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Alia linea della«850»tutto il giorno con le braccia in alto - Verso un mercato «di sostitu-
zione»? - Rilancio capitalistico e integrazione internazionale - Alternative alio sviluppo 
monopolistic - La lotta del '62 ha rotto l'i sol amen to - Voto politico e voto sindacale 

LE INCOGNITE DELLA 
II 

Scheda della 
S.p.A. FIAT 

Capitale sociale 
Fatturato 1964 
Autoveicoli '64 
Dipendenti 

150 miliardi 
906 miliardi 
943.500 
124.400 I 

F a t t u r a t o p e r d i p e n d o n t e , i n m i -
l i o n i : 5 , 9 5 n e l 1 9 6 1 ; 6 , 5 8 n e l | 
1 9 6 2 ; 7 . 3 2 n e l ' 6 3 ; 7 , 4 4 n e l ' 6 4 . 

P a r t e c i p a z i o n i : O M , I n d u s t r i a 

V e r n i c i , W e b e r , T e c n i g a s , 

S 1 T A , S A D E M . I t a l n a v i , S A V A 

e La Stampa 1 0 0 % ; M a g n e t i 

M a r e l l i , A u t o h i a n c h i , U F I , 

S O R I N e T o r i n o - E s p o g i z i o n i 

5 0 % ; B o r l e t t i , G e n e r a t e M i s -

s i l i s t i ca , A u t o s t r a d a T o r i n o -

M i l a n o 3 3 % . 

Dal noitro inviato 
TORINO, febbraio 

Alia FIAT la riorganizzazione dello 
$fruttamento e in atto con un parziale 
rinnovo del macchinario e con una 
generale revisione del procedimenti. 
In un reparto di lavorazione viene 
immessa la transfer che accelera tutto 
il ritmo; in un altro viene aggiunta 
la pressa che elimina una strozzatura. 
Alle linee di montaggio, dove la sa-
turazione del lavoro e giunta al limite, 
si deve riadatiare qua una giostra, la 
impiantare una catena. La linea della 
« 850 > infatti e nuova perche con nes-
suna delle altre si possono montare 
1200 vetture al giorno; qui Voperaio 
era gid spremuto al massimo, ed era 
il mezzo tecnico a far difetto. Ora gli 
operai deUa « 850 > lavorano con le 
braccia in alto e gli arnesi in mano 
tutta la giornata, adattandosi al nuovo 
mezzo tecnico. Quelli dell'officina 
stampaggio invece, dopo I'ultima mo-
difica apportata al ciclo, vanno al ga-
binetto incolonnati (1-2 volte al giorno, 
a seconda del turno). II segnale lo 
dd il capomacchina che, per 17 lire 
nrarie in piit degli altri operai, de-
termina inoltre la loro cadenza intro-
ducendo la lamiera nella pressa capo-
fila. C'e Voperaio al quale si affida 
un tornio con 8 invece di 6 mandrint, 
per la stessa paga e qualifica; c'e 
quello da cui si pretende anche il col-
laudo del pezzo appena fresato. 

Decurtato 

il salario 
E' tutto un vasto sommovimento di 

mezzi e di metodi che, nella piu gran-
tie azienda italiana, prepara il « rilan
cio * capitalistico. La « condizione ope-
raia * e ulteriormente peggiorata. I 
licenziamenti per motivi disciphnari e 
git svecchiamenti per limiti d'eta han-
no gid sfoltito gli organici, che nessuna 
assunzione rimpolpa. I libretti della 
mutua FIAT servono alia direzione 
per licenziare chi cade vittima di ma-
lattie troppo lunghe o frequenti. Le 
qualifiche non sono state adeguate al 
contralto. I tempi son stati tagliati. al 
punto da far respirare di sollievo gli 
operai quando I'azienda ha ridotto gli 
orari (ma in certi settori si fanno 
anche 60 ore). 11 salario e stato de
curtato con la revisione delle tariffe 
di cottimo: con le ore di produzione 
segnate * ad economia »; con la mant-
polazione degli incentivi: con Vorario 
ridotto a cui la Cassa integrazione 
pone un rimedio parziale. Ogni coa-
gularsi di malcontento fra gli operai, 
che magari si rivolgono al caposqua-
dra e neppure alia Commissione in
terna, e impedito da trasferimenti che 
smembrano il gruppo. 

L'effetto complessivo e una crescita 
della produzione con un calo delle 
spese e degli occupatt: alia Mirafiort, 
nell'ultimo anno, si d passati da 3000 
a 3500 auto con mille operai in meno. 
Incrementare la produtriuitd e comprt-
mere i costi alia FIAT, in un'azienda 
gid avanzata e per un mercato meno 
assorbente, richiede una politico di in-
vestimenti selettivi piii che inlenstvi, 
e di razionalizzazione piu che di am-
modernamento tecnologico E' quanlo 
i 100 mila del monopolio tormese (e 
non soltanto loro) stanno sentendo 
sulla pelle. 

Le incertezze delta FIAT deriuano 
dalle incognite produttive, piu che 
dalle difficolta congiunturali. II sinda-
cato unitario ha studtato seriamente 
gli aspetti economici della * crisi di 
orientamento e dt prospettii'a * che 
travaglia Vindustria automobilistica. 
NelVEuropa del MEC, dove il poten-
ziale produttivo c raddoppiato con gli 
investimenti USA. sembra esserct una 
esuberanza dell'ofjerta nspelio alia do-
manda; i tasst raggtunti dalla motoriz-
zazione privata pare rendano proxi
mo un mercato di sostituzione. e non 
piii un mercato d'acquisto 

Quanlo si sta delineando in questa 
« pausa ad alto livello» sembra con-
fermare che I'lndustna automobilisti
ca perde il ruolo di « tramo » che uvc-
ra presso le economte capttaiisttchc. 
Forse per passarlo all'tndustria chimi-
ca o elettronica, dove non a caso si 
piazza anche in Italia il capitale sta-
tunitense (Monlecatini, Olivetti). 

Da qui i nuovi problemi che stanno 
di fronte alia FIAT. Finiti i crediti 
ERP e Marshall, salassato il risparmio 

U emissioni obbligazionarie, pom-

pato tutto il denaro possibile dallo Sta
to, il monopolio ha recentemente visto 
ridursi le possibi/itd di autofinanzia-
mento; la concorrenza ha comportato 
prezzi ritoccati, I'espansione commer-
ciale maggiori spese e la spinta sala-
riale oneri superiori. Dopo il boom 

' delle auto, anche in Italia son dimi-
nuiti i margini di smercio, mentre il 
MEC abbassava i ripari doganali por-
lando la concorrenza in casa, e men
tre all'estero questa si faceva piii ar-
dua dopo la controffensiva USA, che 
ha richiamato alia realtd i gruppi eu-
ropei. La riscossa operaia del '62 po-
neva inoltre alia FIAT la questione 
dell'antagonismo di classe, con tutti i 
suoi costi, che per anni il monopolio 
uveva eluso nella propria « isola >. Lu 
azienda torinese non poti piii contare 
su due capisaldi della sua politica: in 
stabilitd di mercato e la passivitu di 
classe. Da qui le odierne contraddi-
zioni fra vendite che all'estero salgo-
no e scendono all'interno; fra orario 
ridotto e produzione aumentata. E' su 
questi temi del resto che Agnelli ha 
manifestato il proprio pessimismo ven-
tilando un periodo di sovrapproduzio-
ne e sottoccupazione. 

Ma non bisogna dimenticare il dalo 
politico. Bisogna tornare alia lotta dei 

• metallurgici, che fece crollare quel re
gime di paternalismo e discriminazio-
ne su cui la FIAT aveva basato lo 
sviluppo, e che apri interrogativi po-
litici non meno gravi di quelli eco
nomici coi quali venivano a coinci-
dere. Valletta dovette differenziarsi 
dalla Confindustria e cedere ai sinda-
cati, dopo aver decretato 84 licenzia
menti di rappresaglia. Con un accordo 
aziendale e un appoggio al centro-sini-
stra, cerco di richiudere i suoi cancelli 
alia solidarietd di classe e di ricupe-
rare i suoi operai a una collabora-
ztone di classe. Ma nel '63 le lotte 
proseguirono nel paese, e alia FIAT 
si espressero con numerose fermate di 
reparto e di squadra che dimostraro-
no come gli operai fossero poco dispo-
nibili. Durante la trattativa per I'ap-
plicazione del contratto si giunse qua
si alia proclamazione di uno sciopero 
unitario, e la FIAT dovette rinunciare 
sta al premio < di collaborazione >, sia 
all'orario «aziendale >. A quel punto 
scoppiarono provvidenzialmente le dif
ficolta congiunturali, e i capitaltsti co-
minciarono a utilizzarle per bloccarc 
la spinta operaia. II governo varo la 
supertassa sulle auto, ritoccata per 
proteggere le cilindrate FIAT, e que
sta ridusse gli orari. In fabbrica gli 
scioperi cessarono, ma fuort no. 

Fu allora che Agnelli parlo dello 
c scontro d'autunno >. L'intento era 
battere i lavoratori in campo aperto, 
cstendere a tutto il paese il silenzio 
apparentemente tomato alia FIAT; ri-
solvere su questa sconfitta politica i 
problemi economici, dei quali il sala
rio e le lotte son due variabili che 
oggi il capitalismo vuole assolutamen-
te controllare. II governo diede il suo 
contrtbuto fissando un « telto > alle ri-
vendicazioni. Ma cid, pur pregiudican-
do i risultati economici delle lotte, 
non ne altenub la canca politica e 
non portd la « tranqittifitd » invocata 
dai padroni per superare a modo loro 
la congiuntura. Agnelli non ebbe piii 
il coraggto di affrontare lo scontro: 
rischtava dt perdere sia fuori sia den-
tro alia fabbrica. Ricorse alle armi tra-
dizionali per ricaltare e intimidire i 
lavoratori, che stavano per rinnovare 
la Commissione interna: minaccio JO 
mila licenziamenti, torno a ridurre gli 
orari. La FIOM ricevette un colpo. ma 
poco dopo le sinistre avanzarono a 
Torino nelle amministrative. 

Quando il governo aboli la super-
tossa, ebbe per tutta nsposta dalla 
FIAT una chiusura degli stabilimen-
ti. I palhativi anticongiunturali e per-
fino i regali agli indtisiriali non ave-
vano risolto nulla sul terreno econo-
mico poiche il governo non era rm-
scito a sancire, sul terreno politico e 
presso il movimento operaio, Vmtan-
gibihtd anche congiunturale del pro-
fitfo e del potere capitalistico. II cen-
tro-smistra non era riusctto ad am-
mansire ne" a ingabbiare gli opera'u 
Vanno si e chtuso anzi con una crisi 
del ceto politico dirigente e del paftito 
dominanle. Anche se la Stampa ha in-
neggtato all'elczione di Wilson e di 
Saragat, la via soctaldemocratica earn 
ad Agnelli e — un po' meno — a 
Valletta, non e passata per il buco 
della congiuntura. Non si & verificato 
lo € scontro >, ma non ci sono state 
« tregue », e la stabilizzazione capita
listico e mancata. 

II '65 i iniziato per la FIAT con 
tutti gli interrogativi aperti: da quelli 
di mercato a quelli di classe. Nell'an-
nata trascorsa, la FIAT ha rafforzato 
la sua posizione di monopolio sul mer
cato interna ricuperando terreno sui 

concorrenti estcri con una campagna 
giornalisticu c coi decreti governativi. 
Le marciie nazionali non sono vere 
concorrenti, da qunndo Agnelli ha ot-
tenuto da Pesenti Vimpegno a non fab-
bricare utilitarie Lancia, in compenso 
della promessa di non disturbare I'ltal-
rementi con la Cementi Marchino; e 
da quando I'Alja Romeo (IRI) ha de-
nso di non disturbare la FIAT. Nel 
'6-1, mentre la FIAT otteneva un pre-
stito USA, la crisi si faceva sempre 
piii pesante per Lancia e Alfa, senza 
parlare delle ?mmerose aziende colle-
gate. • • • 

Ma in campo internazionale la FIAT 
non e che una porzione del grande oli-
gopolio dcll'auto, capeggiato dalla Ge
neral Motors, dalla Ford e dalla Cry-
sler. E' un fatto che finora nessuna 
di qucste tre case ha impiantuto in Ita
lia un proprio stabilimento; cosa che 
e accaduta invece in quasi tutta VEu-
ropa. Certo, Vaiuto fornito dalla FIAT 
agli Stati Uniti nel rendere atlnntica 
la penisola, pesa ancora oggi. Tuttavia 
parecchie mire di Valletta sono nau-
fragate sulla costa americana, mentre 
molte auto americane son felicemente 
approdate sul vecchio continente. (Da 
questo punto di vista, la Volkswagen 
sta ussai meglio, data Vintegrazione 
politico-economica fra Washington e 
Bonn). 

E' lo stesso capitale internazionale 
a premere, con logica inesorabile e 
scavalcando le frontiere, per superare 
debolezze finanziarie e arretratezze tec-
nologiche; cid che determina Vattuale 
fuse di riassestamento. Lo dimostrano 
il caso della Olivetti, dove sono pene
trate General Electric e FIAT, e della 
Ferrania, ceduta dalla FIAT alia Min
nesota. L'ingresso della RIV nella hol
ding dominata dalla SKF rientra in 
questo processo di integrazione e con-
centrazione monopolistica internazio
nale. Ultimamente, Umberto Agnelli 
e diventato presidente della SIMCA, 
che e Crysler. 

Ora, non sappiamo quale soluzione 
troverd la FIAT. Non sappiamo te e 
vera che Agnelli stia per fare una 
« importante dichiarazione >, e se que
sta riguarderd un improbabile * car-
tello > Volkswagen-FlAT-Renault in 
barba ai trattati del MEC: o un'intesa 
con la General Motors, o altro ancora. 
II fatto e che nulla sanno anche il go-
vcrnatore della Banca d'ltalia e il mi-
nistro del Bilancio. 

L'alternativa 

della FIOM 
Quale strada imboccherd la FIAT? 

Nel recente convegno nazionale dcl
l'auto, la FIOM ha risposto che non 
si possono aspettare le scelte del mo
nopolio, come non si pud esser paghi 
che sia stato impostato il piano quin-
quennale. Consapevole che le scelte 
del monopolio e la sudditanza dei go-
vernt sono responsabili dell'attuale cri
si, la FIOM ha elaborato un'allerna-
tiva fondala su una dwersa colloca-
zione del settore motoristico nell'am-
bito di una equilibrata espansione del-
Veconomia. FJ un tema che il movi
mento operaio non porta avanti da 
oggi, ed e un'esigenza presente anche 
ai sindacati francesi, i quali hanno 
unitariamenle deciso un'azione per di-
fendere i lavoratori affrontando la cri
si. Pure il presidente del sindacato 
americano dell'auto ha proposto una 
iniziativa internazionale (che in Ita
lia CISL e UIL non propugnano an
cora), per conlrastare lo sfruttamento 
e preventre recessioni. 

La FIOM parte dagli squilibri gene-
rati dalla motorizzazione privata non 
per negare lo sviluppo della produ
zione e del mercato automobilistico, 
ma per rtvendicare una nuova poli
tica economica. Bisogna puntare sui 
veicoli industriali (camion, trattori) e 
d'uso collettivo (autobus, vagoni): e 
su esportazioni fuori delVarea tradizio-
nale. Bisogna diversificare produzione 
e mercatt. Emergono subito le questto-
ni dei traiportt . delte strode, dellur-
banistica, dell'agricoltura. perfino del
la politica estera; ecco la portata di 
questo indirizzo, che antepone Vinte-
resse pubbtico a quello privato. Que-
<»o indirizzo non uien fuori da astrat-
te istanze programmatorie, bensi dalla 
necessita di fornire una proiezione eco
nomica alia politica rivendicativa. Si 
saldano cosi la linea della contratta-
zione sindacale e quella del control-
lo pubblico, che spesso camminavano 
da sole o disgiunte. La FIOM propone, 

per esempio, un piano oricntativo per 
I'auto, chiede incontri sindacati-gover-
no-padroni sull'occupazione nel setto
re, sollecita le trattative FIAT sui pre-
mi e gli orari. E' matura la consape-
volezza che se non si controllano gli 
investimenti e inutile' contrattare il 
cottimo, e viceversa: ecco il nesso fra 
rivendicazioni e riforme. 

Qui la politica sindacale offre ai la
voratori un punto di forza rispetto alia 
politica padronale: uno sviluppo pro
duttivo e una « condizione operaia » 
rhe la FIAT non e piii in grado di 
assicurare. I due nodi da affrontare 
insieme con la lotta sono: la posizio
ne di monopolio della FIAT; il pro
cesso di intensificazione del lavoro. La 
trattativa in corso fra i sindacati e 
I'azienda ha impostato su basi unita-
rie il problema dello sfruttamento, se-
condo un diritto di contrattazione in-
tegrativa strappato con la battaglia e 
il contratto dei metallurgici. Sono uni-
tariamente all'ordine del giorno: pre
mio di produzione, premio semestra-
le, cottimo, orario e qualifiche, legati 
al diritto d'intervento delle Commis-
sioni interne e di affiliazione sindaca--
le dei lavoratori. Sono questioni de
cisive, che investono i problemi del 
taglio dei tempi e delle riduzioni di 
orario; delle garanzie salariali e dei 
diritti sindacali. La richiesta di una 
paga garantita dalle fluttuazioni sta-
gionali o congiunturali, e di un ora
rio preventivamente contrattato per 
tutte le settimane dell'anno, contesta 
I'arbitrio del monopolio su due ca
pisaldi del suo attacco ai lavoratori; 
non e detto che non si arrivi a ri-
vendicare un salario di 48 ore, dal 
momento che la produzione e di 48, 
anche se in media se ne lavorano 42. 

La resistenza della FIAT sard aspra 
potche viene messa in discussione la 
sua potestd di scaricare sui lavoratori 
il peso del rilancio oltreche della sta
bilizzazione. E' chiaro che una tratta
tiva di vertice non potrd battere il 
monopolio, anche se ora la FIOM non 
e piu discriminata come lo fu dal '55 
al '63. La discriminazione si e anzi 
rovesciata sul « sindacato > d'azienda 
SIDA, il quale viene chiamato a di-
scutere gli accordi dopo che son stati 
raggiunti coi sindacati di categoria 
FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL. 
Ma nelle vertenze discusse dalle Com-
missioni interne e invece la FIOM ad 
essere chiamata dopo gli altri. Nelle 
Commissioni interne prevale I'azien-
dalismo SIDA, al quale i rappresen-
tanti delta UIL e, in maggioranza, an
che quelli della CISL non si ribellano, 
svirilizzando e paralizzando cosi uno 
strumento di tutti i lavoratori. E que
sto va detto, come va detto che in 
certi stabilimenti si tengono invece 
riunioni unitarie. Eppure all'ultimo 
congresso provinciale della FIM fu fi-
schiato chi rifiutava I'unitd con la 
FIOM. 

L'unitd deve percid fare un passo 
avanti. Ce il problema della FIOM 
discriminata in fabbrica e quello del 
SIDA escluso fuori. La CISL mantie-
ne la preclusione contro il < fronte 
del porto» che nel '58 caccio dalle 
proprie file. Ma Vaziendalismo si spez-
za con la lotta. non con la ritorsione: 
tant'e vero che la CISL manca voi 
di coerenza in fabbrica. Non bisogna 
dimenticare che. dopo le ultime ele-
zioni. il SIDA e la prima organizza-
zione alia FIAT. Cid crea problemi a 
Valletta. Chi ha abbandonato la FIOM 
per il SIDA cercava infatti sicurezza, 
e ha cambiato avvocato pur non mu-
tando idea (come risultd dal contra-
sto fra consultazione aziendale e con-
sultazione nazionale). Sard percid ri-
masto male, coi colpi ricevuti; potreb-
be nuovamente cambiare tutore nelle 
prossime elezioni sindacali. Forse oc-
corre dare qualche contentino al SIDA, 
e cid e facilitato dall'isolamento, che 
lo scagiona peraltro da responsabili-
fd nella trattativa in corso. 

Cid crea problemt anche ai tre sin
dacati, e particolarmente ai piii com-
battivi: FIOM e FIM. Non si supera 
la debolezza con la divisione. Finisce 
anzi che non si raccoglie neppure il 
malcontento operaio contro il regime 
di fabbrica di cui il SIDA e un pun-
lello. Gli scioperi spontanei del '63 e 
del '64 alle Fonderie, alia Velivoli ecc. 
non furono infatti generalizzatt. Ep
pure si prolestava su temi generali: 
la compresswne degli organici. della 
paga e delle qualifiche. Per dare trop-
pa importanza alia trattativa, si pose 
la lotta in secondo piano. E Vaccordo 
sull'orario provocd infatti malumore, 
che comvolse molto meno il SIDA da
ta la sua posizione. 

Adesso la trattativa FIAT offre una 
occasione per superare le gravi caren-
ze nel potere contrattuale e nella for-
za organizzativa dei sindacati. Dal suo 
esito dipende anche la restituzione di 

efficienza e di aiitorita alia Commis
sione interna. Alia FIAT sono deboli 
in particolare la FIOM e la CISL, le 
piu attaccate dal padrone. L'insucces-
so delle ultime elezioni non arrivd di 
sorpresa solo perchi i sindacalisti si 
accorsero, dai volantini rifiutali o gct-
tati davanti ai cancelli, che erano tor-
nati i tempi duri. Cosi tenui sono i 
legami col grosso dei lavoratori FIAT, 
ai quali spesso giunge solo, dagli alto-
parlanti nei rcfettori, la voce dei vuri 
membri della Commissione interna, e 
qualche volantino. 

Si comprende pertanto la prudenza 
con cui i sindacati parlano di lotta, pur 
essendovene il bisogno, I'urgenza; pur 
essendo evidente che una lotta alia 
FIAT sposterebbe i rapporti di forza 
fra capitale e lavoro in tutto il 
paese. Si vide nel '62, anche se quello 
scoppio non venne usato a fondo. Oggi 
il contratto dei metallurgici non e an
cora scaduto. Sul tappeto vi sono lo 
sfruttamento operaio e le prospettive 
produttive: questa la scadenza azien
dale nel quadro di uno scontro nazio
nale sulla politica dei redditi, sul rilan
cio capitalistico, sul potere monopoli-
stico, sulla programmazione economica. 

Depression* 

drammatica 
Sono terreni sui auali I'elaborazione 

sindacale e l'alternativa economica non 
bastano, per avanzate che siano. C e il 
problema di uno sbocco politico della 
lotta operaia e di un blocco politico di 
forze sociali, che soli possono suscitare 
tutta la spinta di classe oggi necessaria 
per impedire il riavvio del meccanismo 
economico capitalistico. A Torino, dove 
per colpa del monopolio la depressione 
economica 6 drammatica, il rifiuto ope
raio e l'alternativa politica montano 
giorno per giorno con le lotte RIV, 
Michelin , Pirelli ecc. La risposta ope
raia oggi c'e, ma torna a profilarsi la 
contraddizione dell'isola FIAT nel con
tinente Italia. 

Nel vivo della battaglia in corso a 
Torino, e con questo nodo al centro 
dell'attenzione, il PCI prepara in pro-
fondita la Conferenza delle fabbriche. 
Si discute sul rapporto fra difetti di 
orientamento, rappresaglie padronali 
ed esiguitd di forze dei comunisti alia 
FIAT; sulla funzione delle sezioni di 
fabbrica; sulla possibilitd di * accer-
chiare > il monopolio anche mediante 
la struttura organizzativa. Si e perfino 
tenuto un seminario sociologico sul 
partito. La « lotta operaia per una nuo
va unitd, contro la stabilizzazione capi
talistico e per la programmazione de-
mocratica >, che sara Vasse delta Con
ferenza, s'intreccia con la parola d'or-
dine di < nuove scelte produttive per 
un nuovo sviluppo economico-sociale >, 
che emerge dall'elaborazione del par
tito e del sindacato per la FIAT. 

Ritornano questioni quali il nesso fra 
lotta net paesi capitalisiict avanzati e 
in quelli soltosviluppati; fra potere po
litico e riforme economiche; fra colla-
borazionismo aziendalista marca FIAT 
e riformismo socialdemocratico tipo 
Stampa; fra socializzazione del capitale 
e del lavoro, e socialismo. (La FIAT ha 
centomila operai e un solo padrone. 
Qualcunosi chiede quindi; il socialismo 
non e gid oggettivamente maturo? Oc-
corre allora nazionalizzare la fabbrica 
che il vecchio Agnelli voleva coopera-
tiyizzare? E comunque, non e il caso 
di nazionalizzare un'azienda che po-
trebbe essere fagocitata dal capitale 
americano?). 

La tematica si dilata anche per ra-
gioni storiche. Torino ha visto nascere 
I'elaborazione di Gramsci e di Gobelti, 
l'alternativa dei produttori che 6 il noc-
ciolo defi'ordine nuovo; son partiti da 
qui i dibattiti sulle 40 ore pagate 48, 
sui « nuovi orgamsmi di rappresentan-
za operaia»; e germogliata qui la 
< contrattazione di tutti gli asvelti del 
rapporto dt lavoro »; e stata disegnata 
qui la vetturetta. Tutto questo bagaglio 
(non privo di difetti) sta nel sottofon-
do del dibatlito intorno alia Conferenza 
operaia. 

Un traguardo unisce tutti gli sforzi, 
creat i r i c orp;ani«atiui: si deve ripor-
tare il partito in fabbrica, affinche' i 
centomila della FIAT si cangiungano 
definitivamente a tutta la classe ope
raia, unico modo di «accerchiare » e 
battere il meccanismo e le scelte del 
monopolio. 

Aris Accomcro 

Studentessa «troppo franca » 

sul conto della professoressa 

Querela t a 
per un tema 
in classe? 

II clamoroso caso a Novara — Sospesa la ra» 
gazza per 15 giorni dal consiglio dei professor! 

Interrogazione in parlamento 

NOVARA, 9. 
l/n'interropacione di un par-

lamentare snclalista al ministro 
della Pubbltca Istruzione, una 
interpellanza presentata al Con
siglio comunale dt Novara da 
sette consiglieri comunisti, una 
inchiesta aperta dal Provvedl-
torato agli Studi, posslbillta di 
una querela per dlffamazione da 
parte dl un'anziana insegnante 
at Jrancese, una ragazza sospesa 
per 15 giorni dalle lezioni. che 
sto meditando sul fatto che la 
sincerita e la jranchezza non 
sempre vengono considerate co
me quanta positive: questa la 
sintesi del - caso- Mara Martin 
la studentessa di 16 anni col-
pevole dl aver espresso giudizi 
tncautl e, a quanto si dice, ir-
riguardosi, nci confronti di'una 
sua insegnante. 

Mara Martin'd una ragazzina 
come tante altre. Frequenta la 
terza classe dell'istituto -Gali
leo Ferraris- per segrctarie ill 
a*/pnda. Vive lontana dai geni-
'£'';,che abi,a"° « Cossato. nel 
tueUcsc, ed e ospite a Novara 
di un pensionato deU'Azione 
Cattolica per la protezione della 
Oiovane. E% una ragazza. dlcono 
di carattere un po' chiuso, e for. 
se questo ha giocato un ruolo 
determinante nella vlcenda che 
ha susdtato tanto clamore. 

La scorsa scttimana, alle stu-
dentesse di Ul-A. la professo-
rrs.sa Galli aveva assegnato un 
tenia un po' inconsueto: * Arete 
rlcevuto la pagella del prima 
trimestre. Scrivete una lettera 
ai vostri genitori comunicando i 
voti riporiati ed espowndo i 
vostri propositi ppr f prossimi 
trfmesfri -. Contrariamente alle 
sue compagne, la Martin aveva 
svolto il tema proprio come se 
la lettera fosse diretta ai geni
tori lontani. Aveva scritto dl 
aver meritato i brutti voti ot-
tenntt in certe materle, ma ave
va fatto risallre parte della re-
sponsabilita a certi insrgnanti. 
esprimendo un piudizio positivo 
su alcuni e negativo su altri 

II piudlzio negativo pare fos
se particolarmente cspUcito nei 
confronti della prof Adele Trot-
ta. della quale, senza fare il 
nome. • la ragazza faceva una 
descrizlone tanto trasparente 
quanto. dicono. irripuardosa 

L'insepnantc di lettcre. colpita 
dalla franchezza del tema. in
vece di limitarsi a far notare 
a Mara Martin I'errore commes-
so. si e rivolta al preside. II pre
side ha convocato il consiglio 
del professor! e questo — nono-
stantc la studentessa peniita si 
fosse oia scusata con Vinsegnan-
te offesa rerbalmente chr per 
iscritto — ha deciso di aonlicare 
le sanzioni previste daU'arti-
colo 22 del regolamento sco-
lastico. Non si sa quanto ab-
bia influito. su questa deefsione. 
il fatto che del tema della ra
gazza e di quel che e'era scritto 
s-i parlava ormai aprrtamentr in 
tutto la scuola. Un volantino nrl 
quale si chledeva la revoca del 
nrovvedimento contro Mara 
Martin t stato diffusa daU'Unio-
ne studentl novaresi. Nel vo
lantino si de finisce il provve-
dimento - ingiusto. ipocrito e 
diseducativo -. 

Quello che 6 nvvonuto n 
Novara. sarobbo potuto be-
nissimo avvenire — e po-
trebbe anche ripetersi — in 
una scuola di qualsiasi altra 
citta d'ltalia, dato che. a no-
stro avviso. le condizioni og-
gettive che fanno da cornice 
all'episodio novarese. si ri-
trovano in ogni a l t r n am-
biente pcolastico italiann 0 
ad ogni livello di scuola. La 
questione, forse la piu in 
quietante . sollevnta dall 'epi-
sodio. riguarda la nattira del 
rapporto che si istituisce fra 
educatore e allievo. Ora. la 
piu moderna scienza pedago-
gica e la psicologia piu avan
zata, impnstano e nsolvoru 
la complessa problematic? 
dei rapporti t ra scuola e fa-
miglia. tra educatore e alun-
no, in termini qualitative-
mente diversi da quelli auto 
ritari e semipoliziescbi vi-
genti nella scuola dei nostri 
padri e dei nostri nonni. AI 
tradizionale maestro armato 
di verga (o di regolament.-
d: disciplina). pronto a sea 
ricare tut to il peso della SUE 
aulori ta (e delle sue insuf-
Rcienze) suU'allievo debole e 
indifeso. si e sostituito — 
non solo dai dot tr inari . m? 
dalla vigile coscienza deliT 
par te piu progredita delte 
societa moderna — 1'educa-
tcre che sa imp-orsi. che de\«: 
.-apere imporsi col preslipsr, 
(iolla sua persnnalita di edu-
cati re, oltre che col peso del
la sua prepara7inne profes 
sif-nn'e, e non con la minac-
cia della verga, del regola-
rr.er.to di disciplina e. pegel< 
ancora. del codice penale! 
Il rispetto a cu: 1'edueatore 
ha diritto, non puo non es 
>>ere il naturale riflesso del-
l i fiduria che gli scolari gl; 
arcordeno. l 'espressione de ' 
libero cunsenso del cuore e 
deH* :ntelligenza oei racazzi. 
e non 1'ipocrito e vuoto 
omaggio di una coscienza ri 
lut tante. Se si prescinde djl 
p r e s u p p ^ t o della fiducia re-
ciproca fra educatore e alun-
no (e dallo sforzo che com-
porta la creazione di tale 
rapporto, tanto piii oggi che 
una gravissima crisi investe 
la scuola in tu t te le sue 

s t rut ture) , non sara possibi
le raggiungere quel delica"-
tissimo equilibrio tra volon-
ta diverse e originariamente 
discordi, che e (o dovrebbe 
essere) il piu ambi/.ios0 tra
guardo della nostra attivita 
di cducatori. In nome della 
fiducia, un alunno avra non 
solo il diritto, ma anche il 
dovere — e tanto piu se vi 
sara sollecitato esplicitamen-
te — di esprimere il suo pen-
siero sen/a reticenze; e I'in-
segnante avra il dovere di 
rispettare la l iberta d'espres-
no. Si puo obiettare giusta-
mente che anche la liberta 
di espressione e di giusti-
zia di un alunno, come qual
siasi liberta del resto, ha 
limiti invalicabili, che esclu-
dono la facolta di calunnia-
re. diffamare, ingiuriare. 

Gli insegnanti e il preside 
dell ' istituto Galileo Ferraris 
di Novara, pare a noi (e lo 
diciamo con profondo ram-
marico, ma nel legittimo de-
siderio che siano risparmia-
te in futuro, alia scuola, pro
ve dolorose come questa) , 
che non abbiano cercato la 
soluzione della incresciosa 
vicenda sul piano del rap
porto educativo e abbiano 
ri tenuto di c mettere a po-
sto > la studentessa (e le lo
ro coscienze) impugnando il 
regolamento di disciplina. 
Perche l 'insegnante che ave
va assegnato il tema non ha 
cercato di chiarire in priva
to, con l'alunna, la portata 
reale del suo pensiero e del 
suo comportamento? Perche 
non ha pazientemente spie-
gato che ogni liberta ha un 
limite? Sarebbe stato diffici
le far capire a una studen
tessa intelligente e, a quanto 
pare, spregiudicata, che non 
e giusto giudicare duramen-
te un'insegnante anziana 
(^ettantenne!) che ha dato 
tutta la sua vita alia scuola? 

Ma piu del comportamen
to dell 'insegnahte di letters, 
ci pare preoccupante quello 
del consiglio di classe: quel
la commovente unan imi t i 
nel dispensare a una studen
tessa quindici giorni di so-
spensione dalla scuola, pro
prio essa ha turbato la pub-
blica opinione. Ma e mai pos
sibile che tra una decina di 
insegnanti, non uno solo ab-
bia sontifo di voler prendere 
la difesa della malcapitata 
studentessa? Perche a una 
difesa. al riconoscimento del
le circostanze at tenuanti , al
ia grazia. hanno diritto di 
fare appello financo i crimi
nal i. . Le cose, purtroppo, 
hanno preso una piega di-
versa e son diventate mate
ria di € scandalo >. Ci conso-
Jeremo col ritornello che • 
bene che gli scandali avven-
gano? E sia. Ma a condizio
ne che si abbia la buona vo-
lonta di scoprire le reali cau-
se dello scandalo. Ora, non 
c'e dubbio che una causa pro-
fonda degli c scandali > del 
genere di quello novarese, 
e la sopravvivenza, nella no
stra scuola, di ordinamenti 
didattico-pedagogici e disci
phnari arcaici: da almeno 
mezzo secolo si fa un bel 
parlare di rivoluzione coper-
nicana nel campo dell'attivi-
ta educativa. ma di fatto To-
lomeo imperversa sovrano, 
cosi sulle grandi come nelle 
piccolo vicende della nostra 
scuola, la quale r imane an
cora retriva in tanta par te 
dei suoi contenuti; ermetica-
mente chiusa alle esigenze 
dj un rinnovamento demo-
cratico, se non addirit turp 
nostalgica di metodi au ton 
tari e paternalistici. 

Rosario Muratore 

A.v 


