
OPERAI, TECNICI 
EIMPIEGATI 
nelle lotte e nata l'unita 
Ora, uniti per cambiare politica 
Le grandi lotte del '68-'69 hanno scosso profondamente tutti i 
settori della societa italiana - Come e perche si modifica la si-
tuazione nelle fabbriche - Si vuole contare nell'azienda e nel 
Paese per imporre una politica diversa 
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Situazione 
mutata 
II snmmovimento sociale e po 

lilico che in questi anni ha scos 
so tutti i settori rlolla societa 
italiana ha prnfnnriamente mo 
dificato i rapporti tra operai. 
impiegati e tecnici Se facciamo 
riferimento alia situazione dl 
qualche anno fa soltanto. dob 
biamo constatare che la politica 
di divisione dello srhieramento 
dei lavoratori aveva segnato 
parecchi successi Da una parte 
eli opprai (pssi «= t #»«=i«=ii divisi), 
con le loro concezioni politiche, 
it sindacato it p;utitc>. dall'al 
tra gli impiegati ed i tecnici. 
ingahbiati. con la concessione 
di margini esigui di potere e 
di responsabilita. in una difesa 
dell'« ordine costituito .̂ soste-
nitori e mediatori delle esigen 
ze politiche ed tdenlngiche della 
grande bnrghesia Oggi e diver-
so Le lotte operaie. dal '68 *69 
in avanti hanno incrinnto quel 
lasselto L'aumento dello sfrut-
tamento dei lavoratori. I'intensi 
ficazione dei ritmi. che in que 
sti mesi precede parallela al 
I'attacco all'ocrupazione. non 
pesano solo sulla classe ope 
raia. II costo di una politica e-
conomica disastrosa. che porta 
all'aumento della disoccupazio-

ne. alia dequalificazinne del 
lavoro, alia sottoutilizzazione o 
alia distruzione delle risorse. e 
che favorisce fntanto la fuga 
di mtgliaia di milianli di capi 
tali accumulati con lo sfrutta 
mento del lavoro italiano. e av 
vertito sempre di piu anche da 
gh impiegati e dai tecnici. 

Ognuno di loro pud confer-
mare che in questi anni il la 
voro e di piu e che i| numero 
dei collcghi che svolgevano, 
per esempio in un ulTicio o In 
un gruppn di ullici. le stesse 
mansioni e diminuilo. Le re 
sponsabilita si sono ridotte a 
nulla, i margini di potere sono 
uguali a zero. La tendenza al 
gonflamento delle categone piu 
basse (la manovalanza della 
penna) si e confermala 

II passaggio dei tecnici. dei 
ricercatori ad un atteggiamento 
critico verso I'ordinamento ir 
razionale della socieia e gli t?r 
ron macroscopici del nostri go 
verm e della DC e stato ancora 
piu acrentuato La contraridi 
zione fra prmsihililn di pmgrcs 
so tecnico e sociale ofTerte dal 
la scienza e lo sperpero delle 
capacita acquisite si e fatta in 
tollerabile Intnllerabile e una 
politica che ha rondotto il no 
stro paese ad uno degli ultimi 
posti tra i paesi industriali del 
mnndo quanto al liveilo tecnnlo 
gico della nostra industria. 
quanto al ritmo di incremento 
della ricerca scientifica. metten 
doci in condizioni di dipendenza 
da altri paesi. prima di tutto 
gli USA. per I'acquisto di ore 
vetti e lionize. prnvocanrfo un 
passivo della bilancia dei pa 
gamenti tecnologici di oltre 110 
milium di dnllari Da qui la ri 
s|xiMa in questi anni sempre 
piu massici'iii dei tecnici. clip 
si sono srlm-rati insipine agli 
operai ed agli impiegati nelle 
lotte per la difesa degli impian 
ti che si volevano sacnficare. 
per nuovi investirnenti. contro 
le decisioni comunitarip che ci 
danneggiano. 

Non solo tra gli operai. ma 
anche tra i tecnici e gli im 
piegati si c imposto un bi.sngnn 
di democrazia 

Non si tralla di una richie 
sta genenca di parli-tripazinne: 
si chiede di contare noil azien 
da e ne>!a societa ma di con 
tare per imporre titi.i imlitica 
diversa: programm.i/uine de 
mocralica degli investirnenti. 
controlio democratic^ delle Par 
tecipaziom Statali e degli enti 
di gestione. risanamento degli 
squilibri tra Nord e Sud. demo 
crazia net luoghi di lavoro Tut 
ti gli obbiettivi che da anni il 
movimento operaio. i smdacati. 
il PCI sono venuti indicando 

In pochi anni ben diversi si 
presentano quiudi i rapjwrti tra 
operai tecnici e impiegati Se 
non si puo an tor a afTermare 
che la situazione di alt uni anni 
fa si sia interamenic rovescia 
ta. e certo pero che 1'unita. nel 
la lotta e negh obbiettivi. e an 
data assai avanti e rappresen 
ta una ancor piu solida garan 
zia contro ogni involuzione rea 
zionaria. 

Aumentano 
i disoccupati e il 
supersfruttamento 
in fabbrica 

1 disoccupati sono oltre un milione. 
la Cassa integrazione guadagni e in 
tervenuta per un numero crescente 
di ore. come risulta dalla tabella ri 
portata. 

Sono indici molto signiflcativi della 
situazione economica. I lavoratori san-
no anche che sono indici molto gravi 
della situazione nelle fabbriche. In un 
periodo di crisi, come quello che il 
paese sta attraversando. il padronato 
italiano conosce soltanto una via di 
uscita — che e anche Tunica che i 
governi della DC gli abbiano saputo 
indicare ed alia quale anzi I'hanno in 
vitato —: quella del supersfruttamen 
to. Produrre come prima o piu di prima 
con un numero inferiore di lavoratori 
e senza sostanziali modiflcazioni e am 
modernamentni tecnologici. Cid pud ave-
re una sola conseguenza: il brutale 
aumento dei costi umani della produ-
zione. che certo non entrano nei bilan-

ci aziendali, ma pesano sull'intera so
cieta. E sono: l'aumento degli infortuni 
sul lavoro (40.000 al giorno). del nu 
mero dei morti (5.000 all'anno), degli 
invalidi permanenti (70.000 ogni anno) 
con una perdita di ricchezza. ogni anno. 
di 4.000 miliardi. Si deve lavorare di 
piu. tornare a casa spremuti, mentre 
il padrone usa il pesante ricatto della 
crisi. II posto e incerto. Si rischia il 
licenziamento o la sospensione. 

Ma a questa situazione i lavoratori 
hanno gia risposto con la lotta. Non 
vogliono tornare alia situazione prece-
dente al '69. Dalla crisi si esce per la 
strada indicata dalle organizzazioni dei 
lavoratori: un nuovo sviluppo econo-
mico fondato sulla piena occupazione e 
la realizzazione delle riforme, 1'incre-
mento dei consumi sociali intern!, nuovi 
investirnenti. Sono obbiettivi che e pos 
sibile raggiungere solo con una radi 
cale inversione degli orientamenti fi 
nora seguiti dalla DC e dal govemo. 

Record della produttivita 
alle aziende italiane 

PRODOTTO LORDO REALE MANIPATTURIERI 
PER OCCUPATO NEI MAGGIORI PAESI EUROPEI 

(aumento % annuo) 

ANNO 

1967 
1698 
1969 
1970 

CERMANIA 

2,6 
9,6 
6,9 
2,4 

FRANCIA 

5,2 
6,3 
7,9 
3,8 

G. BRETAGNA 

2,8 
7,0 
2,2 
2,2 

ITALIA 

M 
7,7 
4,9 
5,2 

MEDIA ANNUA 

'67/'68 5,4 5,8 3,55 6,05 

MEDIA ANNUA 

'69/70 4,65 5,85 2,2 5,05 

FONTE: per I'ltalia, elaborazlone su datl della relazlone Generate sulla sltua-
zlone economica del Paese; per gli altri Paesi, ONU • Economic 
Survey of Europe, 1970. 

Triplicate le ore 
in cassa integrazione 

Ore autorizzate Variaz. Spesa 1971 

1970 
68.161.182 

1971 
199.599.273 

% /o in piu 
192,8 94,5 miliardi 

Rispetto a I 1970 le ore « integrate » in piu sono state 131 mi-
lioni circa. 

Gli operai del futuro 
II tecnico-aguzzino al servizio del padrone e una realta che ha, finalmente, subito una dura 
sconf itta - Cresce il numero dei tecnici che partecipano alle lotte - Una decisa presa di coscienza 

II tecnico aguzzmo, il tecnico-poliziot-
to al servizio del padrone, piu esperto 
nel taglio dei tempi agli operai che nel 
funzionamento degli impianti e una real
ta che ha dovuto subire robuste scosse 
nel corso degli ultimi due-tre anni. E' 
dimostrato dalla partecipazione alia lot
ta di un buon numero di tecnici; i) 
che era stato addirittura immmagina-
bile per anni e anni Certo quella realta 
che abbtamo ricnrdalo non e ancora del 
tutto cancellata. ma i nsultati rag 
giunti non sono da poco. 

La presa di coscienza nuova di uno 
stato intnllerabile e stata in primo luogo 
aiutata dalla forte spinta delle lotte ope
raie, che hanno infranto vecchi modi di 
concepire la realta. ma e anche, in buo 
na parte, avvenuta per la riflessione che 
tecnici e ricercatori di ogni genere han 
no fatto sul proprio lavoro. sul proprio 
essere sociale. Ha inciso in questa 
modiflcazione del ruolo politico dei 
tecnici e dei ricercatori la constata-

zione dei costi e degli sprechi provo-
cati da uno sviluppo economico distorto. 
che ha sacrificato al massimo profitto 
immediato le prospettive dell'economia 
nazionale. Si tratta di sprechi che essi 
vivono direttamente. Facciamo un solo 
esempio: un tecnico di cantiere di Ca
ste! lammare. di Palermo o di Genova 
non pu6 restare indifTerente davanti 
all'inettitudine del governo e di una 
parte dei massimi organi dirigenti. 
Egh vede, giorno per giorno. il deca-
dere degli impianti. quando manchino 
nuovi investirnenti. Gli operai si bat-
tono contro I'immobilismo. in questo 
settore per esempio. per difendere U 
posto di lavoro nel futuro anche non 
immediato. per difendere I'economia 
della propria citta e. in ultima analisi. 
nazionale: il tecnico non pud a lungo 
andare non riconoscersi in questa lotta 
progressiva che riguarda anche 0 suo 
ruolo di subordinato, di escluso dalle 
decisioni. dal potere. 

LEGATI AL CARRO USA 
Bilancia dei pagamenti tecnologici (brevetti e Hcenze) 

uscite entrafe saldo 
USA 
Germania occ 
Francia 
Italia 

63 
135,3 
124,8 
156,4 

I dati sono in milioni di dollari 

Anche nel settore della tecnologia 
J governi italiani e la DC hanno ri 
nunciato ad ogni iniziativa autono-
ma nazionale nell'interesse del pae 
se. Siamo legati al carro americano 
piu di ogni altro paese. Nel caso 
delta ricerca la rinuncia e stata 

577 
49,7 
49,8 
43,5 

+ 514 
— 85,7 
— 75 
—112,9 

pressocche totale, aggravata dal fat
to che i pochi finanziamenti pubbli-
ci sono in gran parte finiti nelle ta-
sche di industrie private senza che 
questi realizzassero i programmi di 
ricerca dichiarati. I dati sono tratti 
da c D Sole-24 ore*. 

UN ESEMPIO DA GENOVA: LA LOTTA 
DEI TECNICI DELL'ITALIMPIANTI 

II concetto della 
professionalita 

GENOVA. febbraio 
Per piu di qua tiro mesi un migliaio 

di tecnici ha dovuto battersi ferma 
mente per un nunvu sisiema di in 
quadramento che avesse come crite 
no determinante il concetto della 
pnifevMunalita per il pnncipio della 
nmhiliia interna, per corsi di forma 
ziune t-d elt'Viimentn professional E" 
stata una battaglia dura e che s e 
cunclusa con la plena afTermazione 
dt-lia piattaforma nvendicativa alia 
cui formulazione avevano contribuito. 
si pud dire, tutti i lavoratori della 
Societa Italiana Impianti (Italimpianti). 

II successo va collegato a tutte le 
condizmni e situaziom di carattere 
generale che oggi sono al centra di 
un'azume che si propone obiettivi che 
vanno molto al di la dei confini azien 
dalistici. che investono question! di pri 
maria importanza quali una nuova po
litica dell'acciaio. lo sviluppo dell'im 
piantislica un nuovo indirizzo negli 
investment i e mmvi cnteri di gestion? 
delle Partecipazmm Statali 

C'e. perlanto la ci»n«yipevnlez2a che 
tutto cio p<irta un rovesciamento degli 
altuali indinzzi politici ed economici 
e. dunque. nuove scelte che impongano 
una inversione di tendenza se si vuole 
che vera mente la Italimpianti -rappre 
senti «una grande possibility di stu
dio — affermano codesti tecnici — di 
ricerca, di progettazione. di coordina-

mento e sviluppo di capacita creative 
nel campo deiringegneria impiantisti 
ca ». indispensabili per ridurre il gap 
tecnologico che ci divide dai paesi ad 
aha industrializzazione. 

Ancora oggi. invece. nonostante le 
battaghe che alia Italimpianti sono sta 
te combattute. le cose vanno in ben 
altro modo. Le capacita creative dei 
lavoratori sono tuttora mortificate. la 
politica della Finsider ha compromes 
so la possibihta di cnstruire in Italia 
gran parte di questi impianti che lltal 
sider continua a comprare aU'estero. si 
pari a del quinto centra siderurgico e 
non si sa ancora precisamente dove 
sorgera ne come e chi lo costruira. 
sono compromesse le possibilita di svi 
luppo in Italia de) settore progettazio 
ni. ricerche ed impianti. 

E' chiaro che ci si trova di fronte 
non alia incapacity di singoli uomini o 
a calcoli errati. Tutto questo corri-
sponde. invece. perfettamente ad una 
logica che e di questo sistema e di 
questo stato e delle forze politiche. dei 
centri di potere economico che quelle 
scelte hanno fatto e che quegl: indi 
nzzi tuttora perseguono. Diventa quin-
di sempre piu evidente che occorre 
un radicale mutamento dell'asse poli
tico del paese e. dunque, battere il 
partito di maggioranza per far fallire 
i suoi obiettivi di svolta a destra e di 
Involuzione. 

La scrivania 
ricoperta di pelle 

Ma I'impiegato 
non vuole piu 

la carota del padrone 
II mito della carriera e « il posto macchina » per dividere i « co\ 
letti bianchi» dagli operai - Ma le truppe scelte rifiutano sempre 
pid spesso di marciare contro i loro compagni - Una rivolta che 
si salda alia piu generale lotta di classe 

La politica della direzione cerca di 
sfruttare una frattura che esiste tra 
operai e impiegati per approfondire il 
solco. L'impiegato crede di essere un 
privilegiato. Gli si fa capire che Tunica 
possibilita di carriera dipende dal suo 
impegno nel lavoro e dalla sua acquie 
scenza agli ordini. Gli si fa credere di 
vivere una esperienza di lavoro unica 
e irripetibile all'interno dell'azienda. 
Cosicche tende a mantenere il piu stret-
to riserbo sul proprio liveilo retributivo 
e sulla attivita propria e delTufficio. 
Gia al momento dell'assunzione e della 
discussione del proprio stipendio ha la 
sensazione di essere trattato in manie-
ra privilegiata. Gli si sventola davanti 
la carota della carriera, citando l'esem 
pio dei < vecchi» dell'azienda che han 
no raggiunto posizioni ragguardevoli 
pur con una modestissima scolarita 
La lotta tra capi-ufficio per prevalere 
gli uni sugli altri e spinta al massimo 
Non viene offerto nessun programma 
di carriera. Tutto, gli si fa capire. 
dipende dall'incontro tra la sua per 
sonale iniziativa, le esigenze del la 
voro e 1'appoggio dei suoi capi. 

L'agonismo individuate viene incen-
tivato al massimo con mold feticci: i 
tavoli di lavoro e le sedie differenziati, 
il telefono sul tavolo, la scrivania ri-
vestita in vinilpelle marron con due 
cassettiere (a una o due piazze), la 
fotografia dei figli sul tavolo. i fiori. il 
box (gabbiotto nel gergo aziendale) 
diviso con 1'altro capo, il box personale, 
I'armadietto basso, una o pifk sedie di 
fronte alle scrivanie per i colloqui. i 
vetri smerigliati che isolano i dirigenti, 
le piante nel suo ufficio. 1'ingresso oltre 
i cancelli in auto ed il parcheggio ri-
servato. la marca dell'automobile. Que
sta e la realta gretta. mesehina. stru 
mentalizzante che l'impiegato della 
Zanussi vive quottdianamente per nove 
ore al giorno. L'azienda non promuove 
alcun piano di addestramento universa 
lizzato. Offre tale possibilita solo a co
lore che ha individuato come possibi 
'i capi. 

(dalla testlmonlanza dl un dele-
gafo della Eletfronlca Zanussi) 

Ma il rospo piu grosso che la dire 
zione della Selenia non riusciva ad in 
goiare era la rivolta dei colletti bianchi. 
.Velio stabilimento romano, infatti. il 
rapporto tra operai e tecnici-impiegati 
e notevolmente spostato in favore di 
questi ultimi. Averli neutrali in una 
lotta e un limite che pud uccidere una 
oualsiasi vertenza: averli contro signi 
fica votare la lotta a un sicuro insuc-
cesso; averli. per la quasi totalita. dal
la parte giusta significa infliggere alia 
direzione il colpo piu dura. E cid non 
solo in rapporto alia tradizione che 
vuole 1'addetto in camice bianco al 
servizio di una logica moderata e con 
servatrice; ma, per quanto riguarda 
particolarmente la Selenia. significa di 
mostrare che dieci anni di politica del 
le relazioni industriali (che la direzione 
della Selenia ha sempre improntato a 
una logica paternalistica ed efficient!" 
stica) lungi dal soddisfare le esigenze 
dei tecnici e degli impiegati. hanno fa 
vorito 1'incubazione di una collera col-
lettiva che oggi esplode anche grazie 
a una dimensione organizzativa del 
sindacato diversa dal passato. 

II tentativo di armare contro la pro 
testa degli operai di Napoli e di Roma. 
le truppe scelte degli impiegati e dei 
tecnici non e riuscito. Nel corso delle 
lotte rivendicative del 1970 i padroni 
non si sono accontentati del tradizio 
nale ruolo c neutrale > delle categorie 
impiegatizie nelle aziende: sono riusciti 
in molti cast*, grazie anche alle caren-
ze del sindacato su questo terreno. a 
schierarle dall'altra parte della bar-
ricata. 

(da «n decumtnto dal caralglio 
dl fabbrica oMIa Stltnla, 1171) 

Un nuovo 
blocco 
sociale 

e politico 
a Agiscono fra gli strati 

intellettuali fenomeni cla-
morosi. Come la disoccu-
pazione dei giovani diplo-
mati e laureati e la crisi 
cronica e sempre pio grave 
della scuola; e fenomeni 
piu sottili, ma consistenti • 
diffusi, di perdita di auto-
nomia, di mortificazione 
della creativita del lavoro 
intellettuale e di svilimen-
to dal ruolo sociale e cul-
turale di certe profession!. 
E' indispensabile cogliere 
la diversita di collocazione 
oggettiva fra i gruppi di 
intellettuali (dando parfico-
lare rilievo alia condizion* 
dei tecnici e dei ricercatori 
piu direttamente interessati 
alia produzione); le diffe-
renze nei livelli di reddito 
m nelle condizioni di vita 
(da condizioni di forte di* 
sagio a condizioni di vero 
e proprio privilegio); ed i 
necessario individuare an* 
che le influenze ideologi-
che, le posizioni culturali, 
gli orientamenti politic: con 
cui occorre fare i conti. 
Ideologia, cultura, orienta
menti politici hanno un lo
ro autonomo ruolo nella 
formazione di qualsiasi si
stema di alleanze. 

In linea generale, le mas
se intellettuali e studente-
sche possono divenire una 
componente essenziale del 
nuovo blocco sociale e po
litico da costruire intorno 
alia classe operaia ». 

Dalla relatione del compa-
gno Enrico BerUnguer per 
la preparazione del Xni 
Congresso nazionale del PCX 
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