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Una mostra ad Arezzo 

Americani 
del dissenso 

Ricca rassegna delle opere di cinque pittori ribelli ai miti dell'arte 
pop e rappresentativi di una tendenza tra realista e simbolista 

Alia Gallerla Comunale 
d'Arte Contemporanca di 
Arezzo (Sala di S. Ignazio, 
13 maggio-30 giugno) e 
aperta la mostra « Una ten
denza americana » che pre-
senta un ricco gruppo di 
pitture, datate dal 1956 al 
1972, degli americani Ellen 
Lanyon, Robert Barnes, Sey
mour Rosofsky, Irving Pe-
tlin e James McGarrell. E' 
una mostra bella, importan-
te e che vale anche come si-
gnificativo riconoscimento 
ltaliano al lirismo di questa 
generazione americana del 
dissenso e dclla resistenza 
umana e poetica. 

Luigi Carluccio, che ha cu-
rato la mostra, sottolinea 
giustamente sia la liberta 
delle scelte umane e pittori-
che di questi artist! sia la 
prevaricazione fatta su que
sta tendenza prima dal Pop 
Art e ora dalPiperrealismo. 
Con il loro grande no e il lo-
ro piccolo si, ciascuno di 
questi autori, come dice 
Carluccio, rivolge «un ri-
chiamo persistente ed acco-
rato agli esseri e alle cose 
che lo circondano; sembra 
anzi esprimere un desiderio 
prepotente di coinvolgerli 
nella propria avventura ». II 
carattere eccentrico di que
sta tendenza tra realista e 
simbolista rispetto alPam-
biente artistico newyorkese 
avrebbe certo avuto piii ri-
salto, come afferma sempre 
11 Carluccio, se fossero pre
sent! anche i pittori della 
prima generazione della co-
siddetta « Scuola di Chica
go »: i Golup, Cohen, Cam-
poli, Baum, Leaf, Halkin e 
gli altri piu giovani califor-
niani Allen, Jess e Wilhey. 

Ma" un pittore manca e in-
comprensibilmente non se 
ne fa cenno nemmeno in ca-
talogo, pure essendo un pro-
tagonista poetico di questa 
generazione del dissenso 
americano: Robert Carroll 
che vive a Roma da piu di 
dieci anni e la cui «inson-
nia deirimmaginazione* per 
la sorte delFuomo, figurata 
In tante pitture degli anni 
sessanta, oggi e certo piu 
ardente e attuale che quella 
di un Petlin o di un McGar
rell. Nel catalogo, poi, an-
dava messo in evidenza un 
aspetto fondamentale della 
posizione presa da questi 
giovani americani alia fine 
degli anni cinquanta: il ca
rat tere non soltanto pittori-
co formale ma anche intel-
lettuale sociale del dissenso 
dal corso del « modo di vi
ta americano», dall'apolo-
gia del mito americano che 
e stata l'ossessione dei Pop. 

E cosi i lunghi soggiorni 
in Europa tra Parigi e Ro
ma (ora McGarrell e Barnes 
vivono a II Polgeto, frazione 
di Umbertide) e la « rivisi-
tazione » della pittura euro-
pea hanno voluto dire vive-
re e pensare e dipingere an
che con altre radici: l'Ame-
rica di oggi, vista dalla cul-
tura, dall'esistenza quotidia-
na e anche dalla politicita 
dell'esperienza e dei conflit-
ti sociali europei, si e spo-
gliata dei miti e a tal punto 
che le radici americane dei 
sensi e deirimmaginazione 
di questi pittori sono cre-
sciute in foreste di dolore e 
di violenza dentro il cuore 
« i pensieri piu quotidiani. 

E ' per questo che la sco-
perta di Francis Bacon di-
sperato pittore della violen-
ta . «fauve» (belva) non 

' soltanto nel colore ma nel 
significato, scoperta fatta 

, contemporaneamente ma di-
vcrsamente da Petlin e da 
McGarrell; e cosi la rivisita-
zione che fanno McGarrell e 
Barnes di Van Gogh col suo 
colore delle terribili passio-
ni umane o di Bonnard e 
Matisse (delle pitture medi-
terranee arabe) con il loro 
colore della felicita quoti-
diana e della gioia di vivere 
non e un'operazione forma
le. a freddo, di manierato 
eclettismo figurativo. 

II senso realistico, sensua-
le e tragico alio stesso tem
po, della loro esperienza 
pittorica in fondo e questo: 
la concreta esperienza sen-
timentale e idcologica della 
vita e la tendenza a prefigu-
rare quel mondo altro che 
ogni vero artista alimenta 
in se mentre conosce il 
mondo realc, Ii porta a vi
vere positivamente, lirica-
mente, resperienza della 
pittura della realta. Ma l'at-
tr i to con la realta, presente 
e memorie, e violento, tcrri-
bile: di qui il colore di una 
naturale picnezza di vita 
che degenera nel colore del
la morte e della decomposi-
zione; di qui I'« insonnia 
deirimmaginazione >, l'al-
larme, la contestazione, il 
dissenso, che spesso costano 
1» solitudine (e I'isolamen-
to cuUurale perche si e co-
munque <dcvianti>), il ca
rattere allucinato e ambiguo 
dei sogni c delle visioni 
stesse. 

Hanno tutti in comune 
questi pittori una specie 
4i calcolato aliontanamento 
(come un cinematografico 
«#jtfnpo lungo >) dalla cro-

naca sia quotidiana sia sto-
rica e amano infinitamente 
tutte quelle mediazioni psi-
cologiche e culturali che ar-
ricchiscono i significati e il 
tempo di lettura di un qua-
dro. Certo, quando l'imma-
ginazione non riesce a « de-
collare », le pitture restano 
ambigue e le mediazioni 
fanno una vegetazione «a 
muffa» sulPidca primaria 
del quadro; e, quando le 
mediazioni sono troppo fat-
te dalla memoria, come nel
la estenuata, patetica rivisi-
tazione dell'infanzia che fa 
la Lanyon, figura artistica 
un po* marginale, allora 
1'immagine si allontana dal
la realta. 

Irving Petlin (Chicago 
1934) vive a New York, do
ve non dipinge soltanto ma 
si appassiona a ricerche sul-
1'ambiente sociale america
no. Ma conosce bene anche 
1'Europa tra Parigi, dove ha 
vissuto dal 1959 al 1963, e 
Roma. E* un grande lirico 
visionario, angosciato dalla 
violenza e dalPincerto de-
stino delPuomo. Nelle sue 
allucinazioni figurative si 
rifa a Ensor, Turner, Odi-
lon Redon e Kubin; ma de-
cisivo e stato, intorno, al 
1960, il suo incontro con la 
pittura della violenza del-
l'inglese Bacon. 

I capolavori di Petlin so
no quelli che figurano gran-
di esodi, espulsioni e uomi-
ni ignudi tornati nella giun-
gla, dipinti tra il 1962 e il 
1965 (qui rappresentati da 
La storia del pane bianco e 
da Heavenly version, Ken
nedy Civic), e i quadri con 
grandi uomini in cammino 
tra nuvole e arcobaleni. 

Seymour Rosofsky (Chi
cago 1924) ha vissuto a Ro
ma nel 1958-59 e a Parigi 
nel 1962-64. Vive a Chicago. 
E' pittore di immaginazione 
surreale ma di una socialita 
piu diretta e di rabbioso spi-
rito critico, di humour graf-
fiante e funebre. Figura uo
mini ingabbiati, che hanno 
perso il senso della verita, 
vecchi clown di corpi bor-
ghesi e piccolo borghesi che 
nemmeno Velasquez, pittore 
delle meninas, pote vedere 
uomini attaccati a stampelle 
come giacche smesse o goye-
scamente saltellanti dentro 
sacchi o impegnati in gio-
chi insensati nella notte di 
un mondo alia deriva. La vi-
sione coloratissima, a volte 
biblica e chagalliana, e co
me commentata didascalica-
mente in immagini ambigue 
nel < clirna > esistenziale ma 
spiegate nella violenza, nel
le mutilazioni e nella verti-
gine degli interni borghesi. 

Robert Barnes (Washing
ton D.C. 1934) conosce be
ne l'ambiente londinese; 
ora vive e lavora in Italia, 
presso Umbertide. Pittorica-
mente ha qualche affinita 

con McGarrell nella pittura 
di interni. Barnes, con un 
gusto « fauve » che richia-
ma il Matisse degli interni 
algerini, dipinge delle stan-
ze dove i colori mediterra-
nei della vita hanno rag-
giunto piena maturazione 
ma uomini inerti non sanno 
o non possono « coglierli ». 
Cosi ogni immagine sta tra 
opulenza e isteria, tra fore-
sta di colori in un labirin-
to di oggetti e malinconia 
e prigionia, tra gli oggetti 
inutili, di figure umane che 
non vedono e non sentono. 
In qualche immagine la pie-
nezza dei colori della vita 
accenna a marcire (Red 
Black Esteban del *62, Ja
mes Joyce del '60, Per il si-
gnor Tzara del '65, Dipinto 
per Mohamed del '68, Stella 
cadente del '68). 

Per James McGarrell, (In
dianapolis 1930) l'ltalia e 
familiare dopo Parigi; ha 
studio, ora, presso Umberti
de. Nella formazione del 

suo stile hanno avuto la loro 
parte Gauguin, i Nabis, Bon
nard, Vuillard e ancora Ba
con. L'esordio di McGarrell, 
con i quadri del 1959-60, e 
molto forte: sono interni, 
anche gli esterni vanno con-
siderati tali, dove figure 
umane anatomicamente po-
tenti si muovono a stento o 
devono essere rieducate a 
camminare (Auslesen del 
'59). II colore francese 
« fauve » della gioia di vive
re si e fatto terreo, cadave-
rico. 

Dopo il '66 e'e una svol-
ta, come una vita ricomin-
ciata. Tutto si svolge in una 
casa e in squarci mediter-
ranei di campagna. Gli in
terni si aprono su grandi 
spazi: ora con nuvole vicine 
ora con aerei da bombarda-
mento lontani. 

Nei quadri piu recenti 
(Herringbone, Costata, Per-
le, Ttvo Step e Veiningen) 
le pareti si sono fatte tutte 
finestre sulla campagna um
bra e il vecchio colore degli 
interni si fa accendere dal 
sole; molte cose delta gior-
nata quotidiana finiscono in 
sorrisi, in conversari, in 
bicchieri di vino; cala la se
ra e sul pianoforte aperto, 
mentre in casa e'e festa di 
amici, resta aperta la parti-
tura di una sonata di Mo
zart. L'immagine di questa 
piccola felicita e come so-
spesa, tremante: McGarrell 
e venuto da molto lontano 
per riuscire a trovare una 
presenza e una durata uma
ne e sensuali afTini a quelle 
che cerco e trovo un Gau
guin. Ma in McGarrell, in 
tutti questi pittori america
ni, compreso l'assente Car
roll, l'immagine di felicita 
e come un sorriso in un uo-
mo mutilato. malato, in-
sonne. 

Dario Micacchi 

II dibattito sui nuovi orari di lavoro e sullutilizzazione degli impianti nelle fabbriche 

L'INDUSTRiALE E LE MACCHINE 
La logica imprenditoriale e la condizione operaia - Le analisi, le vertenze, i diversi punti di vista 
presi in esame dalla rivista «Nuovasocieta» - Crisi aperta del taylorismo - La politica degli inve-
stimenti e delPoccupazione nel Mezzogiorno - La strada per abbattere il « muro » delle 40 ore 

Dalla nostra redaiione 
TORINO, maggio 

Sei per sei? O dieci per 
quattro, come negli Stati Uni-
ti? O nove per quattro, come 
propone Donat-Cattin? O, ar-
rujfando la matassa, sei glor-
ni di otto ore nella prima set-
Umana e ire giorni di sei ore 
durante la seconda? Si trat-
ta di ipotesi sui nuovi orari 
di lavoro e sull'utiUzzuzione 
degli impianti nelle fabbriche. 
Incapsulate nella astrazione 
delle cifre, sembrano le for-
mule di un sortilegio. D'altra 
parte, nella strategia indu-
ftriale, la questione c divert-
tata, quasi di colpo, con il 
contralto dei metalmeccanici, 
I'ultima spiaggia di ogni pro-
blema: dall'assenteismo agli 
organici, dai ponti alia con-
flittualita, dalle ore straordi-
narie alia doppia attivita, dal
le frusirazioni della catena al
ia nocivita degli ambientt, 
dalla revisione delle qualifi-
che all'introduzione dei robot. 

Questo non significa che il 
discorso sia nato ora. Va 
tempo i sindacati hanno af-
frontato il discorso sulle con-
dizioni di lavoro, sul modo di 
produrre. Bastera ricordare le 
lotte contrattuali del 1969, le 
vertenze con la Fiat su come 
fare I'automobile. Una linea 
che ha conseguito significativi 
successi e che ha trovato 
cooferma nelle lotte per i 
contratti rinnovati di que-
st'anno. 

II ciclo 
produttivo 

11 discorso, d'altra parte. 
nella politica disegnata dalle 
grandi imprese, ha gia alle 
spalle un nutrito dossier di 
proposte, progetti. program-
mi. esperienze. Per stabilire 
una data, si risale in genere 
ad un intervento di Raimon-
do Luraghi, presidente dell'Al
fa Romeo, due anni fa: pre-
sentava un organico piano per 
razionalizzare la vita nelle 
fabbriche, con ricomposizione 
del ciclo produttivo, pieno 
sfruttamento dei macchinari, 
niente nocivita, niente assen-
teismo, naturalmente una sot-
taciuta tregua sindacale, per 
fronteggiare la dinamica del 
mercato internazionale. Tutto 
bello, lucido, funzionale. 

A quale prezzo? Con quali 
conseguenze sull'impiego del
la manodopera. sui livelli oc-
cupazionali, sul potere con-
trattuale della classe operaia? 
Propria perche implica una 
massa di grossi problemi, tec-
nici e politici. di tattica e di 
strategia, apreiido uno spac-
cato sulla condizione dei lavo-
ratori e riconducendo in fondo 
alia crisi del taylorismo, tut-
ta la questione e stata affron-
tata dal movimento operaio 
con una cautela, un riserbo, 
ma anche una vivacita di po-

TORINO I robot installati alia Fiat Mirafiori 

lemiche interne, che ne hanno 
fatto un argomento che scot-
ta, da prendersi con le molle. 
Per cui non si i avuta una 
risposta generate e unitarta. il' 
dibattito essendo ancora 
aperto. 

Un corposo contributo a 
questo dibattito e portato ora 
da un'iniziativa di Nuovaso-
cieta. la rivista regionale edi-
ta a Torino: nel numero del 
1. giugno dedica lo «specia-
le * all'utilizzazione degli im
pianti nell'industria piemonte-
SP. Quattordici pagine, coor
dinate da Lucio Libertini. E' 
in sostanza il primo tentati-
vo di riassumere e mettere a 
fuoco le analisi, le vertenze, 
le discussioni, le prospettive, 
che in questi due anni sono 
proliferate sulla questione, in 
torma per lo piu disorganica 
e frammentaria, e che la vi-

cenda contraituale ha proiel-
tato in una dimensione piu 
esasperata, • da ' braccio • di 
forza. . , 

L'esperienza 
dei lavoratori 
La documentazione viva e 

fornita da operai, impiegaU, 
ricercatori: della Olivetti di 
Ivrea, dove si sono fatte quat
trocento ore di sciopero per la 
lotta sulla utilizzazione di un 
calcolatore, della Italsider di 
Novi, dove e proprio il dele-
rioramento degli impianti a 
preoccupare le maestranze, 
della Michelin di Alessandria, 
che accusa un rapporto mac-
cliina-addetto 'fermo a para-
metri da vecchio capitalismo. 
della Cimat di Torino, che ha 
chiesto ai dipendenti una illi-

« Tavola rotonda » nella Casa del Popolo « XXV aprile » 

Terapie per il centra di Firenze 
la presenlazione del volume degli archifelii Bosi e Natali sul risanamenfo urbanisfico della citfa — Un dibattito che coincide con il con-
fronfo politico in corso al Consiglio comunale — Le iniziative promosse dalla speculazione e le esigenze di un coerenfe intervento pubblico 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. maggio 

II dibattito in corso nel 
paese sul problema del salva-
taggio dei centri storici. sul 
loro ruolo e destino. trova 
qui a Firenze un concreto ri-
scontro nel confronto politi
co che si va svolgendo, pro
prio in questo periodo, nel 
consiglio comunale Esso e 
impegnato — per ora nella 
commissione urbanistica — 
nella formulazione delle « va
riant! » al piano regolatore 
adottato nel '62. nella revisio
ne della normativa e nella 
applicazione degli standards 
urbanistici indicati dalla leg-
ge-ponte. Dall'esito di questo 
confronto politico dipende. 
infatti, in certa misura, non 
soltanto la sopravvivenza del
la giunta di centro-sinistra 
(che si trascina da una crisi 
aU'altra) ma, quel che piu 
conta. il futuro volto della 
citta e quindi anche del suo 
prezioso centra storico. 

II « centro » fiorentino e oq-
getto. da tempo, di studi. di 
iniziative, di piani settoriali, 
di indagini (basti ricordare 
quelle per S. Croce) tanto co-
stosi quanto inconcludenti. 
che sono rimasti tali e che 
sono serviti, al Iimite. a co-
prire un immobilismo poli
tico e amministrativo che di 
fatto ha favorite !o svilup-
parsi di una serie di iniziati
ve promosse dalle forze della 
speculazione Contro alcune 
di queste operazioni (ristrut-
turazione della vecchia sede 
della Nazione nelle vicinanze 
del Duomo. un progetto di 
ristrutturazione con finalita 
alberghiere nella stessa piaz
za, ecc.) si e avuto anche 
un voto di condanna del con
siglio superiore dei Lavori 
pubblici. 

Oltre a questi casl vlstosl, 
vl sono tuttavia altre opera

zioni. piu sottili che tendono 
ad accentuare il carattere di-
rezionale del centro storico, 
ad accrescerne la terziarizza-
zione. a trasformarlo in mac-
china per i consumi d'elite, 
ad espellere le residenze po-
polari e le preesistenti atti
vita produttive ed artigianali: 
in definitiva. a contrapporlo 
al resto della citta ed a fame 
elemento di dominio del capi-
tale sul territorio-

Al di la della moda. dun-
que, il dibattito sui problemi 
dei centri storici costitui-
sce elemento di vivo e con
creto interesse. Qui sta per-
cio una delle ragioni d'al
tra e riscontrabile nell'assen-
za di simili iniziative nella 
imiversita) della ecoezionale 
partecipazione di pubblico ad 
una a tavola rotonda» pro-
mossa nella casa del popolo 
o XXV Aprile » per iniziativa 
della provincia, in occasione 
della presentazione del volu
me degli architetti Pier Luigi 
Bosi e Carlo Natali riguar-
dante. appunto. a la metodolo-
gia del risanamento urba-
nistico nel centro storico di 
Firenze ». 

La sala della casa del po
polo. che i stata teatro di 
iniziative di lotta contro la 
speculazione e I'acquisizione 
alia citta di villa Strozzi. era 
infatti gremita di studenti. 
docenti, amministratori, rap-
prr.sentanti dei quartieri e 
delle varie forze politiche 
(tra i present! vi era anche 
il rettore dell'universita prof 
Sestini) Hanno parlato Chec-
cucci, presidente della casa 
del popolo. Tarch Lando Bor-
tolotti. del dipartimento as-
setto del territorio della Re-
gione toscana, 11 prof. Dome-
nico Cardini, ordinario di de
menti di composizione nella 
facolta di architettura della 
unlversita di Firenze. II prof. 
Edoardo DettI, ordinario dl 

urbanistica nell'universita di | 
Firenze e presidente dell'INU, 
1'arch. Sergio Sozzi, consiglie-
re comunale del PCI ed il 
presidente della Provincia, 
prof. Luigi Tassinari. che ha 
sottolineato come questo la
voro apra una collana di stu
di sui problemi urbanistici. 
L'attenzione dei partedpanti 
alia tavola rotonda si e ri-
volta anche verso problemi di 
or dine piu generate, sottoli-
neando cosi la connessione 
tra la vicenda fiorentina e le 
scelte di politica urbanistica 
che il paese e chiamato a 
compiere. 

I pregi della ricerca pre-
sentata — risultato di una 
test di laurea nata nel perio
do della « sperimentazione » — 
consistono nell'attenzione po-
sta ai problemi economic! e 
politici che stanno a monte 
dello sviluppo disordinato 
della citta, terreno, anch'essa, 
dello scontro di classe. Non 
a caso il volume parte dalle 
vicende s tori che. politiche ed 
urbanistiche dall'800 ad oggi. 

Le operazioni awenute du
rante e dopo il periodo di 
Firenze capitate (dall'abbatti-
mento della mura, alle emar-
ginazioni delle abitazioni eco-
nomiche, dal «macello edili-
zio» nel centro. aU'opera di 
ingrandimento della citta) af-
fidarono, gia allora, al «cen
tra » quella specifica funzione 
di rezionale e terziaria che 1 
piani di settore e gli inter-
venti successivi hanno teso 
(e tendono) ad accrescere e 
rafforzare. 

Che cosa Intendono gli au
tori per terziarizzazione? Il 
prevalere della funzione ter
ziaria legata al processo di 
accumulo del capitale su quel
la abitativm. Per analizzare, 
appunto, questo processo so
no stati adottatl alcuni para-
metri relativl alia concentra-
slone • dUloculona dell* ao-

cieta per azioni. degli studi 
professional], delle banche, 
delle compagnie di assicura-
zione, dei consolati, delle bou
tiques, delPantiquariato di 
lusso, ecc. 

II - problema politico e so
ciale che ne discende e quello 
di bloccare e invertire questo 
processo, che non riguarda 
soltanto Firenze. ma i mag-
giori centri del paese. Come? 
Operando per una di versa po
litica economica ed urbani
stica nel paese, che consideri. 
fra l'altro. i centri storici co
me risorse fondamentali del-
Tambiente in cui viviamo, ha 
affermato Cardini. Mobili-
tando, a livello locale, tutte 
le forze disponibili (e non 
soltanto quelle confinate nei 
quartieri • popolari») alia lot
ta per conquistare migliori 
condizioni di vita, una di
mensione piu « umana », alia 
citta intera ed al suo centro 
— ha aggiunto Sozzi —. 

Per quanto conceme 11 cen
tra storico. e stata posta la 
esigenza di un intervento 
pubblico che miri al raffor-
zamento del tessuto popolare 
esistente. ad un risanamen-
to gestito dal basso (si e par
lato di Comitato di risanamen-
to), ad una normativa che 
consenta l'uso della «865» e 
che impedisca — attraverso 
un'interpretazione attiva del 
restauro conservativo — I 
gravl processi di terziarizza
zione in atto. 

Un primo confronto fra gli 
interessl e le tendenze con-
trapposte si avra in occasio
ne del piano particolareg-
giato di S. Frediano (gia pre-
annunciato dalla giunta) e 
della discussione sulle «va-
rlanti » che, secondo gli orlen-
tamentl della giunta, dovreb-
bero portare ad una crescita 
della citta di altri 77 mila 
abltantl; aggravandone la gi i 
peaant* tituazloiM. 

, Dalla tavola rotonda fioren
tina e stata fortemente denun-

ciata Tassenza di norme e stru-
menti che consentano una tu-
tela attiva dei centri storici, 
intesi come parte fondamen
tale del patrimonio del paese 

Marcello Lazzerini 

I vincitori 
dei pre mi 
selezione 

« Campiello » 
VENEZIA, 31 

Carlo CatsoU con • Mente 
Mario» (Rizzoli), Raffacle La 
Capria con • A more e psiche > 
(Bompian), L u * Ma^nani con 
m I I nipote di Beethoven > (EK 
nan4i), Cioraio Saviane con « I I 
mare vertical* » (Rusconi) e 
Carlo Seorlon con * I I trono 
di lesno» (Mondadori) sono 
i vincitori del premio di aele-
zione « Campiello 1973 », a»-
seenati stamani a Venezia. nel-
l'i»ola di S. Cionio, dalla spu
ria dei letterati, presiedula da 
Giancarlo Vrjorelli. 

Al fisico 
Kapitza 

riconoscimento 
inglese 

LONORA, 31 
I I note IHico covietico, acca-

demico Piotr Kapitza, e stato 
irrsienito del premio • Francis 
Simon > dairistituto di ftsica di 
Manchester per i suoi studi nel 
•ettore d^la fhlca dell* oasM 
temperature. 

I I preanio e stato istitalto alia 
me me i la dello scienziato inflleee 
Francra Siaaon, uno dei pfonfari 
di ejwOTto aettora dalla adonaa. 

mitata disponibilita a fare gli 
straordinari, e poi natural
mente della Fiat Mirafiori e 
della Fiat Nord, con tutte le 
difficolta dovute alia vastita 
di impianti e lavorazionx. 

Colta nella realta della fab-
brica, a contatto con Vespe-
rienza dei lavoratori, la que
stione si salda di fatto con 
i problemi della condizione 
operaia, che sono oggi all'or-
dine del giorno non solo nel 
nostra paese, ma in tutto 11 
mondo capitalista. 

c Che cosa ci si puo at'.eu-
dere dalla vita finche bisj 
gna, tutti i giorni, avvitarc 
1600 bulloni, un bullone ogni 
due secondi. nel calore. il in-
more. i caltivi odori e una 
pesante atmosfera di continua 
sorveglianza? > Se lo domun-
da I'autore di un'inchiesta ap-
parsa su Le point («II lavo
ro contestato », numero del 30 
aprile 73). E per iniziativa 
del senatore Edward Kenne
dy sono stati stanziati dagli 
americani circa 20 milioni di 
dollari, pari a 13 miliardi dt 
lire, per un'indagine conosci-
tiva sulle alienazioni del lavo
ro e sulle possibilita di ri-
muoverle. La notizia e ripor-
tata in un'altra inchiesta su 
Newsweek (€Chi desidera la-
vorare? >, numero del 26 mar-
zo 73). 

Ma nell'humus culturale che 
alimenta la strategia delle 
grandi industrie, che posto oc-
cupano questi problemi? Non 
certo il primo. Non sono cioe 
ti punto di partenza: Vesigen-
za prioritaria e il data econo-
mico, la spinla del mercato. 
il margine di profiito. 

L'avv. Umberto Cuttica, di-
rettore del personate e delle 
relazioni sociali alia Fiat, lo 
ha fatto capire. con manage
rial franchezza, nel colloquio 
con il direttore di Nuovaso-
cieta. che & la prima presa 
di posizione formale della Fiat 
sull'utilizzazione degli impian
ti. Alia base c'i Vindicazione 
fornita da Gianni Agnelli nel
la sua relazione all'assem-
blea degli azionisU: gli im
pianti della prima azienda ita-
liana « sono utilizzati al 70-75 
per cento delle reali possi
bilita >. La logica imprendi
toriale e" dunque questa: vo-
gliamo rilanciare Veconomia? 
Vogliamo aumentare Voccupa-
tione? Bisogna alzare le per-
centuali di utilizzo. E su que
sto gli imprenditori chiedono 
un accordo con la classe ope
raia. 

E la condizione dei lavora
tori? 11 sistema di produzione 
industriale — e stato delto 
all'avv. Cuttica — non perde 
di cista i valori della perso
na, dell'uomo? E' forse rima-
sto vecchio — gli e stato do-
mandato — il modo piu mo-
demo di produrre? 

€ Nessuna polemica al ri-
guardo. Soltanto alcune consi-
derazioni basatc su studi re
centi promossi dalla Fiat. II 
costo di una nuova struttura 
organizzativa e molto elevato. 
E soprattuto, il costo della ge-
stione di questa nuova strut
tura e superiore al costo di 
gestione di una struttura tra-
dizionale. Non essendo il no-
•tro pa«M m regana autarohi-

co, quindi dovendo competere 
con una agguerrita concorren-
za a livello internazionale, la 
parte destinataria delle nuove 
strutture organizzative deve 
dare atto della necessita di 
giungere ad una maggiore uti
lizzazione degli impianti ». II 
posto dell'uomo, i valori della 
persona sono relegati nella 
< parte destinataria delle nuo
ve strutture >. . 

Una risposta che ha il pre-
gio della chiarezza: gli im
prenditori sono pronti a una 
trattativa. La utilizzazione de
gli impianti a pieno regime 
su uno dei piatti della bilan-
cia. progresso economico del 
paese e un nuovo modo di la-
vorare sull'altro. Gia Agnelli 
nella citata relazione, aveva 
parlato di rivendicazioni sin-
dacali « preoccupanti dal pun-
to di vista qualitativo, per la 
tendenza a introdurre insoste-
nibili modifiche dell'attuale 
struttura organizzativa del la
voro ». 

L'onere 
dei costi 

Ricucendo il tessuto di que
sti interventi: noi imprendito
ri le modifiche siamo disposti 
a farle, ma voi lavoratori do-
vete accollarvi Vonere dei co
sti. Detto cosi, sembra ma-
gari un discorso rozzo, ma 
questa e la logica sottesa alia 
strategia che gli Agnelli e la 
Fiat hanno elaborato fin da 
prima del contratto dei me
talmeccanici: al centro della 
quale e'e Vambizioso proget
to di stabilire un nuovo rap
porto con la classe operaia 
(vedi la famosa intervista su 
c L'Espresso »). 

Appunto la problematica 
delVutilizzazione degli impian
ti, con il tipo di contrattazio-
ne che gli industriali propon-
gono, da il taglio politico di 
questo nuovo rapporto: il re-
cupero di una elaslicita della 
forza-lavoro. < I-o sviluppo di 

un sistema aperto alia con-
correnza internazionale pud 
raggiungere significativi risul-
tati se sa cogliere le occasio-
ni > dice Cuttica. Cioe si vuole 
la liberta di manovra sulla 
forza-lavoro, per usarla se
condo i sobbalzi del mercato. 

Ma i protagonisti delle lotte 
sindacali degli ultimi anni ri-
cordano che I'obiettivo politico 
del movimento operaio e sta
ta proprio la conquista di nn 
crescente grado di rigidith; 
come garanzia sui livelli oc 
cupazionali, soprattutto comt 
base di reale potere contrat-
tuale, nella fabbrica e fuori. 
Questa linea $ passata attra
verso un'ondata di vertenza, 
di contrattazioni, di battaglie, 
per sottrarre al padronato gli 
strumenti di controllo (orga
nici, ritmi, straordinari, etc.). 

II confine 
delle lotte 

Non basta. Si e raggiuntO 
il momenta piu alto quando U 
confine delle lotte si e allar-
gato alia politica degli inv*-
stimenti e dell'occupazione nel 
Mezzogiorno (collegata al de-
congestionamento delle ant 
del Nord). Ma supponiamo 
che si intensifichi in modo gt-
neralizzato Vutilizzazione degli 
impianti: significherebbe dun
que ulteriori investimenti a 
concentrazione di manodopera 
nelle industrie gia esistenti. 
La gran parte delle quali do
ve sono? Nelle aree del Nord. 

Fatti i conti con questi pro
blemi, resta la domanda se la 
richiesta di una maggiore uti
lizzazione degli impianti sia 
gittstificata da oggettive esi
genze tecniche e produttive di 
alcuni settori, o nei nuovi sta-
bilimenti, o nelle nuove lavo-
razioni, dove in particolare ci 
sia la necessita di introdurre 
mezzi tecnologicamente avan-
zati, per vincere le debolezze 
struilurali dei vecchi mecca-
nismi di sviluppo (e il caso 
delle manifatture tessili o In 
genere del Slid). 

«Nel diventare piu sofisti-
cati e validi, gli impianti ten
dono a ridurre l'incidenza del 
costo di manodopera per ogni 
unita prodotta e ad incremen-
tare invece il costo per il loro 
ammortamento, nonche per il 
rinnovo con macchine ancora 
piu complesse » dice Von. Do
nat-Cattin, ex ministro del la
voro, nella dichiarazione a 
Nuovasocieta. Aggiunge dun
que: « E ' a causa di questa 
dinamica che l'utilizzazione 
degli impianti acquista sem
pre maggiore importanza e 
quando si differenzia da 
azienda ad azienda spinge 
quella che ha minore utiliz
zazione ai margini, e poi fuo
ri del mercato ». 

II nodo da sciogliere e come 
conciliare le oggettive esigen
ze della produzione (quando ci 
siano) con la tutela della con
dizione operaia. Aumentare le 
turnazioni, riducendo gli ora
ri, e la soluzione fatta pro
pria dall'ex ministro del lavo
ro. Quattro giorni di 9 ore, 
battendo una di quelle 
strode aperte dal nuovo con
tratto: abbattere il muro del
le quaranta ore. 

Si entra nel gioco dei mec-
canismi, delle formule. Ci so
no i disagi dei pendolari, ci 
sono le strettoie del carovita. 
e'e il rifiuto del notturno, e'e 
il diritto al week end. C'P 
anche il tasto doloroso dWI 
doppio lavoro. Ma il riferi-
mento univoco e nel capovrt-
gimento della logica impren
ditoriale: punto di partenia 
Vuomo, non la produzione. In 
aueslo senso, un documento 
di Pugno e Bertinotti della 
CG1L Piemonte conclude che 
* la disponibilita del movi
mento sindacale ad una mag
giore utilizzazione degli im
pianti non pud essere ne ge-
nerica ne generale ». 

Cioe la contrattazione pri
ma di arrivare sul tooolo 
asettico dei manager deve 
passare nel civo della realta 
operaia. 

Alberto Papuzzf 
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