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Un l ibro d i Giorgio Cesarano 

sul movimento studentesco 

Una nuova 
volonta 
collettiva 

I « Giorni del dissenso »ricosfruiscono il rapporto sla-
bilifosi nelle giornafe delta primavera scorsa, a Milano, 
tra un inlelletfuale e gli sludenfi in lotfa • II rifiuto 
del sisfema borghese e la sfrada aH'«immaginazione» 

Giorgio Cesarano ha seel to 
come tenia di liliro, per un «li-
scorso fra docuinentario e nar
rative le lotte degli student! 
milanesi nel quadro del « mo
vimento o della primavera 
scorsa. E' un tenia incandescent 
te come lutti quclli die si ri-
feriscono ad « avvenimenti », 
a fatli inedili: temi a sorpresa 
e ricchi di incognite, fra pas-
sioni e riflessioni. L'alihi della 
letteratura, ossio il preteso trn-
veslimento nella forma invo-
rato da altri scrittori (i (|uali 
dicono di scrivere o di aver 
srritto a fra virgolette »), Ce
sarano lo disdegna. / ginrni del 
dissenso (ed. Mondadori. pa-
gine 143. L. 1300) sono. ijuin-
di, diario e racconto: I'autore 
narra di se e di un gnippo di 
amid, fra i quali molti sono 
ricordati con nome e cognomc 
menire altri sono disegnati in 
ritratlini somiglianti. Cosiccho 
non e difficile riconoscerc i per-
sonaggi ora di mezza etu, scrit
tori o artisti o archiletli, che 
partecipano fra le librcrie di 
via Manzoni e i circoli di cul
tura alia vita inlellettuale della 
cilia lombarda. 

Fratlanto, gli studenti si .igi-
tano e srendono in m.issa nelle 
slrade. Si disperdono ni-i sob-
borghi opcrai. Tornano nl cen-
Iro e si siedono nelle piazze in 
pieno trallico. AfTrontnno la 
polizia. E* nato. insomma. un 
movimento « intellcttuale » che 
passa all'azione e non si accon-
tenia piu della dissidenza muta 
o disciplinata. E' di aperto e 
chiaro dissenso. Cosa fare? 

La domanda si e posta un 
po* a tutti gli intellettuali. Cer-
to e ana evidente dimostra-
stone pratica del legame che 
fra politica e cultura eslste ai 
giorni nostri. Contestare la po
litica significa contestare la 
cultura che avalla o nbdica o 
appare insufficiente e debole, 
arroccata su coniprnincsfi e ne
cessity di autn-affcrmazinni e, 
comunque, legata a quella poli
tica. Significa forge anche di 
piu: porre alia cultura la do
manda piii essenrialc sulla sua 
collocazinne rispellu ai rappor-
ti fra le classi e alle lotte ilplle 
classi, e cine non rispetto a 
questo o a quel partiln che se 
ne assume la mediazione- Por
re il problema di una politica 
della cultura che le consenla 
di uscire dalle strumentalizza-
cioni secolari. 

Anche Cesarano e sollccitato 
da domande del genere. Da 
anni rintelleltiiaie aspelta il 
collnquio con le masse fuori 
degli schemi che alle masse 
impone la socirta bi»rgliese 
preoccupata di conservarsi e di 
riprndursi puntualmente in Ha-
scuna delle sue generazinni 
successive. La rispnsia malura 
nella parteripazione immeilia-
ta. E*. pero. la ri«pnsta del te-
•limone che si melle in mar-
cia, pur restamlo ti-stimnne. 
Cosi nasce Tidea del « diario n, 
•na regislrazinne quotidiana 
del proprio rapporto con IVav-
•enimento*. Non una vera cro-
naca. Neppure una interpre-
tazione saggistica o analitica. 
Piutiosto ana registrazion* di 
quanto appariva fatln rsisten-
ziale, fra aggrcgazione e di-
sgregazione nella loiia. 

Durante un rnrteo lo scrit-
tore parla di qitesta sua idea 
del diario a ana stndentessa. 
La quale sbrigativaineute la 
liquid* definendnla m •trumen-
taliuazione » dello loro gior
nate. II moralismo giovanile ha 
aruto ed ha gran parte in ana 
trajformazione cosi profonda. 
t,a rirhieata di coerenza rivol-
ta agli intellettuali delle ge-
nerazioni preccdenri (la con-
darma di chi strive conlro il 
aistema, ma vive da tntegrato) 
nette in crisi o rende arcaica 
quasi tatta la rnltnra. e non 
aolo qaella aniversitaria. anche 
la letteratura che cirrola sal 
mercato. non esclase ccrte pun-
te deU'avanmanlia. 

Proprio quando si ferma so 
qaeati motivi il libro di Cesa
rano acqnista una sua tivacita 
che on po* smarrisce quando 
vnole die le immagini di cm-
naea lievitino in ana forma 
aamtiva fra U primo Celine 
e i beet americani quasi come 
•na tradazione di cio che 
eapressivamente richiederebbe 
•na diretta fanrionaliia. Qoe-
ata inprestione accompagna so-
prattntto la prima mela del li
bro. Ma e chiaro che Cesarano 
vnol portare dentro allVniusia-
tmo lotto »e siesso, irovare il 
ritmo della passione indirando 
obietlivamenle anrhe i limiti 
del proprio espcrimento. «le-
nonciarli. capire cio che nesa 
nella sua vrcchia errdita Far 
•edere come dal testimone 
poflM nascere il combattenle. 
C M qneati motivi, difatti. 
•fjU aaaiate cancellando a poco 
a poeo le oote patetiche cui si 
•ra eentito tnwdnare aU'inizio. 
Alia taw qael •dnadoM • tra-

dl fatli aeqai-

sta un senso nel pasaaggio 
graduate dall'abbandnno csi-
stenziale alle riflessioni a) vi
vo sugli scopi e sulle impossi-
bilila del movimento. Non 
sempre, lino all'ultimo, lo scrit-
tore trova uno spiraglio sulfi-
ciente all'indagine, trascinato 
cotn'e dall'oiida rapida del rac
conto o dalle dimension! pole-
miche immediate fra i vari 
gruppi, fino a vedere in questa 
dimensione anche la larerazio-
ne che si e prodotta e tormen
ts il movimento operaio. 

Ma la lettura di ogni libro 
come la lettura diretta degli 
avvenimenti (quella che avvie-
ne o dovrebbe avvenire in se-
de politica) impone un meto-
do allretlanto rigoroso che, pur 
indirando i particolari contrad-
diltori, sappia rilrovare il sen
so nuovo del discorso piu ge-
nerale- Nella stessa incande-
scenza dei contraati intemi al 
movimento studentesco cosi 
come si e presentato non solo 
in Italia ma a livello europeo, 
Cesarano intravvede e indica, 
quindi, la fnrmazione di una 
nuova volonta collettiva che 
non pun esaurirsi nel rifiuto e 
anzi si apre la strada alia 
a immaginazione », come Than-
no (fefinita gli studenti fran-
cesi, e cioc un mondo divcrso 
che comporti la fraternita au-
tentica dei mnmenti rivoluzio-
nari, rompendo intanto. e rer-
cando di spazzare odi e divi-
sioni imposli dagli ordini co-
stiluiti. E* senz'altro vero che 
il a no D, il dissenso e anche 
esso costruitivo. Anzi il punto 
di forza e proprio questo < no a 
nel quale, conclude lo scritto-
re, e ormai chiaro a tutto quel-
lo che non si deve piu fare 
piit credere piii sperare... se si 
e capita che nessuno pub de-
centemente arrogarsi il tugtt-
bre diritto dinsegnare quando 
si pub solo imparare D. 

Michele Rago 

primo 

dossier 

suir«impero» 

di Springer 
E' uscito in Italia il pri

mo dossier sull'« impero > 
di Springer. 1'editore tede-
sco che controlla tanta par
te della stampa del suo 
paese. e che da mesi e ber-
saglio dell'azione politica 
degli studenti. II volume. 
che esce nella nuova «Se-
rie politica > di Einaudi. si 
intitola Springer: la mani-
polazione delle masse, ed e 
curato da Giorgio Back-
haus. cui si deve 1'iritrodu-
zione, e la raccolta della 
documentazione, ricca e 
variata. prodotta a soste-
gno del suo discorso-

Un attento studio di Maxime Rodinson sul 
ritardo economico e sociale del mondo arabo 
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Islam e capitalismo 
I popoli arabi non aspettano piu, come il mercante di fiducia della tradizione religiosa, il giorno 

del giudizio per sedere «all'ombra di D i o » • A partire dal Medio Evo la densita delle relazioni 

commerciali formava, nel mondo musulmano, una specie di mercato mondiale di dimensioni mai 

viste in precedenza • Con le conquiste ci fu enorme accumulo di ricchezze nelle mani di 

poche classi - L'lslam come «ideologia implicita» creata dai bisogni ha avuto una grande fun-

zione nella storia e nell'evoluzione sociale ed economica degli arabi - 0 «aggiornamento» o crisi 

II Cairo: questa foto e stata scattata in uno dei quartierl piu 
vecchi della capitate egiziana. 

Leggendo su L'Espresso una 
nota critica. si fa per dire, su 
un importante studio di Maxime 
Rodinson (Islam e capitalismo, 
Einaudi. 1968. pp. 312. L. 1000). 
ci venivano a mente alcuni vizi 
antichi di certa cultura italiana: 
il sussiego (o spocchia). il pro-
uincialismo, I'accarfemistno. Alio 
autore di Quella nota tutto rid 
che non riguarda VEuropa. evi-
dentemente, e fuori della sto 
ria. 

Islam e capitalismo e un'ope-
ra di c scienza e dt coscienza ». 
come e stato scritto da un nolo 
recensore francese. II tema del 
la ricerca e auello della fun 
zione che ha avuto l'lslam nella 
storia e nella evoluzione sociale 
ed economica del mondo arabo: 
vi traccia quindi un quadro. as-
sai nuovo, delle caratteristiche 
economiche dell'area musulma
no. per cercare di stabilire 
< Quale posto ad essa spetta — 
nelle diverse fast della sua sto
ria— nella tipologia generate dei 
sistemi di produzione*. La que-
stione i. come si vede. di gran
de rilievo, e risponde ad un du
plies problema. Da un lato se 
sia vera, come e stato sinora 
sostenuto, che le prescrizioni e 
la pratica islamica siano con-
trarie (o di ostacolo) al modo 
di produzione capitalistic, dal-
Valtro se sia vero che tutta la 
tradizione islamica renda piu 
agevole e piu semvlice la costru-
zione di societd socialiste (si 
ricordi tutto il dibattito sul c so-
cialismo islamico* o * arabo*). 
Rodinson affronta la questione 
servendosi degli strumenti mar-
xisti di indagine: un marxismo 
non istituzionale. come egli dice. 
bensi tratto unicamente dalle 
€ grandi tesi sociologiche e so-
ciostoriche. enucleate da Marx >. 

Fin dai pnmt capitoli i'autore 
va ad un confronto dei testi 
coranici e aella Sonaa (la tra-
dizione). per verificare come 
non vi sia. in alcun modo. una 
condanna di prmcipio dell'attivi-
td capitalistica, n& un atteggia-
mento chiuso o indifferente ver
so di essa. Al contrario. I'attivi-
fd economica. la ricerca del pro-
fitto. H commercio e di conse-
guenza la produzione per il mer
cato sono visti con grande favo-
re (* 11 mercante di fiducia sard 
seduto all'ombra di Dio nel gior
no del giudizio >). cosi come vi 
i un pieno riconoscimento del 
diritto di propnetd. Gli elementi 
di condanna e di critica all'atti-
ritd economica. presenti. ri-
guardano i guadagni Uleciti. 
smodati. disonesti. le pratiche 
commerciali fraudolente. il pre-
stito usurario. Ma anche qui 
VA. rintraccia. con un paziente 
lavoro di ricerca. come questi 
precetti < morali ». si perdano 
via via. nella elaborazione della 
tradizione. e ci dd oleum sapo-

Centinaia di edizioni in tutte le lingue del mondo 

II capitale»e un best-seller 
I t re volumi del la grande opera d i M a r x sono stat i t radott i e riprodofti in ogni 

modo - Sei mil ioni d i copie nell'URSS - l a prima edizione i ta l iana e del 1 8 8 6 

«D Capitale > tn cifre: quan-
te copie ne sono state stam 
pate? Forse i conti st potranno 
anche fare per cono^cete d 
numero esatto. ma ad cne e 
sicuro e che si tratta di on 
bestseller. In Italia la prima 
edizione del primo volume ri-
sale ai 1886. ma oopo la se-
cooda guerra moodiaJe (inutile 
dire che d fascismo vietd la 
lettura oltre che la stampa del
le opere di Marx, del c Capita
le >) sono oscite pareoclue edi
zioni, presso case editnd <•-
verse oltre qaella filotogtea-
mente curata dagli Editon 
Riumti. 

in compJesso. nel mondo. che 
diffusione ha avuto questo li
bro che segna la oascita di 
un epeva nuova? 

Nella nvista «RDT > che 
esce nella Germama soclalista 
sono state puDblicate alcuoe ta 
belle frutto di una ricerca sta-
tistica. Complessivamente n-
sulta che per i settanta Paea 
ne) quale « D Capitale a e ata-
to pubblicato. si sono tirata 220 
edizioni in 43 lingue. 0 dato 
statistico al rifertsce al cento 
anni del «Capitale», da qgaa-
do do* ooovtm k 

zione nel 1867 per i tipi dell edi-
tore Meissner di Amburgo. fi
no alio scorso anno. 

Fino a] IBM. considcrando 
soltanto il pnmo volume, fu-
rono pubblicate 4 edinoni in 
tedesco. due in francese e una 
in russo. italiano. polacco. da 
nese. spagnolo. olandese e cu>-
que in inglese. 

II momento di fioritura delle 
traduzioni e pero posteriore aJ 
1910 fino ad arrivare. coUega-
to alle trasformazioni del mon
do. a una nuova fortuna, do-
po la seconda guerra moodiale. 

Si potrebbe quasi dire che 
mentre 1'attenzione sul c Capi
tale » non viene ferma ta dalle 
vicende connesse con la prima 
guerra mondiale. I immane con-
flitto p'ovocato dai fa«cismc 
blocca ouni iniziativa tntorno a 
questa opera, nel momento in 
cut perd le teorie marxi«te si 
affermano nel mondo con vi 
gore e trascinano i popoli alia 
lotu. trasfonnando una guerra 
imperialista tn tante guerre. 
ooUegate. di rinascnta oazjooaie 

Vi sooo traduzioni che per-
mettono la diffuaiooe dal «Ca
pital* »in cacoatovacco, in abral-
ea o apagnok) ool 1913, 1915, o 

nel 1917 e 1918. ma rultima tra 
duzione che dati da prima del
ta seconda guerra mondiale e 
quella araba del 1939 e pot sol
tanto nel 1946. con un'edizioo* 
messicana in spagnolo. si n-
prende la diffusione in ouov* 
Ungue e ouove edmonu 

In questo excursus rapido fra 
le traduzioni, si incontrano nel 
1910 quella bulgara e nel 1965 
quella in oeo-indiano. Tra l'uno 
e I'altro termine si tncontraoo 
lingue come il macedooe, 0 
maaratti. 1'armeno. d georgiaoo. 
I'usbeko. il kasakstano. 

C naturale che mo'.ta c for
tuna > d libro classico de) mar 
xismo abbia mcontrato neila 
sua terra d' ongme anche se 
ad esempio oeU'Unione Sovie 
tica dal 1917 ad oggi « 0 Ca 
ptale > sia stato pubblicato in 
16? edizioni per complessiv* 
6.037 000 copie. 

In Germania. u nfenmento 
vale per la sola Repubblica 
democraUca tedesca. edizwoi 0-
lologicamente perfette. atteote o 
di ootevoie valore sooo oatnoar-
ae, pubblicate datla DieU-Varbui 
a partire dal 1947. 

Dai 1947 sooo stata pobbtt-
eato: dal !• voiuma 14 a*V 

zwmi con una tiratura di 313 mi-
la copie; del secoodo volume. 
dal '48 al '66. II edizioni con 
250 aula copie: del terzo volu
me. dal '49 al 65. 10 edizionJ 
con 240 miJa copie Ma c D Ca
pitale » e stato insento anche 
nelle edizioni delle opere com
plete e percio aumenta il nu
mero delle edixxni che haano 
vosto la luce. 

Anche nella Germania ooo-
deotale tuttavia esiste on tn-
teresse per le opere di Man. 
Le opere unpresae daila Diets-
Verlag vi sooo diffuse e in p-o 
sono state stamnate edizkmj 
particolari per gli studenti ad 
esempio. oltre ad una nstampa 
completa dei tre volumi de) 
< Capitale » comparsa a Fran 
coforte sul Mena 

c U Capitale » na percorso da; 
1867 ad oggi un lungo cammino 
che le cifre da sole non nesco-
no ad illustrare. Indipeodente-
mente dai metodj di lettura. m 
mterpretazione o di appUcaao* 
oc, quest'opera ata alia bast 
di on mondo nuovo one opera 
per rinnovarsl e rinoovart 0 
resto defl'umanita. 

Adolfo ScalfMHi 

rosi exempt delle astuzie. degli 
stratagemmi cui ricorsero i giu-
risti musulmani, per legittima 
re iniziative Ulecite: la rivin-
cita, nota VA., della realtd. del
la pratica. dello sviluppo della 
attivitd economica sull'ideale. 
Per cui. ed e questo il primo 
problema da acquisire, «la giu-
stizia predicata dall'ideologia 
coranica non e quella impotta 
come ideale nel mondo modemo 
dal socialixmo (ne~. ovvtamente. 
potrebbe esserlo storicamente). 

Ma I'atpetto piii mteressante 
della ricerca e dato dai capi 
toli successiwt in cui si traccia 
un panorama, assai rigoroso. 
delle condizioni economiche e 
sociali. dalle quali e possible 
trarre la conclustone che il mon
do musulmano si presentaava e 
si presenta in modo assai com-
plesso e differenziato, non ridu-
cib'tle al solo feudalesimo o al 
modo di produzione asiat'tco. Vi 
si trovano infatti, a partire dal 
Medio Evo. un settore capitali-
stico che si sviluppa sotto di-
versi aspetti, tra cui il piu oisi-
bile & auello commerciale, ere-
sciuti intensamente. con un net-
to orientamento della produzio
ne per il mercato: < la densitd 
deUe relazioni commerciali for
mava. nel mondo musulmano. 
una specie di mercato mondiale 
(per usare un termine un po' 
anacronistico) di dimensioni mai 
tnsfe in precedenza >. (questa la 
tesi dimostrata dall'A.) grazie 
alle vittorie militari dell'lslam. 
alia durata dell'impero musul
mano unitario. al forte legame 
ideologico che impedl la from-
mentazione. alia inaudita accu-
mulazione di ricchezze che la 
conquista concentrd nelle mani 
di alcune classi. Per Ibn Khal-
doun la vera ricchezza era es-
senzialmente monetaria, e Ro
dinson fornisce una abbondante 
casistica sulla esistenza dei sa-
lariati e del salario. 

Questo rintracciare un settore 
capitalistico nei secoli scorsi. e 
estremamente interessante per 
due ragioni: primo perchi liqui-
da il luogo comune, ma che 4 
stato a fondamento anche di 
opere « scientifiche ». sul ritardo 
economico e sociale del mondo 
musulmano a causa dell'mdo-
lenza o del fatalismo delle mas
se arabe, in virtu di una reli-
gione che paralizza lo spirito di 
iniziativa; secondo perche mette 
in discussione d vrivuegio occi
dental della « razionalitd », ch« 
IV'eber vedeva come una delle 
molle principal! dello sviluppo 
capitalistico. Se la borghesia 
non ha aumentato o conservato 
la potenza dei pnmi secoli, con-
quistando il potere politico, non 
e fatto riconducibue alia reli-
gione. ma ad altri fatton stori-
ci. podtici e sociali che qui 
possono essere solo riassunti: 
permanenU (relativa densitd del
la popolazvme o parttcolare 
strvttura del potere statale. ec-
cetera) e casuali (invasumi. ec-
cetera). 

L'ultima parte del volume e 
dedicata ad un bUancio piu ge
nerate della funzkme dell'lslam 
in tempi piii vicini, e quindi n 
pone in termini di discussione e 
d» stimolo ai problemi presenti 
nel mondo musulmano in gene-
Tale, e in quetto arabo in parti-
colore. La funzkme assvnta del
l'lslam come «immagine deWaf-
fermazkme nazionale» di fron-
te al colonialismo. U suo ca 
rattere di « ideologia implicita > 
creata dai bisogni e dalle asv> 
ranom delle popolaziom musvl 
mane, le idee, le credenze e i 
modi di pensiero. le stnitture 
istituzumali della organuzanone 
religiosa. ci vengono analuzate 
con grande compeXenza Per con 
cludere con una affermazione 
che nterita riflessione e atten-
zione: < La funzione deua reli 
gione musnlmana in quanto 
ideologia (mobUitatrice o rue-
no) i pensabUe sono in un con-
testo di lotte di dasse. fl mon
do UMSBlmano e pemliare Son 
i eccerionsic Son sfuggiri aUe 
leggi generali della storia •mo
no. 71 no avvenire e un awe 
nine di lotte. lotte di classe o 
pu\ amviomente di societd ofo 
bali». Per cui Vltlam o opererd 
una * riconversume vrofonda >. 
un c aggiornamento » ntenso e 
aperto ai grandi prohlemi della 
nostra epoca. con una lotto con 
tro tie inteTpretaziom reazioma 
rie awolte nelle pieghe delta 
tradizione >. per un rapporto vi 
no e reale col penriero rirola-
siotutno contentporoneo (proble
ma pid operto • affrontato nel 
mondo arabo), o tubtra ana cri
si profonda. 

f REP FEDERALr- TEDESCA" 

Supersfrutta mento 

e discriminazione 

alia Ford di Colonia 
Ne sono vittlma in modo particolare gli opera! 
stranieri (tra i quali duemila Italian!) - L'unita 
d'aziono con i lavorator! tedeschi e quell! d! 

altre nazionalita 

Ford: prestlglo, potenza, 
agiatezza. Pu6 darsi siano 
requisiti del nuovi model 11 
sfornati dal grande molosso 
dell'industria automobilisti-
ca americana che, anche a 
Colonia, ha la sua base pro-
duttiva, con una sua «linea 
tedesca», e il suo esercito 
dl operai e impiegati, oltre 
a una miriade di punti-ven-
dita, sparsi per tutto il ter-
ritorio della Repubblica Fe
derate. Ma se si parla delle 
condizioni delle maestranze 
della Ford, gli aggettivi da 
far seguire al nome del com-
plesso statunitense dell'au-
tomoblle, trapiantato in Eu-
ropa, possono essere, caso 
mai: incertezza, super-slrut-
tamento, discriminazione, 
soprattutto per quanto ri
guarda gli operai stranieri. 
E quando si parla di immi-
grati si parla, pressappoco, 
della meta del contingente 
di mano d'opera che la Ford 
implega in Germania per far 
fronte alle esigenze del mer
cato interno e per soddisfa-
re le richieste e le com-
messe dall'estero. 

Escludendo i 6 mila im
piegati, dei 20 mila operai 
degli stabllimenti di Colo
nia, quasi la meta e compo-
sta da stranieri, piii preci-
samente da 2 mila italiani, 
allquote inferior! di maroc-
chini, greoi, spagnoli e ol
tre 6 mila lavoratori turchi. 
Quest'ultima componente 
fornisce gia un primo ele-
mento di giudizio sui modi 
di ricerca di maggior pro-
fitto che il monopollo del-
l'auto adopera, reclutando 
essenzialmente forza-lavoro 
da Paesi estranei alia Co-
munita economica europea. 
proprio per evitare anche la 
esigua spesa che invece ri-
chiede la presenza di pre-
statori d'opera provenlenti 
dal MEC in fatto di previ-
denze e prestazioni sociali. 

Detto questo, siamo anco-
ra all'inizio dell'alfabeto, vo-
lendo esaminare in contro-
luce la anegativau del bi-
lancio di esercizlo della 
Ford di Colonia per scopri-
re le magagne e le imper-
fezioni nascoste nel tratta-
mento economico e umano 
riservato ai propri dipen-
denti. Dalla riduzlone del-
l'orario di lavoro per oltre 
10 mila operai, decisa tra la 
fine di febbraio e i primi di 
marzo di quest'anno, dietro 
le spalle della commissione 
interna dello stabilimento, 
molte cose sono cambiate. 
Se vi e stata una certa ri-
presa economica n e l l a 
RJ".T., con conseguente a-
scesa dal fondovalle della 
congiuntura sfavorevole, (lo 
accertamento vale anche per 
la Ford) il costo di questa 
anlmazione produttivistica 
viene pagata di tasca dal 
salariati e dagli stipendiati 
con conseguente stabilizza-
rione del loro ridotto pote
re di acquisto a confronto 
con l'incremento dei prez-
zi e con un ulteriore peggio-
ramento delle condizioni di 
lavoro. 

La rivoluzione tecnologica 
In corso alia Ford, con ram-
modernamento degli impian-
ti. la razionalizzazlone e la 
immisslone dl nuove tecni-
che produttive, procede di 
pari passo con un parallelo 
processo di sfoltimento del 
personale e nuove assunzio-
nl che tende a disfarsi del 
lavoratori anzianl e indesi-
derabili. sostituendoli con 
forze giorani retribuite con 
i minimi di paga. A questo 
primo elemento negativo se 
ne aggiunge subito un altro. 
Le nuove macchine. messe 
in funzione senza il neces-
sario periodo di conoscenza 
e di rodaggio per gli operai 
interessati. Ie nuove norme 
di lavoro che richiedono rit-
ml produttivi intensivi. in 
taluni reparti del 25 e del 30 
per cento in piii rispetto al 
passato, hanno gia mietuto 
un balzo dell'1.7 per cento 
nel grafico clinico degli in-
fortuni sul lavoro. Impossi-
bile valutame Ie conseeuen-
ze misurabill in casi di ne-
vrosi e statl di depressione 
o ansieta psichica dovute a 
questo piii rapido procede-
re delle catene di fabbrica-
zione e montaggio. 

Per quanto riguarda II 
trattamento economico vero 
epropr io , occorre ancora 
rhnontare e riassorbire lo 
arretramento apoortato dal
la eliminazione delle conqui
ste extra contrattuali verifl-
catasi nel momento della 
congiuntura sfavorevole. La 
direzione del monopolio ha 
rifiutato sino ad oggi oeni 
trattazione con la commis
sione interna suITaccordo 
tariffarin introdotto dal 1* 
aprile 19CT. La convenzlone 
raggiunta tra sindacato e 
Imprenditori. non senza a-
gitarioni e lotte. avrebbe do-
vuto adecuare la vecchia 
classifkazione dei grunpi dl 
salario alio sconvolgente 
svihrppo tecnlco. includen-
do. Inoltre. in contralto, le 
compensazioni extra-tariffa-
rie e Ie prestazioni social! 
compromesse dalla recessio-
n» economica. Ma II mono-
polio di Colonia intende ri-
vedere tutto l*a«setto retri-
butivo In maniera imilatera-
le. resoincendo. In molt! ca
si. la cromozione dl una ca-
teenria mf°Tion» a quella su-
periore. addurendo il nrpte-
sto di una stima orecedente 
tropoo alta tier la maggio-
ranza dei enroni di lavoro 
e relativi livelli salariali. 

L'intransigenza e 1'oUusl-
ta della Ford trovano la lo
ro giusta risposta nella mo-
bilitaxione della classe ope-

raia. Aumentano le iscrizio-
nl all'IG Metall, il sindacato 
dl categoria, aumenta la per-
centuale di votanti per l'e-
lezlone della commissione 
interna dell'azienda, sale im. 
petuosamente il numero del 
voti rlportati dai candldati 
del sindacato unitario 

Nella relazione presentnta 
dalla commissione interna 
alio scadere del secondo trl-
mestre di quest'anno si leg-
ge: «Occorre strappare piii 
potere nella fabbrlca vlsto 
che la legislazione attuale 
non o/fre nessuna posvibili-
td d'influire nelle decisioni 
che sono di largo interesse 
per le maestranze. Occorre 
la piu larga partecipazione 
di lavoratori all'azione del
la commistione interna in-
tenzionata a rivedere i ritmi 
produttivi imposti, per ga-
rant're la posizione socia
le conquistata. per conclu-
dere vantaQQiosi accorcli per 
U miatioramento dei tala
ri e delle condizioni di la
voro ». 

I nostri connazionali, a 
fianco dei loro colleghl te
deschi e dei lavoratori di 
altre nazionalita, non man-
cheranno, come hanno gia 
dlmostrato in passato. dl as-
sicurare il loro contributo a 
una battaglia impostata per 
contestare le scelte dl un 
padronato dlsposto a tutto 
pur dl aumentare 1 propri 
profitti 

BRUNO BIGAZZI 

SVIZ2ERA 

Diminuisce il 

numero degli 

svizzeri 

che lavorano 
Secondo l'agenzla « Corrl-

spondenza Politica svizze 
ra », dal 1965 11 numero de
gli svizzeri che cercano una 
occupazione e dtminuito di 
parecchle decine dl migliaia. 

II rallentamento della cre-
scita della popolazione, la 
maggior durata della forma-
zione scolastlca, la diminu-
zione del numero dello don-
ne nella produzione, sono 
all'origine dl questo feno-
meno. se cosi si vuol chln-
marlo. 

Soltanto il 40 per cento 
della popolazione svizzera 
svolge una attivita lucrati-
va, per cui la proporzione 
e di 15 persone inattive per 
10 attive. Questo elemento 
viene compensato — inuti
le dirlo — dall'assunzione 
di lavoratori stranieri. 

Tra la popolazione stra-
niera resldente in Svizzera, 
coloro che sono In posses-
so del permesso di domlci-
Ho (si ottiene dopo 10 anni 
dl residenza) continuano per 
il 50 per cento nd eserci-
tare una attivita lavorativa 
Gli stagionali sono attivi 
nella proporzione del 100 
per cento. Gli stranieri che 
godono di un permesso di 
dimora annuale sono attivi 
per il 70 per cento. 

« In altri termini — con
clude l'agenzia — gli stra
nieri contribuiscono a ri-
durre l'onere che incombe 
agll svizzeri attivi per 11 
mantenimento dl una forte 
proporzione di svizzeri inat 
tivi » 

I dati del ministero degli Esteri 

per i primi sei mesi del 1968 

103 mila espatriati 

verso i Paesi europei 
SI e riunita la Commissio

ne di studio per le statlstl-
che migratorie, con l'inter-
vento del rappresentanti del 
del ministero degli Affarl E-
steri. del ministero dell'In-
terno, del ministero del La
voro e della Prevldenza So
ciale e dell'Istituto centrale 
di statlstica. 

Nel corso della rlunione 
e stato esaminato 1'anda-
mento del nostro flusso e-
migratorio durante il 1- se-
mestre dell'anno 1968. 

Sono state. In primo luo
go, effettuate le stime del 
movimentl diretti verso I 
Paesi europei. Dalle valuta-
zioni e risultato un totale dl 
103.000 espatriati, ripartito 
come segue: Belglo: 1.600; 
Francia: 6.000; Lussembur-
go: 2.000; Paesi Bassi: 400; 
Repubblica Federate di Ger
mania: 30.000; Gran Breta-
gna: 2.500; Svizzera: 60.000; 

altri Paesi europei: 500. 
E' da tener presente — 

osserva il Notizlario dell'E-
migrazione del ministero de. 
gli Esteri — che la mobilita 
dei lavoratori verso i Pae
si della CEE e la Svlz7era e 
motto accentuate e che il 
flusso emlgratorlo, per lo 
piii temporaneo. o stagiona-
le. ha un consistent^ rlflus-
so dl rlentri nel corso del
l'anno. 

Sono statl inoltre Indicati 
I seguenti dati provvlsori re 
lativl al movimento mfera-
torio con 1 Paesi extraenro-
pel (la prima cifra Indira 
gli - .patriati. tra parentesi 
i rlmpatriati): Canada 10 mi
la 500 (130): Stati Unlti 10 
mila 500 (460): Venezuela 
400 (3V)); Brasile 250 (300): 
Argentina 250 (500); Uruguay 
30 (80). Vi sono stati inol
tre 8 250 espatri verso l'Au-
stralia e 700 rimpatri 

Ci scrivono da 
GERMANIA 

II Consolato non 
risponde a duo lettere 
e alia terza 
si «offende» 
Signor direttore, 

le inviamo copia di una 
lettera da nol indtrizzata al 
Consolato generate d'Italia 
in Amburgo e la risposta 
pervenutaci. Pensiamo pos-
sa interessare i suoi letton 
circa il modo in cui vengo
no trattati gli emlgratt. 

Ecco la nostra lettera: 
* Per la terza volta. gli 

ospitl di questa "Casa dtta-
lia" (isolate dal resto del 
mondo) si rivolge al Con
sole generate dltalia in Am
burgo afSnche voglia recar-
si tra noi per discutere as-
sieme quel problemi, come 
0 funzionamento dei fomel-
li, )a pulizia ed altri incon-
venienti connessi a] buon an-
damento degli alloggiamenti. 
che ancora rimangono inso-
lutl 

«Facciamo presente che. 
se questa lettera. la terza 
in due mesi. non dovesse a-
vere esito positivo, e no
stra intenzione inname co 
pia, sottoscntta da tutti gi: 
abitanti della "Casa d'lta 
lia", al ministro degli Este 
ri, al Presidente della Re
pubblica e alVUnita. Con 
osservanza. (segue la fir-
ma) ». 

Ed ecco la risposta del 
Consolato: 

e Egr. signor Antonio Le 
Penne - "Haus Italia" - 2102 
Hamburg - Korallusring 2 

• Oggetto: reclamo. — In 
relazione alia Sua lettera 
del 5 c m . e precedente cor-
rispondenza si fa presente 
che questo Uffido si e gia 
occupato attivamente e ri 
petutamente presso chi di 
competenza per gli incon 
venienti da Lei rilevati e si 
comunica che nel corso dei 
prossimi giorni un funzlo-
nario dl questo Consolato 
verra costl a rendersl per-
sonalmente conto della si-
tuazione. 

« Si invita pertaztto la S.V. 

ad evitare nella corrispon-
denza con lTJfficio consola-
re il tono ricattatorio sino
ra riscontrato (segue la fir 
ma del console) ». 

Ogni commento sul « to 
no ricattatorio» ci sembra 
superfluo. 

SEGUONO LE FIRME 
(Amburgo - R.F.T.) 

BELGIO 

Provvedimenti 
in favore 
dei lavoratori 
auionomi italiani 
Egregto direttore, 

la prego di voler pubbli-
care nel giornale da Lei di-
retto il seguente comunica-
to: 

w II ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale 
ha reso noto che con recen-
ti provvedimenti legislativi 
belgi, concementi I'asstcu-
razione per I'mvaltdtta. la 
vecchiaia ed i supersttti 
nonche I'assicurazione ma-
lattia dex lavoratori auiono
mi, e stato, tra I'altro, dl
sposto che i lavoratori in-
dipendenti possono nmpa-
triare o trasferirst in un al
tro Stato membro della Co-
mumta europea, senza per 
questo, perdere il diritto al
ia pensione belga di vec
chiaia e ai superstilt 

m I suddetti provvedi
menti riguardano anche i 
lavoratori italiani che siano 
o siano stati assicurati in 
Belgio in dipendenza della 
prestazione di lavoro auto-
nomo. Qualora non risieda-
no piit in Belgio, essi, per 
potere ottenere la pensione 
a carico dell'assicurazione 
belga, dovranno indimznre 
la relatita domanda alia 
Calsse des pensions pour 
travailleurs independents n 
60, Chaussee de Charleroi, 
Bruzelles ». 

La ringrazio per la corte-
se collaborazione e Le por-
go I migtlori salutt. 
Dottor L. CRISTOFOLETT1 

(direttore della sede dl 
Milano dell'INPS) -

Romano Udda L — — — — _ -— —•» ...» _ _ _ _ . . . J 


