
La cittadina iaziale £ meta di continui pellegrinaggi. Arrivano da ogni parte d'ltalia 

• CIVITAVECCHIA. Dicono che la 
slalua della Madonna abbia versa-
to lente lacrime di sangue. Qualcu-
no giura. «le ho viste». AIM, Incertl. 
credono d'iiverte viste. ABri ancora 
sperano. prima o poi, d l vederle. 
Cost Civitavecchia si riemple di 
Pellegrini. Arrivano da ogni parte 
d'ltalla. e assediano con preci, gas 
d'auto e clamori. i l luogo delta la-
crimazione: una villetta pudica ctie 
un glanf ino di stanchi fiori ingenti-
Usee. Ne 6 proprietario un operalo 
dell'Enel. Puperato. 

La Chiesa appare pnidente. E 
mossa, in questo, da dispute teok> 
glche secolari. ma anche da un 111' 
leresse "pol i t ico legillimo. Quan-
do gli uominl s'illudono d i dialoga-
le direttamente col divino, tende a 
scemare 1'impoitanza di colon) 
che usualmeme mediano ira cielo 
e tens. I lalct gia sanno che sar& 
impossibile scegliere con nettezza 
Ira le ire opzfcmi che la cultura oc-
cidenlale ci propone, miiacolo 
oell' lngegn" (Sulfa), miracolo 
della psiche (suggestione), oppu-
le mlracok> alieno e lontano e me-
tafisico. 

Meno pmdenti - e si capisce -
sono le (arte, tantisslme persone 
d i e raggiuilgono in questi giomi la 
cittadina laziale. Oggi. domenica, H 
cielo e livido, minacctoso, quasi 
nero. Piu o meno come il mare. A 
Irani, prove, II signor Scorpati. <di 
nome faccio Augusto, anni sessan-
tasel. muraloie in penstone», ha 
oc th l da lupo, Si guarda intomo, 
da un pugrw che vuol essere alfet-
tuoso alia rtioglie. e dice: " lo, pet 
dire la verilA credo ai sanli, a Gesil 
Ctisto e a mill i nomi dei calenda
rs.., Quelli che mi (anno un po' 
paura sono i preti. Rifletto e invito a 
rlftettere: perche la Chiesa Don di
vide I suoi soldi Ira i barboniV 

La mogiit restituisce il stmpalico 
pugno e quasi grida: -Caro Augu
sto. II tuo e un ragionaroento che 
lion 9a in piedi; se la Chiesa da I 
soldi ai poveri, chi dar i i soldi alia 
Chiesa dlventala povera'». 

Malteo, sel anni, ha gti occhi 

fonfi di sonno. E partito all'alba da 
osenza, con 1 genltori, un cuginet-

lo e la noniw malema. SI awicina 
alia rete che protegge la villetta, 
guarda, sospita, guarda ancora, in-
(11a un dilo nel naso, si china, pren-
rle un sasso. io lira in aria, sta per 
prcpararsi al colpo di testa, il padre 
iospingedi tato. il sasso cade a ter-
m. Mal teoguardadimiovoald l li 
della rete. «Ma la Madonna dove?.. 
\A madre; «E stata poitala via. 
rhwino nascosta in un poslo stcu-
ro... Ma tu chledlgll una grazia, 
chiedl, che cosa vuoi?, chledi che 
lei tl sente- Matteo ci pensa ed 
esciama: "Vtigllo un gelato: noc-
ciola e plstatrhlo.. 

Anlonio. venfanni, ha gll occhl 
UlsJi. .Ablto a Lecce, diploma di 
geometra. sono venuto con la mia 
ragazza, eccola la, resta in macchi-
na. non sojiporia le teleeameie.,. 
Non e che io creda sempre e co-
niunque al miracoli: ma questa 
vulta mi 6 scitnata una cosa denlra, 
non saprei... Mi sono detto: se non 
val, perdi un occasione. Voglto un 
lavoro. Spero che la Madonna mi 
aluB a trovailo-. Lungo la strada, le 
aulo rallenlano. Ne aniva una ros-
5S. sembra appena lavata, dentro 
ci sono rre (liovanolti simil-nazis-
kin. Uno abljassa II llneshino, ride 
c u ria r "A madonnari!». 

A cinquecento metri dal "luogo 

Milano 

Si uccide 
lanciandosi 
dal Duomo 
« MiiANO Una giovanc donna. 
non ancora idennllcata, si 6 uccisa 
ieri. poco ddpo le 13, lanciandosi 
da un bulconctno silualo sulle gu-
glit del duomo d i milano. la don ' 
na, dell'app.itonie eta di circa 30 
anni, che non aveva con se docu-
mpnti e lndc*sava una maglielta e 
un paio di puiilaluni aderenli, e ca-
dula siii sagialo dove, a quell' ora. 
si irovavaix) diverse decme dl per-
sow. 1Ya i present! e'erano anche 
un medico t h e e iniorvenuto subi-
t» icnlando irivann di pre.siare alia 
donna i i«iroi siKcorsi. Per ceicare 
di dare aiulo alia ragasu sono in-
tprvenoti afcuni agenli di polii ia 
i•lie hanno subilo fallo intervenire 
un amlmlan^i. Ad un primo esa-
nie I'Jilcrno ik'l corpo, la donna 
nnit pnisoiiM se#ni c-he |K)ssano 
lnr|Ji;nsnrcall usodisoslanzeau-
pc l i i rml l 
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«Madonna, ti chiedo un lavoro» 
A Civitavecchia, tra fedeli e lacrime di sangue 
La statua della Madonna avrebbe versato lacrime di 
sangue: e adesso Civitavecchia 6 meta di continui pelle
grinaggi. Arrivano da ogni parte d'ltaiia. Chiedono un 
lavoro, un futuro migliore, invocano I'aiuto del cielo per 
un figlio, una figlia, un genitore. Gli abitanti di Civitavec
chia sperano che presto sia edificato un santuario: "Co-
si diminuiranno disoccupazione e poverta.,.». II vesco-
vo:«Stateattentiaifalsipro[eti,.:K, '• " i.--ir„t 

DM. HOSTR0 INVITO 

•MMPMLOTUeCI 
della lacrimazioneii, e'e la chiesa di La signora Maria, commercianle di 
S. Agostino. Oggi, e plena. II vesco-
vo sia consigliando ai fedeli di 
guardarsi dai "falsi proletix. II parro-
co annoisce. Una s^nora com-
menta: -Ce I'ha col veggente- II 
ve^cn ie sarebbe un tipo dai pote-
ri estrewi. ciclopici. Dicono che 
giovedi scorso, davanti alia casa 
deU'operaio Eiiel, abbia (atlo una 
magla: il soleglravasu s^ stesso. 

•Un mlraooloT Economlca. .* 
Sui sa^ralo. un gnippo di pesca-

lori. II pi£i anziano soiride mesla-
mente a una letecamera. It piu gio-
vane sorrkle di quel sorriso. Quasi 
in coro. i due dicono: -forse co-
struiranno un santuario... Quesla 
sloria delle lacrime. vere o false 
non importa. potrebbe aiutare gli 
abltanlidiCiviiavecchia.Troppidi-
soccupati, troppa poveitA.. II no-
slro e un mestiere infame, ormai I 
Pellegrini farebbero vendere piii 
pesce. Satebbe il nosno miracok». 

scarps: "Cia. un miracolo econo-
mico. Ci vorrebbe proprio. Se co-
struiscoiro il saniuario, diventiamo 
tuttl piii buoni e pid ricchi>. Inter
vene anche il barista; >lo non ml 
lamento. Certo, vendo poco. ma 
quello che conta e la fede. lo non 
aspetlo le lacrime delta Madonna 
per credere. Credo e basla. Sem-
|ae». 

IJ vescovo e andato via, ora si ce-
lebra un malrimonio. Serenella ha 
diciasselte anni. Mario ventidue 
Sembrano feliei. La signora Lidia, 
sessanlasetle anni. l i guarda entra-
re in chiesa: .Diciasselte anni... lo. 
alia sua eta, avevo gia un fielfcx £ 
di Roma, la signora Lidia, e Sta cer-
cando di capiie dove e stata na-
scosta la slalua della Madonna. -In 
chiesa, a quanto pare. no... Devo 
vededa. Devo». Peiche? iJJn po' 
per curiosita. e un po' perche vor-
rei chiedere una grazia. Mlo figlio, 
lultimo.^senza tavoro...». 

Due macchine (anjate Napoli. Si 
lermano davanti alia chiesa: "Do
ve la Madonna che piangeV La si-
gnoia Lidia. premurosa: »Non c'6 
piO. Sevolete vedere la casa, uscite 
dal viale girare a deslta, quatlro-
cinquecento metri, sulta sinistra... 
Attend, e'e una buca e la strada £ 
bagnata...>.J4ipaitono,Una paren-
le degll spgsi, capelli bianchi, pel-
liccia rj'collan'a di perle: "II mondo 
e navagliato. non puoi piii uscire la 
sera, non l i puoi melteie un oggel-
lino addosso... Speriamo bene». 
Valeriana, quindici anni: -La Ma
donna dovrebbe mandate un bel 
raggb di luce sulla testa di m b pa
dre: cosi non iranpe piu*. 

Continua il pellegrinagglo da
vanti alia villetta. "to sono pertetta-
mente scettrco...-. Onoirio Lang-
mann, 65 anni, •cittadino italiano 
residenle a Roma., sta amngando 
la folia, fja pioggia. sotrile e insi-
stenie. gli niartella le tempie. "... 
Sono perfetlamente scettkx>, trop-
pe coincklerae. una Madonna 
piange qua. una la... Cosi rischia-
mo if lanattsmo. Ognuno lira lac-
qua al praprio mulino. Sono scenl-
co. Se voi lo sapete, ditemeto: e'e 
un sok> Oio oppure ce ne sono tan-
ti quante sono le religion! del mon
do?.. Una signora di Napoli: «lo ci 
ciedo. ci credo Ci credo e sono 
emozionata. Quesio £ un segno. 
un segno deKieio... Si ricoidano di 
noi, lassu. Lei dice di essere scetti-
co. perche S venuto, altora?». Ono-
trio Langmann e visibilmente ner-
voso. voirebbe schialfe^iaie la 

pioggia e la signora: -Sono venuto 
per cuiiosila. Curiosity inlelletlua-
le». Sara, diciotlo anni: "Guardi che 
e'e stalo un miracolo... Una bambi-
na paralitica ha cominciato a cam-
minare...». II fidanzaio: iSl, e un cie-
cohacomincialo a vedere, unsor-
doasenlire.,,1.. 

U s c U t e d l n p M * 
Ricompare Augusto Scorpati: «lo 

dico I'Ave Maria ogni sera. Ho 
quattio figli. due sposate, uno fa II 
medico, la quarta e senza iavoro. 
La Madonna, se vuole. puo aiutar-
mi^. La mc^lie: <fliavo, Augusto: le 
grazie si chiedono alia Madonna. 
Qualcuno techiedeancheaipolil^ 
ci... Ma ora £ divenlato piu difficile, 
peir.io tutti si rivolgono al cielo...». 
La signora Melina. 70 anni, di Na
poli: -Mia figlia sta male. Ma non 
sono qui per questo. Le grazie si 
possono chiedere anche restando 
a casa.. Malteo ora tira sassi alte 
macchine che passano. La mir? e 
pessima. 

Sul limitare del giardino, I'ope-
raio dell'Enel ha appeso un canel-
lo. «La famiglia dove e avvenuta la 
lacrimazione della statua desidera 
portare a conoscenza di tutli che la 
slessa e stata rimossa dal suo po
slo, non per un geslo di egoismo e 
d i prolanazione (siamo cattolici 
prolessanti e credenti). ma per 
ceicare di riportaie un po' di tran
quillity nella nostra famiglia". 

La cerimonia, nella chiesa di S 
Agosti no.ednila.SereneilaeMaiio 
sotridono stremali ai fotogralo. 

M A N I N O N I O L A 

1TAUA SEMBRA SCOPRIRE un pacsaggio miracolistico d i 
dimensiont insospetlate. Come per una sorta d i •mrmeli-
smo devozionale" una schiera ogni g iomo pia filla d l Ma-
donne lacrimanli e sanguinanti crea un cl ima omotivo in 

cui Folle sempre p iu numerose d i credenti aspetlano d i assislere ad 
un p rod^ io , di vedere i segni materiali dei sacra. E, puntuale, si sea-
tena il conflitto delle interpreiazioni. Aila reazione devota si con-
Irappone il variegato fronte dei dubbiosi. degli increduli.degll uoni-
c i . 

In mezzo la cautela e la prudenza della Chiesa che si riserva l u l -
lima patola per evitare speculazioni di ogni sorta. In questi casi la 
scienza viene chiamata a fomire la sua autotevofe (estimonianza 
che, per lo p i i i . consist* nelia forniulazione d l ipolesi sutl'accadi-
mento. Sempre p iu spesso, pero, le ipolesi degli esperti vengono tra-
slotmate in verdetti sulla verity o sulla lalsita del miracolo. Una com-
plessa questione r ischiacosldivedersir idot taad una banalee steri
le contrapposizione, da l sapore televisivo, tra la squadra laica e 
quellacredente. 

In realta nessuna questione appare indecidibile quanto la verita 
dei miracoli: cosa che gli scienziati veti sanno benissimo. E una roz-
zalfenesia posit ivisticaquellache riduce la complessila delle vana-
b i l id i fenomeni di questo t ipo aH'allemativa secca tra veroe fatso. E 
se false c i sara un imbroglio. II che com porta una ulteriore doppia 
riduzione. Riduzione del misteio a impostura e detla credenza a cre

dulity Quesla frenesia positivi-
stica sembra ispirare niol t i dei 
t omment i da «scettko del villag-
gio» che si sono sprecaii d i re-
cenle, accompagnati da facili 
ironie sulla credulita popolaie, 
da sarcasmi spesso volgari, sui 
raggiri e sui trucchi perottenere 
eiietli miracolosi. Ma questo at-
teggiamento assomiglia signifi-
cativamenie a quel mrslo di lur-
bizia e diffidenza provinciali -
cosl u'ptcamenie nazional-po-
polare - d i chi vede dappertutto 
r imbrogl io po ich* ne conosee, 
inman ie raun po'equivoca, ise-
greii Tutto quesio sembra esse-
re piu che allro senso comune 
che si la teoria. 

E piutlosto il caso d i chiedersi, 
piO modesiamente, peiche la 
devozione assuma cede forme, 
adoperi certi linguaggi, e renda' 
significativi certi segni, Oggi la 
domanda tellgiosa sembra 
orieniarsi verso la ricerca di una 
sempre maggtoie visibility de l 
sacro e delle sue manifeslazioni. 
II che per un verso assoggetta la 
religione alle regole cbe gover-
nano la civilta dell ' immagine, e 
per I'allro ne fa la depositaria su-
prema di una domanda di cei-
tczza. Nella nostra cultura, la 
crescenle sovrapproduzione d i 
immagini, soprattutlo televisive, 

tende ad un elletio di azzeramentodel senso delle immagini stesse. 
Ciascunaimmaginee reialiva. Ciascuna annulla raltra. Questa guer-
ra delle immagini - e attraveiso le immagini - finisce per suscitare 
una domanda d i segni forti. da l signiiicato chiaro e univoco, che 
non si lascino aazerare. E quale senso e piu forte e indiscutibiie, per 
un credente. d i un segno che scaturisce direttamente da una imma-
gine sacra? Soprattutlo se si tratti di un segno co iporeocos ' arcaico 
come i l sangue. in possesso d i significali vitali ancora profondamen-
te depositati nel nostro immaginario, che da sempre ricone al tin-
guaggio del sangue e dei prodigi per esprimete le proprie incertez
ze, i propri t imori. per disegnare le propne ombre, per dire le pro
prie colpe. Sono questi gl i elementi chiave dell' interpretazione reli-
giosa della realta da parte dei credenti, che non vacontusacon Tin-
terpretazione della realta religiosa da parte degli studios! d i fenome
ni sociali. Si tTalta di due piani complementari nessuno dei quali 
legittimato a sostiluirsi al !al l ro e da tenere accuratameme distinti 
per scongiurare i fantasmi contrapposti dell'integralismo religioso e 
di quello posilivista, spesso in aggualo 

Successo alle «Mattinate dell'Unita* per «Uccellacci e uccellini» 

Pasolini, Toto e Paddio a Gramsci 
n - R O I K N U 

m HOMA. Sono passali quasi ven-
t'anni da quando venne assassina-
to, eppure parlare di Pier Paob Pa
solini non £ tamo semplice. Fa an
cora male. Come tomare su una 
ferila non guarita. Accade quando 
si riascolta la sua voce. Che forse 
mai come in Uccellacii e utretHm 
(proieltaio ieri maltina al cinema 
Mignon di Roma, pet la rasseglia 
sellimanale organizzala dall'Lliii-
ta) fu cosl nitida. straziata, Iragica. 
Ma anclre profondamente soiri-
dente, e ironica. Basil rkordare 
quel folgoranlc inizic che prendc 
lo spetlatore di conlropiede c lo 
Irascina con il fiato sospeso, |>CT-
chfi la voce di Modugno vola, vola 
subilo in alto, a! ritmo medicvale di 
una carilata che scandisce i nonu 
dei titoli di testa. E poi la didascalia 
iniziale: -Dove va runuin i l i 1 Boh1 

(Succodi iininterviya con Maoi-
Arrivabsplendore delle immaniiii. 
un bianco c nero jxwero. coinmn-
vcnlc, rtchissimo. Telo e Nineiio 
camtnmano |icr una slraila di |ieri-

MAnmi i 
leria Ninetlo chiede: *A papa, a 
me mi sa che la vita e nientei-. E To
to. «Beh certo, quando uno e motto 
tutlo quello che doveva I'ha bell e 
fatto». II lllm racconla questa hinga 
camminata di padre e figlio. Fan no 
anche una puntatina nel medioe-
vo, a Itovare San Francesco, in un 
apologo racconlato da un corvo 
{•che rappresenta I'inlelletluale di 
siraslra. pnma della morte dl To-
glialti.. fecita un'altra dklastalial 
che nel trattempo si c accodalo al 
duettu. Che diventa cosl un smgo-
lare leizetlo cbe cammlna cammi-
na atiraverso paesaggi poven, e 
noi spetlatori con loro. lino alia fi
ne, rivcdiamoinquelvagabondare 
e commcnlaie da poveraccf i casi 
della vita, la nosua sloria, le nostre 
domande. le nostre paure. Tulto 
ancora atluale. 

A |>arlarne con il pubblico, ieri al 
Mignon, sono veuiiti in la till: il pro-
dutlore Alfredo Bim. Laura Belli. 
Niliello Oavoli, Francesco Leoneltv 

lo scrittore e arnica d i Pasolini che 
prestd la propria voce al coivo, e 
Fulvio Abate, scriltoiedi una gene-
ra^ione successiva. A cooidinare 
1'incomro, il nostro collega Alberlo 
Ctespi. 

Ma serpeggiava una slrana diifi-
colt i . che forse rlguarda il faltoche 
Pasolini e ancora Ira noi e ci e ca
ro. Hguriamoci chi lo conobbe di 
persona, chi lo amo. L'impressbne 
e stata che essta ancora un dialo-
govivocon quello che lu 1'arnico.il 
compagno. i| collega di lavoio Pier 
Paolo. E quindi un im|icdinjento a 
paflamc al passato. SI, Ninetlo Da-
voli, gcnlilmente, ha re-oidato. Co
me Tote e Pasolini lossero entram-
bi niollo timidi c si dessero sempre 
del iei -senta ri^acstnf. senta dotto-
rc.. -. Francesco Leonetti ha osser-
vat'>come lAtxltaca c itcceltini sia 
•uii'epopea degli uimh che scopre 
lante cose, fra cui I'uso della se-
miotn a nell'episodio della conver-
sione de^li uccelli di San France
sco, che andava prendendo corpo 
alloro mgl i intercssi dl Pier Paolo, c 

t'affacciarsi del tetzo mondo«. E 
Laura Betti: •Questo 6 un film che 
segna un passaggio teiribile della 
sloria politica di Pasolini, laddio a 
Giamsci. un grande melodramma 
al limite del populismo sotto il se
gno di Gramsci. Da albra comin-
cio a tombaltere il cinema di mas-
sa.:per lar nascere un cinema d eli
te". E poi e lomata sui tema deH'o-
mologazione •che nasceia da 
molto loniano. mollo tempo pri
ma*. Ma alia fine, una prolesia: 
«Non era un proleta. era solo uno 
che sludiava il suo paese e ce lave-
va addosso*. Chi fu Pier Paob Pa
solini, perche hi cosl sob. peivM 
morl. Sono le domande che non 
hanno ancora avuto risposte |>aci-
licalc. Fra poco uscira un film ftr-
sotim. Uu cfct'tto itatiuno di Maico 
Tullio Oiordana. Davoli sostiene 
che si traita di una ncostruzbne fe-
dele tratla dalle carle. Laura Belli lo 
nega, dice che e impossibile che 
sia cosi Ognuno ha il suo Pasolini. 
non ancora consegnalo ad un pas
sato chiux> e risolio. 
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