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Una grande citta in lotta 

per un rinnovamento radicale 

A Torino 
il 3 luglio 

La condizione femmmOe oggi in un'inchiesta tra le opcraie mOanesi 

CHI HA VISSl'TO a Torino 
la giomata del 3 luglio, 

ha potuto assistere a un pa
tents ed e>emplare episodio 
della lotta di classe che. dal-
la fabbrica. investc 1'iotcra 
societa civile di una gran-
de e contraddit tori j citta in-
dustriale e pone gli operai, 
i sindaeati. i partiti di clau
se come protagonist! non di 
propaganda millenari^tica o 
di rivendicazioni parziali ma 
di una richiesta di rinnova
mento radicale. di struttura. 
E chi ha girato il 3 luglio 
pe r !e vie torinesi adiacenti 
alia FIAT, ha potuto anche 
misurare con quale abilita e 
sincronismo sappiano agire 
padroni e polizia quando. 
trovandosi di fronte a un 
Erande momento della lotta 
di classe e democratica. lo-
ro prineipale interesse e 
far si ch'esso si riveli ac*Ii 
occhi del Grande puhblico 
Hon per quello che e, ma 
con l'impronta pura e sem-
plice del « disordine », del 
« tafferuglio ». del famoso, e 
non dimenticato. * sowersi-
vismo » che fu il trauma di 
cui il fascismo si servi per 
creare 1'allarme necessario a 
sbarrare la strada alia lotta 
e alia protesta operaia. 

Torino. 3 lugiio, ore nove 
del mattino. Entrandovi da 
Milano. la citta appare come 
fermata da una mann invisi-
bile. Non un autobus, non 
un tram in vista. Tutti i ne-
gozi. dai pin sfarzosi ai piu 
modesti. con le saracinesche 
abbassate. Chiusi i mercati 
di Piazza Repubblica, de-
serti i benzinai, ferme ai lati 
delle strade le autolinee « di 
«mergenza ». In via Milano 
perfino la « Regia Farmacia 
Anglesio » ha chiuso i suoi 
oscuri hattenti da antica bot-
tega di speziale. E nolle 
viuzze del centro. fra San 
Pomenico, S a n t ' Agostino, 
Santa Chiara, e un pullula-
r e di operai che non sono 
andati in fabbrica. un inero-
ciarsi di favelle meridional! 
e piemontesi. Tutti parlano 
dello sciopero, del « caro fit-
ti », della Torino che * scop-
pia » per colpa della FIAT. 
Questa, il 3 luglio. celebra 
un altro dei suoi fasti, 
aprendo la vendita della 
«130»: prezzo base 3.150.000. 
e. volendo. aria condiziona-
ta (200.000 lire), alzacristal-
li elettrici (63.000 lire), radio 
con antenna elettrica (125 
mila) . Ha scelto proprio il 
giorno adatto. 1'avv. Agnelli, 
pe r < lanciare » la « 130 »-
Intorno ai siganteschi sta-
bilimenti della « Mirafiori », 
gli enormi piazzali-pareheg-
gio per i « pendolari » sono 
desert i . L'immensa fabbrica 
e ferma, e di fronte ai 32 
cancelli « guardie Fiat » e 
carahinieri stazionano come 
sentinelle. . 

CHI HA FERMATO Torino, 
il 3 luglio? E' poco ri-

spondere la classe operaia, 
se non si aggiunge attraver-
•o quali « istituti > e movt-
menti essa traduce qui a To
r ino la sua forza: quell'avan-
guardia operaia torinese nel
la quale ha avuto fiducia An
tonio Gramsci, i sindacati 
tut t i uniti in un solo blocco 
potente, capace di parlare e 
farsi intendere sul piano so-
ciale non solo dagli operai 
ma da una intiera citta che 
ha risposto aH'appello. 

E ' contro questo intrec-
cio. rivoliizionano, che il 3 
luglio padroni e poltzia han-
no agito, come sempre han
no fatto ogni volta che la 
lotta monta, assumendo di
mension! sociali nuove, le-
gando la fabbrica alia cit
ta. Non potevano «incassa-
re », senza tentare di de-
viarne il senso, un discorso 
cosl chiaro, una prova di 
forza cosi convincente della 
legittimita di un atto di ac-
cusa che fa risalire alio 
sfrenato sjstema del profitto 
di monopolio il dissesto di 
tutta una citta. 

E cosi 6 scattata la provo-
cazione. Per dare modo alia 
Stampa e al Corriere def'a 
Sera di senvere che il 3 lu
glio, a Torino, non e'era sta-
ta una potente ondata di lot
ta che aveva schierato contro 
la Fiat seicentomila perso-
ne ma solo incidenti provo-
cati da « estremisti », 6 ba-
Stato poco. La Gazzetta del 
Popolo ammettera poi che la 
scintilla e stata lanciata dal 
vice questore in persona, 
che ha insultato e fatto pic-
chiare a freddo un primo 
gruppo di giovani e di ope
rai che preparavano un lo
re corteo E dalla scintilla la 
fiammata. gli incidenti, il so-
spirato « disordine », accu-
ratamente alimentato e at-
tizzato da una polizia bene 
istruita che di volta in volta 
« lasciava fare », poi inter-
veniva scegliendosi di prefe-
renza le vittime designate 
I n i pochi operai presenti. 

USMTRaVIVE 
Le vecchie e le nuove disporita - « Entro il 1969 dobbiamo eliminore la "sessuolita" del cottimo » - La donna in fabbrica la vogliono gio-

vane e la mandano via giovane - La riorganizzazioite aziendale del « Kennedy italiano » 
A CHI c servita, dunqu«, 

* * la « coda » di incidenti 
e tumulti del 3 luglio a To
rino? Non alia battaglia po
litics e sociale della clas.se j 
operaia torinese, che non 
si nu t re di < incidenti » e di 
estremismo ma di tenace. an
che logorante, lavoro e lot
ta. dentro e fuori la fabbri
ca, per imporre la sua ege-
monia all 'arroganza prepo-
tente del padrone. II 3 lu
glio, malgrado gli incidenti. 
la prova di questa egemonia 
vi e stata, ha dominato, frut-
tera. E dal 3 luglio 1969 
Agnelli a Torino comanda 
di meno. C'e dunque da te-
mere che provochera di piu. 
Lo tengano presente tutti . 
Sia coloro che hanno saputo 
lottare uniti sfidando il pa
drone in una fabbrica e in 
una citta che sono. e diven-
teranno. sempre meno *sue», 
sia coloro che. consapevoli o 
no che fossero. sono scesi 
sul ter reno di uno scontro 
che appare « frontale » solo 
sulle fotografie drammatiche 
dei siomal'i prezzolati dal 
padrone ma che. nel conte-
sto generate della lotta di 
classe oggi. e m a r d n a l e per 
la classe operaia ed e centra-
le solo per chi si illude che 
un sasso Hncinto contro una 
carr i""?; ta valsa di oiu. per 
costruire la rivoluzione. di 
uno scionero generale che 
dalla fabbrica investe la cit
ta nor difenderla e rinno-
varla 

Questa. col suo segno di 
unita politica e sociale, e la 
« violenza » che decide, oggi 
per domani, la sorte dello 
scontro fra padroni e classe 
operaia. fra democrazia e an-
tidemocrazia. H resto, volu-
to o provocate che sia. non 
serve. O serve soltanto ai pa 
droni . ai fautori dei «bloc-
chi d 'ordine ». 

Maurizio Ferrara 

II «Rha» ormai a mezza strada 

In Italia 
una delegazione 

della sinistra 
comunista 

svedese 
I'»a dclpf»a/ionc del Partito 

dolla sinistra — corr.imista — 
svedese. composta dai compagni 
Bror Enjrstrom. memhro candi-
dato deU'L'fTicio Politico, Stig 
Mortsjci. membro del C.C. e del-
l'csecutivo del Sindacato Edili-
cementieri di Stoccolma, e Ur
ban Herlitz della Federazione 
giovanile comunista, ha visitato 
l'ltalia dal 23 RiuRno al 4 lu
glio 1969 ospite del PCI. Duran
te il loro soggiorno. j compagm 
svedfsi hanno avuto una serie 
di incr.ntn con una dt-legazione 
del PCI composta dai compa-
fini: Fernando Di Giulio. della 
Dire^ione, Leo Canulio, Gino 
Ga'ii. ("iiuliiino Pajetta, mem-
bn del C.C. e Irma Trevi della 
Sezione esteri. Le conversazio
ni. s\oltesi in un ciima di cor
diality e di fraterna collabora-
zione, hanno avuto per tema i 
problemi della condmone ope
raia nei paesi capitalist! indu-
strialmente avanzati con parti-
colare riferimcnto alle espenen-
ze e al la\oro del comunisti 
itdlidni nei grandi centn ope
rai. Per un contatto piu dirctto 
con questi problemi, la delega
zione bverii'se lia sisitato le 
citta Hi Torino, Gcnova e Pisa 
partecipando ad as>>emblee di 
operai in lotta e a riiimoni con 
attivi-ti e dingenti delle orga-
ni/.za/ioni lotah del partito. 

A berdo del « Rha » formal famota 
barca di papiro, le cose procadono ba
ne a tal punto che il capo della spa-
dizione Thor Heyerdahl, ha decito di 
gettare a mare tutta le scialupp* di 
salvataggio. 

Ora, tutto e affldato alia stabilita del 
grande battello t i navigator! non han
no scampo: in caso di fallimento dal-
I'impresa finirebbero tutti in mare, 

La barca, con la vela spiegata che 
ha al centro dipinto un grande Sole egl-
zio, procede a discreta velocita. 

Proprio ieri, ha toccato la meta esat-
ta del viagqio dal Marocco all* AntiUe 

con un parcorso coperto di 2253 chllo-
matri. U'arrivo alia Martinica e previ-
*to par la f in* del mese. 

A bordo, Intanto, tutto proceda tran-
quiUamente. I membri della spedizion*, 
partiti con tanto clamor* per dimostra-
r* com* gli antichi egizi fomro giunti 
nel I* Americh* molti tacoli prima del 
grandl viaggiatori europel, fanno il ba-
gno ognl momento. Alternano ripret* 
fotografiche, note di diario ed osserva-
zioni scientifiche, alle partite a carte o 
a scacchi. Ogni tanto, il capo della 
spedizione rietce ad entrare in contatto 
con radioamatori di ogni parte del mon-

do e invia notizi* sull'impreta. Proprio 
I'altro giorno, era stato un radioamato-
r* di St. Petersburg * portare a termine 
un lungo collegamanto. A bordo del 
c Rha» si trova, com* e noto, anche 
I'alpinUta ed esploratore italiano Mauri 
che • proprio addetto alia documenta-
zion* fotografica d*ll'impresa. 

II medico di bordo e, invece, un so-
vietico. Insomma, la grande barca * 
una sped* di ONU del mare e della 
esplorazione. Ogni uomo dell'equipaggio 
rappresenta, infatti, un paese diverso 
e il « Rha a e letteralmente coperto 
dalle bandierine di tutti questi paesi. 

Due lettere di compagni condannati 
dai tribunali dei colonnelli greci 

Dalle carceri Averoff di 
Atene, US compagni greet, 
condannati a pesanti pene di 
reciusione. dai tribunali mi 
litan, per la loro energica lot
ta contro il regime dei .HI 
lonnelli, hartno inviato alia no
stra reda7ione un loro me? 
sagRit). rivolto alia Cnnferenza 
dei partiti comunla.'i e ope
rai di Mosca. A n-nne dei 
115 oompagni, il m«*r-sagf?io fe 
firmato da sei dingenti co-
muniMi, membri del Cwnita-
to cent rale del PC greco, 

membri della Direzion* del-
1'EDA, della Direzione della 
Oioventu democratica « Lam-
bralcis». del Consigllo nazio-
nale del Fronte patrlottico. 
Giunto con notevole ntardo. 
il messaggio dei 115 compa
gni greci non perde perb In 
sua importanza, per le gravi 
question) sollevate, che rljjuar 
dano la profonda crisi che 
travagha la sinistra greca. 

« Cart compagni, 
dalle carceri Averoff rivol-

Qiamo un traternn augurio at 
larnrt della Conferenza tnter-
nazwnaie (let partiti comuni
sti e operat, vtsteme ai no-

stn rirtsstmi rmgraztamenti 
per la rostra moztone di so 
lularieta con t detenutt voliti 
ci. il noitro popolo e tittle 
Ir vitltme della ferocta fasci-
sta La nostra lotta si svolgc in 
una area estremamente com-
plessa del fronte antimpertah-
sta ed c per no, /or.se, che not 
Tftenttamo in un grado assai 
put grande la necessity pari-
gente della sohdarieta tntcr-
nazionalc, dell'untta delle tor-
ze comuntste, dt sinistra e 
progresstste tn questa lotta 
contro I'tmpertalismo, per la 
democrazia, per la pace ed 
il sociaiismo, per una nuova 
prospetttva che stgniftchi la 
Uberazione dei popoli dallo 
spettro della guerra, delle re-
pressioni e delle soffereme. 
Not siatno consapevoli delle 
difficolta alle quali andate in-
contro nell'incanalare tn una 
direzione umca e unttaria que-
ste speranze e quest'aztone 
concreta di cui meglio colgo-
no itmportama i comunisti 
di ogni paese. Ma vogliamo 
sperare che nel vostro dibaU 
Uto riusctrd a preralcre. non©. 
stante gli inentahili disxensi 
su aspetti particolari, Vetigen-

za storica di ruljorzarc I'uni-
ta del movtmento rwoluzio 
nana Internationale attrarer-
•so un suo piu tmpeqnato con 
trtbuto alia lotta dei ]>opoli 

Insteme ai nostrt caldi rtn-
qraziamentt. voghate permet 
tcrci intanto di esprimervt tl 
nostro rammarieo per il fatto 
che alia vostra Conferema 
non sia stata rappresentatu 
la massa delle farze del I'C 
qreco che si battono all inter-
no del nostro Paese, unite at-
torno al Direttwo del suo Co
mitate centrale, cosl come 
questo e risultato dal suo re-
cente Plenum straordtnarto. 
al quale ha preso parte la 
maggioranza dei membri del 
Comitato centrale elettt dal 
Congresso del 1961. Pud darsi 
che le difficolta da voi rt 
scontrate non vi abbiano per-
messo di aggiungere alia si-
tuazione gia complessa e pe 
sante, un prohiema di piu: 
quello delta scissione prodot-
tast nel movimento greco. 
Vorremmo perb con la dovu-
ta franchetza dtrvi quanti pro
blemi gravi di coscienza sol-
leva per i comuntsti later, 
pur torrnalmente, accettato 

che lo sciucramento che fa 
capo al compagno Kolijanms 
partpctpi, accanto a voi, ai la-
i on (Iclhi Confereiua. E quan 
to negative smno le conse-
guenzc che tal tatto ha sul-
I'umta del monmento greco 
comunista e di sinistra tn lot
ta contro la dittatura miltlare. 
qli amencani e la NATO, la 
quale lotta. naturalmente 
cotnvolge soj>rattutto i comu
nisti e i sequact della sinistra 
nel nostro paese. 

Gradite, compagni, t nostri 
cordiali salutt e i nostri «u-
gurt a name di 115 dei J76 
comuntsti detenuH nelle car
ceri Averoff. 

Theodoras Vassilopu-
los, Leomdas Kyrkos, Hro-
nts Missios, Takis Benas, Va-
silts Nefeludis, Kostas Filinis. 

In una nota aggiuntiva, da-
tata 14 gmgno 1&B9, gtl stes-
si compagni scrivotio: 

« Cara Unita, 
con stupore abbiamo Maputo 

che Vemittente « La voca della 
verita » ha diramato un mes-
saggto inviato alia. Conferenza 
international* di Mosca, a na

me dei detenuti noliticl e (/• i 
departati area, da part" <li 
tre compagni e eon tl quale 
viene praclamto Vappoggio al 
gruppo Koli)annis Son sin 
mo in grado di sapere .SL- I «* 
ramentc un simile m-.sswr/-
gio sia stato mtia'o dm c u -
pagnt at quali viene att'i'-'i'i-
to. Una eosa e certa pero. 
la magqiorart'a (let commit-
.sti detenuti a Parthenti di 
Leros e nel «lager » per don-
ne di Alicurnassos non condi-
vtde questo gesto. Quanta at 
detenuti delle carceri Averoff, 
lib su 176 comunisti, non sol 
tanto protestano perche sono 
state falsate le loro opmtoni, 
ma tengono per di piu ad 
esprimere tl loro sdeqno per
che tl gruppo di Koltyinnis 
ricorre a simili mezzt. disprei-
zando cos\ la trtbuna della 
Conferenza internazionale, alia 
quale tngiustamente e stato 
invttato, mentre cerca di in-
gannarla. 

Con fraterni saluti e grazte 
per iospttaltta. 

A name di US detenuti po-
lUlci delle carceri Averoff: 
Vassllopulos. Kyrkos, Missios, 
Benas, Nefeludis, Filinis. 

0*1 Mttro iaviato 
MILANO. Lugl'.c. 

Operaio - operaia. n«. mo-
donna, parita - dispanta: a 
che punto siamo? R'sponde 
Milano. Una citta. un modo di 
pensare, un passato. una sto-
n a politica, un piano per il 
future La classe oper.ua e 
una fcvanguardm nvolu/iona-
ria. Milano e una seoe di 
questa avanguardia. I pa 
drum sono una classe. Mi
lano e la capitate italiana 
di questa classe. Per questo 
interrogo Milano. Per questo 
la sua risposta e corretta, 
puntuate. esemplare. 

A che punto siamo? Le vec
chie dispanta, le -move di
spanta, questo e H tama. C * 
chi dice che questa distin-
zione e superflua. In genere, 
s* tratta di giovani. Le ope
rate e gli operai del secondo 
round della parita. II primo, 
si e concluso negli anrji '59, 
"60, '61: a eRuale 'avoro egua-
le salano. Nei contratti na-
zionah lo slogan, preso pari 
pari dalla Cosfituzione. tro-
vo una sua applicazione. Ma 
questi ragazzi non >o sanno. 
Perche dovrebbero snperlo? 
A scuola queste cose non si 
studiano. Sui giornali hanno 
letto che ormai era tutto fat
to, fci trattava solo di «ri-
pulire» e di adeguare la le-
gislazione. Le disparita rima-
Me. secondo la DC, nguarda-
vano la natura. La vvra so-
cialita consisteva nell'asse-
condare la natura. 

Questa rinformazione desti-
nata ai giovani. poi lo scon
tro con la vita, il secondo 
round che i giovani v:vono 
come fosse il primo. Per le 
anziane e diverso. II primo 
round lo tvinno combattuto 
corpo a corpo. Tante ore d* 
sciopero, tanto piombo sui 
giornali. tanie manifestazioni 
di piazza, tante discussioni in 
famiglia, tanti scontri e in-
contri, intorno a un proble-
ma nuovo coniugato t»l ftm-
minile in una societa total-
niente maschile. La 'OUL era 
prima di tutto contro il pa
drone, ma talvolta anche con
tro il marito, I'operaio che fa-
ceva lo stesso lavoro. Impos
s ib le dimenticare: crinaca • 
storia intrecciate, contrappo-
ste, impastate di r.entimpnti. 
di ventate umane e di filoni 
di pensieri che hanno pro-
ceduto a scafti dentro una 
corsa verso la civilfa, dove 
talvolta le suffragette si p^en-
devano per mano, dure, te-
starde, settarie come pi-miere. 

Mi risponde una donna « <"n-
ziana » Fabbrica riorlrui. Ca 
mice nero. Anni in piii. Fati-
ca i*i piii. Due figlie n piii. 
« Abhiamo lottato tanto. Ti 
rirordi? Abbiamo ottennto tan
to. Ti ncordi? Oggi ci risia-
mo. Ci risiamo con !a dispa
rita. C\ risiamo con Ui lot
ta ». La Borletti, come tante 
alt re fabbriche, ha cnmmria-
to il secondo round della pa
rita Aument 1 eguali ppr tutti, 
lotta contro « categorie » nia-
schili e femminili, MirrHna'io-
ni dellp cla<s*i inferiori; «en
tro il 'B9 dob>)iamo e'.immare 
la sesstialtta del cottimo (>. Ba
sts con le donne al >0% in IV 
categoria. Persino le opera-ie 
Jolly He operaie che sostitui-
scono le altrp nelle pause e 
che devono conoscere tutti i 
dpi di lavoro» stanno m IV. 
Lotte. succpssi, battute di 
arre.sto, aumenta il vnoanola-
rio dello sfrtittamento, aumen-
tano le voci delle rivendica
zioni. « E' come prima pppu-
re e tanto diverso da prima ». 
Come e diverso? 

Occhi tinti di nero sopra e 
sotto, labbra natural!, uno 
zippo al posto dei bottom: 
scusi, secondo lei esiste la pa
rita? Non capisce: « quale pa
rita? », Tra uomo o donna. 
tra operaio e operaia. «Sia
mo tutti eguali, no?». Inten-
do dire sul lavoro. «Siaino 
tutti sfnittati » K le donne? 
« Ancora piu sfruitate » In 
che quahfica sta9 «N >n !o 
so». Che scuola ha tatto? 
« I/P scuole piofessionali ». lie 
servono ora'' « Non mi ser-
vono». Perche fa l'operaia? 
« Non mi piacciono I mest ie
ri da donna». II cuo sala
no? « f>0 (XX) lire a| niese. Qttel-
la 11 ne prende 70 000. Ha co-
nuneiato a lavorare a 12 anni 
e mezzo M. Vuol partecipare a 
qualche r/.inione? « Di chi? » 
Del Partito comunista. «Le 
do il mio telefono, mi av-
verta ». 

Questa e una donna 'tispan 
ultima arrivata. Di ra^a?ze 
en; i dalla Borletti ne^i; u l t i 
mi tempi ne sono s 'appate 
in molte- rifiuto Iclla condi-
none ambientale della labbri 
ca. Quel condnuo «mm mi 
servi ma mi servi » del padro 
ne. Quei rittni 'Juella v ta 
senza Iiberta II sonno lungo 
solo a Natale. 

Negli studi piu -ecentl sul
le nutive forme di -li^ianta 
si dice che l'oronomia Italia-
na cosi come e organiz/.ata 
ogRi non puo regger^i « senza 
trattare ie lavoratnei corns 
component! importanti del 
basso costo del lavoro e dei 
piii vasti margini di sfrutta. 
mento di cut il .^apitalismo 
italiano ha bisogno '>. Allora 
e vero. E ' nata una d ;sparita 
ultimo grido Milano insegna: 
per le donne salari minimi 
contrattuali. I salari di fatto 
contrattati azienda per azien-
da (cottimo, premi e:c ) so
no piii bassi qtiante piu so
no le donne. La matfgioran-
za delle donne, commciano e 
finiscono nelle categorie piu 
basse. 

La donna tn fabbrica la vo
gliono giovane e la manda
no via giovane. All* pm gio
vani, per contratto, meno aa-

lario. Tanto meglio se sono 
apprendiste. tanto fumo lo 
stesso lavoro delle operate, 
malgrado la legge. i& donna 
in fabbnea e una operaia per 
modo d: dire: oggi c'e. do
mani non c'e. puo lavorare 
a domi<Ml:o. puo livorare a 
ore. puo lavorare a stajjione, 
a con*ratio a termine. a tem
po parzi ile. 1'importante e 
che si ricre.no « quei niargi 
n: d: conveiuenza economica 
che ia uti!i2zazione di-ila ma
no d'opera femmirule assicu-
ra \a prima della conquista 
della parita ». 

Milano: documenti. Magneti 
Marelli. il 6ti'- delle donne 
nella IV categoria. il &rc nel-
la prima. Carlo Erba: il 70r'o 
degli uomini e in 1. e 2. nue-
gona. II 60% delle do.ine * 
in 3. e in 4. categoria. 

Alemagna: 1. categoria 379 
uomini — 11 donne. 3. vatego-
ria 109 uomini — 364 donne. 
4. categoria 67 uomini — 12H 
donne. Stare in una catego-
ira o nell'altra m .ina f.;b-
brica significa avere un sa-
lario diverso. un cottimo di
verso. un premio diverso una 
pens-ione diversa. Tutto in pf r-
centuale. La categoria coinci
de con una forma di vita. 
Motta e Alemagna: i Pasqua 
e a Natale arrivano le sta 
gionali dei panettoni, dei ge-
lati. E insieme alia « eampa-
gna di produzione », arrivano 
le 1000 a contratto H termi
ne. Tutte in 5. categoria .pur 
essendo immesse nella pr>">du-
zione normale. Nel settore 
alimentazione, piccole aziende, 
la maggioranza delle «di^pa-
ri » sono apprendiste. Fanno 
il lavoro da operaie contro la 
legge, in nome della lojge i 
padroni non pagano i contri
bute per legge !e M2a7"» 
fanno I « corsi » da apprendi
ste e nel 19fi9 con !e machi 
ne modello da maneggiar# 
scrivono temi suJla nrima-
vera. 

Basset ti di Hiscaldme. Alia 
entrata « Bassetti » sta scrittP 
come sui lenzuoli, signonlmen-
te. La sua fabbrica sambra, da 
fuori, uno snack-bar d'auto-
strada Dentro si muore per
che non ci sono finestre. 600 
di pendent i di cui 100 donne. 
Prima le donne erano l"80'7o. 
Qui le licenziate hanno as-
sunto il nome di sup^r.'iqui-
date. Niente licenziamentl, 
tutte dimissioni volon'.irie. O 
accet^ate le superliquidaaioni 
o vi tragferiamo. Dove? Co
me? Quando? Laseiano jl la
voro con un lieeiiiiamento di 
lusso. Bassetti e un padrone 
di kisso. Lui non fa che « ri^r-
gaitzzare la fabbrica». Piii 

riorganizia piu fa turn! di 
notte. Piu norganizza piu 
sfrutta. Piii r:organ.iza p:ii 
elimina le opera:e. P:ii e\.mX-
na le operaie, piu stritola 
gli operat. «tanto loro so
no donne. tanto l^ro souo 
uotiuni ». Lui lia sTudiaro een-
nomia in Amenra. IJ> em»-
mano il Kennedy italiano. 

Hitman, fabbf:ca di abbi-
ghamento. 15 crMlom-?tr: aa 
Milano: maggior parte deeli 
uomini in 1. e 2. cregor ia , 
L* donne tutte :n 4. e 5 L* 
apprendiste fanno ' ' avoro 
da operaie. La fabbrica e di 
confezioni per uomo. Ai cop-
si si imparano a 'are f,i aoi-
ti da donne. 15 anni, ifi aiw 
ni. sono ragazze di P.ilermo, 
di Messina, terremotate, scap» 
pate dalla gabbia del Meri-
Hione, mcastrate >iel M jrd r.el-
la gabbia del s-ilano-d"nna. 

s Ragazze, dapperturto r% 
gazze» — diet1 una • *jera:a 
• anziana »: « Eravamo coal 
Indietro dopo la guerra. e ct 
e bastato troppo pico per 
credere di essere f<nr: p'en-
colo. Comunque «iarno stnt* 
noi le prime a dire tnro*o 
eguale emancipation?, a qua-
ste ragazze sembra che sia 
stato sempre cosi «. .^eni.imo 
queste ragazze. partiamo dal
la loro prepotente smania 
di crescere, di maturare. di 
contare. Sono dispart arch* 
loro. ma hanno in testa un 
nuovo progetto di vita. Non 
si tratta solo delle ,-0 i:re :n 
piii; la loro protesta di ra
gazze - cittadine e te-ino di 
una gioventii che dovrebb* 
durare piu a lungo 

Ragazze, come si c»rca og
gi la par i ta ' « Dentro 1i iv-i ». 
dice una. « con la l-^tta > di
re un'altra, « contro i-̂  *fr\:t-
'.amento», «con U sociaii
smo ». Questa nuova f ' inriera 
di depredate dal capifalismo, 
e fatta cosi: e piii forte per
che ha I'operaio alleato, pro
testa contro la qualifiea e gli 
"sperimenti nucleari. non 
sembra disposta a nnuncia-
re ai propri valori 'n cambio 
della mistica della f^mmmili-
ta. Mi fanno un no' caura: 
ho la sensazione che ,v si 
dovesse impedire loro troj> 
po a lungo di realizzare lo
ro stesse finirebbero per am-
malarsi. E' solo una sensa
zione, ora che all'uscitd i* 
vedo tanto stanche: hanno hi-
sogno di sentirsi vive, ogni 
minuto, vive nella vita, viv* 
nella lotta e muoiono di stan-
chezza. Quello che e tvrto e 
che cosi come bono fi.nno 
paura soprattutto ai padroni. 

Giuliana Ferri 

Ieri alia Farnesirta 

Firmato 
il progromma 

culturale 
italo - jugoslavo 

II qumto prouramma iloi rap-
jiorti cultur.ili fra Italia e Jugo
slavia ncH'.imhito dell'.u-cordo 
fra I due paesi v st ito firmato 
ieri alia P.irnesin.i dalla signnra 
Tiinjd Dii'.'onjoc IKT parte Jugo
slav a. o dal consiiilierc d'amba-
sc'ata (Iitiho Bilanciuni per par
te italiana. 

II programma prevedc un'in-
tens.i coil.ilKjrazione in cami»o 
culturale fra 1 due paesi. In 
partnolare. e stato poteruiato 
1'intervambio culturale nel sot 
tore wmersitario. con un note-
vole mcremento dello sc.imbio 
dei letton. 1̂ - universita ita-
l.ane ospiteranin) numerosi l>or-
si^ti Jugoslav i: lo scainhio sara 
prosoguito e mtonsifk.ito a rich** 
fra esperti nel cam|x> dell'istru 
/.iOik>. aribnisti. i>or->ona!ita del 
mondo (k'lla cultura 

!..i .luguslav. \\ un a>ra inoltre 
in Italia nel prnssimo nnorno 
una mostra d'arte tmulioevalL* 
serb.i, m re>t!'u/iono di una 
analoga mosii.i i-niata dall'lta-
l;,i iie '̂li aim: scor-w. I laiori 
si sono swilti in un'atmosfera 
di a'KTta <'ol!al)orazioiie. riel co-
riiuiK' mtfiito di mcniiifiitarc 
le rolaz.orii eulturah fra l duo 
paesi. 

Era solo un pazzo 

Il Yaticono 
smentisce 
I'attentato 

al pontefice 

Le notizie pubblicate ieri 
da una parte della stampa 
circa un attentato al Pap*. 
awenuto durante l'udienza di 
mercoledi scorso sono stat* 
m serata smentite drastic*-
mente dagli uffici stampa del 
Vaticano. Secondo alcuni gior
nali, nel corso dell'udienz* 
un giovane — identificato pot 
come Franciscus Kenatut 
Busscher, 33 anni, di nazio-
nalita belga — si sarebbe fat
to largo fra i fedeli ed avreb-
be scavalcato una transenn* 
tentando di dingers] verso lo 
altare dove si trovava \\ Pon
tefice. Alcuni avrebliero vi-
sto addinttura, mentre gli 
agenti fermavano il Ouss-
cher, una pistola cade re dal
le sue mam 

Mons. Vallamc. dirottop* 
della sala stampa della ban-
ta Sede, definiva ieri «de-
jjlorevole» il fatto «che un 
gesto incontrollato, e c i e non 
aveva alcuna intenzione offen-
stva, di un infermo di mente 
sia stato sfruttato da organ! 
di stampa per amore del 
sensazionale ». 

a Piccoli 
cattolici 
divisl 

da oggi 
in edicola | 
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