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Pesanti conseguenze per Y Italia 
dalle decisioni prese da Johnson 

Non verranno in 
i turisti del dollaro 

In un anno superano il milione e mezzo e spendono 299 milioni di dollari (143 miliardi di lire) 
Come si comporteranno i colossi USA istallati in Italia - Si dice che abbiamo pochi soldi 
eppure lo Stato italiano ha acquistato Buoni del Tesoro americano per 390 miliardi di lire 

Mister Nicholas Katzem-
bach — inviato del presiden
ts USA in Europa — giun-
gera oggi a Roma per incon-
trarsi con il governo italia
no: egli chiedera che anche 
il nostro paese contribuisca 
al « piano Marshall alia ro-

vcscia ». Con quel piano, ne-
gli anni '48-'49, gli america-
ni cominciarono, con la scu-
sa degli < aiuti > ad attestar-
si nell'economia europea. Si 
pud essere certi che il con-
to presentato da Katzembach 
sara salato: gli amcricani 
non ci chiederanno certo di 
restituire la polvere di pi-
selli che invase l'Europa su-
hito dopo la seconda guerra 
mondiale. Quail saranno le 
conseguenze, per 1'ltalia, dei 
provvedimcnti annunciati da 
Johnson per proteggere il 
dollaro? E quali problemi 
sollevano? Ecco una panora-
mica delle questioni essen-
ziali. 

I DOLLARI n prowedi 
mento sicuramente piii im-
portante, tra quelli decisi 
dalla Casa Bianca. e quello 
relativo agli investimenti 
americani all'estero. Per 1'In-
ghilterra e stata decisa una 
riduzione del 35% rispetto 
agti investimenti americani 
del 1965-'66. Ci6 che signifi-
chefa per il 1968 una ri
duzione dalla media prece-
dente dl 350 milioni di dol
lari a 230 milioni. Per i pae-

s\ del MEC, invece, Johnson 
ha deciso il blocco del flus-
so dei dollari. Ncl 1966 gli 
investimenti americani sono 
stati pari a 600 milioni di 
dollari nella Germania occi-
dentale, 160 milioni in Olan-
da, 148 in Italia, 122,4 net 
Belgio. 54.6 lr> Francia. 

Quali conseguenze pu6 
avere questo blocco? Nulla di 
piu falso deU'immagine del 
hencrico Zio Sam che chiudc 
la cornucopia piena di dolla
ri e mette in castico i nipo-
tini del Mercato comune. II 
problema e molto pifi com-
plcsso. Mentre in Italia af-
fluivano quei milioni di dol
lari dall'Italia sono fuggiti 
all'estero — ed anche in 
America — ingentissimi ca-
pitali (tremita miliardi ne-
gli ultimi quattro anni. in 
gran parte finiti dircttamen-
tc o meno neH'area del dol
laro). Per alcune annate il 
saldo e stato addirittura pas-
si vo. Per cui il risultato e 
•tato questo: grandi impre-

•e americane come la IBM, 
la General Electric, la Min
nesota, le compagnie petroli-
fere, ecc si sono istallate in 
alcani punti chiave deU'eco-
nomia italiana quali l'indu-
stria elettronica quella far-
maceutica. una parte dell'in-
stria elettronica, quella far-
ir.enlre il capitate italiano 6 
andato ad ingrossare quello 
in mano ai trust finanziari 
degli USA. Nelio stesso tem
po altre risorse italiane sono 
andate a far da scudiero al 
dollaro sulla base di prestiti 
italiani agli USA. Nell'ulti-
ma statistica delle risen e 
italiane elaborata dalla Ban-
ca d'ltalia risultano Buoni 
del Tesoro USA (noti come 
Roosa Bonds) per un totale 

pari a 390,5 miliardi di lire, 
il che significa piu di un 
decimo delle riserve totali 
italiane. 

Se si fer-CONSEGUENZE 
ma ora il flusso degli inve
stimenti americani i proble
mi che sorgono sono i se-
guenti: 1) impedire che ri
sorse economiche italiane 
continuino ad affluire in 
USA; 2) concentrare le ri
sorse in investimenti produt-
tivi; 3) rivedere tutto il pro
blema della collaborazione 
europea per far fronte all'in-
vasione che gli americani 
hanno realizzato in questi 
anni e che rimane tale an
che se per ora l'investimen-
to di dollari verso il MEC e 
congelato. Del resto baste-
ra che i colossi americani 
utilizzino una parte dei pro-
fitti realizzati in Italia per 
fare passi in avanti nella 
conquista di nuove posizio-
ni, malgrado le restrizioni 
poste da Johnson. 

IL COMMERCIO CON GLI 
"*n Mister Katzembach vie-
ne a chiedere al governo an
che un sostegno per facili-
tare un aumento delle ven-
dite dei prodotti americani. 
In concreto si chiede che 
una parte del commercio 
con gli USA sia alimentato 
dai dollari che il Tesoro ita
liano ha in riserva, cosl da 
non far aumentare la circo-
lazione dei dollari fuori de
gli USA. Anche questa par
te del • piano Marshall alia 
rovescia > si risolverebbe in 
una sottrszione di risorse 
italiane a vantaggio del dol
laro. Da notare poi che il 
nostro commercio con gli 
USA ha ora una tendenza 
favorevole per ('Italia: le 
importazioni italiane dal-
l'Americn sono infatti cala-
te nel 1967 del 4%, mentre 
le vendite italiane sul mer
cato americano sono aumen-
tate del 13,9%. Importiamo 
soprattutto carbone e mine-
rali, prodotti petroliferi, chi-
mici, macchine per l'indu-

stria. Esportiamo (in ordine 
di importanza) calzature, al-
tri articoli dell'abbigliamen-
to, ma anche — in questi an
ni per la prima volta — 
quantita considerevoli di ac-
ciai speciali. ed altri pro
dotti deU'industria. 

Cosa accadra ora? L'au-
sterily varata da Johnson 
potra col pi re alcune espor-
tazioni italiane. Nello stesso 
tempo gli USA non hanno 
ancora abolito le restrizioni 
doganali che mettono in con-
dizione di svantaggio i pro
dotti chimici europei. Si par-
la inoltre di altri prowe-
dimenti protezionistici che 
dovrebbero limitare le ven
dite in America di numero-
se merci europee e quindi 
anche italiane. Ad esempio 
qualche mese fa sono state 
soggette a speciali sanzioni 
le vendite di torri d'acciaio 
prodotte in Italia e che il 
mercato americano mostra-
va di poter assorbire. Vedre-
mo come si regoleranno su 
questo terreno i ministri ita
liani: anche in questo caso 
la «comprensione • delle 

t _ 

difficolta americane si tra-
durrebbe in un grave dan-
no per l'cconomia italiana. 

TURISMO jj Contraccolpo 
piu immediato, piu appari-
seente e senza dubbio pesan-
te lo risentira il turismo. Le 
grandi compagnie che gesti-
scono in America e in In-
ghilterra le linee aeree e di 
navigazione, nonche quelle 
che posseggono catene di al-
berghi e di altre attrezzat-
re turistiche, hanno visto ca-
lare le loro azioni e mettere 
in crisi i loro programmi. 
Perche? Per limitare la cir-
colazione dei dollari all'este
ro Johnson ha invitato gli 
americani a fare in Europa 
soltanto i viaggi indispensa-
bili. Probabilmente l'invito 
sara seguito da concrete mi-
sure restrittive. 

Per il turismo italiano 
questo potra essere un col-
po assai forte. Nel 1966 i tu
risti americani che vennero 
in Italia furono un milione 
e 705 mila; nei primi sette 
mesi del 1967 (ultimo dato 
statistico disponibile) supe-
rarono di poco il milione e 
mezzo. Le stesse statistiche 

turistiche ci dicono che gli 
americani che vengono in 
Italia — pur trattenendosi 
in media soltanto due giorni 
e mezzo — nel 1965 hanno 
speso 299,5 milioni di dollari 
pari a 143 miliardi e 208 
milioni di lire (in questa ci-
fra e compreso anche l'in-
casso delle compagnie che 
trasportano, per via aerea o 
marittima, i turisti d'oltre 
Atlantico). Questo flusso tu-
ristico riguarda un po' tutta 
l'attrezzatura italiana, dal 
momento che le stesse stati
stiche documentano che gli 
americani in Italia per un 
terzo vanno negli alberghi 
di lusso, per un terzo in quel
li di prima e seconda cate-
goria, per un terzo nelle pen-
sioni ed altre attrezzature ri-
cettive. A Napoli, per esem
pio, il turismo americano 
rappresenta un terzo del to
tale e le misure di Johnson 
hanno sollevato vivo allar-
me. Si trattera di vedere 
quale riduzione del flusso 
turistico sara apportata dal
le misure di Johnson, ma si
curamente il taglio sara mol
to grosso. 

Diamante Limiti 

STOCCARDA - Interno di una baracca di emigrati 

New York 
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Iraggi 

«laser» 

sulle auto 
per forare 
la nebbia? 

NEW YORK. 3 
Nella nebbia. il fascio di lu 

ce proiettato dai fari di un'au-
to non facilita la guida. anzi 
la rende pericolosa perche per 
efTetto della rifrazione abba-
glia chi e al volante. La visi
bility oggi ndotta a pochi me-
tri con la nebbia e limitnta di 
notte. potrebbe essere riiolta 
con l'applica/ione del radar. 
Una industria elettronica aine 
ricana da tempo sta sperimen 
tando 1'applicariono dei raggi 
laser sugli autoveicoli, ma le 
difticolta da superare sono 
molte. anche se le possibilitA. 
teoriche sussistono. 

II perfezionamento dei -.e 
miconduttori consente di eo 
struire piccoli ed economic-! 
generatori di racgi laser. Lo 
difficolta sorgono con 1'appli 
ca/ione del raggio la>er. die 
— e nolo — * vede » diritto: 
in presen/a di una ctir\ a n di 
un dosso 1'impiauto elettrom 
co a raggio infrarosso non 
esplorcrebbe il tratto di stra-
da da percorrere. ma perlu 
strerebbe uno spazio che non 
interessa l'automobilista. 

Ancora: il raggio laser sa-
pra vedere come l'occhio uma-
no. che pud concentrare la \i-
sione in un angolo anche mol
to piccolo ma anche spa/ian-
ai lati. ai contorni? Inline. :1 
laser infrarosso sara in gra 
do di sele/ionare le vetture 
che marciano nella giusta car 
reggiata e quelle che procedo 
no irregolarmente? Queste le 
dillicolta maggiori clie si stan-
no studiando in USA. e alio 
quali non bisogna disgiunge 
re quella rclativa al costo di 
applicazione che ovviamente 
sarebbe enorme, per ora. 

EMGRANTI GERMANIA 

La religione delFuomo solo 
Discussione sui versetti dell'Apocalisse davanti al ia stazione - Perche cambiano religione ? - R i s p o n d e un prete cattolico - Il fallimento 

delle « missioni» - 1 / uomo « mafura » non fuggendo la societa ma batfendosi per cambiarla - I propagandist! di una attiva speranza 

Dal nostro inviato 
COLONIA. gennaio 

Dietro la parete di vetro del
la stazione incombe la Catte-
drale; chi arriva si sente qua
si in chiesa o sul sagrato. in 
ammirazione di quei merletti 
di pietra. 

Esco trascinando le valigie 
in cerca di un albergo: due 
uomini mi fermano e mi ri-
volgono la parola in italiano. 
mi offrono dei giornali. Sono 
due «testimoni di Geova >; 
per 50 pfennig ho i giornali e 
tutte le spiegazioni che vo-
glio su dove e come quei due 
hanno avuto la loro «rivela-
zione* c sono divnetate «te
stimoni y abbandonando — co
me si dice — la religione dei 
padri. 

L'uno — il piO esperto di 
proselitismo religioso. il piu 
l*«;to a citar versetti della 
Bibbia — e un idraulico (ma 
qui fa il ferraiuolo): I'altro 
— un ex contadino siciliano 
dal volto largo e dai capelli 
bianchi — fa il muratore in 
una c baus'.elle >. 

Ha un impermeabite blu ad-
dosso. di quelli a pelle d'uovo 
che non tengono caldo neanche 
nel dolce inverno siciliano: e 
qui da quattro anni e solo 
da poco ha seguito il suo ami-
co sulla via della nuova fede. 

Giacchd oggi e festa in Ger
mania e nessuno lavora — al-
meno « leoalmente > che mi-
gliaia di emigrati hanno i lo
ro ingaggi segreti dei giomi 
di festa. per arrotondare il 
salario — loro due. il fer
raiuolo e il muratore. dodiea-
no a Dk). anzi a Geova. la 
loro giornata attendendo gli 
emigrati italiani in arrivo al
ia stazione. 

C qua] 6 il loro messaggio? 
Eccolo. capitolo 18. versetto 
14 dell*Apocalisse: « E vdi 
un'altra voce dal cielo dire: 
uscite da essa o popolo mio se 
non volete partecipare con lei 
ai svoi peccati e se non vole
te ricevere parte delle sun 
piaghe ». 

Domando al ferraiuolo chi 
6 « essa > e chi dove uscire 
da lei. 

— Essa e la societa corrot-
ta che ci circonda — rispon
de — e siaroo noi che dob-
biamo uscirne. per non paga-
re i suoi peccati. 

Gia, la societa e corrotU, 

non c e dubbio. 
— E siete mold voi testi

moni? 
— Siamo in ogni parte del 

mondo. 
Sembra che a Orbe, vicino 

Neuchatel. in Svizzera. ce ne 
sia un gruppo particolarmen-
te attivo: c e vedessi i sici-
liani — mi diceva uno svizze-
ro — come entrano d'inverno 
nelle acque gelide del fiume 
per ricevere u nuovo balte-
simo >. 

Quant:? Non rr.o'.ti. natural-
mente: ma abbastanza per 
definire un problema: per chi 
cosa cercano? cosa trovano? 

— Come religione qui e peg-
gio dei partiti in Italia — di
ceva ancora quello svizzero 
— a Uster. per esempio, su 
20.000 abitanti ci sono 25 sette 
religiose. 

Tutta via questo non basta a 
spiegare il distaceo di gruppi 
di cattolici — o «ii gente abi 
tuata a ritcnersi tale — dal
la Chiesa di Roma e la ade-
sione alia chiesa protestante 
o a quella dei «testimoni di 
Geova >. Pud essere che in 
certi casi concorra a queste 
conversioni qualche pratica 
esigenza di aiuto (cui. nel 
caso specinco. gli uni abbia-
no risposto meglio degli al
tri), ruttavia sul piano dell'as-
sistenza i sindacati. 1'INCA, 
le ACLI fanno molto di piu 
dei piecob' gruppi religiosi. E" 

vero che in altri casi l'orien-
tamento religioso delTemigra-
to si adegua a quello del da-
tore di latoro, tuttavia il pro
blema effettivo e quello della 
esigenza — per Temigrato — 
di trovare una via per sfug-
gire alia «societa > che lo 
condanna alia perdita della 
sua dignita. 

• • • 
Ho discusso questa questione 

ieri matlina con don Domeni-
co Tome, responsabile del 
« Centra italiano » sovvenzkr 
nato dalla Charitasverband 
fur Wurttenberg; e uno che 
se ne intende e il problema — 
e evidente — *gli brucia*. 

— Per quanto riguarda la 
religione. dice don Domeni-
co. si tratta della decadenza 
delle idee convenzionali, as-
sorbite passivatnente dalla 
propria societa. n fatto e che 
manca aH'emigrante una pre-
parazione umana — sindaca-
le. politica. religiosa. socia'.e 
— che gii permetta di autode-
terminarsi dovunque va. Cosi 
quello di noi preti diventa una 
specie di lavoro di rappezza-
mento mentre I'demento es-
senziale sarebbe quello di fa
re Tuomo capace di determi-
nare consapevolmente le sue 
scelte. 

E' un po' quello che mi 
diceva don Antonio Tedcsco. 
vice parroco di Dubendorf: e 
anche i suoi attacchi alle mis-

Impressionante in Argentina 

Disperoti per la miseria 
si uccidono 12 poliziotti 

BUENOS AIRES, 3. 
Diiperati per la miseria, I poliziotti ddla capital* 

argentine si uccidono, uno dope I'altro. E' M M strage: 
la stampa di tutt0 il paeso f* titoli di scatola sull'inv 
pressionante fenom«no ctto sta assumendo una propor-
xionc da pskosi a catena, ma che, a quanto pare, trova 
riscontro reale nolle miscrabtli condizioni di vita c 
negli stipend! di fame degli agenti. 

Finora almeno dodicl poliziotti si sono tolti la vita 
nelle ultimo tr* settimane. La maggior part* di loro 
avevano a carico famigli* nwnerose • vivevan* in tu-
guri, baracche • cas* peverissime. Hanno lasciato tn*s-
saggi disperafi chiedendo ch* I* auforita competent! 
prowedano al piu presto a senaro la tremenda aituazion*. 

sioni cattoliche — alia loro 
ineilicienza, alia loro «politi
ca del ghetto > — mi vengono 
ora ripetuti. anche se con un 
linguaggio piu sfumato. 

— Le missioni — dice don 
Domenico — hanno svolto una 
funzione sostitutiva anche di 
altri organismi, ora il lavoro 
va prendendo una direzione 
piu giusta. Poco tempo fa un 
collega prete mi diceva: non 
le pare che sarebbe meglio 
fare dei circoli che diano al-
1'emigrato l'impressione di vi-
vere la vita del proprio paese? 
E' proprio quello che cerco di 
non fare — gli ho risposto — 
io cerco invece di far matu-
rare Cuomo. 

Come possa mai <-maturare 
I'uomo y nello squallido Centro 
italiano di Stoccarda non so 
proprio: ma questo non im-
porta ora. Continuiamo a con-
versa re con don Tome: 

— Allora. dunque. anche 
ai vostri occhi la politica delle 
missioni 6 fallita? 

Oddio. don Tome non rispon
de di si ma mi rivela che e in 
preparazione un convegno dei 
missionari cattolici in Germa
nia per discutere il tema del-
1'integrazione deH'emigrato 
nella societa. Un capovolgi-
mento. insomma. della politica 
del <ghetto*. 

— Le missioni — dice don 
Domenico — possono avere 
avuto il torto di tenere l'ita-
liano come una madre tiene il 
suo bambino, ora pero eli emi
grati non sono proprio dei 
bimbi... j 

Le missioni insomma hanno 
fatto fallimento: hanno fatto ' 
fallimento come centri religio- ' 
si e come centri sociali e, di-
ciamo pure la parola. politici. 
Vole va no far da < madre > al-
i'emigrato. tenerlo in una spe
cie di presepe. in un ghetto 
ricostruito a somiglianza del 
paese d'origine ma piu che 
offrirgli films di Stanlio e 01 
lio. orchestrine. filodrammati-
che. spaghetti a poco prezzo. 
e immagini del santo patrono 
non hanno saputo ne potuto 
fare.. 

Far da c madre > all'emigra-
to! Ma se e proprio codesta 
c madre > che egli ha voluto 
fuggire! 

Tenerlo neU'atmosfera del 
suo paese d'origine! Ma se 
proprio a questa atmosfera 
— oltre che alia fame — egli 
e voluto sfuggire! 

Una inchiesta svolta qualche 
anno fa in Sicilia dai danese 
Johan Galtung offre una pa
tina di scientificita a conside-
razionj del resto largamente 
note. « Tra tutte le categorie 
socioeconomiche quella che 
piu desidera trasferirsi — nota 
Johan Galtung — e rappresen-
tata dalle persone con una 
posizione sociale alia ma uno 
standard di vita basso, esem-
plificata da quelli che cono-
scono un mestiere ma non han
no un lavoro nel Sud... le per
sone piu ricche di inventica. 
di idee, quelle che cercano so-
luzioni radicali, quelle piu utili 
per una trasforma7ione socia
le si trovano con maggiore 
probabilita nella categoria 
" mobile "... In conclusione si 
pud dire che I'emigrazione 
serve, in un certo senso. come 
una valvola di sicurezza per 
ridurre la pressione politica: 
proprio la probabilita di una 
rivoluzione politico o altre for
me di violenza distruttita di-
minuiscono >. 

E' evidente che su questo 
materiale umano aveva ed ha 
scarsa capacita d'attrazione la 
politica paternalistica delle 
missioni. malgrado i ncatti di 
cui s'e fatta largamente stru-
mento sfruttando le esigenze 
di gente sola e disperata che 
ha trovato si un lavoro. ma 
solo a patto di peggiorare tut
te le proprie condizioni di esi-
stenza: a patto di perdere i! 
proprio posto nella societa e 
attendant, isolata. avversata. 
costretta in un « ghetto » che 
non e neanche la copia del 
proprio paese di origine, piut-
tosto e una riuscita imitazione 
dei lager per i forzati dell'or-
ganizzazione Todt. 

Certo oggi non ci sono nella 
emigrazione solo le e persone 
piu ricche d'inventiva >. Dietro 
di loro sono venute a schiera 
persone che con le prime pos
sono gareggiare solo in quanto 
a fame. E ancora piu grave 
s'e fatto allora il ricatto dei 
Centri. e ancora piu meschina 
e impotente I'attivita delle mis
sioni (e con esse dei conso-
lati. del governo. di chiunque 
— dall'alto e da lontano — 
abbia cercato e cerchi di dare 
un pastore a questi italiani va-
ganti in terra sconosciuta). 
Os l il proselitismo delle reli
gion! di minoranza e anche 
una rcazione al brutale stru-
mentalismo delle missioni e 

anche alia loro fncapacita di 
capire i problemi piu profon-
di deH'emigrato. 

Tuttavia quello delle conver
sioni (e in generale di un ri-
fiorire della religiosita) e sem-
pre un fenomeno di piccole 
minoranze. Kileggiamo qual
che dato della inchiesta di Sa-
tuila Znnolli su cento operai 
italiani emigrati a Zurigo per 
dare una dimonsione vera del 
problema: alia domanda «eo-
noscete un prete qui? > il Wo 
ha risposto di no e il 17-o di 
si. il restante 17% ha risposto 
che ne conosce ma non se ne 
fida. Si noti che i 17 si vanno 
poi divisi fra cattolici. prote-
stanti. testimoni di Geova... 

E gli altri? Questa domanda 
apre il capitolo della oppres-
sione razzialepolitica e della 
reazione di massa degli italia
ni all'isolamento e alle condi
zioni di vita nelle quali sono 
costretti. 

In maggioranza as=ohita essi 
rispondono alle domande spe-
cifiche della Zanolli di \ivere 
in alloggi pegciori che in I'a-
Iia (per il 10% in coabita/ione 
con eslranci. cioe in baracche 
o collettivi di fabbrica): han
no piu tempo libera rii prima. 
ma per I'86co non conoscono 
nessuno del paese che H ospi-
ta e ancora per IBB0! non 
fanno parte di alcun circolo 
o comunita italiana. ancora 
per r86% non sono iscritti 
neanche al sindacato (e 6. gia 
i«critti. lo hanno abbando-
nato). 

Soli, dunque. 
E per chi \otate tornando 

in Italia? domanda 1'autrice 
deH"inchiesta. 

Si pud comprendere come un 
largo margine degli interrogati 
non voglia af fatto ri.-pondere 
(19) od offra una risposta ri-
tenuta gradita. tuttavia 40 ri-
spondono senza equivoci: per 
la sinistra. 

• • • 
La sinistra. I'opposizione: in 

questa societa tedesca dove 
I'insulto piu comune contio cli 
italiani e ancora quello di 
« comunisti-badogliani ». esse
re contra e la condizione base 
per la salvezza. questo fa 
cmaturare I'uomo». come vuo-
le anche don Domenico Tom6. 
questo offre una attiva speran
za (e vorrei ridirlo all'idrau-
Iico-ferraiuolo che sulla sta
zione s'aggrappava ai verset
ti dell "Apocalisse: no, non usci

re dalla societa ma batlersi 
per cambiarla). 

Sono molti o sono pochi i 
propagandist! di questa fede 
razionale. di questa attiva 
speranza? Non sono molti. for-
se. almeno nelle citta e nei 
centri che finora ho visitato 
tuttavia sono I'unico. resisten-
te tessuto per il quale si puo 
ancora parlare di una societa 
di emigrati italiani. Ed hanno 
una for7a grande. immensa 
mente piu grande della loro 
< organizzazione». del resto 
avversata e soffocata. 

La stessa solitudme dell'emi 
grante (cioe I'essere ridoiti a 
una condizione di brutale e 
scoperto sfruttamento. senza 
alcuno degli orpelli che or-
nano e nascondono questa 
realta nel proprio paese. sen
za il supporto offerto ai p.« 
droni dai mille trucchi della 
tradizione. del sen«o comun^. 
della mimeti^zazione sociale) 
questa solitudine centra una 
coscien7a di clas«e. element a-
re ma inoscurabile. che si ali-
menta delle sofferenze quoti-
diane anche se e compres^a 
dalla impossibilita o dalla in
capacity — per ora — di por 
fine a queste sofferenze 

Certo. neH'emigrazione ci si 
riscopre anche italiani. paesci-
ni. Tuttavia questo non ali-
menta una qualche forma di 
nazionalismo (magari in oppo 
sizione a] nazionalismo e al 
vera e proprio raz7ismo dech 
o?piti) perche italiauo si^n.fi 
ca inequi-.ocabilmente porero. 
proletario e i Iccami con la 
patria sono troppo stretti per
che ci si dimentichi deH'italia-
no-ricco. dell'italiano padrone, 
della classe economica e po
litica che e responsabile del-
1'esodo in massa dai paesi del 
Mezzogiorno o dalle zone po-
vere del nord Italia. 

Cosl. per i mille rivoli delle 
piu amare esperienze. ciesce 
la consapevolezza, s'indurisce 
— s'incupisce anche — la co-
scienza di classe: dalla dispe-
razione della \ita nei misera-
bili collettivi delle baracche e 
delle case trasformate in la
ger. dallo sfruttamento da
vanti alle catene di montag-
gio. dalle umiliazinni d'una 
vita da paria. da tutto questo 
concime nasce e cresce una 
pianta dalle lunghe radici che 
nessuno pud sradicare. 

Aldo De Jaco 

_.~r - f» i .»* i~ 1 ». m* l<tuMLl>^»#'|A. 

file:///ivere
file:///otate

