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Id cambio dell'appoggio al governo 

della stampa saccarifera 

Moro paga il 
conto agli 

zuccherieri ? 
La virata della « Nazione » e del «Resto 
del Carlino» a favore del centro-sinistra 

II 25 settembre dello sew-
so anno la Nazione di Firen-
ze pubblico un «c-urio.so» 
editoriale, firmato con la .stes-
sa testata del giornule. Vi si 
recitava un eniatico meu cul
pa nei confront i del cen'ro-
sinlstra e si promettova di n-
gare diritto per l'avvenire'. 
«Conosciamo le nostre d'jfi-
cienze e i no.stri errori; ios 
.siamo avere sbagliato tante 
volte e sbaglieremo ancora ». 
.scrlveva la Nazione. e nei jon 
fronti dell'on Moro faceva 
addirittura pnbblica « amnion-
da di tante ingiuste difliden-
ze e sospetti » 

L'editoriale in questione, 
cui seguirono le dimissioni 
subito rientrate tlel verchio 
direttore, Mattel. registrava 
una svolta ne'la vita del gior-
nale toscano. La Nazione e il 
silo confratello emiliano, // 
ffcstn del Cnrlino. avevano in 
parte cambiato la nroprieta, 
realiz/.ando un collegnmento 
diretto fra il «dolce imucro 
dello zucchero» e il gruppo 
Montedison at traverse) it si-
gnor Monti, nuovo prpsiden-
te della societa editrice. e so-
prat tutto avevano modifirato 
indirizzo. 

Non si trattava, ovviamen-
te, di un radi<ale mutamento 
di linea. ma di un «revisio-
msmo tattiro » alia Gattopar-
do, per intenderci, rhe se non 
presupponeva una «conver-
siotie a II » segnavii tuttavia 
1'inizio di un diver.so atteg-
giamento nei confronti della 
'•omnagine goveruativa; un at-
teggiamento cr ' t ' ro p di sti-
tnolo ma non niu dall'esterno 
del centro sinistra, un atteg-
giamento seinnre spiL'liato e 
hattagliero ma nell'amhito 
della « nuova tiontiera » del 
c-apitalismo italiano 

Passo obbligato 
Per gli zuccherieri Italian!. 

d'altra parte, quella svolta 
era un passo pie.ssoche obbli
gato. Non solo perche l'ar-
tiflcioso steccato fra governo 
e ConfindiLstria era ormai ca-
duto, al punto che si stava 
gradualmente affievolendo per-
fino la gia bellicosa propa
ganda liberale, ma sonrattut-
to per il fatto che nelle cam-
pagne le cose erano andate 
cambiando molto rapidamen-
»e. Mezzadri. coltivatori diret-
ti e piccoli produttori di bar-
babietole si ribellavano al 
monopolio saccarifero in for
me sempre piu vistose. La 
vecchia Associazione bieticol-
tori (ANB). dominata dall'As-
sozurchero, subiva una pe-
sante emorragia ad onera del 
nuovo Consorzio (CNB). 1 
coltivatori « pretendevano » di 
vederci chiaro sui criteri di 
remunerazione del prodotto e 
cominriavano a fare i conti 
in tasca ai potentati dellc 
zucchero. 

In questa situazione. spara 
re sempre e comunque «a 
zero» sul governo e tirare 
avanti con la tiritera de! 
« eentro-mistra cavallo di Tro-
ia dei comunisti» non solo 
rappresentava un errore in 
via di princioio. quando gia 
fra governanti e uadronato si 
era stabilita l'antica « fidurio 
sa intesa ». ma era molto pe 
ncolo^o in via di fatto II eo 
verno. il centro-sinistra del 
rp.sto. oltrecho con la Monte
dison cm avev:""') « abbuona 
to n i 45 milmrd' dplla tassn 
fh fusionp. si en-no mostrati 
molto grnerosi anche verso i 
mononoh saccarifpri L'ulti 
ma affettuosa map i rcstazione 
di buona volonta si era avuta 
addirittura poco tempo pri 
ma con Paumento di 10 lire 
il chilo dello zucchero accor 
dato dal CIP <romitato inter 
inmi^terialp Drczzi i Vn atteg-
•jiamento put ^erpiio. una rela 
/tone piii cordiale col govpr 
no. pertanto. rannresentavano 
in quel momento tutt 'altro 
•he un azzardo »»d apnvano. 
<iri7i. la strada a nuove sur 
• <»-c contronartite 

Kcro infatti che il bell4> e ! 
\enuto proprio in piena cam ( 
cola, mentre i nimiMn sono j 
m fene e Ton Moro. smpssi | 
i panni del timido. si spmip 
a pas«egeiare «da *oio» fra 
i villpgeianti di Terracina. 
Mnnnendo la mano ai for 
tunati che incontra «ul «uo 
« bersaglieresco » cammino — 
come scrivp il Gtornale d'l-
talta —. accarezzando i bam 
bini e osando financo rpcarsi 
al cinema, sempre p corae 
giosamentp « da M>U> C 

I-a camnaana «<iccarifera i-
ni7ia di solito ro Dnnu di aeo-
-»to, quando nelle resmni cen 
irah — dove riMede il qrosso 
dpll'indu^tria mcchenera — 
il raccolto dclle barbab>rto 
le e pressoche ultimato CJUP 
•»t"anno ooro lp n>-p *ono an 
datp diversanipnte Proprm 
alia vigilia d'aco-to 1'Asso 
/ucchero. an7:chp av\nare la 
'•ampaena di lavorazione del 
!e barbabietolp. h.» decrctato 
la sprrata degli Tucchenfici. 
giustificandosi col fatto che i 
lavoraton addetti -ilia raffi 
nazione avevano a\-an7ato ri-
chieste contrattuah * insop-
portabili». 

La venta era un'altra. na-
turalmente. ed era che. anche 
in base alle disr>osi7ioni del
la Comunita economica euro-
pea. bisoenava contenere la 
produzione saccanfera entro 
p non oltre I 13 milioni di 
quintal! Ma l 'mvio della ver-
tpnza contrattvalp ner i 20 
mila decli ziicche'-'f'ci. i qua-
li chiedono ner altro di gua-
dagnare qualcosa di oiii del-
le attuali ?-T0 I-.TP oranp. si 
prestava ecrpcamenfe alia hi 
«ogna. 

AfTermarp. d'nltrondp, che 
non era poss'bi '^ iniziarp la 
nwrnwmn «;o'-'~>rifpra ner Tin 
cordieia dpgh operai poteva 
creare confiLsione nelle cam-

pagne e scagliare i coltiva
tori contro gli operai stessi 
I monopoli. in sostanza, si 
prospettavano l'obiettivo di 
prendere due piccioni con una 
sola fava: costringere. cioe, 
i lavoraton degli zuccherifici 
ad accettare IUI contratto nu-
sero come il precedente e pro 
cedere alia raccolta delle bar-
babietole secondo i loro «re-
golamenti ». 

La manovra ha sortito 1'ef-
fetto cotrario, determinando 
un'ondata di proteste unita-
rie, ma questo non ne di 
minuisce Teccezionale gravita. 
tanto piii che la serrata e sta-
ta comunque mantenuta. men
tre milioni di quintal! di bar-
bahietole rischiano di marci-
re o di trasformarsi in insi 
pit'e zucche Der elfetto degli 
agenti atmosferici. 

Certo, a questo punto. ap-
pare per lo meno strano che 
il governo continui anparen-
temente a stare alia finestra. 
manfenendo un'assurda oosi 
zione di equidistanza. Ma le 
cose stanno in altro modo. 
II ministro dell 'Industria. An-
dreotti. e quello dell'Agricol-
tura, Restivo, pur trovandosi 
in vacanza. hanno trovato la 
maniera di invitare gli zuc
cherifici a limitare fin da ora 
— in sede di rinnovn dei con-
tratti con i produttori — la 
colMvazione del'e bir>)abip*f) 
1P per il nrossimo anno sulla 
base delle indicazioni del 
MEC. II governo. dunque non 
solo non P stato e non e af-
fatto neutrale ma ha avalla-
to l'illegalp atteg»iamento dp 
gli industrial! saccariferi, con 
ferendo loro nuovi poteri e 
nuove possibilita di ncat to 

Ecco, dunque. che i mutati 
rapporti fra zuccherieri e go
vernanti danno 1 frutti spp-
rati. « lo ti do una cosa a te. 
tu mi dai una cosa a me». 
come nei gioehi dei ragazzi, 
ma con la differenza che si 
tratta d'un gioco tutt 'altro che 
ingenuo ed innocente. soprat 
tutto se si pensa che negh 
anni scorsi la Corte costitu-
zionale contesto il potere di 
delimitare le aree coltivabih 
a barbabietole addirittura al
le prefetture che pure sono 
(ancora) organismi dello 
Stato. 

A rigor di logica. oltretutto. 
e nell'interesse generale del 
Paese sernbrerebbe o w i o che, 
al punto in cui sono giunte le 
cose, si cominciasse a discu-
tere anche sulle « dirett ive» 
comunitarie, per vedere ad 
esempio se. manovrando sul-
l'esosa tassa governativa (50 
lire il chilo), si pub diminui-
re il prezzo dello zucchero e 
stimolare quindi il consumo 
per aumentare la produzione. 
Ma il MEC, per una parte dei 
nostri governanti, e un « dog
ma » come la NATO. E chi 
tocca il MEC, come chi toc-
ca la NATO, avra U «piom-
bo » della Nazione e del Car-
lino anche se siede sui ban-
chi della maggioranza od oc-
cupa addiri t tura una poltrona 
a Palazzo Chigi. 

Produrre d i 'meno , d'altron-
de, non significa sempre rea-
lizzare profitti piii bassi. A 
volte anzi puo voler dire il 
contrario, specialmente se. co
me nei nostro caso, si opera 
in regime di monopolio pro-
tetto con precise misure go-
vernative. Sara istruttivo sa 
pere, per esempio. che il 
CIP flssa il prezzo di ven-
dita dello zucchero sulla ba
se dei costi di produzione de
gli stabilimenti piii vecchi e 
arret rati, proprio come av 
viene per il cemento. 1'altro 
grande pilastro della stampa 
«indippndente» italiana. In 
questo modo naturalmente il 
a costo industrial?» appare 
molto elevato e i profitti limi- ' 
tati Sta di fatto pcro che la 
macgior parte degli zuccheri
fici sono dotati di impianti e 
macchmari modcrni che nan 
no qia con^pntito grossi <;fol 
timpnti di mano d'opera p al 
tempo .>tPNMi forti incrementi i 
produttivi j 

I 
Eridania miracolata i 

In 13 Mabihmenti dell 'Enda-
nia. com'p statt) scritto. fra il 
1962 e il lflfio l'occupazionp e 
calata del 13 per cento e le 
giornate di lavoro sono dimi 
nuite del 35. mentre la pn>du 
zionp a giornata iavorativa e 
crescuna del 44 per cento Non 
p un miracolo. (H-rtanto. se le 
ayiom dplla ^tp-isa Eridania, j 
dal 30 "lustui >>4 al 30 guigno 
'*n. M>n<> p a l a t e da 1935 e ! 
3-rtt lire | 

II fatto e cht* yli /nei hrrifici j 
icali/zano un'i produttivita as • 
•>a: elevata con pochi operai e I 
in ixtchis^inu uiorni. :tn<he e ! 
•»i<urattu!'o cra7ic alle miMire i 
apatrioitichp > pre*-p dai 20 
\prnar.ti pt̂ r tutelare l indu 
^tna ^accanfera nazionale Co-
*>i 1 b;ironi dell«) 7ucchero rea 
li77ano profitti favolosi. \-alu-
tati per l'anno «cor<o a 36-37 
miliardi di lire, e in cambio 
si insegnano a sostenere la li
nea piii oltranzista del centro-
simstra mettendo a di«;po-
sizione la loro • catena» di 
glomali 

II gioco e chiaro insomma, 
e il cerchio e perfetto. Le for-
ze conservatnei esterne ed in
terne al centro-sinistra non 
volevano di meglio; soprat-
tutto se si tiene presente che 
la stampa zuccheriera opera 
pre\-alentemente nelle regioni 
piii rosse d'ltalia. dove accan-
to ai comunLsti si battono per 
soluzioni democratiche a\*an-
zate e per 1 "unita dei lavora-
tori anche quei • rompiscato-
le» delle ACLI e della sini
stra cattolica e quei socialisti 
dell'ex PSI i quali osano cri-
ticare rAmerira e la NATO. 
anche dopo il matrimonio con 
la socmldemocrazia 

Sirio S«bastian«lli 
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lo rassegna nei sofco di un ottimo standard 

II «cammino della 
speranza» di un 

portoghese a Parigi 
« 0 salto » f« // so/fo »j, opera prima del francese Christian de Chahnge, all'insegna del neorealismo • H'iba-
diti i buoni fermenti del cinema bulqaro nei Mm « Oeviaiione », ch'era Ira i migliori del Festival moscovita 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 27 agosto 

Forse non sara una Mostra 
con molte punte eccelse, ma 
di ottimo livello medio sicu-
ramente Le prime due gior
nate gia lo confermano. 

O salto, il film in concorso 
oggi, e un'altra opera di re-
gista esordiente. II regista, 
Christian de Chalonge, e fran
cese; ma il film e parlato 
quasi interamente in porto
ghese e portoghese e il titolo, 
che allude al «sal to« della 
irontiera 

Al ritmo di trecento perso-
ne al giorno. gli emigranti 
abbandonano clandestinamen-
tc la dittatura e la miseria 
dt Salazar. Attruverso la Spa-
gna giungono m Francia. fa-
volosa meta del loro «cam
mino delta speranza» Qui 
>•• oprono che le cose sono un 
pn' diverse da quelle che 
arerano immaginato. che la 
1.'/« e aspra anche a Parigi 
per loro. e che per pagare 
una buracca e ottenere 1 do-
i'.tmrnti dt lavoro devono 
•<-'ir\(ire altri soldi, una spe
cie di tratlenuta sutle loro 
p-iqhe future 

II lavoro. dopo molte ri-
cerche. finisce per non man-
care. ma c un lavoro pagato 
piuttosto male, e sti cui ol 
tretutto gravano le tpoteche 
che abbiamo detto. Il cammi
no della speranza non si tra 
siorma in cammtno della di-
sperazione. quasi per caso. La 
solidarteta tra connazionali. 
tra partecipi d'una stcssa sor-
te. protegge 1 portoghesi al-
'estero. Ma nei contempo ci 
sono anche quclli che. agen
do da mediatori tra il luogo 

r ' 

VENEZIA — Christian de Chal 
del film francese a O talto >, 

d'esilw e i loto compaesant. 
li sfruttano senza riguardi. 

La tematica del film e. co 
me si vede, molto vicina al-
linchiesta documentaria F. 
gli autori vi si attengono per 
tutta Vintroduzwne che. in 
verita. e piuttosto fiacca. O 
salto prende corpo. e cresce 
d'interesse, a mano a mano 
che dal gruppo dei clande-
stini emerge un solo prota 
gonista. il giovane falegname 
Antonio Ferreira. e che il film 
ne traccia il carattere, seguen-

onge (a sinistra) a Marco Pico, riipcttivamenta ragltta • protagonists 
posano p«r i fotografi al Lido. 

BAGNARA — II mar* * a pochi pass! da casa: la famiglia d'un pescatore rientra dopo un bagno 

In mare per quaranta giorni a 
«perseguitare» i pesce spada 

Nei quartiere dei pescatori di Bagnara, durante l'estate, rimangono solo le donne e i bambini - Quando la 
flottiglia rientra ognuno cerca di conquistarsi un posto sull'arenile - Settecentocinquanta pescherecci e non est-
ste un porto-rifugio - « Ammucchiate le bar che, ammacchiati noi nelle case» - Una festa da otto milioni di lire 

DALL'INVIATO 
BAGNARA (Reggto C ) , agosto 

Durante Testate, ed anche. 
in parte, nella primavera e 
nell 'autunno, il quartiere dei 
pescatori di Bagnara sembra 
popolato solo di donne e di 
bambini. Siamo a poche deci-
ne di chilometri dal capoluo-
go e adesso. venendu da Reg-
gio. si pu6 raggiungere Ba
gnara percorrendo il tratto di 
autostrada che corre sul filo 
riell'Aspromonte fino quasi a 
Scilla. una terrazza sullo 
Stretto. un braccio di mare 
di colore viola e poi la Sicilia. 
Nella giornata luminosa si 
scorgono le case di Messina e 
i piccoli centri di Paradiso. 
di Pace e infine di Ganzirri e 
la lingua di terra di Torre del 
Faro che M protpnde verso la 
Calabria quasi volps^e toccar-
ia 

Bagnara e qui. quasi di 
tr< nte a Torre del Faro Le 
ca«e M allungano >ulla costa. 
la maggior parte sono basse. 
ad un piano e poche le strade 
asfaltate. quelle che si dipar-
tono dalla piazza cent rale e 
quelia che corre a ndosso del
la spiaggia I.e altre sono di 
terra battura 

Npll'afa del pomenggio e-
stivo 1P donne si raccolgono 
in cerchio Tuori dplle abitazio-
ni. np'Ie zone d'ombra. a cu 
cire. a rammendare. a far due 
chsacchiere Molte vp*-tono il 
\ato :' <(i--Minit- delle donne 
di B.i!!iMra un inrptHto cor 
to. ^TP'to proprio M)tto il 
petto e lunshe minne ampie 
I bambini -: nr.< orrono sulle 
strade di terra batiuta. >i 
sperdono iu::s<> il vasto arpni-
le riovp M iii41 :n -e*"ca decme 
e decme di bar«%he da pesca 
e d4)ve le fogne M sfogano 
in mare, -olcfcu nen fra 1 <=as 
si e la -iabhia 

Gli uomini M>IH> :n mare a 
nncorrere 1 pesce >pada. o 
un altro pesce chiamato co 
stantello oppure una sorta di 
piccoli tonni noti sotto il no-
me di mutoh o pesantom Cib 
awiene a ^econda dei mesi 
In aprile. maggio e giueno la 
caccia e al pesce spada. Par-
tono le barche cariche di flo-
cine. can la vedetta sull'albe-
ro altissimo. molto piii alto 
della Iunghezza della barca. 
si che quando rimbarcazione 
e aH'oriz7onte. si scorge solo 
quel palo con la figura umana 
alia sommita che oscilla sulle 
onde. 

Quando la vedetta lancia il 
gndo il fiocinatore si stende 
sulla passerella. un braccio 
che sporge per sette. otto e 
anche dieci metri dalla mura-
ta come un trampolino e at-
tende che il pesce passi a ti
ro. In luglio. agosto • settem

bre e il tempo dei costantelli 
che vengono pescati nello 
Stret to o hmgo le coste cala-
bresi. A'set tembre ed ottobre 
passano i mutolt. 

Gli uomini se ne stanno in 
mare quaranta, cinquanta 
giorni. e la sera approdano al
ia costa piii vicina per pas 
sarvi la notte «Si dorme 
spesso sulla spiagsia. avvolti 
nelle copertp per ripararsi dal
la rugiada. come zingari. Solo 
qualche volta si puo andare 
al ristorante. per farsi una ce-
na come si deve. In albergo 
e difficile, costa troppo. Se si 
dovesse andare in albergo e 
mangiare al ristorante. a Ba
gnara. alle nostre donne. non 
si porterebbe nemmeno un 
soldo ». 

II pesce lo vendono dove si 
trovano. appena pescato. of 
frendolo ai rigattteri che « ti 
ofTrono sempre un prezzo che 
ti fa venire la voglia di ri 
buttarlo in mare, il pesce. Se 
e tanto. ti dicono. e perche e 
tanto e percio il prezzo seen 
de .. Insomma. comunque va-
da. la pesca rende poco... ». 

Fimta la stagione. le bar
che nen t rano in paese e ven
gono tirate a riva. il piii lon-
tano possibile dalle onde per
che il mare d' invemo non le 
sfasci. e per i pescatori di 

Bagnara comincia il tempo 
delle liti. per conquistare alia 
propria oarca il posto piii pro-
totto. O spesso, semplicemen-
te, per tro\*arIe quei pochi me
tri qu.idrati necessari. 

Perche Bagnara. pur dispo-
nendo della piii grossa flot
tiglia di piccolo cabotaggio 
esistente in Italia — ben 740 
pescherecci — non ha un por-
to - rifugio. nemmeno per una 
sola imbarcazione. ed ognu
no si arrangia come pu6, cer-
cando di essere piii svelto di 
un altro, di arrivare per pri-
mo con il proprio legno sul
l'arenile solcato da putridi 
scoli d'acqua. 

« L'abbiamo chiesto t a n t e 
volte, anche al comune. che 
ci facesse un porticciolo per 
mettere al riparo le nostre 
barche durante 1'inverno, o 
quando non esci in mare. Ad 
ogni campagna elettorale ar-
rivano anchp grosse autorita 
che ci promettono il porto. 
Ma ad ogni fine stagione dob-
biamo lare da noi. e non e 
sempliee. perche le barche 
sono molte e tutti cercano di 
procurarsi i posti migliori ed 
allora si Iitiga perche. come 
in tutte le faccende, ci sono 
1 furbi e ouelli che non lo 
sono ». 

II pescatore che mi dice 

Iniziano venerdi gli 
esami di riparazione 

ROMA I'' aoosta 
Tra p«x-hi giorni 1 circa due 

centomila studenti « rimanda-
t: » a eiugno. dovranno affron-
tare gli esami di nparazione 
per la hcenza media L'inizio 
della <essmne autunnale e sta
to infatti fissato per il 1' set
tembre con la prova scritta 
d'italiano Gli esami si con-
cluderanno, secondo quanto e 
stato disposto dalle autorita 
ministenah. entro il 13 set
tembre 

Ed ecco il calendano degli 
esami: l settembre: prova 
scritta d'italiano; 2 settembre: 
prova grafica o pratica di edu-
cazione amst ica; 4 settembre: 
prova scritta di lingua stranie-
ra; 5 settembre: prova scrit
ta di matematica; 6 settem
bre: prova scritta (facoltativa) 
di latino. II diario delle pro
ve orali e di quelle di educa-
zione flsiai sara fissato, entro 

1 termini stabiliti dal mmiste-
ro. dal president? della rom-
missione 

II IS settembre C4>mmceran-
no con la prova scn t ta di ita
liano gh esami di riparazio
ne per 1 candidal! alia matu-
n t a classics, ^<ient:fica ed al-
rabiliiazionp maeistrale e tec-
nica 

Gli esami contmueranno. per 
quanto riguarda la maturita 
classics con le prove scrit-
te di latino il 18 e il 19 e di 
greco il 20 I candidati alia 
maturi ta «cientifica afTronte-
ranno. in\ece. le prove di di-
segno il 16. quella di latino. 
il 1ft. di matematica 1] 19. di 
lingua straniera il 20. Per le 
magi-trah. il calendario pre 
vede !e prove di latino il 18 
e di matematica U 19 settem
bre; --nentre per gli istituti 
teen: • il calendario delle pro
ve vana secondo le specializ-
wuioni. 

quests cose ha un gesto d'ira. 
44 Facciamo una vita da zinga
ri per sette mesi all 'anno, 
stiamo lontano da casa per 
settimane. guadagnamo appe
na di che sfamarci e quando 
torni qui a Bagnara non hai 
nemmeno il posto per mette
re la barca» . Possiede una 
44 barcuzza » e pesca con una 
Ienza fitta di ami che tiene 
ben ordinata in una cassetta, 
gli ami infissi nelle strisce di 
sughero applicate lungo i bor-
di. t4 Una Ienza cosi costa sul
le cinquemila lire e se la per-
do perdo un capitate». Ha 
56 anni ed ormai alia pesca 
del pesce spada ha dovuto ri-
nunciare per via dell'eta. 

Quand'era giovane e stato 
in mare anche t re mesi fila-
ti. • quanoo ancora le barche 
non andavano a motore e non 
e'era la passerella per fiocina-
re il pesce spada e dovevi ar-
rivarci proprio sopra, con la 
barca spi r ta a forza di remi. 
Allora ci voleva piii tecnica 
e piu fiato, anche se la pesca 
del pesce spada e rimasta an
che adesso pericolosa. Pro
prio non molto tempo fa, nel
lo Stretto. un ragazzo che sta
va fiocinar.do sulla passerella 
e stato travolto da un'ondata 
e ne.^runo ha potuto salvarlo ». 

Dic-3 che un mestiere cosi 
pencoloso e cosi poco reddi-
tizio al Ion tana i giovani che 
prefenscono • lavorare a ter
ra » come boscaioli o cercare 
lavor"> all'estero Gli chiedo 
come mai ci son4> tanti pe-
*chereon. e quasi tutti a mo
tore. se la pesca rende cosi 
poco Sorride amaro ed allar-
2a It- braccia « Che cosa si de 
ve fsre' ' Bi^t)gna pur vivere 
in qualche mod4> Ho comin-
ciato a pescare da quando 
sono nato e ho sempre fatto 
questo mestiere E cosi tutti 
gli a l tn miei compagni, ed al
lora firmi le cambiali per com-
p r a m il mctore. perche se uno 
ha il motore anche gli altri 
devono averlo se vogliono pe
scare qualcosa Cosi vengono 
1 debiti che ti accompagnano 
per tut to il resto della vita ». 

II motore lo pagano non 
solo quando scade la rata, ma 
giomo per giomo. risparmian-
do sul cibo. comprandosi un 
mdumento quando proprio 
non possono piii fame a 
meno, facendo durare ogni 
cosa. un mobile, un pezzo di 
tela, il piu a lungo possibile. 
quasi una sfida alle proprieta 
fisiche della materia. Non e 
la civilta dei consumi. come 
1 pescherecci che affollano 
l'arenile sassoso che si sten
de davanti al quartiere dei 
pescatori non e il boom del
la nautica. 

« E poi la casa — dice an
cora U pescatora —. Ho sei 

figli, tre maschi e tre fem
inine. Una mi si e sposata e 
la alloggio qui, in casa mia. 
Abbiamo tirato una tenda in 
cucina e gli sposi dormono 
di la e noi di qua. Siamo 
tutti nelle stesse condizioni». 
Solleva il pollice della sini
stra stretta a pugno e rias-
sume. «Pr imo, il porto rifu
gio, ci ocorre il porto rifu
gio per le nostre barche. Se
condo — e solleva l'indice — 
la casa. Ti pare giusto che si 
debba vivere cosi ammucchia-
ti e se ti si sposa una figlia 
la devi tenere in casa perchfe 
non ci sono soldi bastanti per 
pagare l'affitto? Ammucchia
te le barche e ammucchiati 
noi pescatori. Ti pare giu
sto? ». 

II pescatore si ferma all'in-
dice, ma potrebbe sollevare 
tutte le altre dita della mano 
e anche quelle della destra e 
non basterebbero per elenca-
re tutte le questioni che ha 
in sospeso. Dice: « II sindaco 
invece organizza la festa». 
La «fes ta» e una manifesta-
zione canora che l'arnmini-
strazione comunale offre ai 
cittadini di Bagnara e ai tu-
risti. L'ultima e costata ot
to milioni ed ha suscitato la 
opposizione dei consiglieri di 
minoranza della lista di «Con-
centrazione democratica ». 

Un volantino e stato diffu-
so per tut to il paese: «. Men
tre il paese segna il passo sul
la via del progresso — dice 
il volant ino — mentre appa
re sempre piii abbandonato. 
senza acqua, sporco. pieno di 
rumori; mentre i tuns t i lascia 
no il paese denunziandone il 
malgovemo e le gravi defi-
cenze amministrative: mentre 
le fantasiose promesse eletto-
rali ( industna. porto. ecc.» 
si sgretolano come facilmen-
te previsto; mentre la disoc-
cupazione mcide sul tessuto 
sociale del paese. costringen-
do le famiglie a continue n-
nunzie, 1'ammmistrazione co
munale nell'intento di far di-
menticare le sue carenze e 
distogliere 1 cittadini dai ve-
ri e annosi problemi che inte-
ressano il paese. ncorrendo al 
solito metodo borbonico. uv 
venta la festa. sperperando in-
genti somme. prelevate con 
balzelli ed altre forme, in de-
teriori e pacchiane manife-
stazioni ». 

Alia «fes ta» la giunta ha 
invitato can tan ti di grido, 
quelli che appaiono in televi-
sione. Non ha badato a spe-
se. I pescatori di Bagnara 
non li hanno poruti nemme
no vedere. Erano in mare, 
in chissa quale punto del Tir-
reno o dello Ionio, a «perse-
guitare» il pesce spada. 
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done passo passo le giornate 
dell'inserimento e della ri-
cerca. 

O salto dimostra chiara-
rncnte. annncsso che ve ne 
fosse bisogno, che tl neorea
lismo non ha affatto concluso 
il suo ciclo sulla scena del 
cinema mondiale. Per un pro-
blema come quello che il film 
atjronta, legato al sottosvilup-
po di un disgraztato Paese 
europeo, il neorealismo e an
cora la forma piu diretta e 
piii solida di denuncia. Non 
esitiamo a dire che, nella sua 
mancanza di magniloquenza e 
di retorica sentimentale, que
sta sobria opera prima e ben 
piii efficace del vecchio film 
di Germi, che a un inizio fol-
gorante faceva seguire una 
progressione sempre piu an-
nacquata. Caso contrario in 
0 salto, dove a un'apertura 
incerta e troppo cronachisti-
ca subentra Vafjettuosa e fer
ma indagine d'una condizio-
ne umana e sociale, con un 
crescendo di toni giusti, es-
senziali, rivelatori. Non un 
grande film, certo, ma un 
film onesto e civile, un rac-
conto toccante proprio nella 
sua rinuncia ad ogni effettisti-
ca, una prova di misura e di 
impegno. 

La dignita e la flerezza del 
popolo portoghese. come di 
quello spagnoto, sono ben no
te. Quando Antonio, ad ogni 
piccola gentilezza che riceve 
dai suoi compaesani, dice 
obligado, if suo ringrazia-
mento e pronunciato con una 
sincerita che prende. Si guar-
di invece alia scena. perfet-
ta di osservazione e di garbo, 
in cui il protagonista non se 
la sente di pronunciare quel
la parota di fronte a una co-
noscente francese che lo aiu-
ta si, ma come se gli facesse 
un atto di carita. Antonio ac-
celta la cortesta, ma con ri-
serva: e dal suo atteggiamen-
to s'lntuisce benissimo che, 
nei suo potero paese. egli do-
veva essere stato. con la gra-
ziosa turista parigina, di ben 
dirersa ospitalita. 

Cosi ci sono molto piaciute 
le sequenze che si svolgono 
nella squaltida e miserabile 
stanza d'albergo. con il mo-
ttvo del cinemino di fronte. 
delle sue luci al neon, del suo 
«sonoro» ossessiro. A un 
certo punto il giovane emi-
grante si trova a dividers il 
letto con una guardia nottur-
na. In tal modo Vafjittaca-
mere si fa pagare due volte. 
1 francesi si esprimono in 
una lingua tornila, mentre 
Antonio non balbetta, in es-
sa. che poche parole. Eppure 
e'e un altro tipo di eloquen-
za nei wlenzi e negli sguardi 
del clandestmo, in bal'ta del
la formate e rapace cortesia 
degli « osptti ». 

Normalita 
.Ve e lecito arguire. da ci6. 

che le dtsavrenture del fale
gname portoghese dtpendano 
dalla malasorte o dalla * cat-
tirena » del prossimo Al con
trario. come sempre accade 
nei raccontt di stcura base 
neorealistica, che profonda-
mente si dtfierenziano dai fal-
w melodrammt, it desttno del-
leroe e del tutto w normale » 
// fatto che il regista sta riu-
scito a rendere emotiva tale 
normalita e appunto la con-
ferma della serieta della sua 
posiztone. derivata da uno stu
dio occurato del problema (la 
sceneggiatura e stata da lut 
stesa in collaboraztone con 
autentici emigranti. tntellet-
tuali e no) 

II film e dunque. nello stes-
so tempo, lenero ed energico. 
Gli uomini che hanno dato la 
possibilita a De Chalonge di 
esordire con un saggio cosi 
nobilmente anticommerciale 
sono. in pratica, tre: Tony Ri
chardson, che lo aveva atuto 
come assistente, Philippe de 
Broca, che ti figura come pro-
duttore dopo aver guadagnato 

parecchio danaro con le spen-
sierate avventure interconti-
nentali di Belmondo e il fi-
nanziere Lopert, per uno di 
quei singolari fenomeni che 
inducono talvolta la coscienza 
dei mercanti a riscattarsi con 
qualche s opera buona v. 

Nella conferenza-stampa di 
Christian De Chalonge. cut 
partecipava anche I'interprete 
Marco Pico (un giovane di na-
zionalita francese, ma attendt 
bilissimo come portoghese e 
anche lui esordiente quale at-
tore). un giornalista italiano 
ha chiesto ragguagli sulla 
mancanza dl un controllo po-
liziesco su questi • emigratt. 
Fornendo spiegazioni in me-
rito (il ritmo dell'emigrazione 
e troppo alto, perche la poll-
zla francese possa tenergll 
dietro), il regista ha tuttavia 
aggiunto un particolare signt-
ficante sulla presenza, anch'es-
sa clandestina, della polizia 
politico portoghese in Francia, 
e sul fatto ch'essa si stia at-
tualmcnte preoccupando del
lo stillicidlo crescente di gio
vani, che se ne vanno dal Pae
se anche per evitare il servl-
zio militare nell'Angola. 

II passato 
Come il tettore caplsce, O 

salto appartiene a quella cate-
goria di film che, se pure sa-
ranno distribuitt in Italia, non 
vi otterranno il minimo suc-
cesso. II neorealismo non ha 
mai fatto cassetta e oggi, per 
di piii, appare anche arretrato 
stilisticamente. Come volcte 
che la societa dei consumi si 
interessi ancora di gente che 
non ha ne lavoro ne casa'* 
D'altra parte coloro che si 
trovano nella situazione che it 
film descrive non hanno it 
tempo ne la voglia (e spesso 
neppure i soldi) per andarlo a 
vedere. E' un circolo chiuso, 
umiliante per la nostra civil 
ta e per il nostro costume. Noi 
saremo sempre a lato della 
Mostra di Venczia e dei suoi 
autori, finche essi si sforze-
ranno di rompere tale cerchio 
disumano. 

Un altro film che ancor piu 
diffictlmente vedremo sui no
stri schermi e Deviazione. pro-
veniente dalla Bulgaria e qui 
inserito in una speciale sezio 
ne mformativa, iniziata oggi 
Era uno dei concorrenti mi 
gliori al Festival di Mosca, se 
ricordate Vampio articolo che 
gli riservd Aggeo SaviolL II 
casuale incontro di un uomo 
e di una donna, ch'erano sta-
ti amanti per 10 giorni in gio-
rentii, e che attualmente han
no entrambi famiglia e post-
ztone invidiabili (lui xngegne-
re invitato all'estero per una 
conferenza. lei archeologa). 
permette agli autori, in un 
duetto spesso silenzioso e qua
si « impotente ». ma infram-
mezzato di eloquenti rietoca-
zioni. di tentare il confronto 
tra il passato e tl presente: un 
passato punteggiato di miti-
che speranze e di frasi fatte. 
ma in cui t due ragazzi erano 
felici. e un presente in cui, no-
nostante certe soddisfazioni 
della loro professione, il vuo-
to delle loro anime non e sta
to colmato e il cammino nei 
socialismo si e ritelato irto di 
difficolla allora non prevedibi-
li ne previste. 

Non completamente risolto 
sul piano espressivo e qua e 
la reticente su quello del con-
tenuto. Deviazione ta tuttavia 
ritenuto un film nuoto e a-
perto nei quadro della cine-
matografia bulgara. tl bello e 
che gli studi di Sofia ne ave
vano altri a disposizione, e 
qualcuno, forse, anche piit a-
vanzato. E' un tero peccato • 
che i selezionatori di Venezia 
non siano mai sufflcientemen-
le informati sull'ampio oriz-
zonte internazionale. Ma arri-
tera, tedrete, anche quel gior
no. 
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