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/ / freddo non le spaventa 

OTTAWA — Ecco tre ragaxza cha non temono II freddo. Sono appena utcite da una plicina rltcaldala • fanno a palle di neve con I'aria 
piu fallen del mondo. (Tanto piu che il complacente fotografo a proprlo I) a eternare la loro prodtzia). (Telefoto AP) 

t*» ' .' • '•' ""^' ifmTOa 

Viaggio nella buia Europa degli emigranti GERMANIA 

Ecco il «divorzio all'italiana* 
Inlervisla col dottor limmermann dell'Uniwsita di Heidelberg • Chi cerco // a latin /over* e chi I'amanle-madre • Cosa ne pensano 
al Consolato italiano • Un teno interlocutore sulfa «plana degll italiani* • Scene e interviste per una imtnaglnaria telecamera 

DALL'INVIATO 
COLONIA, gennaio 

II professor Zimmermann. 
la sua casa lungo »1 flume 
Neccar, ad Heidelberg, il suo 
amico venezuelano e la lingua 
italiana che i due parlano (Tu
na arruffata di gesti e caden-
ze spagnole, Taltra leggermen-
te gutturale, meccanica: e 
sembrano differenze di carat-
teri piu che il persistere del-
le forme, del volto della lin-
gua-madre sotto la maschera 
culturale della loro speciahz-
zazione di « italianisti »>... 

Sono stato ad Heidelberg 
due giorni, una specie di va-
canza prima di riaffondare 
ancora, anche fisieamente, nel
la realta dell'emigrazione ita
liana, prima dt riandare fra 
baraeehe, case collettive, gen-
te, giii, in una condizione u-
mana che e come un pantano. 

Una specie di vacanza: li 
tempo di discutere con un 
gruppo di sociologi dell'univer-
sita di Heidelberg il problema 
rielTinserimento delTemigrato 
italiano nella societa tedesca. 

Ci sono almeno tre o quat-
tro centri universitari, in Ger-

Oggi a Osnabrkk il processo per la strage di Meina 

Legarono insieme nonno e nipotini 
e li buttarono semivivi nel lago 

Cinque i naiisti alia sbarra - Decine di ebrei massacrati dopo f J settembre '43 nella zona del \erbano - 2S i testimoni italiani 

DALL'INVIATO 
OSNABRUCK, 7 gennaio 

Pub darsi che, flnalmente, 
venga fatta giustizia per la 
strage di Meina. Ventiquat-
tro anni dopo, in un'aula del 
palazzo di giustizia di qu2-
sta piccola citta del nord Jel-
!a Germania occidentale, si 
riuniscono alcuni dei protago-
nisti di quelle tragiche ,?ior-
nate lontane. Domattina quan-
do il processo verra dichia-
rato aperto, dovrebbero tro-
varsi sul banco degli impu-
tati cinque uomini: due in sta
to d'arresto dal 1964, il capi-
tano delle SS, Hans Ludwig 
Kriiger ed il tenente Friedrich 
Rohwer, suo aiutante; gli altri 
tre a piede libero, loro colla
borator!, si chiamano Karl Her
bert Schnelle, Oskar Schultz 
e Otto Ludwig Leithe. Tutti 
e cinque appartenevano lid 
una delle piii note formazio-
ni naziste, la divisione oo-
razzata Leibstandarte Adolf 
Hitler. 

DalTaltra parte non posso-
no trovarsi le loro vittime. 
Son tutte morte o scompar-
se senza lasciar alcuna trae-
cia. E cosl. a confronto con 
gli imputati. potranno esser 
messi soltanto i testimoni, che 
sono 28. Un uomo, il dottor 
Sandro Caroglio di Milano. 
si e costituito parte civile: 
egH e fratello di Carla Caro
glio, una giovane che, arre-
stata dalle SS mentre si tro-
vava a Baveno, dal parruc-
chiere, e stata successivamen-
te assassinata insieme ad al
tri. Aveva 25 anni. 

La strage di Meina... meglio, 
veramente, si dovrebbe par-
lare delle stragi del lago Mag-
giore. C'6 stata quella di Mei
na; ma ci sono state, sempre 
negli stessi giorni del set
tembre 1943 e poi piu tardi, 
fino al giugno del 1944, 1*J 
stragi o le deportazioni in 
massa di Arona, Baveno, Ghif-
fa e Fondotoce. Portano tuite 
la stessa flrma, a quanto pa
re. poiche sembra che siano 
.state compiute dai giovani in 
divisa nera della Adolf Hitler, 
e precisamente dal reparto 
comandato da Kriiger e Roh
wer ch'era stato inviato sulla 
sponda novarese del lago per 
« ripulirla» di tutti gli inde-
siderabili. 

Le SS della divisione Hitler 
arrivarono per la prima votfa 
sul lago Maggiore, stando al 
racconto dei testimoni, nella 
giomata del 15 settembre 1943. 
II calvario delToccupazione te
desca era appena agli inizi. 
Era una bellissima giomata. 
splendente di sole; i soldaM 
scesero dai camion ad Arona 
e a Meina ed entrarono in 
alcuni alberghi. 

nCercarano ebrei — ricor-
dano i testimoni — ed erano 
gta muniti di alcuni clenchi». 

AHTiotel Sempione di Aro
na chiesero al proprietario il 
registro degli ospiti. Lo scor-
>ero rapidamente e a colpo 
sicuro sottolinearono i nomi 
dei cittadini ebrei che stava-
no cercando. Si trattava di 
un gruppo di ebrei fuggiti da 
Salonicco. dove le stragi era-
no iniziate molto prima. Al
cuni, come i fratelli Modia-
no, pellicciai, erano riusciti 
a portare con se pelli, qual-
che tappeto di valore e gioiel-
li. Gli uomini furono porta11 
via, in campi di concentra-
mento, i loro valori seque-
strati. 

Oltre i fuggiaschi di Salo
nicco, le SS prelevarono dal
le loro abitazioni diversi al
tri cittadini ebrei. Mentre ve-
nivano accompagnati verso gli 
autocarri in attesa nella piaz
za. il conte Victor Cantoni 
della Rovere e la sua vecchia 
madre incontrarono un loro 
caro amico, il commediogTa-
fo Sabatino Lopez, pure ebreo. 
Fecero flnta di non conoscer-
Io. ffCosi mi hanno salvato*, 

disse poi il commediografo. 
Si salvarono anche i membri 
della famiglia Jarach che, av-
vertiti in tempo, riuscirono 
a fuggire a bordo di una pic
cola imbarcazione ed a i*ag-
giungere la Svizzera. Una di-
pendente dei Jarach, colpevo-
le di avere facilitato la fuga 
dei suoi principal!, venne vio-
lentata sotto gli occhi del ma-
rito. 

Furono 22, complessivamen-
te, gli ebrei prelevati quel 
giorno ad Arona dalle SS di 
Kriiger; nessuno di essi na 
fatto ritorno. 

Ugualmente tragica fu la 
sorte degli ebrei di Meina. 
Anche qui si erano rifugiati 
alcuni nuclei familiari perse-
guitati per motivi razziali. Con 
ogni probabilita, essi erano 
in attesa di riuscire a uas-
sare clandestinamente la fron-
tiera con la Svizzera e di 
porsi in salvo. Nella giorna»a 
del quindici settembre 1943 
lo stesso reparto di SS rag-
giunse anche la piazza di Mei
na. I soldati entrarono con 
la solita tracotanza nella hall 
delTalbergo Meina e anche 
qui confrontarono i nomi in 
loro possesso con quelli se-
gnati nel registro. Quindi riu-
nirono gli ebrei, sedici in tut-
to, nella sala da pranzo e 
ingiunsero loro di tenersi a 
disposizione. 

Nessuno avrebbe potuto, da 
quel momento, uscire riall'al-
bergo. C'erano, fra i aseque-
strati ». i membri della *ami-
glia di Marco Mosseri (quat-
tro persone); la signora Lot-
te Froelich, moglie delTavvo-
cato Mazzucchelli di Galla-

rate, conosciuto anche perche 
autore della « Monaco di Mon-
za »; i membri della famiglia 
di Moise Diaz Fernandez (il 
nonno di 76 anni, padre, ma
dre e tre ragazzi, Gianni di 
15, Roberto di 12 e Bianca 
di 8); Raul Torres con la mo
glie ed altri tre parenti. 

Tutti ubbidirono, anche per
che le SS lasciarono alcuni 
loro uomini a sorvegliare Tal-
bergo. 
- Qualche giorno dopo, il 22 
settembre, le camionette di 
Kriiger tomarono a Meina, 
di sera. «Dobbiamo portare 
qualcuno di voi al comando 
di Borgomanero per alcune 
formalita», disse agli ebrei 
alloggiati all'albergo Meina 
un ufficiale, probabilmente 51 
tenente Rohwer. In due viag-
gi, prima 4 e poi altre 8 per-
sone vennero portate via con 
gli automezzi. Rimasero in al-
bergo solo il nonno Diaz Fer
nandez e i suoi tre nipoti. 

Nel buio della notte, a non 
molta distanza dal paese, le 
SS del reparto di Kriiger co-
minciano il massacro. I do-
dici ebrei vengono bastonati, 
legati Tuno all'altro e caricati 
su una grossa barca. Ai loro 
piedi vengono legate delle 
grosse pietre. A qualche cen-
tinaio di metri dalla riva, le 
SS scaricano a caso le loro 
rivoltelle sul gruppo dei yri-
gionieri; poi li afferrano e li 
buttano in acqua. Alcuni sono 
ancora vivi. Coi remi essi !i 
colpiscono per stordirli e far-
li andare rapidamente a fondo. 

La sera del 24 gli stessi uo
mini tomano all'albergo Mei
na. Ingiungono a tutti gli ospi

ti di rinchiudersi nelle loro 
stanze e salgono all'ultimo 
piano, dove si trovano nonno 
Diaz Fernandez ed i ragaz
zi. Si sente un gran rumo-
re, molte grida disperate: i 
ragazzi cercano di reslstere 
e si aggrappano ai mobili del
la loro stanza. I soldati li 
colpiscono e, tramortitili, li ca-
ricano su una camionetta. 
Nonno e nipoti, legati assie-
me, vengono poco dopo pure 
gettati nel lago. Qualche tem
po piu tardi le acque resti-
tuiranno quel fascio di corpi 
straziati. 

II giorno dopo, 25 settem
bre, la banda Kriiger si spo-
stava a Baveno. Qui venivano 
arrestati Emilio Serman con 
la moglie Maria Milller: Ste-
fania Miiller. sorella di Ma
ria ed una loro zia di 77 an
ni, Giulia Werner; la giova
ne Carla Caroglio; Fanny En-
gel, 69 anni e Sofia Czolosin-
ska, 29 anni; Mario Luzzatto, 
direttore di una filiate Pirel
li, con la moglie Bice Gnesi 
e le figlie, una di 20 e una 
di 18 anni; il rabbino Giusep
pe Wofsi e !a moglie. Anche 
di questo gruppo. nessuno do-
veva fare piii ritorno. 

Qualcuno non dimentico tut
ti quei morti e, terminata la 
guerra, compi ricerche dei car-
nefici. Non fu facile; ma un 
bel giorno. raccolta una docu-
mentazione sufficiente per Tin-
criminazione dei presunti re-
sponsabili, venne interessata 
la magist rat lira della Repub-
blica Federale Tedesca, Kru-
ger. Rohwer e I loro sgherri 
erano tornati a fare i bravi i 

cittadini. nelle loro case, aven-
do messo su famiglia. Fu un 
colpo inatteso quando, nel 
1964, la magistratura tedesca 
emise dei mandati di cattura. 

Kriiger e Rohwer vennero 
arrestati e gli altri denunziati 
a piede libero, non si sa an
cora esattamente in base a 
quali imputazioni. Si sa pero 
che il fardello e pesante. I cin
que, secondo quanto e trape-
lato, non negherebbero i fatti 
che vengono loro addebitati; 
ma, imitando altri nazisti an
che piii importanti di loro, si 
difendono affermando ch'essi 
sono stati soltanto degli esecu-
tori di ordini. II solito ritornel-
lo del soldato costretto ad ub-
bidire... 

Non e possibile prevedere 
quanto tempo durera il pro
cesso. I testimoni italiani che 
verranno ascoltati dalla Cor-
te (Presidente Gerard Haack, 
relatore Jan Peter Zopfs) sono 
28. Ma soltanto dieci giunge-
ranno ad Osnabriick per de-
porre. Gli altri, un po* per 
gli acciacchi e un po' per la 
loro eta, non potranno la-
sciare TItalia. Essi, con ogni 
probabilita terranno ascoltati 
nelle localita di loro residen-
za. Gli interrogator! in questo 
caso verrebbero condotti da 
magistrati italiani su doman-
de proposte dai loro colleghi 
tedeschi. A queste particola-
rissime udienze (la procedura 
e stata concordata nel novem-
bre scorso dalle due magi-
strature) potranno essere pre-
senti gli imputati a piede li
bero e tutti i difensori. 

Piero Campisi 

Continua il dibaltito su e rivoluiione 

Gli interventi di Fischer e Pavolini 
al Congresso culturale dell'Avana 
ffef SKO messaggio il lilosolo oisfrraco soffo/iwo le tesi di Joglialti sulFunito nella iimsila - 1 / me-
toil di lotla del terio mondo M I possono essere hadotti meccanicamente nei Paesi enropei* - // 
direttore di Hinascita porta delle caratteristkbe specitkbe delfoppressione degli intellettuali in Earopa 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AVANA, 7 gennaio 

Un messaggio del filosofo 
austriaco Ernst Fischer al 
congresso culturale che si 
svolge nella capitate cubana 
e stato distribuito ai delcgati, 
nella seconda giomata di di 
scussione. Facendo rilenmen-
to anche agli orientamenti e-
spressi dal compagno Togliai-
ti. Fischer ha messo Taccen-
to sulTimportante questione 
deU'unita mondiaie antimpe-
rialista e. specialmente, sul
la questione del collegamen-
to fra le lotte di liberazione 
nazionale. Fischer ha espres
so la fiducia che insieme con 
queste possano presto svilup-
parsi nuovi impulsi rivoluzio-
nari delle forze anticapitaliste 
europee. 

Questo messaggio e oggi 
molto commentato, qui all'A-
vana, e potra alimentare pro-
ficuamente il dibattito in cor-
so nelle varie commlssioni. 
Fischer, nella sua lettera, e-
sprime il proprlo rincresci-
mento di non poter essere 
presente al congresso per mo
tivi di salute. 

EgU riafferma la propria fi
ducia nella coesistenza pacifl-
ca, che non vuol dire status 
qtto, ne armistizio tra op
press! e oppressori, e si do-

manda come si possa ottene 
re una strategia globale evi-
tando di ricorrere airimpos-
sibite coordinazione da un so
lo centro. II filosofo austnaco 
propone quindi una discussio 
ne sulTargomento diffuso se
condo il quale non vi sarebbe 
piii nulla da sperare dalla 
rlasse operaia della <wieta 
industriale altamente svilup-
pata. 

Ceno — egli afrerma — le 
rondizioni del proletanaio 
europeo sono molto cambia-
te rispetto alTanalisi compui-
ta da Marx e da Engels. Ma 
gli obbiettivi nvoliizionan 
immediati dei «dannati del
la terra * nel terzo mondo e 
la loro eroica volonta di sa-
crificio. cosi come i loro me-
todi di lotta. non possono es
sere tradotti meccanicamen
te nei Paesi europei. Togliatti 
— afferma ancora il fllosoro 
nel suo messaggio ai con-
gressisti — ha svegliato e a-
cuito la nostra consapevolez-
za di questo problema. 

Tra i giovani intellettuali 
aumenta la resistenza contro 
la repressione, e la guerra 
nel Vietnam ha contribuito 
grandemente a questo svilup-
po. Dalla esigenza di radicali 
cambiamenti possono deriva-
re sommovimenti profondi e 
prospettive rivoluzionarie. La 

gioveniu europea puo por.-i 
al ser\T7io del monmento n-
voluzionano del terzo mondo. 
cosi come ha fatto Regis IV 
bray. Ma que«to non brist« 
dirt* ant^ra Fischer 

II dommio dell'imperiHi! 
«mo non va rombattuto -i>\ 
tanto dall'esterno e le (<>r/e 
anticapitaliste. mierne al >: 
••tema impenali^ta. non nan 
no detto ia loro ultima pa 
rola Dobbiamo agire imiti nt-1 
hi nvohuione mondiaie. Alio 
»tes>o modo rhe \oi avet«-
scopeno Timportanza dplla 
guerra di guerriglia nella vo 
Mra situazione. noi dobbiam<» 
sviluppare - tenendo ronto 
delle situazioni in cui *iamo 
rhiamati ad operare — la po-
litica delle alleanze e de! 
l*unita dei lavoraton e deph 
mtellettuali. ed esercitere una 
cre^icente pressione contro i 
poteri costituiti mediante lo 
sviluppo di grandi lotte po-
polari. 

II messaggio del filosofo au
striaco termina salutando '.<> 
indispensabile esempio del 
linguaggio fresco e genuino 
delle giovani rivoluzioni del 
terzo mondo. come aiuto al 
risveglto delle coscienze del
le giovani generazioni euro-
pee. 

Contro ogni tendenza a ge-
neralizzare concetti parascien-

tifici t- <*>Man7ialmente im 
pnxlutuvi ui fini della matu 
razione piu «-oncreta della m-
lidaneta europea verso U ter
zo mondo e mtenenuto cwi 
« hiare^za il compagno I.u< a 
Pavnhni (iirettorr di Kin<: 
\cita Fell ha pr«-< i«.ato It- CM 
rattenxtirhe -peoifirhe «iell:i 
oppre>«.tonr degli intellettuali 
nei Pae*-i capitalist I. ha ana 
li?-zato fiducio^inif-nte la po--
Mbilita di :otta c«>ntro ta'.f 
Mato rii ni«f Pavolini ha an 
(he e>pre**»o M»*.tanzialmentf 
l.t -Jev>a conxnnzione di Fi 
>-cher -ulla for.damentale u 
mta nella duerMta delle po-
•>i/iom. unita dalla quale for-
zfitamente dobbiamo partire 
nelTattacco concentriro al-
rimpenalismo 

Radio L'Avana ha diffu>o 
osgi una intenista che il 
compo<itore italiano Luigi 
N'ono (anche egli prende par
te al congresso culturale^ ha 
nlasciato al quotidiano cuba-
no El Mundo nel corso della 
quale ha annunciato di aver 
scntto una composizione mu-
stcale dedicata a Ernesto 
« Che » Guevara. L'opera. del
la durata di circa venti mi-
nuti, sara eseguita per la pri
ma volta nella capital* cuba
na il prossimo mese. 

Saverio Tutino 

mania, che studiano — o ten-
tano — questi problemi. Ad 
Heidelberg il professor Miihl-
mann — titolare della cattedra 
di sociologia alTUniversita — 
dirise un gruppo di studio 
sulla Sicilia (collegato con Da-
nilo Dole!) e. parallelamente. 
delle ricerche sul comporta-
mento dei siciliani in ima so
cieta industrializzata (e stra-
niera). Di questo « set tore » si 
occupa in particolar modo Tas-
sistente di MUhlmann. dottor 
Zimmermann, per cui ora mi 
trovo davanti alia sua piccola 
scrivania. davanti a una pare-
te di libri italiani — buoni e 
meno buoni — e prendo ap-
punti. 

(Scrivo al presente, ma e 
una specie di presente stori-
co; Zimmermann mi ha posto 
dei problemi — o almeno dei 
punti di vista — del tutto nuo
vi, che non sapevo — e non 
so — fino a che punto vert, e 
non potevo certo sperimentar-
lo di persona; cosi li ho ripro-
posti ad altri — un funziona-
rio del consolato italiano di 
Colonia, un giovane emigrato 
pugliese — e intanto ho cerca-
to di guardarmi in giro e h(» 
« visto » qualcosa ma non tan
to da voler trarre io delle con-
clusioni. piuttosto da voler 
presentare al lettore delle im-
magini, delle scene, dei docu-
menti e giudichi poi lui. 

* * * 

Ho detto di Zimmermann, e 
facciamo conto che il lettore 
lo veda, giovane, con le lun-
ghe muni che rovistano fra le 
carte e la voce che spiega: 

— Abbiamo fatto un lavoro 
sul contatto culturale fra ita
liani e tedeschi, questioni psi-
copatologiche, uno studio su 
900 persone che ritenevano di 
essere « fatturate ». uno studio 
sui siciliani che lavorano nel-
Tufficio postale di Mannheim. 
Ma tagliamo tutto questo, non 
importa. Zimmermann, che 
vuole aiutarmi davvero mi of-
fre una bibliogndia e una se-
rie di indirizzi di suoi amici o 
colleghi in generale orbitanti 
(o che hanno orbitato) intor-
no alia Partinico di Danilo 
Dolci. Tagliamo anche questo, 
non importa al lettore. Venia-
mo alio studio etno-psichiatrico 
su « contatti culturali e sradi-
cati» (due o tre emigrati so
no stati interrogati — sul let-
tino dello psicanalista? non 
so — per 350 ore; il gruppo di 
studio s'e recato anche in Ca
labria e in Sicilia). 

— Il primo elemento di in-
contro e scontro con la so
cieta, di incomprensione, e nel
la ricerca del rapporto sessua-
le — dice Zimmermann — di 
squilibrio in questo rapporto. 

Insomma il siciiiano arriva 
ed e solo, molto solo; allora 
si cerca una donna, ma, ecco, 
la cerca sempre piii vecchia 
di lui, perche? perche vuole 
T« amante-madre », ha bisogno 
rii protezione. La donna tede
sca, per sua parte, s'aspetta di 
avere un «latin lover » ed ot-
tiene invece una specie di fi-
glio, nasce cosi un contrasto 
dovuto a ragioni psicologiche: 
Tuno non sa quello che vuole 
l'altra, e viceversa E siccome 
scambievolmente non sanno di 
cosa si tratta non hanno pos-
sibilita d'autocritica: lei prima 
si domanda se non e per caso 
sua la colpa del modo di com-
portarsi di lui. poi ricorre al 
farmacista e gli propina delle 
polverine nella minestra; lui — 
abituato a sapersi il gallo del 
pollaio — non capiscs affatto 
cosa \mole lei. Ia educazione 
ses^uale dei due e troppo di-
versa, cosi finLsce che si la-
sciano, e lui pensa chp sia una 
fattura o. piii in generale, che 
le donne tedesche siano tutte . 
La parola non si puo dire. 

Comunque questo e lo sche
ma, la generalizzazione scien-
tifica. io non e'entro. Io. se 
invece della penna avessi la 
telecamera. potrei offrire al 
lettore — con la voce di Zim
mermann fuori campo — uno 
spicchio di Heidelberg: la via 
principale, un ristorante, o 
meglio una «tarola calda». 
un tavolo con un giovanotto 
italiano. una bimba bionda di 
tre o quattro anni. una donna 
tedesca piii vecchia delTitalia-
r.o. 

Lei e molto premurosa con 
l'uomo ivmangta». «ruoi qual-
cova d'altro'>}> «una stgaret-
ta^u*. l'uomo s'occupa della 
bambina che non sta mai fer-
ma e si scompone le \*esti. Mi 
awirino t* «'hiedo. in italiano. 
••e hanno un nammifero. La 
donna mi fa accendere. lui mi 
iiuanla •* sietr italiano'' » poi 
si confnude. come fosse stato 
• olto m fallo. e non avra piu 
pace fino a C(Uando non andra 
\ia. allora mi valuta fumvo. 
vergognoso. la donna mi «or 
nde Lui porta m brarcio la 
iiambina (significa qualcosa'' 
Non ohiedetelo a me. non <^m 
pre vi puo aveie un'opinione. 
ma mentre que«ta scena e 
pre '̂-(K'he muta. ^I puo ^entire 
la UKC di Zimmermann che 
•>uies;a • 

* » * 
!; ton^olato italiano a Co 

Ionia e una ha—a costmzione 
di tipo fra razionale e piaren 
tiniano Dentro. in un salone. 
n ôn<» dei tavoh in fila p:e 
ni di moduli e qualche cn.i 
srato «*dut«». che aspetta. Sul 
muro c i -ono i cartelli indica _ 
ton dei vari uffici L'ufficio | 
LAS sarebbe quello che si oc
cupa di «lavoro e assistenza 
sociale » (collocamento, previ 
denza. decessi. ci sono tre a*-
sistenti sociali addette): poi 
e'e un ufficio » doreri familta-
n » Di cosa î occupa? 

— Si occupa — mi spiega 
il console Galante — di richia-
rnare gli emigrati alTosservan-
za dei loro dovert verso la fa
miglia in Italia. 

— Quali dovert? Quello di 
mandare i soldi? 

— Si anche. Ci scrivono 
sindaci, parroci, donne prati-
camente abbandonate, chledo-
no almeno gli assegni fami
liari, e noi chiamiamo 1'emi-

grato e gli poniamo la que
stione. 

— E lui? 
— Si tratta di famighe or-

mai spezzate. Lui, in genera
le, si giustifica dicendo che 
la moglie lo ha tradito. 

E' presente allu conversa
zione anche un iunzionario. 
un siciiiano. che si occupa 
particolarmente e da molto 
tempo degli emigrati. 

— Ci sono casi che van-
no avanti da sei o setti anni 
— dice — lettere che vanno e 
vengono, dal paese scrivono. 
ritirategli il passaporto, ma 
noi naturalmente non possia-
mo farlo. Quello che possia-
mu fare e di chiedere alia 
ditta dove Temigrato lavora 
di mandare direttamente al 
paese gli assegni familiari. 
Per il resto... 

— Si tratta di gente che 
s'e fatta qui una famiglia? 

— In molti casi; in gene
rale pero se viene la moglie 
dalTItalia rompono i prece
dent! legami. 

— Ma quanti sono questi 
che vi danno da fare con i 
loro « dovert familiari »? 

L'impiegato , cerca di fare 
un calcolo, dice «cinque ca
st ogni mtlle emigrati», ma 
temo che si tenga basso con 
le cifre per... amor di patria 
(comunque un tal rapporto 
significa che ci sono, solo in 
questa zona, 350 casi, che van-
no poi moltiplicati se si tien-
conto anche della gente che 
non si rivolge al consolato; 
e perche meravigliarsi? nei 
lontani paesi non e diventato 
d'uso comune definire Temi-
grazione il «riiror;fo all'ita-
liana »?) 

Espongo all'impiegato sici
iiano le tesi del dottor Zim
mermann, i risultati della sua 
indagine etno-psichiatrica su-
gli emigrati siciliani. Mi ri-
sponde con voce un poco ri-
sentita. 

— L'incontro con una tede
sca vecchia e piii semplice, 
naturalmente; si puo trattare 
di un'affittacamere, per esem
pio. Ma per quanto riguarda 
conflitti non credo proprio. 
La tedesca ci sta nella parte 
di amante-madre, gli pulisce 
le scarpe, gli lava e gli stira 
le camicie, anzi e una scoper-
ta da questo punto di vista. II 
contrasto e'e ma non sul pia
no sessuale, piuttosto arriva 

— e puo sfociare fino alia tra-
gedia — quando l'uomo si 
immette veramente nell'am-
biente e non la vuole piii la 
tedesca vecchia 

La voce parla, con indi-
struttibile accento siciiiano. 
Ma la telecamera non deve 
inquadrare quest'uomo ben 
vestito coi baffetti. sebbene, 
ecco, la Ebertplatz, la « piazza 
degli italiani» poi, imboccan-
do im antico arco fra due 
torri, deve spostarsi, verso 
Eigelsteinstrasse. Ci sono le 
luminarie ad arco fra le ca
se, e i negozi di carne, di 
scarpe, di vestiti, di pasta, di 
rossa conserva, di formaggio. 
Questa e zona di emigrati, so-
prattutto di emigrati italiani. 

— Vieni pure, ti faccio ve-
dere — mi dice il mio ac-
compagnatore spingendomi 
verso un vicolo buio, con due 
finestre in alto, illuminate, e 
delle facce appese come me-
loni. 

No, non arriva fino a que
sto punto la mia curiosita di 
cronusta, non fino ad entrare 
in una casa di tolleranza per 
italiani. 

— Per italiani? Ma perche 
per soli italiani? 

— Non italiani, anche tur-
chi, greci; per emigrati in
somma. 

— E che differenza e'e dal
le altre case? 

— C'e che le donne sono 
vecchie. 

— Si paga di meno? 
— No, non e tanto questo, 

ma si pub stare di piii, ti 
trattano meglio. 

(Che Zimmermann abbia 
ragione fino a questo pun
to?) 

— Ma senti. e vero che gli 
italiani, diciamo cosi, fanno 
amicizia di Diu con le tede
sche vecchie? 
• — Si. e vero; si va piii fa-
cilmente con tedesche piii 
grandi di noi. C'e un locale 
dove vanno gli italiani, e un 
locale-schifo. ci sono molte 
donne vecchie. ma se gli ita
liani vanno in locali migliori 
non trovano donne che bal-
lano con loro. 

(Allora ha ragione il sici
iiano del consolato..). 

II mio interlocutore e pu

gliese, della provincia di Ba-
ri. La sua casa-dormitorio e 
molto vicina alia Ebertplatz. 
sembra una casa come le al
tre. molto decorosa, di stile 
umbertino, ma dentro ha le 
strutture sconvolte, 6 una 
specie di caserma se non di 
prigione. Cosl, quando sono 
andato a trovnrlo, ci siamo 
salutati furtivamente e ci sia
mo ritrovati poi sulla «piaz
za degli italiani». 

— Questa — ml dice — e 
la «chiazza de li trainieri». 
non la chiazza de li italiani. 
cosi diciamo noi pugliesi per
che qui ci sono le donne che 
aspettano; aspettano di fare 
la giomata, come al paese a 
spettano i trainieri (cioe i 
carrettieri). 

Poi mi mostra un cinema 
dove proiettano sempre film 
italiani («L<i civca di Soi-
rento». « I.'tnccndio di Pom 
pei », « La vaduta di Roma >\ 
Franco Franchi e Ciccio In 
grassia in « Amore selvaggio >•, 
un film con delle donne nude 
e Jane Mansfield che fa lo 
spogliarello...); poco lontano 
c'e un cinema dove fanno so 
lo film turchi (il mio amico 
ce Tha coi turchi, dice che 
rubano le bicicletto e aggre-
discono le peripatetiche, par-
lando italiano, «cosl siamo 
incolpati noi»). 

Lungo la Eigelsteinstrasse 
mi mostra dei ragazzini, ri
volge loro la parola in tedesco: 
sono figli di italiani, che abi-
tano in quel vicolo. Poi, ecco. 
vengono verso di noi un uo
mo piccolo, il viso duro di 
rughe. e una donna nl suo 
braccio. alta e grassa. 

— Guarda — dice il bare-
se — quello e un siciiiano, c* 
quella e la sua donna tede
sca. 

— La moglie? 
— No, che moglie, la mo

glie sta al paese. Loro due 
vivono assieme qui. 

« Loro due » avanzano con 
molta dignitii, lui fa un lieve 
cenno del capo al mio ami
co, in segno di saluto. 

Per un momento ml sem
bra d'essere con tutti loro 
«al paese» e che tutto sia 
normale, e niente trauml, li-
ti, disperazione. lontananza. 

Aldo de Jaco 

Tragedia della follia nell'Ohio (Stati Unit!) 

Spara all'impazzata 
e co/pisce due suore 

COLUMBUS — Indieala da una fr*ccia, la f i imtra dalla qwal* la folic ha tparato tull« swer*. 

(Telefoto ANSA) 

.". " ' \ . COLUMBUS (Ohio) . 7 gennao 

Due suore sono rimaste 
gravemente ferite da dieci 
colpi di carabina sparati da 
una razazza. La giovane, Ja
net Marie Lazarrus. di 20 an
ni. ha spara to dalla finest ra 
della stanza dove abita e che 
da sul cortile del convento 
domenicale di San Francesco 
d'Assisi dove si trov.ivano le 
due suore Janet ha agito 
spinta dalla follia. La ragaz-
za mfatti e una psicopatica. 
gia ncoverata nella cliruca 
psichiatrica di Columbus. 

Una terza monaca durante 
la' sparatona e rimasta fe-
nta. ma in modo non gra\e. 
una pallottola l"ha raggiunta 
alia spalla La religiosa che 
versa in piti gravi condizioni 
— per due proiettili al collo 
— si chiama suor Maria Leo-
narda. 

L'episodio si e svolto al-
Timprovviso. Le suore stava-
no passeggiando nel cortile al-
Iorche la ragazza e comparsa 
alia finestra imbracciando una 
carabina ed e iniziata la spa-
raioria. 

La giovane impazzita ha 
abbandonato la carabina sol
tanto ailorche alcuni agenti 
di polizia hanno minacciato 
di rispondere al fuoco. Poi i 
poliziotti hanno raggiunto Ia 
stanza; sono stati per6 co-
stretti ad abbattere l*uscio. 
Janet e rimasta calma e ha 
offerto docilmente le mam, 
senza porre resistenza. 

COLUMBUS — Jamt Latarrvt, la M l * s fwst rk* . dop* I'arrwte. 
(Teleforo AP) 
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