
5 anni di centro sinistra 

i 
DEL SALARIO 

Aris Accornero 

Dall'ultima rilevazlone del mini-
atero del Lavoro si apprende che 
11 salarlo medio dl fatto dell'ope-
raio ltaliano b di 84 mila lire al 
mese tutto compreso (assegnl fa
miliar!, gratifica, preml, ferie, fe-
stivita, ecc.) e compresa anche 
quella parte che verra poi tratte-
nuta per contributl assicurativl e 
oneri flscall. Dagli ultiml calcoll 
dell'Istituto centrale di statlstlca 
risulta inoltre che 11 minimo vlta-
le per la famiglia tipo operaia e 
di 108 mila lire al mese; e que-
ato, sulla base di un «pacchetto» 
di bisogni che e Invecchiato da un 
decennio. 

Pertanto nessun capofamiglia ope-
raio con la sua sola busta, soltan-
to col proprlo lavoro, pu6 mante-
nero moglie e due figli. Con que
sts paga, un operaio che non cer-
chi un doppio lavoro, che non si 
assoggetti agli « straordinari » che 
non abbla un figlio grande o una 
moglie in fabbrica, non ce la fa 
a quadrare il bilanclo. E anche se 
riesce ad «arrotondare» le entra-
te familiari e qulndl a permetter-
si la carne o 11 trasloco o il tele-
visore, deve poi rinunciaro al tele-
fono o alia lavatrlce, al cappot-
to nuovo o alia lavapiatti, a ferie 
vere o aH'automobile: tutte cose 
cui ha diritto e che soltanto una 
mente romantico-conservatrice, in 
nome di una oleografica purezza 
proletaria, pu6 considerare simboli 

di « alienazione » (quando entrano 
In casa delPoperaio beninteso...). 

II salario italiano resta il piii 
basso nel Mercato comune euro-
peo e uno dei piu bassi fra le na-
zioni industriali. Ecco in lire le 
paghe mensili medie, calcolate l'an-
no scorso dal Bureau international 
du travail, per 1'operaio qualifier 
to metallurgico di alcuni paesi: 
Svizzera 159 mila, Inghilterra 148 
mila, Germania 139 mila, Belgio 
129 mila, Olanda 112 mila, Fran-
cia 106 mila, Italia 91 mila. Gli in-
dustriali replicano dicendo che, se 
la paga e bassa, il costo del lavo

ro non lo e a causa degli oneri so-
ciali del salario indiretto: ma co-
desto e cosh, indiretto che — co
me dimostrano il sistema previ-
denziale e la legge sulle pension! 
— torna In tasca agli opera! sol
tanto in misura esigua. 

Tuttavia l'ltalia e il paese del 
MEC che ha registrato neH'ultimo 
quinquennio — quello del centro-
sinistra — il piu alto incremento 
della produzione lndustriale (piii 
35%) mentre non vi e stato un in
cremento bensi una flessione del 

4,5% nelPoccupazione industriale (da 
6,6 milioni di unita nel 1963 a 6.3 
milioni nel '67). Maggior produzio
ne con meno occupati: ecco il ri-
sultato cui il capitalismo italiano e 
pervenuto al termine di un perio-
do nel quale si sono alternat! 11 
« miracolo » economlco, la crisi con-
giunturale e la ripresa produttiva. 
Con 1'intensificazione dello sfrut-
tamento operaio e stata aumenta-
ta la produttivita media del lavo
ro, coslcche il costo unitario del la
voro e diminuito: con l'attacco al-
l'occupazione operaia e stato con-
tenuto il livello generale dei sala-
ri, cosicche" il tasso di profitto 
aziendale si e innalzato. Non di-
mentichiamo 1'aiuto dato dal go-
verno al padronato: mentre Moro 
«consigliava >> un tetto per limita-
re gli aumenti salariali, Colombo 
regalava 700 miliardi (con la fisca-
lizzazione degli oneri social!) per 
abbassare il costo della mano 
d'opera. 

Jl punto d'approdo del quinquen
nio e questo: la ripartizione del 
reddito fra salari e profitti e anda-
ta a sfavore del lavoro e a favo-
re del capitate; la Jetta di prodot-
to industriale destinata ai lavora-
torl e scesa dal 62% del 1963 al 
56% del 1967. Cioe e tornata ln-
dletro. al livello dell'anno 1959. Pa-
rallelamente, nell'ultima annata, il 
divario fra 1 redditi da lavoro e 
la produttivita operaia, nell'indu-
stria, ha toccato la punta massi-
ma da 18 anni a questa parte 
(meno 5,9%). E questo e accaduto 
mentre nel Piano il governo ha 
stabilito che non pub accadere~ il 
contrario, cioe che gli Increment! 
dei salari non deboono superare 
gli increment! della produttivita. 

I sindacati hanno respinto la 
• politica del redditi» cioe l'inca-
tenamento voluto dal governo, e 
hanno forzato il blocco salariale 
tentato dal padronato dopo che nel 
'62-63, con le piu grand! lotte del 
dopoguerra, gli opera! avevano per 
un momento rovesciato quel dlsll-
vello fra salari e produttivita ln-
frangendo I'equilibrlo basato su 
paghe < giapponesl». Negli ultiml 
tre anni il reddito prodotto da ognJ 
operaio dell'industria e tomato pe* 
ro a crescere tre volte piu in fret 
ta del salario da lul percepito. In 
tal modo i profitti sono cresciutl 
considerevolmente. Gil utill ufficia-
U denunciatl al Fisco da alcune 
grand! aziende nel "65 e nel "67 
mostrano 11 salto compluto nel 
triennio ultimo; Montedison da 37 

a 41 miliardi; FIAT da 24 a 30; 
Pirelli da 4 a 7,8; Olivetti da 4,9 
a 6,7; ANIC da 4 a 5,7; La Centra 
le da 5,6 a 6,6; la Rinascente da 
2,2 a 3,1; Italcementi da 2,6 a 3,4; 
Chatillon da 1,8 a 2,9; CEAT da 
1,1 a 1,8; OMFIAT da 718 milioni 
a un miliardo e 498 milioni; Car
lo Erba da 1.055 a 1.355 milioni; 
Cartiere Burgo da 602 a 1.024 mi 
lioni. 

Inoltre i gia limitati aumenti sa 
lariali ottenuti con dure lotte so 
no stati taglieggiati dal carovita 
Se nel dopoguerra non fosse stata 
conquistata la « scala mobile », che 
peraltro protegge solo in parte e 
in ritardo le paghe dai rincari, il 

potere d'acquisto degli operai sa 
rebbe addirittura diminuito. Da qui 
la forte spinta per aumenti sala
riali, che accompagna le vivaci e 
crescenti lotte aziendali come com-
ponente Insostituibile delle riven-
dicazioni con cui si tende a con-
trastare lo sfruttamento e ad ade-
guare il rapporto di lavoro alle 
condizioni di lavoro. Queste lotte 
devono anche consentire di abbatte-
re le sperequazioni salariali fra zo
na e zona (i sindacati hanno ap-
punto disdettato 1'accordo che le 
prevedeva), mediante una piu ric-
ca articolazione del movimento ri-
vendicativo di categoria, ancorato 
alle realta aziendali e produttive 

Fiat 

AGNELLI 
NON VOT A 
SCHEDA 
BIANCA 
/ padroni hanno i partiti dei padroni - Discus-
sione di operai in tram - Con gli ultimi scioperi 
gli anni delVapatia son finiti 

Aniello Coppola 

TORINO, maggio 
Ogni volta che vengo a Torino 

per occuparmi degli operai della 
FIAT finisco per fare una scoperta. 
Sempre la stessa, per la verita. E 
cioe che una cosa, sicuramente, la 
FIAT e riuscita a farla assimila-
re ai suoi dipendenti: 1'impersona-
lita del capitale. 

La presenza della FIAT e tan-
to estesa e ramificata da far pen-
sare che si tratti di una istituzio-
ne. Paradossalmente, nella citta in 
cui e'e un solo padrone sembra 
quasi che la proprieta privata non 
esista, non sia materializzabile at 
torno alle pur poche persone che 
detengono i pacchetti azionari de-
cisivi e i! potere managerial nella 
piii grande azienda d'ltalia, nella 
piii grande fabbrica europea di 
automobili. Questo e vero soprat-
tutto per gli operai FIAT. Leggono 
il giornale della FIAT, comprano 
le macchine della FIAT, viaggiano 
sull'autostrada della FIAT, abita-
no le case della FIAT, mandano i 
fig!! nella scuola aziendale FIAT, 
applaudono la squadra di calcio 
della FIAT, e tutto cid quasi senza 
accorgersene, come se avessero a che 
fare non con lo stesso padrone che 
si trovano di fronte nella fabbrica, 
ma con un'autorita e un potere 
di natura pubblica. Da lontano la 
cosa pud apparire strana. Qui no: 
fino a poco tempo fa anche i cap-
pellani di fabbrica appartenevano 
alia FIAT, nel senso che era la di-
rezione dell'azienda a dargli lo sti-
pendio. Come era la FIAT a orga-
nizzare i treni special! per Lourdes. 
Poi e arrivato un nuovo arcive-
scovo che ci ha tenuto a far sape-
re subito che la Curia intendeva 
prendere le distanze da lorsignori. 

Questa lmpersonalita del capitali
smo FIAT l'awerti soprattutto nei 
moment! di tensione, quando cioe i 
Iavoratori della FIAT esistono e pe 
sano come tali anche airesterno del
la fabbrica. Ho visto gli operai del 
la FIAT a confronto con la pro 
pneta nelle circostanze piii diver
se: awiati a capo chino verso i 
cancelli, come formiche operose, In-
curanti dei richiami e degli insult! 
di chi voleva farli scloperare; op-
pure appartati a parlottare tra lo-
ro. quelli rimasti fuorL con ad-
dosso il timore di averla fatta gros-
sa e di esser piii pochl di quelli 
andati a lavorare. Nei vialoni an-
tistanti agli stabilimenti FIAT ho 
assistito a cariche della oolizia, a 
sassaiole, ad arresti, a spari di 
candelotti lacrimogeni, al picchet-
taggio degli studenti. E sono stato 
QU' anche quando lo sciopero ha 
rninvolto la mrsgpi'oranza schiac-
ciante .iecli operai e perfino : piii 
liniidi liventavano ecciUtt: e bal-
danzosi per a-.er d'reat-rr.lo il san-
tuano del cap.talismo italiano. In 
tutte queste circostanze non 11 ho 
mal sentiti fare il nome dei pa
droni, nemmeno del piu importan-
te e potente tra i proprietari, il n t 
pote del fondatore, quello cue avreb-
be potuto eternarsi, come ha fatto il 
capostipite del Pirelli, nella ragio-
ne sociale deU'azienda. 

Parlavano si dei loro antagonists 
ma d! quelli che 11 comandano e 
li controllano direttamente, e cioe 
del capo-squadra, del capo-reparto, 
del capo-officina, del direttore: t u t 
ta quell'intricata rete gerarchica in
terna attraverso la quale il potere 
dispotico della proprieta si ramifl-

ca e organizza le sue mediazioni. 
Anche per questo e difficile stro-

logare su come voteranno i cento-
mila operai della FIAT, perche e 
difficile capire se sono riusciti a ge-
neralizzare e a personalizzare, an 
che sul piano politico, 1'esperienza 
di questi anni. 

L'importante, naturalmente, e che 
siano arrivati alio sciopero di mas-
sa, che siano venuti in tanti a fa
re i picchetti e che questi sciope
ri (! primi scioperi aziendali FIAT 
da 15 anni in qua) si siano fatti con 
un obiettivo avanzatissimo: non ot-
tenere soltanto qualche migliora-
mento economico, ma garantirsi la 
presenza in fabbrica di uno stru-
mento — il sindacato — che sia ca-
pace di salvaguardare e migliorare 
la condizione complessiva dei Iavo
ratori intervenendo nella determi-
nazione dei ritmi, delle qualifiche, 
dei tempi, del carico di manodo-
pera per ogni fase della produ
zione. 

Con gli scioperi di questa pri-
mavera gli anni dell'apatia sono fi
niti. Gli scioperi non sono sol
tanto una rivolta contro i padroni, 
sono il momento culminante di un 
nuovo rapporto tra operai e sinda
cati, basato su un flusso di sugge-
rimenti, di critiche, di sollecita-
zioni. In questi scioperi alia FIAT 
si e andata affermando tra i Ia
voratori una nuova idea di quello 
che deve essere il loro sindacato, il 
sindacato unitario capace di rappre-
sentarli tutti di fronte al padrone. 

Questo fatto, che di per se ha 
gia un grande valore politico, avra 
una incidenza nei rapporti di for-
za tra i partiti? E in che misura? 
II tema e delicato da affrontare 
in questa fase di piena unita sinda-
cale; ma e inevitabile toccarlo a tre 
settimane dalle elezionl politiche. I 
nostro compagn! non sono affat-
to imbarazzati nel discuterne a vi-
so aperto con i Iavoratori. L'altra 
mattina, in uno dei tram che han
no il capolinea dinanzi a! cancel
li della Mirafiori in corso Settem-
brini, ho sentito porre la questio-
ne in modo esemplare: e se Agnelli 
perdesse la ver*,enza ma vincesse le 
elezioni? Era la prima volta che ml 
capitava di sentire questo nome in 
bocca a un operaio che si awiava 
verso gli ingressi della FIAT. 

Cosa vuol dire, per Agnelli, vin-
cere le elezioni? E, innanzitutto, il 
presidente della FIAT per chi vo-
tera? 

Possiamo pure escludere tranquil-
lamente 1 missini e i monarchic! per-
ch£ Agnelli stupido non e. Se fos
se un industriale tradizionalista, po-
trebbe votare liberale. Ma lui e mo-
derno, spregiudicato e kennedlano. 
Colombo e La Malfa gli saranno 
certamente piii affini di quel vec-
chio zitellone politico di Malagodi. 
La Slampa si e spinta piii in la: ha 
raccomandato di votare per 11 PSU. 
Alia FIAT la parola socialismo 
non fa paura. Quando la usa lei, 
vuol dire il socialismo buono, fat
to in casa alia FIAT, quello che 
per cui anche Valletta era csocia-
lista*, anzl il primo senatore so-
clalista a vita. Quel socialismo che 
quando mori il «professore» lo 
fece definire «il primo operaio di 
Italia >. 

Una cosa e certa. Agnelli non vo-
tera ne scheda bianca ne scheda 
rossa. E anche stavolta per sapere 
se la FIAT e Agnelli hanno vinto 
o perduto le elezioni, bastera accer-
tare, se le schede rosse saranno di 
piu o di meno del 1963. 

Per piii di 20 anni in Italia, ogni battaglia contro Vimpe rialismo, per la pace e contro la guerra, ha trovato in prima linea i Iavoratori. 

Valdagno 

IL CONTE DIMEZZ ATO 
La fine del «paternalismo illuminato»dei Marzotto con Vabbattimento della statua 

Mario Passi 

VALDAGNO, maggio 
Carabinieri e poliziotti si ri tro 

vavano con i tascapane dei lacri
mogeni vuoti, sfatti dalla fatica e 
dalla fame, le gambe e le braccia 
vuote dopo tante cariche e tanto 
picchiare. E ora eccoli qui, rinser-
ratl dentro la fabbrica come una 
guarnigione assediata, mentre fuo-
ri, sul piazzale, ardeva il rogo ac-
ceso con la cancellata in legno di 
villa Marzotto, e poco piii in la 11 
bronzo del o genio benefico della 
vallatan era finito con il naso a 
terra e oltre l'Agno si sentivano 
saltare le vetrate dellHotel Pasu-
bio, del magazzino della lana, della 
a rinascente». Tutti simboli di un 
dominio che cadeva in frantumi, in 
mille schegge da affidare, l'indoma-
ni mattina, agli spazzini comunali. 

Pensare che loro, carabinten e 
poliziotti, erano venuti qu' all'al 
ba proprio per dare una lezione 
a questi operai. Gia i seimila di 
Marzotto avevano fatto cinqua sc4o 
peri nel giro di un mese o pocc 
piii. La prima volta passando in 
corteo davanti alle ville (il ve«<rhio 
conte Gaetano ha parecch! figli, ed 
ognuno possiede una villa con par-
co) avevano lanciato una fischiata 
che ancora risuona in tutta la val-
le. TJn'altra volta invece erano sfi-
iatl in silenzio, un muro compattc 
di silenzio fatto di seunila persone 
e e'era da rabbrividire lo stesso 
Una terza — o la quarta — e'era 
stato un comizio dei dirigenri sin 
dacali. Stavolta, lo sciopero si ac-
compagnava aU'appello dei Iavora
tori a fermarsi tutti davanti alio 
stabilimento. 

AU'appuntamento gli operai tro-
varono carabinieri con l'elmetto in 
testa e il fucile spianato, agenti 
di P.S. con il tascapane gravido di 
candelotti. La sfida si protrasse 
pacifica per alcune ore. Giunsero 
tra gli applausi, gli studenti delle 
scuole medie. Decine di operate si 
erano sedute per terra, o sui gra 
dini della portineria, proprio sugh 
scarponi dei carabinieri, quasi. E 
lanciavano frizz! e battute agli uo 
mini armati, in piedi sotto il sole 
Qualcuno rispondeva sogghignando 
Ma all'improwiso comparve quel
lo in borghese che caccio le ma 
nette in testa alle prime donne che 
gli capitarono a tiro. II viceque 
store indosso la fascia tricolore e 
ordino la carica. Ci fu un ondeg 
giare, come un moto di stupita 
sorpresa nella grande massa dei 
Iavoratori: quasi non credessero 
che l'offesa, la provocazione pote& 
sero giungere a tanto. Poi resistet 
tero, reagirono. E fu la grande 
giornata di battaglia di Valdagno 

Corsero l'indomani gli inviati dei 
grand! giornali dei padroni. Incre-
duli, sbigottiti, si aggiravano fra i 
Iastroni di marmo divelti, le vetn-
ne in frantumi, i manichini muti-
lati. Come era stato possibile? Lo 
ro avevano scritto tanto, negli anni 
passati, del «paternalismo illumi
nate» di Marzotto, di quest'isola 
beata in cui gli operai benedlva 
no dove passava il padrone che a 
tutti dava lavoro, e 1 conflittl sin 
dacali il padrone 11 risolveva pri 
ma che nascessero, con una manata 
sulle spaile ai dirigenti d! fabbri
ca E adesso, questo furore, questa 
fine del mondo. Certo, qualcosa di 
strano doveva essere accaduto. Bi-
sogna che la colpa fosse di estra-

nei, elementi venuti dall'esterno, 
a guerriglieri» addestrati non si sa 
da chi. Nacque, cosi la leggenda 
di quattro sconosciuti studentelli 
con la barba capitati chissa da do 
ve s che i pacati, riflessivi, diffi 
dendi, mlti, cattolici operai della 
vallata dell'Agno eleggono immedia 
tamente a propri capi per farsi 
guidare da loro verso una notte di 
follia! 

La follia e solo di chi scrive 
queste cose, se pensa dawero che 
possano venir credute. La sorpresa 
e stata tutta e soltanto loro dei 
giornalisti borghesi. Bastava aves
sero letto quanto il nostro giornale 
era venuto pubblicando, negli ulti 
ml mesi sulla «condizione ope
raia » dentro le fabbriche Marzotto 
per capire che andava montando 
una ondata di collera irrefrenabile. 

tin fabbrica si muore, ti fanno 
s^iopare (scoppiare n.d.r.)» — 
«non si pud andare avanti» — 
a ci vuole una pronta reazxone» 
— <tci fanno sentire schiavi e ser 
vi e molto umiliatirt — * questo 
e un mattatoio* — <rsi teme mol
to peggio» — tuna rivolmione* 
— « metteteci un freno » — * e im 
possibile continuare cos\» — *e 
una vergogna, piii si lavora meno 
si prende*. 

Queste sono soltanto alcune del 
le frasi che si leggono nei que 
stionari sulla situazione operaia al 
l'interno della Marzotto raccolti 
dalla Federazione comunista di Vi 
cenza. Dalle risposte al referendum 
era uscito non solo un quadro im 
pressionante dello stato di salute, 
dell'aumento dei ritmi e della fa 
tica, dell'attacco aU'occupazIone, del
la rlduzione dei guadagni di cotti-
mo, ma soprattutto della rivolta 

che veniva maturando nelle co-
scienze dei Iavoratori. 

A Valdagno questo 1 "hanno capi-
to tutti. II Consiglio cornunale (19 
consiglieri D.C. 5. PJS.U., 4 liberali 
2 comunisti) non si e attardato a 
ricercare studenti barbuti, ha ac-
cusato le provocazioni poliziesche, 
1'intrasigenza padronale, il predo-
minio marzottiano su tutta la vita 
economica e sociale della vallata che 
ha impedito il sorgere di altre al
ternative produttive al dl la del
l'industria laniera che impera indi-
sturbata da un secolo. E inline 
si e dimesso, tranne i liberali na
turalmente. 

Ma andiamo appena piii in su 
e cosa troviamo? I Iavoratori incar-
cerati. II Prefetto che manovra non 
per indurre Marzotto alia ragione 
ma per cercare di svuotare la lot-
ta, di svirilizzare 1 sindacati. II mi-
nistro Bosco che oppone la solita 
serqua di vuote, ipocrite frasi sul-
Va interessamento governativo > al 
drammatico appello del Sindaco 
e dei capigruppo consiliari ad in-
tervenire nella situazione della val
lata dell'Agno. II ministro Tavia-
ni che da a Valdagno gli unlci fat
ti di cui sia stato capace il go
verno: dopo le cariche e la repres-
sione, un regime di occupazione 
militare con ottocento uomini del 
II Celere e dei carabinieri carri-
sti di De Lorenzo. 

A Valdagno tutti sanno, tutti ca-
piscono come stanno le cose e in 
che direzione dovrebbero andare. 
Se non si muovono nella direzione 
giusta, la colpa e di Marzotto, ma 
non solo sua. E' del centro-sinistra. 
Bisogna cambiare piii in alto, chi 
comanda la polizia, chi decide gli 
interventi economicl dello Stato. 
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