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CHE COSA K MUTATO NELLA REALTA' ITALIANA 

LE DIFFERENZE DAL '21AL 7 1 
nella lotta 
contro il fascismo 

L'jsolamento di cinquant'anni fa e la grande forza di massa oggi presente e attiva nel paese - Le 
assurde polemiche sul nostro «far la guardia alia democrazia»- II tranello degli opposti estre-
mismi servi alia reazione anche nel passato • La lotta contro i rigurgiti fascisti e contro I'impe-

rialismo, con lo spirlto di allora e con la coscienza politica di questo tempo 

c Senza un partito comu-
nista diverso da quello del 
1921 i rigurgiti reazionari 
che si sono manifestati ne-
gli ultimi tempi avrebbero 
jorse aperto la via a quelle 
reazioni a catena che, in 
questo secolo, hanno disse
minata VEuropa — prima 
Vltalia, poi in Germania, in 
Spagna, in Portogallo, in 
Grecia — di regimi jasci-
stt ». Cosl scrive Politico, la 
rivlsta fondata da Nicola Pi-
stelli, rappresentativa della 
sinistra democristiana fio-
rentina. La quale, forse per 
non spericolarsl troppo, ag-
giunge che questo processo, 
dal 1921 a] 1971, e « curio-
so », e che fa strano effet-
to che c i rivoluzionari del 
1921 si sentano impegnati 
oggi nel far la guardia alia 
democrazia, anzdche pronti a 
distruggerla ». 

Ma « curioso > questo « fe-
nomeno » (del tutto diverso 
tuttavia da come Politica lo 
sintetizza) non dovrebbe es-
sere se si guardasse alle co
se politiche italiane (e non 
solo italiane) con sguardo 
meno meccanico e meno cri-
stallizzato sulle formule. 

Resta tutto da dimostrare, 
innanzitutto, che nel 1921 il 
fascismo -arrivd profittando 
soltanto della inadeguatezza 
ad opporvisi del partito co-
munista allora nato. Non e 
sostenibile questa tesi da 
parte di chi, per essere cat-
tolico, dovrebbe conoscere 
la storia del Partito Popola-
re : e ricordare, per esem-
pio, che nel primo governo 
Mussolini ministri comunisti 
e socialisti certo non ve ne 
furono ma sottosegretari 
« popolari > sL E dunque fu 
la borghesia, cattolica e non 
cattolica, ad aprire la stra-
da al fascismo: fu l'antico-
munismo, la contraddittorie-
ta, lo spirito di capitolazio-
ne della socialdemocrazia 
turatiana (perfino Tanassd, 
nel recente congresso del 
PSDI lo ha ammesso) a fa-
vorire la crisi del movimen-
to operaio di fronte al fa
scismo. Che senso ha, dun
que, addebitare agli errori 
del neonate PCI del '21 — 
che pure non mancarono, 
owiamente, con la direzione 
bordighiana — colpe e ri-
sultati ben altrimenti iden-
tificabili in quelle forze po
litiche, borghesi e riformi-
ste, che praticarono convul-
samentc, fino a farsene in-
ghiottire, la tesi degli « op
posti estremismi», metten-
do anche allora sullo stesso 
piano la rabbia operaia e 
contadina e la violenta rea
zione squadristica? 

Appoggio operaio 
e spinfa popolare 

E dunque, se e vero che 
senza il Partito comunista di 
oggi la vocazione fascista 
potrebbe passare, e vero che 
questo e possibile perche, 
dal 1921 al 1971 il PCI e 
cambiato si ma non nella sua 
natura di classe. Se cosl 
fosse, se il partito comuni
sta si fosse « imborghesito » 
— come pare si rallegri Po
litica — dove troverebbe 
quell'appoggio operaio, quel-
la spinta popolare di massa, 
quella combattivita decisa, 
quella carica unitaria, su cui 
riposa non solo la sua for
za ma la garanzia di liberta 
contro la reazione fascista? 
Dawero curioso, questo si, 
sarebbe — e catastrofico per 
tutti — se la lezione politi
ca del fascismo e del rifor-
mismo impotcnte non fosse 
stata shidiata e assimilata. 
E se. per esempio, per es
sere « rivoluzionari » i co
munisti degli anni "70 in 
tendessero la stessa cosa 
che intendeva Bordiga negli 
anni 20 e che ancora inten-
dono — dav-ero fuon della 
stona — certi smaniantj 
« g n p p i », lotalmen'- sle-
gali dalla realta di oggi. 

E' evidente, tuttavia, che 
quando pur riconoscendo 
certi pericoli. si nfiutano le 
troppo facili analogic tra il 
1921 e il 1971, ci6 non vuol 
dire che in run sia entrata la 
persuasione che il fascismo 
abhia ccssalo daU'essere uno 
dci cavalh sui quali possano 
volcr puniare la borghesia, 
1'agraria. quegli strati di pic-
cola borghesia uscillante che 
Lenin in<hcava come serba-
toi potcn/iah delle awentu-
re di de.Mra E del rcsto, 
Reggio Calabria e li, a inse-
gnare. E dunque quando si 
parla di diversiia Ira il 1921 
e il 1971 si intende, piutto-
sto, rilevare che contro il pe-
licolo di una nuova insor-

genza fascista, congenita al
ia borghesia in crisi e alle 
corde, si contrappone oggi 
un quadro istituzionale, so-
ciale e politico profonda-
mente diverso da quello in 
cui prosperd e vinse il fa
scismo nel 1921. 

La vaccinazione 
contro il fascismo 

Diversa e la condizione al 
vertice dello Stato, diverso 
l'orientamento della Chiesa. 
E se e chiaro che nelle for
ze armate e nella polizia non 
mancano i quadri dirigenti 
reazionari, non esiste nel 
quadro militare di base quel-
l'elemento dei < combatten-
t i» e degli « interventisti > 
la cui assunzione per il fa
scismo fu decisiva. Ne la 
classe operaia 1970 e nelle 
stesse condizdoni, cultural! e 
social!, di quella del primo 
dopoguerra. Se lo slancio 
delPautunno caldo e pari ai 
piu acuti slanci della tradi-
zione operaia italiana, la co
scienza organizzativa e sin-
dacale e piu alta, il grado 
di tensione unitaria inedito, 
la capacdta di trascinare nel
la lotta strati diversi, dai 
tecnici agli student!, e del 
tutto nuova. E* anche per 
questo, per il salto di qua
nta culturale della classe 
operaia, che se negli anni 
venti di fronte alia crisi ge
nerate del dopoguerra, il fa
scismo pote imporsd anche 
al livello di massa, come 
< novita » che rianimava spe-
ranze di ripresa, oggi l'im-
presa appare assal comples-
sa. La vaccinazione contro il 
fascismo vi e stata, in questo 
paese; e non e patrimonio 
solo delle generazdoni della 
seconda guerra mondiale, si 
e trasmesso largamente an
che alle giovani generazdoni 
operaie e studentesche: per 
vie diverse, con different! 
gradazioni e intensita, ma si 
e trasmesso. 

Certo: il rigurgito fascista 
degli anni '70 non lo si pu6 
combattere soltanto sul ter-
reno dell'antifascismo degli 
anni "20 o '30. Per vecchio e 
rimasticato che sia, il neo-
fascismo e anch'esso altra 
cosa da quello del 1919-'21, 
anche se la matrice di clas
se resta la stessa, la sua 
funzione politica la medesi-
ma, di scudo e catapulta de
gli interessi piu aggressivi 
del capitale. Ma contro il 
fascismo, oggi, c'e un alleato 
in piu, che negli anni '20 
non esisteva: c'e l'unita an-
tifascista, per esempio, che 
e delittuoso incrinare, di 
fronte alia quale non c'e 
«purezza» che non debba 
costringersi a «far politi
ca », pena la messa in causa 
della condizione primaria 
deU'esercizio di ogni ideali
ty politica, la liberta demo-
cratica. Questa esperienza, 
per esempio, il fascismo l'ha 
provocata. E per mutati che 
siano i termini dello scon
tro, non muta la costante, 
appresa a prezzo di sacrifici 
immensi, dell'unita contro il 
fascismo. Lo tengano a men-
te quei gruppi estremisti 
che, piu o meno coscienti 
che siano del gioco che fan-
no, pretendono possibile 
1'ipotesi di uno scontro col 
neo-fascismo. e che sia vin-
cente, fuori del terreno dello 
scontro unitario di massa, 
impegnandosi soltanto sul 
terreno della « guerriglia » 
contro • guerriglia ». 

Vuol dire questo. come di-
cono e scrivono alcuni, che 
contro la violenza fascista 
sia attuale oggi la protesta 
« morale » dell'Aventino, o 
sia lccita l'invocazione di 
Turati « siate vili! »? Al con-
trario: si tratta, oggi, di es
sere coraggiosi e combatti-
vi, di ricacciare nella tana 
lo squadrismo che vuol ri-
nascere come elemento cor-
rettivo, reazionario. della 
crisi sociale e politica in 
corso. Ma, rispetto at 1921, 
la forza a disposizione con
tro il fascismo non e solo la 
pur insostituibile mano del-
l'operaio che, nel 1921, lot
ta va da solo, faccia a faccia, 
contro le squadre. Oggi l'ope
raio che non vuole fasci
sm! si e conquistato forze 
diritti e poteri inimmagina-
bili cinquant'anni fa. Ope-
rai e contadini italiani, og 
gi, non sono piu Pavanguar-
dia di se stessi, come nel 
1921: sono il centra mot ore 
di un movimento popolare 
immenso, che agisce dentro 
una societa nella quale i 
ceppl di classe non sono cer
to estinti, ma sono stati du-
ramcnte intaccati 

Scrive Politica che e «cu

rioso » che «i rivoluzionari 
del 1921 si sentano impegna
ti nel far la guardia alia 
democrazia ». Ma « curioso » 
sarebbe che i rivoluzionari 
degli anni '70 non compren-
dessero la verita che Bordi
ga nel '21 non capl e che 
certi gruppi continuano a 
non capire: che la sovra-
struttura politica di uno sta
to di classe non e indiffe-
rente, non e vero che l'una 
vale l'altra. E quindi, oggi, 
< far la guardia alia demo
crazia » significa proteggere 
e garantire la Costituzione 
del '46, che non e lo Statuto 
albertino. 

Quel che scotta a certi rea
zionari e che la legalita re-
pubblicana non e neutrale, 
costringe — deve costringe-
re — gli organi dello Stato 
non gia a cercare impossi-
bili equilibri fra gli < oppo
sti estremismi» ma a difen-
dere la Costituzione e la leg-
ge, colpendo il revanscismo 
fascista. Per questo e aber* 
rante che in Italia, nel 1971, 
vi sia chi apertamente pud 
gestire il fascismo in piazza, 
come a Reggio Calabria, o il 
fascismo clandestino, come 
quello organizzato dal MSI e 
da Valerio Borghese. Per 
questo e aberrante che, con 
il pretesto degli «opposti 
estremismi*, giovani di grup
pi di sinistra re! di fare del 
baccano e spararle grosse (a 
parole) siano mess! in gale-
ra, per mesi: e gli squadri-
sti piu notori, organizzatori 
ed esecutori di attentate, ba-
stonature e violenze morta-
li (basti pensare a Reggio 
Calabria e Catanzaro) siano 
liberi o subito liberati. 

Difendere la < legalita re-
pubblicana », dunque, non e 
— per un partito comunista 
come il nostro — ne un fat-
to arretrato (come pare, 
compiacendosene, ritenga 
Politica) ne un fatto stru-
mentale. O nesso tra sociali-
smo e democrazia e un nes
so rivoluzionario, deriva da 
Lenin, e vivo in Gramsci, di-
viene materia politica di 
scelte strategiche in Togliat-
ti. Conta poco rivedere pe^ 
dantemente le contraddizioni 
di un processo complesso 
non di < revisione > ma di 
realizzazione nella prassi di 
cinquanta anni di un cos! 
preciso principio del marxi-
smo e del leninismo. Quel 
che conta e sapere che dal 
1921 a oggi questo nesso in 
Italia e divenuto un fatto 
politico, una convinzione di 
massa, arma non sul terreno 
< democraticistico > ma rivo
luzionario, masse immense 
di Iavoratori. Qui dunque e 
la < garanzia », la premessa 
essenziale per impostare nei 
termini politici giusti, marxi-
sti, la nuova battaglia con
tro i rigurgiti del fascismo 

E dunque c'e 
un pericolo in piu 

Tutto a posto, dunque? 
Tutto in regola per liquida 
re, solo in base a dati poli
tic! interni piu positivi di 
quelli del '21, la nuova feno-
menologia di classe del ri
gurgito fascista? Saremmo 
ben poveri osservatori se 
non sapessimo che le compo-
nenti dello scontro vedono 
in campo, oggi, non solo una 
montante ondata di forza de-
mocratica, di classe e anti-
fascista, ma anche una pe 
ricolosa presenza internazio-
nale imperialista. Non e un 
mistero per nessuno. infat 
ti. che gli americani non so
no gcnte che ami stare a 
guardare e che rimperiali-
smo intemazionalizza la rea
zione. la esporta. E non puo 
non allarmare il sapere che 
a Washington lo « scacchie-
re > iU'iano e considerato 
« scivMose », una specie di 
Cile per alcuni. E dunque, 
rispetto al 1921, sappiamo 
che c'e un compito in piu 
da assolvere, una garanzia 
in piu per cui battersi e far 
lottare; la garanzia contro 
rimperialismo, le sue svolte, 
i suoi errori di calcolo, le 
sue possibili sortite in prima 
persona o indirettamente. 
La CIA non e una favola, 
come non lo e il SIFAR, non 
lo sono state le bombe di 
Milano, non lo e lo scoperto 
favoreggiamento reciproco 
fra MSI e governo Nixon. 

E dunque c'e un pericolo 
in piu. Ma c'e anche una 
grande forza in piu, per 
combattere questo pericolo. 
E' la forza della coscienza 
antimperialista che in Ita
lia e matura, investe in bloc-
co la gioventu, produce una 
nuova cultura politica, un 
nuovo modo di essere e sen* 

tirsi antifascist! negli an
ni '70. 

Se dal 1921 al 1971 cin
quant'anni sono passati, bi-
sogna dunque ricordare che 
sono passati per tutti. Per i 
comunisti che volevano far-
cela da soli, per i cattolici, i 
socialisti i democratic! delle 
piu diverse sfumature che 
caddero nella trappola degli 
« opposti estremismi > e pa-
garono un tributo di passiva 
sottomissione o di sacrificio 
al fascismo. L'impegno al-
l'unita, resta, dunque, la le
zione piu obbligante che la 
lotta contro il fascismo ha 
dato agli italiani. Una cosa 
che tutti abbiamo appreso, e 
che non basta aver ragione 
per vincere il fascismo, bi-
sogna saper farla valere po-
liticamente questa ragione, 
pagare un prezzo. Chi si sot-
trae a questo dovere, anche 
se guarda al futuro, commet-
te errori del passato, e vec
chio, sara battuto. 

C'e il sangue dell'Europa 
tra noi e il fascismo, non 
una bega strapaesana. E' 
dunque di fronte a quel san
gue che bisogna camminare, 
serrare le file, battersi. Con 
lo spirito del '21 e la coscien
za politica degli anni '70. 

Maurizio Ferrara 

Esposto a Roma il ciclo 
di pitture dipinto nel 1930-32 

Gli uomini rossi 
di Aligi Sassu 

II colore della resistenza e della costruzione 
umana — Dai combattenti in Spagna all'« UN 
tima Cena» — La scelta tra mito e realti 
II debito di tutta una generazione di artisti Allgl Sassu: « Ultima cena », 1929 

La gallerla Zanlnl presents a Ro
ma (via del Babulno 41a) ventuno 
quadri del ciclo «G11 uomini ros
si » dipinto da Allgl Sassu tra 11 
1930 e 11 1932 e quella singolare 
anticipazdone del ciclo che e la 
tempera con « L*ultima oena » del *29. 

Giancarlo Vigorelli, nel saggio in 
catalogo, sottoluiea fortemente 11 va-
lore drammatlcamente rellgioso del-
l'« Ultima cena » che ancora stupisce 
per « quell'intima sacrallta primitiva, 
neocatacombale, che ne fa e ne da 
la novita isplrativa e, In colncldenza, 
formale » proprlo nell'anno della Con-
clllazlone, del Concordato, del trion-
fallsmo clerico-fascista e dell'asser-
vimento di buona parte della pit-
tura italiana al «clima». E giu-
stamente Vigorelli ricorda tutto un 
momento rellgioso e di «invenzio-
ne cristiana » dell'arte a Milano tra 
il 1928 e il 1931 con le prime opere 
di Manzii, Birolli, Grosso, Tomea 
e Garbari. 

Le forme pittoriche 
di quegli anni 

Se concordlamo con la passione 
lirica e civile con la quale Vigo
relli invita a rivisitare la pittura 
degli a Uomini rossi», dobbiamo 
anche dire che non si possono illu-
minare, oggi, con una luce di a tn-
venzione cristiana»: semmai, que
sta luce rossa, laica, democratica, 
antifascista e socialista, e buona 
a illumlnare la grande «menzogna 
cristiana ». 

Quanto poi al soggetto rellgioso 
dell'« Ultima cena» c'e da sottoli-

neare il fatto pittorlco e sociale 
che Sassu e gli altri artisti moder-
ni e socialisti, nell'Italla degli anni 

' trenta e quaranta, quando dilagava 
su commissione la « religione » del-
l'arte clerico-fascista, piu volte si 
servirono del soggetto rellgioso per-
che" era di piu larga comunlcazio-
ne ma per svuotarlo, per contrad-
dirlo, per fare scandalo con la 
realta, per offrire un'alternativa di 
significati e di pittura moderns. 
Si voleva colpire la dove, storica-
mente e culturalmente 1'iconogra-
fla pih ufflclale e tradizionale chiu-
deva le grosse questlonl dell'lta-
Ha moderna. Almeno cosl ci sem-
bra nel 1971 da quello che le forme 
pittoriche di quegli anni «dicono». 

«L'ultlma cenan e' un lncontro 
laico, tra amici che cercano e non 
trovano una sorte comune: un qua
dro suU'amicizia e sul sodalizio di 
una generazione — Sassu aveva 17 
anni a questa data — che si in-
terroga; un quadro neometafisico, 
forse un poco «pompeiano» e un 
poco «Nabis», con le prime poten-
ti accensioni simboliche e liriche 
del colore, del rosso in Ispecie. 

Gil «Uomini rossi» sono, in ve
rita, degli adolescent! e non han
no che questa loro giovinezza in 
uno spazio, o in intemo o in ester-
no, che e un deserto da ripopo-
lare con energla, con amore, con 
ardimento, con amiclzia Sempre 
ignudi come giovani grecl della 
pittura vascolare, ora sono muslcl, 
ora giocatori di dadi, ora argo-
nauti, ora filosofi, ora bagnanti: 
conoscono amicizia e amore, non 
la violenza. Piccole, Intense fiac-
cole di colore della vita in una ter

ra deserta sono tra le rare figure 
della pittura italiana che abbiano 
potenza mltografica. Impensabili 
senza il precedente del Mediter-
raneo e delle cltta italiane di De 
Chirico portano nella vita quoti-
diana il senso umano e l'angoscia 
del presente. 

La sua oscillazione 
fra mito e realta 

L'ambiguita plastica della «pro-
fondlta abitata» metafisica si e 
rotta e per forza di colore si met-
te in moto una concreta esperienza 
umana e sociale. In qualche qua
dro quest! «Uomini rossi» si fan-
no ciclisti della domenica — e 
Sassu allora dipinge alcuni dei piu 
Uriel quadri del novecento Italia-
no dove il senso umano popolare 
e uno sviluppo plastico dell'uma-
nesimo del Picasso « rosa » dei sal-
timbanchi. In altri quadri, dipinti 
dopo il ciclo e fino al '42, ritro-
viamo quest! «Uomini rossi» in 
Spagna a combattere contro 1 fa
scisti, tra i giovani congiuratl del
la aMorte dl Cesaren (nel 1938-39 
un appello alia lotta armata con
tro Mussolini), tra i guprrieri della 
aMorte di Patroclon (1939), tra gli 
amici ai piedi della croce nella 
« Deposizione » del 1942-43 che, con 
la «Crocifissione» di Renato Gut-
tuso, e una delle grand! immagini 
dell'Italia disperata e combattente. 

Di questo fantastico colore rosso 
delle figure del ciclo — colore « spa-
rato» subito come fiamma o san
gue o bandiera — si pub dire che 
prenda energia, per la continua e 

varia accenslone dei timbri, da una 
immaginazione della vita fondata su 

f ioche cose ed essenziali, anche al 
imite della poverta e del dolore 

oltreche della sensualita e della 
speranza. C'e una specie di «scia-
lo» nel!'energla del colore: proprlo 
come la giovinezza fa di se stessa. 
L'eros di queste figure b affine a 
quello di figure coeve di Mafai, 
di Sciplone, di Levi, di Cagli, ma 
piii delirante senza essere «espres-
sionista». C'e nel colore delirante 
qualcosa che viene dal Greco, da 
van Gogh, da Ensor, da Bonnard. 

Nel '59, Renato Guttuso, in un 
saggio bellissimo. ha chiarito I'en-
tita del debito di tutta una gene-
nzione pittorica nei confronti del-
l'anticipazione data da Aligi Sassu 
ed ha colto il punto critico di 
un'alternativa che si presento a 
Sassu e ai pittori moderni d'lta-
lia: «... La questione essenziale 
per Sassu giovane era decidere la 
sua oscillazione tra mito e realta, 
era vestire quei suoi uomini nudi. 
Tutto 11 periodo e dominato in Sas
su da quella oscillazione, tra la 
spinta verso una generallzzazione 
atemporale e la necessita di parlar 
chiaro sulla vita e la realta (a cul 
non era estranea la sua convinzio
ne socialista)». 

Ci6 fu vero e poeticamente esat-
to. Ma, oggi, si pub dire che per 
la quallta lirica di «arte vivente» 
della pittura Italiana. al punto che 
era arrivata vestita e supervestita 
e con gli armadi zeppi, lo svestire, 
il riavvlare una relazlone con la 
vita da un punto umano povero, 
non fu di minor conto che il ve
stire. 

Dario Micacchi 

Le impressionanti statistiche vecchie e nuove sugli « omicidi bianchi» 

QUANDO mWOBO E COME LA BUBBA 
Negli ultimi 22 anni 26 milioni di infortuni e malattie professi onali, piu di novantamila morti - L'aumento del vergognoso fe-
nomeno nei tempi recenti - II costo umano e sociale di tutti gli attentati alia salute dei Iavoratori - Come e stato provato I'in-

vecchiamento precoce dovuto ai ritmi feroci dell'industria moderna - II valore della prevenzione 

Attori contro lo sterminio 

Jane Fonda c partita al centraltacco ancht 
sul piano artlillco, dtcktendo dl crcarc I'alttr-
nativa agli spatfacoll tdifkantl propinatl can il 
bencplaclto dol govtme ai aoldati americani. 
Contro i Bob Hop* a I* Raquel W t k h dta fanno 
propaganda par la gutrra In Indoclna, vi tara 
dunqua la voce dagll attori eh* si oppongono 
alio iterminio portato dall* arml USA nal Vial-
nam, nel Lao*, ntlla Cambogla. Jane Fonda 
chlede • Nixon la i t a tM liberta di parela • le 

stessa sowenzioni concasse flnora soltanto ai 
sosttnitarl deH'aggressione. Lo spettacolo, alle-
stito sul test! di Jules Falfttr, Peter Boyle e 
Herb Gardner, dovrebbe avere InUlo il 13 marzo 
a Fort Bragg, nel Nord Carolina, dove si adde-
strano i c Berretti verdi», e prosegulre in altre 
19 basi. Ne saranno Interpret!, oltre all'attrice, 
Dick Gregory, Elliot Gould e Donald Sutherland. 
Pur essendo antlmilitarista lo show non esortera 
I toldati a vlolare la legge. 

«Nella mla borgata, a Se-
sto Fiorentino, moltissimi ope-
rai lavoravano alia ceramica 
Ginori, dove una gran parte 
contraevano la sllicosi; quan
do sentivamo suonare la cam-
pana a morto si diceva: " E ' 
un Ginorino " ». Cosl un dele
ga te nella sua drammatica 
semplicita, si esprimeva al 
convegno nazionale indetto 
qualche tempo fa dalla FIOM 
sulla contrattazione dell'am-
biente di lavoro. 

Negli ultimi 22 anni (1946-
1968) si sono verificati in Ita
lia 26 milioni di casl di lnfor-
tunio e malattia professiona-
le, con piu di 90 mila morti 
sul lavoro. I Iavoratori rest 
permanentemente invalidi e 
tnteramente indennizzati supe-
rano il mezzo milione, quasi 
altrettanti sono quelli non in
dennizzati. 

I due terzd di questi infortu
ni sono awenuti negli ultimi 
died anni. Infatti, nel decen 
nio 1959-1968, mentre l'occupa-
zione industriale e costante-
mente diminuita, la curva de
gli infortuni e costantemente 
aumentata. Ogni 1000 occupati 
si hanno 200 infortunati all'an-
no. Sotto la voce «dJsgrazle 
sul lavoro », ogni giomo feria-
te nel 1968, circa 12 Iavora
tori hanno perduto la vita nel
le fabbricbe e nei campi: 
sempre nello stesso anno, si 
e verificato un incremento — 
definito «drammattco» anche 
dalle statistiche ufficiali del-
1TNAIL — delle morti per si-
llcosi e per asbestosi (19,48% 
in pin rispetto al 1967). A del
ta dello stesso presidente del-
UN AIL, il fenomeno infortu-
nistico ha c le dimensiorri di 
una guerra •. 
E questo non e tutto, e sol

tanto la parte nota: perche 
il numero degli infortuni non 
denunciati, cioe non Indenniz-
zabili, e superiore di gran lun-
ga al numero degli infortuni 
denunciati aUlNAIL (secondo 
un'indagine IRI, sarebbe di 
dieci volte superiore: lo stesso 
ENPI e i dati di singole azien 
de confermano la fondatezza 
di tale rapporto). Vi e da ag-
giungere inoltre che gli aspet-
ti conoscitivi del fenomeno in 
fortunistico sono inficiati da 
due ordine di motlvi: il primo 
e dato dai limit! col quali ven-
gono applicate le norme as 
sicurative, che escludono dal 
la asslcurazione numerosi ri-
schi ed intere categorie di Ia
voratori; il secondo riguarda 
le condizioni stesse in cui av-
vengono la denuncia e la rac 
colta dei dati relativl a que
gli infortuni e a quelle ma
lattie professionali che pure 
ricadono nell'ambito del rischi 
protettl da tutela assicurativa. 

Del resto.la gravita di que
sta situaziobe e amplamente 
provata per altre vie. Secondo 
recenti statistiche. 11 costo an
nuo per gli infortuni e le ma
lattie professionali assomma, 
per la sola Industrie Italiana, 
ad una cifra varlabllo tra 1 
1300 e 1 1500 millardi. E la 

cifra tonda, in se, dice molto e 
nulla alio stesso tempo: per
che quello che non e misura-
bile, oltre al danno subita-
neo dell'infortunio, e il lento 
ma inesorabile progredire del-
l'usura, del precoce decadi-
mento psicofisico che accom-
pagna il lavoro industriale. In 
campo medico e scientifico si 
e ormai raggiunta la certezza 
che 1'occhio del tifone — cioe 
l'epicentro di morbilita — si 
localizza sempre piu nella fab-
brica-

Vi sono rapporti allarmantl. 
Nel Paesi a capitalismo ma
tura, sono fondamentalmente 
due i fenomeni che si verifica-
no per quanto riguarda la sa
lute. II primo e un accresci-
mento della mortalita nell'eta 
centrale della vita: infatti, 
nei paesl capitalistic! piu pro-
grediti (ad esempio, i Paesi 
scandinavi) si muore di piii 
tra i 35 e i 60 anni (statisti
che degli ultimi anni). 

II secondo fenomeno e una 
inversione notevole del rap
porto di mortalita fra citta e 
campagna: infatti, sempre per 
quanto riguarda 1'eta centrale 
della vita, la mortalita e assai 
piii alta nella citta, il che vuol 
dire che, quanto piii si e inse 
riti in rapporti « puri» di pro-
duzione, tanto piii il tasso di 
mortalita cresce. 

Qualche tempo fa, e stato 
comunicato all'Universita di 
Grenoble uno studio compa-
rativo circa la influenza del 
vari mestieri suinnvecchia-
meoto dei iavoratori dell'Eu
ropa occidentale. Un tagliale-
gna pub Iavorare fino a 63 
anni, conservando buona sa
lute, un minatore invece e 
gia vecchio a 45; un operaio 
addetto alia catena di mon-
taggio di una fabbrica metal 
meccanica e vecchio a 40 an
ni; e una donna che lavora 
in certe Industrie elettroniche 
deve essere licenziata • per 
scarso rendimento* gia a 30. 

Sono ormai molti i dati che 
provano la distruzione della 
salute sui Iuoghi di lavoro. 
Una recente inchiesta del Sin-
dacato Cartai nella Camera 
Burgo di Mantova, che e una 
delle piii grand! e modeme 
d'Europa, ha messo in luce 
che su 90 operai interpellati, 
74 giudicano la temperatura 
ambientale insopportabile, 65 
il rumore assordante, 58 la 
ventilazione scarsa o nulla, 56 
I'umidita eccessiva. Di essi, 61 
lamentano disturb! al sisiema 
nervoso, 51 alia digestione, 50 i 
alia respirazione, 44 all'udlto, 
33 disturb! da reumatismi o da 
artrosi, 20 malattie della pelle, 
18 calo di peso e 14 malat 
tie di cuore. I giomi dl assen 
za per malattia di questi 90 
operai sono stati, negli ultimi 
tre anni, complessivamente 
2385; quelli per infortunio sul 
lavoro 901. Lo stesso quadro 
esce da un'altra recentisslma 
Inchiesta svolta da una equipe 
qualificata (in' collaborazione 
con la FIOM), alia Zoppas di 

Conegliano, dove il 90 per cen
to degli operai presenta sin-
lomi di esauri mento nervoso; 
o, sempre per fare degli esem-
pi, alia Way-Assauto — una 
azienda metalmeccanica di 
Asti — dove su un totale di 
1524 operai consultati (pari al 
70 per cento dei presenti) si 
registrano ben quattro distur-
bi a testa, catalogabili sotto 
le a voci » esaurimenti, emi-
cranie, sordita, insonnia, di-
sfunzioni cardiache, mal di fe-
gato, ecc. 

Un libro bianco sulla condi
zione operaia, sotto il profilo 
salute, non e ancora stato 
scritto: ma potrebbe uscirne 
un documento impressionante. 

II riflesso di questa cattiva 
condizione di salute nelle fab-
briche e quindi nel Paese vie
ne riscontrato, del resto, nel 
tasso medio di spedalizzaajo-
ne, che da noi raggiunge 11 
valore di 180 ricoverati per 
1000 abitanti con una durata 
media di degenza di 19 gior-
ni; mentre in Inghilter-
ra, sempre per fare 
deglt esempi, II numero dei 
ricoverati non supera i 120 e 
ia degenza media si colloca 
tra i 7 e i 9 giorni. 

Questo vuol forse dire che 
gli italiani sono piii deboli 
di salute o che i nostri Iavo
ratori amano battere la 
fiacca? 

La realta e ben diversa. 
La realta e che in Italia 
• siamo di fronte — scri
ve " Rassegna di Medicina dei 
Lavoratori ", la rivista del Pa-
tronato INCA-CGIL — all'as-
senza di moderni servizl di 
medicina preventiva, alia ca-
renza. su gran parte del terri-
torio nazionale, di ospedali at-
trezzati e ad una insufficien-
te assistenza medica a carat-
tere specialistico. E>a qui la in
capacity del sistema mutuo-
assistenziale di aggredire le 
cause ambientali di malattia 
e quindi di prevenire e curare 
la maggior parte delle malat
tie stesse ». 

Bisogna cambiare strada. 
La via nuova pud essere quel
la della nforma sanitaria, ae-
condo le linee tracciate dalla 
stessa CGIL. « La lotta per la 
difesa della salute — si legge 
negli atti deH'ultimo Congres
so della CGIL — non e che 
un aspetto particolare e par-
ticolarmente importante delta 
lotta generate dei lavoratori 
per una nuova societa». 

Ed e in questa prospettlva 
che alle Unita Sanitarie Lo-
cali, intese come cellula di 

j oase del Servizio Sanitario Na
zionale. la CGIL affida. tra 
gli altri, i compiti per 1'igiene 
e la prevenzione contro i ri
schi sociali e quelli dl me
dicina del lavoro (per 1 con* 
troll! sugli ambient! di lavoro 
e la prevenzione contro i ri
schi). 

E' urgente. La fabbrica de
ve cessare dl essere un luogo 
dove si coltlva la morte. 

Maria R. CalcUroni 


