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DOMANISIINIZIAILPROCESSO 

colpevole o 
innocente? 

Ombretta e Carlo Nigrisoli 11 giorno delle nozze. 

Finalmente si sapra qual e stata la sentenza di rinvio a giudizio finora tenuta 
segreta — La personalita di Ombretta Galeffi'— I nomi dei giurati 

N noitro iavkto 
. BOLOGNA, 19. 

Dopodomani il medico bo-
lognese Carlo Nigrisoli com 
jperira davanti alia corte di 
assise di Bologna, per rispon-
dere di omicidio volontario 
nella persona della moglie 
Ombretta Galeffl, con le tre 
aggravant! dell'aver agito 
con premeditazione, usando 
•ostanze veneflche, e in dan-
no del coniuge. Basterebbero 
Je prime due aggravanti a 
far sorgere la minaccia del-
1'ergastolo. 

'Questo il capo di imputa-
rione che rappresenta finora 
1'tinico dato nfflciaLmente no
to, dopo la morte della don
na e 1'incarcerazione del pre 
aunto coipevole. Gia, perche 
ci troviamo di fronte ad un 
tipico caso giudiziario ita-
aiano, dove, in omaggio al 
eacro • principio inquisitorio 
(ed anche alia classe sociale 
deH'inrputato), tutta l'istrut-
toria si e svolta nel piu as-

< soluto segreto, tan to che mep-
pure la sentenza di rinvio 
a giudizio, normalmente di 
pubblica ragione, ha potuto 

' essere letta dai • giornalisti. 
, • E cominciamo ad esaniina-
4 re le figure dei protagdnisti, 
, l'ambiente in cui si muovo-
. no. Carlo Nigrisoli, oggi iren-
tanovenne, e il rampollo di 
quella che e stata chiamata 
« una • dinastia »: il nonno, 
celebre oculista; i l ' prozio 
prof. Bortolo, luminare del-
rateneo bolognese, socialista 
tamanitario tanto da essere 
•oprannominato ' « il medico 
dei poveri >, e da rifiutare, 

' Insieme con pochi altri, il 
giuramento di fedelta prete-
so dal fascismo; il padre, 
prof. Pietro, pure lui docen-
te universitario, chirurgo di 
fama e continuatore rigido, 
si dice, delle tradizioni fami-
liari. Scolaro, chiuso e taci 
turno, dei gesuiti di via Ir-
nerio, poi allievo senza in 
famia e senza lode al liceo 
classico Galvani, infine stu 
dente in medicina (dopo un 
breve «traViamento» nella 
facolta di agraria), Carlo Ni
grisoli si laurea il 15 novem 
bre del '49. Due anni prima, 
invitato dal condiscepolo Ja-
copo Galeffi nella cittadina 
di S. Pietro in Bagno, presso 
Forll, ha conosciuto la sorel-
la del suo ospite, Ombretta 
Nel '50 Carlo Nigrisoli e Om
bretta Galeffl si sposano. * 

II matrimonio f ra i - due 
nasce sotto •' il segno del 
«c lan», altra definizione af-
flbbiata ai Nigrisoli: quasi 
simbolicamente, infatti, i due 
glovani sposi vanno ad abi-
tare un appartamento al se-
condo piano d'un'ala interna 
della clinica, sottostante a 
quello dei genitori. I coniu-
gi conducono ormai la vita 
tranquilla. . 

•- Ma chi e, che cosa pensa 
I Ombretta, la ragazza che 
I aveva ' presto abbandonato 
un vago lavoro di farmacia, 

| aspirando a divenire «una 
buona moglie >? La risposta 
potrebbe essere compendiata 
in alcuni brani che si dicono 
tratti dal suo diario, un qua-
demetto scolastico. Ecco il 
primo brano, scritto alia" vi-
gilia delle nozze: «...Voglia 
il cielo che non abbia sba-
gliato, che la strada che se-
guo sia giusta„. Prego il Si-
gnore che siano veramente 
buone le mani alle quali mi 

\mffido*. 
Passano gli anni: « „.Sento 

I che it mio matrimonio e fal-
,lito, fallito in pieno, nono-
[stante Vapparenza del per-
\fetto accordo. Per Carlo ci 
voleca un'altra donna, Una 

| donna elegante ed ambizio-
\sa, piena di se e deUa vita 
\che avrebbe condotto. Una 
donna che non avesse chie-
sto a Carlo altro. che una 
mta materiale e i suoi doveri 
di buon marito. Questi Carlo 
It •• conosce alia perfezione, 
ma non bastano... credevo di 
trovare in lui un compagno 
affettuoso e comprensivo ol-
tre che un marito ligio ai 
suoi doveri. Un compagno 
ehe si aspetta con gioia alia 
fine della giornata e con il 
quale si parla di cid che ci 
passa nella mente e nel cuo-
r% $icuri di essere ascoltati 

\9 mmtpresi; col quale si di-

vidono i momenti d'ozio con 
la screnita dei 20 anni che, 
per chi ama veramente, du-
rano tutta la vita... Invece 
sono sola. I miei bambini e i 
miei doveri di moglie do-
vrebbero riempire la mta vi
ta; ma non posso rinunciare 
a quello che mi importava 
di avere: alia mia vita di 
donna. Sarebbe troppo triste 
rinunciare, e questo quando 
sono ancora giovane e ho 
nel cuore tanta capacita di 
amare... >. 

Dunque la piccola provin
c i a l , pur nel suo ingenuo 
romanticismo, sente mancar 
qualcosa che neanche i figli 
possono darle: un sentimen-
to piu profondo, una comu-
nione piu intima col marito. 
Questi vien giudicato da al
tri «superficiale, apatico, 
vuoto dentro... >. E' una si-
tuazione abbastanza comune: 
dietro la facciata, la reci-
proca delusione e un'incom-
prensione sempre piu estesa 
svuotano il matrimonio e le 
personalita stesse dei coniu-
gi. Ma da questo grigio e 
segreto disfacimento di un 
legame, sembra difficile pos-
sa erompere la tragedia. In
vece. la tragedia e gia matu-
ra, i personaggi -,sono alia 
penultima scena: Ombretta 
sembra presentirlo nel suo 
diario: « ...Oggi sono • pro-
prio demoralizzata... Sono 
stanca, stanca, stanca. A che 
pro dhdare avanti?... >. 
. Come pud un uomo < su
perficiale, apatico, vuoto den
t r o arrivare a compiere un 
gesto da tragedia, commette-
re un delitto tanto grave 
quanto insensato? Un me
dico circondato da medici, 
che fa ricorso al veleno, co
me pud sperare di non ve-
dersi scoperto? 

Ma che cosa e accaduto la 
notte del 14 marzo '63 nella 
clinica di via Malgrado, defi-
nita da qualcuno « i l castel-
lo dei Nigrisoli >? Verso le 
ore 23, nella camera 20 della 
casa di cura, si accende la 
luce: Carlo Nigrisoli entra, 
reggendo fra le braccia il 
corpo inanimato di Ombret 
ta Galeffi, sua moglie. In 
voca soccorso: • « Ombretta 
sta male... eravamo a • letto, 
Vho sentita rantolare, le ho 
fatto un'iniezione di "Aft'co-
ren" (un cardiotonico), Vho 
portata qui... >. Accorre il 
padre, prof Pietro, e, dopo 
un breve esame sulla donna, 
la sua > replica e un urlo: 
« Disgraziato, I'hai uccisa! >; 
due schiaffi colpiscono le 
guance di Carlo. • 

Mentre Ombretta lenta-
mente si spegne, la stanza 
si riempie di medici: Gian-
piccolo, Frascaroli, Sponga-
no; poi anche la madre Ni
grisoli. Ma il vedovo riap-
pare tremando, con una do-
manda: < E il certijicato di 
morte? >: Gianpiccolo e Fra
scaroli rispondono evasiva-
mente. Allora estrae una pi-
stola, mostrando di rivolger-
Ia contro se stesso. L'arma 
gli viene strappata e lui, ri-
dotto a uno straccio, si ac-
cascia su una sedia. Fuori 
e l'alba. Giunge il legale 
della famiglia, Riccardo Ar-
telli, che poco dopo. su istru-
zioni del prof. Pietro e ac-
compagnato dal figlio mino-
re, dott. Paolo Nigrisoli. si 
reca ad awertire il P.M., 
dott. Pier Luigi Leoni. La 
sera Carlo Nigrisoli viene 
clandestinamente trasportato 
al carcere di S. Giovanni sul 
Monte. 

• La clinica intanto e in sta-
to d'assedio: nessuno dal 
resterno pud entrare, nessu
no allMnterno dovrebbe par-
lare. Ma le voci flltrano. sui 
giornali appaiono le prime 
incerte notizie. Poi, il 18 
marzo, il c caso > esplode: la 
detenzione di Nigrisoli viene 
confermata, la necroscopia 
compiuta dal prof. Manunta 
indica la causa della morte 
di Ombretta Galeffi in una 
degenerazione acuta del mio-
cardio con edema polmonare 
(il che parrebbe escludere la 
versione del sospettato e cioe 
la puntura di «Micoren»). 
La Procura della Repubblica 
cala a sua volta una cortina 
di segreto sulla vicenda. col 
risultato di scatenare una ve
ra e propria ridda di ipotesi: 
per la povera Ombretta si 

parla di suicidio, di interru-
zione di maternita, etc.; di 
Carlo si enumerano le aman-
ti, presunte cause del delit
to: una signora (che smenti-
sce), una bionda bellissima, 
perfino una cninfetta dora-
ta > cioe un'adolescente ari-
stocratica. 

Ombre che svaniscono al 
colpo di scena del 26 marzo, 
quando alia ribalta appare 
il terzo personaggio, Iris Az-
zali, una piacente ragazza di 
24 anni. -

Iris non esce da un'ovatta-
ta dimora borghese, ma da 
una casetta paesana di Liz-
zano Belvedere. Trasferitasi 
coi genitori e il fratello a 
Casalecchio, ha frequentato 
le scuole fino alia terza me
dia; poi e entrata in una sar-
toria, quindi in un mobilifi-
cio. Mezza operaia e mezza 
impiegata, lavora ' di buona 
lena, e allegra, vivace, ma 
non troppo robusta. Nel lu-
glio del '61 e colta da di-
sturbi. La fatal it a la guida 
alia clinica dei Nigrisoli, nel-
lo studio di Carlo. I due si 
rivedono' a Marina Romea, 
dove lei ha amici e lui una 
villa. Iris non rimane insen-
sibile alle attenzioni del me
dico, che viene a prenderla 
con la sua macchina all'usci-
ta dal lavoro; nasce una re-
lazione che durera quasi due 
anni. 

In queste rare e clandesti

ne < feste > c'e il principio 
della fine. La ragazza, gia 
fidanzata, si rende conto che 
Carlo non pud darle nulla 
al di fuori d'una passione 
esacerbata dalla incombente 
fine della giovinezza; e cer 
ca di staccarsi. Si apre allo
ra un tormentato periodo 
il medico insiste, scrive, te-
lefona, minaccia di uccidersi 
con un'iniezione di * veleno, 
dichiara che la moglie, ma-
lata di cancro, ne ha per po
co. 
• Iris racconta ai giornalisti 

d'aver ricevuto un giorno ad-
dirittura una telefonata ' di 
Ombretta Galeffi (o almeno 
di una donna che si spaccia-
va per lei) per supplicarla 
di non lasciare Carlo, il qua
le era stato salvato in extre
mis da un tentativo di suici
dio. La mattina del 15 marzo 
Iris ode per l'ultima volta al 
telefono la voce di Carlo: 
€ Mia moglie e morta sta-
notte >. 

E' prevedibile che l'accu-
sa pubblica sara particolar-
mente battagliera perche af-
fidata alio stesso P.M. dottor 
Pier Luigi Leon}, che con-
dusse le prime indagini. Co-
m'e noto, quando il P.M. di 

Carlo Nigrisoli. II presidente 
dott. Antonio Di Gaetano, 
coadiuvato dal giudice a la 
tere dott. Aldo Tacchi, con-
durra il dibattimento, gui-
dando i giurati, fra i quali si 
trova un medico, elemento 
questo particolarmente ido-
neo al processo. Oltre a co-
stui, dottor Pietro Venezia 
di 50 anni, pediatra, residente 
a Bologna, faranno parte del
la giuria: Elvio Montanari, 
di 41 anni, impiegato presso 
l'azienda di cura di Castel 
San Pietro; Mauro Innocenti 
di 37 anni, geometra, resi
dente a Bologna; Umberto 
Bastia di 46 anni. pittore, re
sidente a Crevalcore; Luisa 
Burnelli di 47 anni, fornaia, 
residente a Molinella, e Lui
sa Grandi in Cinelli di 33 
anni, infermiera, abitante a 
Medicina. Primo giudice po-
polare aggiunto e Carlo Luo-
ni, di 34 anni, perito agrario 
abitante a Crevalcore; il se-
condo giudice popolare sup-
plente verra nominato il 21 
ottobre prossimo in apertura 
di udienza. ; ! • - ' . / 

Per il dibattimento, sono 
previste nove udienze, dal 21 
al 30 ottobre; se non si esau-
rira entro tale termine, e cid 

udienza non"e 16" stesso del- appare probabile, altri ;impe-
l'istruttoria, ci si possono g n i della Corte, lo faranno 
aspettare variazioni, se non nnviare a novembre o a di-
attenuazioni. cembre. 

Ed ecco i nomi dei giudici n . . . . -» «. • 
che decideranno la sorte di PlGf LUigi G a n d l l l l 

- ( Da oggi in Concilio la Chiesa e il mondo 

Schema 13: gia trecento 

gli interventi previsti 
Le travogliate vicende del documento oggetto di un vivo-

cissimo dibattito in seno alle alfe gerarchie ecclesiostiche 

Consideroto « criminale » I'uso delle armi nucleari 

Ancora una fase cruciale per 
U Concilio. Stamane entra uf-
flcialmente nell'aula di San Pie
tro lo schema 13, quello ormai 
famoso che tratta della Chiesa 
in rapporto al mondo moderno. 
L'awio e dato dall'introduzio-
ne cardinalizia e dalla relazio-
ne del vescovo di Livorno, Gua
no; quindi la discussione di cui 
nessuno pub ragionevolmente 
prevedere l'esito e la durata. 

Stando ad una voce circolan-
te ieri negli ambienti concilia-
ri. sono gia trecento i padri 
iscritti a parlare. Se rinforma-
zione e esatta (comunque ap^ 
pare del tutto verosimile) i i 
tratta dell'ennesima riprova di 
quanto vivaci e opposte siano 
le reazioni suscitate dal docu
mento. 

Sara opportune forse, ricor-
dare brevemente in questo mo-
mento le ultime vicende dello 
schema 13. posto che esse, come 
e noto, hanno minacciato di 
spaccare Vassise cattolica. In 
una recente riunione di vertice 
— commissione di coordina-
mento e consiglio di presiden-
za del Concilio — fu sollevata 
da autorevolissimi esponenti 
dell'ala conservatrice una ob-
biezione fondamentale. II testo 
— si disse — pu6 dar Iuogo, 
proprio per il richiamo a pro-
bleml scottanti delFumanita e 
per il giudizio che se ne da, a 
contese senza fine, sia fra I pa
dri che nel mondo. Aecantonla-
molo, dunque, tanto piu che esi-
stono gia le encicliche sociali 
dei papL • 

La manovra risultb subito 
chiara: evitare che la Chiesa 
prenda una posizlone la quale, 
se codiflcata in uno schema con-
ciliare, diventerebbe vincolan-
te dovunque e per tutti in quan
to materia dottrinale. Le lette-
re dei pontenci sono cosa ben 
ptu labile, rappresentano in
fatti soltanto la visione e l'in-
dicazione di dascun suceessore 
di Pietro. • • 

La reazione fu tempestiva • 

adeguata; diciassette cardinali 
«rinnovatori» (questo l'ultitno 
numero noto dei flrmatari) in-
dirizzarono un deciso memo-
riale a Paolo VI. Unendo nella 
denuncia cib che si stava imba-
stendo contro lo schema 13 ed 
altri attentat! alia liberta del 
Concilio — rimanegeiamento 
della dichiarazione sulla liber
ta religiosa er sugli ebrei, non-
che amputazione di un para-
grafo, gia votato. sulla collegia-
lita — i porporati protestaVono 
e chiesero 1'intervento del Papa. 

II Iungo colloquio fra Pao
lo VT e Frings valse a riporta-
re la serenitk. almeno momen-
taneamente. Non si era mai ve-
rificato un pronunciamento co-
sl energfeo e clamoroso. una 
contrapposizione cosl ag^uerri-
ta fra qualiflcati • personaggi 
della Chiesa che pure, cer de
finizione, richiamano nello stes
so modo la propria ispirarione 
alio sptrito santo. Di qui la ne
cessity per il Pontefice di rista-
biiire subito certe caranzie. 

Uno dei frutti della vicenda 
ricordata e anpunto I'ingresso 
oegi in San Pietro dello sche
ma 13. • 

Dicevamo della durata del di
battito. Gia nel memoriale dei 
diciassette cardinali. e proprio 
per il documento ora all'ordine 
del eiorno. si postulava la ne-
ces^ita della quarta sesslone per 
il Vaticano IT Tl numero depli 
iscritti a parlare. fino a questo 
momenta sulla Chiesa e il mon
do e le divergenze note dicono 
ancor piu chiaramente che la 
durata del Concilio deve essere 
protratta per forza. 

Del tredicesimo schema ab-
biamo gia riportato. net giorni 
scorsi. la parte rifuardante i 
nroblemi economic! e socialL 
Citlamo ora buona • parte del 
capitolo ultimo dedicato al'raf-
forzamento della pace. 

• Non e possibile avere la ve. 
ra pace se si evitano le guerre 
con la parita del deterrente 
piuttosto ehe eon un autentieo 

spirito dl cooperazione e di 
concordia. Percib deve essere 
considerate contrario alia pa 
ce tutto cib che disgraziatamen-
te divide invece di unire, e so-
prattutto le parole, le ideolo
gic o le azioni che seminano 
I'odio, il disprezzo, la vendetta 
o le prevenzioni non fondate 
contro una nazione o una raz-
za. Come anche un'eccessiva 
considerazione del proprio po-
polo o 1'ardore per acquistare 
eccessiva potenza. Percib tutti. 
e in primo Iuogo coloro i qua
li esercitano un'influenza sul-
I'opinione pubblica. devono par
lare dei problem! della pace e 
promuovere il reciproco rispet-
to fra le nazionL 

- Quantunque. dopo aver esau-
rito tutte le risorse di una di
scussione pacifica, possa essere 
non illecito difendere con la 
forza. contro una ingiusta ag-
gressione. i diritti ingiustamen-
te lesL questo uso delle arm!. 
soprattutto nucleari — i cui ef-
fetti sono Did gravi di quanto 
e prevedibile e. per conseguen-
za. non possono essere ragione
volmente controllati dagli uo-
mini superando ogni giusta pro-
porzione — deve essere giudi
cato assolutamente criminale da
vanti a Dio e davanti agH Do
mini F necessario dunaue fa
re ogni sforzo onesto afflnche 
nen soltanto la guerra nucleare 
sia solennemente bandita da 
tutte le nazioni e dai continent! 
come un crimine contro l^ima-
nita. ma anche le arm! nuclear! 
o una simile forza perniciosa 
siano assolutamente bandite e 
soppresse. 

«II Concilio condanna la cor-
sa sfrenata agl! armament! per
che essa Iede e imoedisce la 
vera pace. la concordia e la fl-
ducla fra le nazioni, mette in 
pericoln la vita di una grande 
parte degli uomini e dissipa le 
ricchezze necessarie per us! mi-
gliori-. 

TOKIO — Donne glapponetl spazzano la pista di uno stadio 

Dietro le luci e i clamori delle Olimpiadi 

Lotte politiche a Tokio 
coi sistemi dl Al Capone 

Due ministri, Kono e Sato, si contendono la successione al Premier Ikeda, am-
malato - Clientele, corruzione, bande di gangster sono gli strumenti della battaglia 

9- 9-

Dal nostro inviato 
1 TOKIO, 19. 

'Dietro le quinte delle 
Olimpiadi, si e svolta e si 
svolge in Giappone una lotta 
politica senza esclusione di 
colpt, all'intemo del partito 
di governo, H liberal-demo-
cratico. 11 partito e diviso in 
vari gruppi (in giapponese 
*Ha*) ognuno dei quali fa 
capo ad un personaggio im~ 
portante, che controlla un 
certo numero di deputati e 
senatori. ' 

II primo ministro Ikeda e 
gravemente malato ($i parla 
di cancro). Due sono i suc-
cessori piii probabilt; Kono 
e Sato, che sono appoggiati 
da un centinaio di parlamen-
tari ciascuno. Sato ha dalla 
sua parte gli iridustriali. Ko
no gli agrari, i costruttori 
edili; i proprietari di aree 
fabbricabili. Kono, ex mini
stro dell'-Edtlizia, e ora mi
nistro senza portafogli, con 
lo speciale incarico di occu-
parsi delle Olimpiadi. Sato, 
appoggiato dagli Stati Uniti, 
vuole battere Kono prima 
ancora della partenza; il pre-
mio in palio, la carica di 
Primo ministro, e qualcosa 
che vale, forse, piti di una 
medaglia d'oro. . 

La lotta, abbiamo detto, e 
accanita. Ogni arma e buo
na. Ed ecco che ai giornalisti 
stranieri vengono riferite no
tizie sensazionali, natural-
mente senza prove, perche 
prove non ce ne sono. 

Le notizie sono divulgate 
— pensiamo — dai nemtci 
politici di Kono. II < ministro 
delle Olimpiadi* e accusato 
di aver guadagnato centi-
naia di milioni, anzi miltardi 
di yen, facendo approvare un 
piano di costruzioni stradali 
che ha portato alle stelle i 
terreni dei suoi amici, i qua
li logicamente — si afferma 
— lo hanno ripagato in mo-
neta contante. Anche la scel-
ta degli appaltatori non e 
Stata tmparziale, e Kono — 
dicono i suoi nemici — ne 
ha tratto il suo vantaggio. 

Si cita inoltre un curioso 
episodio: la costruzione in 
aperta campagna di una sta-
zione — quella di Gifu — 
lungo la nuovissima ferrovia 
ultramoderna e superveloce 
Tokio-Osaka. La stazione — 
si dice — non serue a nulla. 
data la sua grande distanza 
da qualsiasi centro abitato. 
Verb la zona e il collegio elet-
torale di Kono. Quindi. mal
grado tutto, la strana stazio
ne di Gifu a qualcosa e ser-
vita: a far salire alle stelle 
il prezzo dei terreni e in un 
prossimo futuro a portare 
nuovi • voti clientelari alio 
aspirante Primo ministro. 

Che consistenza hanno 
queste notizie, o voci? E' 
impossibile dirlo. Nessun 
giomale ne ha mai parlato, 
nessuna denuncia — nemroe-
no politica — £ mai stata for
mulate Solo un pamphlet 
pubblicato da un gruppo di 
intellettuali di sinistra ha 
osato gettare un po' di luce 
sulla corruzione che ha ac-
compagnato la trasformazio-
ne di Tokio nella < citta del
le Olimpiadi*. Ma si tratta 
di una voce debole, che pochi 
hanno ascoltato. Alcuni gior
nalisti (e si tratta di giorna
listi di grandi fogli borghesi) 
ci hanno detto che negli am
bienti politici, parlamentari, 
affaristici, e nelle redazioni 
dei giornali di Tokio, certe 
cose sono di pubbltco domi-
nio. E ci hanno raccontato 
altri fatti singolari. 

Alcuni mesi cr sono, due 
uomini, armati di mitra, en-
trarono con gran furia nella 
residenza di Kono e vi aetta-
rono una bomba incendiaria. 
La casa (una tipica casa giap
ponese di legno, carta, pa-
glia) fu distrutta in un ro-
go. Kono si salvd solo per-
chi non e'era. Un gruppo di 

costruttori si affretto a ri-
costruirgli una residenza an
cora piu grande, piu bella, 
e con vetri a prova di proiet-
tile. Naturalmente gratis. 

La vita politica giapponese 
— dicono alcuni giornalisti 
di Tokio — somiglia terri-
bilmente a quella americana 
dei tempi di Al Capone. Ci 
sono due grandi bande di 
gangsters, quella d'oriente 
(Kanto) e quella d'occiden-
te (Kansai). Esse appoggia-
no questo o quell'uomo poli
tico, gli portano voti, e al-
Voceorrenza minacciano i 
suoi avversari. In cambio. gli 
uomini politici inducono la 
polizia a chiudere tin occhto 
sulle attivita delle bande: 
controllo delle sale di pachin-
go, contrabbando, , usura, 
sfruttamento della prostitu-
zione, « controllo > e < pro-

tezione » degli ambulanti, dei 
locali notturni, e dei famosi 
c Shusenia >, personaggi ti-
pici e insostttuibili della vita 
giapponese, un po' mediato-
ri, un po' mafiosi, un po' 
poliziotti privati, ai quali si 
affida — fra I'altro — il 
compito di far pagare con le 
buone o con le cattive i de-
bitori riluttanti e gli inqui-
lini morosi. 

E poiche fra le segrete ver-
gogne del Giappone c'e anche 
Vesistenza di circa tre milto-
ni di paria — git Eta, discen-
denti di bande di samurai 
sconfitti. o di immigrati ci-
nesi e coreani, ai quali per 
tradizione si affidano i me-
stieri piii gravosi ed umili, 
o € imparl *, secondo la mo
rale buddista — ecco che le 
bande, e gli uomini polittci, 
si dividono e si contendono 

anche il controllo dei voti 
degli Eta, ai quali si pro-
mette una completa parifi-
cazione che tarda a venire. 

Cosl a Hirosctma. per 
esetnpio, gli Eta sono dtoisi 
in due gruppi, che qualche 
volta si scontrano armi alia 
mono. Circa due mesi fa, in 
una sparatoria, ci sono stati 
quattro morti. > - . 

Gli Eta clt Hiroscima vo-
tano per Kono, o per Sato. 
I loro voti contano. E val-
gono anche qualche morto. 
Questo naturalmente gli 
atleti e i turisti non lo sanno 
e non lo vedono, abbagliati 
come sono dalle luci di Gin-
za, o impegnati nelle gare: 
ma anche questo e Giappone. 

Arminio Savtoli 
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