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A Fossombrone, in una fabbrica di camicie 

Le ragazze della CIA di Fossombrone, durante lo sciopero, davanti alia fabbrica 

Si somministra una volta al 
mese la «pillola» aziendale 
I padroni hanno invenlafo anche queslo: calendario del ciclo mensile di 800 operaie e medicina preventiva per evi-
tare dislurbi «inopporfuni» - Come per le galline dei pollai modello, musica beat che fa aumenfare la produttivifa 
Umiliazioni e fimori per la salute, gia provata dai rilmi estenuanli - II primo sciopero ha spaventalo i padroni 

)SSOMBRONE, novembre 
La storia della pillola la 

[abbiamo appresa davanti 
[fti cancelli della fabbrica 
[di abbigliamento, la CIA 
[di Fossombrone. Cera lo 
jficlopero e sul piazzale del-
[lo stabilimento s'era crea-
[ta un'atmosfera surriscal-
[data, carica di tensione. 
jUn'operaia gridava in fao-
[cia ad un grosso dirigente 
!deU'azienda: «Intanto voi 
Ingrandite la fabbrica. Ave* 

[te fatto il capitals sulle no-
[fitre spalle. In due annl ml 
lavete aumentato la paga 
[di 5 lire al giorno...» Ed 
[un'altra operaia, accalora-
ta, a fare eco: «Invece dei 
[cold! le pillole ci volete 

ire! ». 
Cosl ci siamo informati. 
pillole, da quanto abbia-

Imo arguito, dovrebbero es
sere del sedativi contro 

[1 disturb! mestruali. Non 
[eappiarao di che tipo so* 

10 e nemmeno quali sono 
loro effetti sulTorgani-

imo. Ci raccontano che al* 
[cune, fra le ragazze che le 

10 prese, dopo si sono 
sntite male. Pensiamo che 

controllo tecnico-sanita-
rio sia necessario. Tutta-

la pillola in se stessa 
_ solo un aspetto di una 
Bconvolgente e penosa vi-
cenda awenuta alia CIA. 

Accadeva che fra le cir-
800 giovani operaie del-

lo stabilimento diverse sen-
{tissero il bisogno fisico di 

sntarsi — una volta al 
lese — dal lavoro. Si sa 

che taluni malesseri e di
s turb! nel periodo critlco 

lensile della donna sono 
(un fatto fisiologico abba-
stanza naturale. Bisogne-

[rebbe chiedersi, perb, in 
juale misura sullo stato di 

[prostrazione fisica denun-
(ciato dalle ragazze influi-
[scano anche i ritml soste-

lutissimi di lavoro, l'assil-
[lo di mantenere in ogni 
[ora i «tempi» impost! dal
la direzione, l'ambiente cer-
[tamente non ideale di una 
[fabbrica come questa. L'in-
[terrogativo e legittimo per-
che alia CIA le assenze 
dal lavoro per quel parti-

joolare motivo sembra abbiav-
no assunto proporzionl par 
tologiche, comunque non 
normalL Tanto e vero che 

| la direzione aziendale evl-
dentemente allannata — 
per i suoi profitti, non per 
la salute delle ragazze — 
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ha creduto convenlente a-
prire un'odiosa inchiesta. 
Si e voluto sapere dalle 
ragazze la data presumibi-
le dei loro disturb! me
struali. Noi non siamo en-
trati negli uffici dell'azien-
da, ma e certo che essa 
ha avuto la possibility di 
costrulrsi un allucinante 
diagramma composto da 
800 casi flsiologici, uno 
ogni dipendente. In questo 
modo l'azienda pub con-
trollare se le ragazze so
no rimaste a casa per i 
loro malesseri mensili e, 
quindi, giustificare o me-
no l'assenza. Nel contempo 
ha lanciato l"uso della pil
lola sedativa. Non e ob-
bligatorio prenderla. La 
pressione psicologica, t u t 
tavia, e evidente: se a una 
ragazza capitera di assen-
tarsi piu di una volta si 
sapra che essa lo ha volu
to per aver rifiutato la pil
lola. 

L'obbiettivo perseguito 
cosl cinicamente dall'azien-
da appare evidente: non un 
giorno di assenza, nessun 
rilassamento, non un'ora di 
caduta del ritmo di pro-
duzione. 

Abbiamo riassunto — 
sforzandoci di usare i ter
mini piii discret! — la no
stra conversazione con le 
ragazze della CIA. E* sta-
ta una conversazione do
lorosa. Le ragazze parlan-
do arrosslvano. Sapevano 
di riferirci di essere sta
te scrutate nella loro inti-
mita, di essere state vio
late nel loro pudore. 

Per spezzare il disagio 
abbiamo poi parlato di mu
sica. Cioe, di un altro dei 
metodi caratteristici in u-
so alia CIA. 

Tutti i giorni dalle 11 
alle 12 e poi dalle 17 al-
le 18, cioe nelle ore con
clusive dei turni del mat-
tino e del pomeriggio, nei 
reparti dello stabilimento 
vengono diffuse allegre no
te di musica leggera. Nel
le ore precedent! la musi
ca distoglierebbe dal lavo
ro; verso la fine del tur-
n o — quando si fa senti-
re la stanchezza — inve
ce tira su di morale: un 
corroborante per impedire 
11 calo della produzione. 

Sono le stesse operaie 
della CIA a ricordarci che 
nei pollai industrial! delle 
campagne circostanti lo 
stesso fanno alle galline: 

trasmettono canzonette per-
che e scientificamente pro-
vato che con la musica de-
pongono piu uova. D'altra 
parte, che cosa rappresen-
tano le operaie per la CIA? 
Solo delle fattrici di cami
cie per uomo. Magari con 
la pillola e con la musi
ca beat, di camicie comun
que ne devono uscire un 
tanto al giorno. Poi vi so
no altri stimolanti. Ad 
esempio, le multe. 

«Non possiamo alzare 
gli occhi, non possiamo 
aprire bocca; se andiamo 
al gabinetto non ci possia
m o stare piu di un tanto. 
Non abbiamo nemmeno 
cinque minuti per mangia-
re eppure molte di noi al -
la mattina si alzano mol-
to presto, e ad una cer-
t'ora si sente il bisogno 
di buttar giu un boccone. 
Come facciamo? Ingolamo 
qualcosa dentro il gabinet
to* . 

L'azienda e lntransigen-
te. Stabilisce di sua inizia-
tiva un dato numero di 
pezzi all'ora. Bisogna far-
It Se in un'ora si va sot-
to alia norma occorre re-
cuperare nell'ora seguente. 
Cosl per tutta la giomata, 
aensa un attimo di respiro. 

Di contrapposto, come ven
gono retribuite le operaie? 
Ecco la media delle paghe 
alia CIA: 23 25 mila lire al 
mese le apprendiste; 40 mi-
la lire al mese le operaie. 
Comunque un dato fisso 
e difficile stabilirlo: una 
anziana pub arrivare sino 
alle 46 mila lire. Ma ci 
sono giovani sposati —- la 
mano d'opera maschile e 
una minoranza alia CIA — 
che ne prendono 35 mila e 
qualche operaia che non 
va oltre le 30 mila. Que
sta caotica multiformita di 
situazioni salariali — t u t 
tavia, anche nei casi mi-
gliori siamo sempre nel re
gno del sottosalario — di-
pende appunto da un'al
tra delle leggi aziendali 
della CIA. Qui non es is to 
no qualifiche (tagliatrici, 
confezioniste, e c c ) , ma ben 
sei categorie determinate 
all'incirca dagli anni dl ser-
vizio. Le apprendiste, che 
nella fabbrica sono in nu
mero abnorme, dopo tre 
giorni dall'assunzione sono 
messe « in catena* con le 
operaie e debbono produr-
re ne piu e ne meno quan
to queste ultime. 

A questo punto non va 
dimenticato che le «laute 
ed eque» retribuzioni in 
auge alia CIA subiscono 
sostanziali riduzioni causa 
il costo dei trasporti fra 
casa e stabilimento. Si trat-
ta di tariffe che partono 
da un minimo di 3500 lire, 
salgono a 6500, poi a 9500 
fino alle 12 mila lire al 
mese per le ragazze che 
provengono da centri come 
Peglio e S. Angelo in Va-
do. Facciamo il caso di una 
delle centinaia di appren
diste: togliamo dal suo ma-
grissimo salario i soldi per 
il trasporto, togliamo l'im-
porto di qualche possibj-
le multa (a basta alzare gli 
occhi al cielo perche ce ne 
appioppino una!»): ma qua
le compenso percepiscono 
queste ragazze per il du-
ro lavoro che fanno, lo 
sfruttamento che subisco
no, le umiliazioni loro im-
poste? L'azienda dice che 
in passato, prima dello 
sciopero, aveva concesso 
degli «aumenti» salariali. 
Eccoli: da 2 lire a 5 lire 
il giorno sulla contingen-
za! 

Non s'era ma! sciopera-
to alia CIA. Anche per que
sto, soprattutto per questo, 
l'azienda credeva nell'im-
mutabilita del suo potere 
assoluto. 

«Da molto tempo — d 
hanno detto le operaie — 
fra di noi ci lamentava-
mo e protestavamo. Ma non 
abbiamo mai avuto il co-
raggio di scendere in scio
pero. Adesso ce l'abbiamo 
fatta. Siamo contente. Ci 
sentiamo diverse. Certo, 
non siamo piu quelle di 
ieri». 

Abbiamo vissuto questo 
sciopero. E' stata una ri-
bellione per tanto tempo 
repressa contro le offese, 
le ingiustizie, i maltratta-
menti patiti. Sotto il pa-
lazzo comunale le venten-
ni della CIA hanno canta-
to — sull'aria di Bcndie-
ra Rossa — un vecchio !n-
no popolare: il canto delle 
loro madri, le filandaie che 
qui a Fossombrone erano 
numerose e furono all'a-
vanguardia in impetuose 
battaglie contro 1 padroni 
ed i fascist!. Dopo due gior
ni di sciopero le ragazze 
hanno proclamato il ter
ra. A questo punto l'azien
da e scesa daH'olimpo: ha 
chiesto di trattare. 

Walter Montanari 

Nilla Pizzi 

Si varano in URSS i centri urbani dal clima artificiale 

Aria condizionata 
su tutta la citta 

Esecutivo il primo progetto per abitare a sessanta gradi sotto zero • Un unico tetto proteggeri 
dai rigori della notte polare - Sole e calore per le nuove oasi nel ghiaccio • Un gruppo di 
giovani architetti in esplorazione per scegliere il posto adatto • Udachnaia, villaggio dei diamanti 

MOSCA, novembre 
Aikhal, Snezhnogorsk, 

Udachnaia: sono nomi di 
citta che non troverete su 
nessuna carta geograflca, 
neanche su quelle a scala 
grande. Per ora esse vivo-
no soltanto nella mente de
gli architetti. Sorgeranno 
nell'estremo Nord, nei de-
serti di neve, come quelle 
che esistono gia al di la 
del Circolo Polare Artico 
o nelle sue vicinanze, co
me Murmansk, Kirovsk 
nella penisola di Kola, Vor
kuta e Inta nel bacino del 
Peciora, Norilsk e Dudin-
ka nella Siberia orientate. 

II nord richiama per le 
sue inimmaginabili risorse 
nascoste sotto un terreno 
bloccato dal gelo eterno: 
petrolio e metano, carbon 
fossile e oro, metalli non 
ferrosive diamanti. 

Ma irnord fa anche pau-
ra. Pianure glaciali per mi-
gliaia e migliaia di chilo-
metri, un freddo tagliente 
di 50-60 gradi sottozero. 
Venti e bufere artiche che 
accumulano immensi caval-
loni di neve. Arriva Testa
te ed il terreno che pare-
va solido come il granito 
si trasforma in un acqui-
trino rossiccio: il gelo 
eterno si scioglie per la 
profondita di uno-due me-
tri. In quella palude spro-
fondano rotaie, macchine, 
casse di materiali, tutto 
cib che non poggia su un 
fondamento solido. Anche 
gli edifici — qualora non 
siano state prese precau-
zioni — possono incrinar-
si e le fondamenta posso
no cedere. 

I progetti delle citta dei 
diamanti, Aikhal e Udach
naia, e della citta degli elet-
trici, Snezhnogorsk, sono 
stati studiati e messi a pun
to nell'Estremo Nord, sul 
posto. II progetto della cit
ta di Aikhal, centro con 
5.500-6000 abitanti, e opera 
di un gruppo di giovani 
progettisti che lavorano nel
la citta di Mirni, centro 
diamantifero della Iakuzia, 
sorto a breve distanza dal 
locale « camino di Kimber-
ley ». 

Gli architetti hanno esplo-
rato a lungo la taiga pri
ma di trovare un'area adat-
ta alia costruzione della 
citta del gelo eterno. La 
scelta si fermb su un al-
topiano roccioso che sorge 
nella valle del fiume Sokh-
soolokh, in una cornice 
pittoresca di larice siberia-
no e di arbusti. 

Occorreva costruire un 
abitato, che — malgrado 
le awersita di un inver-
no di dieci mesi — aves-
se tutte le comodita mo-
derne, fosse accogliente e 
riposante. La roccia pre-
scelta determinb il piano 
regolatore di questa citta 
senza strade, sotto una so
la grande cappa di vetro. 

Gli studi e i disegni pre-
sentati, dopo alcuni mesi 
di assiduo e quasi frene-
tico lavoro, rappresentano 
non solo le idee piu mo-
derne in materia, ma an
che la fantasia dei giova
ni architetti impegnati nel
la lotta contro il clima e 
la lunga notte polare. Es-
s! sono riusciti a dare vi
ta ad un originale e auda-

Plastico della citta di Aikhal: gli edifici a torre e la calotta che ricopre le strade (in alto). II 
clima artificiale, assicurato dal tetto a tenda, asslcura la fioritura nelle aiuole nel pieno della 
notta polare (in basso) 

ce progetto, ora divenuto 
esecutivo. 

Dalle lunghe ed accalo-
rate discussioni fra i sette 
architetti nacque la decisio-
ne collettiva di creare ca
se di abitazione a molti 
piani collegate fra loro da 
strade-gallerie coperte. Al 
centro sono ubicati gli uf
fici amministrativi, i pub-
blici servizi, i negozi, gli 
asili e i nidi, le scuole. 
Nelle gallerie di collega-
mento la temperatura e 
sempre sopra zero; il suo 
microclima e mantenuto 
costante da congegni auto
matic!. 

I primi piani al centro 
del blocco riservato alle 
abitazioni saranno occupa-
ti dai negozi, ristoranti, 
caffe, mense, alle bibliote-
che con sale di lettura, ai 
servizi di pubblica utilita, 
alia posta, al telegrafo e 
telefono, alle sale da con
certo e da ballo; al club 
ricreativo, a g 1 i impianti 
sportivi, alia farmacia ed 
al centro di assistenza me-
dica. 

L'interno della citta e 
l'opposto della natura cir-
costante: giardini inverna-
li, aiuole isolate, notevoli 
spazi intermedi chiusi dal-
l'alto e ai lati da lastre 
trasparenti, luce, colori. 

II policlinico, l'ospedale, 
la maternita, il pronto soc-
corso sono collocati fuori 
del complesso residenziale 
in una zona verde a cento-
cinquanta metri a sud-ovest 
di Aikhal. 

Gli impianti urbani del-
l'acqua calda e fredda, i 
cavi elettrici e le tubazio-
ni delle fognature saranno 
sistemati in un'ampia con-
dotta costruita sotto la 
galleria: costa molto meno 
che scavare un collettore 
nel terreno gelato. 

E' pncora da risolvere il 
problema dei materiali che 
saranno usati nella costru
zione di Aikhal. Gli auto-
ri del progetto propongono 
il calcestruzzo-silicato, fab-
bricato con le roccie calca-
ree e le sabbie locali da 
cui si ricava una pietra 
bianca solida con venature 

IL SEGRETQ DI QUELLA CERTA ETA 
E' semplice mantenersi giovani, dice la cantante: basta non vivere inutilmente 
I ragazzi la invitano a ballare — I giudizi delle ragazze non la interessano 
Chi ha messo in giro la t dov't Ougadougou? 

Jrottola che a una certa eta 
non bisogna piu dimagrire? 
E chi ha messo in giro la 
frottola che c quella certa 
eta* arriva per chiunque? 
Per Nilla Ptzzt non e ancora 
arrivata, e, da come si sono 
messe le cose, possiamo es-
set certi che non arrivera 
piu. Me la ncordo grassa, 
parola d'onore, che lottara 
per scendere ai settanta chi
li e stabilizzarcisi. Sono pas-
sati quindici anni. La beUa, 
raffmata e giovane signora 
che mi sta davanti of/re i 
cioccolatini alVospite e non 
fa nemmeno il gesto di scar-
tame uno. 

Ecco qui Silla Pizzt 1967. 
E' ancora abbromata fun re-
siduo del gran sole assorbi-
to lungo tutta restate, raj-
forzato dalle lunghe quoti-
diane esposizioni in terraz-
za), ha il viso dalla peUe 
compatta, quasi prtvo dl true-
co, scarpe basse, abito dl ma-
glia, gonna tre dita -~nra U 
ginocchio. Si muove con agi-
UtA. Parla di tutto. Sorride. 
Ride. A un certo .nomento 
dice: 

— Ero a Ougadougou, Sa 

— No. 
— Alto Volta. e la capita

te dello Stato. Africa. 
Racconta qualcosa di un 

viaggio compiuto lo scorso 
interna per uno spettacolo 
tenuto in quel lontano Pae-
se africano e la descrizione 
che mi fa di cose, situazioni, 
fatti, personaggi, e assoluta-
mente originale. Un racoon-
to che bisogna seguire con 
attenzione. Continuamente tn-
contro cantanti che arrivano 
da Kyoto o da Tahiti o dal 
Circolo polare e tutto quello 
che raccontano, per solito, e 
la storia del connazlonale che 
una sera flassu o laggiu, Ce 
sempre un tipo come que
sto dovunque) portf* tutti a 
casa sua e cuctnb gli spa
ghetti. Ma la Pizzi e dtversa. 
La vedo muoversi disinvdlta 
davanti alia sua biblioteca di 
cui ha letto quasi tutti i vo-
lumi (libri di viaggi. di sto
ria, buoni romanzi, testi di 
arredamento, teatro) e offer-
ro il suo msegreto* vero. E' 
una donna che non ha vissu
to inutilmente t suoi anni, 
che non ha badato solo a far 
quattrini, in un ambiente do

te I'unica cosa che conta pa
re sia questa. 

— Come vive, adesso, lei? 
— Ho sempre qualcosa da 

fare. Non conosco la noia. E 
poi, spesso, vado a cantare. 

— Dove? 
— Ovunque. A Montecati-

ni, per esempio, ho tenuto 
ditersi recitals nel corso del-
restate. AWultimo la direzio
ne del Gambrinus, il locale 
che mi ospitava, dovette far 
aprire quatlro casse di bic-
chieri nuovi per il gran nu
mero di gente intervenuta. 
Ed eravamo gia al 6 di ot-
tobre. 

— Ritiene che la TV do-
vrebbe utilizzarla di piu? 

— Senza dubbio. II tnio 
pubblico ce Vho ancora ed e 
il pubblico che vede gli spet-
tacoli televisivi. Invece la TV 
preferisce esibire i cantanti 
dell'ultima leva per far con-
tentl i ragazzi, I quali ragaz
zi poi — come tutti sanno — 
la televisione non la vedono 
neanche. 

—• Quale atteggiamento han
no i giovanissimi verso dl 
lei? 

— Devo dirlo? Ml rivolgo-
no un sacco di compllmentl 

e mi invitano a ballare. Non 
fanno mistcro dello stuvore 
che provano vedendo come na-
scondo bene gli ottant'anm 
che — ne sono fermamente 
persuast, credo — io ho rag-
giunto e superato. 

— E come la vedono le 
ragazzine secondo let? 

— Questa, ecco. e una co
sa di cui le donne di mezza 
eta devono assolutamente di-
sinteressarst E' aU'origine di 
molte crisi; ma io non ci ca-
sco. Non me ne importa men
te di come mi vedono le ra-
gazzine. 

— Come mai lei appare 
sempre di buon umore? 

— Prendo la vita come 
viene. 

— Da sempre? 
— No. solo da quando ho 

individuato le pothe cose che 
vale veramente la pena di 
prendere sul serio. 

— Non rimpiange mat t 
venVanni? 

— Mat E come potrei? 
Ogni eta ha U suo fascmo, 
quindi anche i vent'anni han
no il loro. ma la vita diven-
ta veramente bella solo quan
do si sono imvarate un cer-
to numero di cose, quando 

veramente si sa dove anda-
re, che cosa fare di noi stessi. 

— Perchi allora si sente 
tanta gente in giro che di
ce: w Ahimi, non ho ptu 
vent'anni •? 

— Credo st tratti di perso-
ne che m tutta la loro vita 
hanno posseduto un solo be
ne: appunto, i loro vent'an
ni. Sono dei casi ben trtsti. 

— Le piace la moda at-
tuale? 

— Molto. 
— Le piacciono i cantanti 

di oggi? 
— I bravt si: Caterina Ca-

selli e Al Bono, per esempio. 
— Ha qualche progetto di 

lavoro? 
— Certamente. c Ieri e og 

gi» per la TV, w Noi mag-
giorenni* seconda serie, sem
pre per la TV. Poi tn marzo, 
Stati Vniti e Canada, per lo 
ennesimo giro dl spettacolL 

— Quando si ritlrera? 
— II giorno in cui mi ca

pitera di dire :• Ahimi, non 
ho piii vent'anni: Se que
sto giorno arrivera, vorra di
re che sard veramente fuo
ri. E allora, buonanotte. 

Vera Spinelli 

colorate. II materiale ha 
retto bene alle prove. 

Anche la citta presso il 
camino diamantifero di 
Udachnaia sara costruita 
sul Circolo Polare in Ia
kuzia. L'architetto Kira 
Kartasciova ne sta appre-
stando un progetto secon
do i criteri generali che 
hanno ispirato la vicina 
Aikhal. Anche in questo ca 
so si tratta di una casa-
citta autosufficente sotto 
un tetto comune. In un 
primo momento essa acco-
gliera 1.500-2000 abitanti, 
ma col tempo crescera in 
altezza e in larghezza e 
sara in grado di ospitare 
circa 40 mila abitanti. 

Nelle pareti della pisci
na e delle palestre saran
no sistemate lampade ai 
quarzo, sicche gli atleti po-
tranno godersi il sole — 
anche se artificiale — nel
la lunga notte polare. La 
strada centrale coperta del
la citta si trasformera in 
piazza incorniciata di aiuo
le e piantagioni. 

II complesso residenzia-
le e le gallerie in questo 
caso saranno collocate su 
palafitte di cemento arma-
to penetrant! per 5-6 metri 
nel terreno gelato. La co
struzione poggera quindi 
su un cuscinetto d'aria, che 
garantisce una stability per-
fetta. 

Udachnaia, come anche 
Aikhal, sara rifornita di 
energia elettrica dalla po-
tente idrocentrale del Vi-
liui, che dovra fra non mol
to entrare in funzione. 

Snezhnogorsk e piu pic-
cola delle sue consorelle. 
E' la citta dei lavoratori 
della Centrale idroelettrica 
di Hantai in costruzione 
al di la del Circolo Polare. 
II complesso residenziale 
ha una 'arghezza'di oltre 
40 metri. Si tratta di due 
edifici paralleli lunghi 180 
metri ciascuno. II pianter-
reno e riservato ai nego
zi. al caffe, mensa, scuola, 
policlinico. I piani superio-
ri sono per abitazioni: ap-
partamentl con tutte le co
modita modeme dalla cu-
cina elettrica al riscalda-
mento ad irradiazione. Lo 
spazio fra i due edifici 
forma un giardino coperto 
con la temperatura costan
te di 15 gradi soprazero. 

NeH'oscurita della notte 
polare, al calore del sole 
artificiale, cresceranno i 
fiori. 

Gheorghi Bloch 
Osiervatore sclentiflco 
deiraoeniia c Nav«ti • 


