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L'esperienza di un seminario 

sull'organizzazione cullurale 

Grande azienda 
e tempo libera 

Un'operazione di mercificazione che si sviluppa in 
forme sempre piu sollili e suggestive • Le iniziative 
dell'ARCI e della FIOM • Aulonomia e conleslazione 

Senza alcuna pubblicita, 
anzi con la modcstia di chi 
ha intenzione di lavorar so
cio, si 6 reaiizzata ncl Mezzo-
giorno — a Taranto — una 
csperienza per molti aspetti 
ccce/ionale. Un seminario 
sul tempo libero (tema, dun-
que, sul quale ciascuno si 
sente in dovere di dire la 
sua: come per la televisione, 
che tutti hanno in casa e 
quindi si crede di conoscerla 
n menadito). Tempo libero e 
grande azienda, anzi. Piii 
precisamente: la politica cul-
turale di una grande azien
da nazionale, che ha creato 
una sua vasta struttura or-
ganiz/.ntiva del tempo libero 
ed opera in una realta socio-
culturale sostanzialmente ca-
rente di una struttura anta-
gonista. Un tema meridiona-
le; ma non esclusivamente. 
Quando si nffronta la que-
stione del progresso culturn-
le e scientifico, dell'automa-
7ione, della condizionc del 
lavoratore dentro e fuori la 
fabbrica, dell'organizzazione 
ctilturalc come momento di 
autonoma claborazionc di 
una cultura di classe o ulte-
riore strumento di alienazio-
ne. 6 evidente che il discor-
so allarga subito il suo rag-
Rio; e diventa necessariamen-
te discorso piu generale sul 
tempo libero in una societa 
industrializzata; o, piu preci
samente, in una societa dei 
consumi. 

II dibattito su questi argo-
menti non 6 nuovo. Tuttavia 
e ancora all'inizio. Si 6 riac-
ceso in questi mesi dentro e 
fuori i partiti (ma piii fuori 
che dentro); nei sindacati 
(alle prese con i nuovi pro-
blemi proposli dalt'automa-
zione); nelle associazioni del 
tempo libero (che, in una 
articolata visione dei modi 
della contcstazione politico-
culturale della classe ope-
raia, tendono ormai a pro-
porsi ed imporsi come terza 
forza, autonoma e conver-
gente, di lotta). • 

E non 6 un caso, del resto, 
che il seminario di Taranto 
sia stato organlzzato e soste-
nuto dall'Arci e dalla Fiom. 

Che sta succedendo? II fe-
nomeno del tempo libero 
come ulteriore tempo di con-
sumo e gia abbastanza noto: 
ineno chiare, invece, sono le 
forme in cui si articola la 
pressione che tende a tra-
sformare l'uomo ed i suoi 
prodotti (anche quelli cultu
ra l ) in merce. Creando, in
somnia, un sistema in cui — 
dalla pubblicita al cinema, 
dalla televisione aH'editoria 
economica — tutto serva a 
perpetuare una condizione 
di subordinazione e di alie-
nazione. Questa azione di re-
pressione si va articolando 
— man mano che si sviluppa 
la resistenza di classe e si 
acuiscono le contraddizioni 
del sistema — in forme sem
pre piii sottili c suggestive 
di persuasione: fino a far 
proprie alcune rivendicazio-
ni (come quelle di una cul
tura di massa e popolare) 
elaborate dal movimento 
operaio. Ma stravolgendole e 
trasformandole. per ridurle 
ad un valore necativo. 

L'esempio deiresperienza 
che sta conducendo 1 Italsi-
der in tutta Italia e suffi-
cientemente indicativo. Una 
rete di Oral, sostenuti da un 
finanziamento aziendale di 
alcune decine di milioni an
nul (a fondo perduto...), do
ve gli operai trovano l'appa-
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DI VEMZIA: 

TRA POCO 
LA LEGGE 

AL SENATO 
La Conunis&one Pubblica 

I Istruztone della Camera ha qua
si esaurito lapprovacone degj 
articoli de.la legge che fissa 
il nuovo ordmamento de.ia 8 en-
na:e di Venem Deve di fatto es-
sere votato un so'o articolo e 
quindi la .egge ne. suo ins:eme 
nel giro di pochi g:orn: potra 
passare al Senato per la de-
finitiva sanzone. 

Coo la iegge vengooo da:e 
alia B:ennaie strutture tali che 
consentono ad essa di uscire dai-
lo stato dj permanente incenez-
ta e confusKKie nel quale per 
inni si e dibattuta. Nell'Erne 
innovato piu marcata sara 

presenza degli enti iocali 
partico armente nel Consiglio 

)i ammmistrazione e nel Comi 
ato dimtivo. Fra i'altro il 
'res-dente della Bienna.e dovra 

fssere nominate dal Consig 10 dei 
rnimstn fra una rosa di perso
nalia delia cullura indfeata dal 
lindaco di Venezia. 

La legge prevede inflne la 
__oncess-.one di esenzxmi ftscali 
agli cspositori. nooche altre 
prowidenze, e norme sull'orga-
ako dell'Ente e sui suoi compiti. 

renza di una organizzazionc 
culturale autonoma che si 
esprime in un numero rag-
guardevole di iniziative: da 
quelle piii sbrigativamente 
ricreative do sport: per il 
quale nel '67 sono in bilan-
cio oltre 33 milioni), alle 
conferenze e dibattiti, proie-
zioni cinematografiche (or-
ganizzate con il sistema di 
schede critiche nato dalle 
esperienze democratiche dei 
circoli del cinema), recite 
teatrali, acquisti alle biblio-
techc. La superficie di que
sta attivita e assai brillante. 
Intorno vi 6 gia nata una 
claborazionc tcorica. 

Gia nei mesi scorsi, in un 
convegno svoltosi a Bari, la 
piii impegnata delle relazio-
ni ufficiali sosteneva: « Le 
aziende industriali sono e si 
uvviano ad essere sempre 
piu, in futuro, fra i piii ef-
ficaci mezzi di promoztone 
e diffusione del progresso 
non solo tecnico, scientifico 
ed economico, ma anche cui-
turale e civile ». Si era par-
lato di « collaborazione con-
sapevole » del personale al-
1'azienda e si era auspicato 
che le aziende assumessero 
« specifiche iniziative per la 
promozione e la diffusione 
culturale ». Era, appunto, la 
proposta alia quale l'ltalsi-
der stava gia rispondendo. 

Ma come? Questa « colla
borazione » e stata esamina-
ta a Taranto, nella relazione 
di Tonini (Fiom), di Marcel-
lo Fabbri; negli interventi 
(Reichlin, tra gli altri), nel
le conclusioni (Pagliarini). I 
quattro giorni di discussione 
hanno puntualizzato, dietro 
l'astratta vivacita delle ela-
borazioni teoriche, alcune 
realta. Pud valere, per indi-
care un punto concreto, per-
fino il semplice esame de
gli statuti che dovrebbero 
sostenere la democrazia di 
questa csperienza aziendale: 
la Ioro struttura e ancora 
quella fascista e corporati-
va, e passa attraverso un 
controllo spietato e puntua-
le di ogni iniziativa (grazie 
anche agli eccezionali pote-
ri conferiti aH'Enal). In real
ta, tutto proviene dall'alto: 
la sede centrale di Genova 
incide profondamente (e an
cora un esempio) sulla vita 
del cral di Taranto. Sulla te
sta degli operai giungono 
programmi ed elaborazioni 
messi a punto con la tecnica 
della colonizzazione cultura
le, anche quando si rivesto-
no della forma della discus
sione (che d sempre piu ap-
parente che reale). 

Tuttavia la questione non 
e soltanto di una razionaliz-
zazione organizzativa. Vi e da 
dire, piuttosto, che la fabbri
ca — e tanto piu la grande 
azienda modema dove il 
processo di automazione del 
lavoro e in via di sviluppo 
— puo essere soltanto il per-
no di una azione culturale 
che deve svolgersi all'ester-
no, insieme ed attraverso la 
rete di strutture democrati
che e civil! (dagli enti Ioca
li. ai sindacati, ai partiti, ai 
circoli). Tempo libero e tem
po di lavoro non potendo 
piu essere disgiunti. I'azione 
per una nuova cultura si 
rende necessariamente piu 
articolata e complessa: e de
ve sfuggire. nello stesso mo
mento. ai rischi del corpora-
tivismo ed a quelli del setto-
rialismo. Deve essere con-
dotta. quindi. a livelli diver-
si: dai sindacati (e 1'ha in-
teso la Fiom. che ha gia su-
perato il semplice momento 
delia rivendicazione salaria-
le nella contrattazione sin-
dacale). dai partiti. dalle or-
ganizzazioni cultural! e del 
tempo libero (1'Arci, in pri
ma istanza). E* grazie a que
sta plurality di momenti che 
si puo sfuggire ai rischio di 
una ulteriore mercificazione 
della cultura e si pud awia-
re I'elaborazione di una au
tonoma politica di classe che 
consenta una efficace conte-
starione globale, 

Queste prime conclusioni 
non nascono. oggi, per caso; 
a risultato. doe, di una al-
ternativa claborazione di 
vertice. Î o stesso sviluppo 
dell'azienda (e deH'automa-
zione) solleva nuove esigen-
ze: come conferma I'espe-
rienza quotidiana in fabbri
ca e fuori della fabbrica I 
mezzi di comunicazione di 
massa. la trasformazione del 
costume associative pongono 
problem! inediti. che non 
possono essere affrontatl con 
vecchie strutture e antiche 
proposte contestative. 

E* perfino possibile. anzi, 
che i mod! e gli strumenti di 
questa contcstazione siano 
assai simili a quelli proposti 
dall'awersario di classe. E 
sarebbe gia un risultato 
aveme consapevolezza, pro-
ponendosi — in conseguenza 
—la ricerca e lo sviluppo di 

quelle differenze che posso
no ribaltare la sftuazione. 

Dario Natoli 

RAPP0RT0 DI UN GRUPPO DI OPERAI ITALIAN! SULLA SITUAZIONE NELLE FABBRICHE SOVIETICHE 

COSA C T DIETRO GLI SPUTNIK? 
Al confine tra I'Asio e I'Europa una grandiosa cittd-fabbrica - Solo 11 uomini fanno funzionare un altoforno che produce 3500 tonn. al giorno 

di acciaio - Il progresso tecnico non declassa I'operaio, anzi I'operaio ne e il primo protagonista perche, tra I'altro, ha tutto da guadagnarci 

DOPO 128 ANNI LE TRUPPE INGLESI 
LASCIANO LA «GIBILTERRA ARABA» 

>&&£*•$"-'•*'<•• 

Gli ultimi soldati brltannici hanno lasciato questo pomerlgglo Aden. A mezzanotte, la folia, un numero incrediblle dl persone 
hanno satutato la nasclta della Repubblica popolare dello Yemen del Sud. I relativi accordi sono stati parafati questa mattina 
a Ginevra: hanno firmato, per I'Inghllterra lord Shackleton e, per la nuova Repubblica, Gahtan El Chaabi, leader del Fronte 
di Liberazione Nazionale. L'accordo finale fra le due delegazioni e stato raggiunto dopo estenuanti trattative protrattesi inlnter-
rottamente per quatlordici ore 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. novembre, 

<i Capisci cosa e'e dietro gli 
sputnik? > 

La domanda, Tosetto Vha 
formulata a voce alta ma non 
Vha rivolta a nessuno in par-
ticolare: forse solo a se stes
so. Santoni, chi sa perche s'e 
tolto per un attimo il cappello. 
come se fovsimo entrati in 
casa d'altri. llemarini sorri-
de e snocciola ttn'esclamazh-
ne toscana degna di Pietro 
I'Aretino. Siamo, noi quattro 
italiani e gli ospiti soi'ietici, 
sul cucuzzolo di un'altura 
brulla e ventosa che scgna 
il confine fra VAxia e I'Eu
ropa. Dinanzi a nni e una dei 
« miracoli » dell' industrializ-
zazione sovictica: Magnitn- i 
gorsk, la citta-fabbrica degli ' 
Urali rneridioiiali. Una fab j 
brica e una citta divise dal , 
fiume. Sul lato asiatico una I 
densa brum a rossiccia rista j 
gna in cielo. ma se anche 
essa non ci fosse i nostri 
occhi non potrebbero vedere 
dove termina lo stabilimento 
siderurgico che inizia ai no
stri piedi: esso c lungo piii 
di venti chilometri! 5S.000 ope
rai. piu di undid milioni di 
tonnellate d'acciaio, otto e 
mezzo di ghisa ed altrettante 
di laminati. Al di la del fiume 
il profilo nitido della citta 
nuova, dove lo smog non ar-
riva mai. All'inizio degli an-
ni trenta. fu deciso di costrui-
re il siderurgico qui. nelle 
vicinanze del monte minera-
rio Magnitka. Vennero tecni-
ci americani, lavorarono per 
qualche tempo, poi concluse-
ro: «Questa e un'avventura 
inutile. Presto la steppa ri-
mangera tutto >. E se ne an-
darono. Rimasero gli operai 
sovielici. fattisi ingegneri, 
tecnici. E I'acciaio fu tempra-
to. E dal Wil al 1945 usci-
rono da qui una pallottola su 
due, di quelle che piegarono 
Hitler e lo rincorsero fino nel 
suo bunker. 

Scendiamo a valle per la 
visita a una parte dello sta
bilimento. Si comincia dagli 
altiforni, o meglio da una 
loro sezione. Ci fermiamo al 
numero 10. sul ballatoio che 
sovrasta la bocca d' uscita 
della ghisa liquida. Fra i ri-
voli di fuoco un operaio fa 
rapidi gesti con una lunga 

ADEN £ PEGU ARABI 
II caposaldo deirimpero britannico che controllava la via delle Indie e stato 
sgomberato dalle truppe d'occupazione inglesi — Oggi tutta la popolazione e 

in festa per la sua indipendenza strappata con la lotta e il sangue 
Dopo 128 anni di occupazio-

ne, l'lnghilterra deve lasciare 
Aden, la « Gibilterra araba », 
orgoglio del vecchio impero 
britannico sulla via delle In
die, quella Aden — la citazio-
ne e d'obbligo — dove Nizan 
andb a imparare la « propria 
parte nel mondo». In quesM 
ultimi anni l'ambiente si era 
fatto meno suggestivo di quel 
lo che apparve al giovane 
scnttore francese. A Aden. 
dal 1963, e stata combattuta 
una dura, aspra lotta per la 
indipendenza. fatta di sciope-
ri, movimenti insurrezionali, 
guerriglia e terrorismo, e na-
turalmente, da parte inglese, 
di sanguinose repressioni. Og
gi Londra ha perduto questa 
lotta. e una nuova nazlone — 
la Repubblica popolare dello 
Yemen meridionale — prende 
il posto di quello che e stato 
per meta protettorato e meta 
colonia. 

Intomo agll anni '60. quan
do ormai inarrestabile appari-
va il movimento di emancipa 
zione delle vecchie colonic 
l'lnghilterra cerco dl risolve-
re il problems dei suoi posse-
dimentl nel Golfo Persico, con 
la costituzione di una Federa-
zione dell'Arabia del Sud 
(1939). Fu raccolta in essa 
una miriade di sceiccati. emi-
rati, sultanati (sedici per la 
esattezza), e nel 1964 vi fu 
aggiunta Aden, sede di una 
importante base aeronavale. 
Venne costituito un gotemo 
fittizio. venne fatta una Costi
tuzione formale. e si punto 
sugli sceicchi per mantenere 
il pieno controllo del ternio 
rio. La Federazione non ven 
ne mat riconosciuta dal na-
zionalisti arabi. gia parUcolar-
mente attivl. e decisi a con-
quistare una effettiva indi
pendenza. Nel giro di un anno 
Aden e i dintoml furono tra-
volti da un'ondata di attenta-
ti, mentre nell'interno il mo
vimento guerrigliero apriva 
cinque front! dl combatti-
men to. 

L'accesso al potere dl Wil
son e dei laburistl non mo
dified sostanzialmente la si-
tuazione. Al part del conser 
vatori, U governo labunsta 
continuo a puntare sugli sceic
chi, come la forza pnncipale 
su cui basare Uggiii la pro
pria presenza politica, Nel 
1965 l'lnghilterra, anzi, propo
se di istituzionauzzare 11 po
tere degli sceicchi, proponen-

do uno « Stato unitario », po
sto sotto il Ioro controllo. A 
questo punto lo stesso consi
glio legislativo insediato dagli 
inglesi insorse — il suo presi 
dente Makkawi. divenne se 
gretario del FLOSY —, appel 
Iandosi al popolo di Aden 
II consiglio fu allora sciolto. 
la Costituzione abrogata, tut 
ti i movimenti dichiarati ille 
gali. e tutti i poteri furono as 
sunti dall'alto commissario 
britannico. Questi fatti segna 
rono il passaggio di tutto il 
movimento nazionalista alia 
guerra insurrezionale, diretta 
dal FLOSY (Fronte dl libera 
zione del Sud-Yemen occu 
pato) e dal FLN (Fronte di li 
berazione), e non piii solo 
contro gli Inglesi, ma anche 
contro gli sceicchi. 

Nel giro di due anni tutto 
II potere fondato suite dina 
stie feudali, in una altalena 
di fantomatici govemi com
post i dai capi tradizionali del 
protettorato, si e dissolto. E 
con esso si 6 dissolto anche 
quel castello di carte che e 
sempre stata la Federazione 
dell'Arabia del Sud. Nono-
stante la repressione violentis-
sima, che ha colpito in parti-
colare il Partito socialista pa 
polare e le forti organizza-
zioni sindacall di Aden, nei 
primi mesi di quest'anno. i na 
Lionalisti detenevano il pote
re nella maggior parte degli 
sceiccati, il govemo oollabo-
razionista non esisteva piu 
neanche nsicamente, e l'eser-
cito federate, messo su dagli 
inglesi. pur rimanendo estra 
neo alia guerra. non obbediva 
piii agli ordini degli ufticiali 
inglesi. A questo punto l'ln
ghilterra ha compiuto un ulti
mo passo: l'indipendenza il 9 
gennaio 1968, con garanzie DO 
litiche e militari, che • con-
sentissero la permanenza de
gli inglesi. n movimento na
zionalista ha risposto no. 

L'intenso sviluppo del mo
vimento Insurrezionale ha 
coinciso, d'altro canto, con 0 
ridimenslonamento della poli
tica • tmpertale» inglese. 1 
gravl problemi economici tn-
soluti, la revtsione dei pro
grammi militari. tn tunzione 
di una diversa dislocazione e 
concentrazione delle basi mi 
litari britanniche. Gia lo scor-
so anno II Sunday Times si 
chledeva « se gli lnteressl con> 
merciali e politid inglesi in 
quell'area avevano blsogno di 

essere sostenuti da una diret
ta presenza fisica >. E un pre-
cedente • Iibro bianco > sulla 
difesa prevedeva l'evacuazio 
ne della base militare di Aden 
I cui costi (25 milioni di ster-
line l'anno) appaiono tnsop-
portabili dal bilancio naziona
le e soprattutto sproporziona 
ti alia sua effettiva Impor-
tanza. In realta dal 1965 il 
problema inglese non e stato 
piii quello di tenere in piedi 
la sua « colonia », quanto quel 
lo di lasciarla in una situa-
zione precaria e incerta e dl 
assicurare il passaggio dl po
teri — secondo lo schema clas-
sico — ad un gruppo politico, 
disponibile ad una politica 
neocoloniale. 

II movimento nazionalista 
ha in parte evitato questa pe-
sante ipoteca inglese. ma non 
del tutto. Nell'ottobre scorso. 
mentre erano in corso tratta
tive, gia assai avanzate, tra il 
FLOSY e il FLN. per una di-
rezione unitaria del nuovo sta
to indipendente, llnghilterra 
ha giocato abilmente una car
ta, che pud essere densa di 
incognite. n 1 novembre, i) 
ministro Brown annunciava 
I'anticipazione della proclama-
zione deU'indipendenza al 30 
novembre, dichiarando (il i 
novembre) che la «cessione 
ufflciale dei poteri sareobe 
stata fatta a quella fazione 
nazionalista che al momento 
deirindipendenza avra la mag-
gioranza politica». Inoltre av-
vertiva che gli lmpegnl sssun-
ti sul piano flnanziario e gli 

aiuti promessi sarebbero sta
ti mantenuti «in stretta rela
zione con il comportamento 
che il nuovo governo manter 
ra nei confronti della Gran 
Bretagna ». Era il soffiare sul 
fuoco di una antica rivalita. 
resa piii acuta dalla varieta 
di forze presenti negli schie-
ramenti nazionalisti. Subito 
dopo infatti si verificavano 
scontri violent! tra il FLOSY 
e il FLN, con gravi inddenti. 
L'esercito federaJe — terzo 
protagonista del nuovo Stato 
— si schierava con il FLN. e 
la RAF inglese mitragliava gli 
accampamenti e le colonne 
dei partigiani del FLOSY. Pun-
tando su questo conflitto I7n 
ghilterra sceglieva come union 
interlocutore il FLN. appro 
fondendo gli antagonism!, si 
no al punto che U FLOSY non 
riconosce valide le trattative 
conclusesl a Ginevra tra FLN 
e govemo inglese. 

Contemporaneamente l'ln
ghilterra ha aumentato gli 
aiuti militari ai principl del 
protettorato orientale, meno 
toccati dalla lotta insurrezio
nale. e ha rafforzato la legio-
ne beduina hadhamita, fedele 
strumento repressivo degli 
sceicchi. Inline una portaerei 
incrocera per sei mesi al lar 
go di Aden, mentre le truppe 
di questa base (10.000 uomini) 
si raggruppano nella vicina 
Bahrein, nella base aerea di 
Charjah nellthnan, nella po-
tentissima base anglo-americar 
na di El Joufaire, e nella al-
trettanto potente base aerea 

di El Hamalah. La vigilanza 
sulle favolose ricchezze petro-
lifere del Golfo Persico con-
tinua ad essere l'asse della po
litica inglese. 

Duramente battuta sul ter-
reno politico e militare l'ln
ghilterra cerca in realta di 
contenere una crisi, che po-

j trebbe npercuotersi immedia 
tamente nell'Oman (17 milioni 
di tonnellate di petrolio all'an 
no, e giacimenti per 1 mi 
liardo di tonnellate, in gran 
parte nelle mani della British 
Petroleum, grazie alia «ami-
cizia » del favoloso iman Abbu 
Dhabi), nel Muscat, nel Qua-
tar. nelle isole Bahrein, per 
poi aggiungersi alia gia movi-
mentata situazione di tutta la 
penisola arabica, 

Oggi Aden h in festa per la 
sua indipendenza, strappata 
con la lotta e col sangue. Ma 
gia sin d'ora si pongono i 
grandi problemi della costru-
zione del giovane stato indi
pendente. Politici, sia sul oia 
no intemo che su quello in-
ternazionale. II FLOSY e il 
FLN sono « condannati a a tro-
vare la via della collaborazio
ne, se si vuole evitare un tra-
vaguo intemo che potrebbe 
risultarc drammatico. E sul 
piano internazionale lo sbocco 
b Quello di una intensa colla 
borazione con i regiml pro-
gTessisti arabi, e di uno stret-
to rapporto con lo Yemen re-
pubblicano, cui 11 nuovo Sta 
to e legato naturalmente: sia 
il FLOSY che il FLN hanno 
nel loro programma l"unione 
dei due Stati. Si riuscira a 
concretizzarla? E problemi 
economici: questo terntorio 
che e stato il cuore commer-
ciale dei grandi traffic! ingle
si, che ha visto passare per 
il suo porto enormi ricchezze 
(200 milioni di dollar! di traf
fic! all'anno), e caratterizzato 
da una condizione di sottosvi 
luppo. Un milione e trecen-
tomila abitanti su un ternto
rio di 287.684 kmq., con altis-
siml tassi di mortalita infan
tile, con vertiginose percentua-
li di analfaoetismo e disoccu 
pazione, con il tormentoso 
problema della sottoalimenta-
zione Pesca, agricoltura, e 
una raffineria, 6 tutto quello 
che lasciano gli Inglesi dopo 
piii di un secolo di donuna-
zione. 

Romano Ledda 

asta ricurva, tirando ai mar- f 
gini le scorie. 

Santoni chiede: «Ogni quan
to si pud allontanare? * 

« Quando vuole », risponde 
il caporeparto. 

« E' un laroro duro ». 
« Si, ma per non piu di un 

paio d'ore al giorno *•. 
Avvicino Tosetto e gli dico: 

<? Tutti gli altiforni del mon
do sono uguali ». 

« Eh. no. Ti sbagli. Prima 
di tutto cV la dimensione. Hai 
sentito? Questo c di 2 200 me-
tri cubi e sforna 3.500 ton-
nellate al giorno. Eppoi guar-
dati attomo: quanti operai 
vedi? t> 

Xe conto cinque in tutto. 
Entriamo nella centrale di 

comando: sembra quella di 
un nodo ferroviario. Al gio 
vane che sta seduto dinanzi 
al pannello elettrico gli ita 
Hani domandano quale e I'or-
ganico del forno. Undid uo
mini per turno. Siamo al mas-
simo dell'automazinne conscn-
tita dalla siderurgia a car-
bone. Al reparto dei forni 
Martin (che trasforma la ghi 
sa in acciaio) la tecnoloqia 
e ancor piu avanzata. Ma 
anche U si sta pensando al 
futuro. 

UN CENNO 
DI SORPRESA 

Remorini si rivolge al segre-
tario del comitato di partito 
dell'azienda (si chiama Pivo-
varov, quarant'anni. ingegne-
re): 

« Con le continue innovazio-
ni. ci deve essere una gran
de mobilita delle mansioni 
operate e un impiego crescen-
te di tecnici». 

c E' vero. E relativamcnte. 
e'e una riduzione del perso
nale. L'anno scorso abbiamo 
passato mille operai non qua-
lificati a mansioni esterne alia 
azienda. specie nei servizi che 
hanno un notevole deficit di 
mano d'opera ». 

< Da noi. il progresso tecnico 
si trasforma in un abbassa-
mento della qualifica e anche 
della dignita de'd'operaio. Suc-
cede qualcosa del genere an
che qui? >. 

Pivovarov fa un cenno di 
sorpresa. Poi indica il giovane 
che guida coi suoi pulsanti Val
to forno. < Ecco — dice — lui 
due anni fa ero operaio. La 
automazione ne ha fatto un 
tecnico ». 

c Pud essere un caso partt-
colare >, osserva Santoni. 

< Ogni anno duemila operai 
terminano corsi professionali 
biennali per meccanici, side-
rurgici, elettricisti e costruttori 
edili. Durante questo periodo 
alternano lo studio alia prati-
ca: ire giorni a scuola e ire 
in azienda, ogni settimana *. 

Tosetto, che come gli altri 
due annota tutto sul suo lac-
cuinn, interviene: c Questo e 
molto bello. In questo modo 
non ci sono diaframmi corpo 
rativi e neppure psicologici fra 
operai e tecnici. come da noi *. 

Questa annotazione piace 
molto al noslro accompagna-
tore che aggiunge: «Questo 
vale anche per i tecnici for-
mati al di fuori dell'azienda *. 

Santoni osserva che. comun-
que, solo una minoranza di 
operai pud cambiare profes 
sione. Soprattutto interessa sa-
pere che n'e dell'operaio che 
rimane tale anche nelle con-
diziani di un accentuato pro 
gresso tecnologico Son basta 
dire: fatica di meno. La sua 
personalita. la sua cultura pro-
festionale e avvilita? 

Pivovarov dice che il pro
blema non si pone perche i/ 
loro criterio non e quello di 
rendere I'operaio idoneo sola-
mente alia specifica mansio-
ne che deve esplicare ma di 
dargli una suffidente cono-
scenza generate dell'intero 
meccanismo. senza di che non 
sarebbe possibile neppure l'a-
vanzamento nella scala delle 
qualifiche che existe per ogni 
categoria. E fornisce un'altra 
cifra sintomatica: diedmila 
operai frequentano ogni anno 
i corsi di qualificazione. Poco 
tempo fa accadde questo epi-
sodio. Un operaio di quarto 
categoria areva frequentato il 
corso di qualificazione ed ate-
ra compiuto il periodo di pro-
ra con mansioni di quinta ca
tegoria. Per passare definiti-
tamente alia nuoro qualifica, 
occorre una « nota » dell'appo-
sita commissione che £ com-
potta dal caporeparto e dal 
sindacalo Ma il caporeparto 
non ne voile sapere di rila-
sciarla. L'operaio si rirolte al 
sindacato il quale accertd che 
non vi erano ragioni obiettive 
per quel rifiuto e, a sua vol-
ta. ingiunse al caporepaTto di 
emettere la c nota » e, in phi. 
gli ritolse un biasimo pubblico. 

Usciamo per record al re
parto Martin. Mentre cammi-
niamo sui passaggi pedonali so-
praelevoti (tutta Vimmensa 
area della fabbrica £ solcata 
da questi passaggi aerei in 
modo da erilare interferenze 
fra il traffico motorizzato e 
quello pedonale). Remorini ri
volge un'ultima domanda: co
me view pagato I'operaio che 
studio? La risposto, i che, in 

genere. gli e suffidente sat-
trarre alia fabbrica uno dei 
suoi cinque giorni lavorativi 
settimanali. In tal caso. quel 
giorno gli e pagato al 50 per 
cento. Pud anche chiedere due 
o piii giorni libcri, ma questi 
non sono rctribuiti. E' il caw 
dei giovani che effettuano stu 
di complessi, come quelli d'in-
gegneria. 

Uno pud dunque diventare in-
gegnere pur continuando a la 
vorare parzialmente. E' una 
cosa grossa. da controllare. S 
per questo, fimta la risita al
ia fabbrica (mentre Wiciuma ci 
fermiamo qualche istanle di
nanzi a un'enorme costruzioii9 
in via di ultimazione: (> il nuo
vo laminatoio che cntrcrd m 
funzione fra un anno, apposi-
tamente concepilo per formrc i 
laminati occurrenti alio .stabi
limento automabilistica di Cit
ta Togliatti Costa cento miliar-
di e sfornerd due milioni e 
mezzo di tonnellate di prixlot-
to) ce ne tormamo in citta — 
in Europa, ciae — per veden 
ilstituto supermre di mincra-
logia e metallurgta. 

Tosetto vuol .sapere quanti 
dei giovani corsisti sonu 
operai o lo erano all'inizio 
degli studi. La risposta e ge-
nerica: molti. Molti perche si 
tratta in genere di giovani 
diplomati dalle scuole tecni-
che che cut ratio in fabbrica 
appunto come operai studenti. 
Ma ci sono anche cast di 
operai di una certa eta che 
nei primi anni di lavoro lian-
no conseguito la licenza me
dia eppoi hanno conttnuato a 
studiare. Uno degli insegnanti 
presenti all'incontro dice: 
? Sono proprio questi operai 
che ci danno le maggiori sod-
dtsfazioni, perche hanno sem
pre lavorato con Vambizione 
di andare avanti ed hanno 
spremuto fino in fondo le pos-
sibilita offerte dal loro lavoro. 
Essi rappresentano l'esempio 
piii positivo della fusione fra 
teoria e pratica. fra istruzio-
ne e lavoro. Molti di lorn sono 
dei razionalizzatori J>. 

Razionalizzatori? Remorini 
prende la palla al balzo per 
csprimere un suo sccttico con-
vincimento che e andato ma 
turando vedendo appesi, nelle 
fabbriche visitate. ritratti 
grandi e piccoli. appunto, di 
razionalizzatori. Ixi sua opi 
nione e che al livello attuale 
della tecnica e dell'organizza-
zione aziendale, la razionaliz-
zazione non pud che essere 
opera di specialisti. di intere 
equipes di specialisti. II con-
tributo della pura csperienza 
pratica del singolo operaio. 
che deve esser stato grande 
in passato. or a pud averc solo 
un ruolo limitato. 

PROPOSTE 
GENERALI 

La conversazione esce dal 
generico. 

Remorini: «In che misura 
le proposte di razionalizzazio-
ne fatte dagli operai riguar-
dano questioni al di Id della 
loro mansione personale? ». 

Professore: * Spcsso si trat
ta di proposte che rtguardano 
la mansione, la macchina o 
la serie di macchine che si 
coltegano con la mansione. 
E' gia un contributo serio. 
Ma sono numerosi anche i 
cast di proposte piu generali 
che riguardano un'inlera se 
zione. un reparto. Questo di-
pende dal fatto che d sinda
cato orqanizza i razionalizza
tori m un comitato speciale, 
c li le esperienze si confron 
tano, arrivano ad una dimen 
sione piu larga. Si deve tener 
conto inoltre che gli innova-
tori sono operai dotati di in 
teressi professionali molto piu 
ampi della loro mansione e 
spesso sono. come si diceva. 
studenti ». 

Remorini: e Cosa succede 
quando un operaio fa una 
proposta? >. 

Professore: c Dipende dalla 
entita. Vi sono proposte di 
elevalo costo che devono es
sere attentamente anaVzzate 
e che impltcano decisiont che 
non possono essere prese nep
pure dalla sola direzione. In 
ogni modo la direzione ha 
I'obbligo di prenderle in con-
siderazione e di dare una 
risposta tecnicamente moti-
vata >. 

Remorini: « 11 razionalizza-
tore ha un utile diretto nel 
caso che la sua proposta 
venga accolta? >. 

Professore: < Certamente. 
Vi sono premi molto const 
stenti e ti e soprattutto il 
passaggio dell'operaio ad una 
qualifica permanente propor-
zionale al valore tecnico del
la sua proposta >. 

Fra i Ire operai italiani c'd 
a questo punto un rapido 
scambio di opinioni. o me
glio di soddisfatte esclama-
zioni. Tosetto si rivolge al-
Vinterprete: 

t Traduci cosi: ci siamo 
resi conto che qui in VRSS. 
non solo il progresso tecnico 
non " declassa » I'operaio, ma 
che e I'operaio il primo prota
gonista del progresso tecnico 
perchi. fra I'altro. ha tutto 
da guadagnarci*. 

Enzo Roggi 
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