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L'aulobiografia di Salvatore Cacciapuoti 

Un operaio 
napoletano 

Storia, personale e collettiva insieme, da pro-
porre ai giovani e a chi si interroga sulla vita 

e sul carattere del Partito comunista 

La prima idea cho ti vie-
ne alia mente e che questo 
e un libro che dovrebbe es-
sere tradotto, eosi da esser 
conosciuto anche all'estcro 
(Salvatore Cacciapuoti - Sto
ria di un operaio napoleta
no; Editori Riuniti, pp. 
212, lire 1.800). Ri&ponde-
rebbo in qualche modo, in 
piu modi, a chi si interroga 
e non capisce in altri paesi 
cosa sia mai questo partito 
comunista italiano, grande, 
popolare e anche agile. Dut-
tile dice qualcuno, ma qui 
scoprirebbe che e anche ca-
pace di essere duro. Poi pen-
si che intanto puo servire 
anche qui da noi, perche di 
far conoscere questo « puer 
robustus ac malitiosus», co-
mo diceva Togliatti, ce n'e 
bisogno anche in Italia. Cac
ciapuoti e certo Tultimo ad 
aversene a male se si dice 
che il libro e buono perche 
racconta, vissuta davvero da 
un protagonista e dal di 
dentro, la vita di un buon 
partito comunista. 

Intanto bisogna leggerlo 
tutto, dalla. prefazione di 
Giorgio Amendola alle ulti-
me pagine dove Cacciapuo
ti Yautocritica la fa a Gior-
gione, dimostrando di esse
re cosi un suo buon allievo. 
Di aver appreso bene quel-
l'arte dell'oggettivarsi, che 
ti permette di dire gli altri, 
sapendo che si vuol dire noi, 
soprattutto se le cose non 
sono andate sempre bene. 

Bisogna leggere dunque 
cominciando dalla prefazio
ne perche qui sta un segre-
to, prima che del libro, del-
la nostra vita e del nostro 
costume di comunisti italia-
ni. Parlar chiaro, da com-
pagni, sapere che la piagge-
ria non serve mai e in ge-
nere non 6 nemmeno gradi-
ta. Sapere, come sa Caccia
puoti, che la sua storia e 
personale e collettiva insie
me. 

Cosl questa storia di un 
operaio napoletano che di-
venta un dirigente del no
stro partito non ha bisogno 
di uno sfondo mitologico, 
perche la fiducia, • diciamo 
pure anche l'amore per que
sto nostro partito, sono gran-
di, ma umani. II libro non 
ha bisogno di cadere nel-
l'agiografia, perche i compa-
gni, tutti, sono pur sempre 
degli uomini e umana e la 
loro vicenda collettiva. 

Cacciapuoti comincia a 
raccontare da quando e ra-
gazzo, poi, del lavoro clan
destine, del carcere, via via 
fino al XX Congresso cui 
partecipa con la delegazione 
italiana. Fino alle conse-
guenze napoletane del XX, 
delle quali forse si conside
rs un po' una vittima. Ma 
non e'e mai una pagina 
strappacuore, non e'e mai 
un momento in cui non sia-
no presenti e uniti i due ter
mini del binomio che lo fa 
fiero operaio comunista. Di-
venta comunista, e non lo 
diventa in un giorno, per
che e operaio. E resta pro-
letario sempre, non lo fan-
no scadere nelle romanti-
cherie piccolo-borghesi ne 
le traversie del carcere, ne 
gli spari delle « quattro gior-
nate », ne le bombe dei mo
narchic! nel giugno del 1946 
alia federazione di Napoli. 
Piu avanti l'essere un fun-
zionario. segretario di una 
delle piu forti e forse delle 
piu difficili federazioni del 
PCI, segretario regionale e 
membro del comitato cen-
trale, non sono esperienze e 
onori che lo facciano diven-
tare un burocrate. 

Cacciapuoti che impara 
cosa e il plusvalore mentre 
lo produce; che sa da un 
compagno cosa sia l'Unione 
Sovietica, per la quale la 

A IMOLA 

Prima mostra 
internazionale 
della stampa 
clandestina 

IMOLA. 23 
E' stata inauyurata dome-

nica e restera aperta sino 
al 6 novembre la prima Mo
stra Internationale della 
stampa clandestina che si 
tiene nella sede del muni-
cipio di Imola con 81 patro-
cinio dello stesso Comune, 
della Federazione internazio
nale dei resistenti e della 
Associazione nazionale dei 
perseguitati politic! italiani 
antifascist). E' esposlo in 
questa rassegna II materla-
le proveniente da cinquanta-
tre paesi. Ciovedi 26 alle 
20,30 Giuseppe Gaddi, segre
tario della Federazione in
ternazionale dei resistenti, 
terra nella sala del Consi-
glio comunalc una conferen-
za sul tema: c II contribufo 
della stampa clandestina nel
la lotta per la liberta dei 
popoll ». Lunedi 6 novembre 
confarenza dl chlusura sul 
tema: «La gioventu a II 
faicismo ». 

sua officina fabbrica siluri; 
che legge il primo libro e 
poi ne parla con chi piu che 
prestarglielo glielo ha afti-
dato, e una pagina di storia 
che non dovrebbe mancare 
in nessuna delle piu docu-
mentate storie del partito 
comunista italiano. La sto
ria e scritta con l'immedia-
tezza della autobiografia, ri-
pulita da ogni intenzione 
letteraria, ed e venuta fuo-
ri cosl che si puo capire 
come quella pagina l'abbia-
no vissuta altri mille che 
non sono arrivati a scri-
verla. 

Nella Napoli di Benedet
to Croce, comunisti come 
Amendola, come Sereni, co
me anche altri che si sono 
poi stancati di questa no
stra fatica dura e lunga, 
hanno capito il marxismo, 
appreso la lezione di Le
nin, letto in un modo nuo-
vo gli articoli di Togliatti 
anche perche ci son stati 
operai come Cacciapuoti. 
Chi li ha incontrati poi in 
carcere, come e accaduto a 
me, ha capito anche la, do
ve la vita pareva fatta solo 
di libri e di pazienza, che 
un partito come il nostro si 
era fatto e cresceva perche 
questi proletari erano, gior
no per giorno, allievi e mae
stri. 

Non abbiamo da scambiar-
ci complimenti a vicenda. 
Certo pero nessuno puo 
farci un rimprovero se leg-
gendo di una vita come que
sta, sentiamo ad ogni trat-
to che la nostra e un con-
tinuo intrecciarsi con quel
la e con altre simili e che 
di questo e fatta la vita 
del partito. Forse per que
sto e non solo perche il li
bro e bello della sua prosa 
diretta, della riflessione a-
cuta sull'esperienza, della 
causticita resa severa da-
gli avvenimenti drammatici. 
Storia di un operaio napo
letano e da raccomandare 
anche ai giovani. Non e una 
storia antica; il fatto soltan-
to che sia.evldente la con
tinuity nello svolgersi di 
una vita ricca di travagli, di 
contrasti, vissuta nel repar-
to e nei congressi, nel car
cere e nel « Palazzo » (cosl 
« Caccia » chiama la Dire-
zione del Partito), dimostra 
che col chiudersi del libro 
non. si pone all'ultima pa
gina la parola fine. Non so
lo per Cacciapuoti, che tan-
te cose ha vissuto e fara, 
ma per tutti quelli che gli 
sono compagni. 

In questi giorni di cin-
quantenario della marcia su 
Roma il direttore di un gior-
nale degli zuccherieri ha 
scritto un fondo per dire 
che tutti gli italiani erano 
la solo ad applaudire Mus
solini. Gli abbiamo manda-
to il libro di Cacciapuoti per 
chiedergli se sa ancora pro-
vare qualche sentimento di 
vergogna. 

La storia di un operaio 
napoletano 6 infatti prima 
di tutto la testimonianza 
che la classe operaia e stata 
sempre un punto certo del
la resistenza antifascists. La 
testimonianza, certo, del la
voro paziente, della diffici
le orditura della rete clan
destina dei comunisti, ma 
prima ancora del dato og-
gettivo che la fabbrica era 
antifascista, che l'operaio 
poteva capire rapidamente, 
come se qualcuno, parlando-
gli, gli rendesse chiaro quel-
lo che sapeva gia. 

Gli anni del carcere, la 
vita non solo in comune, ma 
simile, di tanti comunisti 
che proven ivano da espe
rienze diverse, che per stra-
de tanto differenti erano ar
rivati al partito, dovevano 
essere la prova che il no
stro era dawero il partito 
operaio e la formazione di 
hattaglia nel quale ci si po
teva ricor.oscere. II partito 
nel quale era possibile tro-
vare, anche nelle condizioni 
piu dure, quella vita che si 
era cercata, strappandosi al 
fascismo e alle sue costri-
zioni. 

Ma se 1'apprendistato, il 
Tribunale Spcciale, il carce
re, l'insurrezione contro i 
tedeschi, sono I'epica e me-
rito del libro di Cacciapuo
ti (e prima del libro del la
voro di «Caccia» e dei 
compagni ormai a centinaia 
di migliaia) di aver dimo-
strato come aWepica eroica, 
non sia scguita una cronaca 
grigia e sciatta. 

Operaio comunista: tale e 
rimasto Cacciapuoti. Anche 
dietro il tavolino, anche al
ia tribuna di una con fere n-
za, anche nel rovello delle 
cose che costano fatica e 
non sempre riescono, anche 
nel dolore delle rivelazioni 
del rapporto segreto, che 
sembrano dover essere im-
possibili. Gia, perche il par
tito 6 questo. non una trin-
cea da ricordare nei giorni 
anniversari o una fureria o 
un distrelto militare dove 
vivcre tutto 1'anno. Per chi 
vuol sapcrlo, vederlo da vi-
cino, intanto e un passo 
leggere questo bel libro. 

Gian Carlo Pajetta 

Vita, lotte e problemi degli operai della FIAT 

I delegati raccontano 
Anzianita lavorativa, rotazione in vari posti di lavoro, ricomposi-
zione delle mansioni, arricchimento professionale sono i criteri 
sui quali si misura concretamente Piniziativa dei lavoratori e la 
capacita d'imporre l'applicazione degli accordi per le qualif iche 

Fiat Mirafiori meccanica: una linea di montaggio dei motori 

Dalla nostra redazione 
TORINO, ottobre 

Nello scorso mese dl giu
gno, per tre giorni consecu-
tivi, la FIAT fece sospendere 
il lavoro su alcune linee del
la sezione carrozzeria dl Mi
rafiori e mando a casa an-
zltempo quattromlla operai. 
Non e stata la prima e nep-
pure < l'ultlma volta che la 
FIAT ha usato questo siste-
ma. Ogni volta I giornall pa-
dronali spiegano che si tratta 
dl una sacrosanta rltorsione 
dell'azlenda contro scloperl 
« a gatto selvaggio» dl poche 
declne dl operai I quali, bloc-
cando un tratto dl linea, la 
fermerebbero tutta a monte 
ed a valle. Se anche cid fos
se vero (e non lo e, perche 
le linee sono divise In tron-
conl separati da «polmoni» 
per l'accumulo' e le scorte 
di pezzl) la FIAT potrebbe 
trovare altri rimedl, senza at-
tuare rappresaglie massicce 
che mirano a provocare ri-
sentimento negll operai sospe-
sl contro quelli che hanno 
scioperato. Ma spesso all'ori-
glne delle sospensionl non e'e 
neppure uno sciopero. 

Una linea dl montaggio e 
un meccanismo delicato e 

complesso, che funzlona con 
la regolarita dl un orologlo, 
dove ogni operaio ha un tem
po mlnlmo per fare un'opera-
zlone su una scocca e rlco-
minciarla subito su quella che 
viene dopo. Capita perd che 
In un tratto dl linea man-
cano operai, perche non so
no stati sostituiti gli assentl 
per malattia, oppure ce ne 
sono troppi che lavorano go-
mlto a gomlto Intralclandosl 
a vicenda, perche qualche ca
po ha avuto la bella pensata 
dl Incrementare la produzlo-
ne aumentando organlco e ve
locity della linea. Va a flnlre 
che alcuni operai «sl Imbar-
cano», non ce la fanno a fl-
nire in tempo le loro opera-
zionl, quelli che seguono non 
possono Iniziare i montaggi 
successlvi, flnch6 si deve fer-
mare la linea. I dlrigenti FIAT 
— che a quattr'occhi crltlca-
no aspramente il modo in 
cui Valletta organizzo ll lavo
ro nel grande stabilimento 
(ma non osavano farlo fin-
ch6 Valletta era vivo) — tro-
vano comodo scaricare queste 
disfunzioni sul lavoratori so-
spendendone alcune migliaia. 

Nel mese dl giugno, alia 
carrozzeria dl Mirafiori, ac-
cadde proprio questo. Su una 
linea, quella di lastroferratu-

UN DIBATTITO ALLA CASA DELLA CULTURA DI ROMA 

LA CAPITALE CHE SI SBRICIOLA 
La rovina del patrimonio artistico nell'analisi degli studiosi - I vecchi criferi di restauro sono 
palesemente inadeguati; occorrerebbero dei tecnici veri, eppure in tutta Italia solo un fisico, 
fre chimici e due microbiologi sono stati destinati alia conservazione dei beni cultural! 

Lavori di restauro a! Colosseo 

II Colosseo, il Palatino, l 
Fori, la Domus Aurea, l'Ac-
quedotto Claudio, le Terme di 
Caracalla non corrono pencolo 
immediate di crollare, forse 
anzi non crolleranno piu: in 
compenso si sbnciolano e con 
loro — prima, insieme e dopo 
— si sbncioia tutta Roma. 
II maiato non morn a per apo-
plessia o trauma violento: 
monra di cancrena. Diagnos: 
esatta, purtroppo. Diciamo 
«purtroppo» perche la can
crena e lunga e cosi ogni gior
no muore un pezzo ma il 
medico-governo bada solo a 
tenere acceso il fiammifero 
fino a poterlo passare al suc-
cessore. che se la veda lui: 
e cosl via. 

Nell'anosa sede nuova della 
Casa della Cultura romana, 
chi a Roma e ai suoi beni 
cultural! ci tiene davvero — 
una buona rappresentanza, al-
meno — ha ai^cusso per quasi 
tre ore il tema di «Roma 
che crollas Cerano Ranuccio 
Bianchi Bandinelli; il sovrin-
lenaenie aue ani.cnita di tio-
ma, prof. Carrettoni; il pro-
leioor Hotondi cne dirige .o 
Istituto nazionale del Restau
ro; l'architetto Lugli che ha 
buone esperienze nel gruppo 
degli urbanisti romani; l'ar
chitetto Ventun, venuto da 
boiogna a rnenre auite c 
sperienze organiche e moder-
ne che si stanno portando 
avanii ncua rc^ione eniu.a.ia 

S poi un pubblico di esperti 
ma anche di molti giovani. 
II discorso iniziato dai cin
que relator! e stato portato 
avanti con arricchimenti so-
stanziali e stimolanti dal pro
fessor Piccinato, dal prof. Po-
nente, dall'archeologo Torelli, 
dalla professoressa Mazzeo. 
che e anche responsabile sin-
dacale COIL; daU*archltetto 
Maestri e da altri. -• 

Si diceva del govemo. Un 
aneddoto raccontato da Bian
chi Bandinelli spiega qualcosa 
In proposito. Era lui, nell'im-
medlato dopoguerra, ll diret
tore generate delle Belle Artl 
e un giorno and6 dal ministro 
In carica alia Pubblica Istru-

zione per dirgli che i 1B7 «tec

nici » (ciod tutto il personale) 
di cui disponevano le Belle 
Arti non bastavano e che oc-
correva almeno triplicarli. II 
ministro lo guardo e disse: 
«Anche triplicati, non saranno 
mai abbastanza per formare 
un gruppo di pressione elet-
toralmente significative e 
quindi diciamo che resteran-
no sempre troppo pochi per 
contare. Non se ne fa niente ». 
Bianchi Bandinelli si dimise. 
Oggi, quasi 23 anni dopo. il 
«personale» tocca la cifra 
di 202 unita. Quel ministro 
democristiano. in fondo. aveva 
previsto giusto. 

I crolli 
del Colosseo 

E parla il sovrintendente 
romano alle Antichita che ha 
a disposizione 200 milioni al-
l'anno per prowedere a un 
patrimonio che solo per con
trol li. pulizia. manutenzione. 
gia richiederebbe alcuni mi-
liardi. Difficile rifenme lo 
scoramento quando dice, per 
esempio, che a furia di li-
mare le cifre per non appa-
rire «esagerati» si era pro-
posto ai mini->t>iro un preven-
tivo di 4 miliardi solo per 
«tenere in piedi» i monu
ment! romani essenziali: un 
miliardo serviva per il Pa-
latino e il Colosseo doveva 
accontentarsi di 300 miUoni. 
Questo era 11 preventivo, si 
badi. Ma ci si sono messi 
contro maltempo e antiche 
incurie e cosi il Colosseo ha 
cominciato a cadere qua e la 
* (bellLssimo 11 racoon to, quasi 
da « giallo», con ore precise 
del crolli, fatto dal professor 
Carrettoni) airimprowiso: da 
un primo calcolo fatto pro
prio venerdl scorso. e emerso 
che oggi, visti i dannl, ci vo-
gliono per il Colosseo almeno 
900 milioni. Ma siamo solo 
alle richieste, e il bllanclo 
di Stato risponde con start-
ziamenti di appena il 30, 11 
50 per cento rispetto alia do-
manda che e — come si e 
vlsto per il Colosseo — gia 

sproporzionata per difetto. 
Del resto che cosa si vuole 

diagnosticare, curare, tutela-
re se la sovnntendenza di 
Carrettoni ha 4 persone come 
personale dirigente e cinque 
— diciamo cinque — guarda-
scavi? (Di guarda-scavi il Co
mune ne ha 40: ma li uti-
lizza?). 

Come si fa a diagnosticare i 
mali di monumenti come quel
li romani che vanno dai 20 
ai 50 metn di altezza? 

Qui interviene il prof. Ro-
tondi. Se il * bene culturale » 
e passato finalmente. nella te
sta di noi tutti, dal vecchio 
concetto di bene privato a 
quello di bene pubblico. il 
salto concettuale deve (do
veva) essere accompagnato 
anche da un salto concreto, 
orgamzzativo: dalla tuieia ai 
una immagine da mantenere 
immutata, da restaurare ar-
bitrariamente magari solo per 
il piacere aristocratico e ro-
mantico di non modlficarla, 
si passava alia esigenza del
la tutela di un bene da con-
servare nella sua struttura 
matertcle. Cioe occorrevano 
(occorrono) i tecnici veri Che 
cosa significhera mai piu il 
Marc'Aureho quando — di-
ventato gi i da oro, verde — 
si ridurra a uno schelctro 
bronzeo Iebbroso? 

Oggi sappiamo che la con
servazione deH'opera d'arte, 
del « bene», e autentica solo 
se scientificamente garantita 
nella sua autenticita struttu-
rale (e quindi conservata nel
la materia che la compone e 
che ne fa la autenticita rea 
le). Lo sappiamo, ma lo Sta
to italiano ha destinato per 
la conservazione dei beni cul-
turali — si badi — di tutta 
Italia questo numero di tec
nici: un fisico, 3 chimici, 2 
microbiologi. Il resto — com-
prese le Chiese e le opere 
che contengono, compresa la 
«Pieta» michelangioiesca — 
e lasclato quasi del tutto ai 
vecchi criteri di restauro 
umanistico, e preda dell'idea-
lismo roditore, della super-
ficiaUta e del dilettantismo 
che lnsegue la forma dell'lm-

magine e ne uccide la sostan-
za, la storia e quindi, la fun-
zione reale. 

Certo il Colosseo si poteva 
analizzare diversamente, se si 
fosse potuta fare una diagnosi 
tecnlca (anche salendo a 50 
metri, per-esempio). Ma i tec
nici. proprio per questo ven-
gono esclusi: troppo indiscu-
tibili. sono 1'ostacolo maggio-
re alle speculazionl, ai como-
di lassismi (e la Metropolita-
na avrebbe dovuto passare 
cento metri piu in la). 

Insomma: roscurantismo di 
sempre che, come sempre. si 
sposa alle ruberie. E* come 
se, in tutta Italia, ci fossero 
tre o quattro chirurghi, qual
che analista. dieci medici: il 
resto affidato alia cura della 
imposizione delle mam e del
ta benedtzione. Morirebbero 
tutti, appunto. di cancrene, 
epidemie e raffreddori. 

II «fatidico» 
percorso 

E* questo del resto 11 di
sco rso civ-s;.i moiniSi; che ha 
esposto Lugli (e ha ripreso 
Piccinato) Rapporto monu
ments - terntono. raTJorto 
fra centra storico e realta sto-
nca « nell'msieme». la citia 
di ieri vissuta oggi. Dice Lu
gli: un tempo si isolava il 
monumento da tutto per ce-
lebrarlo meglio; oggi si e ar
rivati a concepire almeno 
ressenzialita dl una visione 
a unica », complessiva del mo
numento insento nel suo na
tural? contesto storico; oc-
corre perd andare oltre e af-
rrontare il problema dell'uso, 
della utilizzazione attuale e 
viva di quell'ambiente nel suo 
complesso e nel quadro di 
una visione territoriale mo 
derna - Discorso ripreso da 
Piccinato, dicevamo, che ha 
ricordato le vicende clnquan-
tennali del Piano regolatore 
romano voluto cosl dlstorto 
che oggi — ha detto — per 
uno che vuole andare da Lon-
dra a Caltanissetta e obbll* 
gatorlo un percorso rigldo fis-
so: «Deve passare per Pi*s> 

za del Popolo, il Corso Urn-
berto, la fattdica Piazza Co-
lonna, la fattdica via «impe-
riale», girare intorno alio 
spartitraffico Colosseo e fini-
re all'Eur per proseguire». 
Proprio il percorso che vole-
va Mussolini. E l'errore (che 
a Roma si poteva evitare) 
del « radiocentrismo » e quel
lo che ha portato alia rovi
na — ttcertamente irrimedia-
bile». ha detto — del Duomo 
di Milano (Piccinato era pro
prio reduce da un sopralluo-
go nella capitate lombarda). 
- Questo il discorso di fondo. 

Un discorso che si e poi ar-
ticolato nel confronto con le 
possibili soluzioni politico 
tecniche. Per esempio si e 
risposto con un fermissimo e 
univoco « no » al ventilato pro-
getto — che Andreotti acca-
rezza esplicitamente, come ha 
detto la professoressa Mazzeo 
riferendo allarmanti segni 
premonitori — di mettere le 
Belle Arti sotto 11 cappello 
ormai svuotato del Minlstero 
del Turismo (un folle gioco 
di «son e lumiere» per tutta 
Italia). E si e detto «no» 
(compreso il Sovrintendente 
Carrettoni che pure auspica 
un «capitolo» specifico nel 
bilancio della P.I.) all'idea di 
una legge speciale per Roma 
e per alcuni suoi monumen
ti. Bianchi Bandinelli ha ri
preso 11 discorso di fondo — 
confortato dal contribute di 
esperienze positive dato dal-
l'architetto Venturi — di una 
regional izzazione della gestio-
ne dei beni cultural!, (certo 
legata a vincoli e a nuove 
legislazioni) e della creazione 
di un Mimstero senza portalo 
gli per 1 Beni cultural! che 
sganci questo settore pre-
zioso dall'Arca di Noe della 
Pubblica Istruzione. 

Tutti daccordo Infine sul 
giudizio di fondo che si nas-
sume in una frase di Picci
nato: nPiangiamo pure sulle 
rovlne di Cartagtne, purche 
sappiamo lucidamente che 
marcia e la societa che le 
sta producendo ». 

Ugo Baduel 

ra della «132», si ebbe perd 
un episodlo che val la pena 
dl raccontare. Mancavano due 
operai, ed 1 capl 11 sostltulro-
no con due operatori toltl da 
una linea vicina. Gil opera-
tori sono operai specializzatl 
che hanno il complto dl In-
tervenlre sulla linea per ri-
parare piccoli guasti. sostitul-
re utensili rotti, mettere a 
punto le macchine, rimedlare 
agll intoppi che altrlmentl 
bloccherebbero la linea ogni 
pochi minuti. Intervennero I 
delegati della linea vlclna di-
cendo ai capi: « Guardate che 
se non ci rimandate gli ope
ratori tra un po' saremo co-
stretti a fermarci». 

Gil operatori tornarono in-
dietro, la lastroferratura del
la «132 » rimase con due ope-
rai in meno ed in breve, come 
era prevedibile. si bloccd. Do
po aver giocato la carta delle 
sospensloni, 1 dlrigenti della 
carrozzeria Mirafiori dovette-
ro sedersl al tavolo delle trat-
tatlve, davanti ai delegati am-
misero con imbarazzo che «si 
possono commettere errori 
anche da parte nostras ed 
accettarono di aumentare 1'or-
ganico ed 1 rimpiazzl per gli 
assentl. 

La « gestlone » da parte de
gli stessi lavoratori e dei de
legati del postl di rlmpiazzo 
e dl sostituto per assent! e 
stata una delle esperienze pIO. 
Interessantl nell'appllcazlone 
dell'accordo FIAT dell'agosto 
'71 per la parte che riguarda 
le quallflche. Infatti l'accor-
do prevede un aumento del 
rimpiazzl (2.160 in piu) al 
quail dev'essere assegnata la 
seconda categoria con prospet-
tiva di accedere alia prima. 
e soprattutto alcuni criteri 
per la sceltu dei lavoratori 
da adiblre a rimpiazzo, in 
primo luogo 11 criterio del-
l'anzianita. r . • 

«Non si tratta solo di gua-
dagnare qualche sotdo in piu 
— spiega un delegato della 
vernlciatura dl Rivalta —. Se 
tu non ha una qualtfica, ar-
rivato a 40 anni la FIAT ti 
butta da parte come un li-
mone spremuto, ti manda a 
marcire in lavori di manova-
lanza. Percib abbiamo fatto 
la scelta di dare priorita ai 
lavoratori con maggiore anzia
nita per quei posti che dan-
no diritto alia categoria su-
periore: rimpiazzo, sostituti 
assenti, collaudo, revisione, 
ecc. Questo significa gestire 
noi quei posti, rifiutando il 
sistema di andare a discute-
re sui nomi di Tizio o di 
Caio proposti dalla FIAT, pre-
sentandoci invece alia tratta-
tiva con i nostri criteri gene-
rati, discussi da tutti i lavo
ratori nelle squadre, da far 
valere per ogni operaio che 
rientrasse in quelle condizio
ni. La direzione ha cercato 
in tutti i modi di fregarci. 
Voleva presentarci come pas-
saggi di categoria in piu le 
normali sostituzioni di operai 
qualificati che vanno in pen-
sione o si licenziano. Di so
stituti per gli operai assenti 
voleva darcene soltanto il 3 
per cento, mentre sui giorna-
li la FIAT piange per l'«as-
senteismoi) e dice che ogni 
giorno il 15-20 per cento de
gli operai sono in mutua. 
Quando mancano operai, la 
FIAT arriva persino a cancel-
lore dal tabellone e a non far 
fare alcune operazioni, come 
la revisione della mano di 
fondo, per non mettere i rim-
piazzi. Abbiamo resistito e 
qualcosa abbiamo ottenuto: 
per esempio. in pomiciatura 
abbiamo conquistato due rim-
piazzi per squadran. 

Verifica 
nelle officine 
La storia di questo primo 

anno di applicazione dell'ac
cordo dell'agosto "71 — so
prattutto nel campo delle 
qualifiche — e una storia di 
continue lotte e scioperi. 
Esemplare. fra i tanti, il caso 
di 160 operate macchiniste 
dell'officina 51 (sellatura) di 
Mirafiori, che proprio con la 
lotta hanno imposto un reale 
arricchimento delle loro man
sioni. A queste operate la 
FIAT aveva promesso un cor
so intemo, durante il quale 
dovevano far pratica con 
istruttori su una serie di la
vori complessi di controllo 
e manutenzione. per aver di
ritto alia seconda categoria. 
K passato parecchio tempo, 
ma soltanto un paio di ope
rate sono state chiamate a fa
re il corso. Uno sciopero dl 
due ore ha convinto la FIAT 
a tener fede alle promesse. 
Le operaie hanno ottenuto 
che a tumo nove di loro si 
staccassero dal lavoro 4 ore al 
giorno per andare a «lezione » 
dagli istruttori, e sono anche 
riuscite a far eliminare dal 
programma del corso una 
operazione, poco qualificante 
ma assai faticosa, che la FIAT 
aveva inserito per compensa-
re il passaggio di categoria 
con un maggior sfruttamento. 

Anzianita lavorativa, rotazio
ne In vari posti di lavoro, ri-
composizione delle mansioni, 
arricchimento professionale 
sono I criteri di qualificazione. 
1 «cavalli dl battaglia» con 
cui si misurano concretamen 
te giorno per giorno I dele
gati. Ecco la storia, racconta-
ta da un delegato di Mira
fiori, di come ha lavorato per 
applicare l'accordo del "71 uno 
del cinque comltati qualifi
che istituiti nella sezione mec
canica: «Subito dopo l'accor
do abbiamo declso di fare 
una verifica in fabbrica, una 
indagine tu alcuni punti cam-

pione. Abbiamo cominciato 
dal reparto rettifiche dell'offi
cina 82 ed abbiamo chiesto 
a tutti i lavoratori di compi-
tare delle schede, preparate 
dal Sindacato, in cui ogni ope
raio doveva dire da quanto 
tempo lavorava alia FIAT e da 
quanto in quel reparto, dove
va descrivere in ogni partico-
tare il suo lavoro e tutti i po
sti di lavoro occupati in pre-
cedenza. L'analisi delle sche
de ci ha permesso di sco-
prire alcune situazioni: per 
esempio, su un gruppo di 250 
operai ce n'erano una cin-
quantina che facevano man
sioni di seconda categoria pur 
avendo la terza ». 

II delegato mostra un pro-
spetto da cui risulta che nel-
rofficina 82, in otto mesi di 
applicazione dell'accordo, gli 
operai dl seconda categoria 
sono aumentati di 379 unita, 
mentre dl terza e dl terza su
per ce ne sono 604 In meno 
(I contl tornano perche e an
che calato 1'organico dl quel-
Pofficina). «7n seguito — dice 
11 delegato — abbiamo tenta-
to di trovare sistemi per ar-
ricchire le mansioni, anche 
qui partendo dallo studio del-
I'organizzazione del lavoro in 
una squadra e poi generaliz-
zando le esperienze. Abbiamo 
scartato la rotazione, visto . 
che nella squadra e'erano gia 
operai che ruotavano su di
verse macchine, puntando sul-
V arricchimento professionale. 
II concetto 6 questo: se un 
operaio lavora un particolare 
di un cambio, non basta farlo 
ruotare sulla lavorazione di 
altri tre o quattro particola-
ri, perche" cosi si risolve solo 
il problema della monotonia; 
bisogna che l'operaio arrivi a 
fare tutti i particolari del 
cambio, in modo da acqutsta-
re esperienza di un comples-
sivo finito, oppure bisogna ag-
giungere al suo lavoro certe 
operazioni complesse di ma
nutenzione e controllo. Per ar-
rivare a questo dovevamo stu-
diare ogni-tipo di macchina 
e di lavorazione meccanica, 
arrangiandoci da soli pereh6 
non avevamo basiy>. 

Macchine 
e qualifiche 

II delegate tira fuori un 
malloppo di document! e di-
segni. C'e la descrizione com-
pleta di una serie di mac
chine utensili: transfert, retti-
ficatrlci. alesatrici. torni a co-
piare. torni verticali e plu-
rimandrini, torni speciali per 
alberi motore ed alberi a 
cammes. smerigliatrici. Per 
ogni macchina ci sono sche
de che elencano 11 tipo, nu
mero e frequenza delle ope
razioni di controllo e manu
tenzione, le modalita di so-
stituzione e registrazione de
gli utensili. 

a Mentre noi facevamo que
sta indagine — continua il de
legato — la FIAT ha cercato 
di prendere lei in mano la si-
tuazione. Ha messo fuori un 
comunicato in cui diceva che 
tutti i lavoratori addetti a no
ve tipi di macchine potevano 
avere la seconda categoria 
dopo un corso di mezz'oret-
ta su piccole operazioni di 
manutenzione ed un esamino 
dei capi. Dieci tecnici sono 
stati mandati in giro per la 
meccanica a far firmare agli 
operai la dichiarazione che 
accettavano questo sistema. 
Noi abbiamo dovuto "rincor-
rere" la questione orgamzzan-
do uiui serie di discussioni 
con gli operai. Abbiamo det
to che accettavamo la propo-
sta FIAT a queste condizioni: 
1) il giudizio finale sull'ido-
neita alia categoria non deve 
essere quello del capo ma 
quello del gruppo di lavorato
ri; 2) non bastano nove tipi 
di macchina scelti dalla FIAT 
percIU sono pochi per dare 
a tutti possibilita di arricchi
mento professionale; 3/ si de-
vono verificare t tempi di la
voro, per evitare che la FIAT, 
oltre ad un maggior canco 
di responsabilita, chieda al-
l'operaio una produzione mag
giore. Per quei nove tipi di 
macchina abbiamo preparato 
dei profili professionali che 
dessero adito alia prima cate
goria, ed abbiamo iniziato la 
analisi di altre macchine. Alia 
fine la FIAT ha dovuto ac-
cettare in pieno una serie di 
profdi professionali da noi 
elaborati: ad esempio per gli 
slampatori dell'officina 82, per 
i collaudi dell'officina 72 (do
ve i passaggi di categoria Mo
no stati conquistati con 3 
ore di sciopero), per gli elet-
tncisti (dove abbiamo elabo-
rato i profili in base alle 
nuove tecnologie appena intro-
dotle), per alcuni tipi di lapi-
deltt, ecc. AWofficina 72 — con
clude il delegato — abbiamo 
anche imposto criteri di ana-
logia, perchi alio stesso banco 
e'erano operai che facevano 

10 stesso lavoro, uno con la 
seconda ed uno con la terza 
categoria, mentre alle linee 
mo^taggto cambi e motori del
l'officina 76 gli operai, con 
diverse ore di sciopero, han
no ottenuto che fosse la squa
dra a scegliersi chi dovew 
fare il rimpiazzo*. 

Michele Cost* 
(3 • continua • I precedentl 
articoli sono stati 
11 17 e il 20 ottobr»). 
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