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Interessante testimonianza di «Le Monde» 

miracolo 
dell'Asia 

« Mai nella storia moderna, neanche in California, si e assisttto 
a unm tale trasformazione » - Una conversazione telefonico-te-
levisiva con Ping. Mohamed Al i - A spasso sul « prato cPoro » 

. 

UOMO - MACCHINA - PROFITTO - CICLO CONTINUO - DIRITTO AL LAVORO 

La donna respinta 
La scienza allunga la vita ma lo sfmttamento I'accorcia - Perche diminuisce di continuo il numero delle operaie 

alia Rhodiatoce di Verbania - Centinaia di donne rigettate indietro al rango del lavoro a domicilio, costrette 

all'emigrazione, spinte verso i lavori stagionali, ridiventate casalinghe perche cosi ha deciso il padrone-macchina 

ROMA E LIBERA 

• Poco a poco, le sabbie 
nere, i basalti, le argille pie-
trose, rifugio dei serpenti, 
battuti da un vento perma-
nente, si trasformano in 
campi di cotone, in kolkhos 
irrigui fra le cortine di al-
beri e j nuovi prosperi vil-
laggi. A cerchi ogni giorno 
piii larghi, a isole che si al-
largano come macchie d'olio, 
le oasi si trasformano poco 
a poco in un assieme ver-
deggiante, che giustifica le 
antiche leggende. 

< ...la ricchezza portata 
dall'acqua permette anche la 
ereazione di risaie, per le 
quali vengono ingaggiati mi-
gliaia di nord-coreani. Piu in 
la, il melone, che potrebbe 
diventare l'emblema nazio-
le. Dovunque, peri, meli, al-
beri di albicocche, e di nuo-
vo i legumi, la dove non 
molto tempo fa i nomadi 
non lasciavano pasturare i 
loro montoni karakul (astra
khan) perche temevano che 
i Iupi li divorassero. Mai nel-
la storia moderna, neanche 
in California, si e assistito a 
una tale trasformazione. 

«Nel lo stesso tempo, il 
deserto cela una second a sor-
presa. Da qualche tempo, il 
petrolio, il gas, sgorgano 
qua e la come si poteva lo-
gicamente aspettare, ma ec-
co che appaiono anche il car-
bone, 1'uranio, il rame, lo 
zinco, il manganese, I'oro. la 
bauxite, il wolframio, la gra-
fite. Mi sono awicdnato nel 
deserto, alle porte di Ta
s h k e n t , a una miniera di 
uranio che data dal 1967; e 
a Riardan, settecento chilo-
metri piu a nord. ho cam-
minato sul « prato d'oro » 
( l oro a cielo aperto)... Un 
po' piu lontano. a Circik. un 
complesso chimico, fra i piu 
importanti del mondo, pre-
para gia le industrie con-
nesse al petrolio, mentre a 
Nukus una autentica rivale 
della IBM fabbrica in serie 
ordinatori e macchine elet-
rroniche ». 

Questa impressionante te
stimonianza e di Jean Mara-
bini. inviato del quotidiano 
francese Le Monde, in una 
serie di quattro articoli che 
egli ha dedicato, nei giorni 
scorsi, a «Le metamorfosi 
dell'Asia musulmana sovie-
tica ». Gli articoli riferisco-
no su un viaggio nelle Re-
pubblichc sovictiehe del-
l'Asia centrale: Usbekistan, 
Turkmenistan. Tagikistan, 
Kirghisia, Kazakhstan. Una 
vastissima area, abitata da 
popolazioni musulmane, e in 
m'more misura da ebrel che 

Un corso in 
preparozione 
delle elezioni 

amministrative 

Ad imziati\a della bez.one 
centrale scuole di partito e del 
In Sczinne centrale rnti Inrnli. 
si s\olgcra dal 6 al 14 gmgno un 
hre^e eorso presso I'lsiituto di 
Sturii Conuimsti dt-\le Frattoe 
ehie, in preparazione delle ele-
tioni amministrative autunnali. 

A questo primo collettivo sono 
itdtc invitale a partecipare le 
Fcderazioni del Veneto. Friuli-
Vene/ia Giulia, Marche, Umbna 
e Lazio. 

II programme si svolgera sui 
•ejfuenti temi: 

1) il decentramento politico 
dello Stato e le autonomic regio
na l e locali nella lotLa per lo 
tviluppo democratico del Paese; 

2) gli Rnti locali nel la pro 
grammazione economic*. Bilanci 
e programmi plunennali. piam 
ficazione del territorio, impresa 
locale Schieramenti e nuove 
maggiornnze: 

3) gli Enti locali per nuove 
ferme Hi partpcipazione popolare 
• M •utogoverno. 

con esse vivono in perfetto 
accordo. In queste Repub-
bliche si e determinato un 
prodigioso sviluppo economi-
co e civile, che corona il 
processo di « decolonizzazio-
ne» — dice Marabini — 
portato dalla rivoluzione 

Dagli articoli dell'inviato 
del Monde emerge con chia-
rezza questo aspetto partico-
lare (ma ricco di significati 
e implicazioni generali) del
la rivoluzione sovietica: il 
«terzo mondo» come pro-
blema interno dell'URSS. La 
soluzione, esemplare, di que
sto problema interno non 
pud che rafforzare la posi-
zione e la linea politica del
l'URSS nei confronti del 
€ terzo mondo » esterno, in 
particolare del mondo sot-
tosviluppato musulmano. che 
comprende una cosi grande 
parte dell'Asia e tutto il 
nord dell'Africa fino a Kano 
in Nigeria, in piena Africa 
nera. 

Ma il confronto diretto, 
sul quale Marabini pone 
1'accento. e con la Cina, che 
appunto confina largamen-
te con il Kazakhstan, il Ta
gikistan e la Kirghisia, at-
tra\'erso il Sinkiang, dove 
sorgono gli impianti dell'in-
dustria nucleare cinese. Un 
modello di sviluppo contrap-
posto all'altro. II primo van-
taggio del modello sovietico, 
che si ricava da Marabini. e 
la sua estensione a molti 
campi della economia, della 
educazione, del vivere civi
le: « E' a Gazli, capitalc 
mondiale del gas naturalc 
(3,5 trilioni di metri cubi) 
— strive 1'inviato del Monde 
— che ho avuto la mia pri
ma comunicazione telefoni-
ca televisiva: con un inge-
gnere che porta il nome di 
Mohamed Ali, e che parla 
assai bene il francese... ». 
Questo ingegnere spiega: 
« Siamo molto fieri di espor-
tare oramai buoni prodotti 
con l'etichetta usoeca in ses-
santaquattro paesi africani 
e asiatici. Recentementc ab-
biamo b^ttuto l'America a 
Tokio per una ordinazione 
di scavatrici. Ma battiamo 
anche la Russia nella cspor-
tazione delle nostre macchi
ne tessili... Circa tremila 
rappresentanti dell'Usbeki-
stan hanno visitato recente-
mente sottanta papsi sotto-
sviluppati. per insegnare lo
ro non solo a usare i nostri 
cavi, le nostre plastiche, le 
nostre pompe, le nostre bat-
titrici, ma a organizzare dei 
complessi industriali... Lavo-
riamo nei nostri laboratori 
di ricerca su malattie che fu-
rono le nostre. e sono tut-
tora le piaghe dell'Asia e 
dell'Africa: il colera, la ma
laria, il tifo, il vaiolo, la dis-
senteria amebica e soprat-
tutto il tracoma... >. 

NelPUsbekistan, il reddito 
medio pro-capite e del 50ro 
piu elevato che in tutto il 
resto dell'URSS. I cittadini 
• vedono ogni anno accre-
scersi una favolosa ricchez
za collettiva, alia quale es-
si partecipano in diversi mo
di •• II quadro non e molto 
diverso nelle altre quattro 
repubhliche musulmane: -La 
valle di FerRhana — scrive 
Marabini — p conosciuta per 
essere la " perla dell'Asia 
centrale " Questa zona prio-
ritaria, al punto d'incontro 
mertdionale delle tre Repub-
bliche kirghisa. usbeka e ta-
gica, d I'orRoglio dei sovie-
ticl, che la paraRonano alia 
valle del Tennessee. Per la 
sua importanza economica, i 
suoi diversi complessi mi-
rabilmente collegati, l'armo-
nioso confronto fra la gran
de industria e la cultura in 
tensiva, la sua ecceiionale 
redditivita. essa si propo
ne di diventare un modello 
non soltanto per 11 "terzo 

mondo" — per gli egiziani 
al lavoro sul Nilo — ma per 
la stessa Cina ». 

II confronto essenziale e 
dunque questo, con la Cina, 
che ha fatto la bomba ato-
mica, ha saputo assicurare 
il vitto (per la prima volta 
nella sua storia) a tutti i 
suoi abitanti. ma e eerta-
mente lontana da questi pro-
digi di sviluppo. Si pud di-
scutere fino a che punto sia 
questione di « modelli » e 
quanto invece siano stati de
c i s i s altn fattori, storici, 
ambientali. naturali. Marabi
ni rileva perd che i t fatti » 
contano e parlano: e i fatti 
sono questi, che oramai le 
Repubhliche musulmane so-
vietiche, con le loro autono-
mie, le loro tradizioni cul
tural!, che nessuno minaccia 
e che le awieina al «terzo 
mondo». sono fra lc regio-
ni piu prospere dell'URSS. 
Hanno raggiuntn eioe un 
grado di sviluppo pari a 
quello dei paesi capitalisti 
avanzati. Questo fatto (« i ] 
Fatto di Ferghana», dice Ma
rabini) non pud non averc in
fluenza non solo sulle popo-
lazioni musulmane dell'occi-
dente della Cina. ma su tut 
to il mondo sottosviluppato. 
in contrasto con la sugge-
stione di un « modello » op-
posto. quello cinese. che non 
e sostenuto da * fatti • dello 
stesso peso. 

f. p. 
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C Al THAOITOM FASCIST! 

O l t A N O C S N T H A I . C OCL P A B T l T Q C O M U N i S T A i t i l i t N O 

Roma libera dalla oppressione (edesca 
si mobilita per la salvezza dell'Italia 

H O M A Al lavoro t alia fotta i'"*««-,« 
r*rcki fa pmtri* *im ti*mr* '*-*?**?. 
Un mtsŝ cpo delcompagno TogliatU sz'.'ZZAZi.l'^ 

Le forze antifascists celebrano oggi a Roma il venticinquesimo anniversario della 
Liberazione della capitale dai nazifascisti. Venticinque anni fa, a Roma liberata, 
usci il primo numero della nuova serie dell'« Unita » (nella foto). II giornale 
fu stampato nella sede del « Lavoro fascista », sequestrata c presidiata dai vo-
lontari della liberta, come mostra la fotografia sulla prima pagina del giornale. 
L'« Unita » pubblico un appello del PC I e un articolo di fondo, che esortava i 
cittadini di Roma a mobilitarsi per la definitiva sconfitta dagli invasori tedeschi 
e dei fascisti 

Dal Metro wviato 
VERBANIA. giueno. 

Un po' di storia. Propno co
me nelle guide Michelin dove 
ogrii itmerano tunstico e sem-
pre preceduto da sintetici rife-
rimenti stonta. E del resto 
l'accostamento non e poi tanto 
casuale, essando io scesa da 
un treno nel cuore dei tun-
smo nordoccidentale. dove U 
logo Maggiore fa la parte del 
leooe, in un paesaggio mis to 
di Lombardia e di piemonte. 
Ecco Verbania. Pra Intra e Pal-
lanza. 

Un po' di stona. dunque. del 
nov&rese. nsalendo al 1812. 
quando la zona era considera-
ta d'avanguardia neila nuova 
era mdustriale. poiche le pri
me filature meocaniche del co-
tone turono impiantate a In
tra. Nel 1849 nella sola irtdu-
stria cotoniera erano occupatl 
1761 lavoraton dei quali 1260 
nella lilatura e 501 nella tessi
tura. Sempre a Intra nel 1858 ! 
erano installati 68.000 fusi e 
409 telai meccanici. Nel 1887 tl 
signar Albertmi diede vita al
ia prima consistent fabbrica 
di cappelli La scelta della 
zona, da parte dei padroni di 
allora, ebbe online principal 
mente da due motivi: la gran 
quantita di acqua (fiumi e la-
go) e di mano d'opera a bas 
so prezzo. II « basso prezzo » 
della mano d'opera era soprat 
tutto offerto dalle donne le 
prime donne operaie della nuo
va era industriale. Lo dice an
che una veochia canzone, la 
canzone del «sabato sera». 
che racconta e canoa la storia 
di quella tremenda tempesta 
sul lago, che travolse la bar-

j ca - traghetto delle operaie che 
[ alia sera tornavano alle loro 

case, e racconta e canta che 
morirono in 9 e finirono al 
campo santo. 

Le sfruttate del!'800, man 
mano che passavano gli anni 
e la storia cambiava secolo. 
divennero sempre di piu, par-
tecipi di uno sviluppo costan-
te dell'industria della zona 
che andb avanti fino all'ulri-
ma guerra mondiale. Pm, at 
giomi nostri, si apre 11 grande 
processo di degradaztone che 
vede jn po!u anni la ehiu-
sura di ben 28 fabbriehe di 
cui 8 nella sola Verbania 

Verbania magglo 1969. An 
diamo a vedere la civilta in
dustriale di oggi Ha un no
me. Rhodiatoce. grande com
plesso del set tore fibre artifi 
ciali, del gruppo Montedison 
4.200 operai. E le operaie, quan
ta sono le operaie? Pino al 
1958 erano la magg4oranza as 
soluta (nel '54 su 5 000 operai 
erano 3.500). Oggi si parla di 
una cifra attorno alle 500 ope
rate su 4.200 lavoratori Quel 
po' di storia di ien nei con
fronto serve a darci il senso 
di ci6 che e accaduto oggi. 

Se le operaie di ieri ce le 
canta la canzone, le operaie di 
oggi, quelle rimaste, le vedia-
mo in faocia, le conosciamo 

Nostra inchiesta su un incredibile attentato contro una delle piu belle citta del mondo 

CHIAFFONDA VENEIIA? 
I1 la speculazione che minaccia il centra storico modificando irrimediabilmente Tequilibrio idrico della 
Laguna - Le responsabilita della Montedison che batte senza scrupoli la strada aperta dal conte Volpi 

Dal nottro inviato 
VENEZIA. Qiuptw 

Querele, controquerele e ta-
vole rotonde: al Gazzettino, al 
Comere, alia Stampa Se Ve 
nezia si potesse salvare a ta-
vola (rotonda s'mtende), a 
quest'ora tutto sarebbe risolto 
e la contessa Volpi in Cico-
gna potrebbe tornare dalla 
Turchia dove attende con im-
pazienza la testa di Wladiml-
ro Dongo. 

Dal 7 massi°. cioe da quan
do nella seduta del « C'omita-
tone » Dongo ha lanciato un 
sasso nellalveare, questo ron-
za funbondo. La parola « spe
culazione » unita al nome sa 
crosanto della Montedison ha 
sollevato quello scaiidalo che 
la progressiva distruzione di 
Venezia non aveva provocato 
Le contesse si sono sentite toc-
cate e tutte le piccole e gran-
di fijjure dell'intellettualita lo
cale nan tiratu tuon dai cap 
pello, come prestigiatori in fie-
ra, progetti e sugnerimenti. 

Fra I tanti si distingue l'av-
vocato Fehciano Benvenuti — 
ordinano di dintto ammuii-
strativo all'Universita Cattoli-
ca, presidente dell'Istituto fe-
derale delle Casse di Ri.spar-
mio dpii» Venesie, consuicnte 
ufficioso del patriarcato e del
la Democrazla cristiana, tutu-
ro sindaco di Venezia in pec-
tore — uomo potente e awe-
duto che non parla a caao. 

tnterpellato l'aw. Peliciano 
Benvenuti ha risposto come 
l'oracolo: «E" necessaria — 
ha detto — un'azione, prima 
ancora che di coordinamento, 
di coordinato ordlnamento». 
E ha concluao sollecitando 
una legge che Istltuisca un ar-
chivio che sia anche un centro 
dl lncontro dove, probabilmen-
ta, 1 magglori lngegni sareb-

bero convocati a studiare l 
mezzi per la salvezza della 
citta distmguendo tra il coor
dinamento e il coordmato or-
dinamento. 

I cervelli fumano in questa 
tensione intellettiva e non e'e 
da stupirsi se l loro prodotti 
siano fumistena. Tuttavia que-
sta cortina di parole in liber
ta o di progetti mirabolanti 
(n Venezia citta franca sul pia
no della cultura »; « Venezia 
citta di elite con abitanti di 
elite ». H Grande Venezia », 
« Citta degli Studl » e via di-
cendo) non viene stesa a caso. 
Si leva un polverone per na-
scondere il primo sasso, secon-
do una tecnica che 6 quella 
di sempre: creare un proble 
ma fittizio per nascondere 
quello reale; polarizzare l'at-
tenzione sul contrasto Italia 
Nostra-Dongo per lasciar ca 
dere la ricerca sulla specula
zione che e il vero nocciolo 
del problema. 

Perci6, trascurando l'attivi-
ta isterica del « comitato delle 
contesse» e l vaticini ispira 
ti di Giorgio Bassani, nol vor-
remmo tomare con quest) no 
stri articoli al punto nodaJe 
della faccenda; alia specula 
zione, o, rr.cglio, iii6 »^«vui*-
zionl — al plurale — perche 
gli affari attomo a Venezia 
sono molti e dl different* tlpo, 
anche se poi tutti confluisco-
no nel medesimo calderone. 

Coel. per chlarezca, conver-
ra distinguere tra gli affarl 
che awengono attomo a Veoe-
zia. nelle aone Industrial) del
la laguna, e quellt che hanno 
come oggetto la citta steaaa 
pericoiante per le maree, le 
acque alte, lo sprofbndamento 
del auolo. deprezzata • offer-
ta come rottame al migliorl 
orferentl. 

Parliamo qtnndi, per prima 
cosa, delia speculazione in la
guna, pur senza dimenticare 
che in essa sor^e la citta. La 
laguna. come tutti ormai do 
vrebbero sapere, e un catlno 
chiuso da una parte dalla ter-
rafetma e dall'altra da una 
serie dl l-sole e dl dlghe arti
ficial! (i famost murazzt). II 
mare aperto. quello vero, sta 
fuori della laguna, ma vl en-
tra e vi esce piu volte al gior
no attraverso tre aperture po-
ste tra un'isoja e I'altra: an
tra portando acqua freaca e 
ptihta ed esce trasportando 
l'acqua inquinata dai residui 
della vita civile. La laguna, 
lnsomma. e il cuore per cui 
passano ininterrottamente il 
sangue artenoso e U sangue 
venoso, ossia l'acqua ossigena 
ta e quella canca di lmpun-
ta Se questo movimento con-
tinuo si arrestasse, la laguna 
diverreboe una palude mefiti 
ca; se mvere il movimento del
le acque divenisse troppo vio-
ipnto — come e accaduto U 
famoso 4 novembre del '66 — 
Vene7ia verrebbe distrutta dal
le fondamenta 

II problema numero uno dl 
Venezia e percib quello di con 
w»rvftri? sano :i cuore della la
guna. Problema antichiuimo. 
aggravato con la vita mo
derna che ha aconvolto con le 
macchine le pacifiche acque • 
ha ndotto e corroso 1 confini. 
II primo roditore fu come e 
stato piu volte rlpetuto, quel 
Volpi poi conte dei faaclsmo, 
che ai margini della laguna 
colm6 di terra una zona aeml-
sommersa (cioe una barena) 
e ne cave- un migliaio dl et-
tari dl auolo robusto au cui in-
atallare le Industrie della Zo
na Industriale. Speoulazione 
colossale che rlempl le taache 

dal bonlficatore, mentre a nord 

di Venezia — da dove si gmn- dustria moltiplica le macchi 
ge oggi venendo da Padova 
— sorgevano stabilimenti e 
fabbriehe oltre a una citta 
nuova. la grande Mestre, an 
data vertigmosaniente allar 
gandosi sotto l'ombrello mefl-
tico dei fumi delle ciminlere. 

Da questo momento, si af-
faccia in laguna una realta 
nuova: quella dell'industria 
moderna con tutte le sue con-
seguenze positive e negative. 
Volpi aveva solo iniziato 11 
processo. II dopoguerra lo spin-
ge avanti con velocita ere-
scente. Alia prima Zona In
dustriale se ne affianca una 
seconds e si comincia a pre-
para re U terreno per una ter-
za, mentre altre sono in pro-
gettfl in direzione della pro 
vincia di Rovigo come una 
gigantesca fusna lungo la co 
sta Ai mille ettan dell'anti-
co centro storico, si contrap 
pongono l setteimla ettari del
le tre zone industriali fatte o 
in corso dl costruzlone: non 
occorre dire da che parte si 
sposU il peso economico e co
me il contrasto tra Parities 
realta della Serenissuna ven-
ga a cozzare in modo disa-
stroso contro la nuova i«i»i-
ta dei potenti monopoii. 

II primo ad apparire e lo 
aconvolgimento sociale. Vene
zia decade e gli abitanti ae ne 
vanno per installarsi in terra-
ferma dove trovano 1 tre lo
cal) modern 1 e le comodita dl 
una vita normale, compreso lo 
smog e tolti i vaporinl. 

N4 tl movimento migratorlo 
si arreata a Venezia: tutta la 
provlncla • larga parte del 
Veneto ne vengono interena-
te. Intere zone si avuotano si-
no a one 11 processo di a&sor-
blmento dl mano d'opera si 
arreet* perohe la nuova to

ne e diminuisce le brar-cia. Ma 
ormai la trasformazione e av-
venuta. 

II secondo sconvolgimento e 
quello della laguna. mterra-
menti e scavi di canali pro-
seguono senza controllo alte 
rando il regime delle acque 
con ritmo caotico. Tutti metto-
no le mam, chirurghi e clar-
latani, nel dehcato cuore di 
Venezia sino a che 1'alluvio-
ne del '66 da tragicamente 
ragione ai profeti di sventure. 

Venezia affonda a velocity 
crescente; tl suolo si abbas-
sa, le maree si alzano. Gli 
studi, per quanto condottl con 
molta comodita, dimostrano 
che i miliom di tonnellate dl 
acque est rat tl dal suolo per i 
bisogni dell'industria hanno 
provocato uno seivolamento 
che occorre arrestare lmme-
diatamente 

E. poiche i'allarme e gran
de, vengono alia luce tutta 
una serie di altn fatti a ri-
prova della spregiudirata vio 
lenza con cui la grande indu-
stria s'e lanciata all'abbordag 
gio della laguna per costrulr-
vi il nuovo sbocco del tnango-
ln industriale del Nord. Un ito-
lo di interessl privati (quell! 
appunto che 11 Corriere della 
Sera finge di non conoscere 
nemmeno) vengono ad urtare 
contro fll Interessi pubbhci, 
creando nuovi centrl di pote-
re, di corniziooe e dl prevan-
cazione di cui le anime belle 
dl Italia Nostra, care all'ln-
tegerrimo Montanelli, aembra 
non si rendano eonto. E qui, 
in questo contrasto maturato 
in un trentennio, esplode 1'ulti
mo scandalo: quello della ape-
oulazione d| cui la Montedi
son e la mente direttrlce. 

Rub^nt T«<Uschi 

una per una. tipiche esemplcn 
di un paese in loflta dove gli 
operai e le operaie chiedono 
piu potere nella fabbrica, nel
la societa. nello Stato. Sono 
protagonists della grande lotta 

del maggio scorso. alcune di lo
ro sono andate alia trattativa 
con TUnione Industriali, han
no tmposto la parita di sala-
no e di qualifiche per il repar-
to orditura. hanno aperto la 
via della parita per tune le 
altre. Sono operaie da assem-
blea. ma sono poche, sono sem
pre meno. Gh ultimi cast di 
assunzione di donne lavoratn-
ci risalgono al '60. Recente-
mente assunti 150 operai, tut
ti uomini. Cresce la combatti-
vita, la disparita tende a scorn 
parire in tutte le sue forme 
(quahfiche. cottimi. ecc.). ma 
diminuisce roccupazione fern 
minile Argomenri? L'azienda 
dice che con il nuovo proces
so tecnico produttivo non st 
sono rese piii necessane per 
la lavorazione le qualita fern-
minili Eppure le macclMne so
no sempre quelle. 

Cerchiamo di capire meglio, 
come e perche si verifica un 
processo di tale natura. dentro 
questo gigantesco monopolio. 
Ecco i modi: in grande voga U 
cosiddetto licemiamento con-
sensuale una specie di do ut 
des. di qua il padrone, di la 
I'operaia, che in prarica si ri-
solve in un ncatto: poiche 
eontropartita del consenso 
dell'operaia a lasciare il lavo
ro e l'assunzione di un figlio. 
Un simile ricatt© pub prende-
re anche il nome gelido di « di-
missione volonrarla». Altro 
metodo in vosa- lo sposta-
mento dolla lavoratnee al co
siddetto « ropart<- oolmone », 
detto anche « camera n sas » 
E* il reparto degli in^prvihiH. 
di quelli cioe che « non dan 
no garanzie» al padrone di 
reggere il ritmo del reparto 
Basta un certo numero di as 
senze, per quanto motivate. 
per essere dichiarati mservi-
bili. Nel reparto polmone si 
perde il cotcimo. rimane so
lo la pega base. Orario di la
voro: 24 ore settimanaJl. I U-
cenzimenti spesso alia Rho
diatoce oominciano alia Came
ra a gas. 

Ceneo ora di capire 11 per
che. Cerco di capirlo, dentro 
e fuon la fabbrica. rivolgendo 
sempre la stessa domanda. 
provocando a seconda dei ca
st e del tipo di mcontro (a) 
l'entrata di un turno, nella se
de del Partito comunista, in 
un piccolo caffe frequentato 
dagli operai di fronte alia Rho
diatoce, in giro per la citta) 
semphci battute amare, sfer-
zanti accuse, vere e proprie dl 
scussioni. In generate la rispo-
sta e quasi sempre la stessa: 
le donne vengono licentiate o 
non vengono assunte, per via 
del a ciclo continuo». In tor-
mini burocratico - aziendalisti-
ci. il ciclo continuo signlfica 
semplicemente che 11 lavoro 
in fabbrica e suddiviso in tre 
turni, 6-2, 2-10, 10-6. Oiascun 
operaio e tenuto a oambiare 
il proprio turno di lavoro ogni 
due giorni. II che signiflca che 
ogni sertimana l'operaio fe co
st retto al lavoro nottumo. Ml 
rispondono, con la sicurezza 
che deriva da un dato dl fat

to, peraltro mat sufficientemen-
te discusso. II ciclo continuo 
avrebbe dunque intrappolato 
la occupazione femmuiile. E 
questo palese attentato al dkl-
ritro ai lavoro della donna, vi-
sto nella luce gelida della bu-
rocrazia aziendale, sembra 
quasi trovare una sua giustifi • 
cazione. 

Ma proviamo a rovesclare I 
termini di questa unica real
ta: proviamo tutti insleme, con 
un gruppo di operai e di ope
raie tra 1 piu combatMvi e 
qualificati della tabbrica. Sia
mo appunto nel caffe di fron
te all'ingresso pnncipale. l'ar-
gomento diventa caldo, «vl-
sto » dalla parte gtusra. con tl 
necessario spirt to di classe. 
« Siamo nel pieno dello srnit-
tamento » — dice un comuni
sta. L'obiettivo del padrone e 
la piena utilizzazione degli im
pianti. Questo e ci6 che conta 
per lui. II resto, oioe nol, la 
nostra vita, 1 nostri dintti, non 
hanno importanza » « Quando 
si parla del rapporoo uomo-
macchiru:, si dovrebbe parlare 
anche dj questo — dice un al
tro — qui e la macchuia che 
comanda. La macchina e pro-
fitto. La macchina e disumana. 
I* macchina da arnica e di-
ventata nemica La scienza al
lunga la vita. Io sfruttarnento 
I'accorcia ». 

Ora parla l'operaio del sin-
dacato. Ha i] tono di chi sa 
di affrontare un problema 
troppo a lungo accantonato. 
Esordisre con un « dunque *. 
«Dunque le donne vengono 
licenziate per via del ciclo con
tinuo — afferma — e no*, nol 
come rispondiamo? Come po-
niaino I« ijuesuone/ Punto pri
mo. dobbiamo andare all'origi-
ne Perche ij ciclo continuo. 
anache respansione della fab
brica? La macchina sempre in 
movimento e un'orgia dl pro-
fitto. E agll operai, alle ope
raie che cosa ne viene? » Su-
bito 11 discorso prende le ca-
ratteristtche dl un dibatU-
to one arriva al Umlte deila 
ldeologla, apecie quando si 
aooenna alle quanta di una 
sooleta dominate dagli tnterea-
si di oiaase. Pol al (oma a 
parlare in termini attuaii, rt-
vendicaUvi. da vertenza. 

Dentro questo dibattito Un-
prowiaato ma fecondo getto 

il seme di un nuovo tema au 
cui uTipegnarsi. Ma e proprv> 
giusto che si debba accettar* 
cost come il lavoro nottur-
no? Perche gh uommi si e 
le donne no? Mi si nsponde 
con gli argomenti della vita. 
i figli. la salute, la stanchez-
za al matt.no, un modo di vi
vere che cambia, un rappor-
to umano che cambia. anzi v 
tronca. Tutte sacrosante veri-
ta che nguardano i dintti 
umam deli'esistenza. validi per 
le donne. t-alidi per gli uomi
ni. Per le donne, dice un'ope-
raia, e'e una legge che vieta 
il lavoro not turno (mi viene 
in mente quella prima legge 
del lontano 1902, quando si 
comincib a imporre la tutela 
del lavoro della donna e del 
fanciullo). Indietro non si tor-
na Non e un'epoca nella qua
le si possa tomare lndieTro. 
Andare avanti. sigmfica anche 
affrontare il problema del di-
vieto del lavoro notturno per 
tutti, almeno in alcuni setton 
produttivi, mettere le mani 
nell'orgia del profitto che non 
rispetta neppure la piii eie-
mentare dmamica del vivere 
umano. quella che si accom-
pagna alia luce del giorno e al 
buio della notfle 

Se ne comincia a discutere 
qui, in questa fetta di mondo 
aziendale novarese, e chissa 
in quante altre zone se ne di-
scute gia da tempo, laddove 
si pongono gli stessl proble
ms uomo macchina pro
fitto ciclo continuo - dirit-
to al lavoro Sono temi del no-
stio tempo Perche e proprio 
ora, nel momento in cui la ri-
sposta operala si ta piu forte, 
piu articolata e la rivendica-
zione sempre piu agguerrjta 
c puntuale. che vengono al 
dunque tutti i vecchi e nuo
vi modi di sfruttarnento Qui 
alia Rhodiatoce, nel clima an
cora caldo delle farnose lotte 
di maggio riportate da tutti 
i giornali anche quelli dei pa
droni, in una ?ona come que
sta ch* fu luogo di nasrita 
e di espansione del lavoro fem-
minile. il tema dello smantel-
lamento del lavoro della don
na assume rutta la sua im
portanza e drammaticita Qui 
le operaie sanno di che cosa 
stanno parlando E !o sanno 
sopratutto le ex operaie. get-
tate nel rango del lavoro a 
domlrilin. oostrette aU'errHgra-
zione. spinte verso i lavori 
sragionali, ridiventate casalin
ghe perche cosl ha deciso, 
compiendo una maudita con-
traffazione del valori della 
scienza, U padrone • mac
china. 

Giuliana Ferri 

Smentita una 

vecchia credenza 

Cuore malato 

piu nelle 

donne che 

negli uomini 
Le malaOie di cuore. in Ita

lia, colpiscono piii le donne 
che gli uomim Questa con-
statazione, che non nguarda 
soltanto il nostro paese ma 
che indubblamente 6 piu mar-
cata nei paesi in cui le con-
traddiziom sociaU producono 
un tipo di « famiglia conflit-
tuale » e dove i conflitti si ri-
percuotono maggiormente sul
la donna, e emersa da un am
ple studio statisMco predispo-
sto tn visca del simposio in-
ternazionale di aggiornamento 
promosso per 11 6 e 7 giugno 
a Porto Cervo, in Sardegna, 
dal centro di studi biologiri 
dell'ordine di Malta e dalla 
nvista Clmwa europea. 

E' risultato. mfatti — tn cio 
contraddicendo la comune cre
denza che siano gli uormm i 
piii espostl agli stress dei tem
pi moderni — che in IfaJia. 
su un totale di circa 1 miho 
ne e mezzo di malati di cuo
re. 740 mila sono maschi e 810 
mila femmine La dtragrande 
maggioranza del cast com 
prende mdividuj fra t 20 e 
l 60 anni di era, ma le ma
lattie cardiache non nsparmia-
no neppure mdividui In eta 
gnwanissima, anche infantile 

Secondo l dati forniti daila 
organiz/azione mondiale delU 
hanita. fra gh adulti quaai il 
j0' c dei decessi e ascrivibile a 
malattie cardiovascolan (ui 

Italia il 41,5 <-, 49^ in Fin Ian 
dia 45.5 in Gran Bretagna, 
31 in Francia), ma vi e un 
ii«»UMHe aumento Nel noatro 
paese si e pas&ati da 301 casi 
nel '55 a 361 nel '60, da 366 
a 436 in Gran Bretagna. da 
417 a 498 In Danlmarca, da 372 
a 409 in Svezia. 

I fumeton di piu dl 30 at-
garette quocidiane sono l piu 
esposti: nschiano XI volte di 
pm di morir* di cancro pel 
monare ed hanno probabUita 
doppia dl contrarre malattie 
cardiovascolari. 

Al Simpoaio, che aari oeca-
sione di un utile acambio dl 
esperiense tra i vari paati. 
parteciperanno par ITIaMa i 
profeasori Vaidool, 
• Puddu. 
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