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TACCUINO 
di RENATO ZANGHERI 

Distribuzione egua litaria 
NKLLL ilÌMii?-iuiii -ull'iiiti i-

vi-ia ili Un limimi ,1 Ri-
pubblica -\ i- |i.ni.ilo .iill|>i.l-
inciilr. e min M'II/.I iinpiri-i-io-
l l i , lll'l • ll|l|-l.llllt-|||ll l l l l l'.l|li-
l . i l i-mn. <• (|iic-iii pulito ili-li' 
i i i icr \ i - l . i -i è da M I I I I H I i i l l 
u n i " ilt*\iuiitf n i l l i '?i l l imu. I. ' 
( I jMCMi - l u m i |M'ii-.llr (Ile llll 
Pal l i lo (.'iiimilii-l.i cil llll l \ i -
l i lo Sori.ili-I.i non «i | H I I I ^ . I I I I I 
l'uliii-llivi» ilei |»I«--.I^^io .ni ii-
n.i ilivi-r-a -t ir ir là. .ni un pili 
i . i / imi.i l i ' <• uni.ilio limilo ili 
|H nilll / ioili ' . Nt-.ini-lic (.'r.i\i iir-
JI.I tali- u l i i i i l iw i , - I ' I I I I I I I I - lo 
pilli;:.i in in.i i l i i l . i l l l l l ' . i l l io rhi-
ruiivincinti- . I l pinlilrni.i non 
i- iliniipii- i l i l -i ipi-i. iniinln o 
no ili'l i .ipil.ili-iiio. m.i ilei 
i niiic *• ilei ipi.uiilo. i n i li- con
i l i / ioni -Ini ii In- il.ile. 

Il p.i--.i^^in pilo .ivvriliit-

illd>tir.il:u-nli-. ciini'è avvi-mito. 
per coni ni-o ili ( il e n-l.iu/r -ti». 
lii-ln- i' per l ' inni politici v 
ili i lol l i in. i . in p.n-M i i i inp l i - -
- i \ .IIIICIlIc ,11 i r l i . i l i . Le C-i^lll-
/e ili una inii i i- l i i j l i / / . i / i nn i ' 
« i.ipiil.i > e l.i i ol lc l l i i Ì / / . I / Ì I I -
iic loi / . i l . i ili-Ili' r.impj^iit' li.iii-
nii .ipcilo l u c i c i i .n i l i i .ili* 
. i i lnlrio .uiloi il.ii io. In p.ic-i 
.ni i-|i-\.ilo -viluppo i ionoi i i i i o 
<• rivil i- , riunì- l.i ( ci o-loi.ir-
i lii.i. I I I I . I foll i- colili .i/nnic ili i 
li'iupi I- l ' . i -p i IV / . I ilei umili I L I 
II I ' I I I r.iln il p u c i i l i n l i - -vilup
pi. M-il/.i - o - h l u i n i li- molli- ili 
uno - \ i luppo nuove). In fi-iir-
l.ili l.i n. in- i / ionc .il -in i.ili-
-mo r .iff.iii' riti' non p i r - i i u -

ili- il.llll' roi i i l l / iol l i lll'll.l loll.l 

pol i t ici inii-iu.i cil inli-i u.i/io-

n.i l i . M.i - i - non poit.i .ni un 
livello - u p i l i o i i II- f in/ i - pio-

i l i i l l ivr i- non pi U M I C I I I I I . I e-

-p.ili-iiuii' d i l le lil icrld, i|ua-
luuipii- -i.i la cail-j ili ipit'-lo 
d i f i l lo . ila luo^o a i i'-li i / ioni 
e lacci.i/ ioni iloloio-i' ili-Ila vi-
la mal t i ialc e polil i i a. 

Da ipi.inlo ho ili-Ilo -inora 
l i -u l la clii.no I I H - non comlivi-
ilo l'nlca ilei compagno (.1.1-
\ i I ' I I I- i l -ociali-iuo ili-lilia »•*-
-en/ ial intnlc con-i- lcic -ul I t i -
u n o ecoimmiio in una « i l i - t r i -
l iu/ ionr iiL-ii.ilil.ii i.i della ric
che/ / , ! >,. I n -ociali-ino ili-
- l i i lni l ivo è un -ociali-iuo po
vero. oppine è la -einplice ap
pi inlice ili un limilo ili proilii-
/ ioiu' cln- i r - la impregiudica
to. ^i dal la invece ili . i l fmii-
l.ue il minio roiuc la rirrlit-/-
/.l virile piotlotla. d i i coll-c-
L:11• -111 i minlelli ili lon-uiuo e 
culli l i . i l i . 1'/ l ì . nel vivo ilclla 
pioi lu/ ione. clic -i r i -o l \ i ' a--

Quando finisce il capitalismo 
e ^ I O ' elle -I lieve o--i'IV,lle, 

l i / i lu l l i i . è che il capila-
li-1110 in OiTi i l f i i l i ' è un ,i--i-l-
lo econoinico allaiucnle evo
luto. ail icolalo, peni l i .mie. I.a 
-uà li a-loi ma/ione i icliieili-
- l iale^ie comple--e. Tallio più. 
fiat niomenlo che e--o non è 
-o|o un -i-tenia ili-I ipiale i-
ii.ir.inlil.i il.il menalo la Imii i . i -
7Ìolli.- ili l i -or -e inve-l ihi l i a l l ' 
inleruo i |e ir impre-a. e ipiimli 
un pinjiit—-n It-rilirii promo--o 
i- controllalo i lal l ' impi c-a 
- l i - . i . 

Oue-lo è -lato il capitali-ino 
in pa--alo. ma ila tempo ha 
i e--alo ili e--ei lo. In dati - t i -
I m i . in -indole impii'-i-, ed a 
trai l i nel -no in-ieme. i|iic-lo 
limilo ili pioilu/ione Ita pio-
^11— i\aiin-nli- rivelalo -10111-
pcn- i . er i - i . iucap.icilà ili ac
cumula/ ione. lai Malo ^li e 
M ' I I I I I I I in -nei 01-o. alili.imlii-

11.nulo -empie più le po- i / io-
III litici l-lli III', ili ^.11.lille i - l l -
l i i / ionale ilei -i-tema e ili In i -
lll loie i l t ' l l ' i l i i l i -prn-ali i lr -lock 
ili «fi v i / i pil l i l i l ici: e i l l lel-
veiiolo a -n-leneie la ilouian-
ila. a governale enei / ic in ien-
le Ja moi ie l j . aihlii illura a 
-uppl in ' i p i i v j l i in iuil i l - l i ie 
1- rami imlu-l i iali non più in-
ihv iiluahucnte | i i h l i l i / i . \ | 
tempo -le--o la concili 1 en/a -i 
le- l i inseva e tra-foriua\a. \ - - I 
-uiuevauo posi/ioni ili coni.in- | 
ilo i ^ ÌL ' . I I I I Ì uioiiopnli-lici. Lo 

Malo ne appu^ iava la pulit i la | 
-ili inol ial i momlial i con me- 1 
doli nuli sempre e propi iaineii-
le jiacifici. Sorgevano eoiui-11-
l i , i / ioni mull i i i . l / ioi ial i . 

K' un iu t i f ic io -oiuiiiamen-
le ioli ic.ilo. la cui anali-i non 
è ll l l loia completa 1- -mlil i-fa-
( ente, ma i cui trail i miit-i .11 i 
•uno noli . I Ionie -i poni- in 

ipii'-le roi i i l i / ioni il piolilema 
ilell.l lolla pel una -oeielà -11-
11,ili-la'.' Noi ideiamo ila un 
pezzo a i d i ci vuole a- iol la-
11- d ie -1 poni' in lermini il i-
\e r - i i' nuovi l i -pel lo a rio d i r 
e avveliulo in al i le pal l i ilei 
umililo e in alln- epoche. I. 
Uri I m p u r i . Illudi dal -o-lene-
re una u liipiiil.i/ione u ilei ca-
pilali-mo ail ora f i - - . ! , ha ri-
li.olilo nella -uà inlervi-la i 
caialleri ili ipie-la novità. Si 
lieve patti le ila ipnl lo che è 
l'attuali- -lato del capilali-iuo, 
dalli- -Ile difficoltà e coli l i . 11I-
dl / ioni inleuie. jiitroilucemlo 
(orre/.ioni e iiiulaiiieiili che 
non -uno o^^ellivainenlc COII I -

palili i l i con il - i - tema. 111.1 non 
•uno al lempo -I1--0 automa
ticamente ed iiiimrill.il.inirnlt-
d i - l iu l l iv i di 1---0. Li aliliiauio 
chiamali eleinellli di -ociali-
-11111. Ili ipie-la vi-ione c'è. ili 
primo Illudo, il r i l iulo di e-

venti ( ala-li ofici e di lottun-
-uhilanee. (.'è una vr.nlii.ilil.'i. 
la con-apev o le / /a elle i (.nu
lli.uni liti avverranno non ad 
un'ina \ ina Illudo un'inlera 
i-poca '-lorica, la «piale veilià 
la coe-i-ten/a ili due linee, la 
loro coiilrappo-i/ioiie ed il loro 
conflilto. i l prevahre dell 'una 
- i i l 'altra, in lempi pioluii^ali 
1- in lorine inf i l i le . I-'. via la l i 
nc i della i-la--!- operaia è pre-
val-a in alcuni campi, impo-
iicuilii l imi l i v conili / ioni allo 
-padronefiuiarc del l ' , i \ vei -ai io. 
I l tilt- - iunif ic i clip la Ir . iu-i-
/ ioiie è in ipialche minio co. 
iniiiL'iald. .Ma -i^uifica anche 
clic durerà, man mano inve-
-leiulo una inolleplicilà di a-
-pelli ilell 'oi ilinameiilo -o l ia 
le. Non -i può din- (pianilo a-
via fini-. I l prohleiiia di-Ila ita
la della fine del capitali-ino 
-aia un prolilema di-uli -turici 
fu tur i . 

Il «caso Maschino» suscita una polemica 
sulla condizione della donna in Algeria 

Dalila e i suoi fratelli 
Una ragazza sposa un fran
cese contro il consenso dei 
familiari che la « rapisco
no » a Montreal e la riporta
no in patria - Una discussio
ne che coinvolse l'atteggia
mento della sinistra europea 
nei confronti del terzo mondo 

La forza del cambiamento 
C' I . ' , inol i le , nella no-l ia vi-

«ione il convincinifilio chi-
la cla--e operaia e le fol'/e -o-
f i a l i , politiche, iull'lletlliali in-
|eie--ale al luiilainculti -uno ca
paci di imporre. pa--o .1 pa--
• o. K con la volpe e col leone », 
cioè con inlell i^en/a e -en/a 
ceil imenli. una linea anlavoiii-
•lica che min -ia iiifanliliueiile 
-nwer - i va . (v)ile«lu -ovver-ivi-
-1110 è un - f^no di del iole/ /a . e 
fa il paio in -o-lanza con la 
-uhordii ia/ ione delle uia^^io-
ran/e -ocialileinocralii-lii- ai - i -
«li-uii capilali- l ici vigenti. Ma 
appunlo noi partiamo dalla 
coii-iilcia/.ione della for/.a e 
unii della i l i 'hole//a delle idee 
e dei linux imenii di proure--o 
del lio-lro tempii. 

I na delle i - -en / ia l i i imlrai l -
d i / ioui del capitali-ino -la 02-
ui nel rappoito che -i è i- l i tui-
lo fra impie-e e centri lesida-
loi i dello .viluppo. Olii -"ili-e-
l i -ce la 110-lr.i prnpo-la di pro
gramma/ione. Sarelihe ingenuo 
credere al r i loino ,u\ un niel
la lo nel ipiale imperi \u\.\ a--o-
lilla lilierlà delle inipre-e. \ 
parte che ipie-la liherlà in Ita
lia non è mai e- i - l i la . V. culoio 

che -o-lcn^oiio un -inule u n -
I O I I I I I » . poiché -olili l i l l l 'al lro 
elle ingenui, hanno al i l i inlen-
l i . ideologici e propa^amli- l i -
ci. l ienlri regolatori e-i-lono. e 
-01111 al riparo, in Inuma parli-, 
dalla -o \ ian i là popolare, (.'li
me -o- l i luir l i con \ìiu\ volontà 
democratica? Ahhiaino -.India
lo i l prolilelua ili un governo 
ilemocralico ilcll'ccoiinmia. Mi-
hiaino iulreccialo un <lilt.ittilo 
con i fautori , elle -i trovano an
i-Ile nella - in i - l ra . ili -olu/ ioui 
che a noi paiono leciiocralirlie 
ed in fondo, ancora una volta. 
-iihonliiiale allo -viluppo v i -
jcenle. Si giudichino que-li roll
ìi ihuli per i|iiel che -uno. piul -
lo-lo che aceii-arci di -esili le 
domini che non -uno no-lri 11 
di eludere punti che invece 
ahhi.imo cercalo e cerchiamo di 
chiai i le . 

l'olrei y ipeleie lo -le--o i l i -
•r i ir- i i . poiclié la ipif- l ione e 
• lata -ollev.ila. a propo-ilo del 
rappoilo fra ^uida dello -vilup
po ed aiiloiiomie. Alihiamo af
frontalo ripeli i lamenle ipic-la 
•pie-lione. e con ipialche -for
zo di organicità nel ronve^iio 
di L I linaio d e i r i - l l l u l o (FJ . I I I I -

-ci . del (piale smio piu-- i l i i i ad 
appai ire ?li al t i . Si giudichino 
le idee ivi avanzale per (pici 
che -uno. \11che per ipie-la 
via di una pluralità di centri 
t - l i tu/ ioi ial i e ili una paitei-ipa-
/ ione popolali- pen-iamo di 
introdurre ch'indil i ili control
lo e dire/ ione deuiurralira del
l'economia. Anche (pie-li po--
-0110 di ventare *e *o-teiiuli 1-1111 
forza, e melodicamente d i f i i - i . 
eleiiienli di -neiali-mo. (Juan-
ilo prevarranno? K' Itene r i 
petei e che -la i l i i iau/ i a noi 
un prorc--n -torieo, non un 
folofi i i i -h. I l rapitali-nio ha 
impiegalo parecchi -eculi per 
penetrare nel -i-leiu.i econo
mico e -ociale preeedeiile. per 
coiilra-larlo. e dopo vicende 
allenii-, avanzale e ripiega
menti. affcriiiar-i come il - i -
-teui.i ilomiuaiile. .Non lo -i 
aholi-ce d'un colpo, e -peeial-
menle dove ha me--o radici 
profonde. Non -i deve iliiueu 
licare perù che il compilo Mo
nco del movimento operjio è 
di 1-0-lruiie una 'oeielà più 
^ili-la e più iiuiaua. ha-ala -11 
una economia più efficiente. 
più l icc i di lit-iii per tul l i . Nel 

1111-0 della I ran- i / ione ipie-lo 
deve ('--ere il filo condullore 
dei peu-ieri e delle a/.ioni dei 
rivoluzionari. 

f,)ue*lo compilo, è hene ricor
darlo. corri-pomle pieiiaiueu-
le ai principi della (.'(utilu/io-
ne italiana, e quindi non solo 
è legittimo per-ejji i irlo, tua *a-
rehhe illejii l l i ino o-lacolare le 
ini / iat ive che ne favor i -CIMO il 
compimeiilo. I l terzo articolo 
della f lo- l i l i i / ione. per inni i l i -
re altro, apre la via ad una 
Ira-forma/ioi le i lel l 'al luale n--
«ello «iii-iale. K non *i vede 
perché i l parli lo o i parl it i che 
promuovano ipie-la Ira-forma
zione dovrehhero e--ere colpi
ti tì^ interdetto politico. .Sem
mai -.iranno da giudicare i tem
p i . le modalità, l'efficacia. Ma 
ipie-lo è appunto mi altro e 
jiiù po-itivo di«cor-o. Qui - i 
apre il prohlema delle forze 
nere--arie. i-lie non pò—0110 
e-=ere -olii ipielle I r .ul i / ional-
mente no-Ire. della dimen-io-
ne del camhiamenlo. che non 
può e--ere -olii nazionale. Si 
apre il problema dell'euroi-o-
11111 i l i- ino. 

L'affare dura da nualìro 
mesi. Il 2'> aprile, all'aero-
imrto di Montreal (Canada) 
arriva un gruppo familiare 
alneiinu: un uomo di ine: 
za età. dai modi autorevoli, 
elegante: alcune donne, gio
vani: autisti, domestici. Spin
gono una sedia a rotelle, con 
sopra una ragazza dall'aria 
inebetita, t E' malata ». spie
gano aila polizia di frontiera 
presentando 1 paswpstrtt. 
Poco dopo, il gruppo e la 
ragazza s'imbarcano su un 
aereo privato con eqtupag 
già americano. Il volo fini
sce ad Algeri. La ragazza 
non è affatto malata. E' sta
ta drogata e rapita (secondo 
la legge canadese): comun
que sottratta all'uomo, cri
stiano e straniero, die aveva 
«illegalmente » sposato in 
Svizzera tre anni prima, vio 
landò co.sì costumi e tradi
zioni che la costituzione al
gerina ha fatto propri rico-
nascendo nell'Islam la reli
gione di Stato. Questa la 
IHÌSC della controversia che 
ha creato tensione fra Ot 
tawa e Algeri e suscitato 
discussioni appassionate in 
Francia: perché il marito del
la rapita (o « rimpatriata *) 
è francese: perché l'Algeria 
è un'ex colonia francese: e 
perché drammi e tragedie a 
naloghe. o alla rovescia, riem 
piano le cronache francesi e 
algerine (in generale si trat
ta di giovani spase francesi 
ripudiate, o che scappano 
per sottrarsi alle asfissianti 
imposizioni della suocera e 
del clan familiare del marito 
algerino). 

I protagonisti: Dalila '/.e 
ghar. la rapita; suo fratello 
Messaoud Zeghar, ex coni 
battente della Resistenza, alto 
esponente del Fronte di libe 
razione nazionale, uomo tut
tora influente ed amico del 
presidente algerino linnme 
dienne: Denis Maschili'), fran
cese. marito di Dalila. 

Cos':^ accaduto? Interroga
ta da Xniiwl Oljsc'iA.iti'Ur. 
un'intellettuale algerina. Fa 
delu M'Rabet, autrice di un 
libro inchiesta sulla vita delle 
sue connazionali, cosi ri 
sponde: * Da noi. il ruolo dei 
fratelli è molto importante 
In una società in piena evo
luzione. i padri sono spesso 
un po' sorpassati. Allora i 
fratelli, soprattutto i fratelli 
istruiti, prendono il posto del 
l'autorità paterna. Diventano 
i padroni delle sorelle. Natu
ralmente le amano, le loro 
sorelline. Le vogliono intelli
genti. brillanti, istruite. Se 
sono fieri. Fino al giorno in 
cui le sorelle, credendo di es 
sere veramente libere, deci
dono di disporre di se stesse, 
per esempio di sposarsi. Al
lora scoppia il dramma. I 
fratelli, i nostri fratelli, rea
giscono come amanti gelosi... 
Ritengono di avere il diritto 
di scegliere per nm un mari 
to di loro gradimento, e di 
"darci" n no in matrimonio. 
Si arriva a situazioni ambi 
guc, folli, inestricabili. Essi 
non sono più soltanto nostri 
fratelli, ma anche nostri pa
dri. tutori, complici, amici. 
carcerieri. E noi non siamo 
più soltanto le loro sorelle. 
ma anche le fighe, le ami

che. oggetti, prigioniere, ma 
gli... E' l'inferno ». 

Fadela M'Rabet afferma 
che i rapporti uomo donna 
(e perciò anche padre figlia. 
fratello sorella) sono * pato 
logici » in Algeria. Saturai 
mente ciò dipende da tradì 
zioni profonde, secolari, mil 
tenarie. Ma la liberazione dal 
la Francia, la nascita di un' 
Algeria indipendente, nuova. 
e che si dice, e in una certa 
misura è socialista, non è sta 
ta forse accompagnata da 
una rivoluzione'.' Si. ma... 

Paradossalmente, una par 
te considerevole di responsa 
bilità del permanere m Al 
geria di costumi repressivi 
nei confronti della donna, ri
cade sul colonialismo france
se. Questa è cosa nota da 
tempo, è stata studiata e mes 
sa in luce già durante la 
guerra di liberazione. Cercan
do (e in parte riuscendo) a 
* snazionalizzare » il popolo 
algerino. 1! colonialismo fran
cese ha spinto i patrioti alge
rini ad accentuare, per un ri
flesso di autodifesa, il loro 
attaccamento alle tradizioni 
e alla religione musulmana, 
anche e fatalmente nei loro 
aspetti esteriori e meno pò 
sitivi: il velo, la clausura 
delle donne in casa, i fidan
zamenti fra bambini decisi 
dai genitori (magari addirit
tura fra bambini non ancora 
nati), i matrimoni t politici > 
per stabilire o rafforzare * al
leanze > fra famiglie. Fadela 
M'Rabet ricorda che suo pa 
dre, dopo l'indipendenza, le 
disse: 1 Ci siamo serviti dell' 
Islam per sopravvivere. Ora, 

La singolare kermesse di Jesolo 

I matti fanno festa 
e i sani vedono UFO 

Dal nostro inviato 
JKSOLO — NV1 mondo M.on 
tato e coitfonn^ta di una 
jir.uule >t;tzione tu natica (20 
nula residenti, IIKV/.O milioni' 
di ospiti) ha fatto irni/.io:iL> 
la fantasia, l'uà fantasia me 
diala dall'invenzione. S,M:-' 
nata dalla liberta. Per molti 
— una ini'in.tà di bamb.iu e 
gran numero di adulti, dap 
prima restii pò: conquistati - -
libertà di amre. di .sbrici.ar 
si. di UMire d.ujli s-hemi ini 
po.-.ii dalla quotidianità. I \ r 
altri, una libertà f o l t a , mate 
na ie , insperata: dal bino de 
ph o-pedali psichiatrie: a que
sto gran sole d'asKMo. e 1' 
acqua del man ' nn-ontrata 
con timore e con 2:o;a forse 
per la prima \o!ta. e tutto 
attorno volti allegri e amivi. 
non pai diffidenti, il frashio 
no della conte, l.i >;raordina 
ria esperienza di non aver 
paura ad i s ^ r . 1 e a man.fé 
start- se stessi. 

Kcoo. dae ii.onia'e C<>M Je 
solo e : sin». stupefatti tur. 
sii no.i le d.ine.U.i nera.ino 
Liuto presto. NO.K» sta;; co.a 
mali, coinvolti a fe-teemare 
un eavallo azzurro di carta 
pesta. A mischiarsi oy i 1 
« m a t t i » de: m ni... orni d. 
Trieste, di Venezia, d: Arezzo. 
A giocare c o i 1 bamb.n:. a 
vestirsi con capone: rossi i n 
cornuti, con abiti colorati trat
ti dai quadri di Bo>oh e d: 
Bruegel. A ridere ed a riflet 
tere sul tributo di obbedien
za pagato al l ' impero della 
televisione, dod i acquisi o'i 
bligaii di tutto lo so.u l ' . inr 
pubblicitario, sulla dipendenza 
tremenda dagli psicofarmaci 
che dovrebbero l.bvrarei i l i . 
nveamonte dall'ansia, dalla 
chpres>Mone, dall'insonnia. 

t 
Non è stato un carnevale 

fuori stagione. Quella realiz
zata dall'amministrazione co 
mimale di Jesolo. da un an
tropologo dalla fantasia espio 
siva come Franco Cagnetta 
aiutato da psichiatri dell'espe
rienza di Franca Ongiro. 
Franto Basaglia. N'ito Ca.sa 
brande. Agostino Pirella. dal 
folto gruppo d: giovati, del 
collettivo di animazione e del 
movimento democratico, é 
u l'operazione culturale d; 
tirando suggestione e d- alto 
livello. L'hanno chiamata la 
fos'a di Marco Cavallo. Ne 
hanno sottolineato la diretta 
derivazione dalla medievale 
•* fèto des fous y. festa do: 
folli, diffusa m Francia e in 
quasi tutta K'.irooa prima d: 
essere soprv-ssa dalla Contro 
nforma. 

Può sembrare stravagante 
ded.care una fe-ta a un cu 
vallo di carta Marco Cavai 
lo ha però una stona d. sof 
feron/o. d: sioia. d. lotta, è 
entrato nella letteratura psi 
chiatrica di tutta Kurop». 
adesso una cop.a rifatta in 
legno per res.stero a; VII^;: . 
parie ci t Jesolo per andare 
a Par.-41 e pò. .11 numeros, 
altri p a o i . l.o .nventaro-M 
loro. 1 « matti » di Franco 
Basaglia dell ospedale S. ('no 
vanni di Trieste. Nella sua 
Ixattaglia infaticabile contro 
l'emarginazione, nel 1973 Ba
saglia aveva invitato al S 
Giovanni zh animatori tea 
trai, di Giuliano Scab.a e suo 
cugino Vittorio, un sensibile 
p.ttore veneziani!. Si trattava 
di trovare la strada per coni 
volgere 1 malati, per liberarli 
dal torpore, dall'atonia, dalla 
solitud'iie K ;I canto, le im 
provv i.-azioni teatrali, la pit
tura ci rivelarono questa 

.strada. Quando Vittorio prò 
pose di costruire in-.ieme 
qualcosa, un grande giocat
tolo. i degenti vollero fare 
Marco, il vecchio cavallo 
d i e un tempo trasportava la 
biancheria ai reparti, per lo 
ro nostalgico simbolo di inno 
cenza. di bontà, di libertà 

Marco Cavallo, dopo una 
indimenticabile .sfilata per le 
vie di Trieste, ha dormito 
alcuni anni in un magaz/aiM. 
Dall'anno scordo si trova a 
Jesolo. insieme alla mostra 
« Legare e sciogliere » delle 
sculture «gravitazionali in 
evelpiuma di Sante Monache-
si: queste fantastiche c o g n i 
zioni create lesrando dei sem 
phei materas.si.ni m lattice di 
gomma, una operazione, han 
no scritto Franca Ongaro e 
Franco R i sa gì. a d v * prò 
senta analogie con alcune 
esperienze della lotta per la 
liberazione dell'uomo i-ond.X 
!a da noi contro l'oppress one 
e l'al:enaz.o-.e creata dai ton 
diz.oiameni: della ps:t.'i:iir;a 
e del man. iom.o» . 

Integrare 
i « diversi » 

Da qui è partito Franco CA 
gnetta per promuovere la fe
sta. dalle sue riflessioni sul 
l'antica < fète des fous » e 
sul grande fatto nuovo costi
tuite dal l i legge sulla prò 
gressiva abolizione degli o 
spedali psichiatrici, l'na leg 
gè importante. la quale apre 
tuttavia una s e n e di comples 
si problemi, prima di tutto 
agli stessi medici. I-a chiù 
stira dei « manicomi > com 
porta l'esigenza di inserire i 

Il rito medioevale 
della « fète des 

fous » si rinnova 
secondo 

esperienze 
e suggestioni della 
nuova psichiatria 

Uno scherzo 
sui dischi volanti 

a scopo 
dimostrativo 

Nella foto in alto: una 
immagine della mostra 
di Sante Monachesi a 
Jesolo. 

malati bisognosi d: cure ne 
gli ospedali normali, e di in 
tegrare tutti gli altri nelle fa 
miglie. nella società. Si deve 
capire che i malati di mente 
restano pur sempre dei < di 
versi *. e perciò l'integrazio 
ne comporta l'individuazione 

! di modi tutti particolari. 

1 L'idea della festa di Je-
>olo nasce dalla consapevo 
lezza che il « m a t t o » può es 
>ere pericoloso quando >i 
sente e si vede represso, re 
.spinto, emarginato. Diversa 
mente, sa essere espansivo. 
tenero, affettuoso come pò 
chi altri. Li abbiamo visti, nel 
corteo, nelle ore straordina 
n e di libertà vissute ieri. 
quanta gioia e felicità posso
no esprimere anche malati 
con venti, trent'anni di segre 
gazione psichiatrica. Del re 
sto. proprio la e festa dei fol 
li ». nel medioevo (ben pri 
ma cioè delle teorie sull'an
tipsichiatria) vedeva la gen 
te chiamare 1 matti come 
€ ospiti d'onore » : proprio per 
che i folli nella loro totale 
disinibita innocenza potevano 

esprimere fino in fondo quel
la nappropriazione di .sé. 
quel totale abbandono alla li 
berta di fare, di divertirsi, di 
inventare, che era la essen 
ziale caratteristica di quel 
l'autentico rito popolare. 

-Si è nv.sto tutto questo nel 
le due cornate d: Jesolo 1 

Difficile d.rlo. Cerio, quako 
sa di molto d.ver-o. di orig. 
naie nspetto ad ogni altro t. 
no d- ma.iifesij/.tKK- « est; 
\ a » Io è stato V. prima d, 
tatto va fatta lode al corag 
gio dell'amministraz.one di 
sinistra di Jesolo t h e ha vo 
luto una s.mile iniziativa. 
« Veni'anni fa — noia il vi 
cesindaco Giampaolo Ross; — 
eravamo ancora un piccolo 
paese contadino, con le sue 
tradizioni, la sua cultura. 
Ora l'enorme trasformazione 
turistica ha cancellato tutto 
ciò. Ma l'esigenza di trovare 
forme ed espressioni cultu 
rali autentiche, permanenti. 
che non siano solo qiu He in 
funzione stagionale, è avver 
tita. sia pure confusamente. 
soprattutto dai giovani. Per 

questo, con il cotisenso di lui ! 
te le forze politici*- del Con 
sigl.o comunale, s iamo a.idati ! 
ad una simile tsper.enza e n | 
tendiamo proseguire sa una ' 
strada nuova ». 

Un mito 
dissacrato 

l,a rottura C<>.i qua.ito ci. 
pai v.eio pia» I - M - M i-ell'ar 
iif.ciosa superficialità del.a 
vita balneare non pot«-va es 
sere più completa Compresa 
la di-.sae razione del più « mo 
derno» fra 1 m,ti delle appi 
rizioni ultraterrene, quello de 
gli UFO. e la beffa dem^tif. 
canto nei confronti dei potè 
re dei < mass media ». dei 
giornali. Gli organizzatori 
della festa hanno alimentato 
per alcune settimane, ir.vian 
do lettere al "Carrettino'. 
l'idea che nel cielo di Jeso 
lo compans>ero strani ogget 
ti luminosi. Fino a che il 
giornale stesso non si è but . 
tato sull'argomento, l'ha tra ( 

sformato in notizie, e que
ste lwr.no fatto nascere la 
ps.cosi. con mobilitazjoni noi 
turoe di masse d: turisti the 
« vedevano » gli I T O . 

L'aitra sera, nella grande 
.ina prosp.t ;onte la s<uoia 
ilove centinaia d; ragazzini 
Materiati a far volare uqui 
ioni e a il .pmcere tas«tte d' 
legno d.ì ano avvio alla fi 
-ta Frar.io C u o - t t a svela 
va pubblicamente tome tutto 
u n fo—e stato altro the un 
grosso «bluf f» , u i vero e 
propno esperimento per di 
mostrare come si possa crea 
re dal nulla una psicosi e 
quanto nefasto sia il potere 
dei mezzi di informazione a 
criticamente subito. Infine». 
i en . 1 due tnonfali cortei di 
Marco Cavallo, così assurda
mente azzurro eppure cosi 
straordinanamente vero, con 
dietro quo; « matti » cosi buo
ni e tranquilli, hanno detto 
di quanti a l tn miti e di qua
li psicosi ancora, tutti, dob 
uiama liberarci. 

Mario Passi 

a l l u m o UH debito da paga 
re ». iVrvio la religione'.' In 
realtà. ver.\o costumi che con 
il contenuto ideale, con lu ve 
ra sostanza della religione 
musulmana hamuì poco a che 
fare, ma che si basano MI 
una lettura « testuale ». « bu 
rocratica 1. del Corano. E 
quindi sono rispettati, almeno 
m pubblico, da tutti 

Commentando l'* affare Da 
lila Zeghar», l'illustre ara
bista francese Maxime Ro 
dinson, afferma: 1 Indignarsi 
non deve significare rinun
ciare a comprendere. Ma coni 
prendere non eipiivale a fare 
a meno d'indignarsi ». Com 
prendere significa riconosce 
re die anche l'ebraismo e il 
cristianesimo, e non solo l' 
Islam, hanno < sucralizzato la 
superiorità dell'uomo ». Ma in 
Uccidente c'è stata poi une 
votazione sfociata in movi 
menti di liberazione della don
na. che il costume e la legge 
hanno riconosciuto e conso
lidato. SeU'Oriente musulma
no. la * sacralità » maschile 
è invece ancora « r iraco ». 
E nessun codice ha osato con
traddire l'interpretazione tra
dizionale (anti-femminile) dei 
testi sacri. * Dal punto di vi
sta musulmano — afferma 
Rodinson — Dalila non è le
galmente simsata con Denis 
MascUino. E' solo colpevole 
del peccato di Zina (relazioni 
sessuali illecite). Quindi può 
essere "perdonata" e costret
ta a sposare un altro.». 

Rodtnson conclude, maini 
conicamente, augurandosi die 
il fuoco della rivolta contro 
la repressione anti-femminile 
che cova in larghi strati del
le società musulmane, p'js.sa 
un giorno divampare e im 
jtorre un'interpretazione tiei 
testi sacri più iiherale ed 
umana, più adeguata «al di 
ritto alla felicità individuale ». 

Meno malinconicamente. 
anzi in tono molto combattt 
vo. l'avvocatessa Gisèle Ila 
limi, ben nota per aver dife 
so con coraggio e perizia 
professionale, davanti ai tri 
bunalt francesi. 1 patrioti a1-
germi (uomini e donne) du 
rantc la guerra di liberazione. 
e. oggi, per la sua militan
za nei movimenti femministi. 
si prjne il problema se « si 
possa andare avanti coù ». 
E dice: < Aspettare che co
sa? Quanto tempo? In nome 
di che? Sono passati sedici 
anni dall'indipendenza. Il pe 
trolio è nazionalizzato. L'eco 
nr>m>a si sviluppa. I/a riforma 
agraria viene realizzata. L' 
Algeria non e un paese in via 
d: sottosviluppo. E' un paese 
che ."ti decollando. I din 
genti algerini lo affermano. 
ed 10 lo ( redo. Ma allora, per 
che lasciare le donne sotto 
il peso r?i Uggì arcaiche, ne 
dicrali. che le schiacciano? 
Se'.l'attuale .società algerina. 
bisogna dirlo, la poligamia e 
t matrimoni forzati sono vis
suti dalle donne come atten
tati gravi alla loro dignità... 
Oggi in Algeria mente giu
stifica che si continui ad a-
spet'.are... ». 

E. rtxp'ivìer.do ad un'ulti 
na domanda. Gitele Halivii 
conclude: « Si Con amicizia. 
con ser.età. h> dico- per le 
dowic algerine, sedici anni 
stio stat: lunghi. Sedici an 
ni' Ora 'tKi.'.a » 

/ . ' in.cui va di No.ivt! Ob 
servaieur e sta'a COT,C ben 
Zina sul fuoco, ha acceco » 
riacceso una p^ilemica che e 
ridentemente era matura ed 
appettava s'Atanlo tin'occa 
sione per esplfjdere. Il pub 
bheo ha reagito con una piog 
già di lettere che. di numero 
in numero, continua tuttora. 
Il dibattito, com'era inerita 
bile, si è allargato e compli
cato. anche perche, paralle
lamente, Xouvel Observateur 
ha pubblicato un paio di arti
coli di Jacques Julliard e di 
Gui) Sithon che pongono, in 
modo diametralmente oppo 
sto e con toni inconciliabili. 
il problema dei rapporti fra 

/(i sinistra euiopea e il Ter*" 
Mondo 

Lasciando da parte le lette 
re più emotive e risentite, o 
lineile che entrano nel meri 
lo c'intestando il rapimen'o 
da un punto di vista islamici 
progressista, sfogliando il 
1 courrier » dei scttimana'e 
francese si possono identif 
care due correnti: la prima 
mette in guardia contro il pe 
ricolo di rigurgiti razzisti e 
neo colonialisti, ed esorta g'.' 
europei ad avere pazienza e 
a lasciare che i popoli d'Aita 
e d'Africa escano da sub 
« dal loro Medio Evo »: la 
seconda, comporta soprattutto 
da afroasiatici (compresi a' 
cimi algerini) rovescia il di 
scorso. E dice agli esponent 
della sinistra europea: bada 
te. siete razzisti e neo co'n 
uialtsti proprio se non ri rr 
tivate (cioè se non criticate < 
nostri regimi, corno resi quelli 
progressisti), perché il vo 
stro silenzio può essere e 
spressione (magari nuotisela) 
non di rispetto per esperienze 
t diverse ». complicate, dif 
ficili, e non riconducibili 0 
schemi europei, bensì di ac 
quiescenza e in fondo di d' 
sprezzo. 

Guaì, insomma, scrivono < 
sottintendono gli union di 
queste lettere, se si doveste 
diffondere l'idea che cert-
pop>jh (* arretrati *) possono 
fare a meno di conquiste ilr.i 
cui l'emancipazione femm'm 
le) che altri pj>polt (* evo'u 
ti *) considerano a giusta ra 
gioite come beni preziosi -• 
inalienabili. Le violazioni de' 
le libertà, gravi o men » gra 
vi. sono sempre da condan 
tiare. E tacere, davanti ci 
es.se, e sempre una colini 

A .min io Saviol 

Nelle foto in a-t<>. a destra 
una rara immagine di Dalila 
Zeghar; a s i . i i - t ra: due donne 
su una via di Costanlina. 

Mostra 
internazionale 

di scultura 
a Pietrasanta 
I-i mostra mtern.iziona 

le d. -ru'.tura one 1 0 . : . 
iuisce un momento .mpoi 
tante della rnanifos'aziom 
«Scultor . e a r t . c u » . :<: 
un c c i t r o stor.co 78 > di 
Pietrasanta, quest 'auro. 
dopo la pas.si'd ediz.o.T* 
osClu-iva.Tiente ded.e.v.1 
al marmo e «Ila pio*.-a 
pre-onta anrr.o "inoro in 
bronzo, ferro 0 altri ir." 
iail . . 

Alla mostra, ape."a '. 
29 iuelio, e che s- c o n c a 
dora il 15 se*tombro, par-
tee.pano 7I1 arzentin 
Brook. Silva. Toni indo. ! 
belgi Ciangoli. V«n SUITI" 
re. 1 canadesi Al.a.n Har 
pò, Lapointe. MrElcheran. 
1 dar.c-si Jon-.on. Sorenser.. 
i francesi Cesar. D.d?". \ 
Pn.l ppe. 1 ziapporosi M -
Lama. Oz.V.a. S.ija.ui.M. 
z.. :srarl:an; K-ho!. K nn. 
lo jutfoMavo Huz.o, l'ol-m 
rte'-e Rejnon. 1! peruviano 
Hoc a • Roy. la s p a n i ' i 
D'Amico, io svizzorD Por-
r.n. n.i s ta iuni ions . Bas.i . 
Brennan, Crovel.o. Currv-
Cloonan. Gan? . Marioli. 
Schwiotz, la tedesca D.ol. 
l 'ungherese Str.k. 0 gli 
italiani Baylon, Baruchol 
lo. Becchini . Benedetto . 
B e m a c e h l . Bigi. Canuti. 
Ciniglia. Cluti. Corsini. De 
Sanc i i s, Fmoi t i . Frasca. 
Gatt ini . Ghermandi . G.-
lardi. Gonzales , Loranzet-
ti, G C . Marini. Oslo, Pel-
letti . A. Pomodoro, Rovai, 
Saba. Sasso . Signori. So-
matni. Spizzico. Tagl .ol im. 
Tommas . . Trafel., Trub 
b.anl. Virduzzo. 
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