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Ambiente 
e lavoro 

Perche eontinua la campagna del la stampa pa-
dronale - Nostalgic per II medico-guardla - Un 
numero del « Quaderni » di « Rassegna sindaca-
le » . Contestata I'organizzazione capitalistic* in 

fabbrica 

Recentemente uno scrittore 
del Corriere delta Sera ha 
voluto fare lo spiritoso a buon 
mercato, « bollando » con una 
espressione piii irosa che sar-
castica i cosiddetti « ammala-
ti di ferie», cioe gli operai 
che si assentano dal lavoro 
perche Hsicamente e psichica-
mente non in grado di soste-
nere la fatica di una lunga 
giornata in fabbrica. 

« E' sotto accusa lo Statuto 
dei lavoratori o il lavorato-
re?», si chiedeva. E rispon-
deva, ovviamente, che gli ac-
cusati non erano soltanto lo 
Statuto e gli operai, ma an-
che gli enti mutualistici, incu-
paci di esercitare i controlli 
sanitari a suo parere indi-
spensabili, certi « medici com-
piacenti», e infine il fatto che 
con le lotte dell'autunno i nie-
talmeccanici, ad esempio, nan-
no conquistato, fra l'altro. una 
mdennita aziendale per malat-
tia, ad integrazione di quanto 
gia percepivano dall'INAM. 

Testimonialize 
dirette 

II discorso del Corriere. a 
questo punto, diventava piii 
drastico lamentando la scom-
parsa del «medico-guardia 
che agiva per incarico diret-
to deU'imprenditore» e ri-
chiamandosi alle tesi di un 
docente di medicina sociale 
secondo il quale vi sarebbe 
« un rilassamento generate sui 
doveri che ha il lavoratore 
verso la societa e verso se 
stesso ». 

La verita e che i lavoratori 
non solo non vogliono piii 
sentir parlare di « guardie » e 
di « doveri» a senso unico, a 
scapito della loro salute — ol-
treche dei loro salari —. ma 
si stanno battendo con sem-
pre maggiore consapevolezza 
perche nelle fabbriche e nel
la societa siano, anzitutto, 
nspettati i loro diritti di uo-
mini e cittadini. E il giornali-
sta del Corriere, e il docente 
di medicina sociale da lui in
terpellate, per capire come 
stanno le cose dovrebbero fa
re piii attenzione agli aweni-
menti. 

Segnaliamo loro un volu
me di 192 pagine, che costa 
soltanto mille lire (il nume
ro 28 dei « Quaderni» di Ras
segna sindacale su « Ambien
te di lavoro e riforma sani
taria»), dal quale potranno 
trarre elementi di riflessione, 
utili anche per comprendere 
che il responsabile primo ed 
unico della cosiddetta « disaf-
fezione» e I'organizzazione 
capitalist ica del lavoro, fon-
data esclusivamente sullo 
sfruttamento dell'uomo e sul 
suo aggiogamento ai ritmi in-
fernali delle macchine e delle 
catene di montaggio. 

In questo libro prezioso vi 
sono pareri di sindacalisti e 
di esperti, ma anche testimo
nialize dirette da alcune im
portant! aziende (Alfa Romeo 

' di Milano, Tubi Ghisa, Ital-
cantieri e CMI di Genova, 
Zoppas di Pordenone, Italsi-
der di Bagnoli, Solvay di Ro-
signano. Montedison di Spi-
netta Marengo, Rhodiatoce di 
Pallanza) e un a primo bilan-
cio della contrattazione sul-
l'ambiente, compresi pause, 
appare chiaro che il movimen-
to operaio e sindacale ha com-
piuto passi in avanti decisivi 
anche in questo campo. 

Non ci riferiamo soltanto 
agli BOO accordi aziendali (su 
3.000) che «contengono ele
menti di contrattazione sul-
l'ambiente, comprese pause, 
ritmi, cottimo», ma in par-
ticolare al fatto che, dopo 
un lungo periodo di denunce 
e di proteste, anche dram-
maticissime (come quella suc-
cessiva alia tragedia di Ribol-
Ia, dove in una miniera della 
Montecatini, nel '54, morirono 
43 operai) contro gli aomicidi 
bianchi» e le « malattie pro
fessional i ». si e passati deci-
samente alia fase dell'attacco, 
alia Iotta consapevole per 
obiettivi chiari e ben deli
neate 

e sogget trnta 
«La discriminante fra il 

passato e il presente — scrive 
fra l'altro Antonio Giansicura 
— sta proprio nel fatto che 
sempre meno vengono accet-
tati come " oggettivi" quel-
1'ambiente di lavoro e quella 
condizione lavorativa che so
no la causa prima della mag
giore morbilita sul lavoro... 
Ora, con le lotte. e cresciuta 
la consapevolezza che la fa-
mosa oggettirita del modo di 
produrre e di lavorare deriva 
sostanzialmente da una sog-
gettiritd padronale. connessa 
alia Iegge del profitto*. 

m Si sono venuti cosi affer-
mando, sempre dl piii, la li-
nea che contesta I'organizza-
zione del lavoro cosl come la 
vogliono i padroni, e la co-
scienza che con 1'azione sin
dacale si pub modificare l'at-
tuale rapporto di subordina-
zione del lavoratore a condi-
zioni produttive che non so
no statiche e immutabili nel 
tempo. II principio chs la sa
lute non si paga va maturan-
do e consolidando nelle espe-
rienze concrete ». 

A questo proposito l'artico-
lista dei «Quaderni» ricor-
da e sottolinea le positive 

esperienze dei chimici, dei ce-
ramisti, dei conciari, dei me-
talmeccanici, dei tesslli, degli 
edili, e cita anche la ripresa 
della lotta nel gruppo Fiat 
proprio sulle questioni del-
l'orario, dell'ambiente, delle 
qualiflche, dei diritti e dei cot-
timi. 

Ma una considerazione che 
dovrebbe aprire nuovi oriz-
zonti anche a studiosi seri, i 
quali cioe non vogliano tra-
sformarsi in una sorta di po-
liziotti del profit to capitalisti-
co. e quella relativa all'au-
mento degli infortuni, delle 
malattie da lavoro, dei morti 
sul lavoro. « Nel 1955 — scri
ve ancora Giansicura — e'era-
no 19 milioni e 600 mila oc-
cupati e si sono avuti: un mi-
lione di infortuni, 12 mila ca-
si di malattie professionali ri-
conosciute, 3 mila e 700 morti. 
Nel 1969 e'erano 19 milioni 
di occupati (cioe 600 mila in 
meno) e si sono avuti: un mi-
lione e 570 mila infortuni, 53 
mila casi di malattie profes
sionali riconosciute, 4 mila e 
800 morti. Sono cifre che 
comprendono soltanto i casi 
denunciati e riconosciuti. Tut-
tavia, esse testimoniano che 
l'aumento della nocivita e dei 
rischi e avvenuto proprio 
mentre il progresso tecnico 
sembrava tendere ad allevia-
re non soltanto la fatica tra-
dizionale, ma anche il tradi-
zionale ritmo di menomazio-
ni, di invalidity e di san-
gue ». 

II fenomeno si spiega col 
fatto che il « progresso tecni
co » non si e verificato per 
servire l'liomo-lavoratore, ma 
per renderlo ancora piii schia-
vo dell'organizzazione capita
list ica del lavoro. Ma la mor
bilita dovuta agli ambienti e 
a cause di lavoro, qualora si 
considerassero anche le ma
lattie « non contemplate» e 
non riconosciute, presentereb-
be un quadro molto piii al-
larmante di quello, pure 
drammaticissimo, offerto dal
le cifre di cui sopra. Chi cer-
ca i responsabili dell'assen-
teismo e della disaffezione li 
puo trovare solo qui. 

sir. se. 

Dopo il divorzio, le tappe da super are per la riforma del diritto di famiglia 

UNA LEGISLAZIONE PUMTIVA 

Ella Fitzgerald (a sin.): il jazz eha ha vinto. Billie Holiday: II jazz che non *i e voluto eh* vincesse. 

E tornata in Italia una gloriosa «vedette», Ella Fitzgerald 

II «\aii» col visto d'ingresso 
I risultati dell'operazione commerciale condotta sul corpo della musica negra - Perche il pub-
blico statunitense decreto il successo del « re bianco » e rifiuto il canto sconvolgente di Billie Ho
liday - Nella vita del ghetto e nella rivolta politica le radici dcll'odieriia musica afroamericana 

II ritorno di Ella Fitzge
rald in Italia e l'annuale ri-
proposta al pubblico del no
stra Paese della cantante piii 
celebre in campo jazzistico e 
per la quale, nelle varie tour-
nees, sono state escogitate 
forme diverse intese a incor-
niciare la sua voce: dal sem-
plice formato del trio di Tom
my Flanagan (cosi la si e vi
sta e ascoltata alcuni giorni 
fa in TV attraverso una regi-
strazione effettuata alia Bus-
sola di Viareggio) a quello 
piii spettacolare e di richia-
mo delle grosse orchestre di 
Duke Ellington (con cui, pe-
raltro, non ha nulla in comu-
ne) e di Count Basie. Sara 
anche questa volta Basie ad 
accompagnare Ella Fitzgerald. 

Tl ritorno della cantante di-
venuta popolare in America 
(e presso i « coraggiosi» che, 
in forma clandestina, ascol-
tavano jazz in Italia durante 
il fascismo) con il suo «A 
Tisket A Taskets nel 1938 
(un autentico successo dei 
juke-boxes, che, a queU'epo-
ca, esistevano gia negli Sta-
ti Uniti), il ritorno della Fitz
gerald, dicevamo, rappresen-
ta. tuttavia, anche l'ennesima 
riproposta di un certo modo 
jazzistico che, se non defini-
bile, da noi, propriamente di 
cassetta, e peraltro sintoma-
tico — ed e cio che conta — 
di un equivoco atteggiamento 
nei confronti del jazz e piii 
in generals della cultura e 
dell'ideologia afro - ameiicana 
che da sempre si e coltivata 
in gran parte del mondo bian
co occidentale evolvendosi se
condo i tempi e la correlati-
va evoluzione del pensiero ne
gro. In panicolare. poi. il no-
me di Ella Fitzgerald s'inse-
risce puntualmente in un car-
tellone jazzistico italiano che. 
ormai da qualche anno, sem-
bra volere puntare esclusiva
mente proprio su un unico ti-
po di proposta a tutto scapi
to di un'altra. per la quale 
regna la piii totale disinfor-
mazione (sia che si tratti di 
festival sia di singoli con-
certi). 

Detto in parole povere. il 
jazz che si da modo di ascol-
tare «dal vivo» in Italia e 
quello dei grossi nomi acom-
merciali» (che poi lo sono 
soltanto in quei Paesi dove 
il jazz ha una sua commer-
ciabilita, non da noi) del jazz 
praticato da musicisti bian
chi, nonche dai nomi « glorio-
si» del jazz negro ormai da 
tempo incasellati nello stan
dard della musica da diverti
mento. Mentre viene sistema-
ticamente ignorata tutta quel
la musica che possiamo chia-

mare attuale non nel solo e 
semplice senso di essere fat-
ta da musicisti di oggi, ma in 
quello ben piii radicate di 
rappresentare l'identificazione 
odierna di espressione musi-
cale ed espressione politica 
nel campo afro-americano. 

II jazz, dalla sua nascita ad 
oggi. e tutto strutturato se
condo una bipolarita che na-
sce dalla conrrapposizione fra 
civilta « bianca » (capitalisti-
ca) e mondo negro. Ed e so
lo apparentemente paradossa-
le che questa musica, nata 
dal razzismo americano, pos-
so nel contempo essere espres-
sa dallo stesso razzismo. Ogni 
volta che la cultura ufficiale 
bianca si e impossessata del
la musica negra, il marchio 
razzista e emerso. Quando so
no i bianchi a praticare il 
jazz, in gran parte dei casi 
assistiamo a un loro atteggia
mento o tentativo di essere 
diversi nel senso di nobili-
tazione formale del jazz. Quan
do e la fruizione del jazz ad 
essere bianca, assistiamo al
ia messa in atto di un'assimi-
lazione di ci6 che e adiver-
so », cioe afro-americano, a va-
lori completamente opposti. 

Questa bipolarita ha pro
vocate una tensione entro la 
quale si e sempre trovata ad 
agire la musica afro-america-
na. I musicisti negri hanno. 
infatti. dovuto fare ogni mo
menta i conti con la realta e 
i valori del mondo bianco. II 
rag-time era intriso di valori 
occidentali. europei: Jelly Roll 
Morton e stato il primo a 
non scrivere opere liriche. co
me facevano i suoi precurson 
abbagliati dalla cultura bian
ca. e forse per questo si pro-
clamava «inventore del jazz »; 
nello stesso tempo, pero, ama-
va ricordare le sue ascendenze 
francesi in quanto creolo e 
quindi non propriamente « ne
gro ». Al contrario del rag-ti
me e degli stessi spirituals e 
gospel-songs, i blues erano 
schiettamente negri e autenti-
camente popolari: ma il ablues 
del letto vuoto» inciso negli 
anni venti da Bessie Smith af-
fascinava i « peccatori » bor-
ghesi alia ricerca di volutta 
sessuali esotiche i quali non si 
accorgevano, come dice Leroi 
Jones, che la grande « regina 
del blues » diceva loro di « ba-
ciarle il sedere »! 

L'« era dello swing » cost:-
tui la sublimazione bianca del 
jazz: mentre l'orchestra di 
Count Basie, il cui swing si 
ricollegava diretiamente al 
blues urlato di Kansas City, 
doveva accontentarsi di un 
ruolo secondario. Benny Good 

ce dell'« american way of li
fe » anteguerra. Oggi Basie rie-
sce a tenere in piedi la sua 
orchestra, ma la sua musica 
ormai coincide con quegli stes
si ideali che fecero la fortuna 
del « re bianco ». 

Negli anni trenta Ella Fitz
gerald distillava le sue magi-
che ricette-filastrocche swing 
a un pubblico che non pote-
va identificarsi nella sconvol
gente voce di Billie Holiday ne 
accettare versi come quelli di 
a Strange Fruit» che, invece di 
cestini gialli comprati al mer
cato come in « A Tisket A Ta-
sket», parlavano di « uno stra-
no frutto che penzola da un 
albero di pere », esplicita dp-
nuncia del linciaggio. 

Oggi, la Fitzgerald come 
Armstrong sono vedettes del 
jazz: la loro musica e inne-
gabilmente, a volte, carica an
che del pathos delle origini, 
ma entro gli schemi ammessi 
dall'ufficialita bianca. Costitui-
scono l'altra faccia del jazz, 
quella visibile e accettabile: la 
faccia nascosta e quella che 
rifiuta i \'alori « estranei», che 
li deforma, li irride, contrap-
ponendovi quelli che affonda-
no le loro radici nel ghetto 
quotidiano e nella rivolta poli
tica. Mai come oggi ia scelta 
fra i due poli del jazz si po
ne ed e cosl radicale. 

Ce un jazz che viene accol-
to mondanamente alia Busso-
la: ce n'e un altro che viene 

respinto dai posti di lavoro 
musical!, dalla radio, dalla te-
levisione, daU'informazione; 
\iene respinto letteralmente 
anche a livello di passaporti 
e visti d'ingresso, come e suc
cesso in Francia al trombet-
tista Clifford Thornton, riman-
dato a casa dai a flics » perche 
sospetto di appartenere alle 
Black Panthers, o come e suc
cesso aH'Art Ensemble of Chi
cago, sempre in Francia, mes-
si fiscalmente in condizione di 
rinunciare ai loro violenti 
« happening » musicali e visi-
vi, perche il loro acestinon 
non e giallo ma nero e cari-
co, non di caramelle, ma di 
dinamite. 

Oaniele lonio 

Se nasci donna, nasci 
concevone autoritark 
tronti della moglie • 

Dicevamo, iniziando questo 
discorso sul diritto di fami
glia in Italia, che si tratta 
di leggi nate da una conce-
zione sacrale e autoritaria, 
quindi punitiva: il diritto di 
famiglia italiano non regola 
dei rapporti, regola delle col-
pe. E la colpa piit grande e 
quella di nascere donna, di 
essere — come diceva San-
t'Agostino — un uomo sba-
gliato, cioe un essere imper-
fetto (ovviamente se si assu
me come termine della per-
fezione l'uomo). 

Ma alia colpa di essere don
na giungeremo dopo; prima 
interessa l'aspetto sacrale-fi-
siologico del matrimonio che 
e racchiuso in una singolare 
norma: tutti i figli generati 
dalla moglie si suppongono 
concepiti dal marito. Anche se 
il marito era stato prigionie-
ro in India per quattro anni, 
o colpito da una forma di im-
potenza nervosa, o era sepa-
rato dalla moglie da anni, i fi
gli generati da questa appar-
tengono a lui, ricevono il suo 
nome ed egli — in ipotesi — 
deve anche provvedere al lo
ro mantenimento. 

Naturalmente a questo e'e 
un rimedio: questo « padre le
gale » puo procedere al «di-
sconoscimento della paterni-
ta». dimostrando — appunto 
— di non essere stato in gra
do di procreare quei figli. 
Un rimedio non agevole, in 
quanto l'uomo deve procede
re a questo disconoscimento 
entro tre mesi dalla nascita 
del bimbo o comunque entro 
tre mesi dal giorno in cui ne 
ha appreso l'esistenza. Un ter
mine cosi ristretto, natural
mente, finisce per essere un 
ostacolo invalicabile per chi 
non conosce la legge, non sa 
come muoversi, diffida — e 
accade — dei tribunali e del
la giustizia. La soluzione, in
somnia, rimane un privilegio 
della parte piii abbiente — 
economicamente e cultural-
mente — della societa. 

Un rimedio parziale, ripetia-
mo, ma conunque un rime
dio. E qui si rivela il carat-
tere punitivo della nostra at
tuale legislazione: perche que
sto diritto al disconoscimen
to dei figli, l'uomo lo ha ri-
servato a se stesso, escluden-
done la donna. E ' lo stesso 
atteggiamento che fino all'an-
no scorso faceva punire — sul 
piano penale — in misura di-
versa l'adulterio maschile e 
quello femminile; lo stesso 
concetto che caratterizza tut-
te le nostra leggi che tengono 
Ia donna in una posizione di 
inferiority. 

Perche questa pub essere 
un'arma spietata nelle mani 
dell'uomo: rinunciando al di
sconoscimento della paterni-
ta egli pud sottrarre il figlio 
alia madre e al padre vero, 
prenderselo con se, fame cio 
che vuole. Non sono afferma-
zioni ipotetiche: sono fatti ac-
caduti. Molti ricorderanno il 
caso del bimbo nato dal fa-
moso ciclista Fausto Coppi e 
dalla signora Giulia Occhini; 
il marito della donna, per pu
nire questa dell'averlo abban-
donato, non disconobbe il 
bimbo e, in un primo mo-
mento, lo sottrasse agli effet-
tivi genitori. Poi il caso fu 
risolto con civilta, con uma-
nita. Ma altri ve ne sono che 
non sono stati risolti e che so
no ancora piii drammatici. 

Ne ricordiamo uno, accadu-
to a Firenze: nel lontano 1953 
una coppia di coniugi ottie-
ne una sentenza di separazio-
ne; la donna va a convivere 
con un altro uomo dal qua
le ha tre figlie: una nata nel 
1956, una nel 1963 e una nel 
1965. Le ultime due figlie ven
gono denunciate come « figlie 
di madre che non intende es
sere nominata* e contempora-
neamente riconosciute dal ve
ro padre naturale che era li-

«/n colpa* • II mchlo codke Isphato ad una 
e punltha • Le pesanti discrimination! nel con-

La contwersia sul disconoscimento di paternita 

Le indicaiioni del convegno di Abbadia San Sahatore 

La scuola va intesa come entita aperta 
// tp*ew tempo* serve a tutti i ragani, ma specialmente a quelli meno fororiti economicamente esociQlmeute 

DALL'INVIATO 
ABBADIA S. SALVATOUE (Siena), 

18 apnie 
La drammatica crisi che 

st rinse m una morsa la scuo
la italiana. 1'esigenza mdiffe-
nbile di una riforma che la 
investa a tutti l livelli — dal
la scuola niatema all'univer-
sita — e che elimini gli osta-
coh di carattere sociale in 
modo da assicurare lo svi-
luppo onmlaterale per la per 
scnalita dcU'alunno, la ricer
ca delle forze ner dare con 
eretez^a all'aiLspicato proces 
so di nnnovamento. quest i 
i temi che sono stati atfron 
tati dal convegno su «La 
scuola dell'obbligo a pieno 
tempo ». 

Al convegno, orgamzzato 
dalla rivista fiorentina « Scuo
la e citta ». hanno preso par
te circa ."H)0 insegnanti. am-
ministraton. studenti. pedago-
gisti, psicologi. rappresentan-
ti di organizzazioni culturali 
di base e dei doposcuola di 
quartiere. 

Sia la relazione introdutti-
va del prof. Borghi che le co-
municazioni del prof. Bona-
cina, del prof. Loporta, del 
prof. Laeng e di Santonl Ru-

man era il « re » e il portavo- giu hanno m«sso a fuoco gli 

aspetti piii scottanti del pro
blems della scuola a tempo 
pieno, eoncepita come una 
nuova entita aperta all'am-
biente e alia comunita. inse-
rita nei quartieri e nel Pae
se. nella quale non sia pm 
concepibile 1'attuale dicoto-
mia fra rapacita culturale e 
professionale. una scuola co-
sfruita ml concorso di time 
le forze \ive della societa 

In quesro contesto viene a 
modifiers! sostanzialmpnte il 
rnolo dpH'insegnante e sono 
da nvedere i programnn. l«i 
metodologia. i contenuti- si 
impone, nor . una vi^ionc nuo 
va con uno spazio scientifi-
co. politico e did.ittico colle-
gato s»rettamente alia proble 
mat ica sociale impost;i dalle 
grandi trastormazioni tecno-
logiche e .ille implica7ioni che 
esse hanno operato nel tessu-
to famil'are. nella psicolojjia 
individuale p rollettiva. 

E' que.->ta. come ha dctto 
Loporta, la scommessa di 
fronte a cm si trova la peda 
gogia contemporanea che 
guarda il futuro. un futuro 
su cm deve essere impegna 
to t u tn lo schieramento de 
mocratico italiano. 

Numerosi sono stati gli in-
terventi «ulle relazioni intro-
duttive: hanno parlato tra gli 
altri la prof.ssa Metelli Di 

Lallo, il prof. Cimet che si 
e solfeimato sulla scuola in-
tegrata, il prof. Telmon, il 
prof. Favelli. il prof. Coen 
che ha affront at o il tenia del-
redili7i"* scolastica, la prof.ssa 
Riceni Ruocco. il prof. Gat-
tullo che ha polemiramente 
precis^to come il concetto di 
comum'a debba essere visto 
nella realta, dello scontro di 
classe. 

Questo tema e stato npre-
so rial 1'on Giorgio Bim a no
me della sezione scuola del 
PCI, il quale ha dichiarato 
che :1 pieno tempo serve a 
tutti • ra?az7i. ma specialmen
te a quelli meno favonti eco
nomicamente e sooialmente-
il Uuscon>o dA peda$»ogico si 
fa dunque politico e investe 
le forze che possono essere 
chiamate ad agire per tradur-
re le acquisizioni di principio 
in programmi d'azione. 

Determinante. m questa pro-
spettiva. — come ha detto an
che Bongioni a nome della se
zione scuola della CGIL — e 
1'intcrvento della massa dei 
lavoratori. della classe operata 
in prima persona e delle or
ganizzazioni di classe. 

Alcune interessanti esperien
ze sono state portate dalla pre. 
side Amaducci di Roma, dalla 
prof. Menduni di Firenze che 
ha riferito cull* iniziative 

promosse dai doposcuola di 
quartiere. dalla preside Par-
dini. mentre il giovane Di Gia-
como ha denunciato la grave 
situazione in cui versano mi-
gliaia di ragazzi, per I'JHTo 
provenienti dalle classi popo
lari. che vengono sempre piii 
spmti verso il ghetto delle 
• classi differenziate ». 

Al termine del convegno e 
siato approvato im aocumen-
to conclusivo in cui si affer-
ma che «la scuola a pieno 
tempo si vuole proporre come 
nfiuto di ogni lstituzionahzza-
7ione giundica e culturale se
parata dalla scuola esistente. 
Essa deve operare come fat-
tore di produzione culturale e 
si deve awalere di tutte le 
component i progressive del 
tessuto sociale stabilendo un 
rapporto permanente con sin-
dacati, part it i e enti locali*. 

II convegno ha proposto la 
«organizzazione di tutte le 
energie e iniziative tendenti 
alia trasformazione del siste-
ma, al fine di operare a tutti 
i livelli un radicale cambia-
mento dell'attuale struttura 
della scuola ». 

Q. I. 

bero da vincoli matrimoniali; 
la prima delle bambine, inve
ce, era stata denunciata come 
figlia di donna sposata e quin
di il marito della donna di-
venne automaticamente — an
che se la coppia era separa
ta da tre anni — il « padre » 
della bambina. L'uomo non ri-
corse, come avrebbe potuto, 
al « disconoscimento della pa
ternita » e quindi la figlia ri-
mase legalmente sua, anche 
se viveva con i genitori au-
tentici. 

L'uomo lascib trascorrere 
tredici anni, poi improvvisa-
mente chiese che « sua figlia » 
gli fosse consegnata: e il tri-
bunale, in base all'attuale le
gislazione sulla famiglia, do-
vette dargli ragione e la poli-
zia andb a prendere la bim-
ba e gliela affidb. Tutto mo-
struoso e tutto rigorosamen-
te inserito nel meccanismo 
della legge che punisce la don
na e affida all'uomo l'arma 
legale per commettere un au
tentico crimine con l'appog-
gio del tribunale e della po-
lizia. 

Eppure questo senso dell'in-
feriorita della donna sul pia
no morale, questa acila ne-
cessita di individuare il « pec-
cato » nella donna, per cui es
sa deve comunqite essere pu-
nita se ha rapporti sessuali 
con un uomo che non e suo 
marito (anche se questo 
non lo e piii da un pezzo) e 
profondamente radicato, diffi
cile a superarsi anche da chi 
ha tuttavia profondamente ri-
visto certe antiche posizioni 
di intransigenza. 

II comitato ristretto della 
Camera che ha approntato il 
testo unificato per la rifor
ma del diritto di famiglia ha 
raggiunto l'accordo su quasi 
tutti i punti, ma non su que
sto: qui e rimasta una diver-

genza — che dovra essere su* 
perata nel dibattito in aula — 
tra la posizione comunista e 
quella democristiana. Concor-
di tutti nel prolungare ad un 
anno quei tre mesi entro i 
quali si pub iniziare il disco
noscimento di paternita, il di-
saccordo si profila quando si 
tratta di stabilire « chi» pub 
essere promotore di questo 
disconoscimento. La formula-
zione dei parlamentari comu-
nisti prevede che il discono
scimento possa essere pro-
mosso tanto dal marito come 
dalla moglie e dallo stesso fi
glio quando sia divenuto mag-
giorenne; quando il ragazzo 
(o la ragazza) e ancora mi-
norenne, il procedimento pub 
essere promosso da un cura-
tore speciale nominato dal 
Pubblico Ministero su istan-
za della madre o d'ufficio. 
I parlamentari DC concorda-
no su tutto, tranne su quel 
determinato punto: la donna. 
A questa si rifiutano di rico-
noscere il diritto di iniziare 
1'azione. 

Sul piano pratico si potreb-
be sostenere che, probabil-
mente, le cose non cambiano 
molto: la donna non pub pro
cedere all'azione di disconosci
mento «in proprio », ma poi-
che pub rivolgersi alia giusti
zia perche nomini un curato-
re del bimbo appena nato e 
questi proceda all'azione, lo 
scopo viene egualmente rag
giunto. Ma anche prescinden-
do dal fatto che la cosa non 
e la stessa neppure sul pia
no pratico, il problema e an
cora una volta quello di por-
re su un effettivo piano di 
parita, morale prima ancora 
che legale, i due sessi e su-
perare quell'ossessione della 
colpa che caratterizza la legi
slazione familiare attuale. 

Kino Marzullo 

Dibattito alia Casa della cultura di Roma 

Galvano Delia Volpe 
e il «nodo» Hegel 

Fare i conti con l'« eredita hegeliana » di Marx 
e diventato di nuovo il problema chiave - I la-
vori di Biagio De Giovanni e di Giuseppe Vacca 

E' stato Galvano Della Vol
pe il pensatore marxista che 
nel dopoguerra ha ripropo-
sto con maggiore lucidita il 
problema Hegel in un am
biente culturale influenzato 
dal materialismo dialettico di 
ispirazione staliniana o da 
un marxismo storicistico im-
bevuto di crociancsimo. Fare 
i conti con ttl'eredita hege
liana » di Marx e diventato 
col Della Volpe di nuovo il 
problema chiave, cosl come 
lo era stato per i teorici del
la II Internazionale. per Le
nin e per il cosiddetto <t mar
xismo occidentale» (Lukacs, 
Korsch ecc). E non si trat
ta di una questione mera-
mente teorico-astratta, giac-
che risolcere questo nodo si-
gnifica contributre largamen-
te a ridefinire il marxismo 
(come afferma giustamente 
Giuseppe Vacca), come stru-
mento d'autonomia teorica 
del motimento operaio, in de-
finitiva come * scienza rivolu-
zionaria ». 

L'opera del Della Volpe e 
la soluzione che egli ha da-
to al problema costituiscono 
una pietra miliare nel mar
xismo europeo e una delle 
vette piit alte. Tutta la gene-
razione successiva di studio-
si e partita di qui; si e tro
vata a fare i conti, in po
sitive o criticamente, con que
sto autore, con le sue sco-
perte teoriche e con le im-
plicazioni politiche che esse 
contengono. Recentemente lo 
editore De Donate ha stam-
pato alcuni lavori estrema-
menle interessanti di giovani 
studiosi, proprio con Vespli-
cita intenzione di * fare i con
ti » con Della Volpe e il del-
lavotpjsmo- Alia Casa della 
cultura di Roma sono stati 
presentati, con un dibattito 
diretto da Nicola Badaloni, 
alia presenza degli autori, due 
di tali lavori. 

II libro di Biagio De Gio
vanni ripropone una rilettura 
della Logica di Hegel senza 
fcrmarsi alia denuncia del ca
rattere rovesciato. testa in giii, 
in cui appare la realta c. 
quindi, della it teologia rcstau-
rata» e dello c speculatici-
smo» finversione di soggetto 
e predicato, idealismo acritico 
a cui sottende un positivismo 
altrettanto privo di critica e 
una rcstaurazionc deU'empiria 
volgare ecc): ma, anche utiliz-
zando feconde intuizioni del 
Colletti, cerca di andare oltre 
ritrovando, pur aWinterno di 
tale mistificato rovesciamento, 
un campo specifico del finito 
in Hegel. In altri termini la 
totalita hegeliana viene a rap
presentare nient'altro che il 
presente storico in cui Hegel 
vine ed opera; cosi la sua lo
gica wastratta» in deftniliva 
viene ad essere riempita di 
un concreto che e il campo 
stesso della scienza borghe-
se. Questo tentativo dl rigua-

dagnare il « punto di vista ma-
terialistico-storico» di fronte 
al Della Volpe, che si limita 
a criticare i procedimenti a-
strattamente viziosi della lo
gica hegeliana e ad essi op-
pone il metodo marxiano del-
Tastrazione determinata che 
viene a coincidere con il ci-
clo concreto-astratto-concreto 
comune a tutte le scienze mo-
derne, da quelle sociali a quel
le naturali, e ta sostanza che 
accomuna i lavori del De Gio
vanni e del Vacca e costitui-
sce il succo della loro criti
ca a Della Volpe. II pontc che 
il filosofo italiano getta tra 
Marx e Galileo sarebbe inca-
pace in sostanza di rendere 
conto della funzionatita della 
scienza at capitate (senza che 
i due autori, sia chiaro, per 
questo scadano nella irrazio-
nalistica negazione delta vali-
dita della scienza, identifican-
dola tout court con il capita-
lismo e rendendola fonte di 
alienazione (vedi Marcuse). 

Giuseppe Vacca nel suo li
bro e il piii esplicito, recu-
perando, di fronte alia rijon-
dazione dellavolpiana di una 
istanza metodica della scienza 
positiva, a astrattamente asso-
lutilizzata ed eternizzata», i-
stanze tipicamente korschiane. 
deflnendo il marxismo come 
scienza sociale critica, perche 
Kfunzionale alia rottura dei 
rapporti capitalistici di pro
duzione m. Delia Volpe si sa
rebbe cost bloccato ad una 
critica logica dei processi lo-
gici viziosi; si e bloccato — 
dice implicitamenle Vacca •— 
alVintroduzione del '57 alia 
critica deWeconomia politica. 
Cost come nella sua teoria po
litica (e'e per Vacca una pro-
fonda omogeneita tra ta logi
ca di Delia Volpe e il suo 
Rousseau e Marx) si e iimi-
tato a denunciare Vastrattezza 
del diritto eguale e dello Sta
to, che nasconde la sanzionc 
della disuguaglianza reate nel
la societa borghese, scorgen-
do poi il comptto del marxi
smo nel mero riempimento 
materialistico del diritto, men
tre Marx (dalla questione e-
braica fino alia Critica al pro-
gramma di Gotha, attraverso 
tutte le sue opere politiche) 
demislificando la democrazia 
borghese, giunge a porre co
me comptto della classe ope-
raia quello di estinguere la 
politica come sfera sociale se
parata, quindi lo Stato. 

Per Vacca cosl, Della Volpe 
di fronte al problema del rap
porto tra democrazia e socia-
lismo, si limita ad un recu-
pero «r neogarantista » delle li-
berth borghesi, anch'esse ma-
terialisticamente riempite («la 
liberta egualitaria in funzione 
della giustizia* • v. Rousseau 
e Marx) ma rimanendo pur 
sempre all'intemo del punto 
di vista del diritto eguale, 
quindi borghese. 

Stefano Cingolini 
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