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I COLLOQUI DI ROYAUMONT 

LACWfiCATRiT 
MARXISMO 

E PSICOANALISI 
I festi di un convegno inlernazionale in cui sono stall 
affrontati metodi e condizioni della indagine lelteraria 

Nel 1965 ebbe luogo a 
Royaumont, nei presai di 
Parigi, particolarmente per 
iniziativa di Lucien Gold
mann — lo studioso marxi-
sta di letteratura prematu-
ramcnte scomparso due an-
ni or sono — un convegno 
dedicato nlla cntica sociolo-
gica e a quella psieoanaliti-
ca del fenomeno letterario, 
con il fine, implicito anche 
se non dichiarato, di coglie-
re le possihili convergence 
piu che di ribadire le gin 
tante volte sottolincate di-
vergenze. Al convegno pre-
sero parte nuinerosi studio-
si, tra i quali Adorno, Paul 
Ricoeur, Roger Bastide, Ser
ge Doubrovski, e lo stesso 
Goldmann, sono i piu noti 
tra noi; da parte italiana 
erano presenti Umberto 
Eco, Cesare Luporini, e l'au-
tore di questo articolo. 

L'editore Guaraldi pubbli-
ca adesso, nclla sua collaua 
di « Studi di sociologia del-
la letteratura » il testo del-
le relazioni al Convegno, 
con una introduzione di Ar-
naldo Ceccaroni e una nota 
conclusiva di Graziella Pa-
gliano Ungari (La critica 
tra Marx e Freud, Firenze, 
1973, pagg. 240, L. 1.500). 
Si tratta di un volume di 
grande interesse, anche se 
la omissione degli « inter-
venti », tra i quali quello di 
Adorno e di Luporini in par-
ticolare, toglie qualcosa al-
l'ampiezza e vivezza della 
discussione che ebbe luogo 
a Royaumont. In compenso, 
uno dei contributi piu am-
pi e originali, quello di An
dre Green su « L'interpreta-
zione psicoanalitica dei pro-
dotti culturali e dell'opera 
d'arte » e stato elaborato 
appositamente per questo 
volume, in sostituzione del-
l'analisi che Green aveva 
fatto della Orestiade, appar-
sa, nel frattempo, sulla ri-
vista di Sartre, Les Temps 
Modernes. 

E appunto nello scritto di 
Green troviamo un'osserva-
zione che ci sembra capita-
le per una teoria marxista 
della personalita che non so
lo rappresenti un punto di 
collegamento con la psicoa-
nalisi. ma, ben oltre, si pon-
ga sul terreno di una diffe-
renziazione profonda dalla 
linea interpretativa che trae 
origine dalla tradizionalc 
concezione « occidentale » 
dell'anima (o «logos», o 
« ragione ») come momento 
unificante e dominatore. 
Green si riferisce al notis-
simo passo del Marx della 
« Prefazione » a Per la cri
tica deU'economia politico, 
ove appunto viene sottoli-
neata la eterogeneita — al-
meno nei momenti di pro-
fondo sconvolgimento socia-
le — tra dati della coscicn-
za e trasformazione « delle 
condizioni economiche della 
produzione». Si tratta, tra 
l'altro, di una indicazionc 
della quale Gramsci ha sa-
puto far tesoro nelle sue no
te sulla ideologia, in una 
direzione ben piu profonda 
delle successive elaborazio-
ni di Althusser, cui Green 
fa riferimento. 

Che uno degli indici di 
questa eterogeneita sia eo-
stituito proprio dalla pro
duzione artistica. e ancora 
Marx a dircelo, nella tanto 
discussa conciusione della 
Introduzione del 1857, dove 
pone con chiarezza il pro
blema della mancanza di 
progresso e di sviluppo qua
litative che e tipica della 
produzione artistica (a dif-
ferenza della « scienza », po-
niamo. o della « tecnica »). 
Cio, owiamente, apre mol-
ti problem! di non facile 
soluzione. e purtroppo non 
Bufficientemente approfondi-
ti dai teorici marxisti, ivi 
compreso Lukacs che pure 
in questo campo c: ha dato 
i maggiori contributi. In 

questa situazione, anche se 
non lo si voglia accettare 
at-riticamente, .1 iicsso. ipo-
tizzato da Freud, tra produ
zione estctica e produzione 
(lell'inconscio deve essere, 
comunquc, assunto come uno 
dei tentativi di spiegazione 
possibile di talune partico-
larita deH'arte, secondo la 
linea tenuta, in questo suo 
testo, da Green, e da inolti 
degli interventi raccolti nel 
volume di Guaraldi. 

Ma si presenta, a questo 
punto, un pericolo: che, vol-
gendo l'attenzione, e giusta-
mente, all'aspetto sopra ac-
cennato, si ignori, o almeno 
si svaluti, il rapporto, che 
pure esiste e non e seconda-
rio, tra arte e cultura, e 
quindi, in ultima analisi, tra 
arte e societa. E' un rischio 
nel quale spesso incorrono 
i critici « psicoanalisti »; cui 
fa da contrappeso quella 
esasperazione della critica 
« marxista » che discioglie 
interamente la produzione 
artistica nel sociale, facen-
done un mero « specchio dei 
tempi » e trascurandone, ap
punto, la specificita, o me-
glio, come si e detto, « ete
rogeneita ». La mediazione 
di questi due momenti, la 
destoricizzazione e insieme 
ristoricizzazione dell' opera 
d'arte, costituisce il « pun
to dolente » di ogni ricerca 
in questo campo che non vo
glia essere unilaterale e de-
formante. 

Su tale terreno si pongo-
no, nel volume cui ci rife-
riamo, Goldmann e Adorno. 
Adombrando la sua teoria 
che l'artista esprime la 
« massima coscienza possibi
le », in una determinata e-
poca, di un gruppo sociale 
(per esempio, Racine, nel 
suo teatro, il movimento 
giansenista), Goldmann si 
domanda se, invece, il meto-
do psicoanalitico, riferendo-
si interamente all'individuo, 
non finisca per appiattire la 
personalita dell'artista — e 
la sua stessa produzione — 
a quel livello dell'uomo" 
< medio > (o della coscienza 
media diffusa) oltre il qua
le, al contrario, l'artista si 
pone: in altri termini, tut-
ti sogniamo, ma non tutti 
creiamo opere d'arte. 

Dal canto suo Adorno (co
me ricorda ia « nota conclu
siva » del libro), con la sua 
forte istanza storicizzante, 
evita la fissazione di cate-
gorie come « individuate » e 
« sociale », affermando che, 
per quanto ci concerne, da
to che viviamo in un'epoca 
in cui l'individuo e sempre 
piu ridotto a entita trascu-
rabile e impotente, e nella 
emergenza del momento « so
ciale » che occorre puntare 
il fuoco deH'analisi, anche 
quando si tratta di un'ope-
ra d'arte: questo, almeno, 
sul piano della «spiega
zione ». 

Al tempo del convegno di 
Royaumont non era stato 
ancora pubblicato il grande 
testo critico di Sartre su 
Flaubert, L'Idiot de la Fa
mine, ove le categorie mar-
xiste e quelle tratte dalla 
psicoanalisi vengono con-
temporaneamente utilizzate, 
secondo il metodo che 1'au-
tore chiama «regressivo-
progressivo». Come spesso 
avviene, nel vivo di una 
produzione culturale di ec-
cezione, come e appunto 
quesfopera di Sartre, molti 
dei problemi posti a Royau
mont hanno trovato, alme
no, una prima chiarifieazio-
ne. A costo di apparire « fuo-
ri moda » e proprio a L'Idiot 
de la Famille. e al suo auto-
re, che ritengo si debba fa
re riferimento per un ulte-
riore approfondimento criti
co dei temi affrontati a Ro
yaumont e registrati, felice-
mente, dai libro edito ora 
da Guaraldi. 

Mario Spinella 

A TUTTI I LETTORI 

DA PARIGI GRATIS 
UNA TAVOLOZZA 
DI VERI COLORI 

E in piu, in regalo, un auto-test e un opuscolo 

Spesso i regali nascondono 
una ms.d.a Ma questa volta 
non e cosi I Grandi Maestn 
d'Arte francesi per d.ffondere 
l'amore per il dtsegno e *a pit 
tura, hc!ii.-u» dec F«, di regaiare, 
senza J pjU p.cco.a cimOra di 
impejmo a ch unque sempiice 
mente li ncn.eda una tavo 
lozza di arqiiarelli TAMJNS 
or.ginali con splendidi colo 
n, un auto ir.it p?r m:iiirare 
da 5ol: !e pro-jne attitudm: «il 
d;scj»no o alia pittura e un 
volume con le istruzioni per 
chl vuole abbrarcjare la nuo-
VA camera del tecnico grafi-

co che puo rendere anche piu 
di trecentomila lire al mese. 

Come ncevere I doni? E' 
fac:l;5simo Basta scrivere a: 
•l.a Nunia Fa\clla AHC Se-
zinnc 1>A 1 GREA/1 Via 
Korcosprsso, 11 20121 >li 
iann». allegando 5 bolh da 
50 lire 1'uno per spese. E" 
necessano scrivere oggi stes
so, perche i doni si esauri-
ranno owiamente presto e sa 
rebbc un vero peccato sia non 
riceverli che non tnformarsi 
senza impeRno su una nuo-
va «bnllante camera aperta 
a chiunquen. 

IL DRAMMA DEI LAVORATORIITALIANI IN GERMANIA 

I pendolar i d'Eur opa 
L'emigrazione e un dato strutturale permanente -1 lager tutt'intorno a Colonia - II villaggio Ford con i nuovi ap-
partamenti-dormitorio - II problema dei 200.000 giovani in eta scolastica - Riaf f iora il razzismo in occasione degli scio-
peri «selvaggi» dei metalmeccanici - Solo il 20% dei lavoratori stranieri ha contatti personali con cittadini tedeschi 

COLONIA — Nell'inlerno di una baracca di legno emigrati it aliani in una pausa della giornata di Iavoro 

DI RITORNO DA COLONIA. 
La porta della baracca e 

aperta. E' tardi ma a Colonia, 
per la prima volta in questi 
ultimi trent'anni fa molto cal-
do. Un caido umido, soffocan-
le. Dentro amarezza e desola-
zione. Tre brandine appoggia-
te alle pareti. In un angolo, 
un armadio. Sul tavolo piat-
ti e bicchieri di plastica. Al-
cune cartoline dall'Itaha. 

I: compagno e sorpreso del 
nostro arrive Fa l'edile e sul 
corpo il sole ha segnato i 
c<»ntorni della canottiera. Ci 
of'fre del vino pugliese che 
ha portato dai suo paese, 
Troia. in provincia di Fog-
gin. dove ha passato. come al 
solito, « le ferie ». Vive in ba
racca, con altri italiani e 
qualche lavoratore turco, da 
dieci anni. Non ce ne sono 
molte al centra della citta e 
questo gruppo di casupole e 
«. con discrezione > riparato 
da un muro di cinta. I veri 
lager sono a 30 40 chilometri 
da Colonia e ci vivono a mi-
gliaia i turchi. 

Nicolino Cavaliere ha 52 an
ni, e un ex bracciante: « Ho 
fattc le grandi lotte per l'oc-
cupazione delle terre, sono 
stato in galera ». Lavora nel
la RFT da 12 anni: una me 
d a di 12 ore al giorno. I 
suo: quattro figli e la moglie 
suno rimasti al paese: «lo 
arrivo a quindici anni di con
tributi e poi mi ritiro. Della 
Germania non voglio piu sen-
»:r parlare. anche se sono in-
vecchiato qui >. 

E' uno delle centinaia di 
migliaia di « pendolari > del-
TEuropa. Per lui come per la 
maggior parte dei 650 mila 
italiani costretti a emigrare 
m questi ultimi dieci anni. il 
Iavoro nella RFT appare un 
ripiego temporaneo. E' una 
condizione psicologica che si 
registra ad ogni incontro. Per 
!a giovane operaia sarda del
la Ford. Angela Lupino. la 
permanenza in Germania 
(«sono arrivata qui 10 anni 
fa, appena sposata») e una 
scluzione necessaria ma prov-
visoria. Ogni volta che e ri-
masta incinta e tornata in Ita
lia e ora le tre figlie vivono 
con Ia nonna. «Sono diven-
tate grandi e sono cresciute 
da sole, ma io appena posso 
!e vado a trovare. Noi stia 
mo qui. per loro. abbiamo 
messo i soldi da parte e ci 
siamo comprati una casa >. II 

TRA I CONTADINI DELLA BUCOVINA 

Rinascita dell'arte popolare romena 
Le decorazioni e i tappeti delle case in legno — II corredo delle spose — II costume nazionale e lo spirilo d'indi-
pendenza durante la dominazione asburgica - 1 ricchi lesori artistic! dei monasteri - Nuova fioritura della ceramica 

Dal nostro inviato 
BUCOVINA, settembre 

In Romania il folclore ha 
una vita assai intensa. A Bu-
caresl esiste addirittura un 
museo — chiamato < del vil
laggio » — nel quale, all'aria 
aperta, si pud ammirare un 
« riesume * delle tradizmni del 
Paese. Qui in Bucovina — 
nella zona nnrd occidentale 
della Moldavia, ad oltre 500 
chilometri dalla capitale — 
ci si imbatte in un mondo 
contadino dove sembra che 
'I tempo si sia fermalo. E 
nor. c che la gente sia di 
spiaciula del fatto, anzi e or-
gngliosa di vivere oggi come 
ieri, di indossare gli stessi 
ccslumi nazionali, di perse 
verare nel c rito» della tes
situra casalinga — con gli 
stessi telai in legno dei non-
n't — di mantenere viva que
sta low civilta conladina. 

Abbiamo avuto la fortuna 
di capitare da queste parti 
in un giorno di festa, in cui i 
la maggioranza dei contadi-
n: e dei pastori arevano in 
dosso i loro cottumi: camic'ta 
e pantaloni bianchi e giub 
bntto di pecora gli uomini; 
camiciette ricamate (nella 
maggioranza dei casi vi do-
mine, il rosso), con gonne e 
fozznletti altrettanto larnrati 
'e donne. Questa tradizione 
e ancora molto sentita dalle 
generazinni piu anziane. dal
le raaazze e dai bambini che 
scmbrano, cosi vestiti. delle 
miniature. 

E' gente molto cord'ale, con 
la quale non & difficile av~ 
vtare un dialogo. sprcialmente 
quando comprendnno che lo 
inieresse del risitatore slra 
nicro e rivnlto ai loro usi. 
ni loro nistemn di vita Sia 
mo entrati in numerose ca 
se miilticnlan e ben curate 
aU'esterno, intime ed acco-
ghenti alio interna Per ter
ra e sulle pareti e lulto un 
tappcto. dai colori vwaci. che 
si accompagnano con quclli 
piu tenui dipinti sul soffit-
to 1 lelli sono ancora molto 
alii, con degli cnormi piumi-
ni. La cucina dei contadini 

della Bucovina e fatta in 
mattoni. In tutto Vambiente 
dominano il legno — di cui 
la zona e ricchissima — e 
la ceramica. Non per nien-
te una buona parte delle 
nuove costruzioni, che sembra-
no dei veri e propri «cha
let > in stile, .sono in legno, 
che e adoperato in larga mi-
sura anche per erigere gli ar-
tistici steccati con la classi-
ca porta moldava e per le 
minuscole casette che copro 
no I'apertura dei pozzi. 

1 tappeti della Bucovina so
no meravigliosi. Siano piccoli. 
da adoperarsi a mo' di cen-
trmo sul tavolo oppure piu 
grandi — different! non so
lo come misura ma anche co-
ne lavorazione — da usare 
qiale coprilello oppure come 
ornamento, sia orizzonlale che 
rcrticale, doe per coprire la 
suolelta in legno degli am
bient! opoure da appendere 
alle pareti. In tutti predomi-
nann i disegni geometrici. E 
tutti sono opera ed orgoglio 
delle donne di casa. Abbia
mo chiesto quanto tempo si 
impiega per iavorare uno di 
questi tappeti. Ci hanno ri-
spf'Sto che dipende dalla mi
sura: per uno di quelli pic-
co'n basta una giornata e mez
zo. per i tappeti veri e pro
pri si tratta di mesi di atti 
vita. Sono degli oggetti che 
praticamente non hanno prez-
zo e che chi li fa non ha 
interesse a vendere. Perche? 
Non abbiamo bisogno di sol
di. ci e stato risposlo. 

Non li rendono, ma i tap
peti continuano a lavorarli. 
Costituiscono una parte im-
pr.rlanle del corredo di ogni 
sposa Vengono preparati con 
ai,n> di anticipo, assieme al 
rtsto, c conservati con cura 
in magnifiche cassepanche 
che farebbero gola ai no 
slri antiquari e che invece 
per questi contadini costitui
scono una parte dell'arreda-
mento della casa alia quale 
non danno troppa importanza, 

anche se sono curate come 
tutto. 

Ma perche queste tradizio 
ni nella Bucovina si sono 
mantenute inalterate nel cor-
so del tempo? Si tratta di 
una affermazione di identita 
nazionale in risposta al do-
minio degli Asburgo nella re-
gione. La difesa dei valori 
nazionali signified anche, nel 
tempo, la valorizzazione del 
ruolo della chiesa nazionale 
ortodossa. 

Jnfatti. questa spinta alia di 
fesa dei valori nazionali portd 
ad appoggiare la chiesta na
zionale ortodossa che in Buco 
vina e rappresentata dai mo 
nastri. veri gioielli d'arte. An 
che oggi in questi monaste
ri — sia le monache che i 
monad ortodossi sono di ori
gine conladina — si vive e si 
lavora come nel passato. La 
atmosfera non e stata per 

niente turbata dagli enormi 
restaun. Alia Moldovitza. ad 
esempio, sono durati sei anni 
con una spesa di venti milio 
ni di lei. Grosso mado una 
cifra analoga e stata spesa an
che per gli altri monasteri e 
sard impiegata per quello di 
Pulna. trasformato ora in un 
vero e proprio cantiere in 
quanto sotto Vedificio che 
ospita le camerette dei mo
nad hanno scoperto le fonda 
menta della vecchia residen-
za di Stefano il Grande, an-
Uco signore della Moldavia. 

II folclore, nelle sue svaria-
t? espressioni. lo si trova nel 
le case dei contadini, nei mo
nasteri, nelle aziende artigia-
nali dove si lavora la cera
mica. Come a Marginea dove 
si produce quella nera. E* tut
to un Iavoro manuale. le for
me degli oggetti sono quelle 
dei vasi usali dagli antichi 

dad. il sistema di produzione 
non ha conosciuto alcuna in-
novazione. L'unica differenza 
e che oggi i prezzi pralica-
ti nelle cooperative sono leg-
germente inferiori a quelli 
richiesti dagli artigiani pri-
vati. 

In tre momenti il folclo
re conosce la sua espressione 
nin plena: nei qiorni di festa. 
durante i servizi religiosi ed 
in occasione della t nunta >, 
det matrimonio. In queste oc
casion'! — se non ci si accor-
ge delle rare antenne della 
to che dai tetli delle case sal 
gono verso il cielo o delle 
automobili che (nonoslante t 
limiti di velodta) sfrecciano 
lungo la strada del paese — 
sembra di sognare, di rianda-
re indietro nel tempo, agli 
it,izi del secolo. 

Silvano Goruppi 

Convegno su Rosa Luxembourg 
da stamani a Reggio Emilia 

Si apre oggi a Reggio Emilia il convegno 
ir.ternazionale di studi su «II contributo di 
Rosa Luxembourg alio sviluppo del pensiero 
mar>ista» che 6 promosso dall'ISSOCO e 
patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e 
dalle Amministrazioni Provinciale e Comu 
nale. II comltato scientifico del convegno e 
compost© da Lelio Basso. Ernesto Ragionieri, 
Giuliano Procacci. Renato Zangheri. Claudio 
Signorile, Giuseppe Bedeschi. Enzo Collotti 
e Tito Perlini. 

I lavor! cominciano alle ore 9 con la 
relazione introduttiva di Lelio Basso e con 
tinueranno. nella Sala degli Speech! al Tea
tro Cornunale, fino a sabato 22 settembre. 
Ad ogni relazione seguira un dibattito. Nelle 
sale del convegno e presentata una rtcostru 
zione iconografica della vita di Rosa Luxem 
bourg nella storia del movimento operaio 
internazionale. Le serate del convegno sono 
dedicate alia lettura di testi inediti su e di 
Rosa Luxembourg da parte di noti attori 
italiani. 

I seguenti relator! sono iscrittl a parlare: 
G. Radrzun. II ruolo del marxismo nella lot
to dl Rosa Luxembourg contra Vopporluni-

smo; I. Fetscher. II ruolo della coscienza di 
classe da Marx a Rosa Luxembourg; G. Ba-
d.a, Rapporto Luxembourg-Lenin; D. Howard, 
Che ne e della leona ricoluztonaria dopo Marx 
e Rosa Luxembourg; J. Schleifstein, II pro
blema del partito nelle opere di Rosa Luxem
bourg; N Lowy, Lukacs e il contributo di 
Rosa Luxembourg al pensiero marxista; G. 
Bedeschi. Partito e rivoluzione in Rosa 
Luxembourg; F. Tych, Il problema della na-
zionalild; G Haupt, Rosa Luxembourg e la 
questione nazionale; H.B. Davis, // diritto 
a'l'aatodeterminazione nazionale nella teoria 
marxista Rosa Luxembourg e Lenin; A. Cor
dova, La teoria dell'accumulazione in Rosa 
Luxembourg e I'imperialismo attuale; T. Ko-
\va!ik. IM teoria dell'accumulazione nella teo
ria economtca contemporanea; R. Gallissot, 
Rosa Luxembourg e la questione colomale; 
O. Negt. Spontaneita e organizzazione - Mas 
sc c partito - Dcmocrazia e soctalismo; N. Ito, 
Rosa Luxembourg e il movimento operaio 
giapponese. Sono previste due relazioni di 
studios' dell'Istituto per il marxismolenlni-
smo di Mosca. Ln sede del convegno al teatro 
ha I seguenti numeri telefonicl: (0522) 44237 
e 49211. 

marito e diventato invalido e 
<r ormai questa forzata mi-
grazione sta per finire ». 

Persino il compagno De Sa-
batino. sposnto a una tede-
sca. padre di 3 figli. mem-
bro della CI della Ford, vive 
a Colonia da 10 anni. appare 
« integrato » ma accarezza an
cora 1'idea di torn a re quan
to prima in Abruzzo. Abbia
mo parlato con persone che 
hanno lasciato la propria ter
ra 25 anni orsono; con ragaz-
zi nati a Colonia ma che 
sanno parlare solo il dialetto 
do, propri genitori; con don
ne che hanno raggiunto il pro
prio marito; con vecchi sra-
dicati dalle proprie abitudini, 
da! proprio ambiente familia-
re: sono in Germania come 
potrebbero essere a qualche 
chilometro di distanza dai 
paese, sono stati costretti ad 
aliontanarsi dalla loro vita, 
ma niente e nessuno li ha mai 
aiutati a ricostruirsene una 
altra, nella citta dove sono 
andati a Iavorare. 

Ripiego 
temporaneo 

II singolo lavoratore consi-
dera « ripiego temporaneo » la 
piopria condizione di immi-
grato, anche se come feno
meno complessivo l'emigrazio
ne risulta ormai un dato 
strutturale e permanente. il 
prodotto specifico del proces-
so di concentrazione finanzia-
r'ln e produttiva del capitali-
smo. 

«• Sto al confino » diceva un 
compagno, «ma prima o poi 
torno ». L'abbiamo incontrato 
nel villaggio che la Ford ha 
costruito per i lavoratori stra-
n;eri. a Steimmheinn. Le pa-
lazzine sono persino elegan-
ti, la strada spaziosa e puli-
ta. C e anche del verde in que
sto quartiere alia periferia di 
Colonia, una periferia appa-
rentemente piu « dignitosa > di 

tante periferie italiane, soffoca-
te dalla speculazione edilizia. 

II compagno e sceso dopo 
essere stato chiamato dai por
tiere - controllore. Entrando 
in uno degli stabili si ha la 
sensazione di essere in una 
hali d'albergo. Visitando gli 
« appartamenti » si scopre di 
essere in un grande dormito-
rio Ogni singola abitazione e 
composta da una stanza, do
ve dormono anche quattro la
voratori. da un bagno e una 
cucina « Certe sere non rie-
sco a cenare — racconta il 
compagno — perche quando 
rientro e tardi e i miei com-
pagni dormono. Loro fanno il 
turno di mattina e si devo-
no alzare alle 4 io quello de] 
pomeriggio ». 

Al villaggio della Ford non 
si paga molto: 78 marchi. pa
ri a circa 20 mila lire, ma ca
pita che le lenzuola non ven-
gano cambiate per mesi. «Sia-
mo isolati. stiamo fra noi. In 
citta andiamo raramente. an
che perche siamo stanchi e 
la vita costa troppo». Dopo 
qualche mese che il villaggio 
era abitato e sorta, guarda 
caso. una casa di tolleranza. 

Una recentissima indagine 
deirinfas (Istituto demosco-
pico per le scienze applicate 
di Bonn) sull'atteggiamento 
dei tedeschi nei confronti dei 
lavoratori stranieri ha rivela-
to che su circa 2 milioni e 
mezzo di immigrati, solo il 
20% ha contatti personali con 
cittadini tedeschi. e per Io 
pin sul posto di Iavoro. 

Un dato impressionante. un 
alto di accusa all'emargina-
zione cui sono costretti i la
voratori stranieri. Senza sof-
fermarsi sulla piaaa della xe-
nofobia — anche se e riappar-
3d in queste ultime settima-
ne in tutta Ia sua purulenza 
durante gli scioperi selvaagi 
do; metalmeccanici che hanno 
investito decine di aziende e 
sopra t tut to contro i lavorato
ri turchi (un milione gia nel
la RFT e altrettanti che han
no fatto domanda in attesa 
che la Turchia sia integrata 
nella Comunita europea) — 
il dramma umano degli im
migrati. le pratiche discrimi
nate rie e i meccanismi di 
umiliante sfrultamento cui so
no soggetti. sono ormai al li-
m:'te della sopportazione. La 
loro vita disumana e argo-
mento di decisa oondanna da 
parte di uno schieramento 
sempre piu ampio di forze 
democratiche. La commissio-
ne del Sinodo cattolico degli 
episcopati della RFT alcuni 
mesi orsono in un comunica-
!0 dichiarava che se < la so
cieta e lo Stato tedesco non 
dovessero essere aH'altezza 

deile responsabilita che deriva-
no dalla immigrazione. Ia 
Chiesa sarebbe stata costret-
ta ad elevare la sua prote
st a contro una politica di 
immigrazione illimitata a 
fronte della quale non corri-
sponde la creazione delle in-
frastrutture necessarie >. 

II quarto mondo, U mon
do dell'emigrazione, 6 domi-
nnto dalla ferrea legge di un 
sistema che vuole un control-
lo integrale sia politico sia 
economico. Se sul piano eco-
nomico per il minor costo del
la mano d'opera esso consen-

re profitti piu elevati, sul pia
no politico esso deve assol-
vc-rc la funzione di esercito 
di riserva, con il quale ricat-
tare la stessa classe operaia 
locale. 

L'inimigrato deve solo pro-
durre e quando non gli si 
possono negare diritti civili 
Io si emargina, assegnando-
gli ruolo e posizione tenuti 
in precedenza dai sottoprole-
tariato locale. Le discrimina-
zioni cui e soggetto lo ren
dono compagno del negro del-
lo slum di Harlem. « Quando 
c e stata la lotta alia Ford 
la padrona ha cacciato due 
operai che avevano sciopera-
to. Aveva paura che la pro-
testa dalla fabbrica si trasfe-
risse nei suoi palazzi ». 

Parla il compagno Ciro Car-
luccio. 10 anni in RFT pri
ma alia Ford, poi alia Bayer 
e ora pensionato per invali
dity con 75 marchi al mese. 
Siamo nel quartiere della 
t strozzina ». La signora Ge-
ler e proprietaria di una de-
cina di palazzi. tre dei qua
li a Colonia-nord dove abita-
no circa duemila italiani (in 
Citta ne vivono 16 mila e nel
la circoscrizione del consola-
to 160 mila). La donna e stata 
anche condannata dai Tribu
nals perche affitta apparta
menti di 40-50 metri quadra-
t: a 350 fino a 450 marchi. Li 
arreda con mobili che va rac-
cattando nelle cantine dei suoi 
cor.oscenti. e che i lavorato
ri sono costretti a buttare. In 
un singolo appartamento vi
vono piu famiglie. una per 
stanza quando va bene, con i 
servizi in comune. Capita che 
anche 15 persone vivano in
sieme. « Adesso Ia padrona ha 
scetenato la sua xenofobia 
contro gli italiani, perche han
no cominciato a muoversi. 
Preferisce " rubare " ai lavo
ratori turchi. E' sorto infat-
li nel quartiere. grazie alia 
iniziativa della Filef, un co-
mitato unitario. che dovra an
che tutelare gli interessi dei 
lavoratori turchi — ci spie-
ga ancora il compagno Ciro 
— e aiutati da un parlamen-
tare degli Usos. un avvocato. 
abbiamo deciso di denuncia-
re la donna >. 

L'istriizione 
dei figli 

II caro-affitto nella RFT (tra 
l'altro vale la pena ricordare 
che soltanto a Colonia ci so
no oltre duemila appartamen
ti vuoti) e uno degli indici 
piu acuti del vertiginoso au-
mento della vita. « Prima la-
voravo per risparmiare. ades
so sto qui per vivere — ci 
ha detto una donna >. II sala-
rio si aggira sugli 800-1000 
marchi. Se si considera che 
Paffitto di una casa «decen-
te > si aggira sui 500 marchi, 
che un paio di scarpe «ordi
naries costa sui cento mar
chi. che i prezzi dei generi 
alimentari sono aumentati del 
22?e. quelli dell'abbigliamento 
del 15%. quelli per la scuo-
la del 12. che un biglietto 
d'autobus costa 250 lire e in-
fine che mangiare poco in 
trattoria significa spendere 4 
mila lire... si capisce che le 
aite paghe sono un mito. 
«Persino 'e tasse sono au-
mentate. eppoi noi paghiamo 
il 107r del salario per la chie
sa *. aggiunge la donna facen-
doci vedere la busta. 

«Mandare i nostri figli a 
scuola. nella scuola media 
italiana che sta 40 chilometri 
da Colonia. significa spende
re 180 marchi al mese. tra tas
se. Iibri. trasporti ». II tema 
dell'istruzione dei figli decli 
immigrati apre una nuova do
lorosa pagina. Ci sono attual-
mente nella RFT 200 mila gio 
van; in eta scolastica. 

La situazione e drammatica 
s-a per i bambini che ap-
prendono le prime nozioni 
nella RFT. sia per quelli che 
seguono i genitori all'eta di 
8-12 anni. A parte che man-
cano gli asili. i doposcuola 
(ma proliferano scuole priva
te coftosissime). la tendenza 
e quella di mandare i propri 
figl: alia scuola italiana. per-
chd tanto. prima o poi torna-
no al paese. c Anche perche 
— dice un compagno — nelle 
scuole tedesche anche i p.u 
brayi diventano gli ultimi >. 
I figli degli immigrati sono 
relegati nella maggioranza dei 
casi nelle classi differenziali: 
1'opulenta societa tedesca p re-
p?.ra cosi le nuove forze-ia-
voro per le mans'.oni piu umi-
h della societa di domam. 

Francesca Raspini 

I vincitori 
del « Suzzara » 
L'assemblea degli «Amici 

del premio Suzzara». mostra 
nazionale di pittura e scultura 
sul tema «U Iavoro e i lavo
ratori ncH'arte*. ha delibera-
to di assegnare i primi tre 
prcmi — un puledro. un vitello 
e un maialc — « ex aequo > al
io scultorc Giuliano Vangi di 
Varesc, al pittorc Angelo Tito-
nrl di Roma c il piltopt Qtao 
Guida di Roma. 
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