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La strategia delle riforme e la critica « di sinistra » 

Chi fa credito 
al neoeapitalismo 

Una certa polemica estremista contro il PCI discende da un rozzo schema ideo
logic che corrisponde ad una falsa r appresentazione della societa italiana 

E' I'immagine che il capitalismo ha cercato di dare di se stesso 

II dibattito, che nei gior-
ni scorsi si e svolto nell'au-
la grande dell'Istituto di 
Fisica dell'Universita di 

• Roma e nel quale il compa-
gno Ingrao ha illustrato, 
davanti a varie centinaia di 
studenti, il giudizio e l'ini-
ziativa del PCI in ordine 
alia fase attuale dello 
scontro sociale e politico, 
meriterebbe piii di una con-
siderazione e di una rifles-
sione, anche al fine di uti-
lizzare tutte le indicazioni 
che ne sono emerse per un 
rafforzamento e migliora-
mento del nostro lavoro po
litico, della nostra iniziativa 
di orientamento e di mobi-
litazione di massa degli 
studenti. 

Per questo non voglio 
fermarmi sulla fin troppo 
palese sproporzione tra la 
ampiezza e l'articolazione 
di analisi e di indicazioni 
politiche e strategiche, che 
hanno dato respiro e con-
cretezza alia relazione di 
Ingrao, e 1'astrattezza di 
una tediosa ripetizione di 
formule rituali e sommarie 
che ha caratterizzato alcu-
ni interventi, che pretende-
vano di attaccare «da si
nistra » il PCI. Gli autori 
di questi interventi non si 
sono arresi neppure di fron-
te all'evidenza del confron-
to, ma anzi hanno ritenuto 
di potersi ancora una vol-
ta presentare con la sae-
centeria di chi, avendo ca-
pito gia tutto, meglio del 
PCI sa che cosa il PCI e, 
meglio dei sindacati sa che 
cosa i sindacati sono, me
glio degli operai sa che co
sa la classe operaia vuole 
e fa. 

Piu opportuno mi sem-
bra affrontare un problema 
che e emerso dalla discus-
sione e che non pu6 non 
interessarci. Uno dei pun-
ti, del resto ormai alquanto 
losoro, su cui questi inter
venti « da sinistra » hanno 
maggiormente insistito e 
che. siccome le riforme non 
sarehhero incompatibili con 
il sistema capitalistico, ma 
anzi sono volute dai capi
talist! per razionalizzare il 
sistema stesso e tenere a 
bada la spinta rivoluziona-
ria della classe operaia, il 
PCI, chiamando alia lotta 
per le riforme, si pone al-
Pinterno del sistema capi
talistico e a suo sostegno. 
Anzi, rivendicando la for-
mazione di una nuova mag-
gioranza, il PCI si espone 
ad un ulteriore ricatto, per
che la condizione che il ca-
pitale pone per questa ope-
razione e che le riforme 
non si facciano. Ascoltan-
do argomentazioni di que
sto tipo (che non sono cer-
to un modello di coerenza 
Iogica, come anche Ingrao 
ha rilevato) mi veniva fat-
to di chiedermi perchd go-
desse di tanto credito que
sta immagine di un capita
lismo riformatore e razio-
nalizzatore (quasi novello 

re Mida, che trasforma in 
oro tutto cio che tocca) e 
perche questa immagine 
fosse tanto tenace, malgra-
do l'esperienza politica che 
sta sotto gli ocelli di tutti 
e che anche Ingrao ha ri-
chiamato, quando ha mo-
strato, fatti alia mano, che 
non la linea riformistica e 
quella che il capitalismo 
italiano ha scelto e che le 
riforme non sono state vo
lute e fatte ne quando il 
capitalismo era in fase di 
espansione ne sono volute 
o fatte ora, in un momento 
di crisi e di stagnazione. 

Certo, hanno concorso al
ia formazione di questa im
magine del capitalismo fat-
tori molteplici e di varia 
provenienza: da certe siste-
mazioni teoriche — o me
glio ideologiche — di talu-
ne riviste italiane a varie 
suggestioni tratte da ela-

borazioni compiute all'este-
ro (dalla « scuola di Fran-
coforte > alia < nuova sini 
stra» americana e cosi 
via); tuttavia a me pare 
che Pelemento determinan-
te, e certo quello che ha 
giuocato il ruolo maggiore 
tra 1'opinione pubblica, sia 
stato proprio I'immagine 
che il capitalismo italiano 
ha cercato di accreditare 
di se stesso, prima esaltan-
do alcuni modelli stranieri 
(americano, scandinavo) e 
poi presentandosi esso stes
so, agli inizi degli anni '60, 
sulla scia del «miracoio 
economico », come capace, 
anche in virtu della coope-
razione europea, di un'azio-
ne in profondita per razio
nalizzare il sistema, per at-
tuare l'innovazione tecnolo-
gica, per realizzare le rifor
me, per risolvere i contra-
sti sociali. 

Un mito a pezzi 
II rivestimento teenocra-

tico ed efficientistico, le 
teorizzazioni economiche e 
sociologiche, le ipotesi di 
piano, la programmazione 
dettero allora luogo a tutta 
una letteratura, che ha a 
lungo dominato anche la 
grande stampa di informa-
zione. Allora forse qualcu-
no, in buona fede. vi ere-
dette ma se oggi ancora vi 
si insiste e solo per dare 
una copertura ideologica ad 
un esito che e stato profon-
damente diverse 

Abbiamo tutti sotto gli 
occhi i pezzi in cui una ta
le immagine del capitali
smo si e frantumata alia 
prova dei fatti, nell'acu-
tezza dello scontro sociale 
e di classe nel nostro pae-
se: sono naufragate le due 

illusioni fondamentali che 
stavano dietro alia costru-
zione di queH'immagine, e 
cioe che il capitalismo, nel-
la veste aggiornata del neo
eapitalismo, fosse in grado 
di garantire un crescente 
sviluppo economico e una 
crescente espansione pro-
duttiva, e l'illusione che 
questo sviluppo e questa 
espansione avrebbero reso 
disponibile, ma solo al mo-
viento della redistribuzione 
del reddito, un margine di 
risorse sufficiente per fi-
nanziare le riforme. E alia 
base di tutto cid stava, co-
m'e ovvio, l'impostazione 
tipica di una linea rifor
mistica c classica >, cioe la 
separazione di congiuntura 
e programmazione, di svi
luppo e riforme. 

Linea positiva 
Orbene, perche quelle il

lusioni sono naufragate? 
Perche questa linea non e 
passata e il centro-sinistra, 
che ne era l'espressione po
litica, e in una crisi pro-
fonda? Per rispondere a 
queste domande non ci si 
pud restringere all'analisi 
delle contraddizioni ogget-
tive del capitalismo e del 
ciclo capitalistico: il punto 
reale e che nel nostro pae-
se si e sviluppata una lotta 
della classe operaia, di 
masse contadine, di strati 
ampi della popolazione, che 
ha contrastato con grande 
forza la politica dei'gruppi 
economici e politic] domi-
nanti, che ha dimostrato di 
possedere non solo una co-
scienza antagonistica ma 
anche una sua linea e una 
sua proposta positiva. E Tat-
tacco si e concentrato, e 
con successo, proprio sulla 
separazione di congiuntura 
e programmazione, di svi
luppo e di riforme, cioe 

contro la politica congiun-
turale e la riorganizzazio-
ne del lavoro secondo il cri-
terio dell'accelerazione e 
intensificazione dello sfrut-
tamento. 

La lotta per le riforme di 
struttura ha acquistato co-
si un significato piu gene-
rale che, senza smarrire la 
concretezza dei bisogni rea-
li, delle soluzioni concrete, 
degli obbiettivi intermedi, 
ha messo in luce la necessi
ty di una diversa politica 
economica e di un diverso 
sviluppo, che incida non 
solo nel momento della di-
stribuzione del reddito, ma 
anche in primo luogo, in 
quelli del profitto, dell'ac-
cumulazione e degli inve-
stimenti. Proprio per que
sto il movimento di lotta 
ha finito per investire Tin-
sieme dell'assetto sociale 
(e non solo il luogo di la
voro nell'angustia di una 
accezione meramente neo-
economistica), ha indivi-

duato il_ terreno di unita 
reale di un movimento am-
pio e articolato, ha sentito 
l'urgenza di awiare Ha co-
struzione di processi poli-
tici, a livello dello stato e 
del patero, adeguati a rin-
tuzzare Be provocazioni rea-
zionarie e (le manovre mo
derate e a dare uno sbocco 
non mistificatorio delle lot
to. Si e posto insomnia il 
problema dell'avvio di una 
fase di transizione, di una 
direzione politica nuova. 

Abbiamo cioe qui, tutta 
dispiegata davanti alia no
stra attenzione, un'esperien-
za storica reale fatta di 
elaborazione teorica e di or-
ganizzazione, costruita nel-
le iotte e profondamente 
radicata nella storia e nella 
realta del nostro paese. Ma 
allora che vale gingillarsi 
solo con una < idea » del 
capitalismo, solo con una 
« idea» della classe ope
raia? Che vale cioe fare 
solo dell'ideologismo che, a 
parte la fraseologia ha ben 
poco a che fare, nella ma-
trice teorica e nell'analisi 
politica, con il marxismo, 
quando poi questo e il ca
pitalismo reale, questa la 
classe operaia nella sua 
concreta tradizione storica 
e nella sua concreta fisio-
nomia politica? 

Direi di piu: quanto e 
accaduto e sta accadendo 
in Italia, rispetto ad altri 
paesi capitalistic!, non e 
forse la riprova del ruolo 
e del peso che il movimen
to di classe ha saputo con-
quistarsi nel nostro paese 
piu che in altri? Non e for
se la riprova della sua ca
pacity di costruzione e di 
guida di una vasta trama di 
alleanze che ba messo in 
crisi i vecchi equilibri e 
smascherato l'ideologia del 
riformismo socialdemocrati-
co o interclassista? 

Qui sta l'originalita, la 
novita di un'esperienza che 
il movimento dei lavoratori 
sta costruendo, sia a livello 
sindacale sia a livello poli
tico, nel nostro paese; qui 
sta l'originalita, la novita 
ed anche il prestigio su] 
piano del movimento comu* 
nista internazionale di una 
strategia come quella indi-
cata dal PCI 

La convinzione di essere 
nel giusto non pud tuttavia 
esimerci dal comprendere 
perche certi orientamenti 
si siano venuti formando e 
dal chiederci se e stato fat-
to tutto quanto era neces-
sario sul terreno della bat-
taglia non solo politica ma 
anche ideale: il convegno, 
messo in program ma dal-
1'Istituto Gramsci, su «11 
marxismo in Italia negli an
ni '60 e la formazione teo-
rico-politica delle nuove 
generazioni» potra essere 
l'oocasione migliore per 
un'analisi approfondita. 

G. Giannantoni 

Origini, condizioni e protagonisti della lotta alia FIAT 

I flssesaone deBa catena 
53 minuti e 4 secondi e il tempo di lavoro effettivo ogni ora, per 8 ore al giorno - La piatfaforma dei sin
dacati e un «controvolantino» padronale che mette in luce provincialismo, grettezza sociale e culturale 
della direzione aziendale - La tendenza del processo su cui si misura il valore nazionale dello scontro 

TORINO. 15 
La decisa reazione dei sin

dacati alia catena di rappre-
saglie. licenziamenti, intimi-
dazioni messa in atto dalla 
Fiat, e la proclamazione di 

( uno sciopero di 6 ore in tutto 
! il complesso per martedi pros-

simo sottolineano il grado di 
acutezza cui c giunta questa 
grossa battaglia sociale, e de-
nunciano efficacemente il ter
reno che il monopolio torine-
se ha prescelto quando si e 
trovato ad affrontare delicati 
e complessi problemi dell'or-
ganizzazione del lavoro. Ab-
bandonando rapidamente le 
raffinate coperture neocapita-
listiche. la Direzione Fiat ha 
sciorinato dinanzi agli occhi 
di tutti la propria sempitema 
vocazione forcaiola: e dinanzi 
all'esplodere inevttabile di 
aspetti nodali della grande 
fabbrica moderna. e ricorsa 
al vecchio. vergognoso sistema 
del bastone. Trovera — tutto 
lo fa prevedere — pane per 
i suoi denti. 

Vi e un elemento di tetra-
gona grettezza sociale e cultu
rale. in questo atteggiaraento. 
che va messo in luce, pur 
nell'ambito di uno scon
tro di classe che ha natural-
mente origini oggettive di fon-

do. Da questo punto di vista, 
credo sia stata una grossa 
imprudenza da parte della 
Fiat mettersi a polemizzare 
pubblicamente coi sindaca
ti sul piano dei confronti in-
ternazionali. Si sa come sono 
andate le cose. FIOM. FIM e 
UILM avevano compilato un 
volantino, nel quale si spiega 
va come in materia di ritmi. 
orari, intensita del lavoro, no-
civita. pericolosita la situazio 
ne nelle aziende automobili-
stiche americane. inglesi. te-
desche. francesi. olandesi. bel-
ghe fosse spesso assai piu 
avanzata che alia Fiat. La qua
le Fiat ha replicato affiggen-
do un controvolantino nel 
quale si tentava di contestare 
i dati dei sindacati. La rispo-
sta. priva di serio fondamen-
to. rivelava solo il provincia
lismo della Direzione E non 
perche la General Motors o 
la Ford o la Volkswagen sia
no — per carita — aziende 
benevole e concessive, dispo-
ste ad attenuare lo sfrutta-
mento. Ma perche la« Fiat ha 
dimostrato di non aver capito 
o di non voler capire la na-
tura dei problemi posti dalla 
lotta in corso. il tipo delle 
rivendicazioni prospettate. e 
soprattutto il livello di con-

FELICE BILANCIO DI UNO DEI RARISSIMI VMORISTI ITALIANI 

LE BAN ANE DI GAL 
Recupero della satira politica figurativa in una efficace sintesi di segno grafico. e scelta ideologica — L'esfro corrosivo delle 

caricature e la dissacrazione dei simboli del « sistema » nella selezione dei lavori esposti alia Casa della Cultura di Roma 

La United Fruit Company 
produce, ' tutti lo sappiamo, 
meravigliose banane. Ma per
che la United Fruit Company 
possa produrre meravlgliose 
banane occorre che l'esercito 
degli Statl Unit! — o altra 
forma meno vistosa ma non 
per questo meno letale di 
coercizione lmpenalista — as-
•icuri alia societa amencana 
il controllo delle plantagtoni 
e del relativl profittl, sot-
traendoIJ dunque con la for 
ca ai legittimi propn^tan, al 
paipoh dell'America oentrale 
Ogni banana dellUnited Fruit 
Company e. in definitiva, una 
frazione di imperialismo e na 
iconde una violenza quotidia 
na II ragumamento e elemen 
tare Meno elementare e una 
intuizione gralica che trastor 
mi una piccola banana giai 
lastra e torniia di regolamen-
tare eticheita in una torca 
gi^aniesia dalla qua.e penzo 
li un malmoonico n^gro, ihe 
non e sjmhoio di una sconlit-
ta bens] testimomanza di una 
violenza talmente atror<» ed 
ahnnrim da di venire parados 
sa.e 

A questa intuizione - e ne* 
nwmenlo in cui e nvelata lut 
te udiventa elementare — sa 
giungere (Jal uno dei rarissi-
rni umonsti Italianl (se non 
forse I'unico) che appaia og-
gi capace di recuperare la sa-
u « politica figurativa ad una 

! oosl efficace sintesi fra se
gno grafico e scelta Ideologi
ca. La banana-forca fa parte 
della serie di disegnl-collages-
acquarelli esposti alia Casa 
della Cultura a Roma, in una 
selezione esposltiva che rap-
presenta un felicissimo bllan-
cio di oltre due annl di la
voro. E accanto ad essa altri 

lavori testimonlano di questa 
accorta misura oosl difficile 
da rintracciare nel panorama 
della satira politica italiana. 

Va detto subito, intanto, che 
la mostra e una sorpresa an
che per chi ben conosca l'ope-
ra di Gal, frequente collabo-
ratore deWUnita e di Rinasd-
ta e autore di tanti manife
st! nati sullo stimolo di un 
espllcito impegno di militan-
te oomunista. Anche l'lncontro 
con molti dei «disegnl • ap-
parsl su / boss media (Edi
tor) Riuniti. 1969) non toglie 
il gusto della novita: alia mo
stra. infatti. questi lavori so
no riproposti nella verslone 
originate che e quasi sempre 
a colori (come nel caso del
la banana capestro) fomendo 
cosl alia forza aggressiva del 
segno una ncchezza di tonl e 
una immediatezza di comu-
nicazione che. nel bianco e ne-
ro, andavano in qualche mo-
do disperst. Si badi. ad esem-
pio. alle sette sorelle petroli-
fere (sette odlose monachine 
marclanti sotto le insegne del
le compagnie) che trovano 
proprio nell'uso del colore 
una nuova dtmensione narra 
tlva. O si guard! ancora alia 
aqulla americana che lascla 
plovere una lmmensa bom-
ba, la quale rltrova nel colo
re (che e quello delle itelle-
e-strisce Usa) la capaclU dt 
trasmettere subito 11 tuo roea-
•afgio polemlco, • riconduoa 

qui lmmediatamente alle ana-
loghe invenzlonl grafiche di 
certi manifest! nati nel cli-
ma della guerra civile spa-
gnola. 

Quel che appare di maggio
re intcresae, tuttavia, e la va-
rieta di tonl e di bersagll po-
lemlci che Gal riesca ad as-
iumere, unlficandoU In un'unl-
oa rigorosa linea di dlssacra-
•kms Idaoloflca, La satira dl 

Gal scorre infatti dalla cari-
catura tradizionale (De Gaul
le, o un Nixon che gioca col 
mondo secondo la stessa in
tuizione critica dellHitler 
chapliniano, o un Fanfanl se-
polto da un sombrero messi-
cano) a elementi di collages 
fotografici: come nella serie 
felicissima dei volti-deretani 
che assumono inaspettate ca-
pacita espressive e conduco-
no ad un feroce sberleffo vuoi 
di una piu facile «lega della 
decenza*, vuoi di un felicis
simo « generate golpista » ir-
to di orride decorazioni. 

Qualunque sia il mezzo ado-
perato, il riferimento di Gal 
e sempre -duplice: l'accusa 
immediata attraverso i sim
boli delta societa «del benes-
sere » (Coca Cola o nastri per-
forati o noccioline america
ne), non e mai, infatti, una 
trovata qualunquista; bensl 
strumento per un discorso che 
coinvolge lo spettatore in un 
rifiuto crltico e lo Impegna 
ad una scelta senza mezzl to
nl. Una scelta * raziosa » che 
pretende di essere — come e 
giustamente scritto nella pre-
sentazione della mostra — 
«arma di lotta rivoluziona-
ria*. Si veda anche. su que
sta linea. la lunga aerie sul 
Sifar con quel c cappello-ca-
rablnlere» che resta tone la 

eiu essenzlale e confenlala 
ivenxione graflca dl GaL 
In oooclualone, va aaoortt 

detto che al di la dei slngo-
li disegni. Gal (del quale si 
annuncia a breve scadenza un 
volumetto sulle crociate di 
cui la mostra offre un pezzo 
d'assaggio) ripropone all'umo-
rismo italiano una strada sl-
cura anche se. naturalmente, 
scomoda. E' la strada delllm-
pegno ideologico e della lot
ta politica come premessa fon-
damentale al momento grafi
co, secondo quanto insegna 
1'illustrissima tradizione an-
glosassone e francese (anche 
contemporanea) che in Italia, 
invece. non ha oggi alcun se-
guace e vanta rarisslmi e lon-
tani precedent!. Anche per que
sto l'incontro. con Gal * un 
appuntamento' da non man-
care. 

Dario Natoli 

sapevolezza cui sono giunte 
le masse operaie italiane e le 
loro organizzazioni, nel conte-
sto politico generale che carat-
terizza il nostro Paese. 

II superamento dei cottimi. 
per esempio. Oramai, nella 
grande fabbrica automobilisti-
ca moderna. il cottimo e an-
dato perdendo ogni reale si
gnificato. e infatti — per 
esempio — alia General Mo
tors tale sistema salariale e 
praticamente scomparso. II 
cottimo e legato alia capaci
ty del singolo di produrre un 
maggiore o minore numero 
di c pezzi > in un certo tem
po. Ma nei giganti dell'auto, 
quel che definisce tempi e rit
mi e la velocita della catena. 
la quale determina 1'anda-
mento delle lavorazioni in tut
to il complesso. Per cui il 
cottimo e sempre al livello 
massimo. fissato in base ai 
criteri cosiddetti « scientifici > 
della Direzione. Adesso la Fiat 
dice: va bene, contrattiamo, 
creiamo un c comitato cotti
mi * misto. stabiliamo di co-
mune accordo regolamenti e 
procedure... Un modo come un 
altro per cercare di ' corre-
sponsabilizzare il sindacato e 
di rendere permanente un 
istituto che si deve invece 
tendere ad abolire. L'altema-
tiva. che la Fiat vuole evita-
re a ogni costo, e che i cri
teri c scientifici » stabiliti dal-
1'alto siano sostituiti da un 
intervento costante dei lavo
ratori (nelle linee. nei repar-
ti. nelle sezioni) per far senti-
re le loro esigenze. avanzare 
le loro proposte, pesare nella 
determinazione dei metodi di 
lavorazione. del modo come 
dev'essere costruita uriauto
mobile. Un modo che tenga 
conto dell'esistenza dell'ope-
raio. che sblocchi 1'inumana 
sa turazione dei tempi oggi in 
vigore: 53 minuti e 4 secondi 
di lavoro effettivo ogni ora. 
per otto ore al giorno. un da
to che nemmeno la Fiat ha 
avuto il coraggio di contesta
re e che da la misura del-
rintollerabilita della situazio-
ne. Ed e chiaro che qui s'im-
pongono radicaU revisioni tec-
nologiche e quindi • diversi 
orientamenti degli investimen-
ti. tab' da influire su tutta 
la • poUtica economica della 
Fiat 

Questa altemativa ha gran 
de importanza nazionale. poi-
che e diretta in senso inverso 
a I continuo processo di con-
gestionamento nelle aree set-
tentrionali ad alta industria-
lizza zione. Molle delle propo
ste sindacali mirano non gia 
a un aumento ma a una ri-
duzione della manodopera im-
pegnata in determinate lavora
zioni e in determina ti set tori. 
grazie a una diversa utilizza-
zione della tecnologia moder
na: e quindi a una piu giu 
sta distribuzione del persona-
le e delle macchine; n quindi 
— ancora — a spingere ver
so insediamenti nuovi e in 
different! region!. 

L'altro grosso nodo e quel
lo delle qualifiche. La crescen
te parcellizzazione del lavoro. 
ridotto a operazioni breri e 

semplici. ossessivamente ripe-
tute, conduce a una dequali-
ficazione massiccia. Nuovi ope
rai entrano continuamente nel 
giro, in pochi giorni sono in 
grado di eseguire quanto loro 
richiesto. e ogni possibility di 
sviluppo professional vie-
ne loro preclusa. Un dramma 
terribile. profondamente sen
tito: cui si pud ovviare « ri-
componendo » e ampiiando le 
mansioni. introducendo corsi 
di qualificazione, applicando 
anche criteri automatici di 
sviluppo delle qualifiche, co-
si come accade per 1'anziani-
ta. Di tutto cio la Fiat non 
vuole sentir parlare, e anche 
da qui deriva la durezza del
lo scontro. 

Nessuno. certo. pensa che 
term di cost larga portata 
possano risolversi definitiva-
mente e tutti in una volta con 
la vertenza attuale. Ma e la 
tendenza del processo quella 
che conta. quella su cui si 
misurera fino a che punto la 
lotta avra avuto successo. Una 
tendenza che non riguarda il 
puro e semplice diritto di 
contrattazione di tutti gli 
aspetti del rapporto di lavo
ro. la pura e semplice effica
ce presenza del sindacato in 
fabbrica. E' la tendenza a in-
tervenire a ogni livello e in 
ogni momento nell'imposta-
zione e nell'organizzazione 
della produzione attraverso le 
rappresentanze sindacali e at
traverso le forme nuove di de-

lega sorte nella linea. nel grup 
po omogeneo, nel reparto: for 
me di cui'il sindacato rappre 
senta il necessario elemento 
unificante e generalizzante. ad 
evitare ogni pericolo di poi 
verizzazione e di confuso 
spontaneismo. Si agisce pur 
sempre aH'interno di un siste 
ma capitalistico e di una fab 
brica capitalistica. e evidentr: 
e una lotta. pur cosi avanza 
ta. rappresenta una compo 
nente di un processo rivolu 

zionario generale, che deve tro 
vare i propri sbocchi sul pia 
no politico. Vi e di ci6 — cre
do di poterlo dire — piena 
coscienza: e ne sono prova 
sia il riscontrato arretramen-
to delle velleita massimalisti-
che e € pansindacalistiche » sia 
la costante ricerca. da parte 
del movimento sindacale. di 
un contatto attivo con le for-
ze politiche e con I'opinione 
pubblica torinese e nazionale. 

Siamo dinanzi a uno scon 
tro — non bisogna stancarsi 
di ripeterlo — di rara durezza 
e con obiettivi molto impor
tant!. L'avversario e la terza 
potenza automobilistica del 
mondo, e soltanto in Italia 
il suo regno — tenendo con
to delle aziende col legate al 
gruppo o da esso dipendenti 
— si estende su oltre 400 mi-
la « sudditi t. Ma questi c sud-
diti > non vogliono piu essere 
tali, ecco il punto. 

Luca Pavolini 
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