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La divisione del lavoro nello stabilimento Bicocca — Nascono 
aziende «autonome» per specializzare la produzione di ogni 
tipo di pneumatico - Dalla fatica alia nevrosi: muta lo sforzo 
operaio — Come e scornparsa la mansione del«serpentatore» 
Fioccano multe per scarso rendimento — II padrone dichiara: 
«Non c'e crisi» — Permanente dibattito sindacale e politico 
intorno alia condizione operai a nella fabbrica e nel Paese 

7/f LO SFRUTTAMENTO 
<CAMMINA TO PIRELLI-

1961: operale di una consoclata Pirelli davanti at grattacielo di piazza Diaz 

MILANO, febbraio 
| « CammtTiatc Pirelli* era lo s l o -

in che campeggiava nelle piazze 
| v ie di Milano negli mini '50. Uno 
| o g a n per gli < ultri >, per i con-

imutori. Ma in realta chi ha cam-
linato in questi ultimi anni, e con 

jjli stivali delle sctte leghe, e stato 
li, Pirelli. Testimone il grande 
implesso della Pirelli-Bicocca, con 

\ltre tredimicila dipendenti, die ha 
mosciuto negli ultimi tempi nn 
lutamento profondo, radicale, nel-

organizzazione del lavoro e spe-
ializzazione produttiva. E si trat-

di questo. 
Prima il complesso Bicocca-Se-

mnino risultava formato da tre 
randi dipartimenti: dei pneuma-
ict, dei cam e degli articoli tec-
iici e vari di gommu, che si sono 
\iii via aggrcgali c sviluppati in-
yrno all'originaria fabbrica di gom-
le. Oggi non solo (tuesti settori 
isultano nettamente demarcati, ma 

e proccduto — sulla base di una 
leccanizzazione sempre piu spin-

a concentrare in un unico 
\eparto ttitte le lavorazioni ineren-

una determinata merce, per eli-
linarc gli sprechi e migliorare la 

\ualitd, e a decentrare in altri sta-
)ilimenti produzioni che prima si 
\acevano alia Bicocca, Questa ca-
\atteristica divisione del lavoro per 
terce e cominciata esattamente nel 
SO, nel reparto cosiddetto del * pic-
>Io callettamento >, vale a dire dei 

tneumatici per motoscooter, * 500 >, 
lianchi e cosi via, in cui il pro-
lotto viene lavorato dalla mescola 
Ino alia finitura e al magazzinag-
)io. Ottenuti i risultati sperati in 
\uesto reparto cavia, il criterio e 
[into adoltato (incite per il < cintu-
\ato > (gomme per turismo velocc) 

per i copertoni « giganti > (per 
iutocarri e autolreni). 

Non solo dunque 6 stata operata 
ina netta demarcazione fra i tre 
jrandi dipartimenti della Bicocca 
fpnetimalici, cavi e articoli vari) 
fon proprie direziont, propri ap-
iarati tecnici e magazzini indipen-
lenti, ma anchc il grande diparti-
lento pncumalici (il 40 per cento 

lei fatturato Pirelli) occorre vc-
lerlo oramai diviso in tre settori 
teparati, amministrativamente auto-
wmi, i quali conservano soltanto 
in reparto di mescolanza generate 
\per Vimpasto del caucciu natura-
\e e sintetico, terre e ingredienti 
mri). Anche per quanto rignarda 

rapporti fra direzione e maestran-
ta, il complesso Bicocca continua 
id esserc strcttamente unitario, va
le a dire che i lavoratori continuano 
id essere soltoposli ad una ammi-
listrazionc generate. 

Un magginr controllo dei costi e 
tut lavoratori, minori sprechi e mi-
jlioramento della qualita. sono i 
risultati immediati di questa opc-
tazione alia Bicocca, ma non privi 
li contraddiziom come vedremo. 
lid che e importante vedere sotto 
juesto profilo, sono i mtitamenti 
lella meccanizzazione del lavoro e 

riflessi che essi hanno avuto sulla 
zondizionc operaia. Ma prima oc-
zorrc completare il quadro. 

Mentre infatti alia Bicocca, na-
icevano a poco a poco questi re-
snrfi autonomi c specializzati per 
nodotlo. la Pirelli costruwa a Vil-

\afranca Tirrena, in Sicilia, un nuo-
FO stabilimento per conccntrnrvi la 
iroduzione delle gomme per velo-
ripedi (reparto veto), enlrato in 
lltivitd nvll'otlobre dcllo scorso on
to. Importanti investimenti, efict-
\uatt nello stabilimento di Settimo 
?ormesc, hanno permesso di con-
lentrare prcsso la FIAT e la Lan-
tia la produzione dei nneumalici 
ycr autovetture. Senza contare gli 
labilimcntt sorii presso Vercelli, 
ier la produzione di cavi speciali 
\IXCET) presso Pizzigbcttone (Cre-
lona) per trasjerirc dalla Bicocca 

produzione di < riyenerali *, lo 
\tabilimcnlo Supcrgn presso Bari, 

nascita della t Mendionale Ca
ll *, costituita per il 50 per cento 

in capitate Pirelli e il 50 per cento 
>n capitate 1XSUD. in cm figura-

lo tra gli altri la Fmanzmria Brc-
la e la Cassa del Mezzogiorno. (II 
wnopolio riesce ad ottenere anclie 
contributi della Cassa!). Tulte ini

tiative facenti capo alia Pirelli SpA. 
Concentrare e specializzare la 

iroduzione per marciarc verso una 
trganizzazione produttiva sempre 
tiu meccamzzata e standardtzzata: 

questa la diretttra Pirelli degli 
inm '60, dopa il clamoroso boom 
\ell'auto e de> pneumatu-t. 

Alia Bicocca questi processi or-
^n)it;:ntirr r d» sriluppo tecnolo-
)ico non snno pnstuti inrano nci 
fiflessi della condizione operaia. II 
tgame uomo-macchina si c acccn-

ito, cominciano a comparirc fast 
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ANNI 1957 
Fatturato 
(miliardi) 9G.6 

19fi2 

141,8 

1963 

155,7 
Dipenden. 21.500 23.2G0 24.500 

*?o 100 
Fatturato 
per dipen-
dente (in 
milioni) 4,5 

To ioo 

Profilti in 
ANNI 19G1 
Capitale 30 
Riscrve e 
utili n o n 
distribuiti 42 
Ammorla-
• menti 62,5 
U t i 1 i di
stribuiti 5,82 

(Fonte: Dati e 

108 

6,1 
135 

miliardi 
1962 
68 

66,2 

67,7 

5,06 
indici 

114 

6,35 
140 

1963 
68 

69 

76,7 

5,03 
della 

Mediobanca) 
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FATTURATO IN PERCEN-
TUALE: 45 per cento pneumatl-
cl. 30 per cento cavi, 25 per cen
to articoli tecnici e vari. 

CONSIC.I.IO DI AMMINI-
STRAZIONE: Presidcnte Alber
to Pirelli, vice presidente l.eo-
poldo Pirelli, amministratori de-
leRati: Franco Brambilla. F.ma-
nuele Duhlnl e I-IIIRI Rnssari; 
cunsiglieri: ArrlRo Bortoll. Mario 
Braschi. I.ulgi Bruno, Angclo 
Costa, Giovanni Fummi. Albert 
Nussbanmer. I.UIRI Orlando. F.u-
Cenlo Radicc Fossatl, Trisslno 
da Lndi. 

Gennaio 1365: operai della Bicocca, in lotta per il contratto, fanno la • ronda • attorno al grattacielo 

produttive semiautomatizzate, che 
hanno ripcrcussioni generali sui rit-
mi di lavoro. Si pud dire, esem-
plificando, che nel corso dell'ul
timo decennio, I'operaio delta Bi
cocca e passato da un tipo di /fi
tted brutalmente fisica, a uno di 
natura psicofisica; c comparsa cioe 
la nevrosi. 

Quando, ad esempio, nel reparto 
metallurgico della c Azienda Cavi », 
si introduce accanto al vecchio for-
no per il riscaldo dei lingotti di 
rame un nuovo jorno Krupp di 
capacitd superiorc, anche il vecchio 
laminatoio viene sostituilo con uno 
nuovo semiautomalizzato die pro
duce vergella per la tradleria e per 
la vendita esterna in quantita su
periorc, e msieme vengono elimi-
nati gli operai « serpentatori ». Era 
questa una mansione falicosa e pc-
ricolosa. It rame incandesecnle, do-
po una prima sbozzalura. per esse
rc ridotto a vergella doveva esserc 
afjerrato per mezzo di lunghe te-
naglic da operai specializzati, e retn-
filato successivamente nelle bocche 
del treno finitore. II lavoro dei « ser
pentatori », cosi detli pcrche con 
le tenaglie dovevano m parte tor-
cere il rame incandescente, viene 
ora compiuto dalle macchine de
nominate « biciclette ». 

Questa opcraztone, che ha richie-
sto circa 4 anni per giungere a 
completa efficienza, ha aumentato 
fortemente la vclocita e il rendi
mento di tulto il laminatoio. Oggi 
si lamentano vibrazioni insopporta-

bill, e non solo al laminatoio ma 
anche alle trafilatrici. La riorganiz-
zazione tecnologica ha impresso rit~ 
mi nuovi e piu intensi, ha accen-
tuato la tensione nervosa, e ha avu
to in sostanza ripercussioni gene
rali su tutta I'azienda cavi, definita 
la € realta tecnologicamente piu 
avanzata >. 

Nel giro di alcuni anni, al re
parto < cavi elettrici » la manodo-
pera ha slibito una diminuzione di 
circa 500 unitd. La copertura. dei 
cavi e stata infatti rivoluzionata dal 
<biplasto», prodolto delta petrol-
chimica. che ha eliminato la co
pertura in tela e la gomma neces-
sarie per isolure il filo di rame. Nei 
grossi cavi il < biplasto > ha eli-
vnnato anche il piombo. Non e inu
tile soltolinearc quale enorme ri-
flcsso abbia avuto I'introduzione 
delta plastica sui costi, la loro bru-
sea caduta rispetto ai costi piu ele-
vati delle vecchie materie prime 
(piombo, gomma. tela). E poiche 
fornitrice della nuova materia, la 
plastica. e la societd Edison, I'inno-
vazione appare in tutta la sua por-
tata se si pensa solo al fatto che 
Alberto Pirelli e uno dei vicc-pre-
sidenti della Edison. 

Per i lavoratori e bastata I'intro
duzione dell'isolante plastico nel ca-
retto telefonico, per far saltare il 
premio di produzione. 

Come si vede le innovazion: sono 
complcsse, ma esse hanno sempre 
un riflesso sulla condizione del hi-
roratorc. II progresso tccnico. quan-
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Martedi: BORLETTI e CGE (Milano) 
di Romolo Galimberti 

Mercoledi: FIAT (Torino) 
di Aris Accornero 

Venerdi: MONTESHELL (Ferrara) 
di Adriano Guerra 

Sabato: LEBOLE (Arezzo) 
di Sirio Sebastianelli 

Domenica: EDISON e MONTECA-
TINI (Portomarghera) 

di Adriano Guerra 

do non si traduce in un maggiore 
sfruttamento dell'operaio della Bi
cocca, ha comunque riflessi sui mer-
cato dominato dal monopolio. I mi
nori costi, derivanti dalla introdu-
zione della plastica, non si sono tra-
dotti — ad esempio — in una ri-
duzione di prezzi delle merci. I ca-
vetti tclefonici in plastica non han
no fatto diminuire le tariffe telefo-
niche (che ami sono in aumento). 
Ma torniamo alia Bicocca. 

Nell'aprile scorso la sezione Te-
molo (Pirelli) del PCI ha elabora-
to un documento suite condizioni 
e le libertd alia Pirelli. Un altro 
documento, sugli stessi temi, e sta
to preparato dalla sezione sinda
cale SILGCGIL come < proposte 
per lo statuto dei diritti dei lavo
ratori > e prescnlato a Roma da 
una delegazione di operai a tutti 
i gruppi parlamentari. (Accennia-
mo a questi documenti — fra cui e 
da annoverare un importante studio 
di Piero Bolchini, a cura della Fede-
razione del PCI — anchc per indi-
care che attorno alia Pirelli vi sono 
un permanente dibattito e una co-
stante ricerca sui temi della con
dizione operaia). 

Questi documenti rappresentano 
una particolareggiata denuncia del
la politico di s /ruttamento in atto 
alia Pirelli. II c paternalismo Pi
relli » e stato abbandonato da tem
po, accanto ai processi di riorga-
nizzazione tecnologica e di razio-
nalizzazione del lavoro, si e sem
pre piu mamfestata una politico di 
dispotismo. Fra il '62 ed oggi le 
multe si possono classificare in un 
rapporto di uno a quatlro. ossia 
se prima nel giro di un mese t 
lavoratori venirano colpiti con 5 
biglietti multa, ora di questi bigliet-
ti se ne staccano 20. L'intensificar-
si delle multe e collegalo a quei 
processi di riorganizzazione e spe-
ciahzzazione per prodotto, di cui 
abbiamo parlato all'imzio. Innanzi-
lutto da un paw d'anni e comparso 
il Centro Studio Qualita (il CSQt 
con il compilo di abbassare la per-
centuale del prodotto di seconda 
scelta, di imperfezione di assetto 
e di scarto. II controllo viene fatto 
da tecnici del CSQ. Ma questo uf-
ficio si sconlra con Vautonomia am-
ministraliva dei reparti, in quanto 
le varie direziom cercano di pro-
durre al minor costo. « Cosi succe-
de — dice il documento elaborato 
dai nosiri compngni — che conti-
nuamente si accclerano i ritmi di 
lavoro attraverso il taglio delle ta-
belle di cottimo, e si pretende la 
stessa produzione globale anche con 
mancanza di personale (malattie, 
jerie, assenze varie) spostando con 
continuitd degli operai ad opera-
tioni di I ivoro che conoscono 

solo superficialmente. In piu, e 
questo e Vaspetto deteriore, le 
direziont immettono in lavo-
razione anche materiale di scar-
to (tele, bordi, mescole) con I'obiet-
tivo di ottenere il massimo rispar-
mio e non avere percentuali di 
scarto in materiale da lavoro >. 
• Queste manchevolezze si scarica-

no alia fine sull'operaio, multato 
per negligenza o lavoro male ese-
guito. < Come appare subito chia-
ro — continua il documento cita
to — da quanto detto sopra, do-
vrebbe essere tolta per la quasi lo-
talitd dei casi la responsabilitd al-
I'operaio, quando la produzione lia 
una certa percentuale di scarto: in-
vece assistiamo al rincrudirsi della 
azione delle multe >. 

Certo esistono altri tipi di multe 
alia Bicocca: i processi produttivi 
nuovi non devono conscntire al-
I'operaio di assentarsi anche per 
un breve istante dal posto di lavo
ro (multe per brevi assenze/ e 
inoltre viene multato chi timbra in 
abito civile, invece che in tuta di 
lavoro (presumendo che il cambia-
mento d'ahito fard perdere tempo) 
e chi si assenta dal lavoro e non 
porta adeguale giustificazioni. Fatti 
abbastanza indicativi delta mutata 
condizione lavoraliva alia Pirelli e 
della pressione per conformare sem
pre piu I'operaio at tipo di produ
zione dato, oppure per espellerlo 
dalla fabbrica. 

Interessante e Vaccenno ai lavo
ratori che < vengono spostali con 
continuitd >. A questi gli operai 
hanno dato un nome: li chiamano 
i < jo//j/ ?, la carta tuttofare nel 
gioco del « poker ». Qui il « jolly > 
sta a rappresentare I'operaio che 
sa o dovrebbe saper fare di lutto. 
e si tratta di un gruppo che viene 
fatto giostrare per coprire i vuoti. 
ma che ha come risultato I'abbas-
samento dei cottimi, quando il « jol
ly > e uno specinlista spostato a 
un lavoro meno qualificato del suo 
(paga di posto). E' attraverso que
sti « jolly > che nel complesso Bi
cocca le dtrezioni portano avanti 
una subdola politico di dequalifica-
zione. 

* Trenta stabilimcnti in venti 
Paesi ed esportazioni in oltre cen
to mercati rendono la Pirelli ap-
pena leggermente vulnerabile di 
fronte alia crisi italiana ». E" una 
recente aftermazinnc di Leopoldo 
Pirelli, al Sunday Times , e certo 
non saremo not a contestarla. La 
% congiuntura difficile » e perd di-
venlata un pretesto per altri giri 
di vile nella fabbrica Bicocca, per 
rifiulare in toto le richieste del nuo
vo contratto di lavoro, nella cui lot
ta sono impegnati, accanto ai tre-
dicimila della Bicocca, altre mi-

gliaia di lavoratori della gomma. 
La bandiera della < congiuntura 

difficile > — provocata dalla espan-
sione monopolistica — e svcntolata 
ad ogni pie' sospinto. Ma per quali 
obiettivi? All'inizio del gennaio '64 
sono scomparsi davanti alle fab-
briche Pirelli i cartclli di assunzio-
ne. Nel '63 bandi di assunzione Pi
relli comparvero persino nelle ca-
serme e molti giovani sono entrati 
alia Bicocca (e molti per scappar-
sene via poco dopo aver provato 
la mano pesante del padrone). Ora 
i licenziamenti per « svecchiamen-
to » e dimissioni non hanno pih it 
rtcamlw*. Questo m nome della 
< congiuntura difficile ». ma in real
ta pcrche i nuovi processi tecnolo-
gici e produttivi continuano a ra~ 
refare la manodopera. 

Certo. nel campo dei pneumatici, 
Pirelli pud aver risentito dt una 
certa stagnazione su alti livelli, ma 
non si deve mai dimenticare Venor-
me pareo dt macchine oramai in 
circolazione m Italia, ed e questo 
parco un mercato consolidato e sem
pre rmnovantesi. 

Sempre in nome della * congiun
tura >, la politico di picno orario 
c stata rovesciata (all'incirca dalla 
primarera scorsa). Al reparto « cin-
turalo > (con macchmari nuovi al 
90 per cento) si lavora 40 ore, al 
* piccolo callettamento > (gomme 
per scooter e ptccole cilindrale) 40 
ore, al < gigante > 40 ufficialmenlc, 
in pratica 48, al reparto < veto > 
(che sta per essere definitivamente 
trasferito in Sicilia) 32 ore. Le per-
dile salariali per operaio si agni-
rano suite 15-20 mila lire al mese. 
cui si aggiunge dal 1. dicembre 
scorso una media di 4.000 lire al 
mese dt minor premio (4.300 lire 
gli unmmi. 3.600 le donne). Cut 
dovrebbe comspondere a tma mi
nor produzione. cosa die gh ope
rai respingimn perche dati preeisi 
non sono stati forntti. ne alia C.I. 
ne tanlo meno ai smdacati che ap-
punto rivendicano il controllo dei 
dati per il funzionamenlo dei premi. 
E questo e un punto della piatta-
forma rivendicativa. 

La lotta e in otto • alia Pirelli. 
Ingaggiata fin dal dicembre dello 
icorso anno, dopo che i padroni 
avecano annunciato di voler mu-
tare solo la copertina del vecchio 
contratto di lavoro, e ora entrata 
nel vivo e con tin fatto nuovo di 
grande importanza: i smdacati, rag-
gtunta una piattaforma unitario, e 
superate vecchie incomprensioni, 
hannn deciso infatti di mdire scio-
pert articolati, m parlicolare alia 
Pirelli Bicocca, sctoperi per turni 
dt lavoro che lasciano il segno, pie-
namente collaudati nelle settimane 
che vanno dall'll al 22 gennaio. Co

me prima reazione Pirelli, grande 
esponente della Confindustria e del-
/'/Isso/ombfirda, ha fatto ricorso alia 
serrata. poi il pretesto a cui si era 
aggrappalo e caduto. e cosi /in do-
vuto e deve subire la lotta imposta 
dai sindacati e attuuta dai lavora
tori: fino al nuovo contratto. La 
Bicocca e quindi al centro di una 
lotta che certo va oltre gli aspetti 
puramente contrattuali e bnsta os-
servure le rivendicazioni sui tap-
pcto per trovare una precisa e im- . 
mcdiatii contestazione al tentativo 
di peggiorare sempre di piu la con
dizione operaia, per rivendicare un 
potere sindacale, unitario, che il 
pudrone tenta di spingere sempre 
piu indietro fino ad unnullarlo, ado-
perando i complessi motivi forni-
tigli dal rinnovamento e riordina-
mento dei processi produttivi, resi 
possibi/i, questi, da un alto sag-
gio di acctimulazione, fondata — 
come si c visto — sullo sfrutta
mento sempre piu intenso del la-
voratore e sui dominio monopoli-
stico del mercato. 

I lavoratori lottano per riuendi-
care aumenti delle retribuzioni, fal-
cidiate dal carovita; contrattazioni 
integrative aziendali per quanto ri-
guarda i cottimi, le lavorazioni a 
catena, i vari incentivi e per quan-

; to riguarda i premi da collegare al 
rendimento (stabilendo adeguate fa-
coltd al sindacato per controllar-
nc il funzionamento). E lottano per 
rivendicare misure atte a salvaguar-
dare la salute dei lavoratori adibi-
ti a lavorazioni nocive e pericolose 
(capitolo questo di non lieve impor
tanza in alcuni reparti della Bi
cocca). Classificazioni, parificazione 
dei trattamenti, diritti sindacali: ec-
co altri capitoli per un nuovo con
tralto. 

Se anche Jion possiamo qui ad-
dentrarei in spiegazioni particola-
reggiate della piattaforma rivendi
cativa, possiamo tuttavia afferma-
re che essa risulta molto aderente 
alia realta nuova della Pirelli-Bi
cocca, proprio perche le trasformu-
zioni nel complesso erano e sono 
motivi per il padrone di portare 
colpi su colpi alia condizione del 
lavoratore. 

Certo una realta come la Pirelli-
Bicocca non pud essere isolata ne 
da cid die il monopolio rappresen-
ta nel suo insieme, ne dal dominio 
effettivo che esso esercita sui mer
cato nazionale, condizionandolo al
le sue scelte, ne si pud dimenticare 
quale centro di potere economico c 
politico rappresenta Pirelli. I lega-
mi con la FIAT sono noli, e sono 
noti i legnmi con la Edison, con le 
grandi assicuratrici, in defimtiva 
con le piii grandi holding italiane 
e i legumi sui piano internazionale 
tessuti dalla Societe Internationale 
Pirelli. Da una realta come quella 
Pirelli non potrebbe prescindere 
quindi una programmazione su sea-
la nazionale che non sia solamente 
< indicativa >, o * quantitattva >, v 
peggio ancora c concertata» alia 
francese. 

II problcma e stato recentemen-
te affrontato in una «Conferenza 
di officina » — tenuta a Milano — 
promossa dai compagni della Pi
relli-Bicocca, un momento del di
battito sui problemi del controllo 
delle scelte di tnvestimentd dei mo
nopoli ncll'ambito di una program
mazione democratica. Questo dibat
tito sard portato avanti a livelto 
di gruppo dei comunisti delle fab-
briche Pirelli, in preparazione del
la Conferenza delle grandi fabbri-
che che si terra in maggiu. 

Certo e che sui piano sindacale 
una forte contestazione dei piani dt 
Pirelli e in atto. ecco pcrche la resi-
rtenza padronale e cosi aspra, ecco 
perche lutte le armi disponibili so
no usate nel tentativo di fiaccare o 
scoraggiare i lavoratori. La lotta 
nella grande fabbrica (e nel setto
ri) riduce sensibilmente le possibi-
titd del monopolio di portare a com-
pimento i suoi oinni, pacificamente, 
trndenti a un controllo sempre piii 
dispotico sulla forza-lavoro, per suc-
chiare ancora piu alti profitti (che 
poi significano accresciute possibi-
litd di accumulazione, e piii potere 
per Pirelli). Se e questo il < mecca-
nismo > da contestarc, la lotta ri
vendicativa e un momento non solo 
insopprimibile, ma senza di esso 
non sarebbe possibile un altro mo
mento. come quello che oggi — ad 
esempio — impegna lutte le forze 
operaie e democratiche intorno al
ia programmazione democratica, • 
quindi attorno alle possibilitd rca-
li, concrete, di una programmazio
ne che non sia soltanto enunciaxio-
ne dt propositi velleitari, 

Romolo Galimberti 
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