
Parita dei redditi tra citta e campagna 
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Fu sconfitta la «legge truffa a; Scelba prima e Tambronl poi dovettero rtnunciare at loro tentativi autoritari. Sono i tavoratori che hanno difeso 
la liberta e la democrazla nel nostro paese. 

Fino a poco tempo addietro se 
chiedevi « perche lavorl la terra »? 
la risposta, venisse da un braccian-
te o da un contadino, poteva essere 
pressapoco la stessa « e che cos'al-
tro potrei fare?». II lavoro agri-
colo, quindi, come una via senza 
uscita, una cosa imposta, una con-
danna. II lavoro per sopravvivere, 
per campare la vita in una manle-
ra qualsiasi. 

II 1968 si e aperto, invece, all'in-
segna della lotta « per la parita dei 
redditi fra citta e campagna ». Una 
vecchia rivendicazione comunista e 
stata pronunciata, in mezzo a tanti 
scongiuri anticomunisti, persino da 
un incallito nemico dei lavoratori 
agricoli come il democristiano Pao
lo Bonomi. Che e successo? Una 
strada e stata aperta dalle lotte di 
quest! anni. Innalzando cartelli, 
uscendo dai campi per fare un cor-
teo in citta, — piccole cose, in se 
— si e fatto qualche passo avanti. 
Anche il latte in faccia ai demo-
cristiani Restivo e Bonomi e ser-
vito a qualcosa. E' nata dalla prote-
sta di bgnuno la coscienza che in 
campagna si pud vivere come gli ai 
tri; e quindi tante cose devono e 
possono essere completamente cam-
biate. Braccianti e contadini, pur 
avendo ognuno propri problemi par-
ticolari e diverse vie per affrontar-
li, sono ora molto vicini negli ob-
biettivi e spesso anche nelle lotte: 
sempre piu spesso si trovano con-
vinti che anche in campagna senza 
sfrttttatori si pud vivere meglio, si 
pud vivere come gli altri. 

L'esempio piu chiaro si ha nel 
modo come le diverse categorie agri-
cole guardano oggi all'azienda. 

Bracciante o salariato: egli vuole, 
dall'azienda in cui lavora, la conti
nuity del lavoro (vuole essere fis 
so) e un organico che non lo co-
stringa a lavorare per tre, senza un 
giorno di riposo. Vuole i riposi set-
timanali e le ferie come gli altri 
lavoratori. Percib apre le vertenze 
nelle aziende per discutere, oltre al
ia applicazione del contratto, la no-
civita dei lavori e altre questioni, 
il programma stesso di coltivazio-
ne. E chiede con cib una prima, im-
mediata limitazione del potere del 
padrone. 

Mezzadro e colono: la famosa 
legge del centro-sinistra si pub dire 
non gli ha risolto nulla nei rap-
porti col padrone. Non e solo que-
stione di contj colonici: il padrone 
fa la politica del porcospino, ese-
gue i lavori che gli tornano a suo 
interesse e respinge quelli che favo-
riscono il mezzadro. La stalla mo-
derna, in cooperativa, non la vuole. 
Le macchine non vuol pagarle, se 
non in minima parte. Impianti nuo-
vi, case nuove, quasi non se ne ve-
dono nell'azienda mezzadrile. Contro 
tutte queste cose combatte il mez
zadro nell'azienda, insieme ai brac
cianti se ci sono, perche solo cosi 
pud difendere il frutto del suo la 
voro, ottenere qualche miglioramen 
to di vita. 

Fittavolo: deve pagare prima 11 
canone, e poi pagarsi per se con 
quello che resta, oppure prima de 
trarre il compenso per le giorna 
te lavorate della famiglia e le spe-
se lasciando al proprietario solo il 
residuo? Se paga prima il canone 
— e cosl padroni, prefetti, tribuna-
11 e governo interpretano la legge 

— 11 fittavolo rimane spesso a ta-
sche vuote. II proprietario della ter
ra taglieggia ogni giorno le sue 
condizioni di vita. Oltre a pretende-
re un canone d'affitto elevato, lo la-
scla poi con una terra che avreb-
be bisogno di attrezzature, miglio-
ramenti, innovazioni che non pub 
fare. La lotta quotidiana per cam-
biare questa specie d'azienda e la vi
ta quotidiana del fittavolo. 

Contadino: se uno ha la terra 
in proprieta, si diceva una volta, 
e a posto. Ma oggi e come nella 
favola: Cera una volta un conta
dino che viveva felice sul suo pode-
retto... perche, se il poderetto non 
ti da da lavorare 300 giornate al-
l'anno, ma solo 200, gia il contadino 
e un semidisoccupato senza dirit-
to all'indennita di disoccupazione. 
E ci6 capita spesso perche le mac-
chine moderne riducono la durata 
del lavoro; il contadino ci guada-
gnerebbe se non avesse di fronte 
a se l'azienda capitalistica che pren-
de la manodopera solo quando ne 
ha bisogno, la sfrutta al massimo 
col massimo di meccanizzazione, e 
poi vende i prodotti con un gua-
dagno doppio del contadino facen-
do crollare i prezzi. II Mercato co-
mune europeo non lo hanno inven-
tato i contadini, ma appunto questi 
capitalisti che hanno la possibili-
ta di sfruttarlo a piacimento. Ed 
ecco che il podere — l'azienda — e 
divenuta una tribolazione anche per 
il contadino, che ora per migliora-

re non pub limltarsl a massacrarsl 
di lavoro da stelle a stelle: non 
combinerebbe nulla. Deve ampliara 
la sua attivita, razionalizzare il suo 
lavoro, e per farlo ha bisogno di 
capitali e di terra. E per usare be
ne capitali e terra ha sempre piu 
bisogno di unirsi ad altri lavorato
ri come lui per organizzarsl in coo
perativa. 

Poiche tutto deve cambiare — lo 
dicono tutti — operaio o contadi
no, bracciante o colono, il lavora-
tore oggi sa che le cose possono 
cambiare in due modi: a suo favo-
re o contro di lui. Chi lo decide e 
il potere politico, l'uso che esso fa 
dei mezzi finanziari della colletti-
vita e della stessa organizzazione 
dello Stato. Ed oggi le categorie agri-
cole fanno l'esperienza di cosa sl-
gniflca il fatto che il governo di 
centro-sinistra ha messo lo Stato 
a servizio dei padroni. Sono i fattl 
che parlano. 

Un nemico comune pub alutare a 
prendere coscienza degli interessl co-
muni; pub aiutare a capire quanto 
sia preziosa l'unita non solo fra 1 
contadini, ma ancho fra opera! « 
contadini. Se questa unita si rea-
lizza — nelle vertenze di categoria, 
nelle lotte politiche, nel voto del 19 
maggio — tutto pub cambiare. Que-
sto maggio 1!)(>B e veramente molto 
importante per fare un altro passo 
in avanti. perche la campagna di-
venti un luogo dove ognuno possa 
vivere come gli altri. 

La busta della verita 
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U 41.000 il 2!) Mllcmliri* o 

L. s:i0(X) il 11 nttolirc. Ka lit 

lut lu 91.000 liri-. Orcorrc to-

Klirrr I.. 3,t;t0 di 10.66 ore ill 

Intccrwinnr c u u l . n i i l rlic si 

rifrriMi'iio al inr \ r ill a s o s l o 

ril iniillre L. 3.720 ill as^CRtit 

fjmlli.iri, II cilailai;iiii nr l to 

dl qucsln oppraio i |uali l icalo 

* i t a t o quindi di L. fll.000 

(c irca) In un m c s c . CI do-

m a m l l a m o : c o m e pu6 un la-

voratorr padrn dl famij l la far 

bxstare m.000 lire mrnsi l l? Ce 

lo possono spirgare 1 noslr i 

padroni— 

N.B . • Qursto 4 In s t ip fndlo 

di un nprraln qual i i lca lo , fl-

Curiamnci qurllo dl uno di 

l er /a ra lrsnr ia . -
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• II 7 B > — giornale operaio della RIV-SKF di Torino, Vi l lar Perosa, Ai ra 

sea e Pinerolo — pubbllca questo prolotipo dl busta paga t media > d i un 

operaio qual i f icato (e parl iamo della 6lite opera ia l ) . Sono questi sn lar l , q u i 

sle paghe dl t ipo c glapponese > ( le piu bass* f ra I paesi industr ial !) che 
fanno l lev i tare I p ro f l t t i . Rlcordiamocene questo Pr imo Maggio. 

Tre ragazze operate: la catena ci schianta, il focolare non basta 

DALLA F ABBRIC A SENZA AMORE 
Anna Maria Rodari 

MILANO, Maggio. 
Le ragazze sono tre: escono a mez-

•ogiorno, nell'afa precoce di questa 
primavera milanese, con addosso 
soltanto il grembiule bianco che 
portano al lavoro. Sono operaie in 
una delle piii grosse fabbriche far-
maceutiche. 

E soprattutto, niente nomt — ml 
aveva raccomandato la compagna 
della CI . 

Uultima volta che sono saltati 
fuori dei nomi sul giornale, e solo 
nomi, senza cognome, i capi repar-
to sono riusciti lo stesso a tndi-
viduare le operaie che avevano par-
lato e non hai idea di come le 
hanno minacciate, e ricattate. 

Allora niente nomi: chiamiamole 
Susanna, Maria e Luigia. 

La fabbrica e vecchiotta e 1 suol 
cancelli si aprono direttamente sul-
la strada plena di traffico: a que-
st'ora e infemale. Tram e camion 
e rumore, e tutti che si voltano a 
guardarle per capire con chi stan-
no parlando. Ci rifuglamo In una 
latteria: Susanna ha 17 anni, e al 
suo primo impiego, Maria ne ha 
25, sta per sposarsi (almeno lo spe-
ro! dice). Luigia ne ha 35, vlene 
dal sud, suo marito e in Germa 
nia da sei anni, praticamente e co
me se fosse morto: ha un'altra mo-
glie e altri due bambini. Lei ne ha 
tre e vive sola. 

II discorso con loro e difficile, 
dawero Nessuna delle tre e iscrit-
ta a qualche parti to, ma aderiscono 
tutte alia CGIL, nessuna delle tre sl 
interessa molto di politica, nessu 
na delle tre e praticante: tutte e 
tre sl dicono cattoliche E noi sia 
mo 11 per capire cosa significa 
nella loro viU, 11 fatto di essere 
lavoratrici e non casalinghe. dl ave-

re Iottato e scioperato, di non es
sere mantenute da nessun uomo. Co
sa significa e cosa loro pensano 
che significhi per la vita che avran-
no, i figli che avranno. 

La fabbrica, il lavoro, la fatica, 
il salario le qualifiche, i ritml, la 
salute: sono tutte cose concrete che 
conoscono meglio di noi. Ma e'e 
quella cosa piu complessa e a inde-
finibilen che le fa diverse da altre 
donne, il loro essere direttamente 
partecipi del processo produttivo e 
inserite, piu o meno consapevol-
mente, in una lotta di classe e pos-
sedere, piu o meno consapevolmen-
te, una coscienza di classe. Come 
far csaltar fuori» questa cosa dai 
loro discorsi, dalla loro inquletu-
dine, dal loro rancore? 

Con i soldi 
di«lui» 

Ma siamo matte? — dice Maria 
— se io potessi, smetterei subito 
dl stare in fabbrica e spero di po-
terlo fare appena sposata. Siamo 
fidanzati da sette anni: sette anni di 
sacrifici di risparmi e di amore 
fatto di nascosto nei portont o nei 
prati e anche, tnfine, di malumori 
e di stanchezza, soltanto pet riu-
scire a mettere su uno straccio 
di casa, E io, sempre con 11 pensie 
ro di potermene stare tranqutlla 
poi: compereremo tutto subito, il 
frigortfero e la cucina a gas bella 
e magart anche, d'occasione, una 
lavatrice. Cosi poi non avremo ra
te e debiti e non sara necessario, 
per me tornare in fabbrica, 

E ce la farete? 
No so, ma credo di at Lui non 

guadagna male, circa 120 mila tt-

re al mese. La casa ne costa 30. Con 
le altre 90 mila, vuole non cam-
pare? 

Novantamlla al mese, sono tre-
mila al giorno: le basta per man-
glare, per vestirsi, per il tram, per 
la luce, per 11 gas, per le slgaret-
te. per 1 giornali, per andare qual
che volta al cinema? 

Devono bastare. 
E se avra un figlio? 
Devono bastare lo stesso. Altri-

menti prenderb un lavoro a domi-
cilio: che so, iscatolare fialette, o 
montare prese della luce, se ne 
trova, sa, fin che se ne vuole. 

Bene, allora lei smette di lavora
re. E cosa fa? 

Oh, — Interviene Luigia — lasci 
che metta al mondo un figlio e ne 
avra, da fare, stia tranquilla, 

Quante stanze ha la sua casa? 
Due. con il bagno. 
Quanto tempo le occorre per te-

nerla in ordine, fare la spesa e pre-
parare da mangiare? 

Quanto vuole che ci metta, tre 
quattro. ore al massimo. 

E 11 resto della giornata, come lo 
passa? 

Che ne so? — fa Maria — senfo 
la radio, guardo la televisions, cu-
do. 

E poi? 
Ridono, dl nuovo tutte e tre. Rl-

cominciamo da capo. 
A nessuna dl vol place lavora

re in fabbrica, vero? Ci state per 
bisogno, va bene. 

MahJ dice timida Susanna, a me 
non e che dlspiace lavorare in fab
brica. Vede, ho capito cosa voleva 
dire lei, prima, che tn fondo, a sta
re in casa tutto il giorno una pub 
annoiarsl e farsi venire brutti pen-
siert Solo c/ie-

Che ooaa? 

Non so dirle. Se il lavoro fosse 
meno pesante, se una potesse capire 
quello che sta facendo, mlgliorare, 
magari specializzarsi— Vede, da noi, 
negli ultimi anni i licenziamenti 
sono stati tanti. Sa, un mese due. 
un mese una. Magari noi non ce ne 
accorgevamo nemmeno e dopo un 
po' ci troviamo con una doppia 
fatica sulle spalle. 

Le macchine camminano da paz 
zi: e'e polvere e noi siamo sempre 
piene di foruncoli e di eczemi sul 
le mani. Certe mie compagne di la 
voro non possono piu avere figli; 
certe altre non hanno piu voglia 
di stare con il marito.~ 

La noia 
in casa 

Certo — interviene Luigia — que
sto e vero. Sara la fatica o sara 
come dice il medico la sostama 
chimica, il fatto e che noi tutte 
frigide siamo-. 

Maria arrossisce. E insiste. Ecco, 
le pare possibile che una si sposa 
e poi va in fabbrica a rovinarsi? 

Io — dice Susanna — perb tn 
casa morirei di noia e mio mart 
to ftnirei per non sopportarlo piii 
lo stesso, se dovessi fargli la ser
vo e basta. Vedo mia sorella: la 
mattina, sveglia aUe sei, mi da il 
caffe e poi t bambini e poi da 
mangiare; e lava e sttra e cud e il 
giorno dopo ricomtnda tutto da 
capo e deve stare zitta perche lui 
arrtva a casa stanco morto e le di
ce: n Ma cosa vuoi da me? Non 
posso fare piu di quello che fac-
do». S sono anche pient di de-

Be' — dice Maria — questa cosa 
dei soldi e un po' vera, Io non so 
se d riusdrb a chiederli sempre le 
500 lire per il parrucchtere. Anche 
se porta la busta paga e me la 
consegna cosi com'e, sono sempre 
soldi sudati da fuL. 

Ma tu gli tieni la casa e t ve-
stiti e lo servi — dice Luigia — e 
quindi, lavori come lut Se dovesse 
pagarsela, una serva? 

Ma questo e il punto — E" anco 
ra Maria a parlare — Io mica vo-
glio fare la servo. 

E allora ti confondt da sola — 
ride Susanna — prima did che 
vuoi stare in casa a fargli la ser
vo, poi did che non vuoi. 

Deve considerare il mio lavoro 
uguale al suo. si ostina Maria. 

Ma non lo e, uguale al suo — 
nbatte Susanna — e lui lo sa. 

Sembrate cant che si mangiano 
la coda — commenta Luigia. — Non 
vi va di stare in fabbrica, non vi 
va di essere considerate inferiori a 
costro marito. Ma allora cosa w> 
lete? 

Io vorrei — dice Susanna — la 
vorare in una fabbrica dove non 
servano soltanto le mani, ma an 
che il cervello. E sposare un ragaz 
zo che mi capisca e lavorare tutti 
e due. 

E la sera discutere tnsieme e leg 
gere qualcosa di importante e fare 
Vamore, E vorrd avere tanti bam 
bini, ma che d fossero dei bei ni 
dt per tenerli, cosi noi non d sen 
tiremmo oppressi da loro e loro 
crescerebbero allegri come noi, 

Io It ho i bambini — dice Lui 
gia — ma ho perduto il marito 
per questa sporca storia dd soldi 
Io vorrd vivere in un posto dove 
i soldi sono scomparsi e uno lavo
ra e vlene ripagato tn vestiti e in 
quello che gli abblsogna e i bambi
ni stanno negli asili, come Ho visto 

in televisione che fanno giii in Pa 
lestina. 

Nel Ibbuz? 
Non so come si chiamano. Ma 

mi sembra una cosa bella e ripo 
sante. 

Io non lo so cosa vorrei — di 
ce aspra Maria — Mi avete confu 
so le idee. No, non e vero. Ce le 
avevo gia confuse: certe volte pen 
so persino che non vorrei nemme 
no piu sposarmi. Che vorrei andar 
mene di casa, prendermi una stan 
za e stare da sola e disporre di 
me e dei soldi che guadagno come 
mi pare*. 

Sl e vero, abbiamo fatto un po 
di confusione: ma qualcosa ne e 
venuto fuori. Si sentono uguall agli 
uomini, e sanno di non esserlo nel 
la realta. Vogliono lavorare e mi 
gliorarsi e non lo possono fare 
Amano il loro essere donne e so 
gnano tanti bambini allegri. Ma 
poi, fuori delle finestre polverose 
della latteria, questa opprimente e 
videnza della fabbrica, della cittii 
della gente tesa e disperata gli di 
mostra ad ogni attimo quanto il lo 
ro destino sara pesante e fatlcoso 
E lntuiscono una cosa che a loro 
sembra terribile: che non sarannc 
mat totalmente inserite: mat com 
plute, ne nel lavoro soltanto ne sol 
tanto nella famiglia. 

Rabbia e 
nevrosi 

Perche sono donne, e questo i«iu. 
dl per se le pone (per la prima 
volta In manlera masslccia ed evl 
dente, dopo aecoU • decennl) alia rl-

cerca_ dl una liberta e di una oom-
pletezza che questa societa non da-
ra mai loro. Le nostre madri era-
no diverse dicono. 

Ed e vero: le nostre madri, quasi 
r.utte raggiungevano, nell'essere spo-
<%e e madri esemplan la coinpiu-
rezza che una society patrtarcale ri-
~:h!edeva da loro. Adesso non funtto-
ia piii: la produzione na avuro eo 
na bisogno delle loro braccta e 4b 
intichJ schemi si sono frarluma-
U II meccanismo del a processo» 
le ha spinte fuori delle case e, pe
rb, le ha chiuse nel ' ghetto della 
sottoquallfica, del sottosaiario, del 
doppio lavoro e gli ha dato in 
cambio modelli dl un bene33;»te cne 
non raggiungeranno mai. Guarda
no il calendarlo della Coca Zola e 
vedono mamme elegant! e proape-
ri bambini nei prati, o in chiarl 
soggiomi con tende gonfie di brez-
r.a o in squillanti cucine. Se ne 
sentono Insieme stimolate e fru
strate. Esplode in loro I'lnquletu-
line e talvolta diventa rabbia, tal-
volta soltanto nevrosi. Ma osttnate, 
asperate, oppresse contlnuano a car-
care la strada che le portera fuori 
deH'allucinante giostra che le ha in-
ghiottite. La strada che sl chiama 
emanclpazione: ed e lunga e non 
passa per la lotta slndacale sol
tanto. Perb le donne In qualunque 
lotta sono sempre in primo pia
no: sono la massa pifi sfruttata. 
circuita, alienata. Ma sono la mas
sa di potenziale piu esploslvo E la 
societa capitalistica dovra, prima o 
poi rendere durt contl alia loro 
inarrestabile esigenza di liberta,, ai 
loro lnflessibile bisogno dl 
piutezza. 

f t f lMi 1t • Marcottdl 1. Maffte 19M 


