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Cinquanta anni fa nasceva lo scooter della Piaggio: cosi fu rivoluzionato il costume degli italiani 

E adesso 
Pontedera 

DALLA PRIMA PAGINA 

II manubrio 
Nacque subito I'Ape, motofurgo-
ne in lotta con Aermacchi e Guzzi, 
ci fu persino il Moscone, motore 
luonbordo Nelle citta ormai mta-
sate di Seicento e Cinquecento 
andare in Vespa sigmficava ora di-
stncarsi nel traffico, parcheggiare 
ovunque, lasciare lacitta in un po-
menggio di sole, viaggiare I'Euro-
pa con pochi soldi Estupefacente 
come a questo piccolo scooter 
non sia nmasto attaccato mente 
dell'angoscia dei secondi anni 40, 

at PONTEDERA 1! mondo si accor-
se di lei nel '52 Fu un manifesto a 
mostrare le sue curve smuose, il 
suo bell'aspetto, il cuore palpttan-
te, la robusta catena, la sua assolu-
ta linea sportiva. Gregory Peck sta-
va seduto davanti impugnando il 
manubrio, Audrey Hepburn se ne 
stava appollaiata sulla ruota ante-
rlore e Eddie Albert, cpn I'lmman-
cabile macchina fotografica, $1 era 
accomodato sul di dfetro approiil-
tondodel porta bagagli Con «Va-
canze romane. la Vespa divenne 
un slmbolo dell'ltalia, <sattantente 
come la pizza, gli spaghetti, le bel
le canroni e le cflsi poftiehe 

Iff! BHWPplQ flff aarai 
L'aveva Jnventata nel '46. I'inge-

§n»eoiradino D'Ascanio, proget-
sta aerojwutico, antesignano del-

1'elicotlero, utilizzando un moton-
no sussldiano per gli aerei. Lui non 
amava la mofelcietta pe | questo 
disegnO la Vespa>T«»p^*<«ho-
di, iijgombranM.toh to gomirie dil-
ficlll da cambkte» usava'dire degli 
scooter Al suo sCatticismo faceva 
«la lisEoniro I'entusiasmo di Enrico 
fcjgio, Jlglto di Rinaldo, proteso a 
fomlre agll Italian!, In quel difficile 
dopo guerra, almeno la motorlzza-
zlone individuate, Cera da insegui-
re Bartali, da consre in chta, c'era 
da andare al cinema e a ballare, 
W I'ora deluiovimento, del vag
al©, del primo approccio con |a ve» 
IbCltajyAscatiio elabord una mo-
to et» pareva luraefeo 11 carnbio 
nel manubrio, un bracclo di sup-
potto al]« jypte piccole, il motore 
latoraie, una ca W w a j M p a c e di 
proteggere II gujdatore della poz-
zanghere, un sedije comodo Si 
aftdava infltoto guardando il cielo, 
inseguendo i sogm ctfe parevano 
gla futuro Voleva chiamarla «Pa-
perino> rna quando Enrico Piaggio 
la vide «solamo! «Bu(fc?«mbra 
una vespa» E fu per sempre Ve
spa,, 

Ottanta mila lira 
La benedl il generate americano 

Stone, la rjprese il olneglomale sta-
tunitense Movieton, gli Italiani la 
toccarono con mano per la pnma 
yolta alia Rera di Milano del '46, 
prezzo di listino 80 mila lire Su 
quella due ruote viagglO la ricostru-
zjone. ragazze sorridenti a caccia 
di emanctpazione, giovanfyitelloni 
sulla via del mare, parrocl impolve-
rati In vlaggio tra un battesimo ed 
una esttema unzione, operai che 
andavano e venivano dal lavoro 
Chi poteva niai nfiutare un passag-
gio In Vespa? Non mancava mai 
una Vespa dietro la sagoma di 
Coppl, sudato, magro e pallido che 
translvasolitanosuuncolle Cimi-
se poco-la VeSpa a conquistare i 
mercati dopo II pnmo modello, la 
98, ecco il successo della robusta 
125 Gli indici delta fabbnca anda-
rono subito in fibrillazione 2 484 
scooter II pnmo anno, piu di 10 mi
la I anno successive, 60 miia nel 
'50,171 mila nel '53 150 milaiscnt-
ti al club della Vespa diedero vita 
ad una vera guerra di strada quan
do si affacciO la Lambretta, I'avver-
sarla piO temuta, I'agile mezzo del
la Innocent! che voleva awicinare 
i'ltalia Vinse la creatura della Piag
gio, soprawisse alte auto e compl 
mezzo secolo In plena forma, dl-
rebbelaleggenda 

Questo S I'anno della Vespa 
dunque, anzi della nuova Vespa 
In autunno gran gala e lancio del 
modello che vuole sfidare il Due-
mlla Totalesllenziodeiprogettisti, 
mentre nel capannoni di Pontede
ra gla si fa spazio alia nuova crea-

del tentativo (alquanto nuscito, in 
effetti) di nuhlizzare motonni bel-
lici di awiamento per aeroplani, 
dejle fabbnche bombardate, delle 
tensiohi della ncostruzione Sara 
la forma tondeggiante, pienotta, 
rassicurante, o piuttosto lo scatto 
gnntoso, o quest'aura di mdivi-
dualismo in movimento certo la 
Vespa si e presentata puntuale, 
elegante come un impenneabile 
dl buon laglio, all'appuntamento 
con anni piu ncchi, alcuni spen-
sierati (anche se non per tutu), al-
tri meno, convivendo tranquilla-
mente con pesanti maximoto, 
scootenm col guscio di plasties, 
ruote alte e ruote basse, figliando 
a! momento giusto la sua versione 
50 cc, senza targa (almeno fino a 
poco tempo fa) e senza casco 
Nessuno ncorda piu il «Lui», lo 
scootenno della Lambretta, che 
pure era un prodotto interessante, 
mentre i vespim 50 ancora affolla-
no i parcheggi dello stadio, gli 
spazi davanti alle scuole, le scuole 
delle citta Cosl abbiamo cono-
sciuto la Vespa, indiscusso simbo-
IQ di questo cinquantennio una 
lunga camera al^ervizio di molte 
diverse liberta (Enrico Mcmiunq 

«pensa 
positivo» 
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D mondo su due ruote 
Cera gia dai sei anni, ma di lei, il mondo se ne accorse 
nel '52, quando la guidd Grogory Peck E con lui, nel se-
dile posteriore c'era Audery Hepburn. NaeqUe cosi il 
mito della «Vespa», disegnata nel '46 da un ingenere ae-
ronautico. Cinquant'anni di storia che hanno seguito, 
ed anticipato, la storm del costume. Fino ai nostri gior-
ni, quando quella due ruote e diventata quasi uno sta
tus symbol ed ha invaso tutti i mercati del mondo. 

DALNQSTROINVIATO 

tura Cinquant'anni di miracoli, 
mllle imitazioni, 15 milioni di unita 
ptodotte, 89 diversi modelli a cui si 
andra ad aggiungere la nuova Ve
spa Una passione senza tempo, 
dunque, passata indenne tra le 
mode passeggere, i cortei antifasci
st! degli anni Cinquanta, le occu-
pazioni deLSessantotto, la scoper-
ta dei viaggi <on the road», le sensa-
zioni di <Chi Vespa mangia le me-
le», la ncerca dei luoghi estremi op 
pure di un semplice parcheggio 
sotto casa nell'era dellmquma-
mento 

Dall* «vac»nze» al •dlarl* 
Venne Gregory Peck, quasi cin

quant'anni dopo fu Nanni Moretti 
«Vacanze romane» esaltd i sogm di 
una generazione, quella dell Euro-
pp ntrovata, «Cato diano» 6 stata la 
nostalgia In mezzo ci sono mille 
Vespe la usava Jean Paul Belmon-
do per andare sul set, ci viaggiava 
un lmperturbabile Henry Fonda 
per le avenues di Manhattan, non 
nnunciava al cappello un ruwdo 
John Wayne, ci fimvano sopra le 
vincitnci del concorso di Miss Italia 
e Miss Cinema, ci giravano in Rivie
ra Tyrone Power e Marlon Brando, 
suite cartoline Piaggio la cavalca-
vano con destrezza lemminea Ab 
be Lane e Julia Arnall, Gaiy Coo 
per la voile pravane per le vie roma-
ne Gene Kelly per i viali pangim, 
Charlie Chaplin, con ironia e dism 
voltura, scelse una Ape tunsmo per 
Ischia 
Si andava al cinema con la Vespa 
per vederla anche in pellicula e 
trovare conferme ai propn modelli 

di vita II cinema scendeva nelle 
strade e ci scendeva in Vespa una 
giovamssima Antoneila Lualdi in 
Cam e gatti» del '52, i protagonist* 
di «Amici per la pelle» di Franco 
Rossi del 55, il Mastroianni di «Pa-
dn e figli», firmato Monicelli, Rena-
to Salvadon e Maunzio Arena nel-
I'accoppiata di Dino Rosi «Poven 
ma belli" e «Belle ma poverei, il Ge
ne Kelly di «Destinazione Pangi», e 
ancora Natalie Wood, Alberto Sor-
di, Renato Rascel, Vittono Gas-
sman, i «bidonisti» felliniani sino a 
•Gli amanti devono impararen del 
'62, regia di Delmer Daves, con 
Troy Donahue e Angie Dickinson 
Poi e slato il tnonfo dell'auto, delle 
fuonsene del prototipi, delle gran-
di cilindrate motonstiche, degli ae
rei, dei missili E lei, somiona sor-
niona, non si e persa d'animo 
prendendo nuove ed inedite si
lhouette, sosfjtuendo le automobi-
li, intrufolandosi nel traffico urba-
no raggiungendo poll insperati, 
savane e foreste, diventando uno 
status symbol giovamlista e snob, 
invadendo i mercati di tutto il mon
do Cina, India e Indonesia in testa 

D'Ascanio non e'e piu, e morto 
nel 1981 con gli onon del caso, 
prendendosi una nvincita su un'a-
ziendache allora lo aveva dimen-
ticato Oggi si toma a parlare di lui, 
della sua creatura inossidabile ed 
eterna Per il suo compleanno il 
paradigma dello scooter drventa il 
filodiunractonto Duevolumiedi-
ti dalla societa toscana npercorro-
no la stona dell'azienda e delle sue 
fortunate mvenzione «ll libra della 

comunicazione» di Omar Calabre-
se e Maunzio Boldnin fotografa 
centododici anni di comunicazio-
ne Piaggio II canoyaccio dell'im-
magine scuote forse piu del mo
delli che via via hanno caratrenzza-
to I'mdustna Piaggio C'e una partt-
colare sintoma cteativa e comuni-
cativa, qualcosa cne rende I idea 
dello scorrere del tempo, delle m-
tegrazioni delle ere, del mutamenti 
di costume La comumcazione sta 
sempre un gradmo sotto gli ecces-
si, compenetrata alia sua identita 
volutamente nazionale -1! famoso 
e tanto decantato Italian style - e la 
sua vocazione mtemazionale Ca-
labrese e Boldnni si sono adden-
trati nella strategia comunicativa 
dell'industna cori una lente di m-
grandimento ptecisa e puntigliosa 
e con uno spinto di cunosita effer-
vescente che supera I intento di-
chiaratamente aziendalistico del 
volume che pure, in pubblicaziom 
come queste, solitamente prevale 

Al complesso mosaico comuni-
cativo aziendale - manifest], de-
pliant, slogan, calendar! nviste e li-
bn - si affianca un analisi attenta 
dell'inciden7a del modello scooter 
nella vita sociale E questo il trami-

te per capire anche I'efficacia di 
messaggi, come «Vespizzatevi» e 
«Chi Vespa mangia le mele», che 
hanno permesso ad un prodotto di 
restate sempre a passo con i tem
pi 

Laleggendaedll 
«La leggenda verso il futuro», I'al-

tro volume del cinquantenano, e 
stato curato dal prof Tommaso 
Fanfani, ordinano di Stona econo-
mica all'Universita di Pisa e presi-
dente del Comitate scientifico del-
Id Fondazione Piaggio Qui gli 
aspetti stonco-documentativi se-
guono levoluzione dell'azienda, 
dai pnmi passi in Liguna all attuale 
dimensione mtemazionale pas-
sando per le vane fasi espansive, i 
momenti cnhci, le separazioni e le 
nnascite le lotte sindacali e gli av-
venimenti stonci Lo scenano del 
•miracolo Vespa» toma anche nel
le pagme ora sbiadite, ora chiare di 
una epopea industnale e si appre-
sta ora a diventare motore non 
soltanto di veicoli a due ruote, ma 
anche di un museo di prossima 
apertura a Pontedera Perche la 
Vespa in fin dei conti, e un po' il 
nostra Novecento 

• FONTEDERA «lo penso positive 
petchesonvivoncantaJovanotti II 
suo rap affiora nel cielo della fab
bnca, reparto catene dl montag-
gio, scivola sui binan di trasporto 
peicone i lunghi comdoi, si drs.se-
mma tra i computer e i robot e 
giunge finalmente all'orecchio de
gli operai Sono in gran parte gio-
vani, ragazzi e ragazze della nuova 
generazione Piaggio Sono loro ad 
ayer voluto la musica in reparto, 
quel filo che li lega al loro presen 
te, alia vita fuon, alle aspettative 
<iel dopo lavoro, anche alle chi-
mere, perche no 

UfobMca Integrate 
Questa non e la fabbnca dei so

gm, 0 la fabbnca delle novita, delle 
iniunazioni, della ncerca Si chia-
ina tabbrica integrata> negli ac-
nirdi aziendali E' nata il 3 luglio 
dello scorso anno quando sono 
stale awiate tre units produtUve pi-
luta Noi partiamo dai Cip (Centn 
inlegrati di produzione) per capire 
i os t- la nvoluzione della Piaggio 

Gli schemi disegnati nei pro-
s|K'tn della galassia aziendale non 
reudono bene 1'idea di quelloche 
sta succedendo a Pontedera Ma 
qui a pochi passi dal Duemila, na-
sc e dawero la polifunzionalita del
le maestranze Tanti piccoli piane-
ti pn>duttivi compost! da una cin-
quanhna di lavoraton - ecco i Cip -
si rundono autonomi, insomnia si 
autugestiscono "Abbiamo iniziato 
in quattrodici dei trentanowe Cip 
esistenti - afferma Moreno Bertelli, 
45 anni, segretano della Fiom ad 
applicare I'accordo innovative del 
marzo '95 su oran, salano, am-
biente e investment! sulle mecca-
niche Adesso andiamo oltre, spo-
stiamo avanti quell'intesa, realiz-
ziamo la partecipazione dei lavo
raton* La scelta di ndune la pausa 
da un'ora a quaranta mmuti sara 
I occasione per discutere quotidia-
namente del processo produttivo 
Si andra avantt per gradi Per ora si 
recupereranno dieci minuti cin
que vanno alia produzione e cin
que alia discussione Poi, a fase ul
timata, dieci minuti andranno alia 
produzione e dieci al confronto in-
temo ai gruppi aulogestiti E logi-
co che cinque o dieci minuti gior-
nalien non consentono una di
scussione serena a decme e deci-

ne di operai Cosi e previsto un accorpamento o due discussion! setti-
manali di 12-13 minuti oppure una soltanto, il venerdl 

«E un caso unco in Italia - dice Dano, 28 anni, pisano - e credo che 
dovremmo tutti responsabilizzarci» «Ci servira per acquisire maggiore 
conoscenza» sostiene Angela, 30 anni, di Pontedera <L'mtroduzione del
la polifunzionalita - precisa Bertelli - ci consentira di spostare alcune fun-
zioni esterne alia linea di montaggio, come il controllo e la manutenzio-
ne, all'intemo della linea stessa Questo comportera maggiore pradutti-
vita, maggiore professionalita, responsabihzzazione dei lavoraton e in-
terventosuilivellu 

Dire addio al capotquadra 
«Team>, squadra o Cip poco importa A Pontedera si demohsce un 

presupposto della tradizionale orgamzzazione del lavoro il rapporto ge-
rarchico Alsuopostoamvalainterfuzionali Oltre il gergo professionale 
si pud ben dire addio caposquadra addio controlli E forse, addio, an
che alia parala «operaio» Una nvoluzione anche lessicale, dunque Ci 
saranno trentatre giovani mgegnen a supetvisionare i Centn integrati di 
produzione Chi credeva che il discorso della partecipazione operaia 
fosse andato in soffitta con i venti gelidi della restaurazione, dunque, si 
sbaglia Nei documenti aziendali i Cip vengono defimti «le cellule di base 
dello stabilimento, nelle quali sisviluppano le attivita di produzione, ma-
nutenzione, supporto tecnologico per il prodotto in esercizio, gestione 
matenali e qualita» Gli obiettivi del team? Quantita-qualita della produ
zione Qualcuno, lassu, sobbalzera sulle nuvole 

Ma che cosa sigmfica lnteifunzionalita? Lo spiega un addetto alle 
Grandi Sene «Nel mio caso, oltre alia produzione e ai temi della qualita, 
adesso mi occupo anche di rapport! con i fomiton, i concessionan, il 
post-vendita e I assistenza Lascio mano libera ai Cip Ogm team precisa 
i propn obiettivi di qualita, produthvita, semzio e cosh Cioe govema i fat-
ton fondamentali della produzione prodotto costo, nsorse umane, 
mezzi di prodc rone processo produttivo, flussodi matenali, cosh ditra-
sformazione» 

La sflda del mercato globale 
II colosso delle due mote accelera sul piano orgamzzatrvo, getta via 

lacci ingombranti, accetta la sfida del mercato globale Superata la crlsi 
dei pnmi anni Novanta, accantonata I idea di trasfenmenti nel biennio 
passato la Piaggio ha fatto boom 60% di aumento produttivo, vertici 
mondial! per i marchi Hexagon, Skipper e Vespa, 1 600 assunzioni a 
tempo indeterminate 6 500 dipendenti a Pontedera, 13 mila nel gruppo 
E adesso entro la fine di marzo, altre 600 assunzioni contratti formazio-
ne-lavoro e a temune «Se si considera che a un operaio Piaggio corri-
sponde mezzo operaio nell indotto - spiega Roberto Mana Zerbi, re-
sponsabile delle pubbliche relaziom - si pud capire che quel lecondo 
modello di sviluppo sostembile, del quale I azienda e paladina trova 
plena applicazione a Pontedera* Radici terntonali profonde dunque, 
non solo sul piano economico ma anche culturale come testimonia la 
Fondazione Piaggio 

Giovanni Alberto Agnelli sta mettendo a fnitto le sue teone aziendali 
Colpo di fortuna o colpo di genio la svolta impressa alia Piaggio' «il capi-
talismo' selvaggio non ha piu sen>o» ha scntto recentemente Lui crede 
dawero nella «fabbnca integrata» I carteili che compaiono nei reparti 
fanno capire che siamo dawero ad una svolta «Globalizzare» e il suo slo
gan I azienda il mercato ele professionalita 
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