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VENT'ANNI FA MQRIVA IL GRANDE REG1STA SOVIETICO 

La rivoluzione di Eisenstein 
I T 

scuote ancora 
il cinema mondiale 

Uno straordinario creatore dotato di grande luciditd teorica - La polemica col cine-

occhio di Vertov - II rapporto con Chaplin e Joyce - Le celebrazioni sovietiche 

II regista sovielico in una foto del 1928 

A Pa rig i 

Si apre domani 

la IV conferenza 
per la Spagna 

Presenti delegazioni politiche, sindacali e perso
nality di tutti i paesi dell'Europa occidentale 

La delegazione italiana die 
prendera parte ai lavori della 
4. Conferenza dell'Europa Occi
dentale per la Spagna che si 
aprira domani a Parigi. all'Ho-
tel Continental, e partita oggi 
da Roma. 

La delegazione comprende di-
rigenti di tutti i partiti della 
sinistra italiana. di numerose 
Associazioni e organizzazioni de-
mocratiche e antifaseiste. di 
Aniininistrazioni Comunali e 
Provincial! democratic-lie. 

II Partito Comunista sara rap-
presentato da una delegazione 
di cui fanno parte il senatore 
E. Sereni. e la vice presidente 
della Camera, on. Marisa Cin-
ciari Rodano: il PSDI-PSI Uni-
licati sara rappresentato. fra 
gli altri, dai compagni Verone-
si. Barnabei e Garosci della Di-
rezione. Fanno inoltre parte del
la delegazione i prof. Bodini. 
deH'Universita di Bari. Pucci
ni. deH'Universita di Cagliari e 
Samona. deH'Universita di Ro
ma: la signora Adriana Zarri. 
espcrta di problemi teologici: il 
prof. Corghi c il direttore del 
riuindicinnale fiorentino < Poli-
tica >. il senatore Scotti. in rap-
prcsentnnza deH'ANPI: Zocchi 
deH'ANPPIA: Biondo e Mari-
nelli per la FIAP; l a w . De Feo 
dell'AHeanza Nazionale Conta-
dini: Banchicri della Lega Na
zionale delle Cooperative: una 
delegazione della CGIL; rappre-
scntanti di organizzazioni loca-
li della Resistenza e di nume-
rosi Comuni e Province, fra i 
quali. il Comune di Bologna e 
di Reggio Emilia. la Provincia 
di Ferrara. di Firenze e di Li-
vomo. 

Continuano ir^nnto a giunge-
re numerose adesioni di perso-

nalita della cultura. del mondo 
universitario e dell'arte. fra le 
quali quelle di Levi. Moravia, 
Guttuso. Attardi. Turchiaro. Lui-
sa Orioli. Elena Clementelli. 
Walter Mauro. il sen. Gullo. il 
prof. Santoni Ruju deH'Univer
sita di Firenze. Salvadori e Gu-
glielmino Franco deH'Universita 
di Catania. Margaria deH'Uni
versita di Milano. Bruno Zevi 
deH'Universita di Roma. Ta-
gliacozzo deH'Universita di Trie
ste. Pizzorno deH'Universita di 
Ancona. Degani deH'Universita 
di Cagliari. Codignola deH'Uni
versita di Firenze. Galante Gar-
rone deH'Universita di Torino, 
Rosario Assunto, Ugo Croatto 
deH'Universita di Padova. Bul-
feretti e Luporini deH'Universi
ta di Genova. Olivo M. Olivie-
ro. deH'Universita di Bologna. 
Barbieri. Preside della Facolta 
di Magistero deH'Universita di 
Firenze. Sola e Salvi deH'Uni
versita di Trieste. Adriano Buz-
zati-Traverse Ghezzi deH'Uni
versita di Urbino. Umberto Eco, 
Gentili deH'Universita di Urbi
no. Massimo Mila. Lanfranco 
Caretti. Tullio Viola. Govanni 
Godinn. V'ittore Pisani. Alberti 
I.imentani. deH'Universita di Pa
dova. Giuseppe Petronio. An
drea Vasa. Gianfranco Folena. 
Gustavo Jacono. deH'Universi
ta di Napoli. Marcello Giganti. 
deH'Universita di Trieste: Nelo 
Risi. regista: Antonio Pepe. Con-
siglicre della Corte di Appello 
di Roma: Diego Benanti. Magi
strate presso la Corte Costitu-
zionale: Fcmicci e Bonacci. 
della Corte dei Conti: 1'aw. Za-
ra Algardi: Riccardo Corato 
del Comitato per la Solidarieta 
Intemazionale: numeral studen-

I ti. operai. professionisti. 

La f ede di Epoca i 
7/ mliticismo di * Epoca * 

& persmo commovente: nei 
generah amencam non ct 
crede piu neppure Johnson, 
ma € Epoca* si. con una 
cicca iede religiosa. Ha de
dicate tredici paglne agli av-
remmcnU del Sud Vietnam 
— foto drammattche. testo 
paludato —. ma ha preso 
per buono quello che West
moreland arvru detlo al ter 
:o g.orr.o t.i con,ici;.".--n: : 
che avera lui in pugno la 
sttuazione. Cost «Epoca» 
ha parlalo d. tut to quello ch<> 
sta accadendo come se si 
trattasse di una cos a ormai 
fimta: < 1 vielcong hanno 
Unuto testa per molti gior-
m alle Jorze amertcanr c 
sudvietnamite. che hanno 
dovuto snidarli casa per ca
sa*. Vimmediata controffen-
siva sferrata dai marines li 
ha fatti ripiegare dopo po-
che ore... a Saigon i ciet-
cong non hanno trovato ap-
poggio ». 

E" esattamente queUo che 
dicerano gh amencow e J 
orciamente e tutto falso: il 
F.VL non «ha tenuto» te 
sta. ma tiene testa e in mol
ti casi — come si e visto 
a Long Vei — sono i « ma
rines > che non riescono a 
tenere testa a lui; a Saigon, 
dove erano * isolati * ci so 
no tranquHlamente da died 
giomi e tengeno conferenze 

stampa. Questa iede cicca. 
pronta. assoluu. deve perd 
anche spiegare come e po-
tuto accadere che qualche 
cosa ci sia stata e deve 
essere una spiegazione tale 
da riabilitare il mito ame-
ncano. Facile: i « vietcong » 
appartent. rano a «plotoni 
suicidt». Cosi alia religiosa 
fede ncl aio USA si unisce 
Valtrettanto religioso orro-
re per il peccato di suicidto. 

Orrore del tutto ingiusti-
ficaio: erano tanto poco sui-
cirfi. qussti * netcong >. cfie 
sono ancora U. Per cui sc-
rebhe bello che questo di-
sgusto per il suicidio che 
non c'd si trasformaste m 
un piu gmstificato disgusto 
per Vomicidio — ami. il mas
sacre — che c'e. Ma qui la 
religiositd finisce: sui mas-
sacri di cinli c'e la sola 
foto di una bimba che pian-
ge ricino alia madre morta. 
< Scene come questa — dice 
la didascalta — si sono ri-
petute a centinaia in tutta 
Saigon >: omelte solo un par-
t'tcolare: che a massacrare i 
ctnh non erano i < suicidt > 
rietnamifi. erano gli ame-
ricani. prestnti nel Vietnam 
— come tanto spesso ct ha 
spiegato * Epoca * — per vo-
lontd di quel popolo vietna-
mita che sta massacrando 
c per portarvi la libertd e 
la pace. Questa. 

« Vero titano, genio del cine
ma eccezionale come un uo-
mo del Rinascimento, al tem
po stesso creatore e teorico. 
dotato di cultura universale. » 
Cosi Sadoul a proposito di 
Eisenstein. nella sua ultima 
opera pubblicata in Italia, il 
dizionario dei cineasti. 

Nato a Riga il 23 gennaio 
1898. Eisenstein mori a Mosca 
nella notte dell'undici febbraio 
del 1948. Mori d'infarto, la 
malattia che dopo di lui sa 
rebbe diventata ttradizionale* 
anche per gli altri grandi re-
gisti sovietici che ci hanno 
lasciato Aveva compiuto da 
qualche settimana i cinquanta 
anni c si accingeva. con la 
arossa testa leonina brulican-
te di progetti, cosi com'era 
sempre avuenuto lungo il cor-
so della sua carriera e della 
sua vita, alia terza parte del
la contrastata trilogia su Ivan 
il Terribile. Fine gennaio 1898, 
inizio febbraio 1948: in quesli 
giorni I'Unione Sovietica cele-
bra dunque il settantesimo an-
niversario della sua nascita e 
il ventesimo della sua mor-
te. 

Li celebra con una serie di 
manifestazioni, tra cui un con-
vegno intemazionale di studio 
che si £ tenuto nella capita
te a partire, appunto. dai 23 
gennaio, per una settimana. 
Si susseguono proiezioni di 
film, edili e inediti, compiu-
ti e incompiuti: come ogni 
* rinascimentale » che si ri-
spetti, anche Eisenstein ha le 
sue opere « non finite > (per 
esempio i frammenti del Pra-
to di Bezin. che nei mesi scor-
5i si sono potuti ammirare an
che a Roma e a Milano). Si 
moltiplicano le esposizioni di 
disegni dell'autore, dei suoi 
abbozzi di scenografie e di 
costumi, una parte dei quali 
si vide a suo tempo anche in 
Italia. E si pubblicano memo-
tie del regista e sul regista. 

Quando anni fa visitammo 
nella sua modestissima abita-
zione moscovita Vera Attasce-
va, la vedova di Eisenstein 
(che nel frattempo i anch'es-
sa scomparsa), scoprimmo nel-
le due stanzette che abitava 
una congerie impressionante di 
opuscoli. di fogli d'appunti, 
di diari. di tettere: perfino 
di vecchi quaderni di scuola 
sui quali Serghei Mikailovic 
ragazzelto aveva tracciato i 
suoi primi schizzi. E disegni 
dovunque, sulle pareti. tra 
le scansie e nei libri, anche 
se gia allora una prima mo~ 
stra circolava nelle repubbli-
che baltiche e un'altra era 
in viaggio nell'Europa occi
dentale. 

La povera donna era scon-
solata di non riuscire a far 
fronte al lavoro di riordina-
mento e di schedatura, che 
tutto quel materiale. talvolta 
minuto, occasionale e from-
menlario. ma il piu spesso pre-
ziosissimo, avrebbe richiesto. 
N£ sappiamo con certezza se 
cid sia stato finalmente fatto, 
con forze piu indicate e dispo-
nendo di maggiore spazio. Sap
piamo perd che nell'ultimo de-
cennio motto i stato compiuto 
dalla cultura sovietica per ri-
cuperare quel ch'era andato 
disperso o era stato occultato 
negli oscuri decenni preceden-
ti. Rivalutare pienamente e to-
talmente Eisenstein, che piu 
volte la burocrazia e lo sta-
linismo avevano osteggiato, ri-
valutarlo se occorre discuten-
dolo. ma discutendolo con la 
conoscenza completa dei suot 
testi. e al livello che quesli 
ultimi impongono, 6 uno dei 
doveri di primissimo piano di 
tale cultura, 

La quale oltretutto si tro-
ra a dover ricuperare qualco-
sa anche nei confronti degli 
occidentalu E" noto per esem 
pio che alcune delle opere leo-
riche di Eisenstein furono pub 
bltcate. a cura del suo vecchto 
allievo americano Jay Ley-
da che le tradusse durante la 
guerra. prima in inglese che 
in russo. II che non sigmfica. 
sia ben chiaro, che U pensiero 
e la polemica del regista non 
si siano fatti sentire. e piut-
tosto energicamente, anche in 
patria. Anzi, oltre che dai stun 
film come Ottobre e La ti
nea generate, proprio da certe 
« impeimate * teorkhe del re
gista. proprio da certe sue ci-
tazioni culturali ritenute trop-
po < avaruate * o, peggio. trop-
po « estranee ^ (Joyce, Freud. 
ecc). derivarono negli am 
bienti burocratici piu chiust 
i primi sospettt, le prime in-
comprensiont e ingiustizie nei 
suoi riguardu 

Del resto, non era stato 
Maiakovski a metter tutti sul-
I'awiso, fin dai 1925 quando 
esplose. alia sua maniera « 
con la sua voce tonante, con-
tro un funzionario che non 

Oall'alto, inquadrature dai film: < L'incrociatore Potemkin •», 
• Ottobre » e i Alexandr Nevskij > 

aveva capita niente della 
grandezza e della bellezza ri-
voluzionarie del Potemkin? 
Pe r quanta, anche a propo
sito di quest'opera, sia stata 
alimentata una leggenda che 
va almeno in parte ridimen-
sionata. La leggenda £ che il 
Potemkin non sia stato apprez-
zato in URSS se non dopo i 
trionfi ottenuti a Berlino e a 
New York. « Nulla di piu fat
so >, dichiard la stessa Pera 
Attasceva in un colloquio con 
Sadoul. € La prova che lo si 
era ammirato anche prima del
la sua presentazione, sta nel 
fatto di averlo scelto tra cin
que o sei altri film prodotti 
anch'essi per il ventesimo an-
niversario del 1905. per proiet-
tarlo tutto solo in una sera-
ta solenne al teatro Bolscioi. 
E* vero. piuttosto. che i suc
cess! stranieri ebbero quale 
conseguenza una seconda on 
data d'entusiasmo ». 

Tutta I'attivita di Eisenstein 
£ stata autocritica. oltre che 
poetica. Ma non autocrittca 
nel senso ristretto che si at-
tribuisce al termine quando ci 
si compiace di vedere un Ei
senstein che riconosce I propri 
errori . sia durante il congres-
so dei cineasti del 1935 ch'egli 
domind dai punto di vista in-
tellettuale e morale sebbene 
risultasse in apparenza il 
principale accusalo. sia quan
do sconfessd II prato di Be-

•zin menlre, quasi conlempo 
raneamente U burocrate di 
turno che gli aveva impedt-
to di crearlo. U capo delta 
cinematografia Sciumialstu, 
venica rimosso dalla carica 
per aver fallito. o meglio spe-
riamo per aver semplicemen-
te meditate, U progetto di una 
Hollywood sovietica. 

Le autocritiche non condt-
zionate di Eisenstein hanno 
ben altro valore. Intanto pos-
siamo dire che nessun crea
tore di IHm ha mat analizza-
lo le propne opere con egua 
le luexdila; e sebbene suite 
opere di Eisenstein siano sla
te ormai scritte intere biblio 
teche di saggi in tutto a mon
do, i saggi phi acuti, pene-
tranti e obiettivi rimangono 
quelli dello stesso avtort. Ma 
c'i di piu: Vautocritica vera-

mente marxista di Eisenstein 
permelte all'autore. una volta 
terminata un'opera di crea-
zione poetica, di inquadrarla 
nella sua reale portata stori-
ca e, alio stesso tempo, di par-
tire da essa per un nuovo 
balzo in avanli, per un nuo
vo audacissimo salto di qua-
hta. 

Se ne ha un esempio quan-
lo mai eloquente in un saggw, 
che non conoscevamo, scritto 
dai regista dopo il suo primo 
film Sciopero, e nell'attesa di 
por mano al Potemkin. II sag-
gio s'inlitola < L'atteggiamento 
materialistico verso la forma*, 
6 stato inserito nel primo vo
lume degli scritti scelti di Ei
senstein in corso di pubblica-
zione nell'URSS. viene presen-
tato in Italia nell'ultimo nu-
mero della rivista degli * strut-
turalisti ». Cinema e Film. Es-
so conduce una polemica ser-
rata contro la concezione del
la « rerila > patrocinala dai 
Cine-Occhio di Dziga Vertov. 
ossia contro la concezione ci-
nematografica piu c rivoluzio-
naria » del tempo, la quale in-
tendeva giustiziare fl mondo 
cinematografico borghese abo-
lendo tutto di esso, dai sog-
getto agli atlori, dalla lette-
ratura al teatro, alia stessa 
€ arte ». 

Ma Eisenstein, che pure com-
piva egli stesso una nvolu-
zione globale (e di quale por
tata), oppone: < Prima di tut
to. Sciopero non pretende di 
uscire dall'arte. e in cid e la 
sua forza. Cos! come DO] la 
concepiamo, I'opera d'arte k 
un trattore. che ara a fondo 
la psiche dello spettatore. in 
una data direzione classista ». 
Non di < verita > parla Eisen
stein. ma di € realla » . « Al ci
nema U regista. interpretan-
dbla per mezzo della scelta 
ch'egli compie, ricrea attraver-
so il montaggio la realta e i 
fenomem reali. nel quaJro del 
medesimo onentamento >. At 
tro che I'* tmpasstbile figura-
tivismo* del Cine-Occhio. del 
Ctnema-VentA. 

E qui U regista di Sciope
ro lancia la sua freccia ptu 
acuminata: * 0 Cine-Occhio 
non e solo U simbolo di un 
modo di vedere, ma anche di 

un modo di contemplare. Ma 
noi non dobbiamo contempla
re. dobbiamo fare. Non abbia-
mo bisogno di un Cine-Occhio. 
ma dj un Cine Pugno ». Ver
tov aveva detto: < Con 
lo sguardo riunito di milioni 
di occhi lotteremo contro il 
mondo borghese ». Eisenstein 
risponde: « Ci pianteranno su-
bito milioni di lampioni con
tro questi nostri milioni di 
occhi! ». Per il futuro creato 
re del Potemkin. il compito del 
cinema sovietico £ quello di 
* penetrare nei crani con un 
cine-pugno, penetrarvi fino al
ia vittoria finale, e adesso. 
di fronte al pericolo che lo 
spirito quotidiano e piccolo-
borghese contamini la rivolu
zione, spaccare. penetrare nei 
crani piii che mai! >. 

11 giovane Eisenstein aveva 
ragione. Una controprova? Lo 
stesso Vertov influira piu tar-
di sul documentario borghese 
soprattutto con quella che il 
suo oppositore definiva la con 
cezione « contemplativa * delle 
sue cine-attualita. menlre pet 
proprio conto compira il sal
to verso Varte, quando alia 
elementare rivolta del cine oc-
cio sostituira (£ il caso di di
re) il t pungno nell'occhio *. 
oltre che *nell'orecchio*, delle 
sue sinfonie cinematografiche, 
come gue/Z'Entusiasmo che en-
tusiasmo Chaplin, e come Tre 
canti a Lenin. 

E' noto che Chaplin ammi-
ro profondamente sia I'auto-
re del Potemkin. sia quello 
per certi aspetti cosi diverso 
(ma solo Eisenstein presenta 
nella sua carriera una tastie-
ra cosi ampia) di Ivan il 
Terribile. E che fu Vunico 
< divo » a solidarizzare aper-
tamente con I'ospite sovietico, 
sottoposto alia prima bordata 
di attacchi maccartisti avan-
ti-lettera (i quali pochi anni 
dopo si sarebbero scaricati sul-
lo stesso Chaplin) durante il 
suo viaggio negli Stati Uniti 
nel 1930. Di questo viaggio — 
cui fece s£guito I'anno dopo 
I'ancor piu grave tragedia 
messicana, con la tcattedra-
le * rimasta incompiuta di 
Que viva Mexico!, che inu-
tilmente da lungo tempo t suoi 
collaboratori Aleksandrov e 
Tisse, e ora soltanto Aleksan
drov, promettono di comple-
tare — rimane una testimo-
nianza in un capitolo della 
appassionante, ma non sempre 
esattissima, biografia di Ma
rie Seton, intitolato appunto 
< Una tragedia americana ». 
E in un duplice senso: sia 
perchi tutti i progetti di la
voro di Eisenstein furono boc-
ciati a Hollywood, sia perchi 
di tali progetti quello giunto 
a un piu avanzato stadio di 
stesura fu la versione cinema
tografico del romanzo Una tra
gedia americana di Dreiser. 

Come Joyce a Parigi, dopo 
aver conosciuto Eisenstein e 
avergli voluto leggere perso-
nalmente alcum dei passi ptu 
astrusi del suo libra, aveva 
dichiarato che soltanto I'au-
tore del Potemkin avrebbe sa-
puto portare sullo schermo 
rUlisse. cosi Theodore Drei
ser approvo di cuore le pur no-
tevoli varianti che, nella ne-
cessitd di sintesi sociale e di 
approfondimento ideologico, il 
regista sovietico aveva appor-
talo al suo romanzo. Della 
sceneggiatura si conosce H 
brano, intensissimo. relaliro 
all'omicidio in barca, anche 
per che lo stesso regista lo 
commento in un suo lungo 
scritto su Dickens, Griffith e 
fl cinema sovietico, pubblica-
to nel libro * Forma e tecni-
ca del film e lezioni di re-
gia >. edito da Einaudi. e che 
e in Italia la raccolta piu 
vasta di saggi eisensteiniani. 

Ma nel sesto e ultimo vo
lume delle « opere scelte ». che 
dovrebbe uscire in URSS in 
tempo per I'attuale periodo di 
celebrazioni. sard contenulo U 
trattamento completo di Una 
tragedia americana. cosi co
me altri copvoni di film, an
che sovietici, che Eisenstein 
non poti o non fece in tem
po a realizzare di persona. 
E' indubbio — come scrive 
U critico Jurienev sulla Prav-
da — che tali copioni c po-
tranno spingere giovani registi 
ad opere di valore >. Mo il 
caso delle sceneggiature la-
sciate da Dovgenko. e porta-
te sullo schermo dalla r e d o 
va, ha gia dimostrato che tra 
sceneggiatura e fUm (contra 
riamente a quanto si sostene 
ca in epoca slaliniana) est 
ste un obtsso, che pud essere 
colmato soltanto dalla perso 
nalild del cineasta, E di per-
sonalila come Eisenstein ce 
ni stata una sola, non sol
tanto nel cinema sovietico, ma 
nel cinema mondiale, 

Ugo Casiraghi 

Per le difikoltd congiunturali nei Paul europei 

Diminuiscono gli emigrati 
ma non c'e incremento 

delFoccupazione in Italia 
Velleitario II ditegno governativo per un grande rilancio dell'emi-
grazione transoceanica . Bisogna assicurare il lavoro in patria 

Stando ai primi dati ela-
borati dalla « Couitnissione di 
studio per le statistiche nii-
gratorie » ist i luita presso lo 
I S T A T , remigrazione italia
na verso I'eslero avrebbe re-
giMralo, nel cor?o del 1967, 
una forte ronlrarione ri*pel-
to al 1966 . E* \ e r o d i e , spe-
rialinente per quanto coiirer-
ne i Paesi europei, «i Irntla 
di s l ime elalxirate in atte.-a 
c-lie siuuo disponibili i ilati 
d e f i n i t m , il rhe rirhieile, ro-
m'e nolo , un certo tempo. 
Sono tu l ta t ia <lei dati al ien-
tliliili e destinnli a suliire, 
eome diuiostra 1'esperieiua, 
delle nuxlifieazinni l imilate . 

Coii iunque, stando ai sud-
ilelti dati, nel 1967 sono e-
niigrati per l'e«tero. comples-
s h a m e n i e , 228 mila ilaliani 
eontro 2 9 2 mila nel 1966. La 
ridti/toue — pari a 61 mila 
niiita — ha ititere«-nto so-
pratlulto il fIti--o mignitnrio 
\ i T t o i Piiesi europei (ilisee-
M> ila 215 mila uii i la nel '66 
a 161 mila utiilii nel ' 6 7 ) , 
ma ha torrato anche il mo-
\ i m e n l o \er.«o i Pae*i extra-
europei ( p a « a t o da 71 mila 
uui la ncl '66 a 61 mila uiii
la nel ' 6 7 ) . Per quanto eon-
cerne i Paesi europei la ri-
dttzione piu forte si e regi-
strata nel flusvo miprntorin 
verso la Keptibbliea Federa
te Tedcsca ( 4 0 mila emigrati 
nel '67 contro H5 mila nel 
' 6 6 ) . Ma se si eseludc la 
Svi /zcrn, dove il numero de
gli emigrati c «lato della stes
sa enlita del *66 ( 9 5 . 0 0 0 uni-
t a ) , il flusso migralorin ten-
de a contrarsi pressoclie in 
tutti gli altri Paesi d'immi-
grazione i ta l iana: in Francia 
( 1 5 mila emigrati nel *67 
eontro 18 mila nel ' 6 6 ) , in 
Grnn Bretagna ( 5 . 2 0 0 contro 
6 . 5 0 0 ) . in Helgio ( 3 . 0 0 0 con
tro 4 . 2 0 0 ) . in L u v e m b u r e o 
( 3 . 0 0 0 contro 3 . 1 0 0 ) , nei 
Pae«i Ila?M (H00 contro 
1 .000 ) e negli altri Pae«i 
12 .000 contro 2 . 2 0 0 ) . 

Per quanto riguarda i Pae
si extra-europei. e ncl movi-
mento verso gli Stati Uniti 
che si e vcrificala la rontra-
zionc piu al ia ( 1 8 . 3 0 0 emi
grati nel '67 contro 30 .940 
nel ' 6 6 ) . Una conlra/ ione re-
gistra anche 1'emigrazione 
verso il Canada ( 2 6 . 3 5 0 con
tro 2 8 . 4 8 3 ) ; menlre in espan-
sione e il flusso migratorio 
verso I'AuMralia ( 1 4 . 3 5 0 con
tro 1 1 . 7 8 0 ) . 

Questi dati sulPandamen-
to migratorio verso 1'estero 
nel corso-del 1967 si presta-
no ad alcune riflesMoni e con

sideration!. La prima const. 
derazione e che occorre ri-
salire al 1953 per trovare 
un numero cosi relativamente 
basso di emigrati . A partire 
dai 1955 fino al 1962 il mi-
mero dei laxoratori ilaliani e-
migrati aH'estero e slato in 
media di circa 320 mila uui
la ngni anno. Dal 1963 ha 
avnlo in i / io una conlrazione 
che ha porlalo la media de
gli espatri, negli ult imi ipial-
Iro anni , iutorno alle 280 
mila unita . Con i 2 2 8 mila 
espatri del '67 si tocea dun-
(pie la punla piu bassa del-
reniigrazione \ersn I'estero 
negli ull inii quindici mini. 

La seconda consiilerazionc e 
che la ri i l iuione ilellVmigra-
zione verifiratasi negli ulti
mi mini , e particolarmente 
nel 1 9 6 7 , non i» st.ila alfal-
lo delermiuata da un incre
ment)) (IrH'occupa/ionc in I-
lalia. ma dalle diflicolla crc-
-crnli che hanno incoulrato 
i Inxoralori ilaliani a troiare 
una orrupa/ ione nei \'av-\ eu
ropei. La rri«i eronomica rhe 
«i e iiianifeMata, a partire 
dalla mrtu del 1966 , nella 
Hepubblica federale tedesra; 
le diflieolta che ha presenta-
to e tull'ora presenta la con-

giuntura eronomica in quasi 
tutti i Paesi europei; la crisi 
economiea ing lese : in una 
parola. la fine del a lioom » 
nei Paesi dell'Kuropa occi
dentale c l'inizio, probabil-
mente, di nun n u o \ a fa«e di 
e-pausione del capitate mono-
puli.-tico, sono tull i e lemenl i 
che hanno rour»r»o e con-
enrrouo a remlere •empre piu 
diflicile noil <olo dilalare ma 
manti'iiere gli «btH-chi allua-
li ileU'emiurazioiu- italiana nei 
Pae»i <lt'H'l\iiro|ia occidentale. 

D'allra parte, anche I'andn-
mento del fIus->o migratorio 
\er»o i Pae-i extra-europei. 
iliuio^tni quanta sia arduo e 
in parte xelleitario il «li«e-
gno goxernalixo — reso e»pli-
cito col viaggio del Presiden
te Saragal e del iiiinistro Fan-
f.ini — di punlare su tin 
grande rilancio ileH'emigra-
zione transoceanica. Da tutto 
iiii emerge dunque con for/a 
IY-igeuza di giuugerc ad una 
modiiicazione radicate degli 
iudiri / / i economici e politic! 
che Minn Mali seijuili dai go-
\ ern i av\ iccndali- i liuora al
ia direzione del Pae«e, al li
ne di assicurare un lawiro in 
patria a tutti gli i lal iani . 

AUG FO.XTAW 

OLANDA 

Basse retrihuzionl, 
affitti e cibo carl 

La comunita italiana si va assottigliando 

J7 trattamento riservato 
dai governo olandese ai la-
roratori stranieri incorag-
gia sicuramentc gli impren-
ditori privati a supcrarne 
Vesempio. accantonando o-
gni residuo scrupolo nello 
sfruttamento piu spletato 
della mano d'opera prove-
niente da oltre i confini na-
zionali. 

Ad Amsterdam, nel cantte-
ri navali dello Stato (3500 
lavoratori. 400 ttalianl) alle 
basse retribuzioni accorda-
te alle maestranze — in 
maggioranza operai qualifi-
cati e specializzati — si ac-
coppiano misure e accorgi-
menti che aggravano la con-
dizione dei nostri emigrati. 
jiocando a loro discapito 
sia nell'attribuzione dei la
vori piu pesanti e insalubri, 
sia confinandoli in qualifi-
che e conseguenti salari 
non corrispondentl alle 
mansioni e all'attivita real-
mente svolta. 

FRANCIA 

Una gara di solidarieta 
verso i terremotati 

Le iniziative dell'« Emigrante », dei Comuni di 
sinistra e delle organizzazioni democratiche 

«Imparate le llngue per 
andare aU'estero», questa 
la frase coniata un tempo 
da Alcide De Gasperi per 
dare il senso della pohtica 
che la Democrazia cristia-
na intendeva percorrere in 
direzione delle popolazioni 
meridional!, tesa a fare del-
l'emigrazione un supporto 
della restaurazione capita-
listica. 

«ut/icio Espatrio - Bi-
glietti gratuiti», questo il 
primo simbolo dell'«efficien-
za» del govemo di centro-
sinistra monopolizzato dalla 
DC, che la televisione ci ha 
mostrato scritto sugli auto-
carri e yulle tende a tale 
scopo adibiti. sul luoghi del 
disastroso terremoto in Si-
cilia. ad indicare la conti 
nuita di queU'indirizzo, di 
quella politica. 

Vi e in tale posizione tut
to il cinismo di chi vuol re-
polare gli annosi problemi 
della triste situazione sici 
liana, messa brutalmente % 
nudo e aggravate dalla tra-
gica calamita, invece ch-i 
con una radlcale risoluzio-
ne della questione meridio
n a l . con una nuova espor-
tazione di manodopera ita
liana nel mondo. 

E cosi, spinti dalle neces
sity e da un colpevole invi 
to. al quale si sono tenace 
mente opposti i sindaci co-
munisti e le amministrazio 
ni di sinistra, decine di mi-
gliaia di siciliani disperati, 
si avvemurar.o per tutte le 
comrade, privi di tutto. ca-
richi di fame, di freddo. di 
dolori e di lutti. pigiati sui 
treni, a bussare spesso inu-
tilmente alle frontiere d*Eu-
ropa, alia ricerca di una 
casa nuda, di un lavoro 
qualslasi. alio sbaraglio. 

Una commovente sensfbl-
lita per l'accaduto la dimo-
strano invece colore che, fi-
gli della stessa antica con-
dizione. sono dovuti gia pas-
sare per il doloroso ccam 
mino della speranzan. So 
no gli stessl immigratl nei 
divers! Paesi d"Europa che 
moltiplicano le iniziative di 
solidarieta verso i loro fra-
telli sventurati, tendendo lo
ro una mano generosa, una 
prima ospitalita, un aluto 

In Francia si e avuto un 
grande slancio solidaristico 
tra la nostra emigrazione. 
Se ne e fatto portavoce 

» L'Emigrante », il giornale 
democratico in lingua ita
liana, uscito all'annuncio 
delta catastrofe in edizione 
speciale e che ha fatto cir-
colare liste di sottoscrizio-
ne. II giomale ha indirizza-
to al Presidente Saragat. al-
1'ambasciatore d'ltalia a Pa
rigi ed : i partiti politici l-
taliani, le note richieste de 
Eli immigrati siciliani: vtag-
gi gratuti e spese di sog 
giomo per i familtari dei 
terremotati che dovevano re-
carsi in Sicilia: intervento 
del go\*erno italiano presso 
le autorita francesi per ot-
tenere un permesso dai la
voro e la garanzia del posto 
al loro ritorno; che fossero 
messi a disposizione di una 
delegazione de « L'Emigran
te » mezzi di trasporto gra
tuiti per portare alle fami-
ghe degli emigrati piii col-
pite, il frutto della solida
rieta dei lavoratori italiam 
in Francia. II gruppo parla-
mentare del Partito comu
nista francese. che ha fat
to propne le richieste, ha 
indirizzato — tramite 1'on. 
Leon Feix — una interroga-
zione scritta al Primo mi-
nistro Pompidou. 

In pochi giomi I Iettori 
e i diffusori del giomale 
hanno raceolto 500 000 A F 
nella regione di Grenoble: 
300 000 nella Moselle, 200 000 
neila Meurthe et Mosel!e 
200 000 nel Boubs, 500.000 
nella regione pangina. II 
Consiglio Generale della Sei
ne St. Denis, il primo con
siglio regionale a maggio
ranza comunista conquista-
to nelle recenti elezioni. ha 
votato uno stanziamento di 
1 milione di AT. e cosi di-
versi comuni ammlnistrati 
dai comunisti come Ville-
juif e S. Martin dUeres 
con 100.000 franchi cia 
scuno. 

La solidarieta si e estesa 
ad ogni organizzazione de 
mocratica francese. La Con
federation General du Tra
vail ha versato un milione 
VI e stata una sottoscri-

zione delllNCA e della As 
sociazione dei Garibaldini, 
menlre il Secours Populai-
re Francais ha fatto un pri
mo versamento di un milio
ne di franchi ed inviato in 
Sicilia tonnellate di viveri 

PAOLO DIODATl 

Ma non sono solo questi 
gli unici aspetti negativt 
Prendiamo. ad esempio. il 
trattamento di un saldatore 
elettrieo di prima catcgo-
ria. con una anzianita di 3 
anni. 11 suo salario — csclu-
si straordinari e rari saba-
tt larorattvi — non raggiun-
ge i 540 fiortni mensili, pa
ri. aU'tncirca. a 95 mila li
re 

Se alloggera nelle barac-
che del cantiere della Regi-
na Giuliana (una camera 
presso un privato costa 100-
120 finrini) e prendera i pa 
sti alia cantina gestita dai-
Vomonima azienda governa-
tiva. si vedra toglicre dalla 
bustapaga 220 fiorlnt al me-
se: 3S 500 lire per dormirc 
tra quattro mura con altre 
810 persone, consumando 
un magro pranzo e una an
cora piii parca cena. 

Infatti. a mezzoglorno, 
avra 2 panini con salame 
sul posto di lavoro (poicht 
non esiste mensa) e la se
ra. in generate, un uovo con 
patate c pisellt in scatola. 
Sara quindi costrctto. per 
non ammalarsi. a spendere 
quasi altrcttanto per una a-
Itmentazione sufflctcntc a ri 
produrre le encrgie consu-
mate in un lavoro estenuan-
te e faticoso. 

Di contro. to Stato olan
dese. oltre il profitto rica-
veto dallo sfruttamento di 
forza lat oro di cui. fra I'al-
tro. non ha pagato tl prez-
zo della formazione e del
la preparaztone. I'tllecito 
margme accumulato metten-
do a disposizione delle mae
stranze straniere vitto e al-
loggio. introtta, infine. per 
tasse sul reddito — se I'ope-
raio c seapolo e non ha fa
miltari a carico — 60 fiortni 
al mese oltre alle consuetc 
trattenute per cassa malat
tia. fondo pensione. ecc. ecc. 

Vt e pot da segnalare una 
organizzazione assistenzialc 
lacunosa. tnsufficiente, c a-
perta a interpretazioni e ap-
pheazioni arbitrarte non 
certo a favorc dei lavorato
ri Un esempio: se un ope-
raio si ammala e il suo me
dico di fiducia prescrtre un 
periodo di rtposo c di cu
ra. dtagnosi contermata sue-
cesiivamente dai collega 
della Mutua. il medico del-
lazienda. funzionario del 
padrone. pu6 costringerlo a 
riprendere tmmediatamcnte 
tl laroro senza possibilita di 
appello Cast frequcntt co
me tl sole m agosto. 

I Limitando la nostra de-
nuncia a questi aspetti piu 
appariscenli, non meraviglta 
se la comunita italiana m 
Olanda si assottiglia di gior-
no in giorno. Tornano a ca
sa o cercano una nuova si-
stemazione in Paesi econo-
micamente piu ospilali. 

Un recente reportage del
la televisione olandese si e 
cccorto del fenomeno. guar-
dandosi bene. perd. dai met-
tere il dtto sulla vino*1- ***' 
<0 mila lavoratori stranieri 
di Amsterdam solo 700 so 
no italiam * Se ne vanno 
— e stato tl commento— per 
rimpossibiltta di trovare 
una casa e di abituarsi al
ia cucina locale ». 

11 posto lasciato libero 
dai nostri connaztonali vie
ne occupato dai lavcratore 
spagnolo o marocchino che 
non ha neppure la fragile 
copertura delle norme che 
regolano la * libera circola-
zione» della mano d'opera 
nei Paesi della Comunita eu-
ropea, 

I nuovi arrivatt, ai quali 
si afflbbiano paghe da ma-
novale per un lavoro di piii 
tmpegnattvo livello. sono 
costretti. infatti. a ricercare 
una doppia occupazione (pu-
lizia dt uffici o sciacquapiat-
ti in ristorcnti) per riuscire 
a quadrare Vesiguo com-
penso con il costo della vita. 

BRUNO BIGAZZI 
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