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Insanabile conflitto tra la scienza per 
Vuomo e le leggi del profitto 

LA SALUTE 
RUBATA 

Giovanni Berlinguer 

Nel primo volume del Capitate di 
Marx, oltre cento pagine sono de
dicate all'esame degli orari, dei rit-
mi di lavoro, delle conseguenze 
dello sfruttamento sulla salute de
gli operai. « II capitale — scriveva 
Marx un secolo fa — scavalca non 
soltanto i limiti massimi morali 
della giornata lavorativa, ma an-
che quelli puramente flsici. Usurpa 
il tempo necessario per la crescita, 
10 sviluppo e la sana conservazio-
ne del corpo. Ruba il tempo che 
e indispensabile per consumare aria 
libera e luce solare. Lesina sul tem
po dei pasti. Riduce il sonno a tante 
ore di torpore quante ne rende in-
dispensabili il ravvivamento di un 
organismo assolutamente esaurito ». 
11 capitale sfrutta il lavoratore fino 
al massimo consentito dai rapporti 
di forza sindacali e politic! «ab-
breviando la durata della sua vita, 
come un agricoltore avido ottiene 
aumentati proventi dal suolo rapi-
nandogli la fertilita », scriveva Marx. 

Gli operai italiani che nei mesi 
scorsi hanno scioperato chiedendo 
« meno orari, piu salute », « meno 
pillole, piu ferie», rivendicando la 
contrattazione dei ritmi e dei ca-
richi di macchinario, chiedendo per 
le lavorazioni rischiose non piii in-
dennita monetarie bensl l'abolizio-
ne dei rischi, probabilmente non 
hanno letto II capitale. Ma hanno 
agito con piena coscienza del fatto 
che, nella societa capitalistica, la 
salute (come 11 lavoro, il salario. 
l'istruzione) e un diritto sociale 
verbalmente riconosciuto ma ne-
gato in sostanza dalle strutture eco-
nomiche oppressive dell'uomo. 

Nessun paese capitalista b riu-
scito finora, ne" pub mai riuscire, 
a risolvere questo insanabile con
flitto fra la salute umana n le leggi 

del profitto. Anche gli Stati Uniti 
d'America, che pure hanno potuto 
per lunghi decenni « esportare» le 
proprie contraddizioni sfruttando 
altri popoli, si trovano in gravi dif 
ficolta. Un recente libro di Rutstein, 
The coming revolution of Medicine, 
si chiede come mai gli USA siano 
il paese del mondo che piu spende 
per ricerche e per cure mediche, e 
come tuttavia il suo livello sani-
tario decresca nei confronti del re-
sto del mondo: negli ultimi dieci 
anni gli USA sono scesi daH'undi-
cesimo al diciottesimo posto nella 
graduatoria internazionale della 
mortalita infantile, dal tredicesimo 
al ventiduesimo posto nella gradua
toria della durata media della vita 
In parte cib e dovuto alia questio-
ne negra (il dislivello e cresciuto: 
ora la mortalita infantile negra e 
doppia rispetto a quella dei bian-
chi), ma in parte maggiore al 
fatto che il capitale crea citta 
disumane, inquina l'aria, spinge ad 
uccidere con l'automobile, costrin-
ge ad un ritmo di vita frenetico: 
prima rapinava la salute solo al-
l'operaio in fabbrica, ora imprime 
a tutta la vita sociale le sue leggi, 
incongrue alia salute umana. Anche 
paesi capitalistic! che hanno af-
frontato (contrariamente agli USA, 
dove la medicina e organizzata an-
cora su base mercantile) il proble-
ma dell'accesso alle cure mediche 
da parte di tutta la popolazione, 
vedono riproporsi insanabili con-
flitti: e la Svezia, la Nuova Zelan-
da, altri paesi occidentali all'avan-
guardia della medicina curativa. 
sono quelli che hanno il piu alto 
numero di ricoverati negli ospe-
dali psichiatrici, e la piu alta per-
centuale di suicidi. 

L'ltalia, in questo quadro, asso-
cia alcuni progressi compiuti negli 
ultimi venti anni (l'estensione di 
un'assistenza, sia pure di seconda 
classe. a gran parte dei lavoratori). 

a crescent! squilibri. Abbiamo zone 
di congestione urbana con malattip 
«moderne» (tumori, malattie car 
diovascolari, bronchiti croniche, ma 
lattie mentali) e zone di campagna 
o periferie cittadine dove prevale 
la denutrizione, dove si registrano 
livelli di mortalita infantile simili 
a quelli dell'Amenca latina. Abbia 
mo « malattie della miseria » e « ma 
lattie del progresso», non riuscia 
mo ad utilizzare le armi mediche 
ormai disponibili per sconfiggere le 
prime, ne riusciamo a porre sotto 
controllo i fattori sociali che con 
dizionano le seconde. Abbiamo una 
organizzazione sanitaria che assor 
be e inghiotte somme immense, chp 
rappresenta piu un sistema di po 
tere che uno strumento di assisten 
za, che e scosso da continue crisi 
senza che nessuna forza di governo 
abbia neppure incominciato a porvi 
ordine, cioe a introdurre criteri di 
democraticita, di efficienza, di scien 
tificita. Abbiamo una Democrazia 
cristiana che usa gli ospedali e le 
mutue come a! tempi del potere 
temporale, con l'aggravante che la 
beneficenza non e piu indirizzata 
agli assistiti, ma ai dirigenti situati 
nei posti chiave degli Enti. Abbia 
mo un Partito socialista unificato 
che ha retto per anni il ministero 
della Sanita, riuscendo solo a porre 
la propria firma a leggi che por 
tano 1'impronta della DC, come 
quella ospedallera, senza neppure 
sfiorare il problema centrale dei 
rapporti fra salute e sfruttamento 
capitalistico, fra salute e condizio 
ne del Mezzogiorno, fra salute e 
rinnovamento generale della socie
ta. Abbiamo pero acquisito, nelle 
lotte dei lavoratori, nelle piattafor-
me rivendicative dei sindacati, nelle 
proposte di legge del PCI, una co
scienza molto piu elevata ed estesa 
intorno alia salute rubata, ed alia 
salute come bene da conquistare 
con l'azione collettiva 

I mali della societa 
Laura Conti 

Un bambino che nasce in Cecoslo 
vacchia ha 19 probability su mille di 
morire prima di compiere un anno 
di eta; un bambino che nasce in 
Italia ne ha 35,5. Quasi il doppio. 
Questa cifra e una media naziona-
le, e comprende quindi regioni a 
piu o meno alia mortalita infantile. 
comunque non esiste nessuna regio 
ne italiana che abbia una mortalita 
infantile uguale o inferiore a quella 
della Cecoslovacchia, ma alcune 
regioni raggiungono percentuali al-
tissime, sino alia Basilicata che su 
mille bambini che nascono ne sep-
pellisce 57 prima che abbiano 
-ompiuto l'anno. 

Quali le cause? Rammentiamo u 
cmale misterioson di Cabras, che 
comparve nelle cronache dei gior 
nali circa un anno fa: nel piccolo 
paese si contavano decine di bam 
bini gravemente ammalati, diversi 
morti. Le autopsie mostravano uno 
5tato di malattia generalizzata: ap-
oarivano alterati l'apparato digeren-
'e e quello respiratorio, il fegato e 
il cuore: un nuovo microbo? Un 
7irus fino a quel momento scono 
;ciuto? 

Finalmente, il comunicato del me 
tico provinciale: in mezzo alle pa 
role che cercano di minimizzare, si 
egge: denutrizione e sporcizia. Che 
t bambini fossero denutriti veniva 
letto con questa frase graziosa: 
xnel determinismo della forma 
morbosa-. pub aver concorso Vali 
mentazione non sempre rationale*. 
:he vivessero in mezzo al letame 
e alle mosche veniva annunciato 
?osl: *Sono state adottate le se 
luentl misure profilattictie:~. smal 
•tmento dei rifiuti solidi e demu 
•cazione dell'abitato ». 

Quest! sono, e owlo, l rtsultati 
lello sfruttamento: e dunque la re 

sponsabilita non e soltanto degli 
entl pubblicl, in particolare dl quel 
u che dovrebbero tutelare l'igiene, 
o le condizioni di Tita dell'infan 
zia: le responsabillta princlpall so
no del aistema •ooaomiooaociale, 

Per6 questo non assolve gli enti 
pubblici. Una recente inchiesta con-
dotta a Ban rivela che di tutti i 
bambini inferior! a un anno di eta 
che neU'ultimo anno sono morti 
in quella clinica universitaria, due 
terzi si sarebbero salvati se l'orga-
nizzazione sanitaria avesse avuto 
un minimo di efficienza. E preci 
samente: il 37% dei bambini che 
sono morti si sarebbe salvato se 
l'organizzazione sanitaria avesse 
chiamato a visita di controllo la 
madre prima del parto, il 29% e 
morto a causa di errori compiuti 
dal personate sanitario. Quelli che 
non uccide la miseria, li uccidono 
Pincuria o gli errori. 

Avvelenati 
La vendita a prezzi fallimentan 

continua anche oltre il primo anno 
di eta: la vendita, s'intende, della 
salute degli italiani. Non si pub 
infatti pensare che costi molto ca-
ra la circolare che consiglia ai con 
tadlm di spargere I'insetticida te 
nendosi al riparo dal vento: e mol
to di piu di cosl, per difendere i 
contadini da queste pericolose so 
stanze, non si fa. L'istituzione di 
servizi pubblici per questo delicaio 
lavoro non solo proteggerebbe la 
salute dei contadini, ma la salute 
di tutti i consumaton di frulia e 
verdura: e proteggerebbe anche il 
terreno contro l'irrazionale impiego 
di sostanze chimiche che gli specia 
list! saprebbero usare In quantita 
ridotte, sfruttando la conoscenza 
dei cicli vitali dei diversi insetti e 
parassiti, ma che i contadini — 
per owia mancanza di. conoscenze 
specifiche — non possono che im 
piegate m quantita massicce In 
certe zone il terreno ne e imbevu 
to per una profondita fino a dieci 
metri. Si tratta di sostanze che 
possono accumularsi neU'organtsmo 
per anni e decenni, smo a favori 
re l'insorgenza di cancn o mutazio 
ni del patrimonio ereditario. 

Le generazioni future erediteran 
no unltalia deserta, unltalia che 
avra perduto insleme agli insetti 
dannosi anche quelli utili? Unlta
lia U cul terreno aara awelenato? 

Non c'e ragione di preoccuparsi: 
nel frattempo tutti i laghi si sa-
ranno riconvertiti in marcite, e « fi
nalmente in ricco terreno di coltu-
ra». Questa rassicurante afferma-
zione e contenuta in una mono-
grafia che circa un anno fa veniva 
pubblicata dalla Associazione na-
zionale deH'industria olearia: per-
che prendersela a cuore per la ac-
que inquinate dai detersivi? Sbri-
ghiamoci a convertire i laghi in 
marcite, cosl non ci pensiamo piu. 
E poi, perche mai i fabbricanti di 
detersivi dovrebbero accettare Iegi 
slazioni limitative, quando e aperta 
la gara a chi insudicia piu in fret-
ta le nostre acque? La monografia 
dell'associazione industnale lo dice 
quasi candidamente: aOccorre rile 
vare che le acque sono da ritener-
s! tossiche per ben altri inquina-
menti »„. E infatti, solo nella pro 
vmcia di Milano, in due anni so
no stati chiusi circa quattrocento 
pozzi perche inquinati dal cromo. 

Se questi ci awelenano l'acqua, 
gli altri ci awelenano l'aria: i con
tadini che si intossicano di inset-
ticidi e antiparassitari, si consoli-
no pensando ai cittadini; agli auti-
sti di taxi per esempio, in cui la 
frequenza dei cancri e cosi alta da 
costituire una prova indizio allar-
mante della pericolosita dei prodot 
ti di combustione della benzina. 

Pensiamo ai giovani milanesi: di 
cui piii di meta sono Inadatti alio 
sport per affezioni provocate dal 
l'aria malsana respirata sin dalla 
infanzia. La legge contro gli inqui 
namenti atmosferici e in vigore 
da circa due anni: ma il ritardo 
nell'emanare il regolamento ne ha 
smora impedito l'efficienza. 

I baroni fanno man bassa della 
terra, dell'acqua, dell'aria: e con 
questo, naturalmente, della nostra 
vita e della nostra salute; ma la 
svendita delle vite italiane ha an 
che altri meccanismi. Ecco gli infor-
tuni lavorativi invalidanti: per ogni 
milione di ore lavorative ci sono 
9 infortuni invalidanti negli Stati 
Uniti, 49 in Francia, e ben 121 in 

Italia. Ogni anno, per centomila 
operai metalmeccanici, ci sono 13 
infortuni mortah negli Stati Uni
ti, 18 in Francia, 37 in Italia. II 
meccanismo che dovrebbe indurra 
I'industria ad aumentare la sicurez-
za del lavoro e un meccanismo me-
ramente assicurativo, economico: 
cosl che il capitale possa fare i 
conti, tanto mi costa salvare gli 
uomini e tanto mi costa ucciderli, 
ucciderli costa meno: dunque ucci-
diamo. 

Sono fenomeni diversi, in cui 
entrano responsabilita diverse: si 
pub dire che il meccanismo econo-
mico-sociale italiano unisca quanto 
vi e di mortale nell'arretratezza a 
quanto vi e di mortale nel progres
so tecnico: infatti riusciamo ad ave-
re alta mortalita lavorativa, come 
se fossimo un paese tecnicamenta 
arretrato, e anche alta mortalita 
per inquinamento atmosferico co
me le metropoli dei paesi tecnica-
mente piii progrediti, come Lon-
dra e come Los Angeles. 

Un esempio 
Non e un problema che possa 

essere risolto a livello di organiz
zazione igiemco-sanitaria centra
le o locale, perche coinvolge tutto 
il rapporto economico-sociale italia
no. Ma la politica sanitaria deve 
risolvere nel modo migliore 1 pro-
blemi che pub risolvere entro il rap
porto in cui opera, (per esempio 
il problema del tetano) e ad un 
tempo mostrare a tutti, continua-
mente e crin incisivita, i limiti og-
gettivi della propria azione. Perche 
si smetta di fare man bassa della 
vita degli italiani, la politica sani
taria aeve ad un tempo utilizzare 
al massimo le possibility che il si
stema concede, e mostrare all'evi-
denza i limiti di queste possibility, 
cosl da contestare radicalmente il 
sistema. Ed e cib che la politica 
sanitaria del centrosinistra non ha 
fatto: ricordiamoci la campagna 
contro le sigarette, che ha tentato 
di fare da copertura a! problem! 
dell'inquinamento. E' un esempio 
significativo. 
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