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Gli italiani: «Sono fonte di guai » 

I tedeschi nelle 
le baracche 

nostri 

Un dizionarietto per allontanare gli italiani 
Dal nottro inviato 

BONN, 4. 
Sei italiani in buraccu: 

letti sovrapposti, biancheria 
stesa ad asciugare, nrma-
dietti tnilttari per riporci 
>l vestito delta festa sopra 
nl pecorino portato dal pae
se. In mezzo al tuvolo. una 
piccola radio e ttttti ut-
lorno ad ascoltare. E' diffi
cile capire, la voce va c vie-
ne tra gracidii c fruscii. idu 
e una voce di casa. Chiu-
dono gli occhi e si scntono 
ancoru in fuminlin. La Ger-
niania rcsta fuori una terra 
ostile che la gente del Sud 
non riesce a capire, da cui 
non ricscp a farsi capire. 

Tutto e diverso qui. Snl 
niazzalc, davanti al cantic-
re delta Gruber. sta una 
donna vestita di ncro. II 
fazzoletto in capo sui ca-
pelli orioi. Vieno da San 
Sicandro c par/a il dialetto 
aspro dci barest. « Signore 

ttanno nelle case c gli ita
liani nelle baracche. Ci so-
no baracche ordinate e pa-
lite come quelle dclla Mer
cedes e altre costruite coi 
materials di scarto dei can-
tieri edili o ricawnte daplt 
antichi campi di prigionia 
in cui sono passati i russi, 
gli italiani, poi i tedeschi 
dopo la sconfitta c ora di 
nuovo gli italiani. Ma, bel
le o brufte, le baracche re-
stano tali c la divisione, tra 
gli abitanti delle case e gli 
altri, rimane netta e di'ffi-
cilmente sormontabile. 

Le autoritd dclla Germa
nia si scusano affcrmando 
che la crisi dcgli alloggi c 
cost grandc da non lascia-
re altra soluzionc. E' vcro 
solo iu parte. Gli alloggi so
no rari c carissimi, ma ci 
sono anche case vuotc: te-
nute a disposizione dci pro-
fughi dcll'Est arrivati o da 
arrivarc. II muro di Bcrlinn 
ha interrotto il flusso, ma 

partamento, la telcvisione, 
la lavatrice. Vede il suo 
collega straniero adattar-
si con altri cinque tn 
un buco e Jo considera 
un essere inferiorc. A sera 
hit va u casn e rimane con 
la sua famiglia. L'italiano 
si sente soffocare in barac-
ca. Uno fa da mangiare, uno 
lava le calzc. uno scr'n-e 
una lettera al paese. Aon 
e'e posto neppure per gi-
rarsi. Allora va bighelloniin-
do. ccrca un amico alia sw-
zione, o, se e gin vane, fa 
propostc ii una ragazzn di 
passaggio. II tedesco guar* 
da, scuote la testa c pensa 
che nndrd meglio quando si 
potrd rispedire questa gente 
incivile a casa sua. AVI 
frattempo, ognuno al suo 
posto, il ptii Jon fa no pos-
sibile. 

C o s t a n y e , seffimnnule 
femminile tra i pin diffust, 
pubblica un dizionarietto 
delle parole nccessurie per 

Italianer Baracken, vengono definite dagli stessi giornali tedeschi le cabitazioni* 
dei nostri emigrati. Sotto questa foto, ripresa da una ri\ista tedesra, la dida-
scalia ironizza sulla abilita degli italiani di fare il bucato 

— dice quando ho visto 
tpiestc tcrre dal trcno ho 
detto: ma c I'Abissinia! Ma 
m conosci I'Abissinia?, mi 
ha chicsto mio marito. So. 
ma Vho vista al cinema. E 
perche I'Abissinia? Perche 
da noi tuttc le case sono 
ricine. attaccate. Qua invece 
— e con la mano mostra le 
nl lctfc attorno — sono tut-
te lontanc, sparpagliatc, co
ne in Abissinia. no? >. 

Lc piccole vtllctte grige, 
pulitc, col giardmctto at
torno, lianno un aspcttn co
st nordieo che e difjictlc 
infuire da dore nasca il j"»-i-
ragone. E' una immagine 
cite non ha nulla a che re-
dere con la rcaltd. ma che 
nella testa delta donna di 
San Sicandro serre a dc-
scricere qualcosa di assolu-
tamente cstranco. incom-
prensibile; I'altra faccia del 
mondo. Come nelle antichc 
carte geografiche in cui. 
sulle tcrre inesptorate, si 
annotava: * Qui stanno t 
leoni *. 

.Von e'e comprensione tra 
qucste due comunitd che hi 
ricchezza del Sard e la mi-
seria del Sud lianno messo 
i contatto nepli ultimi mi
ni. Gli italiani non inten-
dono i tedfjchi c qnrsri 
considerano pli italiani co
me selvaggi," »n po' paz* 
zi e impret'cdibtJi (abis&tni 
• * e t e loro!). I tcdcsclii 

la propaganda sui fratelli 
opprcssi vuole che I'inter-
ruzione rcsti provvisoria. 
Su lulti i giornali si offro-
no stanze nelle case private. 
attorno allc 20 mila lire al 
mesc. Ma la maggior parte 
degli annnnci rcca ben chia* 
ro I'avvertimento < Auslan-
der unerwunscht » (stranie-
ri indesiderati). E, quando 
non e'e scritto. cc lo sen-
tiamo dire in manicra pin 
o meno velata, se andiamo 
a chi cd ere. 

Cosi, gli italtani restano 
amma3sati in baracche. Do* 
rrebbcro cssercene tre per 

jlocale. Ma poi arrira il pa-
' rente per farsi assumere an
che lui in fabbrica o nel 
canlterc. II capo del perso
nate dice: < II posto ce I'ho, 
ma 1'alloggio no ». Vuoi n-
mandare in Italia un po-
vcraccio che ha fatto debi-
ti per arrivare fin qui? 
t Gli mettiamo un Ictto da 
noi. Ci arrang iamo. pro
pone Vamico. E i tre diven-
tano quattro, cinque, set 
Poi, se rat a reclamnre. ti 
rtspondono: c L'avejc vo-
luto voi. Se non vi piacc 
starci licenziamo quelli che 
=ono in soprannnmero >. E 
*i continua. La ditta ha fat
to iin piccolo affarc in pin; 
senza costruire nuorc ba
racche ha raddoppiato i 
posft. 

L'opcraio tedesco tia lap* 

trattare con gli italiani. Ce 
tntta una gamma di rt.<pj-
stc allc offrrte piit o menn 
audact. Distaccato: \ or -
stehe niehts (non ho rapi-
to). ammonifor«\- A.spe'to 
mio marito. Prego. va via! 
Seccato: Lasci qiiesto, per 
favore! Conclusione m cre
scendo: Maleducalo, in.i-
scal7one, pappagallo. croti-
no. villano (con varianle m 
spagnolo: gamberro). Que
sta e la < Piccola gtnda pt-r 
la conver5a7ione da usaie 
negli incontn » secondo la 
piii diffusa rirtsta delle 
donnc t^desche. 

In fabbrica ' rapporti si 
mantenaono su ur. piano s'-
mile. Ce qualche ditfn che, 
negli anni pasrali. ha orpo-
nizzato dei corn per quah-
ficarc gli operai immigrant. 
con risultati ottimi. Ma e 
I'cccezione. In genere. In 
straniero si vede addetto in 
larori piu wrath o nene pre-
parato in fretta e furia per 
la catena. I'.na settimana di 
apprendistam e poi. ria. Jl 
nasfro gli corre davanti e a 
lui tocca qucll'untca opcra-
zione, da ripeterc all'inriniio 
per ore e per giorni. Son r 
difficile. Ma per il contadt-
no proveniente dall'Abruzzn 
dalla Calabria, il contatto 
improvviso con la macchina, 
con I'atmosfera rumorosa 
dell'ofJfcmn <* spesso un 
dramma. Gli ordmi urlati in 

tedesco lo confondono unco-
ra di pin. Si imbroplia fen-
ta di correggersi e lasciu 
una mano tra i rulU, Gli in-
cidenti sui Uwora. tra quc
ste leve inesperte, non si 
eonfano. Ĵ  la leqpc e cJifam; 
chi rtporta meno del uetiti 
per cento di tnraliditd (pari 
alia perdita di tre dita) non 
riceve un soldo di indenniz-
ro. Cosi I'operaMI che ha 
perso soltntilo due dita vie-
ue lieenriato »• torna « casa 
rorinaio per semprc. 

Per il tedesco la tcyge e 
In medesima. Ma a Ini la 
ditta da un altro laroro, un 
magazzino o dove una mono 
e mezza basta. Perche til l'i
taliano no? Perche, anche se 
il padrone volcssc essere 
nencroso, non sa la lingua. 
A cite serve un magazzinie-
re che non sa leggere gli 
ordmi e non su spiegarsi? r." 
I'onpine stcs~sa che crea la 
di^ugitaglianzit. 

Md I'ltalinno e svelto. J/a 
Infto di tntto nelln n iu e. 
M' gli si otjre I'occasione. 
pud fare di tutto. Col tempo 
la puura delta macchina 
^compare; I'ubilitd naturale 
uiuta e il bracciatttc di ieri 
\i trova a fare il medesimo 
lavoro del suo collega tede
sco. La paga pero rcsta so-
vente divers a. Perche? 
L'italiano lia una risposta 
sempliee: sono tedeschi e mi 
fregano. II tedesco invece hu 
un'altra spiegazione. Ci so
no regole nella carriera ilel-
I'operuio: un ccrto numero 
di anni di apprendistato, 
csumi e cosi via. Ma Vim-
migrato non pud fare gli 
csumi in una lingua stranie
ro e siurno al panto di 
prima. 

Per compensare In perdi
ta, l'italiano ccrca di fare 
molte ore straordinaric. Al 
tedesco non piacc perche le 
tasse progressive si portano 
via la maggior parte del 
profit to e quindi guurda con 
irritazione lo straniero che 
oli rovinu la piazza fticendo 
le 10, 11 ore. Sr In vara poco 
e un lazzarone. se tuvora 
troppo e un crumiro; in ogni 
casn. lo straniero lia torto 
e. per di pin. reehtnm Que
sta e una cosa che i tede
schi non possono sopportu-
re. Perche nel reclamo e'e 
una pretesa inammissibile 
di uguaglmnza. Se, poi. la 
protestu si estende, si arrt-
va aU'agitazione. alia mi-
naccia di sciopero. E qui 
siamo al crollo delta socicta 
civile. 

I'no dei responsabili de' 
personate, nllu Ford di C( -
Ionia, rm ha detto una fra.se 
che c tutta una confessionc: 
< Gli italiani non sarehhero 
male, ma trovano chi Ii 
monta. Sulla faccenda degli 
alloggi siamo stati addirittu-
ia aggrrditi dalle ACLI r. 
Aggrediti e una paroln pro.s-
sa. spccialmcntc se e rtfenta 
ulle organizazzioni cattoli-
che, che si sjorzano. piulto-
sto.di trovare un terreno di 
tnfesa coi padroni. Ma an
che le ACLI appniono rivo-
luzionarie. qui. in vnnfrnnto 
at stndacnfi frdcscbi f sui 
gtornaii vengonn attaccate 
come una organtzzazionc di 
« comumsti bianchi >. (I no
stri sindacatt ro>->i. s'inten-
dc, non sono neppure am-
messi). 

L'italiano. insomnia, e m 
ogni senso una fonte di €juai. 
Per t] momentn e necesfa-
r'n. Mo non e'e dubbin rhc, 
se si potcssc. *i forebbe ro-
lentteri a meno th questa 
coUnhorazione tnrzate.. E 
anche p* r i mufri questo e 
VulMmo p<t~tn in cm ror-
rebbero ventre. t,"rj c*cm-
pio? Dopo accr parlato con 
una dectna di cmtqrali vc 
trovo finalmcntc uno che 
non si lamenta: < I.a paga? 
K* btiona Come ti trattano? 
Bene I/alioggio? d>-creto. 
Allora >e: contento dei te
deschi Bisognerebh,- a:n-
mazzarli tutti. Ma perche? 
Con tuKo quello che ho \ i -
>.•.<» m cuerr.i' » 

Questn e lo spirtln. I.'i.ni-
c,t che non iroia un motivo 
attunle per detestare t sum 
ospm. id a cercarne uno 
nel passato. Son e giusto. 
in realta Ma e una rea-
ziitne istmtiva all'o?ti1ita 
chr uno senlc ncll'aria. <», 
sr.np/icemcntr. un nfiuto di 
accettare un modo di iixa, 
di penstero. c'ie nel ricordo 
di tntfi e legato alia guerra 
e che la rtcostruztonc ha ri* 
condotto immutaTo nlfn lu
ce. E cto. quando si vede 
come la Germania rinasce, 
con quali force, con qnnli 
obietttvi. sembra assai me
no ingiust'ficato 

Rubens Tedeschi 

Incidente ferroviario sulla Bardonecchia-Torino 

A 90 all'ora un accelerato 
va a finire sopra un merci 

S W * 

TORINO — II (rent) liaggiatori e salito Ictteralmentc sui nierri, dopo averlo tamponato 

Seconda edizione a sorpresa del Premio degli Editori 

Johnson e D acia Maraini 
laureati al Formentor 

La giovane scrittrice italiana premiata per il manoscritto 
inedito « L'eta del malessere» - Sabotaggio dei franchisti 

Dal nostro inviato 

FOKMEXTOK. '• 
I we John-'n, il giovaiie 

scrittore tedt-co gia noto an- n o 
clie in Italia, iia vjnto il Pre
mio Interna/ "iiale degli Kdi-
tori per il lfl(J2. La giovaius-
sima scrittnet; sicihana Da-
c;a Maraini, a sua volta, ha 
\ into il Premio Formentor 

jper il manoscritto L'c'd del 
nflfcsjfcrc Flntrambi sono alia 
jloro seconda opera, ventino-
\ e anni I'uno. ventiquattro 
I'altra: Alberts Moravia, che 
presiedeva qiu-;t"anno la giu-
tia. ne ha tr.i'.to fiibito una 
cabala per mo-trare che quc-
*;la eJi/ione d.-i premi asse-

•gnali nell'isol.t di Maiorca, la 
piu originale inaTifestazione 
Itt:eraria mtcmazionale. era 
«*:gnata negli astri. L'eta del 

jpresidente, 54 anni. c appun-
to la somma dcU'eta dei pre-
miati. e ne5sn:io piu di lui 
M mostrava contento del rc-
zpanzo. So<;;cn:tore di L*\ve 
Johnson. dop-> che la candi
dature di Pa-olini era risul-
tata pressochi- impossibile. 
Moravia e stato ancore piu 
frrvente patro<inatore di Da-
ci.i Ma rain:, la cui opera pn-
rra. ii piu che modesto libro 
I.a vacanza. aveva addinttu-
ra ornato di una sua prefa-
/.one. i 

Avremo modo di dirvi pn'i 
amp:amentc c dei dibattiti 
che per tre giomi si sono 
svolti pubblicamente a For
mentor tra una settantina di 
>cnttori. critici letterari, fi-
lologi d: tredrri pae^i — di 
gran lunga I'a^petto piu va-
I.do del Prem'o — c del con-
trr.stato segno del suo TUul-
tato finale. 

Se l'anno s*cor*o questa ma-
nifeslazione, che ha come 
protagonisti mi gruppo di 
editori assai noti e di con-
Milcnti c scrittori non meno 
cono>ciuti sui piano interna-
zionale. tutu nnimati da spi-
nto democratico, era appar-

-•a tollcrata dalle autorita fa-
.sciste spagnole del * Mincnl-
I>op » di Franco, quest'anno i 
segni d'msofferenza non so-

mancati: una sorta di 
guerra fredda si e impegna-
ta. Giulio Ematidi, che pre
siedeva la sessione attuale, 
aveva subito. nel suo discor-
so d'apertura. protestato sec-
camente contro il divieto op-
posto dal governo spagnolo 
alia presen^a di osservatori 
dell* Unione degli scrittori 
sovictici. invitati dagli edi
tori a scguire i lavori. Non 
meno sottolineata era stata 
da Kmnudi la adesione degli 
xcritton cecoslovacchi. po-
lacrln c jugoslavi a significa-
re la volont«i doi Preini For
mentor di cscludere ogni di-
scriminazione verso I'Est so-
cialitta. e il successo di que-
sti sfoivi che si accompagna-
r.o alia partecipazione di edi
tori dei paesi <candinavi. Le 
autorita di Franco hanno 
< piazzato » alcuni poliziotti 
a sorvegliare. piu o meno di-
scrctamcntc. i lavori e hanno 
anche. a un certo punto. mi-
nacciato il peegio nel con-
fronto d*»Ua coraggio«a equi-
pe «=pagnnla di letterati della 
rasa ediJrice < S?ix Barrel >. 
Pero non hanno osato anda-
rr p;u :n la Si <ono tenuti 
a distanza 

Non siaremo a ripeterc 
tutta la complicata formula 
dei premi. Basti rammentare 
che quello, per i manoscritti, 
chiamato Formentor, viene 
assegnato dagh stessi edito
ri qui as«wiati: oltre all'ita-
liano e alio spagnolo gia ci-
tati, il francese Gallimard. 
l'americano Barney Rosset. 
1'inglese G. Weidenfeld, lo 
s\edese G. Svensson, il tc-
desco H. Rowolt. Quello in
vece, piu illustre, il Premio 
lnternazionale degli Editori, 
c assegnato dagli esperti di 
ogni paese, che votano non 
nominalmente. ma per * Co-
mitalo nazionalc». Quello 

italiauo eia particolannente 
nntrito, anche tropin), visto 
che la personality marcata c 
i giudi/i spesso opposti del-
1'uno e dell'altro — e tutti 
brillautemcnte sostenuti di-
nan/i all'assemblea — sono 
andati a discapito dell'omo-
gcneita e del peso delle sue 
scelte. C'erano, oltre ad Al
berto Moravia, Italo Calvino, 
Cesare Cases, Gianfranco 
Contini. Carlo Levi, Gtudo 
Piovene, Daniele Ponchiroli, 
Angelo M. Ripcllino. EHo 
Vittorini. 

Si e capito fin daU'imzio 
che Uwe .lohiison era uno dei 
piu favoiiti, per UOA serie 
complessd di r.igioni. Gioca 
uino in MIO favore la parti 
eclare perizia tecnica dell'au-
tore. la tendenza. largamen 
t*» prevalcnte nelle g iune te 
de.>ca, anglosassone, scandi-
nava c anche italiana. a pre 
miarc soprattutto doti di spe 
rimentalismo formale. i] fat 
to che i francesi non erano 
disposti a battersi fino in 
fondo per Kobbe-Grillct o 
per Marguerite Duras. lo 
.•.carso coiisenso che incontra-
\ano i pur numcrosi candi
dal! americani. ,Iohn Updike 
e Saul Bellow, dalla Caron 
Mc Cullers a William Slyron. 
(Juanto agli italiani. escluso 
Pasolini >ia perche l'anno 
scorso era nominalmpnte 
membro della giuria, sia per 
la difficile < traducibilita » di 
Una vita riolenta (che quasi 
ncssuno tra gli strameri era 
nuscito a leggere), caddero 
rapidamente anche le candi
dature di Bassani e di Cas-
sola. 

Sicche. alia slretta finale 
del voto — quando ogni de-
legazione doveva pronuncia-
ie un solo voto — sei si 
pronunciarono (compreso il 
gruppo italiano) per Johnson 
e due (la Spagna e l'lnghil-
terra) per la Mc Cullers. Del 
vincitore 6 stata, poi. scelta 
l'ultima opera, intitolata 11 

lerzo libro su. Achint. a pre-
ferenza delle Congctturc su 
Jakob che in italiano e ap-
parso I'aiino scorso per i tipi 
th Feltrinelh. 

Anche nel nuovo libro, co
me nel primo, teatro e pro-
tagonista dell'opcra di John
son e la tragedia stessa della 
Germania. divisa in due. E 
se la giuna tetle^ca ha volu-
to piuttosto insistere sui me-
riti di stile dello scrittore 
che < mventa — per dirla con 
Hans Enzensberger — un 
nuovo tipo di romanzo per 
ogni libro >. altti. Ira cm il 
no-tro C.i.^o, hanno >ottoh-
neato il c nocciolo» ilram-
m.itico tlel tenia ricorrente. 
Nel nuovo libro, che depr i 
ve. in sostan/a. i problemi 
cm va incontro un giornali-
sta della Germania occiden-
tale che intende fare una bio-
grafia, la terza. su un cam-
pione ciclista della Germania 
orientale, vengono a incon-
trarsi e a scontrersi difticol-
ta politiche. umane e tecni-
che. II risultato pare rtbbia 
superato anche certi gratu.ti 
spcrimentalismi formali che 
rendono cosi ardua la lettura 
<ii congetture su Jakob. 

Rrstcra da ricordare la 
stessa comple^sita della per-
senalita dell'autore. Fuggito 
ilalla RDT. Johnson e stato 
<li recente protagonista di 
una specie di « scandalo po
litico* nella Germania di 
Bonn, perche si e rifiutato di 
assumere una po<?izfone ma-
nichea e unilaterale proprio 
a proposito del muro di Ber-
lino. 

Quanto al Premio Formen
tor assegnato dagli editori a 
maggioranza (e. pare, col 
voto contrario dell'italiano e 
dello spagnolo) alia Dacia 
Maraini. a giudicare dal suo 
primo libro e da quel che si 
sa di questo secondo, la scel
ta e piu che sorprendente. 

N*e riparleremo. comunque. 

Paolo Spriano 

(Telefoto Ansa - Unita) 

Dalla nostra redaxioac 

TORINO. 4. 
Quindici persone feritc, 

una decina di contusi. tre va-
goni carichi di merce comple-
tamente distnitti e un loco-
niotore elettrico seriamente 
danneggiato sono il bilancio 
di un impressionante inci
dente ferroviario accaduto 
stainane. alio 0.13. sulla linen 
Hordonecchia-Torino. 

Il disastro. dovuto all'erra. 
t.i manovra ili \m addetto al 
posto di blocco n. 7. si e ve-
rificato al km. 17.869. fra lc 
stazioni di Avigliana e di Ro-
sta. Un treno viaggiatori ac
celerato. proveniente da Bar-
<lonecchia e diretto a Torino, 
in un'ampia curva ha tampo
nato alia velocita di circa 90 
chilometri all'ora un lungo 
treno merci che lo precede-
va e che stazionava in attesn 
del « via > davanti alia sts-
zioncina di Rosta. 

L'uito h stato violentjssi-
ino. II locomotore dell'accele-
rat<i dopo ,ner letteralmente 
sbriciolato il carro di codn 
»lel meici. \ i e salito sopra 
e si e fermato adagiandrxi 
in biliro sui ter/'ultimo vago-
ne. M re^nonsabile dell'errore 
che h.i provocate l.i sciagura 

î e Jato aMa tuga 
II treno merci. contradd:-

i^tinto dal numero «5205- . 
I compos»o d^ 43 cirri, di cui 
'3« canchj d: merce. prove-
lnieii!»» <ialla Francia. era sta-
'*.» f»*.ma:o d.\l segnale io-w> 
a mi chdornetro circa dalla 
•j'a/'one di Rosta Addetto al-
le st->sjnalazi.>n! e:a il cuarda-
hlo-.vo Sebastlano Basile. -I; 

'27 anni. re«idente a Fossano 
jco^ la mOEjlie e quattro bam-
jbini. Egh avrebbe dovuto 
azionare :1 congegno e dare 

i via hberi a I merci. in quan-
' to d.-. Avigliana stava soprag-
girngen lo Faccelerato part.-
to da Bardonecchia alle 7.34. 

Invece. secondo quanto ha 
dichiarato il capo stazione di 
Rosta. Giuseppe Roma. :1 Ba
sile. anziche blixrcare Fac-
celernto ad Avigliana, gli ha 
conce»o la via libera, dimen-
ticando che un chilometro 
p:u avant.. sullo stesso bin*-
rio. stazionava ancora il lun
go - merci >. Al memento del 
ternbile urto. fortunatamen-
te. il treno merci si stava 
mettendo in movimento nella 
stessn direrione del convo-
glio proveniente da Bardo
necchia. per cui lo scontro e 
stato meno duro. Da questi 
primi accertamenti. quindi. e 
probabile che il guardabloc-
co. aeeortosi in ritardo della 
errata manov-ra abbia tentato 
in extremis di evitare la scia. 
gura. concedendo via libera 
al « merci >. 

11 - guardablocchi» e ricer-
cato dalla polizia. 

Piere Svcc« 
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