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T Unit a 
PER UNA NUOVA SOCIETA 

Uomini e non robot 
Queste due pagine de «Vlnitii» sono pubblicate su />ro-
posta dei comunisti delta Fiat* perche Vopinione pubbli-
ca itatiana conosca la realtit in cui virono i lavoratori 
del piu grande complesso induxtriale del nostro Paese. 

A j \ F U T : quaM fi.UOO >rt. 
turr profiiillr »1 giorno. I SB.((00 
lavoratori orcupali, 1.330 mi-
liardi ili fatturato. 34 miliardi 
p mrw* di utill nrt l i nrl hi-
lam-iu ilel I'J68. l / u t t l l e ogffi 
la for/a pruduttita dr l mono-
polio turinr*? drll 'auto: un coro-
|)IP»HO chr ha un pr*« fUtrrmi-
nanlr nrU'rvonoroia tnrinmr e 
italiana. Ma la F I A T o«>a c 
fiillantu <|ur«to. I r w^ltr rhr 
• i wmpiono al i rr t icr drl »un 
cnn'if l i i i Hi aniniii]i«tra/i<in* »n-
ridoiiu <ulld M I B di nnlioni di 
Horn in i, Milla ciMlili/iinif rrimn-
niica r »ix-mlr drll'iiilrr't l'ar»r; 
dalle »ur liiiii- di prudurinnr 
rt i ' f un IIKMJI-||O di *ila deMi-
nafo a iw'iirf jirr lungo tempo 
Delia "H-irta ilaliana. 

|.V«-in|>ii> pin r r r r i i l f : allri 
15-20.000 laioraturi saranno 
• im pur tali » nri |ini--imi m**i 
dallr r«-fci«tni del mrridi»nr prr 
laiorarr alia Kl \ T . ( umplcni-
vamrntr allri (<0-70.<)00 rittadini 
aaranno ro-tri-tti ad rmiffrare a 
Torinii. K •{iir^t'i draiiunatico fr-
nuinrno mm r rhr l i i l t imii at-
to di un priM-f-wi rhr \ a avan-
ti da HI I I I I e parr dr«tirialn a 
pricrguirr. f<ir<* anrnr piu in-
ltn*amriitt \ nrl proximo fu-
turn. 

(.mitinua r M ufi^raw 1'rtpan-
aiuni' iinila|<-r»lr r squilihrantr 
drlln produ/ionr automohili«li-
ra. If ri-Mir*r del I'arsr si ron-
rrntranii M-niprr piu in un'arra 
ri«trrttu. mrntrr pro»*Kiir il dr-
p*u|irrainriit<i drllr rrgioni piu 
p«» rre drl Mrwojiorno ron la 
emifira/iiiiif drlTunica ri<mr*a in 
grailo di farlr rinaM-rre: il lavo-
rii p riiitcllippn/a <J«-ftIt ilnraini: 
I'arra tnrincM- M congrstiona 
•rmprr piii, mcntrr aH'intrrno 
atr-wi ilrl I'irninntr crrvnnn gli 
i>quilil>ri fra nine ad alia ron-
rnilrarionr indu«tria|r r zone 
di nMiandumt e di aram> »vi-

l l l | ( | M P . 

<alil<>«|f» r il « mitdella di ««'i-
IM/I/MI >• ini|Mi<to dalla F I \ T al 
nn*tr<i I'ne-r: un modello rile 
•Xfira\a g!i iquili l in eronomi-
ci. ''lit- ii>m(Hirla f<»li Miriali 
n\ umnlli Hlti-*imi. chr. impe-
di^rr lo -viluppii di inlere re-
finrni r *fl lori vir ial i , rhe ron-
aidrra gli immitii romr puri 
ogEctti di 'frutlainrntii, romr 
a/Niic/ii di mrrcr * da tra^fr-
rire da un rap«> atTaltro drlla 
prnivila. 

I n minlt-llu di «\ilup|H> rhr 
erra anrlir un " niixifUn di vi
ta »: per i la\orat<»n. |»er lr 
Comii/iuni di Uvori) aH'intcrno 
dolle officiur run i nuoM mr-
todi id •ifrultaiiipiito mtenMvn. 
r rifEidanirntr piafiifiratu, del 
la\on>. ron la rnntinua tiilaln-
tifinr dcpli orari, run il Aarri-
firio di immniw rnrrgie pci-

( hichr r fi-irlii ' »uH'a]|^ri- dri
l l pirna ullli//a/i<mr d<*)(ii I'll-
piantt r drl priditto a /mnUI ' ' . 

I.r lolte di <)ur-ti mr-i alia 
F I \ T per la r»fi<|ui»ta di un 
nuoxi (Milrrr di cunlrattii/ioiir 
"U tulti f l i n-|»r||i drl rap|Hir 
tii di l»w»n> r per maiccinri 
»alari: i mmimi-nli di <|u»r-
tirrr in alto per affrrmare il 
diritlo di i rittadini a dnn / r r r 
'uiras«r(|o drlla r i t ta: lr KTUII-
di hatiaglir na/ionali prr lr 
pension i. prr la fine drllr 
« zone M salariali. per i -a l j r i . 
l'iHiii|>u/iiiiir r In "\ilii|i|Hi ilfl 
M(-r/iif[iornii MI I I I I It- graii'li 
tappe di un unirn priMi--^i ill 
ewtru/ioiir. di un*allernati\a al 
• modrlltt FI 4T ». 

Su t|iirH|a ^trada tH-ium-
rontinuare ad iiiti-n^ifiiarr U 
lotta r luni ln dri laMiratun. 
non arrettando lr fal-ir pru-
mr**e riformi<>ti(lie del n<ivrr-
no, wnipre piu Irgalu agli in-
Irrrnni drlla F I ̂ T . o le allrrt-
tanlf f i l - r pr»nir^-r uiiraroli-
atiehe falte di -logans i-hr MIIMI 
ritolti/ iunari Miltantn a par >le 
ma non "i fondunu Millr rr.ili 
rondi/ioni. >ui reali liiMigui ili'i 
latoralnri r degli uniniiu. I,a 
\ ia da M'Ruirr r ipiclla drlla 
t-oMlruzione drlTanali-i tulla 
rondizionr ili la\i ini, drU'umtu 
e della lolta }nirtatr a\«nli ili-
rellnmcnte dai lavurutori, con 
lr loro orpanimaziuni sindacali 
r polilii'hr. per affermarr una 
nuina ro.orirnza rd un nuiixu 
piilrrr operaio e ilrmiM'ralico 
nrlla fablirie* e nrlla -torirta. 
|»er ruitruire un niinio ".rliir-

r.iini'iiio pohliiu i .ipjo- di >ni-
priinrr*- iiiii* -mlla a -ini' lrn 
i|i"lla diri'/iunr di'l V»'*^. 

E M «H 1— 1 \ -tr»da. 
i nr piu • lit' 'H'l |u^-ylii, si 
riini'i-riiid ia iii-<»tili||lnlr furi-
/Kirir drll'iirgaiu//d/ioiir operaia 
nrlla faMirn . i : drl .-indai-alu. 
prr dun' inula <- for/a alle hitlr 
prr IJ Iru.-fiiriiia/Kirn- della con-
di/i<i|ir <i|MTuia; drl pdrtito II>-
niiini-td. (MT uiiifnarr tulle le 
lotlr in un itrnrralr priMr-»u 
ill trii-fiiiiiid/Hnif di'iuiH-ralira r 
-IH I; I I I - IJI ililla '•iHirta. I.'ur|{a. 
I I I / / , I / I < I I IC l i i i i i "|H-rai nrl per
nio riiiiiiini'-la -\t\ IUIIKO di l«|. 

turn, in "'Km -quadra, r un 
iii<>inril|i> i ltri-iMi di parlrtipa-
/milt' e di driinit'ra/ia nrlla full-
iirira. un putitn di rifrriniriito 
unitarin prr t tit 11 i lavuralnri 
nrlla luttu |irr haltrrr il piilrrr 

l I l ' l l l | l | l l l l | H l l l l l . 

Hi I'II (HTt'lir i laMiralori i-o-
niuiiivii di tultr lr -I'/inni F I VT 
iiaiimi flt't'ioo la piilililira/iimr 
di tiut'otr payine »ul niiirnalr • ir-
inuui-ta « II liiln »; |MT I I I I I -
triliuirt- a Ma imui-ri'ii/M i-il alia 
vnlu/Hiiit' dri prulili'iiii dri I*. 
Mirulnri ili-1 la F I \'V: prr dire 
i|l|i-|lu t-hr lu F'l \'Y r il sun 
ginnialr « I <i Slamfm » -i Riiar-
dnnn l»t-iii- diil tlirr sulla t-onili-
/ioiii' <i|Mijia. |«r |M>rrr di frtin-
tr HU'tipiniiuir pulililica na/iiw 
nalr I'l-iigrn/a drlln lolta di tllt-
|i i liiMinttiiri ilalinni ciuitro il 
11 mtxli'll" FI \T » per un iiini-
\n ni'Mlrllu di \ i l a , per una nuo-
Ml - l l l l ' t 1 + 

LA NUOVA 0NDATA 
La Fiat ha annunciato che nel 1969 dovra atsumer* 
altri 15 mila nuovi operai, il ch« comportera il tra-
tf«rimento a Torino di almeno 60 mila person*. La 
politics del monopolio, »o$tenuta dal governo di 
centro-iinistra, provoca una ulterior* congestion* 
con la consequent* totale erisi di tutti i servizi nel-
I'area torinese, mentre condanna alia degradazion* 
e alia miseria le zone sottosviluppate del Sud. 

Le esper/enze rfeg/i operai fiat hanno dhtrutto 

le illusion'! aiiendalistiche e il paternalismo dei padroni 

Fine di un mito 
Un posto alia FIAT. Quanti sono stati negli anni '50, ed anche dopo, 

coloro che hanno giudicato tale prospettiva come una sorta di rimedio 
a tutti i loro problemi? E quanti sono coloro che, nello stesso periodo. 
hanno guardato ai lavoratori della FIAT come persi ad ogni battaglia? 
Erano gli anni duri che seguivano la sconfitta della CGIL nel 1955. Anni 
di repressione e di violenza del padrone per tentare di stroncare il 
movimento operaio alia FIAT. Ma anche anni di illusioni. Chi non ri-
corda le discussioni di allora in fabbrica e davanti ai cancelli? Chi non 
ricorda la diffusa convin-

i 

zione presente tra molti 
lavoratori di essere privi-
legiati, la convinzione di la-
vorare in una fabbrica che 
non aveva l'uguale? 
Ricordiamo la violenza del 

padrone contro le avan-
guardie operaie, ma ricor
diamo anche altre ragioni 
di tale convinzione. I sala-
ri relativamente al'i in rap-
porto alle altre frbbriche, 
alcuni servizi sociali rela
tivamente migliori (la mu-
tua FIAT, le colonie, le ca
se FIAT, il convalescenzia-
rio e cosl via), la relativa 
garanzia del posto di lavo-
ro. E ricordiamo l'effetto 
di queste cose sul braccian-
te meridionale o sul conta-
diiio delle montagne e del-
le campagne del Nord. L'as-

sunzione alia FIAT signifi-
oava per questi lavoratori 
compiere un grande passo 
in avanti. Significava pas>-
sare dalle 12-14 ore di la-
voro al giorno nella bella 
stagione e dalla disoccupa-
zione invernale ad una gior-
nata di 8 ore. Voleva dire 
passare da una media sala-
riale di 20-30 mila lire al 
mese alle 80-90 mila. Signi
ficava, inflne, potere final-
mente fare calzare ai pro-
pri figli un paio di scarpe 
vere, vestirli decentemente. 
prendersi qualche giorno di 
ferie all'anno. 

Come stupirsi allora che 
queste cose molto concrete, 
finissero per essere un mi-
raggio e per essere di osta-
colo alia crescita della con-

sapevolezza dei contrast! di 
interesse tra padrone e 
operaio? 

Ma la realta e piu dura 
di tutte le illusioni. Le lot-
te del 1962 videro l'adesio-
ne piena e totale dei lavo
ratori della FIAT e dimo-
strarono che chi aveva gio-
cato la carta dell'integra-
zione della classe operaia 
e chi vi aveva creduto ave
va sbagliato. 

Biemerse infatti, a livel-
lo di massa la consapevo-
lezza di una condizione per 
niente privilegiata, di un 
contrasto insanabile tra i 
propri interessi e quelli del 
padrone. 

Chiediamocene il perche. 
Era stata senza dubbio uti
le l'opera mai interrotta 

il Torino non muove fog/io senza che la fiat vog/ia 
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Una citta costruita 
a misura 

del profitto 
Di fronte alle drnmma-

tiche careme nel settare 
6ei serrizi, che nggi piu 
nessunn a Torino osa no-
tcondere. i numerosi in 
viati speciali. giuntt in que-
$te settimane nella capita-
le dell automobile, rtchia-
mati dalle palemiche esplo-
se attorno alia nuova on-
data immigratoria, si sono 
posti un interrog. -vo al 
quale. nella siragranrte 
maggtoranza dei casi. non 
hanno avuto il co-agnin ct-
vile di dare una risposta. 

L'interrogattro era que-
$to: com'e stato possibile. 
da parte della FIAT — que-
sto modcllc, di cffi >cnza e 
di rationality — vonsentire. 
una sviluppo della citta co-
jri caotico. improvvisato, 
degno di un villaggio del 
Far West, regolato dalla 
legge del t»u forte, guida 
to esclusivamente dalla 
Mpiiitit bfjevuiutiuu V dulkl 
molla del profitto'' E' mat 
possibile — si sono doman-
dati sbigottiti autarevolt e-
tponenti del centro-sinistra, 
i quah hanno costruiio le 
loro teoruzazioni ideologi-
che e polttiche sui noti 
margini che I attuale xocie-
t& neo-capttali»tica ancora 
«frir#bbe per una politico 

Anche nlVvstvrno della fabbrica 
net qttartivri periferici 

flli opprni si oiaunizznno 
per combattere il sistema 

che ha creato questa citta-ntostn* 

di nforme neliamhtto dc! 
sistema — che la FIAT non 
si sia resa conto cite, an 
che all'esterno della tub-
htira, nella citta. si an da 
vano via via co.itituendo 
focr.lci :ii rwolta pm/itm 
a causa delle candmom di 
sottocivilta m cui sono 
stati eostrettt a vnerc i 
suoi operai, con le loro 
famighe'' 

A Torino, dice un vecchio 
detto, non mi:ove foaliu 
senza che la FIAT vogUa. 
La presetua dtl monopolio 
nella vita miHinnjcd, so 
ciale e politic a e massiccia 
tutto, o quasi tutto, m mo 
della, diremmo quasi mec-
carricamentc. alia mcntali 
t<t FIAT, Oltre al ricatto 
ecnnomico, che. viene escr 
citato senza mezzc nisure 
a tutti i livelli, la FIAT 

I dispone di uno strumento 
i cccciu)tiale per « formare » 
i c .< p'astnare » lopimone 
' imbbliea La St; •:i, •'.'<• 
' ha avuto in questi ultimi 
I qumdiei anni una tunzione 
• licteitmnante m tint delle I 
; dccisiom politicoammim-

stnitue sull'nrea torinese. 
Si- nr deduce quind: esa-
nunundo iattuale stnto di 
pteciineta yiuntn at limit; 
dt rottura in cut si trova 
la citta. che Torino e pro
pria <7)"7i<- /(« FIAT ha'va
luta. DalTaltra parte, se an-
fi>n*Hn * r:cr.r>n:inarc, .mi 
pure molto fugacemente, le 
tappe di questo turrultuoso 
e incontrollata sviluppo ri 
troviama MMtipre la FIAT 
schtcrata dalla parte 
letnva. su pasizioni estre-
mavirntc consenati,.i. sen 
za una visione « un retpi-

ro cnpaci di vedere a! clt 
la del momenta contingen-
te. pnva di una eapaci'ta e 
volant a razionahzzatrice, 
candnionata, ami chiusa, 
in una delle piii evidenti 
contraddizioni del sistema. 
Co.si la FIAT si schtero nel 
lH5ti per un Piano Regola-
tore inudeqiiato alle esigen-
ze reali della citta: e pochi 
anni dopo calo un velo di 
sifpiujo sulle violu-ioni ac-
consentite dalle Giunte cen-
triste con il rilascio di ol
tre 5 mila licenze edilizic 
in contrasto con il Piano 
stesso c can 3 mila costru-
ziont abusive. 

-NYi mint'vale ri'Itaiia ril 
la FIAT fu impegnata in 
prima persi na cantribtien-
da a fare perdere alia cit
ta una occasione per rias-
sestare le sue mfrastruttu-
re oltre :u> miliardi di pub-
blico denaro sono stati 
sperperan m opere inutili 
se non danytose (come al
cuni nalazzi nmn ti jn>!t>-
lizzati i cui cos ft di manu-
tenzione gravano ogni anno 
sulla gia debilitata fmanza 
comunale). 

La rete dei trasporti pub-
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Tre dei quiwulieimila 
Nei prnsKimi mesi sarannn av 
sunti alia FIAT 15.000 lavoratori. 
I tre operai rhr raccontano In 
loro esprrit'nza tnrinrsr sono tra 
questi «• snnn stati auiNunti nrl 
mrsr di aprilr. t'mi (ti rssi, prr 
la vrriU, ha fatto soltanto la \i 
sita mrdica. ma non f stato as-
sunto prrchr analfabrta. Proven-
conn tutti dal Mrridionr. 

a Kattipaglia 
Perche sono venuto a Torino? 

Hai lotto che cosa e successo a 
Battipaglta? Ci sono voluti i mor-
ti perche i giornali parlassero 
dei nostri problemi. lo vengo 
proprio da quelle parti, dalla pla
na del Sele, dal Salernitano. E 
a w me lutti questi: di Rocca 
daspii.e o di Albanella. Le ragio
ni che hanno mosso la gente di 
Battipaglia a scioperare, a scen-
dert- in piazza, sono 1P stesse che 
hanno portato noi qui a Torino. 
Al mio paese faoevo il t rat to-
ri.st a, ma lavoravo .V6 mesi al
l'anno. Negli anni passati sem-
'̂••.w.i rhr qunleosa si muuvesse 

anche da noi, ma era tutto fumo. 
Nel giro di pochi mesi ci sia-
mo trovati di nuovo con le ma-
ni in tascn in piazza, senza pro-
speitive. La domanda alia FIAT 
era Tunica speranza. Ma a qua
le prezzo? Ora. me ne accorgo. 

Siamo in 5 in un» slanza de-
crepita: pensa che l'intonaco che 
si scrosta per l'umidita mi ca
de sulla testa mentre dormo! Pa
go per dormire e per l'uso di un 
fornello a gas 14.000 al mese. La 
viia e cara, canssima. In questa 
situazione non solo non riesco 
a mandare soldi a casa ma. se 
continua cosl, dovro chiederne. 

Almeno 

una haracca ! 
Fino a pochi mesi fa lavora-

vo in Germania, in una fabbrica 
che faceva profilati di alluminio. 
Alia fine di gennaio ho fatto la 
visit a alia FIAT e alia met a di 
apriie sono stato assunto al nuo
vo stabilimento di Rivalta. La do
manda era stata inoltrata da mio 
fratello che gia da alcuni mesi 
lavora a Mirafiori. Ero disposto 
a fare ogni sacrificio pur dj la 
vorare nel mio Paese. Ero stan-
co di stare lontano dallltalia. 
stanco di vivere in capannoni o 
in baracche di legno. Ho 2R an
ni e da quando ho finito il nu-
litare, se ho voluto mangiare. 
ho sempre dovuto emigrare. Da 
5 anni lavoravo in Germania. 

Mio fratello mi aveva gia det 
to che qui a Torino la situazio
ne non era facile, che avrei do
vuto affrontare saenfici, tirare 
la cinghia se volevo mandare sol
di a casa. Ma cosl, veramente, 
non me l'aspettavn Dormiamo 
ammucchiati in staii/f piccoie e 
umide, paghiarno l'iradidio, dal
le 10 alle 15 mila lire a persona. 
Noi tre dormiamo in una stan
za cosi piccola che al mattino 
quando ci si sveglia dobbiamo 
smontare il letto se vogliamo gi-
rare. I vestiti, la roba nostra, 
siamo costretti a lasciarla in va-
ligia, perche non ci sono arma-
di. o se ci sono nnn «i nr»«Bo 
no aprire le portine tanto e sti-
pata la stanza. In tutta la pensio-
ne e'e un gabinetto solo per ven 
ti persone e, per lavarsi o per 
andare al cesso, a qualsiasi ora 
occorre fare la coda, come da 
militari. Eppure io sono tra i 

piii fortunati. altri che io cono-
sro continuano a dormire alia 
Stazione, nell'atrio di Porta Nuo
va; ed alcuni miei compaesani 
se ne sono ritornati a Potenza 
perche non riuscivano a trovare 
casa. 

Comprendo che i padroni in 
ogni parte del monrio sono ugua-
li, ma in Germania almeno una 
baracca di lpgno, se non altro 
pulita e spaziosa, veniva garan-
tita dal padrone! 

\ o n so lrggere 

v scrivrrt; 
La FIAT non mi ha assunto 

perche non so leggere e scrivere. 
Sono venuto da Napoli oon mo-
g'.ie e sette figli ed ora mi trovo 
qui da dieci giorni a ivere in 
una soffitta. Tra il viaggio e la 
permanenza a Torino avro speso 
50.000 lire. Chi me li rimborsa 
questi quattrini? Sono loro, la 
FIAT, che im hanno ehiamato a 
fare la visita. e perche ron so 
no potuto andare a scuola mi ri-
mandano indict ro. «Ritornt fra un 
anno — mi hanno detto — do
po aver impcirato a fare la fir 
ma e a leggere ». Ma cr me fae-
cio ntornare a Napoli se ho la-
sciato la casa e il posto di la-
voro? Non ero disoccupato. Fa 
cevo il facchino presso la PIBI-
GAS, ma col « mensile» che mi 
davano non riuscivo a sfamare 
tutti i 7 figli; p n ques>io sono 
venuto a Torino. Ma qui mi tro
vo senza lavoro e senza allogg'o 
Siamo in 27 in una soffitta che 
sara lunga di qui a la, m letti 
dappertutto, che per andare a 
dormire occorre passare sopra a 
chi si e gia eoricato. 

* 

delle avanguardie sparute • 
decimate dalla repressione 
del padrone. Non e stato 
tuttavia solo il carattere 
particolarmente tenace del
la loro azione ne la sola 
capacita di tonvincimento 
del loro discorso a deter
minant tale mutamento. II 
fatto piu importante e che 
le illusioni si andavano mi-
surandn con l'esperienza 
reale che decine di miglia-
ia di operai compivano 
sulla propria pelle all'inter-
no della fabbrica. II mi* 
raggio si andava sgretolan-
do sotto i colpi di condi-
zioni di lavoro, di ambien-
te e di salario, sempre piii 
dure. La linea che va sem
pre piii veloce, gli impian-
ti sempre piii moderni nei 
quali l'operaio viene qua
si stritolato, l'organizzazio-
ne del lavoro sempre piii 
disumana, i salari relativa
mente alti, decurtati da af-
fitti impossibili e dall'au-
mento dei prezzi, le condi-
zioni di vita sempre piii dif-
ricili nella citta per la man-
canza dei piu important! 
servizi civili. 
Quanti sono oggi coloro 

che ancora credono che il 
posto alia FIAT sia il ri
medio a tutti i problemi? 
« La FIAT e uno schifo » 

questa e la frase che si 
ascolta con sempre maggio-
re frequenza nelle discus
sioni davanti ai cancelli a 
nelle ofricine. Decine e de
cine di migliaia di lavora
tori, Ia grande maggioran-
za ormai, ha perfettamente 
inteso il senso del lavo
ro nella fabbrica domina-
ta dal padrone. 

Ai nuovi assunti bastano 
spesso meno di 15 giorni 
perche colgano anch'essi la 
sostanza della realta alia 
FIAT. Piii dHIa meta di 
quelli assunti nei primi me
si del 'fi!) hanno lasciato 
le officir.e per ritornare al
le regioni di origine o per 
cercare una di versa occu-
pazione. 

II posto sicuro, ben pa-
sato, il miraggio su cui 
Valletta e Agnelli avevano 
fondato le loro fortune ne
gli anni passati, se pure du-
ro a crollaro. e diventato 
ormai. alle coscienze della 
maggior parte dei lavora
tori torinesi, un posto di 
infeino. 

Questi sono i problemi 
rii o^gi che le lotto dei me
si scorsi hanno messo in 
evidenza II nsrhio e dt 
farsi altre illusioni, di cre-
dere nelle avanguardie il
luminate, nella necessita di 
aocelerare i tempi, nel 
prendere scorciatoie. 

Come ci in^egna l'espe
rienza passata. il malcon-
tento per avere uno sboo-
co positIVO, puo fare sal-
ti. ma deve precisarsi a se 
stesso. deve far compiere a 
tutti i l arnr j tnr j dc!!3 FIAT 
le esperienze necessarie 
perche con la lotta e a con-
fronto della relata, la cari-
ca di rabbia si organizzi, 
si dispieghi fino alia sua 
realizzazione, fino a trova
re un livello di coscienza 
piii alto 

Gianni Marcandin* 


