mezzi di coUegamento per compressive 160 tonnellate. 

16 agosto 1944 
N. KRUSCIOV 

II 28 maggio 1893 si era inaugurate nei Palazzo 
del Governatore una delle prime CdL d'ltalia 

Settant'anni fa 
a Parma il primo 

> i ' '• 

resso 
del Lavoro 

II 28 maggio 1893 — lo 
stesso " giorno in cui nella 
maggiore piazza della citta si 
inaugurava il monumento a 
Giuseppe '• Garibaldi — nei 
Palazzo del . Governatore, a 
Parma, alia • presenza degli 
inviati delle associazioni ope-
raie. • dei rappresentanti del 
Comune 0 consiglieri Del 
Prato. AHnovi. Sanguinetti) 
e della Cassa di Risparmio, 
di operal e cittadini. nasceva 
una delle prime Camere del 
Lavoro d'ltalia. Nove erano 
le sue sezioni e cinquecento 
gli iscritti. Alia line di ago
sto. le sezioni sarebbero di-
venute ventidue e gli iscritti 
1.541. Presidente venne elet-
to Toperaio tipografo Aristo 
Schianchi: segretario. Angiolo 
Cabrini.r • 

Un mese dopo (28 giugno-
1. luglio 1893) Parma ospi-
tava il primo Congresso delle 
Camere del Lavoro d'ltalia: 
vi partecipavano i delegati 
delle organizzazioni. di Bolo
gna, Brescia, Cremona. Fi-
renze. Milano. Parma, Payia, 
Piacenza. Padova. Roma. To
rino e Venezia. Da Parigi. ai 
convenuti riuniti nella Sala 
del Ridotto del Teatro Re-
gio. sarebbe giunta, assai gra~ 
dita, l'adesione della Federa-
zione dei Lavoratori di Pa
rigi, e di moltissime Associa
zioni operaie della penisola. 
Assenti. invece. i delegati di 
una tredicesima Camera del 
Lavoro, quella di Macerata, 
aperta da pochi mesi ma non 
ancora in funzione. 

Si disciiteva molto. in quel 
tempo, nell'Italia settentrio
nale, e quindi pure a Parma 
dove vivaci erano i fermenti 
sociali, e dove il Cabrini e 
lo Schianchi svolgevano una 
instancabile attivita per la 
diffusione dell'idea sindacale 
e socialista; e sempre piu 
awertita era l'urgenza di 
unire i lavoratori in organi
sms di difesa sindacale e poli-
tici. Molto vivi erano gliechi 
dei congress! palermitani (21-
22 maggio 1893): quello dei 
Fasci dei Lavoratori Sicilia-
ni e quello regionale del Par
tito • dei Lavoratori Italiani, 
venuto alia luce nei '91 in se-
guito alia trasformazione del 
Partito Operaio. Anche a Pa
lermo, ai due congressi, s'era 
discusso sui modi per fon-
dare organizzazioni operaie 
nei paesi dove ancora non 
esistevano, - delle forme di 
aiuto a favore degli sciope-
ranti. di socialismo e. soprat-
tutto. dell'urgenza di aggre-
garsi al Partito dei Lavora
tori Italiani la cui sede. allo
ra. si trovava a Milano. 

II principio della lotta di 
classe si faceva strada. men-
tre la borghesia, sulia quale 
pesava la responsabilita del
la grave situazione sociale ed 
economica del paese, chiede-
va a gran voce al governo 
Giolitti di togliere di mezzo 
ogni organizzazione dei lavo
ratori. Ci avrebbe pensato 
Crispi. nei '94. ad accogiiere 
questi desideri. sciogliendo le 
Camere del Lavoro (salite 
nei frattempo a sedici). e il 
Partito Socialista, e repri-
mendo nei sangue la rivolta 
dei contadini Sicilian!. 

Salutati cordialmente dal 
rappresentante del sindaco di 

rivista delle riviste 

«ll filo rosso» 
Tl filo rosso & una nuova 

rivista mensile. politico-cul-
turale. Pubblicato in una ni-
tida ed elegante veste dai-
Teditore Feltrinelli, il pc-
riodico intende richiamarsi 
nei titolo -a l filo rosso che 
percorre la storia» e seguir-
lo, «rinnovandosi con esso, 
di mese in mese. di anno in 
anno-. Intende dichiarata-
niente Ispirarsi al marxismo, 
- un marxismo alicno dai ii-
formismi • e dal pastiches 
ideologici, ma non sordo al-
l'esigenza di una libera di-
scussione attomo ai suoi stes-
si fondamenti, alia propria 
validita di metodo toorico-
pratico, e infine al mondo 
che si rifa con esso e che 
rapprescnta una grossa fetta 
della rcalta contemporanea -. 

Come si vede, 1'aspetto 
programmatico pecca sem-
mai soltanto di una certa gc-
nericita cui peraltro suppli-
sce la tcmatica delta rivista, 
assai concreta: politica estcra, 
interna, sindacale. discussio
ns di tern! filosofici, scien
tific! e Ictterari attuali. arti-

: eoii e note di aggiornamento 
Alcuoa rubriche . 

fisse, infine, ospitano gli in-
ter\*enti di studiosi a volte 
anche iontani dalle posizioni 
politiche e cultural! del grup
po redazionale, -cost che sia • 
possibile verificare su argo-
menti particolari. le conver-
genze o le incompatibility tra 
la linea programmatica del
la rivista e il pensiero di 
iiitellettuali di divera! * grup-
pi, correnti. ideologie*. 

II comttato direttivo e co-
stituito da Gian Piero Bre- •. 
ga, Gian Franco Veni, Gui- .>' 
do D. Neri, A. Massimo Cal-
derazzi. E' un gruppo giova-' 
nile che, come tale, inserisce' 
nella trattazione dl vari ar-
gomenti non solo una forza 
polemica che a volte tocca il 
segno e altre no. ma un me
todo sprcgiudicato dl ricerca -
che e da incoraggiare, 

Tipici di ques\o Iddevole r 
costume critico gli scritti dl 
politica estera (sull'Ir&k e 
sull'India) di Massimo Cal-
derazzi c d! Rcnata Pisu. il 
s.igRto storico letterario di 
Gian Franco Vcni (che deve 
perft guardarsi da approssi-
mazioni sociologiche mecca-
niche e apiece), l'introduzlo-

ne a uno studio su -Teilhard 
e il marxismo - di Gian Piero 
Brega, particolarmente pun-
tuale ed impegnato, nonch% 
una nota sindacale di Gian 
Carlo Faina su * Paghe r di 
classe e contrattazlone azien-
dale* in cui si mette U dito 
sulla piaga dei Iimiti che de-
nunciano t recent! accordi 
Iritersind per i metallurgicL 

Va segnalato infine che 
alia rivista. a questo numero 
perlomeno, collaborano Da
do F6 e Luigi Nono. nonche 
Arturo Carlo Jemolo e Gior
gio Galli, questi ultimi ov-
viamente da posizioni ideolo-
giche diverse. Vale la pen a 
ancora di raccomandare che 
il gruppo redazionale eviti 
piu che pub la tentazione al-
l'oscurita : di v linguaggio. 
Quanti lettori andranno ol-
tre ncU'accostarai a un tag-
gio di Lucien Goldmann 
quando alle prime righe tro
va no una frase come que-
sta: - n metodo marxlsta e 
uno strutturallsmo' genetlco 
genvralizzato retto dall'idea 
di totalita-. 

p. S. 

Parma prof. Giovanni Ma-
riotti; (questi, impegnato a 
Roma, aveva inviato all'as-

' sessore anziano Olivieri il 
telegramma che segue: « Do-
lente non poter portare io 
stesso saluto mia citta egregi 
rappresentanti Camere del 
Lavoro italiane, pregoti > vo-
lermi sostituire, esprimendo 
graditissimi" ospiti mio ' vivo 
rincrescimento non poter as-
sistere •- personalmente loro 
important!" studi, cui prendo 
interessamento vivissimo*), i • 
congressistt si dedicarono alia 
discussione di un lunghissimo 
ordine del -• giorno ricco di 
quindici punti e di altri ar-
gomenti, la cui concretizza-
zione avrebbe. segnato una '.' 
svolta ' del movimento sin
dacale. "--•'"•• 

Durante le sedute, inten-
sissime e vivaci, come si pu6 -
ricavare dal resoconto edito 
pochi mesi dopo da una tipo- -
grafia di Parma, i congres- ", 
sisti si occuparono di nume- ' 
rosi problem!, i piu acuti fra 
quelli che a quei tempi inte- • 

, ressavano le classi lavoratrici 
e le loro nascenti organiz
zazioni. • . . ••',-; 

In quegli anni i lavoratori _';; 
si presentavano del tutto di-
sarmati sul mercato del lavo
ro. La • classe borghese li ,-
sfruttava in modo disumano;'-, 
nelle campagne, il bracciante . 
della Valle Padana riscuote- • 
va lire 1,20-1.30 per una gior- - • 
nata di lavoro di 16 ore che 
si protraeva ^ dal sorgere al 
tramonto del sole* come si 
pu6 leggere su scritture del-
l'epoca. La denutrizione era 
spaventosa, cosl la miseria e 
la mortalita infantile; gli in-
dici dei pellagrosi impres-
sionanti. A Parma citta, per 
esempio. nell*'81, su una po-
polazione di 45.227 abitanti, 
22.000 erano iscritti nell'elen-
co dei poveri; in alcuni cen-
tri dell'Appennino (Varzi) 
ogni cento abitanti 44 risul-
tavano ammalati di pellagra, 
e anche dove la terra produ-
ceva generosa (nelle valli del 
Po: San Secondo, Colorno. 
Roccabianca) la percentuale 
oscillava dal 3 al 1%. 

I congressisti discussero in 
particolare delle questioni or-
ganizzative: dei modi per fa-
cilitare il collocamento; per 
agevolare il lavoro ai libe-
rati dal carcere (si contava-
no a migliaia i lavoratori in-
carcerati pretestuosamente); 
per allestire un servizio in-
formazioni sulle condizioni 
del mercato del lavoro (forte 
era l'emigrazione); per coa-
diuvare i comitati incaricati 
di compilare le tariffe della 
mano d'opera; per alutare la 
cooperazione; per l'organizza
zione dell'insegnamento pro-
fessionale; • per • stabilire le 
condizioni di lavoro degli 
apprendisti e per promuove-
re leggi efficaci sul lavoro 
delle donne e dei fanciullL 

Con motivati ordini del 
giorno i rappresentanti delle 
Camere del Lavoro afferma-
rono che le loro organizza
zioni dovevano divenire la 
rappresentanza di • tutta la 
classe lavoratrice nei - suoi 
van mestieri e decisero di 
patrocinare i ' lavoratori in 
tutte le • contingenze della 
loro vita. Per gli emigranti, 
il rappresentante della Ca
mera del Lavoro di Brescia, 
Facchinetti, propose un ordi
ne del giorno in cui chiedeva 
per gli -operai viaggianti in 
cerca di lavoro* il ribasso 
ferroviario; Paderni della Ca
mera del Lavoro di Padova 
insiste sull'urgenza di dar 
vita a un segretariato nazio
nale per proteggere «i nostri 
operai all'estero* citando ad 
esempio ci6 che accadeva in 
Germania ove -moltissimi 
versano in condizioni mise-
rabilissime perche in balla di 
cosl detti caporali che li 
sfruttano indegnamente ». 

Ed a Parma i congressisti 
decisero di dar vita al segre
tariato per collegare fra di 
loro le Camere del Lavoro 
della penisola. aiutare le piu 
deboU. ma anche per stabi
lire rapport! con le consorelle 
esteve. - per conoscere il mo
vimento operaio vero che si 
fa nei mondo — sosterra Co-
stantino Lazzar! di Milano — 
senza di cui no! non potremo 
mai conoscere perfettamente 
cosa succede fuori dal nostro 
paese e perche le Camere del 
Lavoro sono emanazione di 
un principio che ha carattere 
d'internazionalita •». 

Prima di lasciarsi, e dichla-
rare chiusi i lavori, i - con
gressisti decisero la costitu-
zione della Federazione Ita-
liana delle Camere del Lavo
ro, la pubbllcazione • di un 
bollettino. la creazione •> del 
Segretariato Nozionale, rin-
viando al successivo congres
so, per cui si era gia scelta 
la citta dl Milano, le decisio-
nl sul rlconoiclmento -.per 
legge delle Camere del La
voro e « suil'lnflusso da eier-

citarsi per la conqulsta di una 
legislazione sociale »: . 

Un anno dopo, nei '94, le 
Camere del Lavoro sarebbero . 

• state sciolte da Crispi. Si sa
rebbero ricostituite nei '97 . 
(anno in cui ebbe luogo • il >' 

, 2. Congresso. pur esso svol-
tosi a Parma il 22-23 agosto). 

; Sarebbero perd risorte sem- .-, 
• pre piu numerose col passar ..• 
degli anni. II seme gettato : 

!da Osvaldo Gnocchi Viani. -V 
primo presidente dell'- Uma- ,V 
nitaria» e fondatore • delle . 
prime Camere del Lavoro (le v 

prime. tre sorsero a Milano. -
Piacenza e Torino nei 1891). 
e dagli altri pionieri avrebbe 
dato frutti copiosi ai primi 
anni del nostro secolo, anni 
in cui il movimento operaio 
entrava con forza nella storia 
del paese. . 

Piero Saccenti 
LE FOTO: (nei titolo) II Tea
tro Reglo (da una atampa 
dell'epoca) nei cui ridotto eb-
bero luogo i lavori del 1° Con
gresso delle Camere del La
voro d'ltalia; (a destra) Bor-

'. go delle Grazie, la sede della 
Camera del Lavoro: la trup-
pa l'occupd durante lo sclo-

, pero dei braccianti nei 1908 
' (tavola a colori , dell'« lilu-' 
strazione itallana >). , - ., . 

VKMlLUST-RAZlUNI 
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Sumner: un sociologo conservatore americano 

<superiorita 

iologica> del capitalismo 
Le edizioni di Comunita 

hanno recentemente pubbli
cato. nella collana dei Classi-
ci della Sociologia. la tradu-
zione - italiana (la prima in 
una lingua straniera) dell'o-
pera del sociologo americano 
William G rah am • Sumner, 
Folkways. II volume (Milano, 
1962. pp. LIZ, 752, L.S00O) 
reca una introduzione di Al
berto M. Cirese, che inqua-
dra felicemente quest'opera 
nell'attivita complessiva di 
insegnante universitario e di 
pubblicista di Sumner e ne 
mette in luce il significato 
storico e i Iimiti metodologi- -
ci che sono tutt'altro che irri-
levanti. -

Nei t i t o l o , I'eapressfone ' 
Folkways, coniatd da • Sum
ner e resa con ' Costumi di 
gruppo ; ma e mantenuta nei 
testo, per sottolineare la sua .. 
differenziazione, sia dall'altro 
termine-chiave della ricerca 
di Sumner, i mores, sia dalle 
altre parole piu o meno con-
slmili ma non del tutto coin-
cidenti nei significato (' co
stumi M, ' abitudini», 'usan-
ze *, ' consuetudini», 'usl», 
ecc). In questolibro. infatti,-
Vuso di una particolare ter-
minologia ha una grande im-
portanza; molte delle parole 
e molti dei concetti qui for-
mulati per la prima volta da 
Sumner sono entrati larga-
mente nei linguaggio sociolo-
glco, e hanno persino svolto. 
in molti cast, una funzione di 
guida e di indirLrzo per nu
merose ricerche successive, 
soprattutto negli Stati Uniti. 

Piu adatti e 
meno adatti 

Si pud forse dire, anzi, che 
questo 6 stato il maggior me
rit o di Folkways, un'opera 
che dal punto di vista della 
costruzione e poco piu — co
me osserva Cirese — che un 
' brogliaccio -; e dal punto di 
vista del metodo non solo non 
si solleva al di sopra della 
grossolanita positivistica di 
Herbert Spencer, che di Sum
ner fu il maestrb ideale, ma 
si presenta anche tecnlcamen-
te come sempliclstico e assai 
scarsamente critico. Se si con-
sideri che it libro fu scrltto 
dopo il 1899 e pubblicato nei 
1906, quando gia anche in 
campo sociologico operavano 
pcrsonalita criticamente ben 
piu aaouerrite e si procedeva 
ad una prima severa rcuisio-
ne dei metodl di ricerca. vi 
e quasi da sorprendersl della 
arretralezza delle pomioni di 
Sumner. 

Ma forte tale arretralezza 
non pud dUaiunperii dal »uo 

generate atleggiamento con
servatore e conformista, che 
fece di lui un paladino del 
sistema capitalista e un teria-
ce avversario di ogni forma 
non solo di socialismo, ma 
persino di intervento pubbli-
co nell'economia. E cid sulla 
base di una riduzione. all'as-
surdo di talune idee del co-
siddetto 'darwinismo socia
le '. ' Se noi vogliamo la so-
pravvivenza del vlii adatto — 
scriveva nei 1897 — abbiamo 

• soltanto un'alternativa possi
bile, ed e la sopravvivenza 
del meno adatto. La prima e 
la legge della dvilizzazlone, 
la seconda quella dell'anti-
civilizzazione. La nostra scel
ta e fra questi due estremi: 
noi possiamo andare avanti 
vacillando. come nei passato, 
ma nessuno trovera un terzo 
piano — I'ideale socialista — 
un piano per nutrire il meno 
adatto e per fare avanzare la 
civilta-. 

In lal modo U 'darwini
smo ' diveniva uno strumen-
to per Vapologia del capitali
smo, i l ' sistema sociale nei 
quale, secondo. Sumner, i 
' piu adatti». e con ragione, 
domlnano o schiacciano ' i ' 
» meno adatti». Tutto cid, nel
la sua concezione, appare co
me ' naturale *, conforme al
le leggi della natura, cui e va-
no opporsi da parte degli uo
mini. Da queste impostazioni 
generali discende la tesi fon-
damentale esposta in 'Costu
mi di gruppo •: i - folkways, 
- abitudini dcll'individuo e 
costumi della societa che sor-
gono da sforzi intesi a sod-
disfare i bisopni» sono anche 
cssi un prodotto « naturale », 
'nessuno sa da dove e come 
essi sorgano: essi si spiluppa-
no come per un'energia vitale 
interiore; possono venir mo-
dificati, ma soltanto in misu-
ra Umitata dagli sforzi inten-
zionali degli uomini; col tem
po perdono vigore. cadono in 
declino e scompaiono, oppure 
si trasformano -. Questi modi 
collettivl di azione sembrano 
quindi dotati di una vita pro
pria, agiscono sugli indiridui 
p. su\ gruppl come forze ester-
ne, non si mutano per inter
vento de\la volonti, ma se-
guono una sorta di ciclo bio-
logico. I mores stessi, i co
stumi morali, non sono che 
folkways - arricchitt delle oe-
neralizzazioni filosofiche ed 
ctiche riguardanli il benesse-
re della societa •, sono » mo
di di azione collcttlva - per-
fezionatl e ridotti a un insie-
me coerente. Alia radicr di 
queste costruzioni vi sarebbe
ro, secondo Sumner, quattro 

1 components so/ttanziali: la fa
me, Vamore. la ponifa. il ti-
more. Su questi Istintl ele
mental si costrulrebbe I'tn-
tero sistema di valori dells 
vane societa e cioilta. 

Si tratta, come si vede, di 
uno di quegli schemi sempli-
cistici cari al positivismo de-
terlore; e sulla base di que
sto schema tutto il grosso e 
celebre libro di Sumner e co-
struito. I materiali da lui mes-
si insieme su una grande va-
rietd di femi (la lottd per 
I'esistenza, il. lavoro e la ric-'. 
chezzd, la sclezio'ne sociale,' 
la schiavitu, Vaborto, Vinfa'n-
ticidio, I'ucclsiohe dei vecchi, 
il cannibalismo, i costumi 
sessuali, il matrimonio. i co-
dici 'sociali, I'incesto, la pa-
rentela, la vendetta del san
gue, U malocchio. la prosti-
tuzione sacrale e i sacrifici. 
infantili, ecc. ecc.) dovrebbe-
ro provare la sua'.tesi; come . 
cioi i vari costumi succedu-
tisi nei tempo o compresenti 
nelle diverse popolazioni si • 
presentino sempre quail modi 
colletiivi di reagire positiva-
mente ai quattro stimoli fon' 
damentali. Ma tra I dati rac-
colti e le generalizzazioni che 
Vautore ne trae. la connessio-
ne e sempre vaga, assai SDPS-
so arbitraria o inesistente; 
sulla scientiflcita dei suoi pro-
cedimenti avanzeremmo ri- • 
sefre ben piu gravi di quel- ' 
le gia mosse a Sumner da 
molti critici e rlpresi nella 
pre}azione di Cirese. 

1 ' *. * i 

II « mito n della 
eguaglianza 

Valpa. per tutti, un esem
pio. Parlando delle masse e 
del loro ruolo a suo parere 
quasi del tutto passivo e su-
balterno. Sumner giunge alia 
* generalizzazione • che non 
solo Veguaglianza e un mito, 
ma che 'le masse di uomini 
che si trovano in una posi-
zione di eguaglianza non pos
sono mai' essere altro che 
un'orda di selvaggi*. Da do
ve eoii tragga questa 'gene
ralizzazione * non e facile ca-
pirlo — o lo e fin troppo: non 
cloe da osservazioni scientifi-
chc, da una corrctta lettura 
dei ' dati ~ della storia o del
la ctnologla* ma^ da un pre-
supposto ideologico conserva
tore e reazionario. E questo 
si ripetc in molti altri casi, 
appare anzi come la trama di 
fondo su citi Folkways e co-
struito. Quail che siano stati 
pcrcid ali ali'moli che ne sono 

. vcnutl al successivo cammino 
della sociologia e della antro-
pologia negli Stati Uniti, que-
.it'opcra del Sumner non re-
siste ad una critico anche 
blandamente serera. E forte, 
anche nella tradlzionc soclo-

1 logica americana, ha portato 
piu, danno che bencflcio. 

Una nuova rivista 

esicurezza 

Mario Spinelh 

«L'attuazione di un siste
ma di sicurezza sociale puo 
essere. per la quarta legi-
slatura repubblicana, uno de
gli obiettivi da porre all'ordi-
ne del giorno tra i primi, tra 
i piu urgenti, come premessa 
e come parte integrante del-' 
la programmazione economi
ca e dello sviluppo democra-
tico ». Questa • affermazione 
— qualificante piu d'ogni ag-
gettivo —, e contehuta in uno 
degli editoriali della «• Rivista 
italiana di sicurezza socia
le* (1). una nuova pubbli-
cazlone trimestrale della qua
le lo scorso mese e uscito il 
primo numero (gennaio-mar-
zo). • • " • • • 

La rivista (che e diretta da 
Giovanni Berlinguer, Dome-
nico Macaggi. Roberto Mac-
colini, Stefano Somogyi e Sc-
verino Delogu, e che si vale 
della collaborazione di un 
Comitato scientifico del quale 
fanno parte eminenti perso-
nalita del mondo giuridico. 
medico, economico come il 
prof. Sylos-Labini e il prof. 
Alessandro Seppilli) nasce in 
un momento in cui le que
stioni della sicurezza sociale 
e. in particolare, della assi-
fitenza sanitaria eono matura
te nella coscienza di milioni 
e milioni di cittadini. 

Scritta in un linguaggio ac-
cessibile a tutti — e tuttavia 

• senza nulla perdere in rigo-
re scientifico —, la *• Rivista 
italiana di sicurezza sociale» 
e uno strumento di lavoro 
prezioso per quanti agiscono 
nei campo sociale. Del re-
sto. la chiarezza espressiva di 
ogni scritto di questo primo 
numero non e caeuale. ne e 
dovuta eoltanto al gusto per-
sonale degli studiosi che lo 
hanno redatto. Si tratta, in
vece, di una chiarezza espres
siva programmatica. Si trat
ta. cioe. di una preeisa scel
ta compiuta dai promotori di 
questa iniziativa editoriale e 
che e stata determinata dal
la consapevolezza che la crea
zione in Italia di un effi-
ciente sistema di sicurezza 
sociale non avverra senza la 
iniziativa, — e la lotta — 
delle grandi masse popolari. 

Direttori, redattori e col
laborator! della rivista sono 
studiosi che hanno rifiuta'o 
di rifugiarsi nella torre d'a-
vorio d'una ricerca disanco-
corata dalla realta; e che — 
anzi — dall'approfondimento 
della ricerca hanno tratto la 
chiara convinzione della ne
cessity dipoggiare il proprio 
lavoro, gli obiettivi di rifor-
ma che essi indicano su un 
movimento effettivo. 

Di qui la proiezione non 
meramente tecnica ma politi
ca in cui i problemi della si
curezza sociale vengono af-
frontati- Ci6 non significa che 
gli studiosi che hanno dato 
vita alia rivista abbiano un 
comune orientamento ideolo
gico o politico. Anzi, e signi-
ficativo il fatto che. sotto que
sto profilo, le posizioni sono 
diverse ed anche contrastan-
ti. Ma plena & la convergenza 
sulla necessity di assicurare a 
tutti i cittadini un sistema di 
sicurezza sociale che'li . 'tu-
teli efficacemente * ' 

Opportuni e puntuali sono, 
dunque, i giudizi anche viva-
cemente polemic! verso il go
verno che si possono coglie-
re negli editoriali della. rivi
sta e che. sottolineano come 
«la terza legislatura repub
blicana si sia conclusa senza 
che le speranze di riforma del 
sistema previdenziale e sani-
tario abbiano trovato pratica 
attuazione*, e come si debba 
segnalare alia quarta legi
slatura che - l'epoca • delle 
commission! di studio pub or-
mai lasciare il campo alia 
fase delle leggi operative*; 
oppure criticano. in materia 
di edilizia ospedaliera. il pro-
getto govern at ivo che liquida 
il patrimonio erariale soprat
tutto a favore di gruppi. pri-
vati: " Bisogna risalire agll 
inizi dell'cta moderna per ri-
trovare Stati che siano ricor-
*i a questa arcaica forma di 
entrata straordinaria...-. 
' Preeisa e poi la indicazione 
delle responsabilita del go
verno a proposito dei - costi 
deH'assistenza - farmaceutica. 
Mentre il 6olo INAM ha 6pe-
so. per i farmaci rimborsati ai 
pazienti o agli ospedali. ol-
tre 150 miliardi nei 1962. in 
questo stesso anno «la spesa 
ospedaliera si manticne • in 
seconda posizione con 109 mi
liardi*. Si arriva quindi «a 
quel che e il fulcro dell'as-
sillante problema — il costo 
dell'assistenza farmaceutica e 
quindi anche dell'assistenza 
sanitaria — e di una marcia 
situazione: 1 prezz! dei me-
dicinali ed :I controllo escr-
citato sugli stessi dall'ammi-
nistrazione sanitaria-. 

Con le citazioni riferite 
non vorremmo avere fornito 
al lettore una idea deforma-
ta della rivista. Esse sono sta
te tratte dalla rubrica dedi-
cata agli editorial! di piu ra-
pida lettura e d! maggiore at-
tualita. Ma. anche se tale ru
brica occupa un posto owla-' 
mente importante nella rivi
sta. la sua ossatura h data 
da saggi di alto livcllo scien
tifico. In questo primo nu
mero assai intercssanti sono 

quelli del prof. S. Somogyi 
su <• Mutamenti demografici 
nei Nord o noi Sud d'ltalia • 
conseguenze •. socio-economi-
che»; quello di R. Angeletti 
su « II fabbisogno ospedalie-
ro in Italia alia • luce delle 
reconti statistiche»; quello dl 
G.F. Minguzz! e M. Cennamu 
su <« Orientamenti psicologiel 
per una radicale riforma del-
rassistenza agli illegittimi -. 
Significativi sono pure il sag-
gio di G.C. Vic'inelli su «La 
sicurezza sociale in Cecoslo
vacchia »: di F. Vinciguerra 
su "L'a&sistenza e il ricovero 
degli anziani: implicanze ar-
chitettoniche ed urbanisti-
che»: e di A. Lacava eu «Rap-
porti fra urbanistica e sicu
rezza sociale -. • 

Adriano Aldomoreschi 
(1) Editore Cappelli, Via 

FarinI 6 - Bologna - Abb. 
annuo Lire 4000. " . _ 

Un libro di 
Alvarez del Vayo 

Memorie 
di mezzo 

secolo 
> Piu che un contribute alia 
storia della guerra di Spagpa 
e degli awenimenti politici 
che ad essa si ricollegarono. 
le memorie di Julio Alvarez 
del Vayo (che della Repub-
blica spagnola fu ambasciato-
re e ministro degli esteri flno 
al giorno deU'esilio). recente
mente apparse in traduzione 
italiana presso gli Editori Riu
niti (Afemorie di Mezzo Se
colo. lire 2600), recano la te-
stimonianza di un intellettuale .• 
passato — a cominciare dalle j 
estreme luminescenze della r 
Belle Epoque, — attraverso un • 
mondo che si veniva degra- • 
dando neH'irrazionalismo, nel
la demenza e brutalita della 
guerra. infine nei fascismo e '. 
nazismo, celebranti il fuoco 
della loro infezione funesta. 
nei suo paese appunto. -

Figlio d'un generale, d'una 
famiglia che sempre aveva di-
viso le fortune della monar-
chia e della chieea. rigorosa-
mente rispettosa della tradi-
zione, Julio del Vayo ebbe 
un'infanzia che — a distanza 
di cinquant'anni — sembra 
impossibile dover collocare in 
un tempo a noi piu proesimo 
del secolo di Ignazio di Loyo
la. Ne si saprebbe attribuire , 
ad altro che alTimpeto del-
l'indole generosa la capacita 
che egli dimostro di separar-
sene oer raggiungere a Parigi, 
ma soprattutto a Londra. a 
Lipsia, a New York e di nuo-
vo in Germania. non solo le 
migliori Universita del mondo, 
ma l'avanguardia intellettua
le e il movimento socialista. 
fino a simpatizzare — fra le 
varie forme in cui questo si 
manifestava — con le piu 
avanzate: Rosa Luxemburg e 
Karl Liebknecht, e piu tardi 
la Rivoluzione d'Ottobre • 
Lenin. -

L'Europa " e ' l'America 41 
prima della «Grande Guer-

, ra • vengono in luce — nei 
libro di Alvarez del Vayo — -
con O fervore di pensiero • 
di immaginazione. la varieta 
e liberta di atteggiamenti. la 
diffusa attenzione ai problemi • 
del fare e del conoscere. che 
ne animavano la vita e pare-
vano stringere da presso i 
nuovi onzzonti. Ma gia si aw- • 
vertiva la fragility della illu- -
sione. d'una vivacita intellet
tuale abbastanza consapevol« 
per essere ansiosa e lucida. 
pure non in grado di mordere 
sul corso brutale degli eventi: 
le pagine di del Vayo sulla . 
Germania del 1914 ricordano \ 
quelle di Martin du Gard sul- . 
la Fra nei a del medesimo tem
po. n colpo di pistola che 
troncd 1'onesta vita di Jaures 
echeggia nelle une e nelle al
tre con lo stesso tenfo di cam- . 
pane a morto: 1'insania. il mo- . 
stro dell'irrazionale rompeva 
la crosta sottile della civilta 
per riprendersi I'uomo e ri-
portnrlo nell'abisso della sub-
coscienza. 

Alvarez del Vayo e fra quel
li che seppero fare la loro 
scelta. allora. e hanno poi sa-
puto mantenerla anche c spe-
cialmente quando si sono tro-
vati esposti nelle prime file. 
Tale e la lezione per cui fl 
suo libro si raccomanda: la 
fermezza, un giorno dopo l'al-
tra nella dura contesa in cui 
si decide la sorte dell'uomo 
e della sua ragione; nella lot
ta senza tregua che si riaprl 
come un barn tro improvviso 
or e mezzo secolo. che venti-
cinque anni dopo raccolse af-
torno alia Spagna violcntata 
la coscienza del mondo. Che e 
la nostra di oggi. 


