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II <<libro bianco" delta cullura sulla guerra 

Gli scrittori 
si pronunciano 
sul Vietnam 

Un volume con duecentocinquanta dichiara-
zioni in prevalenza americane e inglesi indica 
una nuova ondata di interesse e di intervento 
politico fra narratori e poeti dell'occidente 

I giornali di questi giorni 
(vedi I'ilnitd del 28 diceni-
brc *(i7) dnnno notizia di un 
libro apparso a Londra che 
si potrebbe dire un * libro 
bianco » della cultura lette-
raria intcrnazionale sulla 
guerra del Vietnam. E \ in-
latti, una raccolta di circa 
250 dicliiarazioni unite, dal-
l'editore londinese Bower, 
sotto il titolo (Hi scrittori si 
pronunciano sul Vietnam. 
Essa presonta un panorama 
abbastanza vasto, ma i con-
tributi piu numerosi provcn-
gono dagli atnericani (circa 
50) e dagli inglesi (oltre 
120). In attesa del volume, 
sul quale si potra riaprire 
II discorso, mi pare che le 
prime notizic permettano di 
scorgere un mutamento nei-
la posizione della cultura di 
fronte alia situazione politi-
ca odierna. E cioe il disinte-
resse, la smobilitazione del
la letteratura, la sua fuga 
verso vecchie forme di indi-
vldualismo intellettualistico 
che, a poco a poco, riemerse-
ro di fatto all'« impegno » 
negli anni — all'incirca — 
fra il *45 e il '«2-,03 per af-
fermarsi negli anni sueccssi-
vi, sembrano improvvisamen-
te dissolvcrsi, anche sc, co
me si vedra, non ci trovia-
mo di fronte a dicliiarazioni 
omogenee o concordi. 

La radice piu consistentc e 
da ricercare, tuttavia, nella 
guerra fredda e nelle esaspe-
razioni ideologiche e propa-
gandistichc di quel inomen-
to. Configurato altrimenti, 
il fenomeno si ripresenta 
anche nei ritardi e nelle in-
certezze culturali — fra 
aperture in linea col XX 
Congresso e improvvisi ri-
torni indietro — dei paesi 
socialisti. 

Non per nulla 6 proprio il 
Vietnam a diventare per la 

* cultura occidentale una spe
cie di ago di bilancia. Dal 
volume londinese appare ehe 
il rifiuto della pnlitica cede 
nuovamentc. anche se non 
6 proprio l'impegno a preva-
lere sull'altro piatto ma solo 
un interesse pronunciato e 
una volonta di protesta mo
rale. E sono intercssi e vo
lonta che, rcstando isolati, 
potrebbero finire nelle delu-
sioni della sterilita. Ecco 
perche ci interessa parlarne 
qui. II Vietnam, sc da una 
parte divide — e spesso divi
de artificialmente —, dall'al-
tra tende ad aprirc nuove 
prospcttivc di unita nelle 
quali lc frontiere superano 
— come fu di fronte al peri-
colo nazista — sia le fron
tiere delle nazioni sia lc im-
postazioni dei problerni nel
le forme antiquate del mani-
cheismo (che oggi e il meto-
do dei johnsoniani e dei ioro 
propagandist! di ogni pacse) 
c delle scelte schematiche. 

I lettori gia conoscono al-
cune « dichiarazioni ». Qui 
le riprendiamo e le riassi'-
miamo per ricostruire un 
quadro preciso. Sui 50 ame-
ricani non manca chi rcsta 
con Johnson e si pronuncia 
per Yescalatiov. E fra que-
sti J. Updike (I'autore di 
Corri, Coniglio; e di Fe-
sta all'ospizio) c James 
Burnham. piu famoso per i 
suoi saggi sul futuro tecno-
cratico dell'umanita (La ri-
voluzione dei tecnici). Ma 
sono pochissimn eccezioni. 
Gli altri formano una schiae-
ciante maggioranza: ostili al
ia guerra. essi accusano il 
governo americano. C'e chi. 
come Algren nci bombarda-
menti di oggi vede « lo sri-
hippo logico di Guernica e 
di Nagasaki, preludio alVag-
gressione contra la Cina » 
(In poche parole, un desM-
no fascista per il mondo in-
tero sotto la dittatura del-
rimnerialismo americano): 
e chi. come Susan Sonta?. 
sente frrespirahile I'aria del 
proprio paese divenuto *pae-
ie criminate e sinistro ». 

A volte, e o w i o . non si 
supera la protesta moralisti-
ca. II che accade anche fra 
gli inglesi. Qui si manife-
stano ugualmente poche po-
sizioni favorevoli aU'odierna 
politics statunitense (il no
stalgic 3 Llewellyn owiamen-
te sostiene che « Johnson ha 
salvato il resto dei mondo 
dalla distruxone» e dalla 
minaccia dei « ornii indisci-
plinali che infestano le s'ra- } 
de di Fechino *). Ma pre va
l e la motivata condnnna del
la guerra e delle sue conse-
guenze. Ad esempio il pocta 
Hugh Macdiarmid pensa che 
* gli americani si sono alie-
nata Vopinione delle perso-
ne oncste... col IOTO rerqo-
gnoso imperialismo e con 
Vevidente incapacity morale 
e intellettnnle a assumere il 
ruolo che vogliono tencre ». 
Si arriva cosj alia dichiara-
zlone del vecchio Russell for-
»e la piu netta. anche sc pre-
fMirata dall'azionc preceden
t s del • tribunalc > da lui 
promosso: € Considezo i poli- * 

ticanii di Washington che 
presiedono ull'agnressionc e 
alle atrocita come criminali 
di guerra lie/ senso preciso 
che al termine fu dato al 
processo di Norimbcrga ». 

Non mpneano, inline, I 
dubbiosi o gli astensionisti. 
Ad esempio una narratrice, 
Edna O'Brien, sostiene che 
lo scrittore dovrebbe piutto-
sto chiedere scusa se un 
« accidentc » o caso disgra-
ziato fa si che l'opinione di 
uno « scrittore intelligente » 
vale piu di quella espressa 
da uno « stagnino intelligen
te ». Infatti. Ma, finche il 
« caso disgruziato » stara in 
piedi; fino a quando, cioe, lo 
scrittore intelligente avra piu 
potere (almeno nelForien-
tare gli altri) a paragone 
dello «stagnino intelligen
te », e il presidente degli Sta-
ti Uniti avra poteri di vita 
e di morte su popoli interi, 
rintcrvento dello scrittore 
non sembrera abusivo ncp-
pure alio stagnino davvero 
intelligente. Anche il poeta 
R. Graves si pronuncia per 
1*» incompetenza »: « / dati 
del problcma non li conosco
no ne il governo degli Stati 
Uniti ne il governo del Viet
nam; figurarsi io ». In poche 
parole, le tentazioui ottocen-
tesche deH'« autonomia del
ta cultura >, della « divisione 
del lavoro » fra politici e let-
terati, e c c , trasformate in 
miti ideologicoculturali, re-
sistono in molti, 

Non so fino a quale punto 
valga il commento di Ber
nard Cassen su Le Monde, 
per cui « nell'insieme le ri-
sposte dimostrano negli in-
tellcttuali interrogati una 
coscienza dei dati morali, po
litici e persino strategici del
la guerra ncl Vietnam stipe-
riore a quella che manife-
stano — per lo meno nelle 
loro dichiarazioni — la mag
gioranza dei politici ingle
si ». Direi, pero, che sarebbe 
assurdo il contrario. Se l'in-
tellettuale interviene, com-
pie un atto politico, e non di 
amministrazione politica co
me spesso fa il politico di 
professione, soprattutto il 
politico borghese. Un atto 
politico responsabile non 
pu6 esscre I'espressione di 
un gradimento o di un ri
fiuto personale, un « mi pla
ce » o « non mi place » da 
mandarini (come spesso ac
cade sentirc e, come in fon-
do. suonano alcune di que-
ste dichiarazioni nel loro 
riecheggiare le pretese ame
ricane o, anche, nel loro mo-
ralismo). Nella sua consa-
pevolezza o nella possibile 
scientificita della sua Iettura 
del mondo, la riflessione del
la cultura sui fatti di oggi 
non pud approdare ad altro 
che a una visione rivoluzio-
naria sulle soluzioni possi-
bili. Chi compie quosta ri
flessione su basi culturali, 
e quindi su basi laiche, non 
pu6 concludere altrimenti. 
Qucllo che si sa del libro 
londinese, non ci dice affat-
to che siamo a qucsto pun-
to. E' evidente. Ma siamo 
giji a un'antitesi airimperia-
lismo. 

D'altra parte, il punto con-
cretamente politico cui sono 
pervenute finora le posizioni 
piu diffuse fra gli intcllet-
tuali europei c- di avere av-
vertito !a necessity di un giu-
dizio popolare sulla « crimi-
nalita di guerra » e sulle sue 
premesse politiche. e cioe 
della politica che mette in 
pericolo i diritti e 1'esistenza 
stessa dei popoli ricorrendo 
a atti e mczzi di guerra. So
no crimini che. attraverso 
la storia. sono rimasti sem-
pre impuniti perch6 espri-
mevano in genere • il diritto 
del piu forte» (di qui lo 
scetticismo che fa comodo ai 
borghesi e agli impcrialisti). 
I-e due sole eccezioni a que-
sta regola della prepotenza 
organi7zata nelle vecchie 
stnitture sociali. furono nel-
l'cpoca nostra Pia?7aie Lore-
to e Norimberg.i. Ma anche 
questi due moniti possono 
rcstarc inefficaci se contro 
il diritto della prepotenza 
non si leva un piu forte di
ritto proclamato e afferma-
to dai popoli stessi nel sen-
timento che la guerra del 
Vietnam risuarda tutti indi-
vidualmente e collettivamen-
te. soprattutto l'avvenire di 
tutti. Di qui rintcrvento de
gli intellettuali. E di qui an
che la necessity che su que-
sto inten-ento e sul fenome
no indicato dal libro londi
nese si rifletta in sede poli
tica. e sempre per quel prin-
cipio che no? abbiamo spe.v 
so sostenuto, secondo il qua
le airimpegno politico che si 
esige dallfv scrittore. deve ri-
spondcre o precedere Vim-
pecno culturale dell'uomo — 
chiunque sia. dirigente o 
scmplire militante di partito 
— che fa rolitica. 
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LAMB ASCIATORESPERA NEL TAM-TAM 
Un incontre nelle baracche della « Mercedes» - Gli stranieri votano per lo sciopero - Aumenta lo sfruHamento alia catena di montaggio - Se 

viene il comunismo. . . - C'e la crisi ? dieci risposte - L'oltimo arrivato: un sardo che spendera due anni della sua vita per un frattore 

A guardia della pace 

Una ran* fotografia (a sinistra) della partenza di un missile tipo SANDAL. A destra, dall'alto: il recentissimo SS 9, I'lCBM 
a propellente solido e lo SCRAG intercontinentale. 

Dal nostro inviato 
STOCCARDA, gennaio. 

II mio amico mi parla del
la Bher, una fabbrica di ra-
diatori, dove il 10'e degli ope-
rai sono stranieri. 

— Eccola H la Bher. 
Camniiniumo alia periferia 

della citta e il cielo s'alza 
KriKio su un orizzonte di ca-
pannoni, ciminiere, scritto 
pubblicitarie, neri cancelli 
chiusi. 

— II primo hiKlio scadeva 
il contratto e gia da aprile 
i padroni avevano eliminate 
tutte le prestazioni sociali, cioe 
quel poco che c:i davano in 
piii della paga base. Si sono 
fatte riunioni, niente th fare, 
volevano rifare il contratto 
senza le prestazioni. dicono 
perche c'e la congiuntura. A 
settembre s'o fatto il referen
dum fra gli iscrittl al sinda-
eato, se si doveva fare o no 
lo sciopero, e rB7.H6r;. ha vo-
tato di si. Dico, in tutta la re-
gione del Baden Wiittenberg. 
Allora i socialisti hanno inco-
minciato ad appoggiaro i sin-
dacati, il governo e intnr/e-
nuto. Alia Mercedes hanno li-
cenziato dei dirigenti sindaca-
li, poi pero si e arrivati a 
un accordo, si ottenevano dei 
risultati e in cambio non si 
faceva sciopero. 

— Che risultati? 
— Un aumento per ohi la-

vora la ghisa, una commis-
sione paritetica per controlla-
re l'indice di pericolosita del 
lavoro e il rendimento, le pre
stazioni sociali incluse nel con
tratto, una procedura per gli 
eventuali licenziarnenti... 

— Allora e andata bene? 
II mio amico alza le spalle. 
— S'e rifatto il referendum 

per vedere se si doveva ac-
cettare e solo il 114% ha detto 
di si. malgrado tutte le spie-
gazioni del sindacato. E sai 
chi ha votato contro? Nol ab
biamo votato contro, gli stra
nieri. 

— E perche? 
— Perche resta aperta la 

porta dei licenziarnenti, e quel
la porta siamo noi che dob-
biamo attraversarla per primi. 

Un dormitorio 
per quattro 

Superiamo senza difficolta i 
cancelli della Afercedes, en-
triamo In una baracca. salu-
ti, presentazioni deH'amico che 
viene dall'ltalia; ci «accomo-
diamo» in una stanza, cioe 
in un dormitorio per quattro 
persone. I letti sono in di-
sordine, abbiamo sorpreso la 
gento in pieno tramestio do-
menicale. ci accolgono in pi-
giama ma questo e il loro 
vestito della domenica, quan
do sono in « casa ». Intorno 
leggo la stessa smania di pu-
Hzla che ho trovato altrove, il 
tentativo di rabberciare la ba
racca in qualche modo. di tra-
vestirla da casa, di non la-
sciarsi andare, di non darsi 
fastidio ''un l'altro. E poi le 
solite radio a transistors, due 
grappoli di pomodori rossi ap-
pesi at tavolato, la povera Ja
ne Mansfield con « grossi se-
ni e la piccola testa ridente 
in capo a un letto. 

— L'italiano sai com'e, non 

Un articolo del maresciallo Krylov su «Interconair » 

Copre 10.000 km in mezz'ora 
il superm issi le delP UR S S 

Dai primi progetti alia fine del secolo scorso all'inarrestabile SCRAG intercontinentale • L'esperienza di Nakhabino - Deco-
razione speciale nazista a chi avesse carpito i segreti dei« proiettili a forma di razzo » - L'alto livedo culturale degli ufficiali 

Michele Rago 

Le forze missUistiche strate-
giche dell'VRSS comprendono 
oggigiorno c mtssili intercc-\ti-
nentali, missili di piccolo in-
gombro, missili a propellente 
solido con rampe mobUi. Essi 
sono sempre pronti al lancio 
e sono difficilmente indiridua-
bih da parte di Ticognitori 
aerei e spaziali. Negli ultimi 
tempi soro stati costruiti tipi 
di missili potenti e superpoten-
ti tali da colpire U bersaglio 
con cgive nucleari sia seguen-
do traiettorie balistiche che or-
bitali >. 

Cosi parla delle piu impor-
tanti armi in dotazione deil'e-
sercilo sovietico il marescial
lo Nikolai Krylov. comandante 
in capo deUe forze missilisii-
che strategiche. in un articolo 
scritto per Interconair. una ri-
cista internazionale specializ-
zata in questioni di aviazione 
e marina, cicili e militari. 

La riiista pubblfca anche 
mmerose fotografie dei missi
li sovietici piu importanti e 
un servizio a colori sulla pa-
rata militare del 7 norembre 
scorso, per il ctnquantesimo 
anniversario deK'Ottobre. Per 
auel che riguarda i razzi ba-
lisiici, le 'otografie riguar-
dano il missile intercontir.en-
le SCRAG (noto anche come 
€ bombo sub-orbitcls FOBS i). 
Venorme ICBM a propellente 
liquido tipo Sasin, il recentis
simo SS 9 da venti megaton, 
Q tipo strategico a rampa 
mobile SCB*0GE c altri: 

I'lRBM e il SANDAL. 1 nomi 
con cui vengono indicati i 
razzi sono quelli con cui essi 
sono noti in Occidents 

Jl marcsrinlln Krylorr nel-
Varticolo, da anche qualche 
elemento sulla... preistoria 
della missilistica sovietica. 
Sono notizie sconosciute al 
grande pubblico e vale la pe-
na di riportarle. 

* All'inizio del secolo — 
scrive l'alto ugiciale sovieti

co — la Russia era da tempo 
nota come produttrice di otti-
mi progetti di missili, che per 
le loro qualita balistiche e 
caratteristiche di esercirio e-
rano sensibilmente superiori 
a modelli analoghi stranieri. 
Senonchd la estrema arrestra-
tezza economica della Russia 
preriroluzionaria, lo spirito 
conserratore del governo za-
rista, il suo servilismo rispet-
to all'Occidente frenavano i\ 
pensiero tecnico, intralciava-
no lo sviluppo della nissilisti-
ca nazionale. Questo campo 
ebbe impulso solo negli anni 
del potere sovietico. II parti
to comunista colse le colossa-
l: possibility insite nei mezzi 
missilistici, e alia elaborazio 
ne dei problerni attinenti 
venne dedicate una grande 
importanza e. furonn conside-
rati affare di Stato. 
< Negli anni prebellici — 

prosegue il maresciallo Kry
lov — la costmzione dei mis~ 
sili nelVURSS i segnata da 

notevoli pietre miliari. 11 17 
agosto del 1933 a Nakhabino, 
a breve distanza da Mosca, 
prese quota vertiginosamen-
te un missile a propellente li
quido. Sei anni dopo, nei com-
battimenti contro le truppe 
giapponesi a Halhin Gol. la 
squadriglia aerea del capita-
no N. Zvonariov apriva Ye-
poca dell'impiego aereo dei 
proiettili a reazione >. 

«Negli anni della Grande 
guerra patriottica — spiega 
ancora U comandante delle 
forze missilistiche dell'VRSS 
— I'esercito sovietico possede-
va un nuovo potente strunen-
to di guerra: Vartiglieria cam-
pale a reazione. che semina-
va fl terrore tra le truppe 
nazifasciste. Un capito1/) di 
atti eroici immortali veniva 
aperto dai militari della bat-
teria al comando del capita-
no 1. A. Flerov. Cid accadde il 
14 luglio del 1941 presso Or-
scia. Alle 5,30 la batteria apri 
il fuoco contro un ammassa-
mento di truppe nemiche, di 
mezzi bellici, di munizioni e 
carburante... In un P*dine 
speciale il comando nazista 
annunciava in tono preoccu-
pato che coloro che fossero riu-
sciti a entrare in possesso 
" dellarma russa che lancia 
proiettili a forma di razzo " 
sarebbero stati insigniti di una 
decorazione speciale*. 

Ma arririamo ai giorni no-
stri. 11 dopoguerra <i con-

traddistinto da una innovazio-
ne radicale dei mezzi di con-
dotta della guerra. Le realiz-
zazioni della sc'tenza e della 
tecnica nazionali hanno deter-
minato ur.i vera e propria ri-
voluzione nell'arte militare*. 

-i Furono costituite le truppe 
missilistiche strategiche che 
sono oggi lo strumento princi-
pale alto a contenere I'aggres-
sore e a batterlo decisamente 
ore esso scatenasse la guer
ra... la loro polenza — prose-
gue lo specialista sovietico — 
non ha praticamente limiti. La 
carica nucleare portata dal 
missile ha una forza di molto 
superiore alia energia di tutte 
le bombe e i proiettili fabbri 
cati in tutto il mondo negli 
anni della seconda guerra 
mondiale. A cid si aggiunga 
che i missili continentali han
no una portata di fatto illi-
mitata e possono portare la 
loro ogiva nucleare sul bersa
glio con una grandissima pre-
cisione... 11 missile copre una 
distanza di diecimUa chilome-
tri in circa mezz'ora di colo *. 

Tl 75 per cento degli uffi
ciali sovietici — afferma inol-
Ire il maresciallo Krylov — 
sono ingegneri e tecnici. E nel 
19M oltre ISO per cento degli 
ufficiali delle unitd in servizio 
effettivo si sono meritati nel-
Vaddestramento specializzalo 
roti ottimi e buoni: il numero 
degli specialisti di prima cate-
goria c raddoppiato rispetto al 
1965. 

Cape Kennedy 

Prossimo 

il lancio 

deirultimo 

Surveyor 
PASADENA. 1 

A fine settimana. o ai primi 
della pressima. sara lanciato 
da Cape Kennedy rultimo mo-
dello di sonda lunare ameri-
cana del Upo Surveyor. la set-
tima della serie. Tentera di 
scendere dolcemente nella zona 
aeddentata delTaJtipiano ,ud-
orienlale. a 30 chilometri circa 
dai cratere Tycbo. Scavera. co
me hanno fatlo precedenti Sur
veyor, nella roccia e poi porra 
un campione di fronte alia sea 
tola d"oro. un piccolo laborato 
no chimico di cui sara dotato 
per farlo analizzare. 

Survevor 7, come i precedenti, 
verra lanciato da un missile 
tipo Atlas Centaur. 

votfliono pagare sindacato. ma ] 
si sono niessi a pagare quan
do si doveva fare sciopero. 

— Ed e vero che a vol del
la Mercedes non vi hanno fat
to votare? 

— Che cosa? Abbiamo fat
to un'ora fuori e cosl abbia
mo votato. 

Discutiamo intorno a un pic
colo tavolo, qualcuno e sedu-
to sul letto. qualcuno e in pie
di. uno finisce di farsi la bar-
ba. Ci sono i miei paesani, 
naturalmente, ma anche vene-
ti e loinbardi. Parlano tutti in 
una volta o quasi, le voci si 
intrecciano e si interrompo-
no a vicenda. E' difficile se-
guire tutti uli argomenti in 
una volta. Vediumo: il sin
dacato. 

Ecco come 
stanno le cose 
— Certi dicono: meglio quat

tro bottiRlie di birra che pa
lmare il sindacato; altri dico 
no: se Ruadagnano loro. gli 
iscritti, guadagno pure io. 

— Ma quanto si paga? 
— Sei march! al mese. qua

si mille lire. 
— Pero quando s'e fatta la 

dimostrazione per lo sciopero 
mica ci sono andati solo gli 
iscritti! 

— II sindacato ha pure di-
stribuito un volantino per rin-
graziare i lavoratori italiani. 

— Si, figuriamoci, se ti li-
cenziano chi li vede? 

— Ma ci sono licenziarnen
ti? C'e la crisi? 

— Ve lo dico lo com'e la 
crisi. 

E' un giovane veneto che 
parla. emigrato «per ragioni 
di dissensi familiari ». 

— Io sono alia catena di 
montaggio. ora ci passano 290 
motnri al giorno, il mese ven-
turo. con la riduzione dei tem
pi. faranno 3G0. Prima erano 
100 motori in nove ore, poi 
290 in 8 ore e domani 300. 
Aumenta il personale alia ca
tena ma per avere il cambio 
devi metterti a gridare per 
due ore e se e un tedesco qiiel-
lo del cambio magari dice: 
vai in malora che sei stra-
niero. 

— Stanno organizzando un 
sistema di automazione per fa
re un nuovo tipo di Merce
des, licenzieranno i turchi e i 
greci, poi tocchera a noi. 

— I tedeschi ce l'hanno con 
gli italiani perche dicono che 
non spendiamo i soldi in Ger-
mania, e poi perche gli le-
viamo il lavoro ai loro disoc-
cupati. 

Alia mia destra, seduto sul 
letto, un uomo piccolo e cal-
vo. dall'accento sardo. conti-
nua a pulire una mela senza 
partecipare alia conversazione, 
poi. quando la mela e pulita. 
la taglia a spicchi e mette il 
tutto in una scodella posata 
sulla coperta. Infine si mette 
a parlare. come entrasse a te
sta bassa in una mischia: 

— Vuoi sapere come stan
no le cose? — dice — Ecco 
che viene 1'interprete tedesco 
e mi domanda: Vai in ferie? 
SI, gli rispondo. ho la fami-
glia. E poi rientri? Certo. che 
devo fare? Fareste bene a re-
stare a casa. ormai ci hanno 
ridotto 1'orario e chissa come 
va a finire; se ci portano a 
otto ore... 

— Con otto ore al giorno 
— dice un altro — gli italiani 
non avranno neanche 1 soldi 
per andare a casa per le ferie. 

— E allora? Che dobbiamo 
fare? Dobbiamo star qui fin 
quando non ci cacciano a 
calci? 

— Ma siamo stati noi a fa
re la Germania com'e ora. spe-
cialmente in certi mestieri che 
i tedeschi non li sanno o non 
li vogliono fare. 

— Io gliel*ho detto al tede
sco: prega Dio che viene il 
comunismo in Italia e allora 
neanche se cl pagate oro ci 
veniamo qui. 

II * comunismo *: una pa-
rola che non si pu6 dire. I 
miei «amid * mi guardano e 
sorridono (ed io penso che tra-
scorre lento il tempo nelt'emi-
erazione. e cambia i volti; la 
condizione umana tuttavia con-
serva intatte le piu segrete spe-
ranze. L'« Italia che cambia » 
e lontana da qui. Mi sembra 
piii vicina I'ltalia delle lotte 
per la Repubblica. per la ri-
forma agraria: talvolta — die-
tro una parola, un cenno — 
balena come recente. orgogllo-
so passato l l tal ia della Resi-
stenza che e ormai entrata — 
o dovrebbe — nei libri di 
scuola). 

Ma c'e dunque, o non c'e !a 
crisi economica in Germania? 
E che crisi e e quali riflessi 
ha suH'emigrazione? 

Ho ammucchiato una serte 
di risposte; me le ricopio una 
dopo 1'altra (una contro l'al-
tra. talvolta). 

Dice un operaio della ifer-
cedes: 

— Sono due anni ormai che 
c'e la crisi e subito gli emtgra-
tl sono stati i piu maltrattati. 
I lavori piu umili, piii pesantt, 
piii sporchi sono per gli ita
liani. La "ripresa" e nel fatto 
che non si licenzia. Almeno 
per ora non si licenzia. 

Dice un operaio della Pfet-
derer; 

— Siamo 3000 opera! e fra 
questi 120 italiani e altreltan-
U greci e spagnoli. Fabbricnla-
mo fomi eleltrici, macchim 
chimiche™ Ci hanno fatto fa
re dei eors! di qualificazione 
poi ci hanno messi nei pos.*i 
dove lo sfruttamento e piii 
selvaggio. con cottimi terribi-
U. Da manovale guada^navo 
700-750 march!; ora. con le ri-
duzloni c tutto, non arrivo a 
650 e sono tornitore. 

Dice don Domenlco Tome, 
prete veneto, responsabile del 

« Centra italiano » di Stocrar-
da: 

— La punta piii scabrosa 
della crisi e stata dalla fine del 
V>() fino all'aprile scorso; c'e 
stata una caduta deU'emigra* 
ziono: 100.000 italiani in me
no. I nostri si sono trovatt 
a mal partito specialmente SB 
non erano ben visti oppure 
avevano un enmportamento 
non buono. Insomnia una cer-
ta epurazione c'e stata. Dal 
maggio scorso, poi, o da giu-
gno, s'e uvuto un riequilibrio, 
una certa ripresa, una minora 
tensione, anche perche sono 
diminuiti gli arrivi. 

Un fioraio italiano di Hei
delberg: 

— Per me la crisi e questa: 
che la vecchietta o 1'operaio 
non hanno piii i soldi per 1 
liori da mettere sulla tavola. 
C'e la crisi, c'e. E come prl-
nio effetto la gente riduce 
sulle spese inutili. E sono an-
mentati anche i prezzi. 

Un ex operaio di Leichlingen: 
— Io e mia moglie siamo 

stati licenziati a dicembre dol 
'CiC>. ci siamo sal vat i perche 
dopo un poco abbiamo trova
to lavoro in una fabbrica di 
tappeti, ma a paga inferiore. 
I-a crisi e durata da sei a die
ci mesi, poi ci sono state rias-
sunzioni e subito dopo nuovi 
licenziarnenti per l'automazio-
ne: ogni operaio e passato da 
4 a 10 telai. Dove siamo ora la-
voriamo V2 ore al giorno. 

Un minatore sardo della 
Ruhr: 

— La mia miniera a fine 
marzo chiude, il sindacato ft 
d'necordo. Abbiamo fatto di 
tutto per impedirlo: lottare 
e sottoporci alio sfruttamento. 
Al 30 aprile avevamo 3G30 chill 
a testa di resa al giorno. al 
HO settembre 40U9 chili. Nients, 
si chiude lo stesso. Si deve rl-
durre la produzione. In due 
o tre anni si deve ridurre del
la metii. Si dice che ci siste-
mano, ma voglio sapere pro
prio come. La maggioranza ha 
piii di 40 anni e 20 anni di 
miniera. 

Un operaio di Francoforte: 
— Gli stessi operai tedeschi 

che dicono? Che siamo not, 
gli stranieri, a dover pagare 
la crisi. Loro si fanno i conti: 
ci sono un milione di stranie
ri in Germania e 350.000 tede
schi sono disoccupati. Allora, 
dicono, una parte di voi se ne 
deve andare. 

II console generale di Colo-
nia, Casali: 

— La congiuntura si sta ri-
solvendo bene, ci sono sovven-
zioni per le miniere e possi-
bilita di riassorbimento per i 
minatori dei tre complessi che 
chiudono. In quanto all'emi-
grazione c'e un ridimensiona-
mento, un da'o di stabilizza-
zione sui 600.000 emigrati. Cer
to, l'italiano non guadagna piii 
tanto da poter mandare facil-
mente soldi a casa ma il lavo
ro in definitiva si trova. In 
caso di licenziarnenti. comun-
que, non si fanno discrimina-
zioni. 

300 italiani 
licenziati 

Un funzionario dell'INCA: 
— La crisi e iniziata come 

crisi mineraria e poi e passata 
anche nel settore metallurgico, 
soprattutto con la pretesa di 
produrre di piii in un minor 
numero di ore lavorative. Li
cenziarnenti? Certo, anche. Al
ia Mannesmann, per esempio, 
che e una grossa fabbrica di 
tubi e'erano 400 italiani e ora 
ce ne sono 100. 

Pare che aH'ambasciata ita-
liana siano preoccupati. Pre-
vedono che col nuovo anno 
ci sara un balzo in avanti del
la disoccupazione, e allora che 
ne sara degli emigrati? Prima. 
dicevano: • Se non vi va bene. 
tornatevene in Italia », ma ora 
hanno paura che dawero ia 
gente sia costretta a ripartire 
in ma5sa. 

Una personalita assai auto-
revole (come si dice? «assai 
vicina all'ambasciatore ») mi 
ha detto che non c'e da preoc-
cuparsi. La crisi e un affare 
tedesco; in quanto agli emigra
ti 1'ambasciatore d'ltalia a 
Bonn ha osservato nel corso 
di una recente riunione (o ri-
cevimento, non ho capito be
ne) che per loro non e'era 
da far drammi: gli emigrati 
hanno il loro tam-tam che li 
awerte di quello che debbono 
fare. 

Speriamo. Ieri sera, a Leich-
lingen ho fatto un pezzo di 
strada insieme a un sardo; fa
ceva un freddo cane e la neb-
bia ha appena permesso che 
ci riconoscessimo (da cosa? 
forse dai nostri «vestimenti 
leggeri»). 

E' arrivato da soli 15 gior
ni. ha della terra in Sarde-
gna ma ha bisogno di un trat-
tore. Cosi e venuto qui a fa
re il manovale in fabbrica. 
Fra due anni avra il trattore. 

— Ma quanto costa un trat
tore? In due anni ce la fai? 

— Non e questo il proble-
ma. I soldi per il trattore ce 
li abbiamo, fra me e i miei 
fratelli. Per6 c'e la dogana. Se 
sto un anno qua ho diritto a 
comprarmi il trattore e poi 
dopo un anno che ITio com-
prato ho diritto a portarlo m 
Sardegna senza pagare do
gana. 
— E per questo da contadi-

no sei diventato manovale? 
— SI, in quella fabbrica. 
II sardo mi mostra un pun

to di fuoco nella nebbia. 
Io non so se i suoi calcoli 

sono giusti; so che una inco
gnita non vi e calcolata: la 
crisi. 

So che con questo sardo 
giunto due settimane fa oer 
fame d*un trattore e n o n d i 
pane il tam-tam non ha dawe
ro lunzionato. 

Aldo De Jaco 


