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Nevrosi a catena nella grande azienda aretina 

Ha Lebole hanno un debole: 
le operaie- robot 
Metodi scientifici per trasformare le lavoratrici in 

automi e sfruttarle al limite della resistenza fisica 

La « colpa » di ammalarsi punita col licenziamento 

Misurano anche 

i movimenti 

degli occhi 

SARDEGNA 

ARKZZO, novembre 
I tccnici americani, assunti 

rinlla Lebole per razionuliz/a-
re il ciclo produttivo, hanno 
•c inventato » le operaie-automi. 
Non si tratta di macchine fan-
tascientifiche. capaci di sosti-
tuire in tutto e per tutto It' 
<t prestatrici d'opera ». come le 
cliiamano. ma di esseri umani 
in earne ed ossa, sottoposte al
io stesse nostre sollecitazioni. 
nbbli#ito ad at'frontare i me 
dcsimi nostri problemi, capaci 
rli amare. divertiisi e soffrire 
come ognuno di not. 

II processo per trasformare 
le lavoratrici della Lebole in 
altrcttanti robot e iniziato poeo 
piu d'un anno fa in un solo 
reparto della grande fabbrica, 
d i e occupa ora circa tremila 
dipendenti. ed e stato quindi 
csteso a quasi tutti gli altri. 
II metodo adottato non ha nul
la di originate. Consiste in un 
complesso di misure volte ad 
climinare i tempi morti e ad 
accelerare al massimo il ciclo 
produttivo. Una confe7ione. che 
prima del metodo USA veniva 
eseguita con quaranta operaie, 
viene ora realizzata .soltanto da 
ventidue. La catena, accorcia-
ta in virtu delle nuove tecniche. 
ha portato ad un aumento dei 
ritmi e della produzione. Cosi. 
nd esempio, una rogazza che 
prima cuciva 250 taschini lisci 
di giacca da uomo al gicmo. 
ora nc cuce 900; un'operaia che 
prima cseguiva 250 « chiusure » 
di tasche al giorno. oggi ne fa 
2B5 benchc siano aumentale le 
operazioni (ora si raffila): una 
« sarta > che faceva in un gior
no 320 cavalli di pantaloni og
gi ne realizza 370. mentre la di-
rezione ne pretende 500. 

/ « misters » 
in aiione 

Certo. i risultati per la Le
bole ci sono e sembrano anche 
vistosi. Queste « conquiste > so
no state possibili perche i tcc
nici americani — che alia Le
bole cnstauo. per ammissione 
di un dirigenle. un miliardo e 

1300 milioni — sono piuttosto 
bravi . Constatato fra I'altro che 
non tutte le operatrici addette 
ad una stessa catena produtti-
va reggevano i ritmi hanno tro-
vato il modo per rimediare. 
Ogni operaia. completato il pro-
prio lavoro sui dieci « pezzi > 
che le sono affidati in un cestel-
ln passa ad eseguire il suo eom-
pito sui « pe/zi » del cestello che 
segue. Quantlo una operaia 
perde il ritmo. il ciclo conti-
nua ugualmente perche vengo-
no « mcssi sotto > i cestelli di 
scnrta, Quest a non e pern la so
la trovata dei tecniri USA. A 
par te I'impiego di analisti. che 
esaminano i modi di lavorare e 
prendono i tempi — e che ven-
gono significativamrnte defini-
ti le < sporan/e > della socie
ta — I'obiettivo che i misters 
perseguono con particolare in-
sistenza e quello della precisa-
yioiie rigorosa dei movimenti. 
« Kiglia mia. sbagli tutti i mo 
vimenti >. * II braccio non devi 
niuovcrlo in scnso orizzontale. 
ma in a \ant i e indietro >. -• Lei 
signorina non deve apnogsiiare 
il cnmito sui banco della mac 
china perche cosi perde tern 
po ». < Lei la forhicia — ha dot-
to un tecnicn americano a una 
ragazza — la deve tcnere sem 
pre qui (sull'anulare • n.d.r.) c 
non prenderla ogni volta che 
serve e poi rimctterla sui ban
co v 

Non solo il taglio dei tempi. 
non solo I'aecelcrazione delle 
operazioni. non solo le ingegno-
««e invenzioni per non far incep-
nare le catene di produzione. 
ma lo studio e Tin^egnamento 
sui movimenti. su come pren
d r e un attre770, come tisarlo. 
come tenerlo. come spo^tare le 
hraccia. come aduporare le ma 
ni. K" stato perfino calcolato il 
tempo necossario per spostare 
ph occhi. A parte la pretesa 
di concederc per le necessity 
Iniologiche 4 minuti anziche 5 
(giacchc esiste alia l ebo le an
che questo). siamo di fronte ad 
tentativo attuato su larga sea-
la di impiegare insicme le tec-
niche del taylorismo e quelle 
dell'MTM (Methods Time Mea
surement). Un tentativo di fon-
derlo o comunque di farlo coe-
sistere sempre owiamente alio 
scopo di spremere le lavoratri
ci fino al massimo. di ridurre i 
costi e di aumentare produzio
ne e profitti. Gli esempi che ci 
sono stati illustrati da un grup-
po tli operaie sono rivelatori. 
Mentre si rilevano i tempi di 
eseeuzione di ogni lavoro (se-
«ondo gli inscgnamenti del Tay

lor, che risalgono aU'ultimo 
scorcio del secolo scorso) si ra-
zionalizzano i movimenti ncccs-
sari alle diverse operazioni (sul-
la base dell'MTM). Ma con 
quali conscguenze? A qual prez-
zo per le operaie? 

Con l'MTM — sono stati gli 
stossi autori del metodo a dir-
lo in un libro useito nel M8 — 
t si richiede agli operai di pro 
durre piu di quanlo produceva-
no prima, e forse sara necessa 
rio che alcuni operai Iascino il 
lavoro ». 

Le iniezioni 
di bromo 

Alia Lebole accade proprio 
cosi. Col nuovo metodo l'avvi-
cendamento delle ragazze in 
fabbrica e continuo e costante. 
Le « dimissioni » sono un ele-
mento caratterizzanle e di mas-
sa . reso possibile anche dal fat-
to che Tazienda ENI attinge 
quasi sempre mano d'opera in 
parte sperimentata nelle altre 
fabbriche di confezioni di Arez-
zo e puo comunque disporre di 
una riserva di centinaia di do-
mande d'assunzione. Ma que-
sto non e tutto. e non neanche 
il peggio. 

L'MTM. che secondo i tecni-
ci comportcrebbe meno movi
menti. meno faticn e meno dif-
ficolta. costringendo le lavora
trici al massimo della tensio-
ne. « produce » malate a cate
na. I casi di svenimento e di 
« isterismo » fuori e dentro la 
fabbrica sono numerosissimi. al 
punto che il nostro partito si 
6 visto costretto ad interessare 
le autorita prefettizie. I diri-
genti della Lebole dicono che 
simili spiacevoli fenomeni sono 
dovuti a motivi esterni. familia-
ri. affettivi: al fatto. per esem
pio. che molte operaie vengo-
no da lontano e arr ivano in 
fabbrica gia stanche. al fatto 
che numerose lavoratrici. ma-
dri di famiglia. devono accudi-
re anche alle faccende dome-
stiche. Certo. in una societa an-
cora arre t ra ta come la nostra. 
dove i servizi snciali sono ine-
sistenti o insufficenti, dove c'i 
chi pretende ancora oggi che 
le donnc siano soltanto « ange-
li del focolare > pur sapendo 
che lo sviluppo economico e 
sociale non lo consente piu. le 
lavoratrici costrette a fare an
che le donne di casa sono pur-
troppo parecchie. Ma questo si-

giulica solo che nella societa 
in cui vi\ iamo e'e qualcosa che 
non \ a . Kd e un tipo di societa 
che ai padroni della Lebole 
piace, come piace a tutti i ca
pitalists 

D'altia parte, negli ambula 
tori dell'INAM e in quello di 
fabbrica — do\e le cure conti 
nuaiio sposso e signilicativa-
iiH'ntc anche quando il ci 
clo proscritto dal medico 
dilla mutua si 6 conclu 
so — ci \amio Ira le altre moi 
tissime aretine che non fanno 
define di chilometri per anda-
• e in fabbrica e che al ritorno 
dal lavoro trovano la casa in 
ordine e la cena pronta. E le 
cure cui anche queste giovani 
lavoratrici sono sottoposte con-
sistono quasi sempre in iniezio
ni endovenose (anche fino a 
cento) a base di bromo, calcio 
e magnesio con effetti ricosti-
tuenti e sedativi: sono cioe cu
re contro 1'ansia e contro la 
nevrosi. 

In tino studio pubblicato qual-
che anno fa dalla RIV si so 
steneva. owiamente che l'MTM 

« e conforme alle piu recenti 
nozioni della lisiologia del la
voro umano ». E la Lebole non 
manca di ripetere. ad ogni de-
nuncia, che il nuovo metodo non 
comporta conseguenze. I fatti 
dimostrano. al contrario, che 
lo sfor/o psichico e nervoso n 
chiesto alle operaie d'Arez/o e 
piu debililante di certe fatiche 
puramente o prevalentemento 
lisiehe. Perche le operaie non 
sono robot, come ritengono i 
tccnici USA. non sono automi. 
non sono macchine perfette e 
mostruose. 

Del resto. benche il medico 
di fabbrica sia fiscalissimo, le 
assenze dal lavoro per malattia 
raggiungono a periodi percen-
tuali altissime. II capo del per-
sonale, l'ex ufficiale dei CC Ge-
tulio Marcello Conti — che le 
operaie chiamano « Maggiore », 
quasi fossero membri di un 
reparto militare — ha dichiara-
to in sede di associazione indu-
striali che in un certo periodo 
era « a casa » il 24 per cento 
delle lavoratrici. II numero del
le assenti per malattia e sta

ll ragazzo spaventapasseri: 
batte con un bastone su un 
pezzo di latta dall'alba al tra-
monto, per 500 lirt e anche 

II lavoro minorile una vergogna subi-
ta dalle famiglie in miseria e imposta 
da uno Stato che non offre alternative 

Si addormentano a scuola 

perche all'alba lavorano 
meno 

La lettera-ricatto del padrone 

to recentemente sui 17-18 per 
cento per varie settimane. Ed 
ora sembra che la situazione 
stia peggiorando al punto t he 
la direzione della fabbrica ha 
minacciato. per lettera. una se-
rie di operaie colpevoli di non 
reggere ai ritmi di lavoro e ad 
dirittura di ammalarsi. In un 
tipo di queste lettere si puo leg 
gere fra I'altro che la Lebole 
< non pud contare sulla colla 
borazione (delle destinatarie) a 
causa del continuo. ripotuto lo 
ro assenteismo. per cui — pre 
cisa 1'azienda — abbiamo mo 
tivo di ritenere che. o le sue 
condizioni di salute non sono 
confacenti al nostro lavoro, op-
pure che le fanno difetto la 
buona volonta ed il senso di re-
sponsabilita ». 

Non sono 
manichini 

Voce dal sen fuggita. si po-
trebbe dire. Voce che giustiti-
ca comunque il passo del PCI. 
che motte a nudo la dura e gra-
\ e \er i ta denunciata anche dal 
le ACLI di Are770 che da va-
lorc e forza alia lotta sindaca-
le in corso. 

Che il nuovo metodo di sfrut-
tamento sfibri c causi pcricolosi 
esaurimenti. d'altronde. e com-
provato dal fatto che centinaia 
di operaie sono continuamente 
in cura (tutte quelle con le 
quali abbiamo parlato ci han
no mostrato sulle braccia le 
punture delle endovenose). A 
riprova del fatto che le tecni
che USA servano solo ad au
mentare produzione e profitti 
sta il rifiuto della Lebole di 
«rego!amentare contrattualmen-
te il nuovo sistema di organiz-
zazinne del lavoro ». nonostan-
te l'impegno preso con i sin-
dacati nell'accordo firmato il 
15 aprile '66 >. 

Questa 6 la situazione. Que
sto il motivo della lotta. Per 
il capitale l'uomo non esiste. 
II lavoratore dev'essere solo 
un manichino capace di com-
piere unicamente in un certo 
modo ed entro il tempo stabi-
lito le mosse richiestegli dalle 
« esigenze > della produzione. 
Le ragazze della Lebole si bat-
tono invece per affermare. ol-
tretutto, i loro diritti di esseri 
umani. 

Sirio Sebastianelli 

CAGLIARI. novembre 
« L'ho sgridato una volta. uno di loro, perche aveva 

jatto tardl. Se ne stava muto davanti a vie. con gli 
occhi colmi di lacrime. soma sapersi difendere, pren* 
dendosi tutti quci rimproveri. Fino a quando qualcuno 
mi ha detto che era andato a far legna. alle sei del 
mattino. Bisogna cbiederaU scusa. quando arrwa in ritardo. ho 
pensato ». LV;o Dessi/. il maestro che ha vondotto. con altri col 
leahi. un'inchiesta sulla scaudalo del lavoro mmorile. e uno dei 
pochi. in Sardegna. che sappia come i bambini vanno a « inipn-
rnre un mestiere » e vengano condanmili alia fatwa piu dura 
nei lavori meno qualificati. A'on a caso I'emigraziunc femmintle 
— il cosiddetto «. servaggio dei piatti p — tocca indici altisstmi 
tra le ragazze tra i 12 e i 16 anni di eta. Tra i maschi la percen-
tuale e ancora piu alta. La prestazione d'opera del minorenne 
rientra nella struttura semi feudale della societa agro-pastorale. 

« / bambini —afjenna Ugo Dessi) — sono diiumati a dure il 
contributo del loro lavoro assai precocementc. in rapporto alia 
situazione fanuliare. alia produtttvitu e all'equilibrio economico 
della comunitci. Kssi per legge non possono e non debbono lavo-
rare, cioe sono « fttorilegge del lavoro ». E pertanto non ven 
gono loro ricono^ciut> i diritti civtli, di tutcla e di assi.stenza. per 
la prestazione d'opera Di cin projittano molti dntari di lavoro 
per sjruttare il fanciullo. non pagandolo, tra I'altro. quanlo vale 
la sua effettiva prestazione e non versando alcun contributo 
assicurativo ». 

11 quadra cfie si ricava dall'unica incliiesta seria finora con-
dot t a sui lavoro minorile e sconvolgente. Sell'economia fami-
liare del pastore. del contadino, dell'artigiano. del pescatore e 
perfino dell'operaia — vi si dice — i/ lavoro del bambino e sem
pre presente in misura determinante. Da quando ha sei-sette 

anni fa di tutto, e per pochi soldi: il manovale con i muratori; 
il bracciante e il servo pastore con il proprietario; la raccolta 
della legna per < is signores », il ricercatore dei frutti comme-
stibili da rivendere al grossista; perfino I'aiutante degli abigea-
tari nelle bardane. Si sente spesso dire nei comizi e nelle aide 
parlamentari: e un miracolo se 
migliaia di famiglie contadine • 
di 8-10 persone riesenno a vi 
vere con 200 mila lire di red 
dito Vanno. ovvero con meno 
di 20 mila lire al mese. 

* .Sono j bambini — scrive 
Maria Rita I)., undicenne. in 
un tenia — che contribuiscono 
a tirare avanti. A 6 7 anni si 
rendono gia autonomi: reperi-
scono la legna per il riscalda-
mento e per cucinare. arric-
chiscono la mensa con i cardi 
o i fichi d'india raccolli qua e 
la. riescono a racimolare 300 
lire e perfino 600 lire al giorno 
lavorando nelle campagne in 
certi periodi dell'anno ». 

Nel Nuorese e difficile per 
una bambina lavorare fuori 
dell'abitato: le tradizioni non 
permettono al padre e alia ma-
dre di decidere per lei un pas
so simile. Nel Campidano di 
Cagliari e Oristano certe mo-
dificazioni strutturali vanno al-
terando usi e costumi. Le bam-
bine vengono ulilizzate in cam-
pagna a parita dei coetanei 
maschi: per esempio, svolgo-
no, per V80 per cento, il lavo
ro di diradamento delle bietole. 
Assunta F. e una di queste 
creature, figlia di un braccian
te agricolo dell'Oristanese. Un 
suo tema e illuminante: « / 
bambini lavorano a volte pin 
dei grandi. Non solo il lavoro 
della scuola. Quello 6 un lavo
ro a parte. I maestri, che non 

Un bambino «spaventapasseri»: I 

«< lo vado di mattina prestissimo a caccia- I 
re gl i uccelli dal grano di zio Anton ipepp i I 
e prendo 500 lire ». • 

Una bambina diradatrice di bietole: I 
« Lavoriamo sempre, a vol te piu dei gran- | 
d i , per non essere sgridati dai padroni e i 
per portare soldi a casa ». . 

Un padre di nove f ig l i : | 
« Delle assenze del lo scolaro P. sono re- I 
sponsabile io, che l'ho mandato a lavo- i 
rare. II solo lavoro del l 'adul to non sfama», 

Un maestro elementare: 
I 
I 

« L'ho sgridato, f inche ho saputo che pr i - i 
ma era andato a far legna. Bisogna chie- . 
dergl i scusa, quando arriva in ritardo ». ' 

La bambina cestinaia in un paese del Sassarese: lavora in casa, frequenta la scuola quando puo 

ilsa Martinelli «dice tutto» a un settimanale francese 

Fantasia e intelligenza 
per non essere «oggetti» 

II suo parere sulle donne e I'amore — Un giudizio polemico sulle leggi che regolano la famiglia in Italia — Divorzio, per 
non scontare « a vita » un errore — Controllo delle nascite, per una maternita liberamente scelta — Tante idee da discutere 

tll-a Martinelli. aitnce e in-
dosiatnee. nola anche per le 
MIC vicende famikan (matnmo-
nio e scparazionc dal conte Man-
cinclli Scotli) «ha detto lutto» 
ad un settimanale francese sulle 
leggi. la tradizione e la morale 
corrente in Italia, in una inter-
vista pubblicata nel corso di una 
serie di colloqui con govani don
ne di ogni paese intitolata. ap-
punto. « lei dice tutto >. 

Matnmonio e divorzio « aU'ita-
hana >. controllo delle nascite, 
liberta sessuale ed erotismo. so
no alcuni degli argomenti su cui 
Elsa Martinelli d.ce il suo pa
rere. 

SuLe lecgi familiari italiane: 
„ La legse ltahana. che impe-

diM.e il divorzio salvo in ca>i 
j ran**inn e una \egte trrnbile. 

perche un e^ere «io\ane puo 

nessuna l.berta sessuale. E e'e 
la famiglia. la cui pressione e 
niolto forte, niolto psu forte che 
nech altri paesi d'Europa ». 

Sulla ^eparazione legale: 
c E" una facihtazione apparen 

tc. In realta. essa non permette 
in nessun modo alia donna ita 
liana di nfarsi una vita ancor 
meno di vivere liberamente. per 
esempio. con un compagno che 
essa abbia scelto. II concubinag-
gio 6 proibito. represso. Un ma-
nto. anche se separato legal 
mente. puo benissimo fare un ac-
certamento dell'adulterio con tut
te le conseguenze legali contro 
la donna. Puo toglierle il fieho. 
i:nr>eflire al bambino d' lasciare 
:1 paese.. 

i Io non 5ono una mil tante nel 
vero <en«o della paro!a. Ma sono 
m.Iignata e !o d:co. anche in 

<empre commettcre un errore Italia dove mi reco spesso a ve 
so:to 1'efTetto di uno choc psico-
!og:CO. E' impensabile che la sua 
vita poi5.i essere marcata per 
sempre. Per quanto mi nguarda. 
io mi sono separata da mio ma-
n to dopo tre anni. con un bilan-
cio molto chiaro. molto cntkro. 
Ho ottenuto la separaziooe le
gale. la scparazione dei corpi e 
dei beni e la custodia del mio 
bambino. Ma. non essendoci il 

divorzio. la mia situazione rischia 
di non essere mai completamen
te regolata... 

< Ci sono. in effetti. delle ra-
gioni profondc per cui yn tale 
stato di cose sussiste. C e in pn-
mo hiogo la pskologia della don
na Italians. Molte ragazze si 
sposavano e si sposano per non 

Esse sono intera-

dcrc m;a fig'.ia che ha otto anni 
Fortunatamcnte. tutta questa le-
gislazione ingiusta potrebbe es
sere nformata se il "piccolo 
divorzio" proposto da un depu-
tato fosse approvato >. - -

E se non Io fosse? 
' <Sarebbe condannare la Rente 
che non s'intende piu a vivere 
lo stesso msieme per tutta la 
vita. E' impensabile. E quando 
1'odio. la gelosia. la disperazione 
portano al delitto passionate. la 
donna e annientata: vent'anni di 
lavon forzati. non c un caso 
rare, mentre l'uomo se la cava 
con una pena leggera salutata 
dagli applausi della folia. Spesso 
tuttavia. il delitto cosiddetto 
passionale nasconde. nei fatti, un 
crimine d'interesse ». 

Ed ecco il parere dell'attrice 
lavorare piu. 
mente sotto la dipendenza del 
marito. Non hanno quindi alcu-1 sui controllo delle nascite 
na libertA personale. soprattutto I d o credo che tutte 1* donne 

debbano essere madn. E' una 
necessita vitale. un benefic.o 
ps.cologico immenso. Ma 10 so
no per la maternita liberamente. 
armoniosamente voluta... E" for--
midabiie. meraviglioso avere un 
bambino, ma tro\o ingiusto e 
stupido imporre la maternita... ». 

AUora. la pillola? 
cSe la pilk>la non presenta gli 

inconvenienti di cui si e parlato. 
caduta dei capelli e disturbi piu 
gravi. io sono evidentemente d'ac-
cordo. Io so che la questione e 
discussa e che da quakrhe parte 
si c pesantcmente insistito su 
certi inconven:enti. forse perche 
non si era daccordo sui piano 
morale o re!igio*o. Se si tratta 
di un con:ro'.lo medico prima di 
far uso della pillola. che e'e di 
piu normale? Ma la qjestjone 
dei pencoli delta pillola con puo 
essere d;scus«a mdefinitamente. 
I media possono e devono fare 
il punto e dire come stanno le 
coso sui piano scientific©. Resta 
allora alle donne la liberta di 
sceghere. 

«In certi paesi. come la Sve-
n'a e 1'America. la pillola non 
ha provocato delle stragi. perche 
dovrebbe succedere drversamen-
te altrove? Presto o tardi. sara 
la verita medics che avra la 
meglio. E la possibility di usare 
la pillola senza perieolo non im-
pedira a innumerevoli donne di 
vo'.er essere madri e di diven-
tarle >. » 

E gli uomin.? 
«Io reagisco in favor* della 

donna, e naturale. Ma per me. 
su tutti i piani. l'uomo e la don
na sono eguali in diritto. sui 
piano dei rapporti amorosi. ses-
suali. sociah. senza restnzioni... 
«Io non credo alia donna of-

getto. La donna e molto p:u for
te dell'uomo. La biologia l'ha 
scoperto. Ma to parlo anche del
la sua psicologia. Essa ha molte 
difese. mille trucchi per cavar-
sela. Non deve soffrire di un 
complesso dinfenonta. al con
trario >. 

Ed eccoci alia parte p:u e sca-
brosa > deH'intemsta. quella sul
la liberta sessuale e sulTeroti-
smo. Se il < personaggio > Mar
tinelli ha suggerito alTintervista-
tore le domande. si pud ben 
dire che I'attrice gli ha tenuto 
testa con intelligenza: 

Domanda: < Non credete che 
una troppo grande 1 berta ses
suale po«sa portare a una certa 
saturazione. quindi a.la sazieta? >. 

c Non credo. Se la l.berta ses 
suale e ben compresa. m>n c"e 
pencolo d^ <aturaz:one. Qjan:o 
alia sazieta. e proprio senza li
berta che essa e fatale >. 

Domar.da: «Un certo numero 
di donne. che non fanno neces
sa ria mente parte dell'elite. si 
prendono molto coraggiosamente 
dei rischi. Giovani donne che non 
possono. per ogni sorta di ra-
gioni. sposare Tuomo che hanno 
scelta hanno nonostante cid un 
bambino >. 

€ Io le approvo pienamente. An-
ch'io. anche se non fossi stata 
sposata. avrei in ogni caso avuto 
un figlia E* una scelta capitale 
per una donna. Val la pena di 
correre dei rischi ». • 

Domanda: tL'erotismo e per voi 
un fermento della vita personale 
e sociale? >. 

t Senza dubbio. S?rebbe ipo-
ensia dire il contrano. Si posso
no fare piroette sapienti o umo-

| ristiche sull'argocnento, e certo 

tuttav a che rcroii-,mo e tin pro 
dig!o»o e affascinan^o me/zo d: 
comjn.cdzione con gli altri. alio 
stcsjo titolo del sentimento o 
dell'atnicnia. 

«Non s: puo sempre provare un 
sentimento o dellamicizia per un 
altro essere. Ma si puo. metten-
do da parte lipocrisia. sentire 
per lui una certa emozione e ro 
tica. Io non park) delTeroiismo 
dei libri cosiddetti eroticL Non 
credo all'erotismo sistematico. 
aU'erotismo fabbricato. In una 
pagina di un capolavoro, una 
pagina di Stendhal, per esem
pio. a un certo punto e'e una 
frase che r.svegha in voi una 
« o profonda. un turbamento de-
l;no~o. e tuttavia l'au'ore non 
ha vol'ito sLnvere una fra-e ero
tica. Per il re.Mo io eon.-ta'.o che 
I'erotismo es ste la dove meno ci 
-e lo aspetta. Nasce all'improv 
V150 davanti a de. begl: occhi 
graz;e a una presenza. a una 
situazione m=ohta. Si confonde 
con la fehcita di es'5tere. di 
essere desiderati. di desiderare 
senza sapere perche. perche la 
comunicarone con gh altn e un 
gioco misterioso dove la cere-
brahta ha la parte piu bella. 
L'erotismo e 1'immaginazione. 
Fa parte della grazia amorosa. 
inesplicabile. e che 10 non vo-
giio spiegare. L'erotismo. per 
me. 6 una specie di febbre con-
trollata. che rende la donna in-
gegnosa nella sooperta dell'altro. 
la gioia di prendere e di do 
nare con raffinatezza. e che. a 
conti fatti, esalta il gusto di vi
vere. 

« E siccome non e'e mente di 
piu importante al mondb. viva 
rimmaginarone amorosa, viva 
l'erotismo: *. 

conoscono bene il paese. non 
credono e giudicano male. Non 
sanno che i bambini, appena 
usciti da scuola. vanno in cam-
pagna. E i compiti rimangono 
senza fare. 11 giorno dopo. in 
classe. la maestra dice: c i 
compiti? Noi rispondiamo: non 
abbiamo potuto. per il gran 
daffare in casa e fuori. La mae
stra ci punisce: e convinta che 
trascorriamo il tempo libera 
giacando. Invece no: i bambi
ni lavorano sempre. Vanno a 
raccogliere olive, come me 
Vanno scorso. Oppure vanno 
alia barbabietola. Se a scuola 
hanno il turno di sera, si de
vono alzare alle 5 del mattino. 
1 bambini lavorano molto alia 
barbabietola. per non essere 
sgridati dai padroni e per por
tare un po' di soldi a casa... >. 

Le assenze. owiamente. so
no frequenti. L'insegnante si 
allarma e minaccia Vinterven-
to del pretore per far rispetta-
re la legge sull'obbligo scola 
stico. 11 genitore cerca allora 
di correre ai ripari indirizzan-
do alia maestra bigliettini che 
vanno dal patetico al comma-
rente: « Distinta signora, delle 
assenze dello scolaro P . Fran
cesco c responsabile il padre. 
che lo ha mandato a zappare 
le bietole. 11 figlio non va sem
pre a lavorare: solo quando il 
tempo e buono. Siamo 11 boc-
che da sfamare e non e pos
sibile farcela con il solo lavoro 
dell'uomo adulto. Scusi tanto e 
rispcltosi saluti. P. Massimi-
no >. 

Nelle tre provincie sarde su 
177.246 alunni obbligati dai 6 
agli 11 anni si registrano 
162.M0 frequentanti, mentre gli 
inadempienti raggiungono le 
14.436 unita, Le cifre si rife-
riscono solo agli alunni che 
ditertano totalmente la sruola. 
1 minori eondannati all'analfa 
hetismo raggiungono. in real 
la. un numero pourosamenle 
alto. 

Da un csarne di alcuni re 
gistrj delle assenze, si deduce 
che, su circa 200 lezioni effet 
five, i ragazzi ne frequentano 
in media un centinaio. e che 
il 50 per cento circa di essi si 
assenta per ragioni di lavoro. 
Poi ci <? 3 problema della scuo
la media tmica. Qui non esisto-
no dati globali: dalla inchiesta 
del Dessg e comunque possibi
le rilevare che. nell'ultimo ci
clo, I'evasione dell'obbligo sco-
lastico si aggira sui 60-70 per 
cento degli iscritti. Cioe circa 
100 mila ragazzi sardi non fre
quentano le scuole medie infe-
riori. • 

€ lo vado a isciuiai tl grano 
di ziu Antonipeppi e prendo 500 
lire. Vado <K mattina presto 

perche gli uccelli sono pronti 
all'alba. Bisogna battere nel 
bolto e gridare forte, in mo
do che scappino. Quando toc-
cano le campane di mezzo-
giorno e ora di sospendere d 
lavoro perche gli uccelli sono 
saziati c a quell'ora si ripo-
sano dal caldo. Io ritorno quan
do gli uccelli hanno sciami-
gato (digerito). Quando comin-
cia a fare buio gli uccelli sono 
stanchi e se nc vanno a dor-
mire. allora io ritorno a casa, 
ccno e mi mclto a letto. Una 
volta mi sono bruciato la ma
no perche mi 6 preso fuoco il 
clorato; percio il fucile non lo 
uso piu per isciuiare: mio bab-
bo ha detto al padrone che non 
vuole ». 

La singolare testimonianza e 
di H.Z.. un bambino undicen
ne di Cobras. Frequenta rara-
menle la scuola e si csprime 
quasi sempre in dialelto. Ap-

j LEGGERE CHE FATICA j 
« Ah, perduti in Inghiller-

I ra poi gloriosamente cinque I 
I chili. Ma la sofferenxa, ma I 

I lo snervamenlo, ma la noia:. 
perfino ho letto cinque libri, I 
che mai tanti ne avevo left! 

I nella mia vita, dalla dispe-l 
i razione ». J 

I
(Ira Furstenbcrg su € No-. 

vella >) I 

• IL LAVORO E IL DIAVOLOi 
I < Sei certa che non sia per-1 

I
che hai preso Quito a una. 
certa indipendenza che vuoi I 
riprendere a lavorare? Se in- ' 

Ivece ne hai proprio necessi-t 
la, poiche ti senti debole e I 
poco sicura, cerca di non 

I lenfare il diavoto e di non I 
esporti inutilmente I . I 

• (da « Intimita i ) . 

' GUERIN MESCHINO ' 

I c II divorzio, gentile signora, I 
sara gia un passo avanti ver-| 

I so la completa emancipazione. 
di voi donne, in attesa che il I 
prosstm© Concilio abotisca II • 

Isesto comandamento (non for- • 
nicare - nd.r.) e vl lasci « - | 
nalmente libera di compiere, 

I senza re mo re e senza peiico I 
li, la vostra nobile missione >. I 

i (dal Guerin Sportivo) • 

SVAGHI INTELLIGENT! ' 
I > Convinta che una massala I 
' debba avere svaghi intelligen-1 

I ti , tesse lappeti • ricama • 
merletti ad alto livedo». . | 
' (da < La Stampa ' 

partiene alia foltissima schie-
ra dei « ragazzi-spaventapas-
seri ». Come mai esiste un la
voro del genete? 

< A'ei »nest ad cconomia agri-
cola — risponde Ugo Dessi) — 
una fra le attivita svolte ptu 
frequentemente dai ragazzi nel
le campagne_ che ci sorprende 
per la sua singolaritd, e isci
uiai. vale a dire "mundar via 
gli uccelli" die producono d/nt-
ni ai raccolli. I bambini spa
ventapasseri sono un'amara 
realta dei nostri villaggi. Ep-
pure, tra i tanti mestieri che 
i piccoli csercitano, questo e 
il prediletto in quanlo si sen-
tono liberi c responsabili ». 

Le leggi proibisenno il lavoro 
minorile: la sruola di Stato de
ve in prima luogo tuiclare lo 
sviluppo, Vintegrita fisica e in-
tellettuale del fanciullo. 

€ IM nostra — conferma Mar-
cella Carta, insegnante a € Is 
Medaus >. una sperduta c mi-
serabile frazione del Basso Sul-
cis — e una scuola ostde. mal-
sana. Gli indici di affollamen-
to sono altissimi. Complesxi-
vamente. abbiamo 40 50 bam
bini per aula, che si atternano 
in doppi e triplici turni. K' 
una scuola che viene discrtata 
perche non ispira fidncia e non 
offre qaranzif, perche non pre-
para i ragazzi a vivere e lavo
rare nel mondo moderno. A 
tpingerr i genitori alia ricer-
ca di un lavoro per j figli. in 
aperia violazione della legge. 
e la miseria. I'estremo biso-
gno. certo. ma e anche la in-
sufficienza della scuola >. 

Salvatore Caboni e* morto sui 
monte Griqhine, nel pieno del-
Vestate. Gli abigeatari lo han
no barbaramente assassinato: 
nrera assistitn alVucci^inne del 
vadre e poteva direntare un 
testimnne pericolnso. 1st ma 
dre. la sorellina. i Ire iratel-
lini lo p'arnovo. Non po.-sonn 
for nltro. Prima della traqedin 

I era appena possthue sfamare 
tutte le bocche della famiglia 
con il lavoro di servo pastore 
del marito e del figlio. Ora. per 
vivere, bisogna ricorrere alia 
carita pubblica. La madre di 
Salvatore Caboni non sapeva 
che il figlioletto. di 13 anni ap
pena, avrebbe dovuto essere 
non tra le inaccessibili e aspre 
montagne del Grighine, a pa-
scolare le pecore del ricco pro
prietario. ma in paese. per 
adempiere all'obbligo scolasfi-
co. L'istruzione e gratuita e 
obbligatoria per tutti. E' scrit-
lo nella Costituzione: la ma-
lamorte del pastorello servo e 
le testimonianze riportale pn-
vano che non i vero. 

GiuMpp* Podda 
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