
LE CONTORSIONI Dl ROMANO. Sergio Roma
no, nella sua rubrica su Epoca, accusa D'Alema 
di «ipocrisia». Per I'invito di quesl'ullimo ad aste-
nersi dall'uso politico delle indagini. Perche mai 
sarebbe «ipocrita» I'invito, resta un mistero. Vislo 
die ollre tutto lo stesso Romano, su LaStampa 
di ieri 1'altro, riprendeva pari pari I'esortazione. 
Costruendovi sopra un intero «editoriale-gere-
miade», E sia. Romano non crede a D'Alema 
Sara lecito pero diffidare di Romano. Giacche, 
dapprima, egli scrive su Epoca die «l*inquislto 
deve dimellcrsi o sospendersi> (da bussola a cui 
una buona democrazia deve attenersi»), ma poi 
su LaStampaci ripenso. A suo dire infatti viste le 
lungaggim processuali e la cnsi di «credibilita» 
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dei giudici, wxconera azzerare I'arretrato, con 
una formula che faccia salve le piu elemenlari 
esigenze di giustizia.» Dove «!'arretrato», e il 
contenzioso giudiziano diTangentopoli Insom-
ma, dice Romano, visto che tutti hanno «schele-
iri neU'armadio», meglio <azzerare» tutto.. per 
sedare I'inarrestabile conflittualita politico-giu-
diziaria Fatte salve, etc, etc Geniale' Una solu-
zione degna del Conte-zio manzomano «Sopi-
re troncare Specchiodellebrame cluelipid 

flipocrita» del reame? 
IL BOUQUET DEL POLO. Colletti, Melogram, Pe-
ra, Vertone Owero le «menti» del Polo Con pie-
tosa tenerezza Michele Serra li ha raccolti in un 
«bouquet» di ranuncoli sfioriti, nella sua rubrica 
Non meritevoli - ha scritto - di essere esibiti, da 
Berlusconi, con pacche sulle spalle «che avreb-
bero stordito una mucca frisona» Pero di recen-
te, lasciati da soli, non e che i suddetti abbiano 
offerto un'immagine esaltante di se. Anzi. L'im-
pressione e quella di un rovinoso crollo dell'au-
tostima Ecco alcune battute tratte da una loro 
tavola rotonda sul Foglto dl Giuhano Ferrara. 
Colletti a Pera- <Smettila di (are il guru facci sen-
tire la tua voce Pera «Noi non saremmo qui se 

fossimo stati veramente intelligent̂  Colletti «I 
professori sono spregevoli in quanto tali » Me
logram «Se Colletti va alia Camera, optero per il 
Senato, nella speranza di poter prendere an-
ch'io la parolan. Pera: «Siamo intellettuali in rilar-
do«. Colletti «Per non dire ritardati.,» Alt Urge 
training autogeno Conildott Pilo Famiracoli 
OSSERVATORE IN TILT. Un tempo le condan-
ne dell'eresia erano agguemte e sottili Bellarmi-
no conosceva a menadito le posizioni di Galilei. 
Al punto da accettarle come «ipotesi», pur esi-
gendo l'«abiura». Non cosi oggi YOsservalore Ro
mano Che, per la penna di Giorgio Gianmni, ac
cusa il lilosofo Emanuele Severino «di coniugare 
il nulla con I etemo» e qumdi di non capire che 

«dal nulla non esce nulla a meno che non si tratti 
del cilindro del prestigiatore» Ma perfettamente 
«nulla», ahime, ha capito Gianmni di Severino 
La polemica del quale si appunta propno contro 
la follia del «nulla», per Severino insita nella 
«creazione (divina) dal nulla* e nel «divenire». 
Ora l'anatema pud ben essere un'arte Purche 
non sciatto E ben documentato 
BOCCA DELU VERITA. Dice bene su L 'Espres
so Giorgio Bocca, resistente aziomsta e testimo-
ne oculare' «La guerra civile, cioe lo scontro mi-
litare tra partigiam e fascisti, fu secondana ri-
spetto a quella con i tedeschi" Ergo la Resisten-
za fu in prima luogo «guerra di liberazione» Con 
buona pace di chi si ostina a negario 
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LETTURE. La «180» e a un giro di boa, un libro racconta esperienze familiari e di cura 

minime 

• Ecco lltaliache non leggerete 
mai sul giomale, dove i malati di 
mente finiscono al (ermine dei loro 
voli solitari, quando precipltano = 
nel buio dl un incubo. E allora si 
uccidono a strangolano la vecchia 
madre. Questa 6 quell'altra. Non e 
quella abbandonica, che sejie fre-
ga e poi rivuole indietro il manico-
mlo. N« quella eulorizzatadall'ulti-
mo grldq chimico, dalla formula 
che promette mlracoll, E neppure r 
quella ipacrita,chefingediflonsa-
pere che i) sommo trjhunale dell'e-
tica si ê pronundatQ a lavore del-
I'elettroshock. E un'altra. Quella 
checOnttHtHsuoiguaipiacejebpe' • 
anche a un vecchio empirista hrf-; 
me Franco Basaglia, se potest pa11 

garsl un blglietto di rltomo e venire 
in vislta nel paese della I80,ven-" 
t'annl dopo, Venite, venite a vede-
re questo, scampolo dl paese che 

nel'S^oqMft * ' mM$i!$$%< 
u. mendnoRiifliteressa immt&ma 
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decisive per- iNlestino di wtntitven^, 
Ucinquemlla persone che ancora 
abltano le strutturechluse. I residui 
manicomiall, come li chiamano. 
Quest'anno , per legge, dovranno 
essere eliminati: che fine faranno 
quesli fantasmi?Nessunoneparia. 

Clara Sereni ha curate perl Ta-
scablli di e/o un'inchiesta affldata 
alia pehna di Utcia Annutiziata, 
Gad Lemer, Barbara Palombelli, 
Oreste Pivetta, Gianni Rjotta, E un 
Vtaggio curloso, a volte toccante, 
denlro quell'altra Italia che con la 
malattia mentale ha imparato a 
conviveie, Che sa cos'S e non la 
8caoela> perch* come dice il fitolo 
Si pud/. 6 fatta di gente come i ge-
nltori dl Isaia, una coppia di quelle 

che si pensava il «mejjlio» di iuna 
generazione, nella Roma cicaleg-
gianta dl parole e fogli rivoluziona-
ri fine annl Sessanta. Gente adde-
strata all'uso delle parole, scrittori 
tutti e due, che si ritrova V/g figlio 
che non n6 puo avere'AutisUco, 
muto e geniale in un mondo di 
chiacehiere. E atlpmo a questa 
strana Crtatura, racconta Lucia An-
nunziata di questi amW un po' -
special!, ridlmensiona la sua vita. 

PONTAINBLKAU 

Sara riaperta 
la residenza 
di Napoleone 
• PARIGI, Fu la dimora dove Na
poleone Bonaparte si «riposava», 
tra Una campagna militate e i'altra. 
Dopo un'opera di restauro durata 
quasi died anni, I'appartamento 
private dell'Imperatore, che oqcu-
pa il prime piano del castello di 
Fontainebleau, da glovedl prossi-
mo riaprira le porte ai visitatori. Fu 
Napoleone, prossimo all'incorona-
zione (1804), a volere che il ca-
stello - residenza dei sovrani tran
ces) per oltre 700 anni - ritomasse 
al suo antico splendors dopo II 
sacchegglo subito nel corso della 
rivoluzlone. Grazie a lui I'antica 
reggia ritornd ad essere «casa dei 
secoll e dimora del re», ed oggi una 
prezlosa testimonlanza dellarchi-
tettura e dell'arte decorativa inter
na dei tempo. Nelle sei stanze del-
I'appartamento Bonaparte trascor-
se i momenti della gloria e gll ulti-
ml giorni del suo regno, nel 18R 

In un libro a cura di Clara Sereni, edizioni e/o, so
no raccontate le esperienze positive di chi ha scelto 
il confronto impegnativo e diretto con la malattia 
mentale. Storie, per le penne di alcuni giornalisti, di 
cura in famiglia, in luoghi di lavpro, in comunita 
scientifiche. La follia geniale di Nash, 1'autismo, 
uno psichiatra a capo del personale, una Usl «mol-
to impegnativa». 

Lei rrtette I'insondabilita del figlio 
alcentro della sua scrittura, lui mi-
sura su quella strettoia il valore del-

• |a comunlcazione: Isaia saprebbe 
leggere e scrivere ma non ne cono-
sce II senso. lnsieme cercano un 
luogo che meglio di Roma, «indo-
mabilmente invrvibile», li aiuti a 
contenere le necessita di quel 
bambino. Un luogo-comunita, una 
citta;ferrilg'lla dhe sperimc 

'^SPvM^glipsil 
* f^lrtttSra ll̂ aperugia, c o | | _ _ _ _ 
mai grartde che hanno imparato a 
trattare, e persino B «maltrattare» 
come un normale. I diritti di autore 
di questo piccolo libra sono devo-
luti all'Aurap, I'associazione che 
ha aiutatp questa, e altre famiglie, 
a convtvere col mistero. 

Bellissimo e il ritratto di uno sco-
nosduto psichiatra, primario dei 
servizi di una grande Usl metropo-
litana, proposto da Gad Lemer, In 
quel suo nobile impasto di Utopia e 
disillusions il dottore spiega su 
che cosa si fonda una helping pro
fession. Su una mancanza. «Ma chi 
diavolo pud essere cost bacato da 
scegliere di passare la vita in mez
zo a gente che sta male? Ma come 
ti pud venire in mente, con tutte le 
belle alternative che ci sono, di vo
ter stare in mezzo alia merda, al 
sangue, alia gente che grida? Per
che mai? Uno dei possibili motivi e 
che questa funzione (di accudi-

'melito, ndr) rhi e cosi mancata 
Che devo fare qualcosa per rico-
struirla dentro di me, Questa e 1'il-
lusione autoterapeut'ica che di soli-

, "to ha chi nutre un furorsanandi". V 
•anonimo terapeuta naturalmente 
sa bene che nei sistemi sanitari di 

tutto il mondo, ormai, viene prima 
I'aspetto fiscale - cioe il rapporto 
costi-benefici- e solo dopo la clini-
ca, e solo alia fine I'etka. Ma come 
fare a curare i matti senza I'etica? 0 
si finisce a far ricoveri per far cre-
scere i fatturati o si 6 reclutati dall'i-
deologia scientista. Dimenticando 
la fatica del doppio binario: senza 
psicologia non c'e chimica che ba-

di _ . 
belli, quelli che hanno messo su le 
cooperative per far lavorare 
•svantaggiauV. La gente che prati 
camente ha ridato la vita a Pjoppa, 
I'alcolista taglialegna della Bassa 
friulana che lavora alia Coop Servi
ce dove il capo del personale & 
uno psichiatra. Curiose aziende, le 
uniche che hanno date senso con-
cieto alia 180. Perche il lavoro fatto 
per gioco - spiega Pivetta - utile a 
riempire il tempo di degenza, Don 
serve a niente. Non crea domande 
n£ bisogni, non sviluppa funzkmi, 
non e merce di scambio e non ga-
rantisce soldi. II lavoro ha da esse
re vera. ,, 

E se volete un sogno, per finire, 
c'e la storia di John Nash. Quelle 
che scriveva cartoline con su scrit
to: «Ho preso I'autobus numero 77, 
mi ricorda te», Chi e: un pazzo o un 
poeta? 11 finale americano di Gian
ni Riotta e la storia del «Fantasma 
dell'Aula Fine». J| matto d( Prince; 
ton, Nobel per I'economia nel 
1994. II pioniete della Teoria dei 
Giochi, quello che a vent'anni fu 
ammesso ai corsi di specializzazio-
ne con il seguente giudizlo: «This 
man is a genius*. A un certo punto 
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della sua vita, Nash e diventato 
schizofrenico, un pazzo del villag-
gio scientilico. Per6 ha avuto la for-
tuna di restare a Princeton. Un vec
chio allampanato in giro per i via-
letti, che legge giomali a sbafo i 
colleghi hanno convinto I'Universi-
ta acontinuarea versargliun mo-
desto stipend^ E questa la vera 
«notizia», la rarita. Non il fatto che 
John Nash abbia potuto attraversa-
re per ben due volte quella linea 
senile che spesso separa la follia 
dalgenio. > 

Cinque cronache da un paese civile 
Luda AnmintaU, Old Lwmr, Barbara PalomtwHi, Oratt* Mwtta, Olannl 
RtottaMno(liautortiWmcci>ntlcttecoinpDngonO'Slpu6l-,ch*eK» 
nil tatcaUH a/o a cura dl Clan Saranl com* aaguttoMaala dl in 
prM«dmt*voliiinatto,lntrtolato-Mlri(iiaraV,donl«scimrk»av«va 
raccoHo taittmonlanz* • necenH dl pamnagcl dal mondo M i a cultura 
a (Mtaaptttacolo chactMavano pleco»*aiidldraininl iamUiaillagatl 
all'hand^dlunapai*onaoara.Sa<fWrttuaio>facavad1una>petto 
doloi»aDaiiaaeoiteadtllaMoa>aBad>taBtepjiMi||caaBdatodl 
im*trimacolMlha,«piiol.nKMtrarartnraKlaiMI'HaHa.EI1talla 
clwcoalalolllahalmpaiatoaconvlvara.QuaHad>HafamlcH*clwMnno 
com^mnunbambmoaHM«ko,dat>ptlcMaWcrMtaitardarnmte 
lavoranonalMUal.ilaglloparatorichatangorMlnplaollacooparatlveche 
agN «avantaula» danno lavoro. 

Presented gli appuntamenti della manifestazione in programma a Torino dal 16 al 21 maggio 

II Salone del libro cerca la piu bella del reame 
• TORINO II tema del prossimo Salone del libro? Ma la 
donna, perbacco. La donna che in questo Novecento ormai 
agli sgoccioli ha vissuto la sua «rivoluzione», che ha smesso 
di essere Penelope, che fa la sua corsa come manager, che 
induce a un saggio «ripensamento» sul ruolo femminile per
sino la prudente e tradizionalissima Chiesa. Quanti cambia-
mcntil Gia, ma poi viene il momento in cui le donne scopro-
no die certi vecchi schemi culturali sono duri a morire... In
somnia, il maschilismo sembra sempre pronto a risorgere, e 
allora ecco che hanno ragione gli organizzaton a scrivere 
cosi 11 sottotitolo del Salone che si svolgera dal 16 al 21 mag
gio: «ll secolo delle donne'», con quel punto interrogativo 
che rilancia perplessita, Incertezze e, magari, rivendicaztoni. 

«Eh si, ci sono sempre le contraddiziom» annota Benia-
mino Placido, fantasioso stimolatore dei progetti culturali 
della rassegna libraria, che assicura pero di avervisto anche 
una donna nella pattuglia di carabinieri a cavallo che giorni 
addietro faceva servizio a Villa Borghese. Che fossero non 
Cc, ma vigili urbani? II dubbio e pia che lecito. E poi, e pro-
prio sicuro che la grande aspirazione al femminile sia quella 
dl mdossare la divisa? ma le donne non vogliono «distinguer-
si» dall'altro sesso? o ha ragione chi sostiene che «quando si 
tratta di carriera o di ricerca dell'autorita le donne si compor-
tano nepiu n& menocomegli uomini?». 

Cercheremo le risposte al Salone, ha promesso Placido 
illustrando col «patron» Guido Accomero il programma della 
manifestazione che si annuncia sotto i migliori auspici, con 
un aumento di almeno 1115 percento degli espositori. Parec-
chie novita sotto le volte del Lingotto. la partecipazione delle 

Ecco l tttoH dl aleiml eonvacnl cha a! wolganmo al Salone 
dal HONK 
I S mafflo: >La tv nella lnrtara>, Intervangono Plppo Baudo, 
Vtttorto Caeehl Gori, Fedela Conralonlarl, Qad Lamar, Ezlo 
Mdura, AlbaPariaW. 
17 mafflo: •Mflaranza hi comtmlcazlona., eon CWra 
Br»taehar,SlavanhaDfaliullc,MlrtamMakaba,Rlgob»rta 
Menchu, Rtta Levi Montalelni, Edna O'Brtwi: •Donna a Papa-; 
•Canto annl di aerttMel, canto HM dl donna-, partodpano 
LiriuAdi>iTio,SaranaDandM,kifaFatMnalM,UuraUIII, 
Oada Rtankil, Famanda Pkww, EMnSaflario, Okwanna 
Zuceorri. 
IS magfw; •Donna d'ltana a donnad'Amarica* eon CMara 
Bwtad'Arfan«r«,FurioCok)mbo,Albal^nattl;.Uomliil« 
donna; MUDo a lopraffariorw, Irrtarvangono Maria Row 
CutrafalH,Umbarto<Ullml>orH,Roaaitaauaccl,Qlna 
Laforio, Pla Para, Mariaa Ruconl. 
19 maggio: «ll Novaeanto tecolo dalla donna: I'attca a la 
poWea. U Grandl Madri o lo attra?>, con "a partadpaikma di 
Flavla Arzanl, Hanan Aahravl, Paola Dadna Lombardl, Paolo 
Horn d'Arcala, Rlgoborta Menchu, TuIHa Zavl; >E gll 
uomkil?>, kitarvangono Tanar Ban Jalkmn, Enzo Blagl, 
Ptobangalo Buttaluoco, NlcoOnngo. 
20 maggio: .".'Africa, la parola, la donna: la acrittura 
hmmmlla aMcana tra aapranlona ed amanclpazlona>, con 
Barnard Dadla, BucM Emashata, Fatlma Memtaal, Zoo 

riviste nazionali, un padiglione che presenta tutte le iniziatrve 
editoriaii delle region! italiane e, forse, straniere, un'area 
specifica per la fantascienza con una Firie di approfondi-
menti sul passaggio dalla narrativa di genere scientifico alia 
sua interpretazione cinelnatograf ica. Col che si conta di met-
tere a segno anche un nuovo record dei visitatori, considera
te una replica autorevole a <erte posizioni preoccupantit 
secondo le quali «la lettura non serve pifl» e i libri non aiute-
rebberoacrescere. 

La maggior parte degli oltre sessanta convegni e incontri 
in calendario alia <festa del libro* e comunque dedicate alle 
donne, alia loro presenza nella societa, alia scoperta di nuo-
ve scrittrici e alia valorizzazione di altre, alia loro influenza 
sulla cultura editenale e letteraria, al mutamento dell'imma-
gine della donna, al sigmficato di soggettivita femminile. E 
prevista la partecipazione di numerose scrittrici, politiche, 
donne di fede, editrici, giomaliste, attrici, registe italiane e 
straniere. Una tavola rotonda awieri il confronto sul contri
bute femminile all'etica e alia politica In un incontro verran-
no indicati i died libri scritti da donne, che maggiormente 
hanno pesato nella formazione degli intervenuti. Le piu note 
hrme delle rubriche di corrispndenza con le lettrici raccon-
teranno come vedono cambiare la donna modema. 

Ma chi e stata, chi e «la piu bella del secolo»? Si e trasfor-
mato anche il concetto di bellezza? Al Salone si analizzeran-
no in un convegno i risultati di un referendum promosso da 
«Tuttolibri» de «La Stampa«. Beniamino Placido ha gia detto 
la sua. proporra Anna Magnani di Roma atta aperta come 
simbolo di «donna vera, vitale, inteiligente*. 

RITRATTI 

II flamenco 
fascino 

e «carne» 
di una cultura 

FILIPPOmiANCHl 

J EREZ DE LA FRONTERA, An
dalusia Estemo notte E una 
serata tiepida, e le strade so

no affollate di gente. In una piazza, 
tre suonatori di flamenco cammi-
nanoeretti, neri e inflessibili, come 
quelli dei film, Stanno cercando un 
nstorante in cui mettersi a suonare, 
verosimilmente fino all'alba. Ne 
scrutano alcuni dalle finestre. Molti 
sono pieni, ma ce n'e uno quasi 
deserto. dentro si vedono solo un 
paio di camerieri, un barista semi 
addormentato, forse il proprieta-
rio. 1 tre si guardano in faccia. Uno 
dice: aqui (qui, in spagnolo), gli 
altri due annuiscono, Entrano nel 
ristorante, e si mettono a suonare il 
piu intenso flamenco che si sia mai 
ascoltato. Non c'e pubblico. // fla
menco basta a se stesso. E basta a 
se stesso perche e talmente radica
te nella storia, nel senlimento e 
nella cultura della gente che rap-
presenta da essere sempre e co
munque vivo nella sua coscienza, 
anche quando e inascoltato Esat-
tamente il contrario di quanto ac-
cade alle nostre musiche commer
cial! Che non possono sopportare 
,l'assenza4i p.Hpblico, perche. esi-

standomvendutesvaniscono, 
Nel flamenco, non conta la 

quantita di spettatori, ma semmai 
la loro quality il grado di concen-
trazione che sono in grado di sop
portare, senza il quale difficilmente 
si puO raggiungere la madmsada, 
l'alba costantemente attesa.. E im-
portante, oggi, ascoltare il flamen
co, conoscerlo, studiarlo perfino. 
Soprattutto per due ragioni. La pri
ma e di afhmta con certi sviluppi 
della musica contemporanea, e si 
presume di quella futura perche il 
flamenco e la prima forma di cros
sover fra culture diverse di cui si 
abbia memoria Un paio di secoli 
prima che gli americani inventas-
sero il jazz, il flamenco era gia un 
formidabile veicolo di <mimesi« per 
il popolo gitano: conservava in se 
la memoria della leggendana mi-
grazione, delle tracce raccolte lun-
go il asenhero degli ztngarii, che 
nasce dalla regione Indiana del Ra-
jastan, si biforca all'altezza del Kur
distan, amva da un late alia Spa-
gna, costeggiando tutto il Nord 
Africa, dall'aTtro fino alia Germania 
e all'Olanda, attraverso la Turchia 
e i Balcani, ma al tempo stesso <mi-
metizzavan questo sterminato sa-
pere musicale nel gia contaminate 
universo musicale andaluso, assu-
mendo ad esempio git echi di pre-
ghiera araba che lo caratterizzano. 
La seconda ragione del tuto con-
traria, e una profondita emotiva 
(canle jondo vuol dire appurito 
canto profondo) ormai sconosciu-
ta alia musica d oggi, che invece ci 
di il senso pnmano dell'espressio-
ne musicale, «lingua dei senttaEn-
B», come la defini tanti anni fa Su
zanne Langer 

La pubblicistica italiana sull'ar-
gomento, in generate piuttosto 
scarsa, si arricchisce ora di un mte-
ressante capitolo monografico. II 
hscino e la came, pubblicato da 
Maria Cnstina Assumma per la Me-
lusina Editnce II sottotitolo recita // 
flamenco racconta, a enfatizzare 
I'aspetto di testimonlanza diretta, 
di ncerca sul campo, che percorre 
l'intero volume. E se questo teste, 
eccezionalmente ricco di spunti e 
di informazioni ha un limite, 6 pro
pno quello di non puntare a suffi-
cienza sull'aspetto narrativo - I'e-
spenenza vissuta dell'autrice nella 
comunita gitana andalusa - dissi-
mulandolo in un linguaggio saggi-
stico e un po' dotto. Ciononostante 
pochi altri testi sono altrettanto 
preziosi per chi vogliaconoscere la 
storia e I attualtti di questa musica, 
la sua genesi, i suoi interpret!, le 
sue valenze social!, ntuali, i grandl 
autori che ha ispirato i sentimenti 
che muove. Piu in generate // faso-
no e la camee un prezioso teste dl 
riferimento per approfondire la co-
noscenza delle genti gitane, nspet-
to alle quali, normalmente, siamo 
capaci soltanto di luoghi comuni e 
diffidenza 

I 


