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QuelTItalia arcaica contro Antonella» 
• ROMA. Anlonella e la sua la-
miglia hanno poche speranze di 
spuntarla. Arrzi, dovranno rinun-
ciate a vedere la loro figlia sul car-
ro della Patrona. Contro di loro 
non si e, messo in molo solo il «soli-
lo» pregiudizio nei conlronti del-
I'handicap, ma una credenza ra-
dicala in millenni di storia le cui 
profonde radici hanno imbrigliato 
la mentalita di un'intera popola-
zione. La storia di Antonella, una 
graziosa barnbina di sei anni dagli 
occhi azzurri, claudicante in se-
guito a dei problemi sopraggiunti 
al momento di venire al mondo, e 
apparsa su tutti i quotidiani di ieri. 
Nel suo paese, All Superiore, in 
provincia di Messina, il prossimo 
agosto si festeggera la patrona 
Sant'Agata con una grande pro-
cessione. 

L'Evento e di quelli molto im-
portanti, dal momenta che il rito si 
ripete ogni cinque anni alia pre-
senza di una moltitudine di fedeli 
che accorrono da tutta la Sicilia e 
degli emigrati che dalla Germania 
e dal Belgio tomano apposta al lo
ro paese. Per I'occasione, fra i no-
mi delle bambine di eta compresa 
tra i 6 e gli 8 anni, viene sorteggiato 
quello della piccola Antonella che 
dovra interpretare la figura della 
martire patrona. II suo compito e 
quello di stare seduta sul trono ac-
canto a Santa Caterina. Insieme, le 
due bambine devono fingere di la-
vorare al telaio e poi, al culmine 
della festa, mettersi a ballare. Ma a 
causa dell'handicap, Antonella 
viene esclusa. In particolare i «cili 
ci», le tredici famiglie che si occu-
pano di organizzare la grande fe 
sta religiosa, dopo una riunione a 
porte chiuse, stabiliscono che la 
barnbina non poW essere la pro-
tagoniste della processione. In 
paese questo e argomento di 
grandi discussioni. C'e chi da ra-
gione ai «cilici» e quindi non vuole 
una santa handicappata che non 
pud ballare la tarantella e chi, ap-
parentemenle contrario, cerca di 
trovare una soluzione di compro 
messo, magari facendo interpre
tare alia ragazzina uno dei tanti 
angioletti assiepati sul carro. 

Gli unici veramente dalla parte 
di Antonella sono il sindaco e i 
suoi compagni di scuola che dan 
no vita ad un piccolo corteo per le 
scoscese vie di All con tanto di car-
telli dove la barnbina e raffigurata 
nei panni della santa. Da parte sua 
il parroco del paese nicchia, per 
giungere poi ad unasoluzioneche 
scontenta un po* tutti: rimandare 
la procesione di un paio d'anni. 
Giusto II tempo necessario a (are 
superare ad Antonella leta delle 
candidate. Al di la dello sdegno ci
vile per una profonda ingiustizia di 
cui e stata vittima Antonalla e la 
sua famiglia, per la profonda sol-
ferenza che questa esclusione ha 
provocate nei genitori che vede-
vano nella possibilita di larvivere 
una giomata da protagonista alia 
barnbina, una sorta di riabilitazio-
ne della piccola agli occhi della 
comunita, resta da capire il per
che la decisione sia stata, di fatto, 
unanlme, parroco compreso. Lo 
abbiamo chiesto all'antropologo 
Alfonso Maria Di Nola, esperto di 

L'esclusione di una barnbina handicappata da una proces
sione dove doveva svolgere il ruolo della santa, «non deve 
sorprendere». A dirlo e I'antropologo Alfonso Maria Di No
la, il quale spiega come il rifiuto faccia parte dell'antica tra-
dizione religiosa. Questo perche il figlio handicappato e la 
risposta di Dio ai genitori che hanno commesso un pecca-
to mortale. Del resto, dice ancora, non si possono confon-
dere regole civili con credenze popolari. 

tradizioni popolari. 
Professor Di Nola, perche secon-
do lei la bamMna e stata rifiutata 
da wihrttro paese? 

Questo rifiuto awiene spessissimo 
nella stona popolare cattolica In 
molti paesi si escludono i bambini 
handicappati, o addinttura quelli 
brutti, perche I'handicap e consi-
derato la conseguenza di un pec-
cato mortale dei genitori, e un se
gno di Dio. E la Chiesa slessa che 
spesso favorisce il rifiuto nelle pro-
cessioni. Nel vecchio codice di di-
ritto canonico chiunque fosse de-
forme o avesse delle dita mancan-
ti non poteva essere accolto nei 
seminari, ne poteva celebrare la 

messa. II divieto colpiva, ad esem-
pio, anche i figli dei macellai, la 
cui colpa era quella di uccidere gli 
animali e di macchiarsi le mani di 
sangue. 

C'e un legame tra l'esclusione del
la barnbina e la storia di Sant'Aga
ta? 

Non c'e alcun rapporto. L'unica 
cosa interessante che riguarda la 
santa e che e diventata martire in 
seguito al taglio delle mammelle. 
Stessa sorte viene attribute alia 
Madonna in una storia ebraica di 
Gesu II figlio vuole sapere chi e il 
padre e siccome la madre non le 
risponde, Gesu le chiude le mam
melle in una porta 

Una storia ttudda... 
Si, e vero. Eppure e un vicenda 
che viene rappresentata molte 
volte. Nelle immaginette popolari 
di Sant'Agata si vede la martire 
che porta le proprie mammelle su 
un piatto, oppure le tenaglie con 
le quali le sono stati strappati i seni 
che, tra I'altro, sono conservati a 
Catania. Difatti e la santa protettri-
ce delle mamme che allattano, in 
quanta le preserva dal tumore alle 
mammelle. 

Perche nel vecchio codice di dirit-
to canonico i portatori di handicap 
sono consideiatj il frutto di un 
peccato mortale? 

Dipende dalla Bibbia. Perche Dio 

Una processione 
del Venerdi Santo 

M.Fraschetti 

colpisce coloro i quali hanno pec
cato mortalmente con la deformi-
ta dei figli. Si chiamano «signatus 
de[». 

E dunque la reiigione stessa che 
giusthlca questa forma di discri-
minazfone? 

Non e la reiigione cattolica. Tutte 
le religioni giustificano la esclusio
ne degli handicappati dal servizio 
divino. 

Come e possibile che una creden
za religiosa condizkHii cosi pro-
fondamente le persone, tanto da 
annebbiameUsensibilltaclvlle? 

I principi civili non si possono ap-
plicare alle culture religiose, e an
che nella chiesa cattolica ci sono 
dei principi come questi che risal-
gono a tempi antichissimi, addint
tura agli ebrei, Non poteva diven-
tare sacerdote colui il quale aveva 
delle dita mancanti oppure fosse 
figlio di gestorj di mestieri umilian-
ti, oppure fosse stato condannato 
per ladrocinio. Questo perche la 
Chiesa ha sempre ritenuto che il 
sacerdote debba essere assoluta-
mente esente da difetti ereditari. 
Nel caso specifico poi, si tratta di 
una barnbina e la cosa e molto pifl 
grave, perche e la macanza di os-
servanza di quella regola fonda-
mentale che e la carita e che ap-
partiene alia tradizione intima del
la Chiesa cattolica. £ cioe un mo-
do di offendere lacarita. 

In realta sembrerebbe II contrario, 
e doe die sono la barnbina e la 
sua famkjlla ad essere offesl. 

No, si tratta di un'offesa se consi-
deriamo la predicazione evangeli-
ca nella quale non esistono diffe-
renziazioni tra handicappati e 
non: Gesu visita i malati, le prosti
tute e gli infermicolpiti da malattie 
gravissime. E stato dopo che la 
Chiesa cattolica ha creato questa 
specifica dottrina della esclusione 
degli handicappati dal sacerdo-
zio. Comunque quella della esclu
sione dei bambini portatori di 
handicap e tipica di tutta il Meri-
dione. A Campobasso, ad esem-
pio, per la festa del Corpus Domi
ni, vale la stessa regola. 

Di conseguenza non si pud far nul
la per contrastare questo prind-
pio, va accettato e basta? 

Va accettato e basta, e logico. 

Opere pubbliche: 
oltre la trasparenza 

garantiamo la qualita 
GIUSEPPE REBECCHINI 

S
U L'UNITA del 29 maggio Vezio De Lucid termmava il suo arti-
colo «Cantien, etica ed estetica» con la frasc «Non bisognereb-
be vergognarsi ad assumere il valore aggiunto e&tetico, oltre a 
quello etico, fra gli obiettivi strategici del secondo centro-smi-
stra». In un momento di «riapertura» det canlien di mano pub-

^ ^ ^ ^ blica _ come affermato dall'attivissimo neominiMro Di Pielro _ 
InTGflbrte attenzione dei mass-media e nvolta agli aspetti e ai proble
mi connessi ad obiettivi di ripresa del lavoro, di efficienza e di traspa
renza in questo settore, I'articolo di De Lucia e stato uno dei primi in-
terventi su un giornale a larga diffusione che abbia posto la questione 
estetica alia questione etica. Non si tratta pero di considerate soitanto, 
come De Lucia fa, il governo del terntorio e la pianificazione gli unici 
strumenti di garanzia della qualita deil'ambiente, bensi di cominciare 
finalmente a parlare anche della qualita dell'architettura, seoza la qua
le perfino il mî liore piano urbanistico pud dar luogo ad esiti disastrosi. 
L'archUettura ^ oggi in Italia la piu trascurata e misconosciuta fra le ar-
ti. In particolare gli ammmistraton pubblici itaiiant, non avendo com
preso, almeno negli ultimi due decenni, i'importanza della funzione ci
vile dell'architettura e del ruolo che essa pud as.sumere anche come 
strumento di rappresentazione delle istituziom, non hanno per.seguito, 
salvo casi ecce/.ionali, la realizzazione di opere di eJevata qualita archi-
tettonica E orniai chiaro infatti che aH'interno dei meccamsmi econo
mic! e proceduiali «tangentopolitani» la stessa fase progettuale era con-
siderata qualcosa di superfluo, il progetto costituivs anzi, qualora accu-
ratamente elaborate, un elemento non congruenle con !u dinamica 
degli ingranagyi ben oltati che dalla ideazione «politica>» portava al fi-
nanziamento t necessano qutndi ristabilire le condizioni di babe affin-
che rarchit^ttutd riassuma nel nostro paese, t,oprattutto attraverso gli 
interventi pubblo, il significato e la rilevanza sociale che ha avuto nel 
passato. Fra queste condizioni e indubbiamente essenziale che il nuo-
vo governo, oltie ad un non piu diffenbile corpus unitano ed organico 
di procedure e norme tecniche per I'edilizia che elimmi le carenze, le 
sovrapposizioni e le incertezze oggi esistenti e definisca con precisio-
ne, modalita e discrezionalita dei controlh, appronti .sufla base della 
cosiddetta "Legge Merloni" un quadro legislahvo completo, che possa 
costituire la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche. Ri-
guardo agli aspetti progettuali la bozza di regolamento attuativo neces-
saria alia completa definizione della «Merloni bis» elaborata dal mini-
stero dei Lavon Pubblici negli ultimi tempi del governo Dim non mem
bra aver tenuto in grande conto 1'obiettivo di contnbuire per via legisla-
tiva a creare le condizioni per un miglioramento diffuso della qualita 
architettonica. 

C
OS! COME e stata indivuata una maggiore articolazione del
le fasi progettuali, in fase di messa a punto di quella bozza 
sarebbe opportuno articolare maggioimente le procedure 
adottate in relazione alia estrema diveisitii degli interventi 
pubblici, che possono essere coslituiti da un piccolo ufficio 

^ ^ ^ ^ postale ad un lungo tratto ferroviano per alta velocita. In 
fJHB5W5odo si potrebbe forse risolvere una delle question! che piti ri-
sulta problematica per chi e interessato non solo all'efficienza ma an
che alia qualita architettonica dei risultati: il nconoscimento, effettuato 
gia nella «Legge Merbni«, delle societa di ingegnena come soggetti a 
cui affidare mcanchi di progettazione anche di natura pretlamente ar
chitettonica, in alternativa ai professionisti tradizionalmente abilitati, 
Infatti, mentre e arnmissibile che progetti per interventi di elevatissimo 
importo e a carattere prevalentemente tecnico-speciahstico quail di-
ghe, gallerie, tratti ferrovtan (sebbene anche in questi casi siano pre
sent complessi aspetti architettonici) siano atfidati a societa di inge-
gneria con comprovata competenza specifica m questi tipi particolari 
di opere, non e accettabile invece che la progettazione di interventi di 
natura essenzialmente architettonica possa essere affidata a societa, 
sui cui reali interessi e competenze nel campo dell'architettura si han
no fondati motivi di timore II raggiungimento di un buon liveilo di qua
nta architettonica difficilmente pud essere accettato all'interno di una 
logica societaria, dove per forza di cose devono essere pnvilegiati crite-
n di efficienza mirati a maggiore produttivita e redditivita, Ne sara anti
dote a questo atteggiamento la superflua nchiesta di firma del progetto 
da parte di uno o piu tecnici abilitati, verosimilmente dipendenti o 
azionisn della societa stessa. Gli interventi ediiizi pubblici quati scuole, 
mercati, poste, piazze, municipi, abitazioni, dove la componente archi
tettonica e preminente, se ben progettati e realizzati, posbono contn
buire in maniera determinante alia qualita deil'ambiente urbano ed in 
ultima analisi quindi al miglioramento della qualita della vita. Nel no
stro paese e sempre piu diffusa, specie nel settore pubblico, ia tenden-
za a sottovalutare I'importanza dell'architettura ed tn particolare della 
fase progettuale, tramite la quale, contratta nei tempi in alcunt casi lino 
ali'inverosimile, si cerca di recuperare i ritardi accumuiati per merzie 
ed incapacity decisional! delle stesse amrmnistrazioni E mdubbio che 
per raggiungere in Italia 1'obiettivo della qualita architettonica diffusa e 
necessario poter contare su categorie professional! pieparate Propno 
con questa finalita le Facolta di Architettura stanno facendo in questi 
ultimi anni un grande sforzo organizzativo basato su un nuovo ordina* 
mento degli studi; ma anche lo Stato deve permettere a questi laureati 
di sviluppare gradualmente le loro capactta professional! con concorsi 
di progettazione riservati solo a giovani professionisti, come vien fatto 
gia da anni in altre nazioni europee. Attenzione culturale diffusa per i 
problemi dell'aixihitettura, comprensione delle esigenze tecnico-pro-
fessionali di questa arte, modalita corrette di scella dei progettisti, 
obiettivi di qualita estetica nel settore dell'edilizia pubblica, sono que
ste dunque le i ondizioni affinche l'architettura, msieme alia pianifica
zione urbanistita e al governo del territono, diano luogo a citta e ad 
ambient! vivibili 
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Obelisco rubato 
L'obelisco fu preso quasi sessanta 
anni fa, ma ia gente di Axum e I'E-
tiopia tulta non hanno dimenlicato 
ia sua perdita. La questione e di fat
to diventata il metro di valutazione 
della buona fede del governo ltalia-
no. La stele e piCi che giustamente 
ritenuta in Etiopia un elemento im-
portante del patnmonio culturale 
che il paese non pud permellersi di 
perdere Gli italiani. forti del loro 
ricchissimo patnmonio culturale. 
dovrebbero essere i primi a tom-
prendere I'importanza del monu-
menlo per le donno e gli uommi 
dell'Etiopia i cui anlenati lo porta-
rono alia luce e lo scolpirono lan-
tissimo tempo fa nell'antica capita
te del paese, Axum, poco prima 
della conversione dell'Etiopia al cri-
stianesimo all'inizio del quarto se-
colo, vale a dire agli albon della ci-
vilta axumita L obelisco, alto 24 
metn, e inoltre il piu alto del due 
obelischi dl Axum amvati fino ai 

giorni nostn e, per la bellezza delle 
decorazioni e la finezza dell'esecu-
zione, ha un valore artistico supe
riore a quello dell'obehsco che si 
trova ad Axum L'obelisco dovreb-
be essere restituito all'Etiopia ai 

sens! dell'Articolo 37 del Trattato di 
pace del 1947 dell'ltalia con le Na
zioni Unite nel quale I'ltalia si im-
pegnava a restituire entro IS mesi 
tutto il bottino portalo via dall'Etio-
pia dopo il 3 ottobre 1935, data 
dell'invasione fascista. Invece di re
stituire l'obelisco il governo italiano 
rinvib ogni iniziativa fino al 1956, 
anno in cui fece sapere che non 
era disposto a riporlare l'obelisco 
in Etiopia, ma gli etiopi potevano n-
prenderselo dalla porta di servizio 
a loro spese! Gli etiopi reclamano 
da tempo la restituzione dell'obeli-
sco. Basti qualche esempio: nel 
1968 il Parlamento eliope, preso at-
to del fallimento delle normali vie 
diplomatiche, approve all'unanimi-
ta una risoluzione che chiedeva la 
restituzione. Nel 1992 circa 500 per-
sonalita di spicco dell'Etiopia gui-
date da Li] Michael Imru, gia pnmo 
ministro e figlio del famoso Ras, fir-
marono una petizione per la resti

tuzione dell'obelisco. E piu recen-
temente, 1'8 febbraio 1995,1'attuale 
Parlamento federate etiope ha ap-
provato all'unanimita una dichiara-
zione che chiede I'immediata resti
tuzione. La richiesta e stata inoltre 
appoggiata da studiosi e amici del
l'Etiopia in ogni parte del mondo. 
Tra loro il professore italiano Ange-
lo Del Boca, eminente studioso del
l'Etiopia, e il famoso storico dell'lta
lia, il professor Denis Mack Smith. 
Alcuni di coloro che sostengono la 
necessita dl trattenere l'obelisco in 
Italia affermano che sebbene Mus
solini lo abbia facilmente portalo a 
Roma sessanta anni fa, oggi e tec-
nicamente impossible restitutio. Si 
tratta di una scusa meschma, come 
ha dimostrato il professor Vincenzo 
Francaviglia, esperto dell'obelisco. 
L'obelisco fu portato in Italia in cin
que pezzi successivamente rias-
semblati a Roma Francaviglia spie
ga che e tecnicamenle possibile se-
parare di nuovo questi cinque pez
zi, trasportarli in Etiopia e riassem-
blarli ad Axum. Altn, sfrontatamen-
le contrari all'ipotesi di riparare un 
torlo, hanno suggenlo un compro-
messo» in virtu del quale l'obelisco 

nmarrebbe a Roma con una targa 
che dica che si tratta di un «dono 
dell'Etiopia". Voi sareste disposti a 
permettere al ladro di una statua 
antica di tenersela a condizione di 
applicarvi una targa che dicesse 
che e «un regakw? Queste persone 
non comprendono che un paese 
non pud cedere ad un altro paese 
un inestimabile tesoro culturale 
Tutti sanno che l'obelisco non e 
stato regalato all'ltalia, ma e stato 
rubato a seguito dell'aggressione 
fascista, una aggressione che fece 
ricorso ai gas e che fu condannala 
da tutto il mondo civile1 

E arrivato il momento di abban-
donare tutte le vecchie pretese e il 
governo italiano, formatosi dopo le 
recenti elezioni, pud restituire im-
mediatamente l'obelisco e, quindi, 
con questo tanto atteso atto di giu-
stizia internazionale, gettare le fon-
damenta, come tutti auspichiamo, 
di una nuova fase di amicizia tra i 
due paesi 

Stonco, membra del Comitate 
internazionale per la restituzione 

dell'obelisco diAxum 
Traduzione di 

Carlo Antonio Biscotto 

Ros! Bind! 
Nulla e tanto difficile che, a forza dl cercare, 

non se ne possa venire a capo-
Terenzlp 


