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II Nobel per la letteratura a Heinrich Boll 

Lo scrittore 
delle rovine 

Orrore del passato e nausea del presente nel messaggio di un anficonformista 
che demolisce il codice disumano di una prospera societa crisliano-borghese 

U lungo esercizio lettera-
rio dello scrittore renano 
Heinrich Boll (e nato a Co-
lonia nel '17) risale al lon-
tano 1936, ma e negli anni 
dell'immediato dopoguerra, 
quando cominciano ad appa-
rire i suoi primi magistral! 
racconti e novelle (raccolti 
in parte nel 1950 con il ti-
tolo di uno di essi: Viandan-
te, se tu vieni a Spa...), che 
i'impone all'attenzione del 
pubblico la compattezza di 
uno stile asciutto e insie-
me straordinariamente mo
bile e variegato, il taglio 
sicuro del narratore di raz-
za capace d'innestare sulla 
scabra puntigliosita realisti-
ca della short story alia He
mingway la fredda gramma-
tica esistenziale proclamata 
da Borchert. 

La demolizione spregiudi-
cata e sarcastica dei miti 
della guerra, della razza e 
del sangue e in atto: il Boll 

della Triimmerliteratur (•let
teratura delle rovine »: l'e-
spressione e sua) fa giustizia, 
con questi' suoi primi rac
conti come II treno fu pun-
tuale (1949) e il suo primo 
grande romanzo Doi/eri tu, 
Adamo? (1951), di quell'ari-
stocrazia del personaggio, 
di quella nobilta germanico-
cavalleresca dell' eroe che 
aveva trovato molte ambigue 
celebrazioni, anche se di fon-
do nichilista, nella tradizio-
ne reazionaria degli scritto-
ri di guerra che fa capo a 
Ernst Jiinger. «Un regno 
per Peroe di un romanzo di 
guerra — questo si propone-
va Boll — che sia piatto, 
miope, cattolico, vile, e un 
premio speciale per l'autore 
che abbia il coraggio di at
tribute al suo eroe, mettia-
mo, l'asma e una condanna 
alia galera ». 

Ai margini 
delle citta 

La vocazione letteraria e 
satirica del Boll degli anni 
della restaurazione capitali-
stico-monopolista e della 
guerra fredda sta tutta qui; 
in questo anticonformismo 
aggressivo e irriducibile, 
per il quale istituzione ec-
clesiastica (il cattolicesimo 
renano) e conservatorismo 
politico, autorita statale e 
ipocrisia filistea, repressione 
poliziesca e strapotenza eco-
nomica, disgregazione mora
le e tabu puritani non sono 
in fondo che le reincarna-
zioni di quelle tante misti-
ficazioni ideali espresse da 
una ordinata societa crislia
no-borghese in cui l'esalta-
zione della guerra trapassa 
anche troppo facilmente nel-
l'oblio dei suoi orrori. E' in 
queste reincarnazioni che si 
continua a perpetrare — 
Boll non si stanchera mai 
di ripeterlo — la disumaniz-
zazione dell'uomo, il rinno-
varsi di una crocefissione 
che come nel romanzo E non 
disse una sola parola (1953) 
riguarda ora il semplice uo-
mo, il piu dimenticato. 

All'interno di questa pro-
spettiva critico-sociale di 
taglio moralistico — la cui 
autenticita, peraltro, non e 
per nulla intaccata dal li-
mite ideologico di classe a 
cui non riesce a sottrarsi la 
dcnuncia anticapitalista di 
Boll — si possono cogliere 
i collegamenti umanistico-

Le opere di 
Heinrich Boll 

1949 - II treno fu puntuale 
1950 - Viandanle, se vieni » 

Spa... 
1951 • Dov'erl *u, Adamo? 
1953 - E non disse una sola 

parola 
1953 • Conoscenze della notte 
1954 • Casa senea custode 
1955 • I I pane dei noslri ver-

di anni 
1957 • Diario d'lrianda 
1959 - Bigliardo alle nove e 

mezzo 
1963 • Opinion! di un clown 
1964 - Racconti umoristici e 

satirici 
19M • Termine di un viag-

gio di servizio 
1971 • Foto di gruppo con sl-

gnora 
Tr» le opere di Boll figura-

no anche due testi scrilti per 
il teatro: i drammi « Un boc-

cone di terra » (1942) e t Leb-
bras (1970). 

STOCCOLMA. 19. 
II Premio Nobel per la letteratura e stato assegnato quest'anno 

alio scrittore tedesco Heinrich Boll. La sua opera — dice la moll-
vaziono de'l'Accademla dt Svezia — « ha contrlbuito al rlnnova-
mento della letteratura tedesca >. In essa si rllrova e si fonde con 
una forlo «sensibilita di caralterlzzazlone » • un'ampla prospet-
tlva » dcll'epoca contempnranea. 

Boll e nato cinquantacinque anni fa a Colonla. Durante la se-
conda guerra mondiale combalte come fante sul fronte occlden-
tale e poi nella campagna dl Russia, dove rimase ferito plu di 
una volta. Dopo II crollo del nazlsmo fece varl mestieri per qualche 
anno e inline declse di dedicarsi comptetamente alia letteratura. 
Non e iscrilto ad alcun parlito, ma e molto vlclno alia SPD di 
Willy Brandt e proprio In questi giorni e impegnato a tenere comizi 
per conto del movimento <t Iniziativa agll eletlori > che e sorto 
per iniziativa di Gunther Grass e che propugna, appunto, II ritorno 
di Brandt alia Cancelleria di Bonn, leri Brandt ha inviato a Boll 
un messaggto nel quale si dice lieto « che questo riconoscimento 
sla stato dato a un uomo la cut opera ha avuto una cost grande 
eco al di la del suo stesso popolo, all'ovest e all'est». t Vol 
— scrive II cancelliere — avete aperlo nuove dimension! per la 
poienza della parola poetica e avete mollo contrlbuito all'appro-
fondlmenlo della conoscenza degli uominl». 

II Premio Nobel (57 mlllonl di lire) torna a uno scrittore tedesco 
dopo 43 anni. Dopo Thomas Mann, che lo ricevelte nel 1929, era 
stato premiato nel 1946 Hermann Hesse, che aveva preso per6 
la ciltadinanza svizzera. 

cristiani del romanziere te
desco con scrittori come 
Greene, Marshall, Haecker, 
con teologi come Bonhoef-
fer, sulla linea di una op-
posizione drammatica del 
"singolo" alle mortificazioni 
istituzionali risalente a 
Kierkegaard. Ma quel che 
maggiormente interessa e 
rilevare come questo atteg-
giamento risulta, in Boll, in-
teramente fuso con i modi 
linguistico-espressivi del suo 
universo narrativo. E* fuso 
con le qualita ironico-satiri-
che della sua costruzione 
realistico-simbolica, con i 
procedimenti microstruttura-
li delle sue stratificazioni 
monologiche, che ad onta di 
persistenti debolezze d'im-
pianto giustamente rilevate 
da alcuni critici (Mittner), 
si saldano, talora magistral-
mente, con l'esposizione epi-
ca. E questa a sua volta ri
sulta perfettamente calibra-
ta nei suoi sottintesi umo-
ristico-idillici o parodistici, 
di una quotidianita concepi-
ta come specchio cronachi-
stico di mezzo secolo di sto-
ria tedesca (si pensi al ro
manzo Bigliardo alle nove e 
mezzo del '59 e al recente 
Foto di gruppo con signora). 
Una cronaca, potremmo di
re, alia Grimmelshausen, in 
cui i tempi dell'« intervista 
con la morte >, del «dub-
bio > e delle « congetture », 
dei « dettagli» e dei « cur-
ricoli esistenziali» — per 
usare una periodizzazione 
letteraria proposta da Reich-
Ranicki — si scandiscono 
sotto la maschera emblema-
tica dell'emarginato e della 
vittima (il disertore Fein-
hals di Dov'eri tu, Adamo?), 
dell'uomo « in rivolta > (lo 
Hans Schnier di Opinioni di 
un clown), dell'anti-eroe aso-
ciale e sopraffatto (il Fred 
Bogner di E non disse una 
sola parola). Nell'ostinata 
inquietudine di questi per-
sonaggi si riflette l'orrore 
per il passato e la nausea 
del presente, come in una 
favola estraniante il cui sen-
so ultimo sta nel possesso 
di una verita difficile e as-
surda, troppo pesante da 
sopportare. 

Si e parlato di Boll come 
di un narratore «traumatiz-
zato» dalla guerra nazista 
(l'ha sofferta nella propria 
persona sul fronte russo), 
ma si dovrebbe aggiungere 
che proprio il non voler 
guarire da questo trauma, il 
non voler dimenticare costi-
tuisce la massima dignita 
del suo messaggio di scrit
tore, la giustificazione della 
sua amara rassegnazione e 
anche della sua abdicazione 
alia lotta. «Lo sapevo io 
che la guerra non finira 
mai — dice il personaggio 
di un racconto — mai, fin
ches ancora in qualche luo-
go sanguini una piaga da 
essa aperta »-

Per questo, forse, lo sfon-
do utopico della speranza 
cristiana di Boll in un mon-
do "umano" resta perenne-
mente avvolto dalle nebbie 
e non pud accogliere se non 
quelle figure di "resistenti" 
(si ricordi la coppia padre-
figlio del romanzo Fine di 
un viaggio di servizio del 
'65 o anche il clown Schnier) 
attraverso le quali si riven-
dica, contro I'assorbimento 
nelle metropoli de! consu-
mo e della falsa coscienza, 
contro la violenza segreta 
dei feticci istituzionali e so
cial], quel residuo parados-
sale di liberta che solo la 
povera gente delle provin-
cie dimenticate o gli irre-
golari abbandonati ai mar
gini delle citta mondial! 
possono ancora possedere. 

Proprio in questi anti-
eroi, con tutti i Ioro trave-
stimenti epico-umoristici (co
me la Leni di Foto di grup
po con signora) o grotte-
schi, ai quali non import a 
divenirc, come ad Hans 
Schnier, «• un uomo maturo, 
non piu soggettivo, ma og-
gettivo >, si cristallizza la 
cattiva coscienza degli < an
ni dello sbadiglio > (Ruhm-
korf), della Germania opu-
lenta del • consumismo e 
dello spreco; 6 in questa, in-
fatti, che i vuoti codici di 
disciplina militare e di au-
tosacrificio del Terzo Reich 
sono trapassati ncll'automa-
tismo burocratico-tecnologi-

co, nell'imperativo del pro-
fitto e nella «vertigine» 
dell'economia di mercato. 
E' cosi che ancora una vol
ta il rifmto delle liberta 
c funzionalizzanti o funzio-
nalizzate > (H. Boll) offerte 
da questa societa si espri-
me attraverso la smorfia 
dolorosa del clown o il riso-
lino beffardo del picaro, la 
cui paradossale innocenza 
viene tenacemente opposta 
alia fredda euforia delle 
marionette civili e benpen-
santi. 

Le cattedrali 
di vetro 

Ritrovare un'isola umana 
all'interno di una societa 
disumana e impossibile: e 
questo il tema di fondo del-
l'opera di Boll ed e per que
sto che ad onta delle catte
drali di vetro di una civil-
ta non-cristiana, il cristiano 
Boll vede ancora rovine e 
« palazzi che ricordano fon-
dali di teatro >. La fragilita 
di una visione, cui e assente 
il passaggio dalla critica mo-
ralistica alia critica dell'eco
nomia politica, impedisce a 
Boll di giungere, come vor-, 
rebbe, alle radici della sto-
ria: cio nonostante la sua 
ostinata difesa • dell'uomo, 
cui non soccorre alcuna 
chiesa, alcun tribunale, al
cuna possibility di comuni-
cazione, resta una spina mo-
lesta nel corpo di una so
cieta compiaciuta delle sue 
conquiste, un pungolo assil-
lante per i buoni e pacifici 
credenti. Fedele alia lettera
tura come ricerca dell'im-
possibile e cronaca emble-
matica delle generazioni, 
Boll affida ad essa il compi-
to di adunare i frammenti 
di un grande specchio che 
le mani dell'eretico e del 
potcnzialmente ribelle non 
vogliono e non possono ri-
comporre. 

Ferruccio Masini 

VITA, LOTTE E PROBLEMI DEI LAVORATORI DELLA FIAT 

LA MACCHINA DELLO SPRECO 
II sacrif icio dei talenti e la regola nella grande f abbrica torinese: un grandissimo numero di operai 
sono discriminati di fatto per il modo in cui e organizzato il lavoro - Gli effetti del «taylorismo 
spinto» - Quando e la lotta ad imporre i passaggi di qualifica -Un puntino rosso sul cartellino 

TORINO — Una fase del lavoro nel grande complesso della FIAT 

Dp.lla nostra redazione 
TORINO, ottobre 

Su moltl cartellinl dei dl-
pendent! conservati negli uf* 
fici manodopera della FIAT 
e'erano una volta — e pro-
babllmente cl sono ancora — 
dei puntini rossl. Erano 11 
risultato di mlgllala dl inda-
ginl esegulte daU'efficlentis-
sirao servizio di spionaggio 
FIAT su opinioni personall 
e vita privata dei lavoratori 
(e persino dei loro famllia-
ri): una infamla durata venti 
anni, perche solo pochi mesi 
fa, dopo le rlvelazloni del no-
stro glornale, la magistratura 
ha flnalmente lncrlminato al
cuni dei massimi dirigentl 
FIAT, nonche funzlonari dl 
polizia e ufficiali del carabl-
nieri che davano una mano 
al monopolio. 

II punto rosso su un car
tellino significava che quel la-
voratore era un comunista, 
o un socialista, o un attivista 
sindacale. Significava che 
quel lavoratore era un candi
date al licenziamento, al tra-
sferlmento nei « repartl-confl-
no», alle rappresaglie discl-
pllnari. Nel migllore del casi 
significava che quel lavorato
re, per abile e capace che 
fosse, non avrebbe mai rice-
vuto aumentl «al merito», 
sarebbe stato escluso dai 
« premio di fedelta » (quando 
ancora questa voce salariale 
non era garantita da accor-
dl sindacali) e soprattutto non 
avrebbe mai ottenuto 11 pas
saggio ad una categorla supe-
riore, anzi non gli avrebbero 
neppure permesso dl cimen-
tarsi con lavorl piu impegna-
tivi e lo avrebbero relegato 
alle mansioni piu umili e de-
qualificate. 

Sulle linee 
I lavoratori non si llludo-

no che queste qose apparten-
gano al passato, anche dopo 
le grandi conquiste sindacali 
del 1969 e anni successlvi. 
Sanno che la FIAT continua 
a colpire (magari con slsteml 
plu raffinati. come quello di 
fare asslstere i crumlri dal 
suoi awocati perche denun-
cino per «violenze» gli atti-
vistl sindacali) e cerca di re-
cuperare ci6 che i lavora
tori le hanno strappato. Sanno 
che il problema e quello del 
rapporti di forza in fabbri-
ca e che non a caso nella 
imminenza del contratto 1 pa
droni chiedono di affossare I 
consign dei delegati, la con-
trattazlone articolata nelle of-
ficlne e nei reparti, il dirib-
to di sclopero. . 

Si tratta percld dl usa
re proprio questi strumentl 
per incidere nei rapporti di 
forza. Si tratta per esempio 
— ed e uno dei nodi fon-
damentall — di rlusclre a 
cambiare il «modo di usa
re » i lavoratori, impedendo 
al padrone di manovrarli co
me pedine. sia per cio che 
riguarda la loro collocazione 
in un posto di lavoro anzi-
che un altro, sia per cid che 
concerne la qualificazione 
professlonale. II dlscorso va
le per tutti i lavoratori, non 

solo per quelll col punto ros
so sul cartellino: accanto al 
discriminati per motivi poll-
ticl e sindacali, e'e in fabbri. 
ca un grandisslmo numero dl 
lavoratori che sono discrimi
nati di fatto, per il modo 
stesso in cui e organizzato il 
lavoro nella industrla caplta-
listica. 

Umberto Agnelli, In un re
cente dlscorso al dlrettorl 
FIAT, ha detto: In particola-
re e delittuoso quel tipo di 
spreco, sciocco e senza scuse, 
che e lo spreco di uomint. 
Quando un uomo non e posto 
in condizioni di dare quello 
che pud, di essere impiegato 
nel suo posto giusto, di po-
ter espmnere se stesso, la 
azienda riceve un daimo ben 
maggiore di quello che deriva 
dalla mancata utilizzazione di 
un macchinario per il quale 
non e stato studiato un uso 
razionale. Quando sprechiamo 
un uomo, perdiamo non sol-
tanto denaro, come per la 
macchina, ma perdiamo qual-
cosa di piit. E' cosi, tra Val-
tro, che nascono i nontesta-
tori. Parole che sono in con-
traddizlone stridente con 
quanto avvlene negli amblentl 
FIAT, dove proprio lo spreco 
di talenti umani e la regola. 

Si possono intanto rinfac-
clare ad Umberto Agnelli gli 
oltre 20.000 operai FIAT che 
affrontano grandi sacrlficl per 
frequentare una scuola nel 
tempo Hbero oppure hanno 
gia conseguito un diploma di 
scuola media supe riore o di 
specializzazione professionale, 
senza che la FIAT tenga in 
alcun conto i loro studi (men-
tre in Italia e'e un problema 
crescente dl sottoccupazione 
dei glovanl diplomati). Ma 
questo e solo un aspetto del
la «linea » FIAT che ha sem-
pre puntato, fin dai tempi dl 
Valletta, a mantenere grandi 
masse dl lavoratori nel 
« ghetto » delle quallfiche piu 
basse. I guasti del «taylo-
rismo spinton, cioe della sud-
divisione dei lavori in un nu
mero grandissimo di opera-
zioni elementari, stuplde, par-
cellizzate, rlpetute ossessiva-
mente in tempi cosi brevi da 
mozzare il fiato, sono partico-
larmente visiblli sulle linee 
di montaggio nelle ultime fa-
si della costruzione di un'au-
tomoblle. 

aBisogna venire da not — 
dice un delegate della carroz-
zeria di Miraflori — per capi-
re che non basta "ruotare' 
su diversi lavori, come fanno 
in Svezia, per avere automa-
ticamente un arricchimento 
professionale. Avvitare un 
bullone anziche una vite, ma-
novrare una carrucola inve-
ce di montare la cinghia del 
ventilatore o un fanale, infi-
lare i sediti nelle guide o le 
ruote nei mozzi, e sempre la 
stessa cosa. Gli operai che 
"ruotano" alia FIAT ci sono 
sempre stati: ogni capo ha la 
facolta di prendere un ope-
raio e metterlo da un'altra 
parte. Ma alia fine quelli che 
ottenevano la categoria era-
no sempre i ruffiani, quelli 
che facevano piu straordina-
ri, quelli che portavano il pa-
nettone al capo. II problema 
e quello di ricomporre le fasi 
di lavoro, perche ade'sso alle 
linee, se ti si guasta il mo-

Solenne eerimonia delFAecademia delle Belle Arti delFURSS 

MGSCA: TUTTO IL MONDO DELLA CULTURA 
all'inaugurazione della mostra di Guttuso 

Ekaterina Furtseva e altri esponenti della vita culturale soviefica esalfano I'opera militante delPartisfa - Tortorella 
porta il saluto del PCI - Il pittore parla dei suoi quadri e in particolare del lavoro dedicato ai funerali di Togliatti 

Dalla redazione 
MOSCA, 19. 

Una significativa manifesta-
zione culturale e politica ha 
caratterizzato la eerimonia 
inaugurale della Mostra del
le opere di Renato Guttuso 
apertasi oggi nelle sale del-
l'Accademia delle Belle Arti 
delllJRSS. C'erano a saluta-
re il pittore e a rendere omag-
gio alia sua arte il minlstro 
della Cultura dell'URSS, 
compagna Ekaterina Furtse
va, il presidente deU'Accade-
mia delle Belle Arti Tomski. 
11 primo segretario dell'Unio-
ne dei pittori Ponomariov, i 
compagni del PCUS Sciauro, 
membro supplente del Comi
tate Centrale e responsabile 
della sezione culturale, Zagla-
din. vice responsabile della 
sezione esteri e membro del
la CCC la compagna Tuma-
nova, primo vice responsabile 
della sezione culturale, Pankov 
della sezione esteri; 11 vice 
ministro della cultura Popov, 
il presidente deU'Associazione 
URSS-Italia Alexandrov. 

Tra 1 presenti il compa-
gno Aldo Tortorella, mem
bro deirufficio politico del 
PCI e direttore deWUnita 
giunto a portare il salu
te dei comunisti itallani. Al
ia presidenza della eerimo
nia Cera anche l'ambasciato-
re italiano a Mosca, Sensi. 
Nella sala un pubblico atten-
to (numerosi gli artisti e 1 
pittori — tra questi Nel-
svestnl, Zakarov, Smarinov — 
1 giomallsti e 1 critici d'arte 
del maggiori organ! di stam
ps) ha seguito 1 dlsoorsi 
Inaugurall. 

A prendere per primo la 
parola e stato Tomsk!, presi
dente dell' Accademia delle 
Belle Arti. «Salutiamo Gut
tuso — egli ha detto — non 
solo come pittore, ma an
che come - uomo impegnato 
sul fronte della lotta per la 
pace. Salutiamo e apprezzia-
mo la sua arte che e sempre 
Lsplrata ad alti sentiment! e 
caratterizzata daU'amore per 
1'uomo, in difesa della sua 
dignita». E' seguito poi un 
appassionato discorso della 
compagna Furtseva che, riba. 
dendo il valore dell'opera dl 
Guttuso. ne ha sottolineato 
gli aspetti umani. «Conoscia-
mo Guttuso da anni — ha 
detto la compagna Furtseva 
— e questa di oggi e per 
tutti noi sovietici una gior-
nata di grande festa, Augu-
riamo al nostra compagno — 
del quale apprezziamo l'im-
pegno politico quotidiano — 
di restare sempre cosi come 
ce lo mostra questa esposi. 
zione: forte, sicuro della sua 
arte, bravo e sincere». 

A nome dell"Unione del pit
tori ha poi parlato il primo 
segretario Ponomariov. «La 
mostra che inauguriamo — 
egli ha detto — rappresen-
ta un grande fatto culturale 
per la vita del nostra paese. 
Sappiamo gia che il succes-
so sara eccezionale perche i 
quadri che Guttuso ha por-
tato a Mosca parlano diret-
tamente al popolo».' 

11 compagno Tortorella por-
tando il saluto dei comunisti 
itallani ha espresso il ringra-
zlamento ai compagni sovie
tici per l'organlzzazlone della 
mostra. Essa — ha detto Tor
torella — «porta a Mosca 

una delle voci piu alte della 
cultura - italiana contempora-
nea. Quali che siano, infatti, 
le correnti fra di loro contra-
stanti che percorrono l'arte 
contemporanea, nessuno pub 
negare o misconoscere il ruo-
10 di Guttuso. L'impegno uma
no. morale e politico e il tra-
vaglio della espressione arti-
stica fanno si che Topera di 
Guttuso sia nello stesso tem
po prosecuzione della grande 
tradizione pittorica italiana e 
simbolo di lotta per milioni di 
operai. contadini e intellettua-
11 del nostra paese n. 
• Concludendo Tortorella ha 
detto che la mostra — che 
si svolge alia vigilia delle ce
lebrazioni per il cinquantesi-
mo anniversark) della nasci-
ta dell'URSS — e anche un 
segno del ' legame profondo 
che unisce i popoli e le cul
ture dell'Italia e dell'URSS. 
Infine l'ambasciatore Sensi ha 
espresso a Guttuso un calo-
roso augurio per un succes-
so che — egli ha detto — 
non manchera poiche la sua 
arte e nota e apprezzata in 
tutto il mondo. • 

La Mostra si e cosi aperta 
mentre gli operator! della te-
levisione e delle maggiori re-
ti cinematograflche effettua-
vano riprese nelle dieci gran
di sale che ospitano gli ottan-
ta dipinti. E' stato lo stesso 
Guttuso ad illustrarcene alcu
ni. Ecco i funerali di Togliat
ti: 11 grande pannello grigio 
dove svettano le bandlere ros-
se di queirindimenticabile po. 
meriggio romano. «E' l'ultl-
mo mlo dipinto — cl dice 
Guttuso — ed b dedicato al

ia grande manifestazlone di 
fraternita che si svolse attor-
no a Togliatti. In queste qua
dra ho volute mettere insie-
me non solo la cronaca di 
quel pomeriggio, ma anche 
una idea generate della vita 
di Togliatti. Nel dipinto ho 
messo insieme i ritratti di al
cuni dirigenti del Partite che 
gli sono stati piu vicino, ma 
ho messo anche Gramsci che 
fu suo maestro e amico, ho 
messo la figura della Pasio-
naria e di Dimitrov che gli 
furono vicini in Spagna e nel
la direzione del Comintern; 
ho messo scrittori e artisti 
con i quali Togliatti ebbe fre
quent! contatti di vita, di
scussion! e polemiche. Ho sen-
tito infine il problema di fa
re entrare nei quadra anche 
Lenin. Ho cercato di fare sen-
tire la presenza di Lenin at
traverso la ripetizione della 
sua figura In vari post!. In 
mezzo alia folia». 
- Guttuso ci parla poi degli 
altri quadri e si ferma di-
nanzi a quello che rafflgura 
la partenza del vaporetto. a E* 
un'opera alia quale sono af-
fezionato. Mi ricorda la par
tenza dalla Sicilian. Ed ecco 
al l rltratto del padres, «La 
notte di GibelHnan. «I brae-
cianti incatenati», «I minate-
ri di zolfo», le opere auto-
biografiche, la «Oivina Corn-
media». Guttuso e Infervora-
te e continua a parlare. ET 
entuslasta e oommosso. 

Da domani migliaia di per-
sone affolleranno via Kropo-
tkinskaia per ragglungere le 
sale dove sono esposte le sue 
opere. 

Carlo Banedotti 

In funzione a Scotland Yard 

« Qui squadra opere 
d'arte rubate, 

LONDRA, 19. 
aQualcuno, in Gran Breta-

gna, ha uno o piu d'uno di 
questi dodici quadri ruoati 
che non potra mai vendere 
perche essi sono noti a tutte 
le polizie del mondo— Chi 
ha notizie di essi telefoni al
ia squadra opere d'arte ru-
bate di Scotland Yard, 2301212 
interno 215(L.». 

Questo appello e apparso 
oggi sulle due pagine centra-
li dell'« Evening Standard», 
il quale ha pubblicate, primo 
giomale a farlo in Gran Bre-
tagna, le foto ed i dati dei 
piu important! dodici quadri 
rubati in Europa dal 1963 al 
gennaio di quest'anno. Moltl 
di essi sono capolavori della 
pittura italiana. 

La Gran Bretagna, Londra 
in particolare, e uno dei cen-
tri di vendita clandestina di 
quadri rubati nel continente, 
particolarmente in Italia. L'au-
tunno scorso vennero ritrovati 
in questa capitale dal mini
stro Rodolfo Siviero in colla-
borazione con Scotland Yord, 
quadri del pittore seicente-
sco Mattia Preti 

» 

Tra i quadri pubblicati og
gi dal quotidiano londinese 
sono una Madonna con bam
bino del Correggio, rubato a 
Pavia, un ritratte maschile di 
Antonello da Messina, valuta-
to 750.000 sterline. una Ma
donna con bambino di Pietro 
Paolo Rubens, un ritratte di 
un giovane di Hans Memling. 
valutato 750.000 sterline, una 
Madonna con bambino del pit-
tore franco-tedesco del 1400 
Martin Schongauer, valutato 
un milione di sterline, una 
nativita del Caravaggio, valu-
tata due milioni di sterline, 
un Masaccio, una Madonna 
con bambino di Masaccio, va-
lutata mezzo miliardo di ster
line, un'altra Madonna con 
bambino dl Giovanni Bellini, 
rubata a Pavia, e valutata an-
ch'essa mezzo miliardo di 
sterline. 

L'idea di far circolare le 
fotografie e la descrizione dei 
«dodici quadri piu ricercati 
del mondo » e stata della squa
dra opere d'arte rubate di 
Scotland Yard che. In quattro, 
anni dalla sua costituzione, 
ha recuperate oggettl d'arte 
rubati per un valore dl dodici 
milioni di sterline. 

torino per avvitare, non hai 
nemmeno il tempo di aggiu-
starlo ma devi fartene dare 
un altro dall'operatore ». 

«Facciamo attenzione — 
interviene un delegate della 
FIAT Rivalta — che anche 
la ricomposizione delle fasi 
pub essere una barzelletta. 
Da noi hanno ricomposto di
verse mansioni, hanno tolto 
linee e "gtostre" sostituendole 
con lavorazioni complete al 
banco, da seduti, ma agli 
operai hanno tolto la pausa 
individuate che spetta sulle 
linee facendoli lavorare venti 
minuti di plu ed hanno tolto i 
rimpiazzi. Hanno persino tro
vato il modo di sfruttare gli 
invalidi, che devono lavora
re seduti, mettendone un muc-
chio in quei posti. Per questi 
operai abbiaino chiesto la 
qualifica superiore, proprio 
perche fanno piu mansioni di
verse anziche una sola. La 
FIAT ha rifiutato dicendo che 
un lavoro che vale zero, som-
mato ad un lavoro che vale 
zero, fa sempre zero. E' fal-
so, perche quegli operai fan-
no un lavoro molto piu com
plesso ». 

Sono pochl alia FIAT gli 
stabilimenti o le sezioni im
portant! dove e'e in media 
un riconoscimento abbastanza 
alto della qualificazione pro
fessionale: possiamo citare le 
ausiliarie dl Grugliasco (2.000 
operai che fanno macchlne 
utensili, trasfert, attrezzaggi), 
la Grandi Motor! (3.500 ope
rai: turbine a gas, motorl 
marini. utensili, component! 
reattori nucleari), la Motori 
Avio (2.000 operai: motori a 

• reazione e turbine, revisione, 
* motori d'aereo). Ed anche in 
queste fabbriche una indagi-
ne accurata dimostra che 
moltl operai, pur con alta 
qualifica, svolgono una man-
sione superiore a quella pre-
vista per la loro categoria. 
Per il resto, la «compresslo-
ne» delle qualifiche e ge-
neralizzata, non solo alle li
nee di carrozzatura delle 
auto. 

L'indagine 
Prendiamo ad esempio l'of-

ficina 76 di Mirafiori, la plu 
grande della sezione «mecca-
nica», dove 3.040 operai (i da
ti sono riferiti alia fine di 
giugno) eseguono il montag
gio di motori e cambi e la 
loro flnizione, dove qulndi non 
dovrebbero mancare diverse 
mansioni qualificate: 2.398 
operai pari al 78,87 per cento 
sono di terza categoria (2.184 
di terza e 214 di terza su
per), mentre gli operai di se-
conda categoria sono 555, cioe 
soltanto il 18,25 per cento, 
quelli di prima categoria 86, 
pari al 2,82 per cento, e e'e 
un solo operaio di prima su
per (0,03 per cento). E si 
noti che la situazione e gia 
notevolmente migliorata — 
grazie all'accordo aziendale 
del 5 agosto 1971 ed alle lot
to che gli operai hanno soste-
nuto In officina per farlo ap-
pllcare — rispetto all'ottobre 
dell'anno scorso. quando gli 
operai dl terza categoria era-
no 1*84,5 per cento, quelli di 
seconda soltanto 11 12,8 per 
cento, e quelll di prima appe-
na 11 2,7 per cento. 

Nel suoi discorsi Umberto 
Agnelli dimentica regolar-
mente dl dire una cosa: che 
alia valorizzazione dei «ta
lenti umani» non ci ha pen-
sato lul per primo, ma 1 la
voratori FIAT, in lotta con
tro il monopolio. Dai tempi 
in cui un operaio doveva pro
prio essere un apupillon del 
capo per essere ammesso, do
po molti anni, a fare 11 aca-
polavoron una specie di esa-
me per il passaggio di qua
lifica, tante cose sono.cam-
biate. Ecco i risultati della 
applicazione dello accordo 
aziendale agosto 1971: 1.210 
passaggi di categoria in otto 
mesi alia FIAT Ferriere (in-
teressati il 16 per cento dei 
lavoratori); 2.807 passaggi 
sempre in otto mesi alia Fiat 
Rivalta (17 per cento dei la
voratori); alia FIAT Mira
fiori 3244 passaggi nella te-
zione carrozzerxa dal settem-
bre 11 all'agosto 12 (su cir
ca 20.000 operai, pari ai 16 
per cento) e 1.123 passaggi di 
categoria in soli tre mesi in 
13 officine della sezione mec-
canica. 

Altri dati sono ancora In 
corso di elaborazione da par
te dei delegati dei comitati 
qualifiche, ma gia si pud dire 
che in un anno si sono avuti 
piu passaggi di categoria di 
quanti ne avesse concessi la 
FIAT nel dieci anni preceden-
ti. Un risultato eccezionale 
dovuto alia lotta di tutti i la
voratori FIAT nella primave-
ra del 1971 e poi alia con-
trattazione integrativa («be-
stia nera» per la Federmec-
canica) ed alle lotte sostenute 
in centinaia di reparti per 
Imporre l'applicazione degli 
accordi. Piu ancora dei dati 
quantitative conta il fatto che 
tutti questi passaggi di ca
tegoria non sono piu stati 
«elargiti» su proposta dei 
capi, ma sono stati contrat-
tati direttamente nelle fab
briche tra consigli dei delega
ti e direzioni di stabilimento. 

Ancora plu importante il 
fatto che i delegati. in linea 
di principio, hanno rifiutato 
la discussione su proposte no
minative. ed hanno invece 
imposto l'applicazione di cri-
teri general i ed oggettivi — 
anzianita, ricostruzione delle 
mansion! svolte da ciascuno 
operaio, descrizione di profill 
professional! e di posti di la
voro — tali da dare il dirit-
to a categoric superiorl senza 
discriminazion!. 

Michele Cotta 
(continua) 


