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Kella provincia di Milano continua 
il calo delle lavorotrici 

Breve incontro 

con la fabbrica 
I padroni le cacciano per sfruffare il 
doppio chi resla - La vecchiaia comin-
cia a venfanni? - Quando si Irova il 
posto in una bottega medioevale - Die-
fro la confezione, sfruttamenfo a catena 

MILANO, novembre 
In molte aziende setten-

trionali, da qualchc mese o 
da qualche settimana, an-
che operai speciali/zati so-
no chiamati a compiti un 
tempo riservati alia mano-
valanza. Cosl ad esempio 
cprti trasporti di materiale 
da un posto di lavoro al-
I'altro, certe operazioni di 
semplice ripulitura del pro-
dotto o di manutcn/ionc 
delle macchine utensili, in-
fine perfino — in aleuni ca-
si — le pulizie locali sono 
oggi affidati direttamente 
agli operai. La conseguen-
za e .stata la cacciata dui 
manovali e di buona parte 
degli operai non specializ-
zati dalle fabbriche. 

Per fare questi lavori sus-
sidiari gli operai vengono 
costretti a utili/zare i cosl 
detti « tempi morti >, oppu-
re fanno degli straordinnri. 
Nel calcolo globale, a mol
te industrie e sembrato piu 
conveniente questo sistema, 
rispetto alle utilizzazioni 
per quegli stessi compiti 
di mano d'opera non spceia-
lizzata. Del rcsto la restri-
zione di tutti i tempi di la-
vorazione, l'auincnto per lo 
piii non contrattato e spes-
so bestiale dei ritmi pro-
duttivi, banno permesso 
economie tali da fare con-
siderare positivamente l'uti-
Jizzazione di mano d'opera 
specializzata anche per la
vori « bassi». Si e giunti a 
sostenere in alcune aziende 
che questa soluzione per-
mette sia la liquidazione di 
tutti o molti operai non 
specializzati, sia lo sfrutta-
mento di aleuni tempi mor
ti della lavorazione, non al-
trimenti colmabili, sia infi-
ne un intervallo « psicologi-
camente positive-* per l'ope-
raio inchiodato alia monoto
nia della catena per ore e 
ore. 

57 donne ogni 

100 manovali 
E' anche questa una del

le ragioni del calo di occu-
pazione femminile. I famo-
si processi di ristrutturazio-
ne aziendale — che spesso 
consistono in un puro e sem
plice, brutale aggravamen-
to dello sfruttamento — si 
sono proprio risolti in ope
razioni del tipo descritto: 
cioe in licenziamenti e nel-
la moltiplicazione del lavo
ro. a salario immutato, per 
chi rcsta. Questo c valso per 
il settore mctalmeccanico, 
tessile, chimico in partico-
lare: cioe le industrie in 
espansione o in fase di com-
pleta * revisione >. Le don
ne hanno fatto le spese per 
prime. Nel settore metal-
meccanico, in provincia di 
Milano, su cento operai spe
cializzati, solo due sono don
ne, su cento manovali, le 
donne sono 57. L'guale si-
tuazione — stesso settore e 
stessa provincia — per 
quanto riguarda gli impie-
gati: su conto impiegati di 
prima categona, le donne 
gono 4; su cento di terza 
catcgoria, le donne sono 55. 
II tipo di processo di ristrut-
turazione che 1'industria 
privata e pubblica vanno 
seguendo, comporta proprio 
il licenziamento della ma-

.no d'opera non specializza
ta, e quindi in primo luogo 
delle donne che non per ca-
io — e con fredda deier-
minazione, da anni — so
no state coscienziosamente 
escluse da lavori specializ-
tati o qualificati. 

L'esercito del lavoro fem
minile e per tradizione, del 
resto, l'esercito che piu 
serve ai padroni come mas-
sa di pressione, come unita 
mobile da fare entrare e 
uscire dalla produzione con 
opportune manovre al fine 
di frenare in un caso la 
apinta agli aumenti salaria-
li o di intensificare, in un 
altro caso, lo sfruttamento 
della mano d'opera rimasta 
in fabbrica. 

Aleuni dati sulla provin
cia di Milano confermano 
che in questa fase il caso 
che si venfica e proprio il 
secondo: esclusione delle 
donne dalla produzione per 
intensificare lo sfruttamen
to della mano d'opera spe
cializzata che rimanc o spes-

• so soltanto per riorganiz-
zare su basi completamente 
nuove la produzione intera 
deU'azienda (e questo e il 
caso del settore tessile). 
Dal principio del '65 alia fi-

LA DIRETTRICE DEL MUSEO DI STOMA DI ALMA ATA NEL KASAKISTAN RACCONTA LA SUA STORIA 

«NEL 1 9 0 5 MI COMPRO 
UN RICCO MERC ANTE... > 

Una bimba di due anni che valeva quarantasette capi di bestiame - Ricordi aseoltati come si ascolta una 
f avola - II velo gettato per una vita nuova - La corsa alia cultura, all'emancipazione, all'impegno rivoluzionario 

ne del '66 — nella provin
cia di Milano — l'occupa-
zione femminile e calata del 
9 per cento nel settore tes
sile, dell'8 per cento nel 
settore metalmeccanico, del-
l' l l per cento nel settore 
alimentare, del 3 per cento 
nel settore chimici e gom-
ma. Accanto a questo pro
cesso di espulsione, ne ma-
turano pero altri paralleli, 
altrettanto gravi e minac-
ciosi. 

// filo rosso 

dello sfruttamento 
Le famose industrie del 

boom dell'esportazione for-
mano un vero « filo rosso » 
per seguire la progressione 
dello sfruttamento piu be
stiale, in aleuni casi di tipo 
pre-industriale. Sono le in
dustrie dell'abbigliamento, 
dei beni di consumo dure-
vole: i cal/ifici del manto-
vano o le varie aziende pro-
duttrici di grammofoni, fri-
gldaires, lavatrici elettriche 
del Veneto o infine le indu
strie del legno, calzaturie-
ra, dei materiali plastici, 
delle maioliche di rivesti-
mento in Lombardia e in 
Emilia. Qui si realizzano i 
profitti piu miracolosi e i 
• salti > in alto di produ
zione e esportazione piu no-
tevoli: qui la nostra indu-
stria si sente finalmente 
competitiva. Infatti prezzi 
bassi sono resi possibili da 
condizioni di lavoro e da 
salari inconcepibili altrove. 
Si tratta di una miriade di 
fabbrichette (a Parabiago, 
vicino a Milano, le industrie 
calzaturiere sono circa tre
cento in un paesino di po-
che migliaia di persone) 
che lavorano sfruttando le 
nuove macchine moderne 
ma in condizioni contrattua-
li e sindacali da bottega 
medioevale. A Parabiago le 
opcraie vengono prese a 
dodici-tredici anni, tenute 
come apprendiste, anno do-
po anno, fino ai vent'anni e 
poi mandate a spasso; anzi, 
spostate al terribile lavoro 
a domicilio basato su cotti-
mi di fame (peggio dei sa
lari gia ridicoli che giungo-
no perfino a quindici-venti-
mila lire al mese) e legato 
ad acquisti successivi di 
macchine costosissime indi-
spensabili per il lavoro in 
casa. Questo si ripete un 
po' dappertutto nelle zone 
del Veneto, della Lombar
dia, dell'Emilia. Non per 
caso Tunica industria del 
milanese che registra au-
mento di occupazione fem
minile 6 quella dell'abbi
gliamento. 

II fenomeno insomma si 
sviluppa secondo una logi-
ca ben precisa: meccaniz-
zazione di piccolissime uni
ta industriali e quindi pe-
santissimo lavoro alia ca
tena di roontaggio (ne piu 
ne meno che alia Fiat) in 
condizioni di capacita con-
trattuale operaia quasi nul
la. Di rincalzo, poi, lo sfrut
tamento altamente redditi-
vo del lavoro a domicilio. 
In queste industrie il rin-
novamento della mano d'o
pera e velocissimo e a ven-
tiquattro anni si e gia sulla 
via della liquidazione. 

Nessvn «mircico/o» 

per fe operate 
L'intreccio stretto fra la

voro industriale e agricolo 
facilita del resto il gioco 
padronale, una ridotta co-
scienza sindacale, lo sfrut
tamento senza confronti del 
lavoro minorile. 

Cacciate dalla industria 
tradizionale, rcspinte dalla 
agricoltura in ensi, le gio-
vani ragazze del settcntrio-
ne tanto poco miracolato 
trovano in questo tipo di la
voro 1'unica possibile atti-
vita. A venticinque anni ban-
no dieci anni di lavoro sul-
le spalle, se non di piu, ma 
sono gia considerate vec-
chie e non hanno una spe-
cializzazione in mano. II 
problcma sta assumendo di-
mensioni massicce e si im-
porra molto presto dramma-
ticamente nel quadro gia 
piii che allarmante delta 
condizione della occupazio
ne femminile in gencre da 
un lato e delta condizione 
operaia dall'altro. 

Ugo Baducl 

Sara Esova Donna uzbeka col velo agli inizi del '900 

A colloquio con Virna Lisi che sta girando in Sicilia il nuovo film di Tessari 

Meglio vedova che 
sposata per forza 

II film, che si intitola appunto «Meglio vedova», vuol rappresentare il volto di una Sicilia 
moderna, evoluta, fuori dei luoghi comuni — Sicilian! biondi e cowboy — La protagonista 
recita, davanti ai giornalisti, la sua parte consueta di signora bene — La camera per caso 

CATANIA, novembre 
Nel film che sta girando 

in questi giornt nella Sicilia 
orientate (a Stracusa, Noto, 
Catania) Vtrna List inlerpre-
ta la parte dt una giovane si-
cihana, Rosa Minnin, resa ve
dova da un provvidenziale col-
po di lupara subito dopo il 
niatnmonto forzato con un ba-
rone palermitano. 

Non per questo , pert, ha 
cambiato colore di capellt, ne 
si e vestita di nero o ha or-
nato il labbro superiore dl una 
sottile peluria come /ece Pa
mela Rocca in tDivorzio al-
I'ttalianaa: it regtsta Tessari 
la vuolc proprio cost com'e, 
bionda, bianco, caramellosa, 
fragile, tin Sicilia ci sono 
moittssime bionde. I'isola non 
fu forse domtnata dot nor-
manm?» sostiene Tessari nel 
corso di un incontro cot gior
nalisti catanest, il primo con-
tatto della stampa col regi-
sta e gli interpreti dt «Me
glio vedova», i quali ftnora 
averano mantenuto una scon-
certante discrezioie, eviiando 
dt nlasciare qualstasi dichia-
raztone sul ftlm che *tanno 
girando. 

In una saletta dell'aeropor-
to di Fontanarossa, a Catania, 
dopo avere ultimata una see 
na, Duccio Tessari (il regista 
di * Una pistola per Ringo», 
* II ntorno di Ringo » e • Per 
amore, per magia n) con a flan-
co i protagontstt Virna Lisi, 
Peter Mac Enery e Lando Buz-
zanca, spiega che la Sicilia 
del suo ftlm e una Sicilia del 
tutto nuova ed tnedita, ma 
non sole perche la protago
nista e una fanctulla bionda 
e di carnagtone btanchisstma. 
Eglt rede la Sicilia al di fuori 
dei tradtzionali luoghi comu
ni, e afferma che tl suo film 
(non manlchetsta, come ama 
dettmrlo) «sard il volto di 
una Sicilia nuova, moderna, 
evoluta: wm Sicilm delle cimi-
niere. e di tanti siciliani 
biondi >. 

Anche se girato per intero 
nella Sicilui orientale, il ftlm 
ruole presentare una sintesi 
di tutti gli aspetti dell'isola, 
ed in esso infatti compare an
che la mafia, fenomeno tipi-
co della Sicilia occidentale-
$i tratta di una mafia nuova 
ed evoluta. vista in chiave 
trontca e bnllante. ma non 
decisamente farsesca. 

Alia luce di questa angola-
zione particolarissima, diversa 
da quella grottesca di Germi 
e da quella drammatica dt Pe 
tri, Tessari trova naturale che 
la mentalita siciliana finisca 
coll'imporsi ad un giovane e 
bnllante ingegnere tnglese. ve-
nuto ad impiantare una raf-
fineria di petrolio 11 giovane 
(che e Peter Mac Enery, noto 
agtt spettatori italiani per aver 
tnterpretato « La curie » ac
canto a Jane Fonda), sposera 
Rosa Minniti, la figlia di un 
capomafia, rimasta vedova da 
poco, e la condurrb con se 
in Inghilterra: ma qui essa 

avra modo di costatare quan
to abbiano tnfluito sul nuovo 
marito certe convenzioni e 
certi pregiudizi isolani, al pun-
to da farlo apparire piii sici-
liano di un stcttiano. 

Dietro le parole di Tessari, 
dtetro allustoni e giudizi (per 
quanto discutibili essi possa-
no essere. a lo vedo quasi una 
analogta fra siciliani e cow
boys », dice quelle "he e con-
siderato un maestro del we
stern all'ttaltana), si sentono 
le idee, un gusto prectso e si-
euro, una lunga espertenza ed 
una vasta cultura cinemato-
grafica: cid che sorprenden-
lemente sembra mancare aglt 
attori che lo circondano. 

Seduta modestamente in un 
angoltno, Virna Ltsi ascolta 
qutetamente la cordtale scher-
maglia^ le domande e le os-
servazionl dei giornalisti e le 
argute risposte del regtsta: 
nella saletta deU'aeroporto, 
surriscaldata dai riflettori da 
poco spenti, tutti appaiono 
dtsfattt per il caldo, goccio-
tanli di sudore, innervosttt per 
il continuo frastuono delle ell-
che degli aerei in arrivo ed 
in parlenza. Tutti tranne let: 
fresco ordinata, asettica qua
si, sorridente, sembra una ma-
gntftca statua dt marmo. 

Con una sorta dt falsa until-
ta, ella preferisce lasctare git 
argomenti che ritiene piii im-
pegnativt al regista. Itmitan-
dost ad accennare brevemente. 
perche sollecitata a farlo (in 
fondo la festa e per let. no?), 
alia sua espertenza hollywoo-
diana, alia sua vita di attrice. 
di madre, dt signora della 
buona borghesta romana. 

La signora * bene » mostra 
dt prefertre gli argomenti fa-
miliari, che constdera I'aspet 
to piu ricco del suo essere 
donna, mentre st mostra eva-
siva su altrt temi (se tl suo 
lavoro le da una ccrta sod-
disfazione sprit uale ad esem-
pio) ella traduce tutto in ter
mini dt affetto e dt abitudtnt. 
affermando che la sua atti-
vita le pwee, che ha comin-
ctato a recttare a tredict anni. 
che preferisce tl cinema al 
teatro perche cost pub con-
durre una vita piu comoda 
ed ha piu tempo da dedicare 
allc tamiglia. IM sua carriera, 
afferma. st e svtluppata m se-
guito alle proposte che ha 
avuto. alle circostanze in cut 
si e trovata, cioe procedendo 
con un rttmo uquale e quasi 
monotono, che perd sono sem 
pre stati altri, regtsti e pro-
duttori, a tenere- non esita 
a dire che non ha visto un 
solo ftlm del regista con cui 
sta lavorando attualmente, co
me non ha mat visto un suo 
film completo dopo 11 men 
taoato 

Che cosa ci sard sotto la 
fluente cascata dl capeUi do-
rati7 II colloquio lascia I'in 
terrogativo nell'ana 

Santo Di Paola 

MOSCA, novembre 
«Ogni tanto mi invita-

no in una scuola, in un 
circolo, a raccontare la 
mm storm. Che 6 una sto-
ria modesta, piccola, un 
granelhno di sabbia lo 
comincio sempre cosl: A 
due anni sono stata ven-
duta da mio padre a Ko 
terbaevi, un ricco mercan-
te... Allora devo splegare 
tutto, com'era da noi .a vi
ta all'inizio del secolo, le 
leggi dell'Islam, il concubi-
naggio, il fatto che una 
bambina costasse quaran
tasette capi di bestiame, 
di come le misere case 
fatte con mattoni di fan-
go, o le jurte dei nomadi 
fossero divlse in due par
ti: l'ala maschile e quella 
femminile. E il fatto del 
velo. E le ragazze mi guar-
dano con gli occhi sbarra 
ti: ma come e possibile... 
Come se tutte, indistinta-
mente tutte le loro madri 
non fossero nate in una 
jurta come sono nata io e 
non avessero avuto una 
storia come la mia... 

Avevo dunque due anni 
quando sono stata ven-
duta. Non era l'anno di 
grazia tal dei tali, ma il 
1905 e tra le tribii nomadi 
del Kasakistan, che vaga-
vano per 1'immensa step-
pa, la donna era conside-
rata alia stregua di un vi-
tello o di una pecora, una 
merce di scambio. Non 
e'erano scuole da nol e il 
novantacinque per cento 
dei kasaki, degli usbeki, 
dei kirghisi erano analfa-
beti. Oggi quando vedo una 
ragazza per la strada pen-
so che pub scegliere di di-
ventare scienziata, artista, 
operaia e perfino cosmo 
nauta... penso anche quan
to sia difficile spiegare e 
far capire che cosa sono 
stati i nostri vent'anni, i 
miei e quelli delle loro ma 
dri. Quanta forza, quanto 
coraggio e quante energie 
abbiamo impiegato per 
spazzar via modi dl vita, 
mentalita che parevano ra
dicate e ferme nel tempo... 

A sedici anni mi sono 
iscritta al Komsomol. l& 
rivoluzione aveva vinto a 
Leningrado ed era arriva-
ta fino al mio villaggio 
sperduto nella steppa kasa-
ka. Per la prima volta sen 
tivo dalla voce dl quel gio-
vani con la stella rossa sul 
berretto parole di Lenin... 
Ma gettare il velo per in-
dossare il fazzoletto rosso 
— ci chiamavano "quelle 
dal fazzoletto rosso" — non 
voleva ancora dire che la 
rivoluzione avesse vinto 
anche da noi. Cera Koter-
baevi, il mio padrone, e 
con lui i ricchi kasaki e 
le guardie bianche che ap-
pena potevano ti sparava-
no addosso. Koterbaevi poi 
ci perseguitava con accani-
mento, mi aveva compera-
ta... Tent6, ma invano di 
rapirmi. Mio padre i soldi 
per il riscatto non li ave 
va. Che fare? Chiesi con-
siglio a mia madre e al 
partito. "Tu sei una ragaz
za coraggiosa — mi disse-
ro i compagni — Sai an
che stare a cavallo e spa-
rare come una "guardia 
rossa", ma dal villaggio 
devi andar via al piii pre
sto.™ Devi studiare. Lo stu
dio ora conta piii del fu-
cile... E, in questo roomen-
to, e necessario andare nel-
Usbekistan per iniziare il 
lavoro fra le donne...". 

Studiare... Oggi e la cosa 
piii naturale, piii semplice. 
Ma allora dov'erano le 
scuole? Gli insegnanti? Noi 
kasaki non avevamo nep-
pure 1'alfabeto. Nel "20 so
no entrata nella scuola con 
vitto di Tashkent dove ci 
preparavano in fretta — 
avevamo tutti fretta e non 
solo perche* eravamo gio-
vani... — insegnanti. Ma 
com'era possibile limitarsi 
a studiare quando migliaia 
di altre donne continuava 
no a vivere succubi delle 
tradizioni, del fanatismo 
rehgioso? Bi&ognava par 
lare con loro, convincerle, 
insegnare a tenere la mati-
ta in mano, a leggere. II 
partito mi aveva affidato 
questo incarico.„ Studiai 
cosi la lingua usbeka per 
che quelle donne potesse-
ro capire meglio e a fon 
do che cosa dicevo loro 
Andavo casa per casa, in 
quelle casette usbeke fat
te di fango, cintate da un 
alto muro, quasi che gli 
abitanti volessero nascon-
dersi l*un 1'altro la mise-
ria che regnava al di la 
del muro. II lavoro fra le 
donne usbeke era duro 
perchd il fanatismo religio 
so era qui un'erba difficile 
da sradicare. Se andate a 
Tashkent potete vedere al 
museo storico una foto: 
un viso di donna deturpa-

to dalle ferite. E' la foto 
della donna di Tashkent 
che per prima gettfc il ve
lo. Venne fatta a pozzi e 
gettata in un canale. Oggi, 
nel nostro paese queste fo 
to sono testimonianze, te-
stimonianze traglche, di un 
passato che e stato cancel-
lato, eppure ci sono anco
ra paesi nel mondo dove 
simili crudelta dettate da 
ogni sorta di fanatismo av-
vengono ancora... 

Ma nell'Usbekistan, co
me in tutte le repubbhche 
asiatiche, la nostra lotta 
per 1'emancipazione della 
donna era iniziata e ormai 
non e'era forza che potes-
se fermarci. In quel prl-
mi e durl anni la mia espe-
rienza personale, la cono-
scenza profonda delle con
dizioni di vita del pastori 
mi avevano aiutata a capire 
e a trovare le parole giuste 
per farmi capire dalle altre 
donne. Ho parlato per la 
prima volta in pubblico al 
primo congresso dei con-
tadini poveri a Giumbii. 
Ero emozionata, impaccia-
ta. Le cose che dicevo le 
avevo imparate piii dalla 
esperienza che dai libri ed 
ora capivo che 1'esperienza 
da sola non bastava piii. 

Emancipazlone vuol dire 
studio, cultura, capacita di 
scegliere una professione... 
dicevo alle donne che mi 
ascoltavano. II discorso, 
naturalmente, valeva anche 
per me... Ma ho trascorso 
ancora tanti anni do quel 
mio primo comlzio, tanti 
anni ad insegnare a donne 
piu giovani e piii anziane 
di me prima dl poter co-
noscere i classic! del mar-
xismo-leninismo...». 

Sara Esova oggi ha ses-
santaquattro anni. L'abbia 
mo incontrata ad Alma 
Ata, l'antica Vieri. oggi ca-
pitale del Kasakistan, dove 
dirige il museo di storia, 
quello stesso descritto da 
Dombrosik nel suo hbro 
«II conservatore del mu
seo ». Ci ha raccontato la 
sua storia con la stessa 
passione con cui l'ha vis-
suta. Gli occhi nerissimi in 
un viso di bella donna ka-
saka che i lunghi anni di 
lotta non hanno sciupato. 
« Una storia come tante », 
ci ha detto Sara. Si, certo, 
ma storie come la sua han
no contribuito a creare 11 
primo paese socialista del 
mondo. 

Maresa Mura 

Una madre denuncia metodi arcaici di cura 

all'ospedale psichiatrico di Limbiate 

Ragazzo da curare 
} o matto da legare? 

Rinaldo D.f di quindici anni, per almeno venti 
giorni e stato legato al suo letto — II dramma 
del passaggio dal reparto infantile a quello per 
adulti — L'episodio ancora una volta solleva 

il problema dell'assistenza ai subnormal!' 

MILAXO. novembre 
Rinaldo D. dt quindici anni, 

un rauazzo < subnormale >. un 
adolescente che da sei anni e 
ncoverato m ospedale psichia 
tnco per « cerebropaUa ». lrma 
Vtsentm. iua madre. una donna 
die conosce il calvano dpi primt 
allarmantt sintomi. della dm-
pnosi e delle cure per un fiplio 
che < non e come gli altri » e 
che probabilmente non lo sard 
mai. L'o<spttlalc psichmtrico 
t Antonim > di Ltmbtate. vicino 
a Milano. Questi sono i prota-
gonisti e Vambiente di un epi
sodic venuto alia luce icn, che 
sembra nportarci indietro di se 
coli annullando dun colpo pro. 
QTCS'H della sciema. mutamenti 
del costume, conqwste soctah 
apparentemente acquisite e con
solidate. 

Drammatica 
denuncia 

Forse per un mese. certamen-
te per venti giorni, tl ragazzo 
e nmasto legato nel suo letto. 
«contenuto » come si dice nel 
gergo dell'ospedale. tmmohiliz 
zato con il sistema che si usa 
ra quando si uwa la frase 
< pazzo da legare >. La dram
matica denuncia c stata fatta 
dalla siqnora Viscnlm all A%so-
ctazione nazionale famighe di 
fanciulli svbnormali (ASFFAS) 
che opera a Mdano come in 
molte altre citta tTltalia pro
prio al fine di sollerare il velo 
del stlenzio sulla condizione di 
tanti bambini e adolescenti ma-
lati e di *ollccitare prorvedi-
menti adeouati 

L'8 ottobre e il gwrno in cui 
Rinaldo dtventa adulto. almeno 
lecondo le ferree leggi dealt 
ospedali. Fino allora coli e sta 
to ospirato nel reparto di nev 
roptichtatria infantile dove, an 
che per la netd det medici. ren 
gono Usttenuti ottre i Iimitr del 
lento adolescenti che bambini 
non sono piii. Li ha ottenulo 
tutte le cure possibili. le piu 
aranzale. le piii complete, quel
le che e possibile avere net po-
c/iitttmi centripilota per le ma-
lattie mentali in/anfili che est 
%tono in Italia. Sei sno reparto 
vi sono la piicina. i campi da 
aioco. la scuola speciale. pit 
ammali veri. i giocattoh, tutto 
cid insomma che la pedaaoaia 
offre in aiuto alia scienza per 
mettere ordme nel cans dei cor-
po e della mente dei piccolt pa 
zienti. E" un mondo Imitato. ma 
abbastanza fornito di stmmenti 
per non isotare i raoazz't dalla 
realta e comunqvc concepilo 
secondo i moderni criteri di a*-
sistenza. Ma V8 ottobre Rinal
do D. dtventa appunto adulto. 
un adulto malato: viene cioe 
aUonlanato dal suo reparto e 
accolto in quello det grandi. 
Commcia qui il trauma? Puo 
essere questa la causa dell'agi-

tazione che lo cogUe net giorni 
leguentt e the rende necasa 
rt provvedimentt d'emergenza. 
Senza dubbio. se non la sola. 
questa & una delle cause che 
possono averlo lurlmlo, perche 
da un momenta all'altro cab as 
*apora la differenza tra un luo
go dt degenza moderno e un 
luogo dove ancora non molto 
e cambiato. dove non e stato 
possibile trasformare il vecchio 
« mamcomio » in vero e propria 
c otpedale ptichiatrico >. 

IM domentca dopo sua madrt 
ra a troiarlo e lo trova a letto. 
aiiwpito dai sonmferi, e legato. 
E' ancora legato la domemca 
22. la domemca 29 e merco'rdi 
I. novembre. Domenica 5 no
vembre non e piu immobilizza 
to nel letto. c in corltle. ma la 
mamma guarda con vena la sua 
diffico'.td nel muoversi e le sem 
bra che sia proprio da impu 
tarsi a quella lunna degenza 
forzata. Pensnndo al futuro. al 
le crtsi che potranno ripctersi 
e al drastico metodo dt cura 
che verrebbe ancora una volta 
adoitato. la signora Visenttn si 
fa forza e rende pubblico i/ mo 
dramma. Lo fa senza mettere 
sotto accu<;a nessuno. in partt 
colore, ma tutto il sistema dl 
amstenza: giusttfica i medici 
oberati di lavoro e gli infer-
mieri. ma chiede per tutte It 
altre famiglie e per tutti gli al
tri bambini un tntervento deci-
sivo. 

Problema 
urgente 

7/ pro/. Ambrogio Donati. di-
rettore dell'ospedale. ha sp-,+ 
gato che in certi casi e una mi-
sura prudenziale trattenere a 
letto il malato ed ha aggmnto 
che * tale contemione non deve 
in nessun caso essere con^de 
rata un relagaio rfi veccl*e 
usanze coercitive ormai scorn-
parse da molti anni dalla real
ta dei nostri ospedali». Ma Vas-
sessore agli istituti psichiatrid 
della provincia di Milano ha an-
nunctato di aver proposto la 
costttuzione dt un reparto piln-
ta al * Paolo Pint» e dt un re
parto per adolescenti nel vil
laggio di neuropsichialna in
fantile. 11a tnoltre aggiunto: 
«« Afferma che senza strumenti 
legislative che pos*ono concor-
rere a mitigare le asprezze del
la legac I90t, non potremo fa
re quei passi decisivi che aid 
invece i medici e il personale 
di assistenza hanno compiuio*. 
11 problema dunque e rasto ed 
i urgente risciverlo, nell'inte-
resse dei ragazzi come Rinaldo 
P., delle loro famiglie e degli 
stessi medici che spesso si tro
vano di fronte a una dramma
tica contraddizione tra le pit 
avanzate teorie ddla scienza 0 
le arretrate slrutture in cmi m-
no costretti a operart. 


