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• PORDCNONE Confusione, diso-
nenlamento E sfiducia anche, diffi-
denza. Nella politica, nella sua vo-
lonta di aflrontare i problemi di,chi 
lavora. Vai fuori dai cancelli delle 
labbnche parti cpn gli operai, con i 
delegati e resti tmpressionato Alia 
chiarezza di idee quando al centre 
dell'attenzione metti le question! di 
ogni giomo -1 canchi di lavoro, il sa-
lario, i tumi - subentra lo «spaesa-
mentO" appena il discorso si allarga, 
drventa politico 

E la mancanza di ntenmenti • e 
inevitabile - si toilette sulla politica I 
comportamenti si fanno impalpabi-
li AlpuntochelaCgil.persapereco-
me voterannp i propn iscntti, si e n-
volta alia Swg di Trieste commissio 
nando un sondaggio 
, Siamo a Pordenone,«nel Nord-Est 
del posto sicuio e della piena occu-
paztone, E tichiedi quale potraes-
sere II senso, quassu, del labour day 
che i'Ulivo ha indetto per il 13 
apnle Dalla «Sole», azienda metal-

,meccanica nell'orbita Zanussi, 
escono glj operai del secondo tur
tle , 

Laura,, 30 anm, appena eletta 
delegate per la Fiom, si stringe nel-
le spalle e guarda a terra Di «poli-
tica» nori vuol parlare Non sa cosa 

, dire, >E arabo«, No. non condivide 
que) cl\e dice la ragazza che le si 
ferma accanto e assicura - pensan-
dp al volo • di -non aver fiduria in 
nessuno perche tanlo noi operai 
slamo quelli che ci nmettiamo 
sempre». Ma replicare proprio non 
sa 

U pttoccupazioni dl Laura 
Sa bene invece, Laura, quel che 

preoccupa quantl lavorano con lei, 
l&, dietro i cancelli della fabbnea II 
salario che non baste mai e I'equita 
fiscalesonoichiodihssl Perche il la
voro non manca, certo, ma bisogna 
(avorare in due per tirare avanti E 
quel po' di benessere che e'e _ la ca-
jia dj,j)ropnet4„t,iiata,su ?«esso con, 

,ann[L , { 

pisci perche quello del lisco e il pro. 
blema pit) sentito 

fVogliamo I'equita vera - dice 
Laura • quella che non consente 
scappatoie a nessuno «Mentre a 
noi portano via dalla busta paga il 40 
per cento - aggiunge Giovanni Bian
co, 36 anm, operaio - insopportabi-
le<, 

Ma ad impedire sonni tranquilli e 
anche la flessibilita, la sensazione 
diffusa che tutto sia precano, incer-
to Sono le condizlom di lavoro che 

• Dopol'evoluzione delle scorse 
, settlrjiane, che ha visto i tre temi del 
, IsivoK),flellostatosqcialeedelfeo 
, emergere nettamente su tultt gli altri, 
, gli interessi del pubblico appaiono 

sostanzialmente Istabilizzali. Anche 
la fluldita elettorale, ossia il numero 
ell elettori che c^mbia schieraniento, 
ha cohtinuato a declinare, scenden-, 
do per la prima volta da parecchie. 
settlrnane al dlsolto del 4%. 

Nella rilevazipne del 23-25 marzo 
aveyamo segnalato.uno scarto mol-
to ampio tra interessi dell'elettorato 
e cohtenuti delle trasmissioni,so-
prattutlo sui tenii del lavoro (ppco 
presenti. nonostante,rinteresse|egli 
elettori) e su quelli delle ijegole 
(troppo presenti, nonostante il di-
sinteresse degli elettori). Ci chiedia-
mo dunque: i programmi politico-
elettorali nel loro complesso si sono 
mossLnel senso diridurre q,nelsen-
so dl amplificare tale»scarjp|! J dati. 
della setllmana dal 23 al 29 marzo 
nonlasclanodubbi. 

•Pratlcamente su lutti i temi rile-
vantl I media hanno accentuato il di-
siacco rispetto agli interest del pub
blico, peggiorando sensibilmente la 
gia precaria situazione iniziate. In Tv 
si 6 parlato ancor menq di lavpip., 
sviluppo e stato sociale (i temi ctie 
Interessano maggiormente il pubbli
co) e ancor di piu di qijjestione mo
rale, glustizia e futuro govenio, tulti 
temi che erano gia sovrarappresen-
tati nelle trasmissioni della settlma
na precedents E molto probabile 
che questo distacco tra interessi del
l'elettorato e classe pblitica si tradu-
ca, il 21 aprile, In unajstensionismo e 
in un numero di schede blanche e 
nulla senslhllmente" superiore a 

Operai ddUzanu^ddlPordeiHHW .FaustoGiacconr 

Le panre operate 
nel ricco Nord-Est 
«La DoKtica distante da noi» 
Confusione, disorientamento, timori. E anche sfiducia, Gli 
operai di Pordenone, nel cuore del ricco Nord-Est, non cre-
dono che alia politica stiano a cuore i problemi dei lavora-
tori, Cos! i comportamenti politici si fanno impalpabili. 
Tanto che la Cgil, per sapere come voteranno i propri 
iscritti, ha commissionato un sondaggio alia Swg, Un be
nessere cqstruito con la fatica, la paura di perderlo. Una 

i PfHira^hferiduoeilaaolidarieta tra i lavoratori. i>»ui> 
• -fitiimi sri «OHsmrr» "fwtsviwO'J-

peggiorano, anche dove il sindacato 
e forte EI9 sfruttamento con le sue 
mille lacce, motivato da uragioni di 
mercato*., Perche anche nelie pie-
ghe del Nord-Est c e una Calcutta 
nascosta. Nei laboraton e nelle ofii-
ctne il cqnlratto nazionale di lavoro e 
spessq uno sconosciuto, il lavoro ne-
ro si espande, gli straordinari non 
vengono pagan e quando mancano 
le commesse il posto pu6 saltare da 
un gtorno all'altro, senza tutele. E 

nelle grandi fabbriche<si lavora di 
piu e peggio». Te lo ricorda una si-
gnora mentre tira via infreddolita. 
•Pariano di sfruttamento degli im-
pianti - dice - ma qui si viene sfruttati 
noi- Cos! scopri che alia Zanussi di 
Porcla si e passati, perlavoratore, da 
440 a 550 pezzi prodotti al giomo: 
uno ogni 48 secondi. Un aumento 
della produttKitasuperiore al 20 per 
cento: un milione e 350mila lavatrici 
prodotte nel '90, un rnilione e 880m'i-

la nel '95.Cinquecentotrentamila 
macchine in piu, con gli stessi orga
nic! Una performance a spiegare la 
quale non basta ne la semplifica-
zione del prodotto ne I'ottimizza-
zione dei processi produttivi. 

Gia, i carichi di lavoro, gli orari. 
E i tumi. iRiduzione d'orario? Pur-
ch^^ne^sMno.rjensi di mettere in 

si «#» ; IWami ,«^«*ie(*ia„,Uavorare 
duro, si,.:fliasla?dQnienica-- e le 

_;;, npj(i oiSoneLsaere-JUn tema di im- j; 
portanza capitate i sopiattutto pe r ; 
le donne. Lo sottolinea Laura Del 
Ben, delegata Fim. Tiene molto al
ia parita, dice. «Ma quella vera non 
e quella che mette lutti sullo stesso 
piano per fare il peggio», «No, non 
e'e attenzione per il mondo del la
voro e neppure per la famiglia*. 

Cosl capisci che non basta ave-
re un lavoro (relativamente) sicu-
ro per essere tranquilli. Neppure se 
sei parte di un sistema produttivo 
tanto lorte da fungere da locomoti-

va della ripresa. E capisci che non 
basta la sicurezza economica per 
avere occhi e testa anche per cid 
che va oltre la porta di casa e i 
cancelli della fabbrica. Anzi. 

PaundeU'esclusione 
E il venir meno di una cultura a 

pesare. Certo - spiega Ruben Colus-
si, il segretario della Cgil - qui da noi 
il tema oggi piu sentito dal lavoratore 
tipo e quello fiscale. Si paga troppo e 
si pensa dtaver diritto di guadagnare 
di piCMaperdura ovunquela paura 
di perdere il posto di lavoro. II posto 
viene visto sempre piu come cosa 
preziosa: perderlo significherebbe 
un abbassamento della propria con-
dizione sociale. Insomma, e'e, forte, 
la paura dell'esclusione. Una paura 
che riduce la solidariete tra i lavora
tori e mette in discussione valori, 
modidiessere». 

La realta, del resto, non e tale da 
lasciar tranquilli. Qui il tasso di disoc-
cupazione e del 1%. E anche qui, so-

prattutto per le donnc (ii 70% della 
forza lavoro alia ricerca di un posto) 
e per i giovani, e dura trovare un im-
piego. Tanto che 1'annunciata chiu-
sura dello stabilimento Stefanel di 
San Vito al Tagliamento - 85 dipen-
denti donne, tra i 40 e i 50 anni di eta 
- e vissuto come un dramma. 

Non sorprende, allora, che la ten-
denza sia verso una sempre maggior 
individualizzazione del rapporto di )lsrapport9i£DnilavoialDiwii!iui) 
lavoro. L'operaio e il padrone a tu «Con I awento dei sistema pane-

..periu.; Per avere dipift in busta paga. cipativo*spiegano^-:!lerelazioniin-

incambio, gli imprenditorichiedano 
tumi piu disagialk Un'eventualita vi
sta come la peste. «Cosi - spiega Ser
gio Fossaluzza. operaio alia Zanussi 
di Porcia - si preferisce lavorare 40 
ore alia settimana e far giomata che 
lavorame 34 su tre turni a ciclo conti-
nuo». 

Contraddizloni in busta paga 

Le contraddizioni stanno anche 
qui. La paura di perdere il posto e, 
insieme, il tirnore di dover cambiare 
abitudini. L'accettazione di carichi 
di lavoro sempre piu gravosi «purdi 
far giornata» e il peso insostenibile 
dell'alienazione di un lavoro alia ca
tena sempre piu parcellizzato e ripe-
tittvo. 

Ma anche nelle buste paga le con
traddizioni non mancano. Alia Za
nussi, spiegano Sergio Fossaluzza e 
Alessandro Vivian, lavorando sui tur
ni e con la raaggiorazione del lavoro 
nottumo, un operaio di terzo livello 
(il 50% dei circa 5mila dipendenS) 
con died anni di anzianita arriva a 
prendere circa un milione e SOOmila 
lire nette al mese per tredici mesi. 
Premi aziendali compresi. 

Basta per6 spostarsi sette chilo-
metri, dalla parte opposta della citta. 
per trovare altro clima e altri salari 
La Seleco produce televisori ed ap-
parecchiature elettroniche. Anche 
qui la maggior parte degli 800 dipen-
denti 6 costituita da operai di terzo li
vello. Macon died anni di anzianita 
si arriva al milione e quattro. Salario 
da fame. Per via dei tumi che non si 
fanno e della lunga crisi che ha piu 
che dimezzato la forza lavoro ed ha 
impedito che al salario contrattuale 
si sommasse, come in Zanussi, un 
salario aziendale. Ma tant'e. 

•E poi il nostra caso • sottolinea 
Gianfranco Fantuzzo, che alia Sele
co ci lavora da una vita - un'altra co
sa Ifia dimostrata: che anche da noi 
non ci sono posti di lavoro garantitk 

HmftopartecipazioM 
Ma e'e un altro problema, che as-

silla chi fa sindacato. Oltre alia politi
ca industriale che manca, e che sa-
rebbe necessaria per consolidate lo 
sviluppo. Ed e il •modello Zanussi». 
•Certo - spiega Colussi - questo mo
dello di relazioni sindacali e sempre 
stato meglio di quello di allre azien-
de ma non e che abbia prodotto 
grandi risultati per il sindacato». An
zi, rincaiano Vallan e Fossaluzza, 

, fhahnilocol mertereJncrisi ilnostro 

Per avere un occhio di riguardo se il 
vento dello sviluppo dovessecadere. 
Persperare, anche, in una possibility 
di camera. 

Come non sorprende che lorario 
di lavoro si stia progressivamente di-
latando. Piu che le tabelle contrat-
tuali a dettar legge e il mercato. «Le 
44-45 ore settimanali - ricorda il se
gretario Rom, Flavio Vallan - sono la 
norma e quello della riduzione non 
e un problema troppo sentito. An
che perche i lavoratori temono che, 

E TV. Molti i giovani tra gli astensionisti, neanche la telepolitica sembra raggiungerli 

1 media non pariano al partito del non voto 

dustriali sono cambiate. Gran parte 
dell'attivita sindacale si svolge all'in-
temo delle commissioni paritetiche. 
Lontano dai lavoratori. E questo pe-
sa. Perche i lavoratori vogliono con-
tare di piu. Cosi i risultati non vengo
no vissuti come proprie conquisten. 
E non si tratta di nostalgia del condit
io - <anche se non e accettabile che il 
conflitto sparisca». II problema e se-
rio ed e quello degli strumenti di par-
tecipazione alia vita dell'azienda. 
Una contraddizione in piO. 
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quello dellepplitiche del 1994. 
' AclrcaduesettimanedaH'apertu-
ra delle ume elettorali, il cosiddetto 
"partitq del non voto" continua infat-

'ti a mantehere un pesb percentuaie 
(circa il 20*) che conferma 1'esi-
stenza di un trend gia emerso nelle 
^pnsultazioni che segnaronol'affer-
'maziorie del Polo. 

Tradizionalmente, I'elettore 
astensionista viene identificata co
me di sesso (emminile, estraneo al 
mondo,*del lavoro - perche. impe-
gnato nelle attiviti di'gestione della 
casa - o perche fuoriuscilo per ragio-
ni di eta, resldente nelj'area del mez-

zogiomo. 
Una significativa correzione al 

profilo appena tracciato proviene 
dai dati disponibili sui soggetti che 
dichiarano che assumeranno una 
scelta astensionistica il 21 aprile. In-
fatti, pur confermando una piu forte 
propensione al non voto da parte 
delle donne (58.256), casalinghe 
(29.1%), con un basso livello di 
istruzione (16.786), sono sorpren-
dentemente i giovani (18-24 anni) a 
rappresentare la quota piii significa
tiva di coloro intenzionati a non vo-
tare (17%); gli anziani (oltre 60 an
ni) . al contrario, costituiscono solo il 

6.8% dellesercito del non voto. An-
cora, se nel Mezzogiomo si continua 
a registrars il maggior numero di 
elettori astensionisti (34.9% nell'ulti-
ma rilevazione) anche I'area del 
Nord-Ovest contribuisce significati-
vamente al partito del non voto 
(26.1%). Anzi, nel Mezzogiomo si 

registra un trend decrescente mentre 
nell'area del Nord-Ovest awiene 
esattamente il contrario: lastensio-
nismo sembra crescere sia pure in 
modo non lineare. Riguardo al livel
lo di istruzione dei non elettori, infi-
ne, la propensione al non voto si va 
diffondendo anche tra i soggetti in 

possesso del diploma di scuola me
dia superiore, non sempre giovani 
(dai 30 ai 39 anni) e gia inseriti nel 
mercato del lavoro.Gli elementi (in 
qui illustrati contribuiscono a defini
te profili diversi dei non elettori non 
piu interamente riconducibili a quel
li consolidate infatti, accanto al cbn-
tributo offerto dalle casalinghe e, in 
misura minore dagli anziani, si collo-
cano quello dei soggetti mediamen-
te istmiti gia entrati nel mondo del la
voro e quello dei giovani student! o 
in cerca di occupazione. In partico-
lare, I'attenzione deve essere con-
centrata sull'universo giovanile • or-
mai privo del contribute offerto dalle 
tradizionali apnnzie di socializzazio-
ne politica - fortemente dipendente 
dal sistema dei media neli'assunzio-
ne delle categorie interpretative del
la realta politica. Nel rapporto con i 
media, il primo dato che deve essere 
segnalato £ la grande indifferenza 
all'informazione quotidiana offerta 
dalla carta stampata: solo il 5.4% leg
ge un quotidiano tutti i giomi ed il 
20% lo legge saltuariamente o mai. 
Piu intenso e complesso appare, in
vece, il rapporto con il mezzo televi-
sivo: esso oscilla tra la totale assenza 
di esposizione (20.2%) e 1'esposi-
zione quotidiana dalle 4 alle 5 ore 
(15.1%). 

Ma che tipo di programmi vengo
no seguiti? I giovani che dichiarano 
che non voteranno si espongono 
nella misura del 70.6% a programmi 
di intrattenimento (contro il 57.6% di 
coloro che voteranno), del 18.3% a 
programmi di informazione (contro 
il 24.6% di quelli che si recheranno 
alle ume) edeH'il . l%aprogrammi 
sportivi. Si tratta di una dieta televisi-

va improntata prevalentemente alia 
ricerca del "loisir" e che marginaliz-
za la dimensione informativa e co-
noscitiva offerta dal mezzo. Non a 
caso, gli stessi soggetti dichiarano 
nell'80% dei casi che nessuno dei 
programmi di telepolitica attual-
mente trasmessi e in grado di susci-
tare interesse e coinvolgimento per 
la campagna elettorale. Una mag-
giore reattivita nei confronti dell'of-
ferta televisiva complessiva si regi
stra in corrispondenza dei soggetti 
dai 30 ai 39 anni: pur rimanendo il 
genere dell'intrattenimento quello 
maggiormente seguito, anche i pro
grammi informativi risultano seguiti 
in misura significativa. L'accusa di 
non riuscire a suscitare interesse nei 
confronti dei programmi di telepoli
tica si riduce, in questo caso, a circa 
il 70% degli individui. 

In generate, si pud sostenere co
me si stia assistendo ad una profon-
da modificazione dell'area del non 
voto che non si identifica piu con le 
fasce marginal! del tessuto sociale 
ma che coinvolge progressivamente 
le giovani generazioni fino a lambire 
i soggetti inseriti a pieno titolo nel ci
clo produttivo. Di fronte alia nuova 
realta che si sta configurando, il si
stema dei media gioca un ruolo rile-
vante non solo nell'offrire elementi 
informativi a quei soggetti che Ii ri-
chiedono - sia pure, poi, per perveni-
re alia scelta del non voto - ma so-
prattutto nei confronti di chi costrui-
sce universi valoriali e modeili di 
comportamento mutuati dall'offerta 
televisiva cosi come accade per i gio
vani. 
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