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\\\e o r i r i ^ i del croElo della democrazia liberate 

I «MAESTRI» 
DEL FASCISMO 

I punti di contatto tra Pareto, Sorel e il movimento reazionario, di cui 
nessun ispiratore, pero, si sarebbe assunto per intero la paternita 
L'offensiva liberticida della grande borghesia nella analisi di Gramsci 

Sorel e Pareto. i due 
grandi critici della democra 
zia che furono eretti a mae
stri o patrocinatori o pre-
cursori del fascismo e che 
ancora oggi godono gli im-
meritati favori della «de-
stra nazionale », ebbero la 
ventura di chiudere gli oe-
chi (erano eoetanei) 1'uno 
nel corso del '22, 1'altro 
sulla meta del '23. Non po 
terono quindi esprimersi che 
sulle origini del movimen
to mussoliniano, ed i fasci-
sti, Mussolini in testa, eb
bero poi agio di falsificare 
In lungo e in largo i loro 
rapporti con le idee dell'uno 
e dell'altro, fino a vantarse-
ne discepoli e depositari. 

In realta l'atteggiamento 
• di Pareto e di Sorel nei 
confronti del fascismo na-
scente consistette in una 
convergenza molto relativa 
(il primo non ne vide nenv 
meno l'avvento al pote-
re), basata su impostazioni 
completamente indipenden-
ti, quelle di un sociologo 
conservatore e di un roman-
tico rivoluzionario, animati 
entrambi da grande curiosi-
ta per la storia in atto, ten-
denti ognuno ad inquadrare 
e spiegare i fatti nuovi nel 
proprio schema teorico e 
metodologico. Insieme a 
Gramsci (ma questa fu in 
un certo senso una scoper-
ta successiva) furono quel 
sociologo e quel rivoluzio
nario ad esprimere i pen* 
sieri piu profondi ed acuti 
sulla nascita e sulla prima 
affermazione dei fasci e del 
loro capo. 

Ma di Pareto e di Sorel 
sappiamo oggi molto di piu 
di quanto non fosse dato 
negli anni del dominio fa-
scista. Percio pud essere il-
luminante richiamarsi ai lo
ro giudizi — e confrontarli 
con quelli di Gramsci — 
per mettere a fuoco il pro-
cesso che condusse alia 
« marcia su Roma », al col-
po di stato, all'awento di 
Mussolini al governo, subito 
sanzionato dalla concessione 
dei « pieni poteri ». Nell'ot-
tobre del '22 nasceva in Eu-
ropa un nuovo tipo di ditta-

- tura, e Pareto fu forse il 
primo a porsi il problema 
della sua definizione in ter
mini classici, confrontando-
la con le forme gia note del 
cesarismo o bonapartismo — 
un tema che Gramsci af-
fronto poi nei Quaderni del 
carcere. 

Un ex gerarca fascista ha 
recentemente rivelato un 
suo colloquio con Pareto, 
awenuto a Ginevra il 23 
ottobre, mentre le milizie 
si stavano radunando a Na-
poli. Pareto e uomo di de
stra, e interpreta al livello 
di quella che fu la sua 
« scienza politica » la situa-
zione italiana, ma non na-
sconde nemmeno la sua sim-
patia per la tecnica o la tat-
tica adottata da Mussolini: 
« Credo che in questo me
mento — avrebbe detto a 
Grandi — la politica italia
na abbia bisogno di un ca-
stigamatti i] quale costrin-
ga tutti a mettere giudizio, 
democrazia, borghesia, pro-
letariato, parlamento, nazio-
ne. Mussolini e sulla via 
giusta. Fa bene a tirare di-
ritto minacciando cose gros-
se» . Ora, queste dichiara-
zioni andrebbero inserite nel 
contesto, certo piu sfumato 
e problematico. comunque 
piu oggettivo, che si rica-
vava gia dall'epistolario pa-
retiano, specialmente dalle 
lettere ai Pantaleoni e al 
Fani Ciotti. Comunque, ne 
esce, puntualizzato, il ri-

Guttuso 
devolve 

il premio . 
« Lenin » 

al Vietnam 
M(ISCA. 26 

(C. B.) I I compagno Re 
rata Guttuso ha coniegnato 
•IfAmbasciata delta Repub-
•Itea democratic* del Viet
nam I'ifnporto in denara del 
c Premio Lenin per la pace » 
•ssegnatagfi recentemente 
dal Camitafe Internationale. 

' « Aveve decHo. fin al pri
ma momenta — ha detto 
Guttuso — di devolve re la 
samma del premio (ventichv 
o^iemila mbli) ai compagni 
del Vietnam perche la de 
stinino alia ricostruitone e 
alia riparatione dei danni 
causati dai barbari Dombar-
damenti americani %ui vil 
laggl e suite cltta del loro 
paese L'occasione - ha pro 
seguito Gctiuso - e venula 
ogqi e »fq-ificaJivament* pro
prio a Meica, nel momento 
in cui si hanno notine se 
condo le ojuali si sarrbbe 
vicini alia c»«*ai5«w»« della 
gtierra e quindi della aggros 
sione enn'ro il oacifiro po 
po'" viMmmi'ji » 

Gut»n«o in m»t»ln,->ia e sla 
to ricevuto npi'a »efc del 
PCUS dai corppaqnl Pnno 
mariov segretario del CC e 
fagladln vlceresponsabilt 
della teiione ester! del CC. 

tratto di un critico della de
mocrazia che accetta e con-
divide, o per lo meno ap-
prezza, la minaccia delle 
« cose grosse », che Musso
lini stava mettendo in atto. 

II Sorel del dopoguerra, 
nel suo appassionamento 
per litalia e per gli amici 
italiani, ha propensioni ben 
diverse, e nella sua gerar-
chia dei valori colloca al 
primo posto quella revisio-
ne di idee, di principle di 
motivi di fondo che intui-
sco nella rivoluzione russa 
e in Lenin; ma e anche at-
tratto da Mussolini e dai 
suoi. in quanto pud veder,-
vi elementi che li ricollega-
no al cordone ombelicale 
del sindacalismo rivoluzio
nario. In una lettera del 13 
marzo 1921 indiriz/ata a 
Guglielmo Ferrero (e stata 
ora puhblicata da Mario Si-
monetti nel Pensiero politi
co) si occupa, di passaqgio 
ma in modo incisivo, dello 
squadrismo: « In Italia le 
organizzazioni operaie rura-
li hanno operato in modo di 
provocare la reazione del 
fascismo, che forse finira 
col travolgere tutto I fa-
scisti trattano i socialisti 
pressapoco come i black 
and tans trattano i Sinn-
feins e fino a questo mo
mento hanno dalla loro il 
prestigio della violenza ». 

E' il confronto con la 
guerra civile irlandese che 
colpisce, in quanto i fasci 
sono posti sullo stesso pia
no dei reparti ausiliari spe-
ciali. un misto fra la teppa 
e una polizia extralegale 
usati dall'oppressore contro 
un movimento popolare ten-
denzialmente socialista e ri
voluzionario. Se ne cava un 
giudizio, da cui il fascismo 
delle origini non esce affat-
to indenne. 

A differenza di Sorel e di 
Pareto, Gramsci non punta 
affatto sulPuomo nuovo e 
sui caratteri esteriori del 
nuovo movimento, ma par
te da questi dati per indi
v idua l il ruolo di Mussoli
ni nella tendenza italiana al 
colpo di stato. nella spinta, 
anche internazionale, alia 
reazione. II duce delle squa-
dre e ridimensionato e scar-
nificato nell'istante in cui 
sorge la leggenda. Quella di 
Mussolini, scrive Gramsci 
nel giugno del '21, non pud 
essere che una «rivoluzio-
ne senza un programma >: 
il fondatore dei fasci e ri-
conosciuto e si proclama il 
< capo della reazione ita
liana », ma il suo blanqui-
smo si riduce alia « mate
riality della minoranza do-
minatrice e dell'uso delle 
armt nell'attacco violento », 
e del resto, cosi inteso, co
me puro metodo d'azione 
pud essere • oggi sovversi-
vo, domani reazionario ». 

Ma 1'analisi di Gramsci si 
rivolge non tanto al solo fa
scismo, quanto al pericolo 
del colpo di stato, che na-
sce dalle contraddizioni po-
litiche aperte dalla lotta di 
classe che si svolge in Ita
lia, dalle tendenze piu pro-
fonde della borghesia a uni-
ficare i due apparecchi re-
pressivi, quello illegale e 
quello legale, come scrive
ra nel luglio del 1921. Mus
solini e per lui. nel reale 
< gioco di forze che fa la 
politica *, il contrario di un 
« creatore di storia ». Gram
sci si colloca cosi, come os-
servatore antagonista. su 
una sponda opposta rispetto 
a quella. ora meglio cono-
sciuta. di Sorel e di Pareto. 
Ma fra i tre non mancano 
nel giudizio politico (e an 
che morale) alcuni fonda 
mentali punti di contatto: 
e sono questi che possono 
contribute a introdurre ad 
un discorso, se non nuovo, 
idealmenle e socialmente 
piu preciso sul significato 
deli'awento del fascismo al 
potere. 

II « castigamatti » doveva 
dunque colpire, per dirla 
con Pareto. in primo luogo 
la democrazia. ma il 28 ot
tobre non giunse all'improv 
viso. come a sinistra meglio 
di tutti aveva previsto 
Gramsci. La destra fu sca-
valcata e in un certo senao 
voile suicidarsi per risorge-
re e presentarsi con un nuo
vo volto. evoco a gran voce 
Puomo nuovo, il truce sal-
vatore, una forza capace di 
rompere la stretta rivoluzio^ 
naria del biennio rosso e di 
porre un • termine alia ri 
scossa operaia. Nello stesso 
tempo la partita del potere, 
cosi come giunse ad un pri
mo punto d'approdo il 28 
ottobre, fu giocata nell'am-
bito di una dialeltica ai cui 
esiremi stavano lo stato e 
le masse. 

Piu di ogni altro paese 
occidentale, dopo la Germa 
nia, I'llalia aveva risentito 
e risentiva le conseguenze e 
i fermenti di novita della 
grande fase rivoluzionaria 
inaugurata dal '17 russo, e 
le forme e gli strumenti del
la reazione non potevano 
piu essere quelli del perio-
do precedente. II tramonto 
dello stato liberate, il cli-
ma del colpo di stato erant 
cominciati ben prima del-

l'autunno del 1922. Lo sfon-
do era tomato ad essere, do
po l'atroce guerriglia del 
1921 contro le organizzazio
ni rosse delle province brac-
ciantili e mezzadrili e dei 
ccntri industriali, quello non 
solo di una crisi di governo 
tramutatasi in crisi di re
gime, ma di un confronto 
piu radicale all'interno del
le masse. 

Crisi in gran parte prete-
stuosa, favorita dalla demo
crazia borghese col suo fa
re e col suo non fare. Lo 
stesso appuntamento del 4 
novembre, della celebrazio-
ne della vittoria, e piu del
la guerra che della pace, in 
quel culmine della mobili-
tazione delle squadre ormai 
giunte ad un punto naziona
le di organizzazione armata 
e dotate di propri statuti 
consentiti o tollerati dai 
pubblici poteri, evocava la 
contrapposizione fra la mas-
sa dei lavoratori e dei paci-
fici cittadini e un'avanguar-
dia non solo <-scalmanata » 
ma sediziosa, che aveva fat-
to e faceva appello — sulle 
orme del D'Annunzio del 
1919 — al sentimento na
zionale, agli ex combattenti 
e all'« Italia di Vittorio Ve-
neto ». E qui stava uno dei 
principali « errori » e limiti 
della sinistra operaia del 
dopoguerra, e in particolare 
della tradizione socialista. 
largamente sfruttato da Mus
solini e dai suoi sostenitori 
e fiancheggiatori. 

Gli insegnamenti di Sorel 
e di Pareto rimanevano dun
que in una discreta lonta-
nanza, e i due vegliardi cui 
Mussolini e Grandi faceva-
no le mosse di ispirarsi e 
rendevano omaggio si ap-
prestavano forse ad un piu 
severo giudizio, se la morte 
non li avesse strappati alia 
visione di cio che accadde 
col e dopo il 28 ottobre. E 
del resto il nuovo regime 
non sarebbe stato sindacali-
sta rivoluzionario ma corpo-
rativo, e la dittatura non 
nasceva soltanto borghese, 
ma nella forma e neU'anima 
intimamente plebea. 

II fascismo era nato infor
me e alia vigilia del colpo 
di stato era ancora, per mol-
ti versi. effettivamente im-
maturo, come poi dimostro. 
specie a petto dei poteri e 
dei disegni del grande ca
pitate. Le dande fra cui era 
cresciuto erano quelle for-
nite dai potentati tradizio-
nali, e dietro lo schermo 
popolaresco usato e imper
sonate da Mussolini stavano 
in realta le istanze della 
ripresa produttivistica e la 
offensiva di classe della nuo-
va borghesia. II grande ca
pitate fu quindi l'ispiratore 
ultimo di un movimento di 
cui nessun < maestro > si 
sarebbe mai assunto per in
tero la paternita. 

Enzo Santarelli 

VITA, LOTTE E PROBLEMI DEI LAVORATORI DELLA FIAT 

[ DffiAGM OfflUUt SUfiU HORTUNI 
Grazie alie inchieste che i delegati conducono nei reparti crolla un altro luogo comune: la 
« fatalita » degli incidenti sul lavoro - La causa e quasi sempre il ritmo ossessivo impresso alia 
produz^one; spesso Tazienda trascura la normale manutenzione e riparazione degli impianti 

Dalla nostra redazione 
• TORINO, ottobre 

Il 15 marzo di quest'anno un ufficiale giu-
diziano ha bussato alia porta di Umberto 
Agnelli, amministratore delegato della FIAT. 
e gli ha notiflcato un ordme del pretore: so 
spendere immediatamente ogni lavoro su tre 
presse nello stabilimento FIAT di Rivalta. non 
rimetterle in funzione senza prima aver in-
stallato dei parapetti che scongiurassero il 
pericolo per gli opera! di cadere nelle pro-
fonde buche a fianco delle presse, dove si 
raccolgono i ritagli di lamiera. Agnelli e la 
FIAT hanno ubbidito. Si e trattato di un 
avvenlmento senza precedenti: la FIAT colta 
«in castagna » per violazione di norme antln-
fortunistiche su denuncia al magistrato dei 
rappresentanti dei lavoratori. 

Per capire rimportama deiravvenimento. 
bisogna considerare che soltanto due anni 
fa sarebbe stato inlmmaginabile, nonostante 
che gravi infortuni fossero awenuti alle pres-
se. Non sarebbero intervenuti allora i comi-
tati ambiente ed antinfortunistici, conquistati 
con la lotta della primavera '71; ne i dele 
gati. come hanno fatto quest'anno. avrebbero 
accompagnato un ispettore del lavoro nel so-
oralluogo alle presse. facendogli notare una 

per una le norme dl slcurezza violate; infine 
il rapporto dell'ispettore al magistrato prima 
dl queste conquiste del lavoratori sarebbe sta
to ben diverse 

Per decennl quasi nessun lavoratore e « mor 
to» di infortunio dentro la FIAT: morivano 
« durante 11 trasporto » aU'ospedale. come nel 
caso — realmente accaduto — dl un operalo 
delle fonderle di Miraflorl decapltato dalla 
caduta di un blocco dl scorie. che fu carlcato 
ugualmente In barella e fatto «monre» in 
ambulanza. Quando poi arrivavano gli Jspet 
tori del lavoro, potevano chiedere spiegazloni 
solo ai dirigentl dell'azienda: la produzione 
sul luogo della disgrazia era gift, ripresa, ogni 
elemento utile all'inchiesta era stato mano-
messo e 1'infortunio veniva attribulto a « fa-
talita ». 

Adesso, sia pure lentamente, le cose cam 
biano. Con indagini quotidiane i delegati nan. 
no raccolto in un anno una documentazione 
imponente sulle vere cause degli Infortuni. 
hanno gia costretto la FIAT a modificare de 
cine di posti di lavoro pericolosi. Natural 
mente la FIAT cerca di ostacolare con ogni 
pretesto l'attivita dei comitati (e talvolta 
ancora ci riesce). I delegati tuttavia hanno 
da parte loro un'arma formidabile: 11 rap 

porto stretto e costante con i lavoratori che 
li hanno elettl, offlcina per offlcina, che stan 
no imparando a non rassegnarsi piu alia « fa
tality.)) degli infortuni. Sono infattl gli ope-
rai stessi che informano 11 loro delegato di 
tutti gli Incidenti (anche quelli minimi, che 
prima passavano sotto sllenzlo) e soprattutto 
gli fornlscono quelle indispensabili notizle 
tecnlche e quel giudizi sull'organizzazione del 
lavoro In un reparto che possono venire solo 
da chi vi lavora. 

Per dare un esemplo della documentazione 
accumulata da delegati e lavoratori, pubbli-
chiamo qui I verball dl tre giornate di atti-
vita di uno dei comitati, nella sezlone mecca-
nica dello stabilimento FIAT Mirafiori. Po-
tevamo scegliere, e non sarebbe stato diffi
cile, giornate tragiche, come quelle in cui 
sono morti due operai sulla nuovissima linea 
della «132» prima ancora che l'auto venisse 
messa in commercio, o quella In cui si e ve 
rificato un altro dei troppo frequenti «oml-
cidi bianchi». Abbiamo invece scelto tre gior-
nate assolutamente «comuni». come tante, 
in cui non cl sono morti, ma la fabbrica ca-
pitalista continua a produrre feritl e mutilati. 

Questa documentazione ha un valore che 

supera i limiti della FIAT. Quando ad eaonv 
pio un infortunio risulta provocate da un* 
«lmprudenza» dl un operaio, I delegati non 
si fermano a questa giustificazione, tanto ca-
ra ai padroni, ma si chledono perch6 Toperalo 
e stato indotto a commettere quell'impruden-
za: il piu delle volte accertano che non ne 
poteva fare a meno. Essi Infattl mettono In 
luce che e'e quasi sempre un rapporto dlretto 
tra infortuni e rltmi di lavoro freneticl «d 
ossessivi; fanno vedere che gli operai rlschla-
no provvedlmentl disciplinarl o addlrittura 11 
licenziamento per «scarso rendimento» se 
non fanno la produzione richiesta. ma per far-
la devono necessariamente trascurare le piu 
elementari norme dl sicurezza; scoprono inflne 
che per produrre di piu si trascura anche la 
normale manutenzione e riparazione degli im
pianti. 

E' cosi che i delegati dimostrano che la 
«maggior utilizzazione degli impianti» e la 
«competivita » invocate dai padroni sono in 
compatibili con la salute e 1'integrita flslca 
dei lavoratori. E quando 1 termini in gtoco 
sono da un lato la « produttlvita» e dall'al-
tro l'uomo, non ci pub essere dubbio sulla 
scelta. 

Michele Costa 

I verbali dei delegati 

Fiat Miration: il reparto di lastroferratura 

Dopo il vertice dei « nove » della CEE a Parigi 

L'EUROPA SENZA VOCE 
La delusione della stampa borghese per i risultati dell'incontro illustra il ritardo con cui si prende coscienza dei 
grandi cambiamenti internazionali - Non sara facile colmarlo se non si affronta il problema dei rapporti con gli USA 

Come sara la aComunita 
europea» dopo 11 vertice a 
nove di Parigi? Dice il Corrie-
re della Sera: « Data la nostra 
rinuncia a discutere come con 
tinente il future dello stesso 
continent*, e'e poco da stu 
pirsi che nessuno abbia pen 
sato di invitarci alle tratta 
tive SALT, che riguardano gli 
armamenti nucleari Tutti 
sanno qual e il senso di que 
ste tratutive. Americani e 
sovtetlci si preoccupano. per 
11 bene di tutti. che non esola 
da un confiitto nucleate Tut 
tavia. se il pegsio dovesse 
arcadere, esst s: preoccupano 
che le circa diecimila te-sta 
te atomlche appostate nel no 
stro contlnente distruagano 
eventualmente gli Stati della 
Europa occidentale e di quel 
la orientale. ma non la Rus 
sia e gli Stati Unitl.. La ne 
cessita di avere. non diciamo 
una ** forma di governo euro-
peo". ma una sola voce, una 
sola volonta politica e chiara 
Ma mentre si decidera del no-
stro futuro e della stessa no
stra slcurezza. no! saremo oc-
cupatt a stendere un rappor
to che sara discusso verso II 
1976 da un vertice che rlnvle 
ra le decision! a chissa quale 
comitato. per decidere chissa 
quale forma di "unione"* 

Bene Ci6 vuol dire, pura 
mente e semplicemente, che 
per 11 Corriere della Sera la 
« Comunita europea ». dopo 11 
vertice. rimarra esattamente 
quella che era prima del ver
tice. E" esatto Stupisce, tut 
tavia, II senso di delusione. 
e di rabbi a add:rittura. con 11 
quale questo giornale ha ac 
colto I (non I risultati di Pa 
rigi 

Cosa si attendeva? Che lm 
provvisamente, con un colpo 
dl bacchetta magica, I « nove » 
rompessero la subordinazione 
agll Stati Unitl e proclamaa-
sero l'Europa occidentale ln-
dipendente? Non sono stati 

gh editonalisti del Corriere 
aella Sera, tra gli altri, a 
nempire migluia di colonne 
di p;ombo, in questi anni, 
per d.mostrarci la necessila 
vilale delia appartenenza del 
ia Italia e della Europa occi
dentale alia alleanza atlanti 
ca? Perche di questo si trat
ta, e il Corriere si guarda be 
ne dal dirlo 

Diecimila 
testate 

Le circa diecimi.a testate 
atomicne «apposiate nel no 
siro continente» non sono 
scese doioeinente dal cielo. Vi 
sono state cowocale uagu ame 
ncani con tanto di assenso 
dei goverm europei che tan 
no parte della Nato. Di cne 
cosa si iamentano, oggi, gli 
scniton del Corriere. gu stes 
si che hanno gridato al tra 
dimento quando la Prancia e 
usciu dalla organizzazione 
militare integrata ed ha quin 
di nfiutato di accetta re sul 
suo territorio le testate ato 
miche? 

Ma neppure adesso II pro 
blema viene posto fino in fon 
do E giusto, infattl, recla 
mare la nece&sita che lEuro 
pa occidentale abbia una vo
ce nelle grandi question! in 
ternazionali Ma perche mai 
non st comincia con il porre 
11 problema. appunto. delle 
testate atomicne amencane 
sulla parte occidentale del 
nostro continente se si vuo 
le poi avere il diritto di por 
re quello delle testate atom! 

.che. se ve ne sono, sulla par 
le orientate? In realta cid cui 
oggi si assiste in Europa occi 
dentale — e di cui lo scritto 
del Corriere che abbiamo ci 
tato e una testimonianza sin 
tomatlca — e 11 ritardo enor-
me con 11 quale si arriva a 
prendere coscienza degli stra-
ordlnari cambiamenti che si 

sono verificati in tutto II qua 
dro internazionale. Colmare 
questo ritardo non sara n6 
semplice ne facile da parte di 
coloro che hanno fatto di tut 
to per rendere ferrea Ia su 
bordinazione dell'Europa oc
cidentale agli Stati Uniti 

Ci si lamenta, oggi. perche 
1'integrazione politica non ha 
fatto un solo passo avanti 
al vertice di Parigi Ma che 
significato avrebbe avuto ed 
avrebbe una integrazione po
litica che necessartamente sa 
rebbe rimasta e nmarrebbe 
sulla carta se prima non fos
sero stati e non venlssero ri-
mosst tutti gli elementi di 
subordinazione all'esterno. e 
cioe agli Stati Unitl. ivi com 
preso il controllo di interi set 
tori della tecnologia piu avan 
zata? Dice il direttore della 
Stampa di Torino, il quale fi 
nalmente. tra 1'altro, e arri-
vato a scrivere che « e piu se-

"rio e coerente il PCI, secon-
do il quale e bene uscire dal
la alleanza atlantica e basta* 
(In verita non basta. perch6 
noi siamo per la dissoluzione 
della alleanza atlantica come 
del Patto di Varsavla): «Ogni 
questione. dall'economia alia 
difesa con mezzi adeguati 
(che e il presupposto della 
sovranita effettiva) riconduce 
al tema politico Va bene, non 
diciamo piu Comunita ne" Con 
federazione ne" Federazione: sl 
pud accettare il termine 
"Unione" Ma che significa? 
Si dovra aspettare. per saper 
lo. fino al 1980? D'accordo. 
qualche passo avanti e stato 
fatto. se non altro dal post 
gollismo francese: ma la so 
prawivenza dell'Europa — e 
della dlgnita europea — e 
una corsa contro 11 tempo • 

Anche qui il senso della de 
lusione e assai trasparente. 
Ma altrettanto trasparente e 
lo sforzo dl nascondere i pro
blem! real!. A quail condizio-
nl, in effettl, l'Europa occi

dentale potrebbe « dignitosa 
mente sopravvivere » se non si 
imposta un discorso serio e 
che vada fino in fondo con 
gli Stati Uniti d'Amenca da 
una parte e con I'altra Euro
pa dall'altra? Ma si pud fare 
davvero un tale discorso se 
esso deve scartare a prion 
la questione della indipenden 
za o. come dice il direttore 
della Stampa. della a sovrani 
ta effettiva »? 

Ancora martedl lo stesso 
quotidiano torinese ci ripete 
va la sciarada delle cifre del 
la potenza comunitaria: «La 
grande Cee e una superpoten 
za economica. superiore alia 
Unione sovietica per popola 
zione (252 milioni contro 246). 
reddito pro-capite (2400 dolla 
ri contro circa 1200). prodot 
to lordo (630 miliardi di dol
lar! contro circa 300). com
mercio estero (40 miliardi d) 
dollari contro meno di 5)» 

Un orizzonte 
nebuloso 

Prendiamo pure per buone 
queste cifre E poi? Dove le 
mettiamo le circa diecimila 
testate atomicne americane in 
Europa occidentale e la infla 
zione strisciante che gli Stati 
Uniti esportano in Europa? 
In quale voce vanno catalo 
gate se non in quelle della 
non indipendenza. della non 
sovranita effettiva? «Soltan 
to una Europa occidentale 
unita, oggi economicamente. 
domani anche politicamente. 
pud affrontare con serenita e 
con sicurezza il lungo con 
fronto storico con il mondo 
sovietico», scrive ancora la 
Stampa. Domani.. «Questa 
" unione europea " che Pom 
pldou propone per 'Torixzon-
te 1980" — sembra rispon-
dere Le Monde — appare an
cora assai nebulosa, Sembra 
che II capo dello Stato france

se e i suoi ospiti, incapacl di 
conciliare concezioni assai di
vergent! sulla sovranazionali-
ta e le istituzioni europee, ab-
blano deciso di tranquillizza 
re neirimmediato I piu esl 
genti aprendo per 1'awenire 
prospettive piu vaste ma sem
pre assai vaghe. Non poten-
dosi accordare sulla fissazio-
ne di una data per l'elezione 
di un Parlamento europeo a 
suffragio diretto sl Iascia in-
tenr'ere che nel 1975 questa 
questione potra essere affron 
lata nel quadro piu seducente 
d: una ** unione ** totale di cui 
nessuno. sfortunatamente. si 
azzarderebbe a delineare i 
contomi. Si indietreggia per 
meglio saltare o si rinvia an
cora la scelta? ». 

Ecco. questo e il domani 
politico della Comunita euro
pea- « nuvole» — come dice 
ancora Le Monde In queste 
condizioni ci pare francamen-
te un po* comico entusiasmar-
si per le cifre del prodotto 
nazionale lordo. del reddito 
pro-capite, del commercio 
estero e cosi via Nonostante 
tutto questo infatti — e a 
parte quel che e'e dietro al
le cifre (congestione e degra-
dazione. sviluppo e sottosvl-
luppo. conflitti tra stati e so-
cietA multinazionali. guast! 
prodotti dallo sviluppo e gua 
stl prodotti dal sottosviluppo) 
1'Europa comunitaria. nel 
mondo di oggi. conta. come 
tale, politicamente zero E* 
oggetto. non protagonista, del 
la ricerca di nuovi equilibri 
internazionali E tale rimarra 

» fino a quando le questioni del 
la sua effettiva sovranita ver 
ranno affrontate non soltanto 
al tavolo di un vertice a no 
ve ma anche e prima di tutto 
a quello In cui sl decidera del 
che fare dell'alleanza militare 
Atlantica e dell'attuale rappor
to con gli Stati Uniti. 

Alberto Jacoviello 

24 MAGGIO 1972 

• Off. 71 - Rep. 712 • Col. 1230 
• Caposquadra Morettl — In
fortunio grave alle ore 6.45 al-
1'operaia Bonazza Bruna, n. car-
tohna 712626. sposata con due 
figli. Dalla sala medica: fcrita 
lacero contusa prima falange di-
to indice mano sinistra. Dal 
C.T.O.: amputazione falange in
termedia dito indice sinistro, 
guaribile in giorni 20. L'operaia 
svolgeva la lavorazione bielle 
della «128» alia avvitatrice 
Hildebrand targa 700586. Presa 
dalla macchina in movimento 
durante la traslazione. Sovente 
le bielle durante questa opera-
zione escono fuori di posizio-
namento. per cui bisognerebbe 
fermare la macchina togliere 
I ripari di protezione e rimet-
tere le bielle in sesto. Ma cid 
non e possibile: per evitare 
multe per calo produzione gli 
operai tolgono i ripari senza fer
mare le macchine. II comitato 
antiinfortunistico ha chiesto inu-
tilmente che i ripari siano do-
tati di microinterruttori che 
aperti fermino la macchina. 

' • Off. 74 - Rep. 744 - Col. 2210 
I C. Sq. Ciravegna — Infortunio 

4rave alle ore 6.45 aU'operaio 
Ghirardo Ettore. n. cartolina 

! 744985. sul tornio Fischer targa 
710088, lavorazione alberi pri
ma ri. Inviato al C.T.O.: progno-
si giorni 40 per frattura meta-
carpo mano sinistra. Causa del-
I'infortunio: il caricatore auto-
matico. mentre era in posizio-
ne di scaricamento, si e incep-
pato. L'operaio ha aperto lo 

1 sportello per rimettere in posi-
! jionamento il pezzo, non ha fun-
1 donato il microinterruttore che 
, dovrebbe disinnestare il dclo 

di lavorazione (manca la revi-
-.ione di questi apparecchi) e il 
meccanismo ha afferrato la 
mano. D comitato antiinfortuni
stico fa presente che alia me-
desima squadra esiste una spun-
tatrice Hurt targa 690033 che 
manca del regolare freno mo-
tore di fine ciclo lavorazione da 
circa sei mesi, ma viene usata 
ugualmente per fare la pro
duzione. 

• Off. 73 • Rep. 734 • Col. 6834 
- C. Sq. Cagtiano — Infortunio 
aU'operaio Barisan Guido, nato 
10-10-1928. con moglie e figli. 
addetto alesalrice New Britain 
targa 710172 per alesatura scato-
la differenziale * 128 >. E' sci-
volato sulla pedana di legno 
impregnata di olio. Si d presen-
tato in sala medica dopo quat-

• tro ore di lavoro (alle ore 10). 
Sottoposto a raggi, riscontrata 
frattura ad un piede. Un mese 
fa il comitato antiinfortunistico 
aveva chiesto al servizio sicu
rezza lavoro che le pedane venis-
sero ricoperte di lamiera anti-
sdrucciolevole, ma non si & 
proweduto. 

2C MAGGIO 1972 

• Off. 13 - Rep. 835 . Col. 2804 
- C Sq. Motta — Infortunio alle 
ore 7 aU'operaio Vizzi Antonio. 

.n. cartolina 835454. 23 anni. 
cehbe. DaH'infermeria: ferita 
lacerocontusa occipitale. guan-
biie giorni 3. Causa -dell'infor
tunio la rottura di un carreliino-
gancjo di sostegno delle teste 
dei cilindri sul convogliatore 
aereo. del peso di un Kg., che 
si d inceppato tra la rotaia e 
la ruota del convogliatore rom-
pendo il supporto e cadendo 
dail'altezza di metri 6 sulla 
testa dell'operaio. GU operai Ia
mentano che spesso j carrellmi 
si rompono nella curva del con
vogliatore aereo. La rete di 
protezione d insufficiente. Que
ste anomalie sono state segna-
late dal comitato e dagli ope 
rai ai capi. senza che siano sta
ti presi provvedimenti. La 
manutenzione dei com ogliato
ri manca. 

• Off. 91 - Rep. 912 • Col. 8804 
C Sq. Guglielmino — Infortu

nio grave alle ore 15.10 al-
l'operaio Carcglio Antonio, car
tolina n. 921434. abitante in 
corso Rosselli 133. di anni 57, 
sposato con una dglia. Dall'm 
fermena: ferita lacero contu 
sa tendine destro. inviato al 
C.T.O. Mentre usciva dalla 
squadra d stato investito dal 
carrello elettrico n. 611 del ti
po Cisa Saxy L.S. adibito al 
trasporto utensili dal collaudo 
al magazzino, guidato dal car-

rellista Pellecchia Fiorentino. 
cartolina n. 816706. II comitato 
antiinfortunistico ha rilevato 
che il carrello ha una guida 
molto pericolosa: si guida con 
un'unica leva che serve da 
sterzo, spinta in avanti acce 
lera, tirata indietro ed inoltre 
in alto, con manovra innatura 
le, a rischio che il carrellista 
si tiri la leva sulla faccia, do 
vrebbe frenare. Lungo i cor 
ridoi dove passano carrelli c 
automezzi non e'e guardrail 

13 LUGLIO 1972 

• Off. 76 . Rep. 767 • Col. 340b 
- C. Sq. Tison — Infortunio alle 
ore 11 sulla linea della c 124 i 
aU'operaio Lombardo Carmelo, 
n. 767539. Dalla sala medica: 
ferita al capo suturata con al
cuni punti. Colpito al capo da 
un cestello metallico caduto dal 
convogliatore aereo n. 1958. Al-
l'inizio della salita il convo
gliatore incontra una strettoia 
neH'imboccare la rete di pro
tezione. Se un cestino d male 
posizionato sul pendaglio ur-
ta e si sgancia. La rete non ha 
una larghezza sufficiente. II 
cestello cadendo e rimbalzato 
sulla rete finendo sulla testa 
dell'operaio. 

• Off. 73 - Rep. 731 - Col. 1404 
- C. Sq. Gioia — Infortunio alk-
ore 16 aU'operaio Belliardo Car 
lo, n. cartolina 731351. In lala 
medica medicazione sommaria, 
raggi. poi lo hanno portato in 
ambulanza al C.T.O. Colpito al 
piede destro da un pezzo pe-
sante. II comitato antiinfortuni
stico rileva che su un gruppo di 
tre operai addetti alia lavora
zione di soffiaggio coppe della 
€ 500» due sono invalidi: uno 
con una mano menomata a 
causa di un grave infortunio 
awenuto in FIAT. 1'altro inva-
Udo civile con 35% di invali-
dita. L'operaio con la mano me 
nomata deve prendere la coppa 
dal convogliatore. forarla col 
trapano, soffiarla e agganciarla 
con I'altra mano su un altro 
convogliatore: queste operasoni 
ripetute 700 volte neU'arco del
le otto ore. Dalla mano meno
mata gli d sfuggita una coppa 
che ha colpito involontariamen-
te il compagno al piede. Si la
menta inoltre il poco spaiio di 
lavoro, i pavimenti scivaloai e 
le pedane non idonee. 

• Off. 76 • Rep. 764 - Col. 1002 
- C. Sq. Bordonl — Infortunio 
alle ore 13.30 aU'operaio Capra 
Orazio. n. .cartolina 762025. 26 
anni, sposato. via CappeUini 19. 
DaUa sala medica: ferKe aUa 
gamba ed al viso, inviato al 
C.T.O. con prognosi di gkmi 
20. Colpito di striscio da un 
gruppo cambio della c 125 », del 
peso di 40 Kg. circa, caduto 
dal convogUatore con ganci pen-
sili n. 2124. II gancio che pro-
babilmente ha causato la cadu
ta del cambio era rotto: aolo 
dopo l'incidente d inhuata la 
revisione dei ganci ad uno ad 
uno e si d scoperto che buona 
parte erano deformau*. I deJe-
gati rilevano che la rete pro-
tettiva in quel punto d stata 
manomessa per far passare un 
altro convogliatore. Vi d poco 
spazio tra convogliatore e rete 
di protezione. Sulla salita il 
cambio si e agganciato alia re
te provocando la rottura del 
sostegno. II cambio caduto ha 
sfiorato anche roperaio Palmas 
Giuseppe, n. cartolina 7€2053. 
Denunciamo ancora una voita 
che nelle officine non esistono 
barelle per il trasporto degli 
infortunati. 

• Fuori Fiat — Verso le or* 18. 
in corso Trapani altezza name-
ro 4. Un camion articolato della 
ditta «Peyrani>, n. 103. targa 
TO B28468. con un carico di 
n. 17 contenitori della porUta 
di Kg. 2.000 aascuno, pieni di 
dischi di lamiera. d sbandato 
sulla destra a causa dell'ec-
cessivo carico. che ha sfonda-
to gh archetti laterali cadendo 
sulla via. Per fortuna non ci 
sono staU danni a persone. 
Questi camion fanno la spola 
giorno e noUe trasportando 
materia le per conto della FIAT 
dalle Fernere a Mirafiori, e per 
risparmiare viaggi trasporUno 
carichi superiori aUa patata 
ammessa, mettendo a rHohio 
1'incolumita dei cittadiai, 


