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11 governo gia dimentica il terremoto 

A Tuscania 
7 giorni dopo 
II dramma umano nelle tendopoli - « Quando riavremo la ca-
sa? » - Continua la solidarieta democratica coi superstiti - Un 
appello per viveri e medicinali - Giovani volontari al lavoro 

• Dal nostro inviato 
TUSCANIA, 13. 

E' trascorsa una settimana, dal terre
moto. Sette giorni fa era un sabato come 
tantl altri per la gente di Tuscania, con 
le donne a casa a preparare il pranzo 
delta domenlca, gli uomini in piazza o al 
caffe con gli amici, i giovani e le ragazze 
gia pronti per la « grande festa danzante 
di Carnevale » che sarebbe iniziata alle 20 
nei locali del teatro comunale appena rin-
novati. Invece, alle 19,10 e arrivato il ter
remoto. Un tremendo boato, prima, poi le 
case hanno cominciato a tremare, tutte le 
luci si sono spente e mura, tramezzi, pa-
vimenti e solai sono crollatl. 

Cosl, sui tavoli allineati nel salone del 
teatro, dove gia erano stati disposti fiori e 
cotillons, i primi soccorritori hanno ada-
giato i corpi delle vittime e il locale (l'uni-
co uscito praticamente indenne dalla scos-
sa) si e trasformato in un grande obito-
rio. Nel giro di cinque secondi, la Tusca
nia medioevale racchiusa nello splendido 
giro di mura fortificate, con le sue basi-
liche e le sue torri, i suoi palazzi trecen-
teschi e le sue fontane, si e trasformata 
in una citta morta, in un gigantesco tra-
bocchetto di travi spezzate e macerie dove 
s'aggiravano, disperati, superstiti e soc
corritori. 

Adesso Tuscania soprawive cinqueoento 
metri piu avanti, nella tendopoli che sor-
ge sullo spiazzo di una collina lungo la 
strada per Piansano. Un'odissea appena 
iniziata ma che a questa gente sembra du-
rare da tanto e che, soprattutto, rischia 
veramente di durare anni ed annl, come 
insegnano il Sannio, l'lrpinia, il Belice. 

A una settimana dal sisma il bilancio 
della tendopoli e desolante. Mancano an* 
cora un centinaio di tende e un migliaio 
di senza tetto hanno trascorso la loro set-
tima nottata all'addiaccio o in ricoveri di 
fortuna, nelle campagne. Decine e decine 
di casi, tra i bambini, di bronchlti, ton-
silliti e bronco-polmoniti. Ieri sera, il 
medico comunale di Tuscania ha ricevutc 
alcune casse di medicinali raccolti con 
una sottoscrizione popolare dal Comitate 
di quartiere Latino-Metronio, di Roma 
ed ha ringraziato con queste parole la de-
legazione di cittadini giunta per conse 
gnargli i soccorsi: «Meno male che ci 
ctvete pensato voi. Qui le medicine man 
cano e la gente si ammala rapidamente, 
per il freddo. Dite in giro che ci servona 
antibiotici». 

Mancano anche i viveri, soprattutto car-
ne e farina; manca l'acqua per stemperare 
11 latte in polvere. E se la situazione e 
grave a Tuscania, si fa addirittura dram-
matica alia tendopoli di Arlena di Castrc 
dove — dicono le donne — «ci serve al-
meno un'altra coperta a testa per non mo 
rire di freddo». Approfittando di un'inter 
vista fattagli dalla radio, 11 sindaco di Tu
scania ha lanciato un appello chiedendc 
« viveri e ancora viveri». 

E' gia cominciato, dunque, 11 riflussc 
dell'ondata dei soccorsi governativi. Sonc 
rimaste le glgantesche cellule fotoelettri-
che deU'esercito, che di notte illuminano 
le macerie d'una luce bianca e gelida che 
si scorge da lontano, nella pianura; sono 
rimasti gli uomini e gli automezzi della 
colonna mobile dei vigili del fuoco, quelll 
che dovranno demolire gli edifici perico-
lanti una volta recuperato dalle case quan-
to e possibile; sono rimasti i carabinieri, 
i poliziotti, i funzionari della prefettura. 
Ma gia si e perduto quel contatto imme-
diato che, nelle prime ore, ministri e sot-
tosegretari si eran precipitati a stabilire 
con le popolazioni colpite; gia le promes-
se suonano lontane e dimenticate. Come 
quella della ricostruzione, ad esempio. 

Soltanto ieri sono giunte le commission! 
del ministero dei Lavori Pubblici incarl-
cate di stabilire con esattezza i danni su-
biti dal quartiere medioevale. «Quando 
riavremo la casa? » chiedono i senza tetto. 
«Beh, ancora non e possibile dirlo» ri-
spondono I tecnici del Genio civile. Inizia 
la tortuosa vicenda delle aree di compe-
tenza. delle commissioni «alio studio». 
dei progetti, degli stanziamentl sui quail 
non e facile trovarsi d'accordo e che non 
arrivano mai. L'esempio siciliano e 11, da-
vanti agli occhi, con le baraccopoli e i 
paesi ancora tutti distrutti a tre anni dal 
sisma, le numerose proteste di massa dei 
terremotati a Roma, dinanzi a palazzo 
Chigi. 

Cio che resta. adesso, e la presenza e la 
solidarieta popolare e democratica. Le au-
tocolonne di viveri e medicinali che glun-
gono ogni giorno da Bologna, da Piom-
bino. dai comuni rossi del viterbese; 11 
continuo lavoro di assistenza svolto dalle 
organizzazioni di partito della Federazio-
ne comunista di Viterbo, dai giovani co-
munisti; la costante presenza dei parla-
mentari e dei consigner! regionali comu-
nisti tra la gente delle tendopoli per co-
noscerne le esigenze e farsene interpreti 
Cio che resta 6 Popera umile e ,generosa 
di centinaia di giovani volontari accorsi 
da tutto il Lazio. Prefetti e funzionari li 
volevano mandar via (vquesti capelloni 
sempre tra i piedi» dicevano). impediva-
no loro di entrare nella zona distrutta, li 
lasclavano senza cibo: quel giovani sono 
rimasti, oggi lavorano nelle tendopoli in 
silenzio e senza pretese, vuotano i bidoni 
d'immondizia .tagliano legna, aiutano i 
superstiti come possono. 

Dinanzi alia tenda nella quale ora vive 
con altre 8 persone, una donna di Tusca
nia, Maria Pinzani, 46 anni e quattro figli, 
sta ripulendo dalla polvere un piccolo 1am-
padario recuperato dal marito, poco pri
ma, tra le macerie della loro casa. Mi 
dice: « Ormai a che mi serve? Per noi e 
cominciato, la vita degli zingariv. 

Cesare De Simone 

La verita sull'« assenteismo operaio » 
e la falsa campagna dei padroni 

«Stai bene, non puoi 
assentarti dal lavoro» 

E morto a 25 anni 
per tumore al cervello 

Solo un caso quello delVoperaio di Ivrea? — Forse era 
compreso in quel campione di 306 lavoratori schedati 
come uassenti abitualh da un centro di psicologia — / 
ritmi di lavoro — «/n mutua per non diventare pazzi...* 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 13. 

< Sono passati tre anni ma 
non dimentichero mai — ci 
dice un compagno di Ivrea 
— tl caso delVoperaio S... che 
aveva sempre mai di capo. II 
medico di jabbrica c'^ll'Oli-
vetti diceva che non aveva 
niente, erano scuse per non 
lavorare: gli fece tre volte 
rapporto all'ufficio personale 
che mando all'operaio lette-
re di ammonizione. S... e 
morto a 25 anni per un tu
more nel cervello ». 

E' cominciata cosi la no
stra indagine sull'assenteismo 
alTOlivetti, e poteva finire 
qui. Basterebbe il caso del-
l'operaio S... documentato, an
che se per un riguardo alia 
famiglia non pubblichiamo il 
nome intero. per replicare a 
tutta la campagna sull'c as
senteismo operaio » scatenata 
da Gianni Agnelli e per di-
mostrare che cos'erano le «vi-
site fiscali > — oggi finalmen-
te proibite — fatte da medi-
ci pagati dal padrone che co-
stringevano lavoratori malati 
a tornare in fabbrica quan
do ancora non stavano _ bene 
per non perdere il salario. 

Chissa, forse anche l'ope-
raio S... era compreso in quel 
campione di 306 lavoratori 
schedati cone « assenti abitua-
li* che qualche anno fa fu 
utilizzato dal centro di psi
cologia Olivetti per una ricer-
ca suH'assenteismo (promos-
sa in tutta la provincia dalla 
Unione industriale). 

Inter vista con lo psiehiatra francese Kuperinik 

LA SCALATA DELLA DROGA 
Dopo il suicidio, e il secondo gradino dell'autodistruzione - II « malessere » giovanile e le grandi question! aperte nel mondo d'oggi - Un feno-

meno che e partito dagli ombienti agiati - 1 contestafori hanno degli ideali, i disperati cerca no I'evasione - Un'adolescenza che dura piu a 

lungo che nel passato - La repressione non contro i giovani, ma contro gli spacciatori - Male sociale e problema politico 

Dal nostro corrispondente 
PABIGI, febbraio 

n recente suicidio di un 
giovane a Roma, suicida per 
droga o per mancanza di 
droga, la tragica fine, a Mar-
sigUa, nello stesso giorno, 
di due giovani morti per ec-
cessivo assorbimento di dro
ga, ci hanno spinti a porre 
al professor Kuperinik, psi
ehiatra e specialista di que-
sti problemi, una serie di do-
mande per i lettori delVUnita. 

In Francia, secondo stati-
•tiche rese pubbliche in que-
sti giorni, si lamentano al-
meno 40.000 tentativi di suici
dio ogni anno, per lo piu di 
giovani, tra cui un terzo riu-
sciti. II suicidio rappresenta la 
causa piu elevata della mor
tality giovanile. Quanto al 
drogati, se ne contano uffi-
cialmente circa 30.000, ma il 
loro numero effettivo e certa-
mente molto piu alto. 

Esiste — abbiamo chie-
sto, per cominclare, al 
professor Kuperinik — 
on rapporto diretto tra 
droga e suicidio? 

— Non sono sicuro che si 
possano trattare i due argo-
menti contemporaneamente; 
alio stesso tempo, credo che 
sarebbe disonesto dire che i 
giovani si uccidono perche si 
drogano. Sarebbe piii esatto 
dire che la droga, in parte, 
h una sorta di autodistruzio. 
ne che ha, se non le stesse 
cause — perche il termine di 
causa e lnesatto in questo 
campo — almeno gli stesst 
motivi del suicidio. La dro
ga, in fondo, e un passo 
in meno nella «scalata» ver
so rautodistruzione. In altre 
parole, se si vuol veramente 
abbordare il problema, biso-
gna dirsi che attualmente esi
ste un fenomeno di profon-
do malessere nei giovani, ed 
e questo che bisogna studia-

re, anziche" cercare di stabili
re statistiche piii o meno va-
lide. 

Katta qursta distinzlone 
fra suicidio e droga. se i 
dut prnhletni nun sono 
collegahili, essi sono tut-
tavia parallcli e partono 
dalle stesse motlvasloni, 
ebe hanno le loro radici 
ki m prof ondo malessere 

dei giovani. Vediamo alio-
ra le cause del malessere. 

— Penso che vi siano, in 
realta, molti fenomeni da esa-
minare. In ogni caso, l'ado-
lescenza e sempre stato un pe-
riodo di transizione estrema-
mente difficile, che era facil-
mente risohibile soltanto nei-
la societa ritualizzata, dove 
esisteva una cerimonia di ini-
ziazione marcante la separa-
zione fra l'mfanzia e ia con-
dizione di adulto, che riduce-
va l'adolescenza a ben poca 
cosa. All'ora attuale — e spe-
cialmente col prolungamento 
degli studi e quindi la dipen-
denza economica dei giovani, 
la necessita per essi di avere 
una qualificazione elevata per 
potersi difendere sui mercato 
del lavoro — l'adolescenza co-
pre un periodo di circa died 
anni nella vita di un gio
vane. Questo e un primo fatto. 

Svaniscono 
le false speranze 

Il secondo e che tutta una 
serie di ideali che radolescen-
za poteva adottare in passato 
sono stati, in fondo demisti-
ficati. Perfino I. .. Mno un 
tempo riuscl ad attrarre mol
ti giovani, fornendo motivi di 
esaltazione e di entusiasmo. 
Era naturale che quelle false 
speranze svanissero: il conte-
nuto ideologico del fascismo 
era, in definithm, di estrema 
poverta » 

II professor Kuperinik 
prosegue la sua analisl, 
alia ricerca delle cause del 
« malessere » giovanile che 
mettono in primo piano 
le grandi question! aperte 
nel mondo d'oggi. 

— Dobbiamo anche ammet-
tere — riprende — che vi 
e stata anche una sorta di 
fede nel capitahsmo, .quan
do l'Amenca ha rappresenta-
to la buona coscienza demo
cratica e hn dato un'immagi-
ne di se di considerevole di-
namismo. Ma ci6 che e av-
venuto nella societa america-
na. ha costretto l giovani a 
riflettere: credo che siano sta
ti presi dalla collera davanti 
alle contraddizioni cui ci spin. 
ge oggi questa societa capita-
listica che ha, nell'America, il 
suo maggior modello. Quanto 

agli ideali del comunismo, vi 
sono stati awenimenti che li 
hanno oscurati agli occhi dei 
giovani, indebolendone quindi 
l'entusiasmo e la fede. 

Dopo aver delineato, a lar-
ghe tracce, quello che a 
suo parere e lo sf ondo po
litico su cui la gioventu 
compie le sue scelte, 0 
professore riprende 1'argo-
mento della societa capita-
listica e delle sue contrad
dizioni, dell'America di 
oggi. 

— Siamo arrivati a un mo-
mento in cui tutta la vita sui 
pianeta pub finire in un istan-
te. E' il punto di maggiore 
unportanza. La svolta atomi-
ca rappresenta un avvenimen-
to di una portata storica in-
calcolabile e senza equivalente. 
Si ha un po' la tendenza a 
dimenticarlo, ma invece biso
gna pensarvi: sono certo che 
l'esplosione di Hiroscima ab-
bia segnato una svolta decisi
ve, tanto piii che fino a quel 
momento, la guerra, per i gio
vani, poteva essere presenta-
ta come un mezzo di affer-
mazione. A parti re dal mo
mento in cui la guerra e di-
ventata semphcemente un 
massacro di milionl di per
sone deciso da uno che pre-
me un bottone, essa ha per
duto quello che poteva esse
re il suo fascine discutibile. 
Ci6 pu6 essere positivo. ma, 
al tempo stesso, e spavento-
so. D'altra parte, abb:amo il 
fallimento della decolonizza-
zione, perche essa, in deiini-
tiva, si e risolta in dramma, 

Non vogho dire, con que
sto, che il ricorso alia droga 
sia giustificato. Penso sincera-
mente che si tratia di una 
pessima soluzione di proble
mi reali. Da questo punto d: 
vista, Ia droga interviene nei 
fenomeni di suicidio nel sen-
so che questi fenomeni rispon-
dono ad una specie di desi-
derio incosciente di autodi-
struzione. 

C'e evidentemente, un altro 
aspetto del problema: si pren-
de la droga perche essa pro
cure eufona, ma, sfortunata-
mente, non abbiamo ancora 
inventato la droga di cui par-
lava Huxley e che non ha 
effetti secondari. La maggior 
parte delle droghe che noi oo-

nosciamo, dopo l'effetto piace-
vole o interessante, ci lasciano 
l'ansieta, come l'LSD, o uno 
spaventoso stato di vuoto, co
me l'eroina. Allora, ecco an
cora un rapporto droga-suici-
dio: quando il soggetto non ha 
piii i mezzi per procurarsi la 
droga, non pub piii sopportare 
la vita e si suicida. 

Qual e, in Francia, la si
tuazione in rapporto alia 
droga e al numero dei 
sulcidi? 

Attualmente, in Francia sia
mo a meta strada. La dro
ga non ha ancora preso la dif-
fusione che ha in America, in 
Inghilterra e nei Paesi scandi-
navi, dove I suoi effetti di 
struttivi sono spaventosi. In 
Francia, non siamo ancora a 
questo punto. La maggior par
te dei consumatori, sono con-
sumatori di hascisc, che in se 
non e troppo dannoso: il suo 
grande pencolo consiste nel 
fatto che, ad un certo punto, 
chi ne fa uso, decide di pas-
sare a quelle che noi chiamia-
mo( le «droghe dure*, cioe 
le amfetamine, che costitui-
scono un pericolo ternbile. e 
l'eroina dalla quale non ci si 
salva nel 907c dei casi. 

Fenomeno 
secondario 

• Per cib che cenceme i sui-
CJdi, ne abbiamo rr.oUi, attual
mente, e le statistiche uffi-
c.ali parlano di 14iX>0 morti 
all'anno per suicidio, in 
maggior parte giovani fra i 
17 e i 15 anni. La morte per 
suicidio costituisce ormai la 
causa prima della mortalita 
giovanile. Va detto che il nu
mero dei tentativi di suicidio 
e endrmemente superiore a 
quello dei suicidt riusciti. Bi
sogna lottare contro questo 
fenomeno sui terreno del ma-
".essere, dell'ansoscia dei g-.o-
vani, a cui non vengono of. 
fcrti ideau validi e che per 
questo non hanno voglia di 
diventare adulti. 

II consumismo, secondo 
lei. en tra in questa feno-
menologia che porta 1 gio
vani a respingere In socie
ta In cui vivono, a cercare 
la morte o 1'evaaione con 

la droga? D'altra parte, 
lei sa che Ia societa consu-
mistica, per difendersi, ac-
cusa i suoi contestatori di 
essere pin o meno consu
matori di droga. Qua! e 
il suo giudlzio a questo 
proposito? 

Certo, esiste un rapporto 
anche se questo rapporto, se
condo me, e secondario. Nei 
paesi socialist!, per esempio, 
e evidente che vi sono meno 
suicidi, ma esiste ugualmen-
te un malessere tra i giovani, 
che e la conseguenza di cer-
te condizioni interne. Quando 
dico che il consumismo. co
me mercato, e secondario nella 
fenomenologia del suicidio, vo-
glio dire che non penso che 
a si possa dare la morte 
perche questo mercato ci di-
sgusta, ma ci si uccide per
che si ha l'impressione che 
niente valga la pena di esse
re vissuto. Credo, per contro, 
che in paesi dove si combat-
te per un grande ideale — co
me il Vietnam, per esempio 
— non vi sia posto per il 
suicidio. 

Quando poi si dice — con 
una certa facilita — che esi
ste un rapporto fra i giova
ni contesiaton e la droga. 
si dice una cosa ingiusta. La 
droga e venuta daH'alto, da 
ambienti agiati ed ha conta-
minato. poco a poco. ambien 
ti che, dal punto di vista eco-
nomico. erano meno privile-
giati. Se guardiamo il proble
ma dal punto di vista socio-
logico, che cosa accade? Nelle 
citta si formano gruppi di 
giovani venuti dalla provincia, 
che arrivano difficilmente a 
integrarsi perche privi di qua
lificazione e perche il lavoro, 
awilente e mai pagato che 
viene loro offerto, non pub 
interessarll. Allora essi forma
no una sorta di societa a par
te, la cui sola coesione e fon-
data sulla evasione. E' attra-
verso questa trafila Che si dif-
fonde la droga; ma non penso 
affatto che si possa stabilire 
un oarallelo, troppo comodo 
per la classe possidente, fra 
rivoluzione e droga. Anzi, la 
verita e proprlo aH'opposto; 
e chi si appoggia su un tale 
parallelismo, commette una 
grave disoneata intellettuale. 

Come combattere il senso 
di solitudine che porta i 
giovani alTautodistnndo-
ne? 

Secondo me bisognerebbe 
moltiplicare la possibilita di 
aiuto. Si potrebbe recuperare 
non pochi giovani e aiutarli 
poi a superare la crisi attra-
verso una psicoterapia che, 
secondo la mia esperienxa, b 
molto piii efficace della psica-
nalisi. Si tratta, naturalmente, 
di superare ostacoli non in-
differenti, come la scarsita di 
personale qualif icato, la pesan-
tezza dell' apparato medico 
che ha dimenticato che la me-
dicina e nata per salvare vite 
umane. Attualmente esistono 
strutture di base che non ser-
vono a granche, come la lotta 
contro le malattie veneree che 
costituiscono ancora un pro
blema, ma del tutto secon
dario. Non esiste nulla o qua
si per rispondere a quella che 
e una delle preoccupazioni es-
senziali del nostro tempo, 
cioe il malessere psicologico. 
Questo nel quadro esistente; 
al di la di questo quadro si 
pone evidentemente un pro
blema politico c*ie non e faci
le da risolvere, perche non si 
sa bene quale sia il tipo d: 
societa che questi giovani vo-
gliono e c'e sempre il rischio 
di creare una societa alie-
nante. 

Non penso dunque che il 
problema della psichiatria 
possa essere ridotto esclusiva-
mente alia politics, ma credo 
che si debba, in seno alia so
cieta nella quale si ha la for
tuna o la sfortuna di vivere, 
tentare di migliorare le rela-
zioni umane secondo un modo 
programmatico. 

Cosa si fa, sui piano della 
lotta contro la diffusion* 
della droga? Esiste la re
pressione classica. esiste 
llntemamento per la dl-
sintosslcazione, ma questi 
si.Memi non producono 
grandi effetU. Qual e U 
suo gindizlo a questo ri
guardo? 

Vediamo queste cose una 
dopo l'altra. La repressione: 
abbiamo davanti a not un e-
sempio storico che riguarda 
la repressione dell'alcoolismo 
negli Stati Unlti, risoltMi nal-

la catastrofe che tutti sanno, 
e cioe il proibizlonismo, la 
vendita' clandestina e il gang. 
sterismo. Non c'e nessuna ra-
gione di dubitare che la re
pressione degli stupefacenti 
ottenga lo stesso risultato. 

Difficile 
disintossicarsi 

La disintossicazione nelle 
case dl cura: per darle qual
che cifra, le dico che, per cib 
che riguarda la disintossica
zione degli alcoolizzati (in que
sto campo la Francia e in te
sta) i casi positivi non supe-
rano il 30 per cento e che 
per cib che riguarda la disin-
tossicazione dei drogati la per-
centualc e ancora piu bassa: 
tra il 20 e il 25 per cento. II 
problema e dunque difficile 
e bisogna intanto comincia
re col proibire severamente la 
droga e col colpire nel mo
do piii duro e spietato i mer-
canti di droga. Per il resto. il 
problema della repressione o 
non repressione, della legaliz-
zazione o non legalizzazione, 
si pone soltanto per la «ca
nape indianas e per la ma
rijuana. poiche non penso che 
vi sia un solo essere ragione-
vole che pensi di poter met-
tere in libera vendita le eroine 
e le amfetamine. 

Per lliascisc e la marijua
na, come ho gia detto, c'e 
sempre il rischio della scalata, 
cioe il passaggio da queste 
droghe non dannose ad altre 
sempre piii dannose; e non 
penso che rendendo libera la 
vendita di questi stupefacenti 
si arrivi a qualche risultato 
positivo. 

Per concludere: il piii gran
de pericolo per 1 giovani ri-
mane il suicidio, cioe la distru-
zione totale; il secondo e la 
droga, che e una specie di 
malattia interna della nostra 
civilta. Di conseguenza il pro
blema essenziale che deve es
sere affrontato e questa dispe-
razione metaftsica dei giovani. 
contro la quale non bisogna 
piii teorizzare. ma passare ad 
una azione pratica fatta al dl 
fuori di ogni paternatismo e 
In un clima di perfetta tol-
leranza. 

Augusto Pancildi 

Si trattava di verificare al
cune ipotesi care ai padroni. 
Per esempio. Se gli operai 
di origine contadina (ce ne so
no molti aU'Olivetti) si met
tono in mutua all'epoca del
la raccolta del fieno per an-
dare a lavorare nei campi. 
Risultato: le assenze sono e-
quamente distribuite in tutte 
le stagioni. Altra ipotesi. Mo
tivi affettivi e sociali, disa-
dattamento dei nuovi insedia-
ti. Risultato. I canavesani si 
assentano come gli immigrati. 

Ancora: se le assenze sono 
superiori tra le operate. Ri
sultato: nessuna particolare 
differenza fra uomini e don
ne. Si costatd invece che le 
assenze sono maggiori nei la
vori non qualificati sia ope
rai che impiegatizi, ancora 
piu alte nei lavori ripetiti-
vi di puro ritmo come le 
presse ed elevatissime nelle 
catene di montaggio dove lo 
operaio non pu6 seguire il 
suo ritmo naturale, ma deve 
adeguarsi ad un ritmo collet-
tivo. La conclusione fu: l'as-
senteismo e legato al tipo di 
lavoro, all'organizzazione del
la produzione in fabbrica. Ma 
a questo punto l'indagine fu 
interrotta. 

Svenimenti 
collettivi 

Cerchiamo ora di ripren-
derla noi, sia pure con mez
zi limitati (non possiamo sa-
pere, per esempio, quante ope
rate delle presse sottoposte in 
questi giorni a visite audio-
metriche dai servizi sanitaxi 
di fabbrica abbiano disturbi 
all'udito), non perche aU'Oli
vetti ci siano punte eccezio-
nali di assenteismo — le as
senze sono piu alte in vecchie 
fabbriche della zona di Ivrea 
come la Alcan e la Chatillon 
— ma proprio perche l'Oli-
vetti e un'azienda all'avanguar-
dia della moderna tecnologia, 
perche c'e ancora un mito del
le fabbriche Olivetti cparadi-
so per i lavoratori*. 

Cosi gli alti dirigenti azien-
dali non vogliono che si dica 
che aU'Olivetti ci sono posti 
di lavoro nocivi, capaci di far 
ammalare gli operai. Perd nei, 
reparti elettronica di S. Ber-' 
nardo e Scarmagno vi sono 
spesso svenimenti collettivi 
di operaie e ve ne sono alcu
ne che lamentano addirittu
ra perdite di sangue alle gen-
give, anche se su qualche ban
co c'e una ventola che aspi-
ra i fumi della saldatura a 
stagno, ributtandoli perd qual
che metro piu in la nello stes
so ambiente. Alia scaldatura 
a stagno «ad onda9 di San 
Bernardo sono rimasti due 
operai dei cinque che vi la-
voravano pochi mesi fa. Gli 
altri accusavano mai di ca
po, vomiti. bruciori alia gola 
e agli occhi, persino impoten-
za sessuale. A S. Bernardo so
no stati misurati livelli di ru-
morosita. con uno strumento 
che non e sensibile alle fre-
quenze acute, di 93 decibel ai 
torni automatic! (bastano gia 
85 decibel per provocare tur-
be psichiche e sordita). Di 
90 db alle ribaditrici, di 91 
decibel alle pressevdi 2. ope-
razione. di 93 db alle tran
ce, dove mesi fa e'era uno 
stampo su una pressa da 200 
tonnellate che lavorava 4 ore 
al giorno e produceva 120 de
cibel. In tutti questi posti na
turalmente molti operai 
c marcano visita ». 

E che non si tratti di ma
lattie inventate lo provano 
proprio i lavoratori che ven
gono a lavorare pur essendo 
ammalati ed in cura: alia ICO 
due volte al giorno si forma
no davanti airinfermeria lun-
ghe file di operai con la sea-
tola delle fiale in mano che 
vanno a farsi fare le prescrit-
te iniezioni. Arrivano in infer-
meria anche gli operai colti 
da malesseri: gli concedono 
20 minuti di riposo in bran-
da oppure gli rifilano una 
pQIola di «Vitasprint ^ (un 
blando energetico che tra I'al-
tro non ha neppure effetto 
immediato). c Si parla tanto di 
questo assenteismo — ci di
ce un operaio — ma perchi 
non parlano un po' degli al
tri fenomeni che hanno la 
stessa causa, la salute gua-
sta e Vinsoddistazione dei la
voratori? Per esempio fl 
"turn-over": gente che s# na 
va dalla fabbrica o si fa 
cambiar* di posto. Ei U ea-

lo di qualita, per cui si lavo-
ra peggio ed aumentano gli 
scarti >. 

Ma c'e ancora un fenome
no, tipicamente Olivetti: una 
buona meta dei casi di ma
lattia sono dovuti ad < esau-
rimento nervoso ». Ci dice un 
neurologo dell'ospedale di 
Ivrea: *E' vero, ricoveriamo 
molti casi di nevrosi, psico-
nevrosi, per non parlare di 
malattie come deperimento 
organico, ulcere, gastriti, che 
hanno origine psicosomatica. 
Vn tempo erano in genere 
lavoratori amiani, oggi ab-
bondano i giovani, il che si-
gnijica che si logorano pri
ma. Si lamentano di dissidi 
con i capi e gli operatori, di 
litigi in famiglia. Tra le ope
rate capita spesso che la cri
si psichica sia provocata da 
ricatti sessuali di qualche ca
po mascalzone, che le mette 
in situazioni opprimenti sui 
posto di lavoro. Ma questi 
sono solo gli episodi "scate-
nanti". A monte c'e altro. 
Proprio oggi un ragazzo di 
23 anni e venuto a dirmi che 
da due anni lavora alia linea 
a spinta del calcolatore MC 
24: all'inizio era sorretto dal
la volonta di farcela, poi ha 
cominciato ad essere osses-
sionato ogni mattina dall'in-
cubo di dover fare tante mac-
chine quel giorno, a sentir-
si svuotato d'energie, i rim-
proveri del capo hanno de-
moralizzato ancora piu U suo 
carattere. Da ultimo ha c*r-
cato di colpire Voperatore ti-
randogli addosso una mac-
china ». 

Ecco dunque i mali che ai 
chiamano monotonia, ripetiti-
vita, saturazione del tempo 
di lavoro che non concede pau
se. < Jo devo mettere 1600 pez-
zi all'ora, uno ogni due secon
di — ci dice un'operaia del-
1'ICO — nel braccio meccani-
co che alimenta la pressa. 
Me li sogno di notte quel 
pezzi. Per capire il mio lavo
ro, immaginate di dover con-
tare uno ad uno i sassolini 
di ghiaia: non c'e lavoro piu 
stupido, perd dovete impegna-
re tutta la vostra attenzione 
fino all'ossessione perchi se 
sbagliate dovete ricominciare 
il conto da capo*. 

Le «linee 
a spinta » 

E veniamo alle linee a 
spinta (gli ingegneri voglio
no che si cbiamino < linee a 
carrelli liberi*) dove l'as-
senteismo medio e del 20%, 
mentre nelle linee tradiziona-
li era del 12%. Arriva la mac-
china sui carrello, 1'operaio 
deve prendere i pezzi da una 
cassettiera e montare 40450 
pezzi ricordandosi la succes-
sione esatta, talvolta fare qual
che regolazione, il tutto in 6 
minuti. perche alia fine della 
giornata si devono fare 81 
macchine. Se manca un pezzo 
bisogna correre a prenderk), 
se 1'operaio di due fasi pri
ma ha dimenticato di aggan-
ciare una molla bisogna prov-
vedere. Infatti I'Olivetti ha so-
stituito il cottimo tradiziona-
le col €premio di qualita* 
che si basa sia su quantita 
che su qualita. ed e colletU-
vo per tutta la linea. 

Se manca un operaio di ana 
fase. gia addestrato. devono 
sostituirlo addirittura con 
quattro operai. E non c'k li
nea a spinta in cui non man-
chino ogni giorno i titolari di 
5 o 6 fasi. Le assenze furo-
no molto piu alte nel perio
do di avviamento. quando pu
re gli operai erano pagati al
ia media di cottimo, ma non 
erano addestrati. Su una li
nea di 32 operai se ne son 
gia dovuti cambiare 28, e so
no tutti giovani sui 23-25 an
ni. Durante la lotta dei mon-
taggi di due anni fa questi 
operai passarono giomate in-
tere a martellare sui banchi 
ed a cantare a squarciagola: 
era un modo di sfogare i ner-
vi. Ormai la parola d'ordine 
e: *ogni tre mesi, 15 giorni 
di mutua. se non vuoi diven-
tar pazzoy. L'Olivetti vorreb-
be «ricomporre * le fasi ab-
binandone due in una sola. 
Ma cosi aumenterebbe solo lo 
impegno di un lavoro stupi
do. Mentre gli operai voglio
no un lavoro qualificante, per 
uomini e non per automi. 
Ed anche per questo oggi to-
no in lotta. 

a. I. 


