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I/INTERVISTA. Milioni di esuli senza piu radici sperimentano la perdita d'identita. Parla la psicoanalista Hein Alocco 
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Chi 6 I'esule contemporaneo? In cosa si distingue dal-
I'immigrato? «I1 rifugiato sperimenta la sensazione di es-
Sere nessuno g di essere qualcuno di difficilmente defi-
nibile* spiega Elsa Maria Hein Alocco, psicoanalista ar-
gi^tina ch&haj;ci,irato il libra LamogliediLot, vivereie-
Sillo (edizidne Lavoro).Perdita d'identita, di apparte-
nenza, grande fragiiita: cosl vivono milioni di rifugiati. E 
in Italia una legislazione carente li penalizza ancor piO. 

ANNAMAMAAUADAaill 
• Poeti, persegultati politici, in-
lellettuall, elite In fuga da regimi 
autoritari...la storja degli a n n i 

Trisnt* e delta seconds meta del 
secolo seorso e plena di rifugiati 
eocellenti, inseguiti da spie e poll-
zlotti In Svizzera, a Londra, a Parigi. 
V|te a rischio, certo. Ma uorninl e 
donne con un'ldentiia certa, che 
yimmaglnazlone Identifies con si-
curezza con una patria, una fede, 
una causa. 

' Confuso dentro I'imponenza dei 
ilussi migratori di fine rrnllehnio, 
perso dentro la massa dei profughi 
eostretti a- lasclare ie low, case a 
causa di una jmMa etnica, chi e 
I'esule contemporaneo? In che co-
sa si distingue dagll immigrati ap-
prodatl dal Terzo alPrimo mondo 
con reUchetta «extracomunitano» 
appicclcata sulla valigla? Ha senso 
fare questa distinzione dentro I'e-
norme massa grigla della gente co-

stretta dalla fame e dalle guerre a 
spostarsi da un continente all'al-
tro? Lo status del rifugiato e formal-
mente definito dalla convenzione 
dl Ginevra, ma la sua identita? 

«Un tempo realta individuate e 
immagine sociale concordavano 
di piu: chi era costretto a lasciare il 
suo paese approdava in una co-
munita che gli dava indietro alme-
no la sua identita nazionale. Oggi 
non e piu cost: tuttl sono coif, giar-
diniere, lavavetri...Dentro questa 
confusione il rifugiato fa l'esperien-
za di essere nessuno o di essere 
qualcosa che e difficilmente defini-
bile. Quanti sanno che non solo 
non ha scelto di andarsene dal suo 
paese, ma che non pud tornarci? 
Pochissimi, credo», spiega la dotto-
ressa Elsa Maria Hein Alocco, la 
psicoalista argentina che ha coor
dinate perconto del Cir (Consiglio 
italiano per i rifugiati) la ricerca 

ora pubblicata dalle Edizioni lavo-
ro (La moglie di Lot, mere I'esi-
lio) . E la confusione porta con se 
non pochi problemi. 

Intanto, per quello che riguarda 
1'Italia, il fatto che per il ricongiun-
gimento familiare valgano Ie stesse 
norme che si applicano agli immi
grati. Siamo lunico paese europeo 
che non riconosce automatica-
mente a chi ha chiesto asilo politi
co il dlritto ad avere con se i fami-
liari. E poi il fallimento delle politi-
che di integrazione: <ln Danimaica 
si investono in assistenza risorse 
che, in termini di integrazione, non 
producono i risultati sperati. Come 
mai? Spendere soldi non basta, se 
non si coglie il nodo umano che 
sta dietro la condizione del rifugia
to , prosegue la dottoressa Hein 
che in questo campo ha una lunga 
esperienza. Per aver lavorato come 
terapeuta e con le organizzazioni 
di assistenza, prima con i rifugiati 
cileni in Argentina e poi in Colom
bia, in Costarica e nel nostra pae
se, dove vive da quattordici anni. 

LamoglledlLot 
Essere esuli significa aver spen-

mentato quella specie di maledi-
zione che la Bibbia attribuisce alia 
moglie di Lot Quello stravolgimen-
to dell'esperienza umana che 
comporta la trasformazione in pe-
ricolo mottale dell'attaccamento, 
normalmente vitale, alle proprie 

radici. «La metafora che abbiamo 
usato per dare un titolo alia nostra 
ricerca, piu che la morte, sottolinea 
il senso di sospensione e di parali-
si: la moglie di Lot non 6 nmasta 
prigioniera della citta in fiamme, e 
riuscita a fuggire ma e paralizzata 
dai suo desiderio di guardare in
dietro. Voglio dire che nessuno 
pud tagliare le proprie radici, ma 
se vuol continuare a were e amc-
chirsi in altri luoghi deve cambiare 
la modalita interna di rapportarci-
sk 

II rifugiato, dice questa nceica, e 
un individuo fragile non solo per-
che confuso dentio luniverso mi-
grante, ma anche perche ha messo 
drammaticamente in questione il 
suo legame con la comunita di ap-
partenenza. Se e dentro la famiglia 
che ciascuno ha ricevuto la prima 
immagine di se, per estensione e 
dentro una patria che ha appreso 
una lingua e un modo di comuni-
care, che ha assimilato le forme di 
un habitat. Dunque chi non lascia 
volontanamente la propna patna 
ma ne viene espulso, nel profon-
do, vive un'esperienza non dissimi-
le da chi si sente cacciato dalla fa
miglia. Combattuto tra senso di 
colpa e angoscia di abbandono 
«Non voglio dire che individuo, fa
miglia e patna costituiscono un tut-
to armonico. Intendo la patria co
me spazio, come quel temtono m-
temo ed esterno che produce se-

gnali di riconoscimento spesso an
che in conflitto con lindividualita 
di ciascuno, ma rispetto ai quali 
tutti costruiscono nel bene e nel 
male la lorn identita - riflette la 
dottoressa Hein - Cosi, I'abbando-
no della patria lasciata al suo desti-
no, produce nel nfugiato continui 
sensi di colpa: se avessi fatto cosl, 
se avessi fatto cola....Sentimenti 
che rendono difficile la possibility 
di mettere radici in un'altra terra». 
Ecco perche la sospensione 

Nilanequl 
Ma recuperate un rapporto con 

la patna che espelle e perseguita, 
se non si d&nno le condiziom del 
ritomo, e possibile? «Direi che e im-
prescindibile. Senza un recupero 
dei legami primari non e'e progres-
so in altri spazi. La magnifica intui-
zione di Yeoshua, che propone 
agli ebrei alkmtanati dalla Terra 
promessa di considerate patria 
quella dove si e, temo sia destinata 
a rimanere tale. Per un esiliato, la 
patria e quella e non pud essere 
un'altra: e 11 dove e rimasta attac-
cata la sua sofferenza. LI dove ha 
amato la vita, come dice la poesia 
diVioletaPaira» 

11 limbo di chi non e piu 14, ma 
non e neppure qui, fa del rifugiato 
una persona poco autonoma, apa-
tica, dipendente delia istituzioni di 
assitenza. Gli immigrati sembrano 
piu attrvi, perche? «Perche sono piu 

pieparati psicologiamente ad af-
frontare il salto che li aspetta: an
che se spinti da difficolta economi-
che gravi, gli immigrati escono vo
lontanamente dal toro paese, san
no che potranno tornare, affronta-
no meglio la perdita della loro 
identita professionale..». Che cosa 
si sa delie conseguenze dell'esilio. 
finisce col ritomo in patria o non fi-
nisce mai? «E lo stato di esiliato che 
finisce. Ma non la coloritura esi-
stenziale che ha impiesso su chi 
I'ha vissuto, e che spesso si tra-
smette anche ai figli, anche quan-
do si toma in patna», risponde la 
dottoressa Hein. Non e un para-
dosso, in un mondo dove una 
straordinaria mobilita dovrebbe 
rendere piii facile I'entrata e 1'usci-
ta da ciascun paese? "Dovrebbe, 
ma non e cosi. La mobilita, in real
ta sembra acuitizzare il senso di 
pericolo, di perdita della propria 
identita. Come quando ci si trova 
in mezzo a una folia e si sente, per 
ritrovarsi, il bisogno di stringere i 
confini sensoriali. Per questo il no
stra mondo e pieno di spinte sepa-
ratiste e di rafforzamento dei confi
ni. E facile pensare che oggi si pud 
mangiare spaghetti, domani ham
burger, dopodomani empanada 
cilena. Ma transitare da una culrura 
all'altra non e altrettanto semplice, 
se non si compiono le operazioni 
di riconoscimento di se che sono 
indispensabilk 

Patria, famiglia, lingua d'appartenenza: anni di solitudine in cui si perdono i contomi della propria esistenza 

I loro passi come acqua che inquina la geografia 
•osnTAkOV 

Anlkipiamo un brano dell'in-
troduzione al libra -La moglie 
diLol, viverel'esiliO" 

N
ELCAPlTOLO«Ilviaggio», 
si racconta la storla di Lot 
e dl sua moglie, La citta 
di Sodoma & in fiamme e 

Lot e la sua famiglia fuggonoi Dio 
concede loro di satvarsi a patto 
che non si voltino indietro a guar
dare, mai, nemmeno per un 
istante, la citta maledetta a causa 
della pervetsione dei suol abitan-
tl. Pena la trasformazione in sta
tue di sale, 

Lot non e alia sua prima espe
rienza dl esule, dalla sua citta na-
tale si e trasferito prima ad Har-
ran In Mesopotamia e poi in Ca
naan, e dopo ancora nella regio-
ne della Pentapoli e inline a So
doma, Lot non si volta, le fiamme 
lllumlnano II clelo alle sue spalle, 
II crepitio e le urla si afflevollsco-
no dietro i suol passi. Ma la mo-

r 

glie di Lot, di cui nella Bibbia non 
ci viene detto il nome, non resiste 
alia tentazione di girarsi Un atti-
mo, un attimo soltanto per guar
dare un'ultima volta la citta nella 
qu -le 6 nata e vissuta e ha cono-
sciuto l'amore e la matemita. Lei 
non ha esperienza, e la prima 
volta che fugge. Come sembra 
crudele la punizione di Dio che la 
inchioda su quell'ultimo quadra-
tino di terra da cui non potri piu 
muoversi, neanche quando le 
fiamme purificatrici lambiranno i 
suoi piedi di sale. 

La moglie di Lot simboleggia 
pifl che la disubbidienza alia vo-
lonta di Dio, rimpossibilita a stac-
carsi dal telaio della propria esi
stenza, da quel fill tessuti giorno 
per giorno con i luoghi, le voci, le 
persone e gli odori della propria 
terra. Milioni di profughi sono 
passati nei secoli da un paese al-
1'altro, da un continente all'altro, 
come acqua che inquina la carta 

geografica. Quasi sempre nell'a-
tonia generate perche i rifugiati, 
se non si assimilano in fretta in 
tutto e per tutto alle usanze del 
nuovo, quasi un nrllo compresso
rs dovesse distruggeie nell'arco 
di una notte le antiche radici, di-
ventano presto oggetti che si vor-
rebbe dimenticare in qualche an-
golo polveroso. 

In questo libro, le molteplici 
voci sono alia base di una ricerca 
sui profughi, di questo fine mil-
lennio, sottoposti a uno sradica-
mento violento quanta rapido. E 
il tentativo di farli esistere in 
quanta <ipersone». II tentativo di 
salvare anche la moglie di Lot. 

Forse prima era un dottore, un 
poeta, un aichitetto, un impiega-
to, un padre di famiglia, un mari-
to... Comunque era qualcuno che 
aveva in mar.o gli strumenti per 
esserlo. Ora 6 solo un individuo 
che deve cominciare a capire che 
e un rifugiato e far capire agli altri 
chi e, oltre a essere un rifugiato... 

Durante l'ultima guerra sono 
stall sterminati nei campi di con-

I 

centramento sei milioni di ebrei. 
Molti di loro sono stati presi nelle 
loro case o in nfugi di fortuna nel 
loro stesso paese quando gia si 
sapeva a quale ingrato destino 
andavano incontra (anche se 
poteva essere ignota la ferocia 
dello sterminio di massa). Dopo, 
a guerra finita, sociologi, stonci e 
letterati si sono a lungo doman-
dati perche tanti, anche in grado 
di farlo e con mezzi a disposizio-
ne, non abbiano abbandonato in 
tempo il loro paese. Perche tanti, 
troppi, quando gid sapevano a 
quali pericoli andavano incontra, 
abbiano continuato a restare ab-
barbicati alle loro case e al loro 
ambiente, mimetizzandosi come 
goffe salamandre, mentre l'oc-
chio deH'awoltoio aveva ormai 
individuato ogni possibile rifugio. 

Molti degli intervistati su questa 
tesi fomiscono, a distanza di tanti 
anni, una nsposta a quella do-
manda nmasta in sospeso. A di
stanza dl tanti anni, infatti, la si-
tuazione del profugo e rimasta 

immutata. Lo stravolgimento che 
comporta cambiare lingua, abitu-
dini, modalita di rapporto con gli 
altri continua a essere, a volte, in-
sopportabile; perdere da un gior
no all'altro i contorni precisi che 
tracciano una identita, divenlare 
solo un <qualcuno>, a cui il fuoco 
alle spalle ha distrutto ogni possi
bile riferimento, pud create uno 
spavento simile alia morte per 
chi, come la moglie di Lot, e piu 
fragile. 

Due anni fa e uscito in Francia 
un libro, Les enfants caches, sui 
bambini ebrei che durante I'oc-
cupazione tedesca furono messi 
in salvo in diverse zone della 
Francia mentre i loro genitori, 
nonni, zii e fratelli maggiori, spa-
nvano nei campi di concentra-
mento. I bambini provenivano da 
diversi paesi dell'Europa occupa-
ta dai nazisti e furono accolti in 
famiglie «ariane>, per lo piu nelle 
campagne, dietro un modesto 
compenso in denaro L'autore 
del libro li ha intervistati a un ra-
duno indetto a New York da uno 

di loro che, a quasi cinquant'anni 
di distanza, aveva trovato come 
unico punto di riferimento la loro 
comune conuizione di individui 
privi di radici. Profughi nel senso 
totale del termine. Dalla patria, 
dalla famiglia, dalla lingua d'ori-
gine. In quasi futte le interviste 
emergeva che la solitudine e il 
senso di «inappartenenza» conU-
nuava, a distanza di tanti anni, a 
popolare ancora i loro sogm, a 
segnate, come un margine nero, i 
giomi. 

Se conoscere vuol dire sapere, 
e sapere vuol dire capire, questo 
libro dovrebbe aiutare non solo 
chi e oggi in fuga dal suo paese 
per ragioni ideologlche o politi-
che, ma anche e soprattutto 
quanti si propongono di offrire ai 
profughi del nostra tempo alcuni 
punti di rifenmento Per rico-
struirsi un'identita che tenga con-
to della loro «persona» Perche 
non venga mai perduta quella 
che Vercors chiama, in un bellis-
simo libro, laqualilddiuomo. 

ARCHM 
A. M. a. 

^ ^ n d o l ' O n u 
L'esercito 
dei refugees 
Secondo I'Aito commissariato per I 
rifugiati delle Nazioni Unite, nel 
mondo ci sono 23milioni di refu
gees. quasi quattro milioni e mezzo 
nella sola Europa, almeno settan-
tamrla in Italia, compresi gli sfollati 
della ex Jugoslavia e della Soma
lia, seimila nella citta di Roma. Nel 
corso del 1995, in Italia, hanno pre-
sentato domanda di asilo 1720 
persone: 475 provenienti dalla Ro
mania, 147 dal Sudan, 145 dall'l-
raq, 98 dall'Etiopia, S9dall'lran, 82 
dalla Liberia, 73 dalla Turchia, 63 
dal Ruanda. 

Qlneyra 
Ildiritto 
di asilo 
Chi ha diritto d'asilo? La Conven
zione di Ginevra stabilisce che nfu
giato e chi e costretto a vivere fuori 
dal proprio paese perche teme a 
ragione di essere petseguitato per 
mothi di razza, religione, naziona-
lita, appartenenza a un determina
te gmppo sociale o per le sue opi-
nioni politiche. La Costituzione ita-
liana stabilisce che <lo straniero al 
quale sia impedito nel suo paese 
I esercizio effettivo delle liberta de-
mocratiche ha diritto d'asilo nel 
temtono della Repubblica Italiana, 
secondo le condizioni stabilite dal
la legge». In Italia, non e ammessa 
I'estradizione per reati politici, Ep-
pure, da noi, colore che godono 
dello status giuridico dl nfugiato 
<ono solo 12.500 persone. Di piu, 
le leggi cui fa riferimento la Costitu
zione non sono mai state approva-
te, se si escludono le norme urgen-
ti in materia di asilo politico previ-
ste dalla legge Martelli. 

Unmodello 
per I'integrazione 
In Danimaica tutti i rifugiati hanno 
un'assistenza gowmativa, finaliz-
zata airintegrazione, per un mini-
mo di 18 mesi: prevede alloggio, 
aiuti in denaro, cotsi di lingua, n-
qualihcazione professionale. In Ita
lia, non e'e nessuna assistenza da 
parte dello stato, se si esclude I'as-
sistenza sanitaria e un sussidio una 
tantum, su domanda motrvata, che 
nchiede un iter burocratico di me
si, Eppure, stando a quanta scrive 
I'alto commissario per i rifugiati a 
Roma, Cristopher Hein, alia sca-
denza dei 18 mesi di sussidio il 95% 
dei rifugiati in Danimarca continua 
a essere disoccupato per molto 
tempo, a volte per sempre. Al con
tralto, in Italia, quasi tutti i rifugiati 
si «arrangiano> in qualche modo 
con lavori, precan, mai pagati, non 
protetti 

Idacrato 
Dlventare 
regolari 
II famoso Decreto sull'immigrazio-
ne riguarda anche rifugiati e richie-
denti asilo. Una circolare del mini-
stero dell'lntemo ha chiarito che 
hanno diritto alia regolarizzazione, 
in caso di offerta di Tavoro, anche i 
richiedenrj asilo che non hanno ot-
tenuto lo status di rifugiato, ma che 
hanno gia presentato ricorso con
tra il diniego. Questo e molto im-
portante perche, nell'attesa, pud 
consentire loro di lavorare. Per nfu-
giati, richiedenti asilo, apolidi e 
profughi per ragioni umanitarie 
che non possano presentarsi nelle 
ambasciate dei loro paesi a rinno-
vare i documenti, pud essere am
messa la presentazione di docu
menti scaduti ai fini della regolariz
zazione 

Recede In Italia.. 
La famiglia 
perduta 
La legge Martelli, che ha il merito 
di aver esteso il diritto d'asilo a cit-
tadini provenienti da paesi extra-
europei, i perd stata concepita co
me prowedimento d'urgenza che 
rinviava a successive e specifiche 
norme la questione dell'asilo Cos! 
ha assimilato di fatto, per quello 
che riguarda il ricongiungimento 
familiare, rifugiati e immigrati. I ri
fugiati, perd, non hanno alcunti 
possibility di tornare al loro paese 
pervedere i familiari. Questo signi
fica che, per avere i familiari con 
sfi, il rifugiato deve poter esibire un 
contralto di lavoro, un contratto di 
affitto, un reddito stabile. Condizio
ni valide anche per poter soltanto 
«invitare» un familiare in visita. In 
altri termini, il rapporto con la fa
miglia rischia di essere dawero 
perduto per sempre L'ltalia 61'unl-
co paese europeo che non ricono
sce ai rifugiati il diritto al ncongiun-
gimento familiare incondizionato 

i » 


