
All, dopo il no alia piccola il paese insorge. Andra in processione 

La bimba handicappata 
impersonera Sant'Agata 
Gii abitanti di All superiore hanno deciso che sara A., la 
piccola bambina che soffre di un lieve handicap, ad imper
sonate Sant'Agata nella festa del paese, «I1 sentimento e 
unanime e nessuno ha mai messo in discussione il sorteg-
gio». Giuseppe Rao, il sindaco del paese, spiega che la gen-
te si e stretta attomo alia piccola sin dal giomo della scelta: 
«Esistono gli stupidi, gli ignoranti e anche i cattivi, ma non e 
questo sentire che ha commosso il paese». 

DAL NOSTRO CORRISPONPENTE 

WALTMMIZZO 
I ALl (Messina) A decidere infine che il paese era con la loro bambi-

e slato I'Agora. Come si faceva due-
milacinquecento anni fa pochi chi-
lomelri pifl a sud, dentro le mura del-
I'antica Taormina. La *ausa» e slata 
esposta al popolo che ha deciso. In 
discussione non c'era I'ostracismo 
di un cittadino ritenulo indegno o 
una dichiarazione di guerra contro 
una Poleis vicina e rivale. Cera so
lo da stabilire se la comunita di All 
Superiore avesse a cuore la giusti-
zia o se invece fosse il pregiudizio, 
il razzismo dei forti sui deboli, ad 
aver diritto di cittadinaza su questi 
monli che si specchiano sullo jo-
nio. 

Sabalo sera nel salone della 
parrocchia c'erano tulti. L'unica a 
non essere presente, tenuta giusta-
mente lontana dal clamore che la 
sua storia ha suscitato, era proprio 
lei: A. I suoi genltori hanno pensa-
to bene a difendere i suoi sei anni, 
mentre la maggioranza del paese 
difendeva il suo diritto ad essere 
uguale agli altri bambini di All an
che se dalla nascila ha un lieve 
handicap. Quando i suoi genitori 
sono entrati nel salone della sacre-
stla sono stati accolti da un'ap-
plauso scrosciante e hanno capito 

na e aveva isolate il virus della stu-
pidita senza tarsi contaggiare. 

Giuseppe Rao ha 44 anni, dal 
'92 e il sindaco del paese e ci tiene 
a sottolineare come la pensa la 
comunita. «ll 5 maggio quando e 
stato estratto il nome di A. per im-
personare una delle due Sante, in 
Chiesa c'era uan folia enorme. 
Quando I'arciprete ha letto il suo 
nome c'e stato un apllauso che e 
durato cinque minuti. La gente era 
commossa, tutti hanno pensato 
che fosse giusto che fosse proprio 
lei a salire sul carro. E una bambi
na meno fortunata delle altre e tut
ti le si sono stretti intorno. Certo gli 
stupidi, gli ignoranti e, perche no, i 
cattivi ci sono in ogni luogo. Cos! 
sono venute fuori le voci, i dubbi i 
distinguo. In nome di un rispetto 
pedante delle tradizioni si e detto 
che la piccola doveva fare questo 
o quello e che nelle sue condizioni 
non poteva. lo credo che sia im-
portante quello che impersona, il 
simbolo, credo che sia importante 
la lezione di solidarieta e di uma-
nita che avremo. Se balla o se tes-
se al telaio francamente poco im-
porta. Questo non e solo il mio 

pensiero, ma, come vede, anche 
quello dell'intero paese e per que
sto che i titoli apparsi su certi gior-
nali ci hanno veramente indignato. 
Altro che paese della vergogna, Ali 
e il paese della solidarieta*. Giu
seppe Rao racconta di un senti
mento diffuso tra la gente del pic
colo centra peloritano. Ma i mugu-
gni sono saliti nei giorni scorsi, li
no a far arrabiare di brutto padre 
Vincenzo D'Arrigo, I'arciprete che, 
forte dell'appoggio dell'Arcivesco-
vo di Messina, ha minacciato di 
mandare all'aria i festeggiamenti 
se qualcuno avesse messo in di
scussione il sorteggio. 

A dunque il 18 di agosto sara 
assieme ad una sua amichetta re-
golarmente sul carro delle due 
santuzze, impersonando Sant'Aga
ta o Santa Caterina, il ruolo, come 
vuole la tradizione, sara deciso al
ia vigilia della festa. Ma nessuno 
potra [aria scendere. Si fara la "Fe
sta grande" in onore di Sant'Agata, 
la martire catanese che per un sin-
golare caso e anche patrona di 
questo paesino sperduto, in bilico 
su un fiumara che si rovescia giU 
dai monti per precipitare sulla ri-
viera jonica, a meta strada tra 
Taormina e Messina. 

Casette linde, che si affacciano 
su vicoletti stretti, colorati dai vasi 
dei gerani e nempiti dall'odore di 
basilico e gelsomino. Una comuni
ta di circa mille anime, poco piu di 
trecento famiglie. Un villaggio feli-
ce e sconosciuto, dove non esiste 
neppure la stazione dei carabinie-
ri. Un luogo perfetto per riposare o 
per concentrasi nella quiete, ma 
che una volta ogni died anni 
esplode nella variopinta vitalita 
della festa di Sant'Agata. Ci lavora-

no per mesi ad organizzarla le do-
dici famiglie dei Cilliari. Per il gran 
giomo rientrano persino gli emi-
grati dal Belgio, dalla Francia, dal-
I'lnghilterra, dalla Germania e dai 
mille altri luoghi dove sono fuggiti 
in cerca di quel futuro che, tra i vi-
coli tranquilli di All, e difficile tro-
vare. La festa e l'occasione per riu-
nire le famiglie, riassaporare i sa-
pori, rivedere volti, riaccedenre af-
fetti. II cuore della "Festa grande" 
e nella sacra rappresentazione do
ve due bambine di sei anni imper-
sonano Sant'Agata e Santa Cateri
na. Un copione che unisce brani 
di vite dei santi e ieggende radica
te nel cuore della gente che nei se-
coli si e arrapicata su questi monti 
per sfuggire alle insidie che arrlva-
no dal mare. Raccontano che il va-
scello che riportava a Catania da 
Costantinopoli le spoglie della 
Santa che erano state trafugate dai 
Bizantini, si sia bloccato propno di 
fronte a questa costa, fino a quan
do una reliquia non venne sbarca-
ta. Da allora la volonta della picco
la santa catanese da queste parte 
non si discute. II suo braccio e an-
cora li nel grande Duomo costruito 
dagli Spagnoli nel 1535 - una Chie
sa enorme che sembra voler 
schiacciare le minuscole case del 
paese - cosi come il 18 agosto sul 
carro addobbato con I'oro raccol-
to dai Cilliari ci sara A., anche se 
non ballera la tarantella non spin-
gera il pedale dell'antico telaio. 
«Vede - spiega Giuseppe Rao - la 
gente pensa una cosa semplicissi-
ma. Se Sant'agata l'ha scelta fa-
cendo venire fuori il suo nome nel 
sorteggio, allora e questa la sua 
volonta e la volonta della santuzza 
qui e legge per tutti*. 

Roberto Koch/Contrasto 

Violante 
«Contrario 
a qualsiasi 
ronda...» 
• TORINO 11 problema della sicu-
rezza sulle strade e reale, ma pen-
sare di risolverlo costituendo «ron-
de» di vigilanza «e frutto di scioc-
chezza, equamente distribuita fra 
destra e sinistra*. £ questa I'opmio-
ne del presidente della Camera Lu
ciano Violante, che e intervenuto 
ieri mattina a un convegno organiz-
zato per celebrare i 50 anni della 
associazione dei commerciantidi 
Torino eprovincia 

«Per il principio della par condi-
cio - ha detto Violante - gli idioti so
no equamente distribuiti tra destra 
e sinistra*, (a Nichelino, in provin-
cia di Torino, e stato il Pds a propor-
re la costituzione di ronde di vigi
lantes contro la criminalita, ndr). 

Violante ha aggiunto che «natu-
ralmente, possono esserci stru-
mentalizzazioni, ma e evidente che 
esiste un senso di insicurezza, cui 
occorre dare risposte*. Per Violante 
la soluzione e «in una presenza visi-
bile delle forzedell'ordine*. 

Violante ha osservato che quello 
della sicurezza nelle strade «e un 
problema di tutte le aree metropoli-
tane* e, anzi, «le citta italiane sono 
tra le piu sicure d'Europa. Non biso-
gnaesagerare*. 

II presidente della Camera ha af-
frontato altre questioni di attualita 
la semplificazione amministrativa e 
legislativa, la proposta del presi
dente della Rat, Cesare Romiti, di 
una «nuova Costituzione economi-
ca»,ilfederalismo. 

•Non si risolvono i problemi della 
pubblica amministrazione - ha af-
fermato - con i licenziamenti. 
Ciampi non ha detto questo, ma 
come spesso accade una parola e 
diventata un pandemonio... Si trat-
ta di usare la procedure della mobi
lity anche neH'ottica del federali-
smo. Poi bisogna abolire i certificati 
antimafia che hanno un costo 
enorme e sono inutili...*. 

Milano, ex fantino costretto sulla sedia a rotelle e stato costretto a chiamare la polizia per tomare a casa 

L'ascensore e rotto: disabile bloccato 
SUSANNA 

• I MILANO Ha dovuto attendere 
nell'androne per sei ore, prima che 
qualcuno lo accompagnasse all'ot-
tavo piano, dove ablta. Scena: uno 
stabile dello lacp di via Sebenico 1, 
nel cuore dell'lsola, quartiere stori-
co della vecchia Milano. E successo 
ad Angelo, Galliano, 51 anni, para-
lizzato dal 1974. Vent'anni fa face
va II fantino e correva a San Siro, 
ma una brutta caduta lo ha costret
to a muoversi con una sedia a rotel
le e da quel giomo ha smesso di 
camminare. 

Sabato mattina era sceso come 
sempre al piano terra per ritirare 
pdsla e giornali, ma quando ha 
schiacciato il pulsante dell'ascen-
sore per tomarsene a casa, si e ac-
corto che era guasto. Quel male-
detto ascensore, che funziona un 
gipmo si e uno no, malgrado le pro-

RIMMONTI 
teste degli inquilini che regolar-
mente segnalano i guasti aH'ammi-
nistrazione dello lacp, si era di nuo-
vo bloccato. II signor Angelo ha ci-
tofonato alia moglie, perche chie-
desse I'intervento di un tecnico, ma 
alia Del Bo, la ditta che cura la ma-
nutenzione, rispondeva solo una 
segreteria telefonica. La signora Mi-
rella ha chiesto aiulo a un vicino di 
casa, il delegate di condominio, e 
anche lui ha cominciato a telefona-
re: al tecnico, aH'amministrazione 
dello lacp, aivigili, ai pompieri. 

Dopoldue ore di tentativi andati 
a vuoto, il signor Angelo era sem
pre nell'androne di casa, in attesa 
di soccolso. «Sono scesa _ racconta 
la signora Mirella_ sono andata a 
fare la spesa e sono tornata a casa 
(e anche otto piani a piedi a 65 an
ni, coi borsoni della spesa, non so

no uno scherzo). Gli ho preparato 
un panino e gliel'ho portato, ma 
ancora non arrivava nessuno*. Non 
ha pensato di chiedere aiuto a un 
vicino? «ln questa casa abitano solo 
persone anziane, chi si prende la 
responsabilita di portare un'invali-
do fino all'ottavo piano. E se poi ca
de?*. Forse poteva rivolgersi a qual-
che passante: al sabato, proprio a 
due passi da casa sua c'e uno dei 
mercati piu frequentati di Milano. 
Possibile che non ci fosse neppure 
un giovanotto a cui chiedere un fa-
vore? La signora Mirella dice che 
non se I'e sentita di importunare 
nessuno. «Sa com'e, dicono tutti 
«poverino» ma quando si tratta di 
dare una mano hanno sempre 
quakos'altro da fare*. 

Le ore passano e il signor Angelo 
e sempre nell'androne, in attesa di 
un tecnico che non si trova e di soc-
corso che non c'e. Alle 14,30 il po-

veretto non ne poteva prorpio piu e 
cominciava a star male. «Fai qual-
cosa _ ha detto alia moglie _ prova 
col 113». E finalmente dalle volanti 
della polizia e arrivato un insperato 
aiuto. Una macchina della polizia e 
due agenti in motocicletta sono ar-
rivati in fretta e furia e a braccia lo-
hanno portato fino all'ottavo piano. 
Anzi, fino al seltimo, perche quan
do sono arrivati aH'ultima rampa 
hanno visto che come per miracolo 
la spia verde dell'ascensore si era 
riaccesa. Dopo sei ore di inutile at
tesa il tecnico della ditta Del Bo era 
finalmente arrivato, spiegando che 
si era mosso subito, appena aveva 
trovato il messaggio sulla segreteria 
telefonica. Peccato che quel mes
saggio sia rimasto senza risposta 
perseiore. 

Consigliata dagli angeli custodi 
in divisa, la signora Mirella questa 
mattina andra al commissariato di 

zona a sporgere denuncia contro 
I'istituto autonomo case popolari 
che gestisce lo stabile e contro la 
ditta che dovrebbe curarsi, 24 ore 
su 24 della manutenzione dell'a
scensore. 

La signora pero, non si fida di 
leggi e burocrazia. Spiega che da 
anni chiede alio lacp il trasferimen-
to in un appartamento al piano ter
ra, magari un po' piu grande di 
quello in cui abita attualmente, da-
to che lei, il marito e la figlia, vivono 
in 49 metri quadri. Ha fatto richiesta 
e gliel'hanno respinta, ha tentato 
un ricorso, bocciato anche quello. 
"Mi hanno detto che non vedono la 
necessita di un trasferimento e a 
gennaio mi hanno mandate una 
lettera. Se voglio far valere i miei di-
ritti devo ricorrere al Tar e affidare 
la pratica a un awocato. Questo 
dopo anni di tira e molla*. 
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Da quindici anni nell'Alto Orvietano vive un gruppo di tedeschi provenienti dalla Renania Palatinato 

Integrazione, il segreto di Utopiaggia 
DAL NOSTRO INVIATO 
EUOlNIO MANCA 

i MONTEOABBIONE (Temi). Ti> ma una decisione autonoma 
chi sceglie di vivere in un luogo di
verse da quello ove e nato, e chi fug-
ge inseguito dalla fame e dalla guer
ra una differenzac'e, e non lieve, Tra 
i profughi liberiani presi a fucilate nei 
porti del Gahana, del Togo, della Ni
geria, e i gruppi di rispettabili tede
schi che decidono di trasferire la 
propria residenza duemila chilome-
tri piO a sud, da Magonza alia Valdi-
chiana, e svolgere qui la propria vita 
di lavoro e di su»Jio, non c'e raffron-
to. Neppure con gli approdi clande-
stini alle cosle siciliane o pugliesi 
questi "trasferimenli comunitari* 
hanno molto in comune. Qui si tratta 
di libera scelta, sostenuta da garan-
zie materiali, cultural!, civili; e di tra-
gedia, disperazione, tentative di so-
prawivenza. E tuttavia un problema 
di convivenza si pone anche nelle si-
tuazioni piu «protelle«, un'esigenza 
di cormmicaziane e corretta integra
zione si manllesta anche laddove 
stare insieme non e una condanna 

Di questo - delle difficolla ma an
che delle potenzialila che la coesi-
stenza di gruppi etnici differenti por
ta con se, - si e discusso tempo fa a 
Montegicte, nel granaio del quattro-
centescocastello Misciattelli, aperto 
al pubblico per la circostanza. C'era
no i cittadini di Montegiove e Monte-
gabbione, gli amminislratori locali e 
regionali, il proweditore agli studi di 
Temi, docenti, pedagogisti, sociolo-
gi, studenti, scolan. E, accanto ad es-
si, gli omologhi tedeschi rappresen-
tanti di una comunita onginaria del
la Renania Palatinato che nelle cam-
pagne dell'Alto Orvietano scelse una 
quindicina di anni orsono di farcre-
scere nuove radici. In Umbna, ma 
anche in Toscana, Liguna, Lazio e 
altre regioni, la presenza di nuove 
comunita di minoranza e un feno-
menoormaidiffuso. 

Fu hattezzato W/opirxggia quel-
I'lnsedlamento: «Piaggia» perche 
era il nome della zona, e «Uto» 

I 

perche rimandava all'utopia, alia 
voglia di vivere in forme piu libere, 
sane, vicine alia natura. In un en-
troterra che via via andava svuo-
tandosi del suoi vecchi abitatori, la 
comunita di lingua tedesca e an
data crescendo. Gli adulti hanno 
coltivato la terra, allevato bestia-
me, sviluppato forme di artigianato 
artistico, condotto studi e attivita 
culturali pur senza interrompere le 
relazioni con le regioni d'origine, e 
i ragazzi hanno frequentato le 
scuole e i campi da gioco, hanno 
appreso la lingua e il dialetto loca
le, sono divenuti umbri a tutti gli 
effelti. 

Non ha lagnanze da esprimere 
il professor Karl-Ludwig Schibel, 
che di Utopiaggia i animatore e 
guida culturale. Ne severe autocri-
tiche da muoversi il sindaco di 
Montegabbione, Franco Pennac-
chietti. La scuola - il luogo ove la 
convivenza fin dall'inizio ha misu-
rato se stessa - ha funzionato bene 
come terreno di incontro, cono-
scenza, comprensione reciproca. 

\ 

Lingue, culture, tradizioni, voca-
zioni specifiche hanno avuto mo-
do di venire alia luce ed intrecciar-
si proficuamente, e ne fa fede la 
piena e naturale intesa che hanno 
mostrato i giovanissimi interlocuto-
ri di una utavola rotonda* appunto 
dedicata alia riflessione sulle for
me educative. Ma, a ben rifletterci, 
tutte questo e awenuto grazie alia 
saggezza dei locali e dei forestieri, 
i primi amanti dell'ospitalita, i se-
condi awezzi alia migrazione. Ma 
ciascuno - questo il punto - ha do
vuto agire in assenza di indicazio-
ni o rifenmenti precisi: ne le istitu-
zioni, ne la scuola, ne la politica in 
quanta tali hanno saputo offrire al-
cun supporto; il sindaco, 1'inse-
gnante, I'operatore sociale hanno 
dovuto far da se spenmentare, cor-
rere il nscluo di sbagliare. Un cli-
ma di tolleranza e solidarieta ha 
evilato che frizioni e incompren-
sioni, che pure non sono mancate, 
superassero un certo limite Ma - ci 
si e domandati - e proprio sicuro 
che sia «tolleranza* la parola giu-

» 

sta da usare' In una societa nella 
quale mobilita e scambio sono 
elementi della quotidianita, non 
c'e forse bisogno di strategie piu 
ampie, ambiziose, capaci di ga-
rantire e salvaguardare le diverse 
identita culturali7 In altre parole, 
se e un dramma il crollo della cat-
terale barocca di Noto, non lo e al-
trettanto la morte di una comunita 
di minoranza? II rifenmento non e 
tanto alia nuova comunita tedesca 
di Utopiaggia ne alle comunita sto
riette e ben salde degli sloveni, dei 
ladini, dei valdoslam. Si pensa 
piuttosto agli albanesi di Calabria, 
ai greci di Puglia, ai catalani di 
Sardegna, alle tribD di zingari 
"rom* e «sinti», e anche alle comu
nita di asiatici, africani, maghrebi-
ni, russi, baltici, presenti ormai e 
per le ragiom piu diverse sul terri-
tono italiano La salvaguardia del
la lingua, della cultura, di riti, 
usanze e forme espressive di que
sti gruppi etnici e cosa che non 
pub non nguardare il paese ospi-
tante. 
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1 MENSHEDIGESnONEFAUNISTICA 
1 E' uno strumento di lavoro e di 
1 consultiiione tccinco-sciciuifica per, 

1 • ambtenuitsti 
1 •naturalist! e animahsti 

1 • progiammaton e operator! foumstici 

1 ttaccialori 

1 •agricokorieallevatori 

1 •dirigenu assoctazionistici 
1 • studiosi, riatcatori c studenti 
1 •tecniciT fiimionari, impiegtti 
1 e ammmtstraiori pubhliu, 

K una guida a livello europco 
pei applicue le nuove leggi 
MI fauna, .mibieme e cacci.1 
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