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« Capire rEmilia »: chiarimenti a tre interlocutori 

La nostra alternativa 
Una prospettiva affidata alia lotta per uno sviluppo economico democra
t i c , per un rapporto organico fra istituzioni rappresentative e movimen-
to di base, per la costruzione di uno schieramento che impegni le compo
nent! popolari e antifasciste nell'opera di rinnovamento politico e sociale 

Rispondono, un po' stizzi-
ti, al mio articolo Capire 
I'Emilia, l'attuale direttore 
del Mulino Nicola Matteuc-
ci e l'ex direttore Luigi 
Pedra7zi, ora presidente del-
la casa editrice «II Muli
no» e testa forte del grup-
po. Mi muovono appunti e 
mi invitano a chiarire, e 
intanto insistono nel dire 
che essi sono fra di loro 
d'aecordo, e che non e vero, 
come io avevo scritto, che 
si scindono a sinistra ad 
ogni importante svolta poli-
tlca (il che a me sembrava 
una osservazione oggettiva e 
non una insinuazione); ma 
poi dimostrano di non es-
sere affatto d'aecordo, e an-
zi di non cssere mai stati 
cosi politicamente divisi, co
me cerchero di dimostrare. 

Anzitutto vorrei pero 
esprimere la mi a sorpresa 
per l'affermazione di Pe-
drazzi che l'associazione de-
gli amici del Mulino sia < un 
gruppo estremamente stabi
le, piti portato alle inclusio-
ni che alle scissioni » e do-
tato di «una sua unita >: 
sorprendente giudizio, per
che questa associazione 
« tanto larga e composita », 
come ammette Pedrazzi, da 
includere clericali antidivor-
zisti ed elettori del Manife
sto, e pressoche tutti salvo 
i comunisti, e un esempio, 
detta la cosa con franchez-
za, di italica promiscuita in-
tellettuale. E come questo 
gruppo di intellettuali pos-
sa stare insieme e franca-
mente difficile da spiegare, 
se non ritenendo che esso e 
diventato una vera e pro
pria struttura di potere del-
la cultura bolognese e na-
zionale. 

Pluralismo 
e unita 

Non capisco poi perche il 
principio del pluralismo, 
cioe il riconoscimento del-
l'esistenza e della funzione 
di diversi centri di aggrega-
zione politica e culturale, 
che noi sosteniamo come 
fondamento della nostra vi-
sione democratica, e l'esi-
genza da noi parimenti so-
stenuta deU'unita delle mas
se lavoratrici, sembrino a 
Matteucci in flagrante con-
traddizione. Non credo che 
il principio del pluralismo 
debba confondersi con una 
politica di frazionamento e 
di dispersione delle forze di 
classe. L'unita sindacale e in 
contrasto col pluralismo? 
Non direi. E' in contrasto 
con gli interessi padronali. 
Ma perche gli intellettuali 
debbano potere stare insie
me, pure in rapporti analo-
ghi a quelli del diavolo con 
l'acqua santa, come awie-
ne nel gruppo del Mulino, e 
le masse no, e appunto dif
ficile da spiegare. 

Dunque, veniamo alia so-
stanza. E qui si debbono 
avanzare serie distinzioni, 
perche Matteucci fa un di-
scorso di un genere e Pe
drazzi di tutt'altro genere, e 
non c'e costrutto a metter-
li insieme. 

Matteucci chiede spiega-
zioni su due punti, salvo ri-
lievi minori. Sulla nostra 
proposta di sviluppo econo
mico, in primo Iuogo, che 
dice di non capire. Non ca-
pisce la lotta contro i mo-
nopoli, o meglio sostiene che 
non si deve scambiare mo-
nopolio con grande impre-
sa. Ma e una distinzione ac-
cademica. Le imprese di 
grandi dimensioni, private 
o pubbliche, in Italia sono 
monopolistichc. Sostiene an-
che che « la molla dello svi
luppo economico c della 
modernizzazione culturale 
viene dalla grande impre-
sa >. In realta dalla grande 
Impresa monopolistica sono 
venuti il saccheggio del 
Mezzogiorno, uno sviluppo 
distorto e squilibrato che 
ha condotto all'attuale sta-
gnazione, la congestione del
le aree industriali. la rovi-
na deU'agricoUura. La ren-
dita e la speculazione sono 
state e sono parte integran-
te di questo tipo di svilup
po. Tutta la lettrratura mo-
derna, quclla seria, natural-
mente, e non quclla apologe-
tica. ha sottolineato l'elc-
mento di irrazionalita con-
nesso alle scelte delle gran
di imprese monopolistiche 

Che cosa opponiamo al vi-
gente tipo di sviluppo? Mat
teucci sospetta che non ab-
biamo altro da opporre che 
la difesa « reazionaria » de-
gliv artigiani e dei piccoli 
commercianti. E invece noi 
proponiamo una direzione 
puhblica democratica del-
l'economia, fondata sul me-
todo della programmazione, 
e di una programmazione 
che non scenda dai tavoli 
dcjzli • osporti • ad indicare 
agli operator! cconomici le 
decisioni e gli obietlivi. ma 
che salsa dai Comuni. dal 
i? Region), che tenga conto 
del potere dei lavoratori e 
con solamente del potere, e 
della sete di profitto, pa-
dronale. Che non significa 

disconoscere i problem! del
la redditivita degli investi-
menti, ma solo evitare che 
tali prohlemi siano risolti 
attraverso una accentuazio-
ne dello sfruttamento dei la
voratori ed una esaspera-
ziono degli squilibri 

Quadro di riferiinento di 
una ripresa economica qua-
lificata debbono essere, Tab-
biamo detto in un recente 
documento della nostra di
rezione, l'occupazionc piena 
dello risorse disponibili, lo 
sviluppo del Mezzogiorno, 
dell'agricoltura, la soddisfa-
zione di bisogni sociali trop-
po a lungo insoddisfatti, la 
scuola, la casa, la salute. 
L'investimento e la doman-
da sociale possono e debbo
no essere fattori trainanti di 
una nuova espansione. Le 
riforme sono necessarie a 
questa espansione e non de-
rivano da nostri schemi dot-
trinari. Per questa via rite-
niamo si possa riattivare la 
produzione trasformando il 
sistema. Una semplice riat-
tivazione dei meccanismi del 
sistema oltreche non deside-
rabile e impossibile, se non 
si vuole votare il paese al
ia decadenza. Se Matteucci 
non condivide questa pro
spettiva, e non dico sia una 
prospettiva facile, se ritiene 
si debba restare ai vecchi 
modi, e padronissimo di far-
lo. Ma non ci dica di non 
scorgere un nostra idea e 
proposta alternativa di svi
luppo. Dica piuttosto che es-
sa e contraria a ouanto egli 
pensa e spera debba essere 
fatto. Quanto agli artigiani 
ed ai piccoli commercianti, 
se c'e qualcosa di reaziona-
rio e gettarli nelle braccia 
dei fascisti: errore compiu-
to nel primo dopoguerra in 
Emilia e in Italia, e che noi 
non ripeteremo. 

L'altra sua obiezione e po
litica. Una democrazia nuo
va, fondata sul rapporto fra 
istituzioni rappresentative e 
organi e movimento di ba
se, quale i comunisti voglio-
no costruire in Emilia, a 
Iui pare impensabile e im
possibile. Teme la gestione 
sociale, che « serve solo a 
emarginare le minoranze e 
a violare i diritti degli indi-
vidui ». Tali sarebbero le 
nostre assemblee di quartie-
re. E invece a Bologna i 
quartieri e le assemblee e 
le commissioni di quartiere 
esaltano il ruolo delle mino
ranze e dei cittadini che non 
sono rappresentati dai par-
titi ed ai quali e offerto uno 
spazio che le istituzioni rap
presentative di per se non 
danno. La vita dei quartie
ri, i rapporti fra quartiere 
e fabbrica. fra quartiere e 
scuola, sono il germe di una 
democrazia capace di sot-
trarsi alia tutela dei vertici 
ed ai giochi delle clientele. 
Ancora una volta, le opinio-
ni nostre e di Matteucci di-
vergono, e non e'e che da 
registrare la divergenza. 

I rapporti 
con il PCI 

Si apre a questo punto il 
problema, che e molto di-
battuto oggi in Emilia, sul-
la stampa e nelle assemblee 
elettive, delta funzione di 
una minoranza e dei rappor
ti della minoranza con i co
munisti. Si dice che noi vo-
gliamo ammorbidire 1'oppo-
sizione, mentre si dovrebbe 
irrobustirla. Su questo te
nia e intervenuto ampia-
mente sulla «Voce repub-
blicana > Libero Gualtieri, 
entrando in cortese polemi-
ca con quanto avevo scrit
to, ma convenendo con me 
che alia minoranza era diffi
cile condurre in Emilia una 
opposizione prcgiudiziale e 
di schieramento a causa 
< della inadempienza e del
la scorrettezza sostanziale 
dello stato nella fase "co-
stituente " delle regioni ». 
Scrive Gualtieri: «Nicola 
Matteucci dovra ammettere 
che era molto difficile fare, 
in queste condizioni, " l'op-
posizione in forza del prin
cipio d'opposizione ", quan-
do il " nemico ". nei primi 
due anni, piu che i comu
nisti a Bologna, e stato il 
governo centrale a Roma ». 
Ed e esatto. Ma perche ora 
Gualtieri pensa si debba 
cambiare? Che cosa e cam-
biato a Roma? Qualcosa e 
camhiato, in effetti, ma in 
peggio. E piu fermo do
vrebbe essere da parte dei 
repubblicani e delle a I tre 
forze democratiche di mino
ranza in Emilia l'impegno a 
difendere I'autonomia della 
rcgione, a muoversi per rc-
sptngere I'attacco di destra, 
a costruire un nuovo ordi-
namento dello Stato. 

Scrive Matteucci che la 
sua critica, a cui ho rispo 
slo. era rivolta al • Resto 
del Carlino • e non ai co
munisti Voramente, era ri 
volta anche ai comunisti, c 
per questa parte me ne so
no occupato. II « Carlino > 
rispondera, se ritiene. Ma 
chiedere conto al «Carli
no > del fatto di non sape-

re organizzare una opposi
zione intelligente ed effi-
ciente a noi, questa, Mat
teucci dovrebbe capirlo, da 
« politologo » quale si defi-
nisce, e una ingenuita ma-
dornale. II « Carlino» ha 
scelto una linea, rozzamen-
te parafascista. Se a Mat
teucci interessa convertire 
quell* interlocutore, glielo 
lasciamo intero, e senza rim-
pianti. 

Matteucci fa un discorso 
di destra. Pedrazzi, mi con-
senta, di sinistra. A Mat
teucci va bene il profitto, 
la democrazia esclusivamen-
te rappresentativa e persi-
no il «Carlino », se appena 
fosse un po' meno malaccor-
to nella critica che muove ai 
comunisti. Pedrazzi invece 
non e contento « di come le 
cose vanno, e di come si 
prospettano, nel nostro pae
se ». E propone di « discu-
tere davvero che cosa si 
possa fare, anche insieme, 
perche il futuro sia miglio-
re del passato e del presen-
te». D'aecordo, discutia-
mone. 

Un governo 
da sconfiggere 

C'e, secondo noi, anzitut
to, da cambiare governo. 
Questo governo formato da 
Andreotti e Malagodi deve 
essere sconfitto prima che 
rechi danni gravi, e forse' 
irreparabili, alio sviluppo 
de] paese ed agli ordina-
menti democratici. Come 
riuscirci? Noi pensiamo sia 
da respingere ogni idea di 
ritorno alia passata espe-
rienza del centro-sinistra. E' 
necessaria una svolta de
mocratica, da realizzarsi an
che attraverso fasi interme-
die e successive, su basi pro-
grammatiche precise, che 
non pretendiamo di stabili-
re da soli, ma di cui per par
te nostra abbiamo indicato 
alcuni caratteri, a parere 
nostro essenziali, sia al 
XXIII Congresso, sia nelle 
dichiarazioni di Berlinguer 
alia Camera. Esistono gran
di problemi da risolvere, 
economic! e sociali, e sui 
quali fin d'ora mobilitare 
la lotta delle masse. Le Re
gioni debbono potere espri
mere tutto il loro potenzia-
le democratico, i Comuni 
debbono contare nella de-
terminazione degli orienta-
menti della spesa pubblica. 
La struttura del potere, ac-
centrata e verticistica, deve 
essere mutata, immettendo 
nelle posizioni di direzione 
le classi lavoratrici e pro-
duttive. 

C'e, alio stesso tempo, da 
costruire uno schieramento 
che porti questa piattafor-
ma alia vittoria. Non e un 
problema di formule, ma di 
forze. Non crediamo si pos
sa prescindere dalla forza 
cattolica, e non pensiamo, 
quando compiamo questa af-
fermazione, solo a gruppi di 
lavoratori e intellettuali cat-
tolici avanzati e ormai libe-
ri dal vincolo del partito 
della Democrazia cristiana, 
ma a coloro, e sono milioni, 
che militano o votano tut-
tora per questo partito: e 
quindi pensiamo al necessa-
rio spostamento di questo 
partito su posizioni, se non 
di sinistra, democratiche, 
coerenti all'impegno di pro-
gresso che 6 scritto nella 
Costituzione, di chiusura 
netta alia destra ed alle ten-
tazioni di un « governo for
te » che allignano vigorosa-
mente all'intemo della DC. 

Ma fin d'ora le forze lai-
che e cattoliche che sentono 
l'esigcn7a di un cambiamen-
to, come la sente Pedrazzi, 
debbono libcrarsi della pre-
giudiziale anticomunista, co
me Pedrazzi mi sembra se 
ne e liberato. Del resto. so
lo se cadono le preclusioni a 
sinistra queste forze posso
no contare dawero, possono 
esercitare una funzione pro
pria e insostituibile. Anche 
ai compagni socialist! spetta 
di riconoscere che non so
lo e possihile ma e necessa-
rio stahilire un rapporto co-
struttivo con noi: ogni af 
fermazione in contrario li 
indebolisce nei confront! dei 
democristiani senza raffor-
7are la loro capacita contrat-
tuale. E poi: a che contrat-
tare, se tutto un indirizzo. 
quello su cui Nenni ha co-
struito la sua ipotesi decen 
nale, e ormai definitivamen-
te e irrimediabilmente crol-
lato? 

Vorrei chiedere a Pedraz
zi se gli element! di pro-
gramma, di valutazione delle 
forze in campo, che ho solo 
accennati, ma che si trovano 
nei nostri atli e document! 
di questi mesi, gli paiono 
convineenti. e in che cosa ri 
tiene debbano essere inte 
grati o corretti. Mi auguro 
che Pedrazzi accolga questo 
invito, a discutere la pro 
spettiva che indichiamo. a 
lavorare « anche assieme» 
per chiarirla e per realiz-
zarla. 

Renato Zangheri 

COME SI LAVORA IN ITALIA: i cantieri edili di Torino 

E ^paMo ddle braccia 
Ogni tanto scoppia il f attaccio, ma e prassi comune che migliaia di lavoratori passino attra
verso il racket che permette alle imprese di evadere gli obblighi previsti dalle leggi e dalla 
contrattazione collettiva - Uno stillicidio di sangue: 253 infortuni mortali tra il 1967 e il 1971 

Dal nostro inviato 
TORINO, luglio 

I dati ufficiali comunicati 
dai sindacati sono questi: 253 
infortuni mortali tra il 1967 
e il 71 nei cantieri edili del
la provincia di Torino: anno-
record il tragico 1969 con 52 
morti; nei primi cinque me
si dell'anno in corso i mor
ti sono gia 13. Sulle pagine 
di cronaca le notizie piu r«-
centi. L'altro giorno un edi-
le di 17 anni si 6 ferito gra-
vemente precipitando dal 
tetto di un capannone. Po-
che ore prima, in un cantie-
re di Rosta, un manovale ven-
ticinquenne folgorato mentre 
tentava di rimettere in moto 
un montacartchi guasto. II 
turno normale era gia finito. 
il giovane stava facendo gli 
straordinari... 

Lo stillicidio di sangue e 
di lutti e gia un sintomo 
evidente dei mali della nostra 
edilizia. un'accusa pesante 
contro i modi in cui vi e 
organizzata la produzione. 
Poi, di quando in quando, ec-
co il fattaccio che scuote la 
opinione pubblica e mostra 
dietro le quinte dei cantieri 
personaggi e metodi spietati. 
da « giallo > all'americana. Pri
mo Maggio del 1971: in un 

caffd di piazza Vittorio Vene-
to, Carmelo Manti fulmina a 
revolverate quattro uomini. 
Cottimista d 1'assassino. e cot-
timisti — suoi concorrenti e 
rivali — sono i quattro cadu-
ti sotto i colpi. Si tratta di 
un agghiacciante regolamen-
to di conti per il controllo 
del mercato della manodope-
ra e dei subappalti in edili
zia. Caso limite, senza dub-
bio, la violenza dello scon-
tro e la sua terribile conclu-
sione. Ma il cottimismo e il 
suo prodotto piu ignobile. il 
t racket » delle braccia, quel-
la soecie di «mercato degli 
schiavi: che prolifera all'om-
bra dei cahtieri, sono prassi 
comune. piu regola che ecce-
zione. 

II meccanismo 6 abbastan-
za noto. Invece di assume-
re direttamente manodopera, 
per compiere determinati la-
vori 1'impresa preferisce affit-
tare degli operai che le ven-
gono messi a disposizione dal 
cottimista. come subappalta-
tore. a un certo « prezzo ». E-
videnti le ragioni: 1'impren-
ditore ottiene in tal modo 
le prestazioni di cui ha bi-
sogno senza accollarsi nei con-
fronti dei lavoratori, si trat-
ti di manovali o specialisti, 
gli obblighi previsti dalle leg

gi e dalla contrattazione col
lettiva. All'assunzione regola-
re coi libretti, al versamento 
dei contributi per mutua e 
pensione, alle quote della cas-
sa integrazione guadagni do
vrebbe provvedere, secondo la 
norma vigente. il cottimista. 
Ma per lo piu questo avvie-
ne solo in teoria. Ci sono 
molti modi di aggirare la leg-
ge e al mediatore di mano
dopera resta solo I'imbaraz-
zo della scelta. 

Come li 
ingaggiano 

Ecco una testimonianza si-
gnificativa che ho raccolto con-
versando con lavoratori e de-
legati di cantiere. E' di Giu
seppe Pirri. cagliaritano. tren-
tenne: «Ci sono passato anche 
io sotto le forche del cotti
mismo e del racket. Ero ap
pena arrivato dalla Sardegna, 
due anni fa. speravo in un 
posto in fabbrica, ma niente. 
Avevo una certa pratica co
me intonacatore, mi era sta
to detto che a Porta Palazzo 
avrei potuto trovare lavoro. 
Fui avvicinato da un tipo. 
un ingaggiatore. II lavoro 

e'era, si. ma dovevo accettare 
senza discussioni le condizio
ni che mi venivano proposte, 
niente libretto, salario infe-
riore a quello del contratto, 
straordinari pagati come ore 
normali; e starmene zitto e 
bene attento, se fossero arri-
vati quelli dell'Ispettorato del 
lavoro dovevo coirere a na-
scondermi... A Torino non ave
vo amici, nessun appoggio, a 
quell'epoca ero anche senza e-
sperienza sindacale. Dovetti 
accettare. II cottimista pren-
deva 800 lire e me ne dava 
600. Cera gente che lavorava 
sui ponteggi a quindici me-
tri da terra senza ringhiere...* 

L'unica «motivazione» di 
questa vergogna e la volonta 
degli impresari di aumentare 
i profitti a spese di chi la-
yora. E il fenomeno ha di
mensioni vastissime. Ai sin
dacati risulta che circa il 50 
per cento degli addetti all'edi-
lizia in provincia di Torino 
lavorano alle dipendenze dei 
cosidetti capi-cottimo e che 
1*80 per cento delle imprese 
edilizie si valgono dell'opera 
dei cottimisti. Anche all'inter-
no della Fiat — le cui scelte 
sono tra le cause principali 
dei processi migratori che 
port a no al Nord tanta mano
dopera costretta a vendersi sul 

Da piu di tre mesi in sciopero 

TOKYO — Da piu di Ire mesi 160 mila marinai giapponesi sono in sciopero. Chiedono aumenti di salario e la riduzione del* 
I'orario di lavoro. Ecco una delle manifestazioni che si sono svolte in diversi centri portuali del paese per costringere 
le compagnie marittime a recedere dalla loro intransigent* 

A Camaiore un'altra importante rassegna della grafica cubana 

LA PUBBLICITA REINVENTATA 
Originalifa di linguaggio e faticosa ricerca dei valori della cultura popolare - Un messaggio libero dagli ingredient! 

convenzionali e dai nevrotizzanti stimoli competitivi della produzione occidental - 250 manifesti in mostra 

Dal nostro inviato 
CAMAIORE, tugho 

Sotto il titolo a Cuba alegre 
como su sol». Vittorio Grotti 
ha presentato « Ai Frati» dl 
Camaiore 230 manifesti fir-
mati da alcuni dei magglori 
arttsti cubani contemporanei 
Awolte in buste di plastica 
(«per difenderle dalla piog-
gia») ed appese tn alto nel 
bel mezzo degli arch) (m per
che il pubblico le veda bene », 
spiega Grotti) del chiostro dei 
«Prati», le 250 affiches of-
frono un quadro stimolante 
ed abbastanza significativo 
delle attuali tenderize artisti-
che cubane e di alcuni degli 
aspetti caratterizzantl della 
societa cubana I teml toc-
cati sono diversi: politica, let 
teratura, balletto, muslca, tu-
rismo e soprattutto cinema 

Ogni manifesto ha una sua 
storia. ma si riallaccia agli 
altri per il comune impegno 
messo daell artisti nell'evi 
tare il convenzionaltsmo. la 
ripetizione ossessiva di mes-
wcgi costrittlvi. caratteristi 
che del richlamo pubblicitarlo 
attraverso il quale la societa 
consumistica cerca di condi 
zionare le scelte ed il gusto 
del pubblico. Nel manifesti 
cubani espostl « Al Frati» non 
•1 rltrovano gli lngredienti, 

talvoita anche sofisticati. cut 
fanno ricorso la maggior par
te degli uffici pubbiicitari oc
cidental!, cioe il sesso ed 1 
nevrotizzanti stimoli competi-
tivL Si awerte invece una 
faticosa ricerca dei valori po
polari. una ricerca che ap-
proda quasi sempre a liveib 
espressivi chiart e capaci di 
awicinare criticamente i de 
stinatari all'evento pubbiiciz-
zato. 
Una simile ricerca ha por

tato ad una sorta dl reinven-
zione del manifesto: un'opera-
zione quanto mai difficile in 
quanto gli artisti hanno do-
vuto evitare i peri col I di ca-
dute In forme di un dele-
terio kitsch popolaresco, nel 
tentatlvo di sempliclzzare la 
comprensione del significato 
deii'immagine, e alio stesso 
tempo di lasciarsi sopraffare 
da suggestion] espressive dei 
maggiori movimenti deil'arte 
contemporanea (riflessl del 
surreal ismo. pittura gestuale e 
materica, op-art, popart. 
neoliberty) at quali piu o me 
no ciascun artista si richiama 

Grafici efficacissimi e in 
possesso di un notevole ba-
gaglio culturale, questi arti
sti — citiamo Hamandez, Re-
boiro, Jultoeloy, Dimas, Aya-
la, Pena, Azcuy, Navarro, 

Reymena, Premez — sono 
riusciti ad amalgamare ar-
momcamente l'elemento mu-
tuato dalla cultura popolare 
(gli accesi, violent* colori e la 
figurativita corposa deil'arte 
popolare centroamericana). 
con il loro modo di espri-
mersi, creando un linguaggio 
di rara efficacia e compren-
sibilita. La tecnica usata e 
quella della serigrafia. La 
stampa raggiunge quasi sem
pre i Iimiti della perfezione 

I manifesti esposti « A) Pra
tt » sono stati nella maggior 
parte commissionati dall'Isti-
tuto cubano deH'arte e del-
i'industria cinematografica, lo 
Istituto nazionale per 11 tu-
rismo, l'lstituto cubano del 
iibro con lo scopo di pubbli 
cizzare fatti (spettacoli cine-
matografici teatrali e musi
cal i; campagne promozionali 
per la pubblica lettura: av 
venimenti politic!) e di sen 
sibilizzare l'opinione pubblica 
verso problemi che di volta 
In volta emergono dalla vita 
del paese 

Fra I tantl particolarmente 
slgnlficativi sono quelli con 
tro il sottosvlluppo (ad una 
disclnta signora distesa su una 
amaca si contrappone un Indio 
che. disteso su un'amaca. cer
ca dl lenlre la fame mastl-
cando foglie dl coca), contro 

la guerra nel Viet-Nam. per 
ranniversario della battaglia 
della Baia dei PorcL per la 
presentazione dei film Metel-
lo di Bolognini (stupendo il 
florilegio novecentesco su cui 
si stagiiano due mani che 
stringono un martello) VUlisse 
di Rossi. Playtime di Tati 
e per la pubblicizzazlone del 
circuito cinematografico delle 
scuole ruraii. 

La mostra del « Pratt» ha 
suscitato un notevole interesse 
e deve essere considerata uno 
dei fatti cultural! di maggiore 
rilevanza di questa sonnac-
chiosa estate versiliese. ac-
canto alia tradlzionale esposl-
zione delle opens del maggiori 
artisti italiani che Grotti alle-
stisce, in forme che ricordano 
i'affastellamento di un bazar 
(«e l'unico mezzo», afferma 
cper colpire 11 grosso pub
blico »), e dalla quale emer
gono quest'anno con forza 1 
nomi di Angelo Canevart. Sa-
poretti, Antonio Bueno, Angelo 
Liberatl e dl Giuseppe Serafini 
un naif (definizione abusata e 
lisa, ma adatta a Serafini) In 
possesso di una tecnica ta-
gliente che cerca di espri
mere attraverso dolorose fi
gure di uomini 11 tormento 
che affllgge la nostra societa, 

Carlo Degl'lnnocenti 

mercato delle braccia e a su-
bire le peggiori iniquita — si 
e riscontrata la presenza di 
imprese che subappaltano i la-
vori. 

Se in alcuni casi cottimi
smo e subappalto si svolgo-
no entro i confini segnati dal
la norma, l'altra faccia della 
medaglia e quella dei ccn-
tratti irregolari, della legge 
non rispettata. della mancan-
za di sicurezza e di garan-
zie. Quando scoppia il < ca
so » clamoroso, l'lspettorato 
del lavoro viene messo sotto 
pressione, i controlli si inten-
sificano, nei cantieri si in-
staura una situazione di re-
lativa « legittimita ». Ma dura 
poco. Del resto non si pud 
curare con la panacea delle 
ammende un'infezione cosl 
estesa e ramificata, che ha ra-
dici nelle strutture stesse del 
settore edilizio: un settore cao-
tico. che opera senza program-
mi e a costi elevatissimi. al 
quale la disponibiltta di ma
nodopera ha consentito fino-
ra di non affrontare i pro
blemi di ristrutturazione tec-
nologica. 

Tra le richieste qualifican-
ti della piattaforma rivendica-
tiva per il contratto degli edi
li fanno spicco l'abolizione as-
soluta del cottimismo nei can
tieri e il divieto del subap
palto in tutte le fasi princi
pali di lavorazione che inve-
stono il processo costruttivo. 
Idolo Turro, 40 anni. edile da 
22, delegato dell'impresa Sere-
no, dice: c Chiediamo che sia 
1'impresa madre, comunque, 
a rispondere della regolarita 
del rapporto di lavoro per 
tutto il ciclo delle lavorazio-
ni. Attualmente per gli ope
rai assoldati dal cottimista la 
assunzione arriva quasi sem
pre solo quando si e verifi-
cato l'infortunio e si teme il 
controllo deH'ispettorato >. 

E" chiaro che costringendo 
le Imprese titolari dei lavori 
a garantire 1'assunzione di tut
ti coloro che operano nel can
tiere non si soddisfa soltan-
to un'esigenza di categoria: si 
preme per quella decisiva cri-
forma » del pieno impiego da 
cui dipendono in misura non 
trascurabile le prospettive 
della nostra economia. Ma 
Idolo Turro sottolinea anche 
un altro -aspetto: < Gli impre
sari sostengono che in un'edi-
lizia in fase di modernizza
zione l'impiego di squadre di 
specializzati nelle varie fasi del 
ciclo. dall'escavazione alia mu-
ratura e ai lavori di finizio-
ne. e indispensabile. Ma si 
tratta di intendersi. Chi cre-
de sul serio che da cottimi
sti e subappaltatori che agi-
scono in funzione puramen-
te speculativa, e ai piu bas-
si livelli, possa venire qual-
che progresso delle tecniche 
e dell'organizzazione costrut-
tiva? Ridurre i costi e im
portante. lo diciamo anche 
noi lavoratori, ma le impre
se devono convincersi che bi-
sogna trovare un modo diver-
so da quello adottato finora: 
non gli sara piu permesso 
di get tare la vita degli ope
rai edili nelle mani di pro-
fittatori irresponsabili >. 

Un'edilizia 
di versa 

Lavoratori e sindacati pro-
pongono insomma una edili
zia diversa. una politica nuo
va per il settore. Ecco come 
ne parla Piero Crestani. se-
gretario provinciate della Fil-
lea-Cgil: < Innanzitutto e in
dispensabile una forte presen
za pubblica nel campo delle 
costruzioni civili e industriali 
per calmierare il mercato. Og
gi e tutto in mano ai pri-
vati. Per costruire una scuo
la a Niche! ino, un comune 
della cintura torinese, sono 
state invitate 51 imprese e 
nessuna si e presentata alia 
gara d'appalto perche giudi-
cavano I'offerta poco allettan-
te. E poi parlano di crisi ! 
Quindi occorre che le imprese. 
anche quelle specializzate. ab~ 
biano una dimensione otti-
male. Bisogna gettare le ba
si. anche qui col concorso 
pubblico. di un'edilizia indu-
strializzata al piu alto Iivello. 
Specie nei settori di piu ele-
vata speciahzzazione d neces-
sario arrivare a consorzi e 
cooperative di costruzione. 
Questo significherebbe avere 
la possibilita di un maggio^ 
re controllo suU'impiego, di 
eliminare la intermediazione 
di manodopera, di ridurre i 
costi. Prendiamo, ad esempio, 
il prefabbricato. Nei Paesi 
scandinavi copre ormai 1'80 
per cento dei lavori di co
struzione, da noi e quasi ine-
sistente ». 

Questo modo di affrontare 
la tematica contrattuale pre-
suppone senza dubbio un 
< modello culturale » nuovo e 
altemativo a quello padrona-
le. Posti come elemento pri-
mario del discorso. come di-
scriminante di ogni scelta, i 
diritti e la dignita dell'uomo 
diventano una bussola che 
indica vie e possibilita con
crete per affrontare ! nodi 
dello sviluppo economico. 

Francesco Delfino, delegato 
operaio in un'impresa che la-
vora per la Farmitalia - Mon
tedison di Settimo, afferma 
che il prefabbricato pud an
che dare una spinta verso la 
standardizzazione dei proget-
ti. II cattivo esempio viene 
proprio da certi enti pubbli-
ci: se 1'IACP fa cinquanta ca
se. molto spesso troverai che 
un blocco e costruito in mo
do diverso dalPaltro. Bisogna. 
dice, che i lavori siano pro-
grammati in serie. preveden-
do una produzione su gran
di quantita, secondo scelte ur-
banistiche precise che risol-
vano anche il problema dei 
servizi sociali e dei trasporti. 

Pasquale Di Leo, dell'impre
sa Rutelli. accenna ancora al-
l'enorme frammentazione del 
settore, in cui puo sviluppar-
si con piu facilita la mala 
pianta del cottimismo. Nei 
momenti di punta, a Torino. 
si e arrivati persino a 11 mi-
la imprese o pseudoimprese. 
Tante, tantissime. dice Ru
telli, eppure ti tocca di resta
re senza lavoro: «II 50 60 per 
cento di noi non e occupato 
tutto l'anno. D'inverno. spe
cie se la stagione e molto ri-
gida, ti mandano a casa. Chi 
e fortunato passa in cassa 
integrazione. ma per quelli 
che non avevano libretti a 
posto e vengono licenziati 
non c'e neppure questa pos
sibilita. Ora noi chiediamo il 
salario annuo garantito e la 
mensilizzazionc del salario. a 
parita con gli impiegati. e an 
che questo sara un modo per 
convincere i padroni a investi-
re: considerato che dovrebbe 
ro comunque pagarci. cerche 
ranno almeno di farci lavo 
rare tutti i mesi dell'anno...* 

Dove c'e 
il sindacato 

A questo punto il discorso 
si collega a i ' problemi della 
riforma della casa perche la 
condizione prima per incen-
tivare al massimo l'attivita 
dei cantieri e disporre di 
mezzi adeguati per l'espro-
prio delle aree e la costru
zione di alloggi. I 63 miliardi 
assegnati al Piemonte per tre 
anni sono del tutto insuffi-
cienti: nella sola Torino, per 
occupare 30 mila lavoratori. 
occorrono circa 200 miliardi 
l'anno. Le richieste contrattua-
li che prefigurano una po
litica di sviluppo dell'occu-
pazione agiscono quindi' co
me una molla per comprime-
re i costi della casa attraver
so una piena applicazione del
la legge 865. 

E' Francesco Delfino a con-
cludere la chiacchierata. Rac-
conta l'episodio, c davvero 
grottesco per chi costruisce 
case >. di due edili sardi emi-
grati che per mesi e mesi 
non riuscirono a trovare al-
loggio a Settimo: « Poiche a-
vevano dei parenti in provin
cia di Cuneo. si sobbarcava-
no ogni giorno un viaggio di 
un centinaio di chilometri fra 
andata e ritorno. E a mezzo
giorno. dato che nel cantiere 
non e'era refettorio. mangia-
vano seduti per terra, come 
tutti gli altri. Questo non e 
piu lavoro. e una condanna. 
Raramente nei cantieri ci so
no servizi igienici e spoglia-
toi. I padroni non se lo ri
cordano mai che la prima 
cosa da fare quando si iniiia 
una costruzione dovrebbe es
sere la baracca per i lavora
tori: come mentalita sono ri-
masti al paletto piantato per 
terra che fa da attaccapan 
ni. Ecco perche col nuovo 
contratto vogliamo anche 
che il sindacato cresca nel 
luogo di lavoro e che in ogni 
cantiere ci sia il delegato». 
Dove il sindacato e presente 
e forte, refettorio e spoglia-
toi sono gia una conquiita. 

Pier Giorgio Betti 
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L'esperienza unitaria dl 
Guido Maglioli e le lotte 
contadine del Cremonese 
nel primo dopoguerra. 


