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Lavoro minorile, sommerso, nero. Un imprenditore e sotto accusa. Caso isolato o sistema di produzione? 
Da Francavilla 
alia frontiera 
del cyberlavoro 
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Glancarfe Lombardlaon e propria 
d'acoMda. Anna, operate a 
•MaaalataaalMl la« ,d raceenta 
aanw un riattiM aconamlMal 
mcaroldMatiari Maori, avaeloae 

contfth*»a*Racde,M<lmeda 
caaamia. La «eoa dl AnM M C U M L 
QittlladlLnmHmttdHeiide.AHM 
datl MMHOddhaMlMI. Ma 
rduamedl Anna, daratcotfien* 
-A volte rritenbraa) torn! eoto 
JwaTatw. A guana dduzlane hi 
achfcwtnV dieunmaraotlftne d d 
CaraMalarliwn haedtatoa 
riwnoMero naJ'apento dal 
padrona di FiaacavlRa. E d M 
aamlxa una tantazleat * i hnppo 
pnaanla aattln* ndla auwa 
Ironware dd-cyberlavoro-. 

L a w * aero a domicile ad Bmclam 

Terzo mondo made in Italy 
L'accusa Anna, operaia e sindacalista 

«Sfruttate come vent'anni fa» La difesa Lombardi, ministro-manager 
«La scuola vi salvera» 

• Arr ivacomcunfiumeinpiena, 
la voce di Anna, Da una delle (ante 
•pcrilcrie del lavoro» dl questo Pae-
se: NardO. 3Smila abitanll nel cuo-
re del Satenlo. »Ho Inizialo a lavo-
rare che non avevo ancora 1G anni. 
Ma em con ! miei in Germania e II 
non andava lanto male, perche 
e'era tomunque I'obbUgo di anda
re a scuola. Appena tomall qui, so-
no entrata In una maglierla, Guar-
da, dawero eravamo sfruttatissl-
me: 12,13. I4orealg iomoper50-
60 i r i la lire al mese, anche il saba-
to e la domentca se e'eraho delle 
consegne da lare, Pui ho inconlra-
to un compagno, uno anziano: ha 
comincialo a spiegarmi un po'di 
dlritti, a dinni che c 'era lo Slatulo. E 
allora m'£ venula denlra una gran-
de ribelltone. Ed e comincialo to 
scontro duro con lazienda, fino al
le mlnacce. Un giorno, ero appena 
sposata, II padrone mi dice: o te ne 
vai In silenzio o io ilcenzio tune. 
Cosa dovevo fare? Me ne sono an-
dala. Non avrebbero neanche po-
lulo mandarmi via, ero incinta del-
la tnia prima figlia... Niente. ilposto 
I'ho |jerso. Dopo un paio d'anru ho 
ricominciato in un ricamilicio. Ri-
spetto a prima si lavorava bene: ol
io ore e pagate a contiallo. Ma solo 
perche i l padrone guadagnava col 
riciclaggio di denaro sporco a con 
il contrabbando di pizzo cinese. E 
slalo anche in prigione per queslo. 
Come si lavorava? Eravamo sorve-
gliate speciali. Cera il padrone, 
e'erano i suoi cinque figli, cerano 
3 o 4 "maestre": se t la tomperan-
dare in bagno. magaricon lassor-
bentc in tasca. ti si paravano da-
vanti e li chiedevano di far vedere 
cosa avevl II... Io. a dir la veritfl, ero 
iratlala un po' meglio, perche ero 
rappresenlanie sindacale e in quel 
peritido ero anche slata elelta in 
tonsigllo comunale. Ma nienle: a 
un ccrto pnnto tui Ikerizia rutle. E 
slatu una lo(la moWo dura, con 
giorni e giomi di picchettaggio da-
vanu alt aztenda per non largliela 
apriie e non permetleigli di pro-
durrpcoldecenBamente". 

•Dopo rami anni sono lomata a 
lare un'assemblea nell'azlenda 
bellissima che ha costniilo e dove 
ha lenulo una venlina di operaie, 
Grandissima, belliswrna, piena di 
mbti finila e li non lavora nessuna, 
Id t iedo faccia lare luKo luori: rka-
malrici, camlciaie. stiralrk*!, lavan-
daie. Qui a casa si fa ognicosa: e il 
lavoro nero f> tomato come ven-

I 'nnm io--
F.ilicano, a NardO, donne c ra-

Haz/c per te (irandi maiche del 
Non I. Le azieiidc sono turte foconi-
uli; lonloiiTzisle di scconda o ler-
?ii tiiithitn (Jualcuna. S)>iega Anna, 
l.ivow dirctkimenic pCT Max Mara. 

II n"J(>. sono li ill i muni not! del 
t#ft-<i -JNU-KT dn Biagkuli a Ixs Co-
fuiLiis <i[)ui<ann< h ahbiamo occu-

palo un'aiienda che da quallro 
mesi non pagava le lavnratrici. 
Commiltenle, la Fila, che pero era 
puntualissima col padrone. Come 
e llnlla? Nienle, e fallila. .• Le don-
ne del lessile. qui. saranno almeno 
2.000 In una cinquaniina di azien-
depkroteepiccoi issime Pioleal-
lie, quelle che "Sembrano» casalin-
# K . «Dove enlra il sindacalo e riu-
sciamo a far applicare 11 contralto £ 
gla qualcosa. Ma si comincia alle 
sei e, anche se una dovrebbe smei-
lere alle be. flnisce che prima delle 
cinque non slacca mai. Dei capire-
partochenon lispettano la dignila 
delle lavoralrici non sto neanche a 
racconlare, ma sob pochi giorni 
la. a due che dopo mesi chiedeva-
no di esseie pagate. il padrone le 
ha sbaltute fuori: e sono finite al 
pronto soccorso. E semmai pren-
dono la busla paga, sopra e'e scrit-
to un milione e due. un milione e 
tre. madentfoci sono 4 o HlOmila 
lite. E poi i dirllti. Una e venula da 
me, dicendoml che aveva chieslo 
al padrone un giomo per assistere 
la figlia che doveva partoriie. Lui le 
hadetlodipagareuninfemiiera>-. 

«A volte vonei arrendermi. E ho 
perlino paura. Dieci anni la la no
stra Camera del Lavoro t stata bru-
ciata. Ma sempre io e mio marilo 
riceviamo minacce. Lui adesso e 
alllnca, io lavoro per la Flai. per gli 
agricollori della Cgil. A voile mi 
sembra si lomi solo indietro: a 
quando mi sputavano addosso 
perche ero iscritla al sindacalo e al 
Pci e dovera uscire accompagnala 
dalla Camera del Lawno-. 

Equelleche lavora no in cam pa-
gna? «Qui e'e il salario di mercalo, 
25mila lire al giomo. Cosa vuol di
re? Che il mercato to (a la piazza, 
dove ci vanno anche i pensionali 
che poi i contribuli li fan no mellere 
alia moglie. Afcuni giomi la e venu
la una ragazza da Coperlino: mi ha 
chiesto quanlo costava il contribu-
lo. L'ho squadrata e le ho delto 
perche me Io chiedi? Guarda che 
se non sei davw^ro una hracciante 
io non li posso tutelare Si e messa 
a piangere. Le ho sbircialo le manr 
quella il era una che lavorava dav-
veio. E lavorava per lingaggio c 
basla: insomma, il padrone te vei-
sava i conlributj, poi non le dava 
niente! Niente di nienle. E in agn-
coltura ci sono i caporali. la Sacra 
Corona, gli immigralichc laworano 
perdue lire... •. 

Ma anche a Nardo. come a 
FVancavilla. si sfrultano le bambi-
ne? °lo credo di no. Ccrlo. ii mc 
sembrano bambiiic te coni i^g in ' 
di scuola di tnia liglia. che ilojio la 
lerza media sono gia a lavorarc. Se 
li guardi In giro, qui, sembra che 
sllfl l iolll l l i ltenc. nolivi'di Ijpovcr-
UV sanno nasiondcrla Pol (.usrio il 
lavoro neni: i inagliinii nrallMti 

•M*NUKLAKM*m 
che vedi nelle vetrine a 5o 600mila 
lire li cuciono qui, per 1.500 o 
2.0TO lire al pezzo. Per alulare la la-
miglia o per manlenere i "vizi" del 
maschi. Ma penso che nel Salenlo 
c i siano posti dove e pure pc^k ) . 
Almeno a Nardo la Cgil e'e: se i la-
voratori non vengono. andiamo 
noi a cercarii. In turti i modi. Io non 
sono una cattolica praticanle. mi 
hanno sempre vislo come la co-
munista. Pero per stare vicino an
che a quelle che vanno sempre in 
chiesa mi sono messa a fare te no-
vene con loro. a andare in pioces-
stone. Tulto, pur di entrare nel loio 
spazto...-. 

E le tue liglie, Anna? «Non augu-
ro a nessuna figlia, nessuna. non 
soto lemie, diviverequelloche ho 
vissulo io. LI dentro perdi il tuo es
seie persona, divenli un'altra. La 
grande flnisce il classko, e vuole 
andare a Legge. Sai, anche la pic-
cola vuole fare il magistrato! Han
no questa cosa della giustizia... 
speriamo che il loro sogno si awe-
ri. to l'ho lado col sindacalo. Mto 
padre era un operate Noi studia-
vamo sui libri del figlio del padro
ne, ma eravamo piu bravi a scuola. 
Nella Camera del Lavoro e come 
se ci lossi nala: ho comincialo ad 
aprirla io, prima ci stava solo una 
volta ogni tanlo il segretario della 
sezione del Pci. Nel mio piccolo ho 
cercalo dl [are qualcosa. Esempie. 
quando guardo le donne di qua, 
qwindo sono con km), continuo a 
pensare: se solo avessero la forza 
ditibellarsitutteinsiemek 

a "Lo slrultamento dei minori co
me caratlerislica smutuiale del ca-
pitalismo italiano? Ma per tavore! 
Senla, non ci sono assolutamenle 
dati di latlo seri a soslegnodi que-
sta tesk Giancarto Lombaidl, o^gi 
ministro della Pubblta Istruzione 
nel govemo Dini, da sempre consi
derate fra le -colombei' di Confin-
dustria (era consigliere incaricato 
per la scuola, la formazione e la ri-
cerca), insorge. Presidente della 
Filature Grignasco (slabilimenti in 
Piemonle e nel Bresciano). * an
che uno di quei padroni del lessile 
che poco hanno a spartiie con le 
miserie del decentramento Per le 
caratleristichestessedelsuotipodi 
produzione. E perfino per quel 
pezzo di tradizkme lilantropica 
che vfene dalle origini. Da un Rosa 
di Schio, pei esempio, che alle pa-
reti dei suoi slabilimenli laceva 
scrivere: "Padroni ed operai davan-
ti a Dto tutli uguali», "Questa xe una 
leggenda - commentava un suo 
tessaro - . per lar capiie che se da-
vanti a Dio el dine che semo luti 
eguali, ta dentro el coma ndalu»... 

Ma per lomare all'oggi. II Lom-
bardi imprenditore dilende con te-
nacia il modello italiano. Non lo 
convincono n^ i riferimenli slorici 
ne quelti alia cronaca. 

Ingagnar Unlwnl l , «cvd. ma 
aacoadD td allora n capitaHsmo 
Itafeno ha w i s virtu? E dwe 
atanUiero 01 casa I * bamUne dl 
FiancavtUa? 

II capitalismo italiano ha una sua 
fisionomia, che non e esallamen-

A die categoria appartlenl: 
marglnale, soprawissuto o furbo? 

Un mefcato dal lavoro pardMo. Secondo I 'Euritpas sono 
quad 1 1 mlkml, il 37% drca dela forza lavoro. g l 
•kiogdail-. maatrano h qu«»ta -catiBoria., g« sfruttatl 
(awen I tovoialort d nero, a domteHlo. n d contolenlsmol: i 
mariinalzxati (wpulU o matglndlzzatl ddla grande 
Industrial; I aoprawluutl (lavontort In proprlo o mini 
Impranlloilctie d nascondono alflwo);! furM.doa qudN 
die raniw H dopplo lavoro. QuoaU aiamlsarebberola 
macehmnia (T mHlod). Guardando ai aettori. II 4TKdegH 
Irrafdari aarablw coneentrato In agrlcdtuia, ndllnduMrta 
H fanomeno U K U M nettamonta Mfadue, con 1 milione o 
400mlla pncarl olavoratori d nero. Circa la matt. qui. e 
concantrata at Sud. montrs II comparto pKi n d goal aarobbe 
1'edlNzla, con TUmlla lavontori non In Mgola su un (otale dl 
lmllkHKf e * » m l a . Meltessltegll (le) hngolari 
raggtungerdlben) quad le 200mlla untta- Nuova hnpenurta 
ml servtii, dove.su 1& mHlonl eSOO occupatkortra 4mHlonl 
e 300 ndla aarobbero kregdarl. Ed e probabllmante ndla 
pteehe dl queale dire che d pud rlntracctan una parte dd 
bamMnledelleiiambme -dUpecs*. lungolastradaddla 
tcuota deU'obbNgo. Le elaborailod ddl'Oaseivatorlo ad 
mercalo del lavoro dd mlntotero consWeravano, n d '92, 
500mHa ragtrnl a ragauo fra I I S a I IT anni cabmrttl ad 
lavoro hragdare a, per ale tine tone del Mezzogiomo, 
mmcovano un'area tra li M ed II B 0 \ del hamMm e ddla 
bamUne tra 110 e 114 annL 

te uguale a quella di alln Paesi. Ci 
sono elemenii di deboleTza. ma 
alia line posilivi. Resla la bassa 
presenza di grand! gruppi indu-
slriali e linanziaii, ma il prevalere 
della media e piccola impress, se 
pud costitiilre un fattore di fragilila 
nella competizione inlemaztona-
le, ha la sua forza nel radicamento 
sociale e nell'atienzione ai valcri 
umani. E poi il lavoro nero forse 
non esiste in Francia. Inghillerra. 
Germania? Ha mai sentito parlare 
di cosa succede nella zona di Mar-
siglia, o c i siamo scordati ie condi-
zioni di vila dei lurch! immigrati? 
La sua. comunque, e una tesi arbi-
(raria. E quello di Francavilla cre
do sia un episodio specifico. an
che se non isolato. Ancora: gli al-
tn, se non decentrano in casa, lo 
lanno nel Terzo mondo. E meglio? 

Uadamo pardera un caprtolo 
die d porteietibe troppo lonta-
no, qudlo ddllngratw aiaulc-
do ddle muMnazhMidl nel no-
ttro dstema liutustrlale. E tor-
ntanio pure a queato -aonHner-
so> cht Id gludca bwto tano-
malo-.Criefaret 

Qui e in gioco la capacita dello 
Stato di garanliie il rispetto delle 
leggi in larga parte del Paese. De-
precare, scandalizzarsi. non serve 
a nienle. Bisogna piuttoslo chie-
dersipeicheepossibile. E render-
si conto che uno Stalo di dirilto 
che lunziona non pud reggersi so
lo sulfa buona votonta, ha bisogno 
di capac ila di intervenio. 

I carablnferf dl FrancavIHa - * 
nan soto loro- I'hanno dhnoalra-
ta. Ma I d sa In die condMom 
sono gH lapettorati del Lavoro, o 
I aervlzi dl preveridone de*e Ud, 
quando edstono? E ae II proMe-
ma a qudlo deHa •rapresalona-. 
aHora perche, alia Ana dello 
scores anno, a data varan) un 
decroto che depenaUzza nwtttl-
dml read In materia dl lavoro, 
trasferendol ddrambRo penale 
» quello ammlnldracJw)? 

E proprio fuori strada1 Secondo 
let. se io sono un imprenditore 
con mille dipendenti e succede 
un mcidenle, magari per I'incuria 
di un operaio. dewi essere incn-
minato e andare in galera9 E non 
mi sembra ceito che in quesla la-
se lo Slato mnstri particolare al-
tenzione a tavore dell'impresa. E 
poi basla- * inulilcslrapparsi le ve
st i. Octorre aflronlarc i problemi 
in inodo organico e seno Rimel-
tendo il Mezzogiomo al centro 
della nostra Vila oolitica. inlerro-
nendo sull'occupazione. Per tor-
nare a una situazione norma le. 
dove i genitori lavorano e I bambi
ni Viiniio rt scuola. E sia chiaro: 
quesli prohlemi non si risolvono 
in due mesi. 

Venlamo dlora d terreno che 

ofifil le e proprio. Scuola, latru-
daae, hMmazkme.Con la •mano-
vrtna> d aono taglatl anohe g l 
•pkdod deatmatl aHUMveral-
ta~ 

E veio. Ma attenzione: in Italia La 
loimazione dei formatori non esi-
sle. Quella che e'e e irrisoria. Na-
luralmenle 1'Univeisita va coinvol-
ta. Ed io dico che. deficit o no. c i 
vogltono i soldi e devono venir 
luori. La scuola ^ una priorita as-
solula. Per quanlo mi riguarda 
l'ho dichiarato: rispettero i lagli 
che sono imposti al mio dicaslero, 
ma mi lascino giccare tra le voci 
che compongono il mio bilancio. 
per non compromettere ii funzio-
namento della scuola e le sue fi-
nalila. Inoltre: 2.000 miliardi per 
loccupazione al Sud sono rimasti. 
no? lo voglio raggiungere un ac-
cordocon il ministro d^lllndustria 
Maseia perche una pane sia desli-
nata alledilizia scolaslica... 

C'OonproMemadiJtritttirefW. 
cbaT 

Gia. in molte scuole del Sud ci so
no ancora idoppi mini Equalcu-
no mi dice come fareio a fare i 
corsi di sostegno se le aule sono 
occupale? Poi ledillzia scolaslica 
e strattamenle connessa con I'atti-
vita didallica, con la possibility di 
avere laboralori, con la quality 
dell'insegnamento. 

E fores anche con una -capacita 
attrattka- che oggt ta icuola 
•eaian non awre. Ua I d ha un 
•progranuiui minima, o, «e vuo
le, un ww Bbro dd sogntT 

No. Qui un programina minimo 
non esiste. perche le question! so
no articolate e strutlurali. Dobbia-
mo ragionare sulla riforma della 
scuola elementare: adesso. dopo 
lie anni. lunziona o no? Dobbia-
mo ripiendere in mano la media 
(a 30 anni dal la riforma'), arrivare 
ail'innalzamento dell'obbligo, in-
lervenire sulla dispersione scola
slica. garanlire un'ollena formati-
va di qualita. lo non vedo le cose 
come il mio predecessore D'Ono-
(rio. Non servono "interventt spot*. 

tncora FtancavWa, per conclu-
dero. II glp i ta decWendo ae lm-
nutans llmprandltore anche per 
H reato di "riduHoNe m sehlavl-
n>. Un'accnaa petante, Trop
po? 

No. Se si rfcalta un minore. e in 
questo caso mi sembra sia stato 
fatto, credo sia adeguala. Feno-
roeni del genere vanno combattuli 
daweio. E un po'come la vicenda 
di Mani Pulite. Connessioni tra 
uno Slato che non lunziona. meL-
canismi corrompenti che coinvol-
gono lutti. nessuno escluso... Vo-
gliamo cambiart1? Serve 1'impe-
gnodi tutti. E la strada non ecerto 
quella del Polo. Liberia, liberta... 
madichi? 

ARCHM 
«.«. 

wi® «**<!"! 
Appendici-macchina 
O'braccialeggere-
•In quanlo le macchine permeho-
no di laie a meno della forza mu-
scolare, esse diventano il mezzo 
per adoperare operai senza him 
inuscolate O di sviluppo fisico im-
maturo, ma di membra ptu flessibi-
li. Quindi touoro delte donne e dei 
ftrnauHre stala la prima parola del 
luso copiMs/ico delle macchine!" 
(K.Mara, MCapitale). Ma, scriveva 
Slefano Merli nel suo Proklariato 
di fabbrica e capilaiismo industria
ls II coso itoftono 1880-im, .... 
dove la mano d'opera infantile ^ 
tolalmente libera e vile puo surro-
gare non solo quella adulta, ma 
addiritlura le macchine stesse. Una 
delle cause del rilardo aeH'intfodu-
zione delle macchine in Italia e 
quindi della lormazbne della 
grande industria e stale il piu con-
veniente meicalo dei minori...». 

U..l!l!^!!!!l!n*!!!9*!!9!l9.... 
'Dormtte nella paglia, 
morirete nel fieno-
Una canzone di pena ed i malinco-
nia. Tradolta da un dialetto del 
Nord: "Povere iilandere, che non 
lavorate mai bene. Dormite nella 
paelia, creperete nel lieno». Primi 
del'900. Le Iilandere di uno slabili-
menlo del bergamasco scrivono al 
loro organizzatore: -E quando ver-
rele a mltlgare la noslra prigionia' 
In questi lelai - in questi banchi -
non possiamo (Mf^fare la vita... 
Quando vennero il is, la regina e i 
principi a wsitare lo slabilimento i 
padroni... spalancarono lutte le li-
nestre, per mostrare che e'era ari3 
e salute da respirare. Ma quando 
siamo dentro noi, i vein stanno 
sempre chiusi-, 198S, it tema di 
un'operaia, svolto a un corso delle 
150 ore, riporlato in Mariani-Paler-
mi. Le perilerie del lavoro, Data 
News: "Avevo 13 anni quando ini-
zial in una confezione: a lavorare 
io non capivo niente: il primo gior
no per me e stato lerribile... Passa-
vano gli anni e il problema era 
sempre uguale. non avevo mai i 
miei diritli. Ormai alia produzione 
r e n d e r come la allre operaie... 
Ora l iu 23 aiinicsonuslai ica dies-
sere trattala come una schiava . 
Ora lavoro in un'alrra labbrica e 
vengo trattata meglio pero prego lo 
Stalo di smellerla con questa 
scliiavitu. Anch'to ho il dirilto di la
vorare e d i essere pagata decenle-
mente. Oggiprendo396miia Ureal 
mese, a !3annineprendevo77mi-
la>. 

Leggld{(»|rla 
Bambini e donne 
tra norme e realta 
A lutto il '900 i piccoli operai italia-
ni non avevano a protezione del 
loro lavoro che la legge del iS?3 
che ne vietava 1'impiego nelle pro
fession! girovaghe e quella dellKfi 
che impediva il lavoro negli "opifi-
ci«. cave e miniere ai tamiii l l i mi
nori di anni 9 ^o 10 se in miniere 
sorterranee)enelimitavaladurata 
giomalieiainotioorefinoai I2an-
rti e in sei ore nottume dai 12 ai 15 
Ed e del 1886 il primo lentalivo di 
censimento: risullarano impiegali 
292mila bambini e bambine tra i 51 
e i 14 anni, quasi il Iff*, della lorza 
lavoro. Per norme piu onpniche 
occorre arrivare al 1967: conterma 
del l e a minima a IS anni 114 nel-
E'agricoltura e nei servizi, 16 o J 8 
pet le mansioni pifl pesanti). Al i i -
nizio del secclo per k: donno \a 
anche peggto. E la Majno Bronzini, 
al congresso delle Sii ieta di Mu-
luo Soccorso, s*iltolinea cite "il 
massimo di salario della doraia c 
piu basso del mimmo del talario 
delVucmio,. Una discriminazione 
d ie durera a lungo Ripi-oducen-
dosi. O ^ i un'operaia lessile del 
Sud guadagna al massimo l7milio-
ni e mezzo I'anno: un operaio tcs-
sile lombardo, a parita di prcsia-
zione. guadagna venlidue nulioni e 
mezzo. 

Studio ofatlca? 
Gli -abbandoni-
in tre region! del Sud 
Da un inchiesta deila "Neue Zett-
tra i giovani la\orah>ri ledeschi, ii-
porlala da A.Balabanofl in »U Di
fesa della lavoratrke". I 9 N 
•Quando ancora frequenliivo la 
scuola. non vedevo lora di |xilor-
mi impiegare. io era la maggiorc 
di selte hgli.. ricordoamoia Ixrnls-
simo di essere corsa s casa col mm 
primo salano. d'averlo stretro nella 
mano..-. Timore. i»goglio. cmo. 
zkme Gli slessi sentimehti d ie |no-
babilmentc accomi^agnann b,nn-
bine e bambini chcoggi abliando-
nano la scuoladellobbligo |X'i' un 
lavoro nero qualsiasi hi Skilia. C i -
labria, Campania abbandonann 
alle ck'incnlan to H,2W!.. lo 0 25 c 
lo 0.22. Alle medte il leimmcno si 
allarga 2.99V 1.55o !.!*)"„ 
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