
Ora che la stagione turistica � alle
spalle, � tempo di tirare le somme e di
una prima riflessione.

Andamento stagionale che ha ricalca-
to quello meteorologico: pi� nubi che so-
le. 

Un bilancio certamente con cifre in
rosso. Se non abbiamo toccato la crisi, ci
siamo andati, senz�ombra di dubbio,
molto vicini, al di l� di quelle che po-
tranno essere le valutazioni da parte di
operatori turistici che, un po� meno de-
gli altri, hanno risentito del trend nega-
tivo.

Un dato, questo, che va esaminato
con una doppia chiave di lettura: la pri-
ma, a conferma di quanto continuiamo
a ripetere, cio�, che ancora una volta
qualit� e organizzazione sono armi vin-
centi; la seconda, deve suonare come
campanello d�allarme per coloro che ri-
tengono che prezzi e servizi non incida-
no pi� di tanto al momento della scelta
da parte di chi programma la sua va-
canza.

E� inutile stare dietro ai punti di per-
centuale, sarebbe come se si volesse
guardare al problema con occhi bendati,
visto che da qualsiasi angolatura lo si
voglia guardare, comunque il dato che
abbiamo tra le mani non � certamente
positivo.

Invece, � indispensabile uscire da for-
me di ipocrisia, che non farebbero altro
che peggiorare ancora di pi� quanto, og-
gi, � oggettivamente un elemento signi-
ficativo su quello che potrebbe essere il
futuro di uno dei settori trainanti dell�e-
conomia garganica, se non proprio l�uni-
co. Il calo di presenze e il conseguente
minor introito di risorse finanziarie non
sono i soli  elementi significativi dai
quali partire per meglio capire come si
stia allargando la forbice tra offerta tu-
ristica da parte degli operatori gargani-
ci e domanda che s�assottiglia sempre
pi�, e le cui cause vanno attentamente
studiate e approfondite.

Non � il caso, certamente, di mettere
la classica testa sotto la sabbia, quanto,
piuttosto, avviare un processo conosciti-
vo passando i dati al setaccio, al termi-
ne del quale cominciare a ragionarci so-
pra, prima, ripetiamo, che possa essere
troppo tardi  per correggere il tiro.

Calo di presenze e meno incassi non
possono, per�, essere gli unici dati da
monitorare, in quanto vanno presi in e-
same il numero dei lavoratori stagiona-
li impiegati e i giorni di occupazione ga-
rantiti. E anche in questo caso non in-
travediamo punti di ottimismo  che pos-
sano farci credere che il prossimo anno

aumenteranno sia i lavoratori da occu-
pare che il numero delle giornate di la-
voro.

Per questo riteniamo che sia necessa-
rio raccogliere suggerimenti e proposte
spendibili su un tavolo di confronto at-
torno al quale potrebbero essere chia-
mati i soggetti direttamente interessati,
ma anche quanti, a diverso titolo, non
dovrebbero sentirsi semplici invitati
bens� autorevoli interlocutori. Ci riferia-
mo, in questo caso, non solo agli ammi-
nistratori regionali, provinciali e comu-
nali, enti sovracomunali, come parco e
comunit� montana, ma anche a quella
parte di associazionismo che, da sem-
pre, viene tenuto a debita distanza, se
non proprio dimenticato o, peggio anco-
ra, volutamente trascurato.

Se partiamo, poi, dal dato che, insi-
stentemente viene indicato come traccia
di un nuovo percorso significativo per
arricchire il pacchetto dell�offerta turi-
stica, cio�, che non essendo pi� suffi-
cienti �mare, spiaggia e sole� a calami-
tare i flussi turistici, vanno pensate al-
tre proposte, non possiamo non indicare
di guardare a un patrimonio di inesti-
mabile valore, di cui il Gargano � depo-
sitario, e che sono le testimonianze sto-
rico-monumentali, oltre, naturalmente,
a quel bene �unico� com�� l�area parco.

Non � certamente un caso se, infatti,
proprio il cosiddetto �turismo verde�
non conosce crisi, anzi, � in continua
crescita, tant�� che il parco del Gargano
� al terzo posto tra quelli pi� frequenta-
ti. Allora, perch� non impegnare risorse
per valorizzare  beni culturali, e i nu-
merosi insediamenti  archeologici, tanto
per citarne qualcuno, quel grottone di
Manaccora  ovvero �la grotta degli dei�,
una vera e propria peculiarit� che in
tanti ci invidiano?

Questo ci dice che possiamo proporre
itinerari culturali di notevole spessore,
che potrebbero incrociare quella fetta di
turisti, come � stato ripetuto in pi� oc-
casioni, che non ama il frastuono ferra-
gostano n�, tanto per usare una frase a-
busata, quel turismo �mordi e fuggi� che
non lascia nessuna traccia significativa,
se non quella di un�orma che si cancella
ad ogni cambio di stagione. 

Uno sforzo in questo senso va fatto:
ne guadagnerebbero  la qualit� dell�of-
ferta e le prospettive di una nuova pro-
grammazione per puntare ad attirare
non solo un numero maggiore di turisti
ma anche per favorire quella che, da
sempre, � la prospettiva alla quale si
guarda con tanto interesse: la destagio-
nalizzazione.

TURISMO IN SOFFERENZA
di FRANCESCO MASTROPAOLO

Il Ferro
Battuto

Lavorazioni
artistiche

�Da dove viene l�acqua e di chi �?�.
Provate a rispondere a queste do-
mande. A me le hanno suggerite uno
spettacolo di Beppe Grillo. Ma la ri-
sposta ha posto altri interrogativi,
che mi portano a concordare con la
scelta della Regione Puglia che ha af-
fidato a Riccardo Petrella la guida
dell�Acquedotto Pugliese (AQP) .

Sappiamo bene come l�acqua sia un
bisogno primario, un diritto di tutti.
Perci� dovrebbe essere gestita da au-
torit� pubbliche escludendo a priori
la privatizzazione che ne aumente-
rebbe i costi. L�acqua non � �merce�
su cui lucrare. E� purtroppo accertato
che di acqua ce ne sar� sempre meno
e che le guerre in futuro si faranno
per l�acqua. Da un recente rapporto e-
merge che dal 2000 ad oggi, a causa
dell�acqua, ci sono state 31 guerre, ri-
volte ed atti terroristici. La desertifi-
cazione colpisce un terzo della popola-
zione mondiale con costi che si aggi-
rano attorno ai 42 miliardi di dollari
l�anno. Oltre un miliardo e mezzo di
persone non ha l�acqua potabile; nel
2020 saranno pi� di tre miliardi. 

Quanti in futuro disporranno di ac-

qua a sufficien-
za? I garganici
saranno tra i
f o r t u n a t i ?
Quali sono le
soluzioni per-
corribili? E�
giusto privatizzare e lasciare che il
problema lo risolva il mercato? 

In risposta a questi interrogativi il
Manifesto dell�acqua sostiene che es-
sa non deve diventare il petrolio di
domani. Confutando l�idea che l�ac-
qua sia �l�oro blu�, il Manifesto affer-
ma che deve essere considerata un
bene comune, un patrimonio dell�U-
manit�. Propone inoltre la definizione
e la messa in opera di un sistema
pubblico di gestione delle risorse idri-
che organizzate dal livello locale a
quello mondiale, avente anche la fun-
zione di �tribunale� per la risoluzione
dei conflitti e di garante dell�accesso
per tutti nella quantit� e qualit� ne-
cessarie alla vita. Autore di questo
Manifesto � Riccardo Petrella, attuale
presidente dell�AQP. A seguito della
sua nomina, si sono agitati in tanti, e
quest�onda di agitazione ha invaso

anche Vico,
dove qualche
�illustre� cit-
tadino si � la-
sciato andare
al pi� sterile
dei campanili-

smi, che, nella breve sintesi di un tur-
piloquio impregnato di luoghi comu-
ni, si pu� cos� riassumere: ˙Ma come!
Si preferisce uno di fuori ad un pu-
gliese?¨. 

Probabilmente c�� delusione per la
mancata nomina di qualche dirigen-
te. Ma prima di sparare a zero sareb-
be bene documentarsi, e scoprire che
Riccardo Petrella � una persona com-
petente del settore (a livello mondia-
le). E�, inoltre, economista politico
(studi all�Universit� di Firenze), con-
sigliere della Commissione Europea a
Bruxelles, professore di  mondializza-
zione presso l�Universit� Cattolica di
Lovanio (Belgio), presidente del
Gruppo di Lisbona, collaboratore di
�Le Monde  Diplomatique�, presiden-
te, per cinque anni, dell��Associati�n
des Amis de Le Monde Diplomati-
que�. Petrella � anche presidente ita-

liano del Contratto Mondiale sull�ac-
qua, impegnato da anni a contrastare
la privatizzazione. 

Petrella, che in dicembre sar� a
Bruxelles per l�Assemblea Mondiale
dei Cittadini per l�Acqua, guider�
l�Acquedotto Pubblico Pugliese, che
dal 1999 � una Societ� per Azioni, a
capitale interamente pubblico ma i
cui investimenti sono sempre pi� fi-
nanziati da capitali reperiti sui mer-
cati finanziari italiani ed esteri, con
un fatturato superiore ai 300 milioni
di euro e pi� di 1.800 dipendenti. 

Petrella non avr� vita facile dal mo-
mento che c�� chi sostiene la de-pub-
blicizzazione dei servizi idrici dando
la priorit� alle privatizzazioni sotto
forma di PPP (partenariato pubblico
privato), specie con lo strumento del-
le multi-utilities, considerate la solu-
zione ottimale, la via del futuro per la
rimodernizzazione dei servizi �pubbli-
ci� e delle citt�. 

Ma certi �argomenti� riguardano i
diritti fondamentali delle persone.
L�acqua e l�Acquedotto pugliese sono
tra essi.

Fancesco Saggese

Il futuro dell�Acquedotto Pugliese

L�ACQUA 
CHE VERRA�

Neppure di fronte alle scadenze previste
per impiegare i 350mila euro del primo fi-
nanziamento statale per �salvare� l�abba-
zia di K�lena dal degrado ormai avanza-
tissimo, sono state superate le divergenze
sugli interventi da adottare e le modalit�
di  gestione tra il Comune di Peschici e i
fratelli Martucci, attuali proprietari del
complesso e dell�azienda agricola. Cosic-
ch�, oltrepassato il tempo di ragionevole
attesa, durante il quale sono falliti vari
tentativi di ricercare una soluzione concor-
data, il Municipio, in sintonia con il Mini-
stero, si appresta ad avviare il procedi-
mento di esproprio. Una decisione obbliga-
ta per salvaguardare il pubblico interesse
del monumento. Una decisione che giunge
tardivamente in quanto era chiaro, da pa-
recchi anni, quanto fosse difficoltosa la
strada della soluzione condivisa. 

Il progetto di recupero e valorizzazione
del monumento deve dare ora una risposta
adeguata alla storia e all�economia del no-
stro territorio, tanto ricco di risorse natu-
rali e non altrettanto di monumenti e arte,
che stenta ad incollare altri lembi di turi-
smo a quello balneare. 

Da oggi in poi, nella fase operativa, l�at-
tenzione si sposta quindi sulla dimensione
storico-religiosa del millenario complesso,
che il progetto di recupero dovr� conside-
rare con attenzione. Essa attiene all�abba-
zia nella sua interezza  e non alle sole chie-
se. Va salvaguardata la complementariet�
che ne definisce il valore storico-religioso-
culturale, valore d�insieme che � superiore
alla somma del valore delle singole parti, e
che si pu� apprezzare soltanto valutando
integralmente, nell�insieme, chiese, corti-
le, residenze e annessi. 

La storia millenaria dell�Abbazia impo-
ne linee senza deroghe su valori e principi.
Il vasto popolo di K�lena, di fede, di storia
e di cultura, questo chiede anche se perce-
pisce le difficolt� del momento che monsi-
gnor d�Ambrosio, in occasione della ricor-
renza dell�8 settembre, conclusa da una
fiaccolata simbolica e partecipata, ha defi-
nito ˙fatiche del tempo presente¨. Tempo
presente scandito da relativismi devastan-
ti pi� di quanto abbiano potuto esserlo nei
secoli la politiche anticlericali e di sop-
pressione degli Ordini Religiosi. Una deli-
mitazione temporale che � per� espressio-
ne di una incondizionata fede nel futuro,
perch� � sempre la ragionevolezza degli
uomini che alla fine prevale su egoismi e
comportamenti dettati da interessi parti-
colari o da disinteresse.

n

Comune di Peschici e Ministero orientati ad espropriare l�abbazia ai privati e procedere al recupero indifferibile

KALENA Le fatiche 
del tempo presente
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Da oltre un mese anche le scuole pu-
gliesi hanno aperto i cancelli: tra i pi� cu-
riosi le bambine e i bambini, alle prese
con grembiuli e zainetti, libri e astucci
pieni di matite colorate, penne, quaderni,
gomma, evidenziatori, temperamatite, �
tutto quanto occorre per fare scuola. 

I giovani adolescenti non sono da meno.
E� indubbio che la scuola rappresenti an-
cora un�attrattiva per gli studenti, per lo
meno all�inizio dell�anno scolastico, quan-
do le attese sono ancora elevate e gli in-
successi lontani.

La riforma Moratti, in atto nel primo ci-
clo, sar� estesa al secondo dopo l�approva-
zione che ha visto un forte scontro tra
maggioranza e minoranza parlamentare.
Intanto personale docente, Ata e dirigen-
ti sono impegnati a rivedere linguaggi, or-
ganizzazione e sistema di valutazione, al
fine di realizzare i risultati attesi.  

E� fermamente acclarato che il cittadino
del terzo millennio, per fronteggiare le sfi-
de della societ� conoscitiva, globale e mul-
ticulturale necessita di competenze, sia
quelle connesse alla sfera cognitiva, sia a
quella affettivo-relazionale. 

Si vuole, infatti, formare un cittadino
intero, che usa la mente e il braccio, il
pensiero e l�azione, il cuore, gli affetti e la
volont� per integrarsi e al contempo argi-
nare i mali della societ� globale: abuso di
droghe, aumento dei senzatetto, crimina-
lit�, intolleranza, distruzione dell�am-
biente ed eccessi di consumo.

Societ� complessa, che da un lato pro-
clama e dall�altro nega diritti, societ� che
discrimina, producendo le nuove disugua-
glianze generate dal capitalismo del-
l�informazione. Societ� globalizzata, che
se da un lato offre molte possibilit�, so-
cializzando merci, informazioni, eventi,
possibilit� di debellare malattie, dall�al-
tra immiserisce, affievolendo legami, au-
mentando il peso della solitudine, l�insi-
curezza e incertezza del futuro, risultan-
do pi� aggressiva e a rischio di emargina-
zione che nel passato.

Societ� popolata da giovani affetti da
solitudine, incertezza, precariet� affetti-
va e lavorativa. Giovani la cui condizione
affonda le radici anche nella storia pre-
gressa, realizzata nell�infanzia e nella
fanciullezza, nonch� dei modelli educativi
veicolati da famiglia, scuola, gruppi, mez-
zi mass e multimediali.  

Un�enciclopedia — quella dell�universo
giovanile — che la scuola dell�autonomia e
della riforma s�impegna a conoscere, per
realizzare il passaggio dalla cultura espe-
rienziale e diretta a quella riflessa e
scientifica, che assume le logiche e i lin-
guaggi delle discipline, punti di vista con
cui analizzare e risolvere i problemi sem-
pre pi� complessi e interconnessi della
nostra societ�. 

I governi da soli non ce la fanno ad ar-
ginare i mali del mondo e chiedono aiuto
alla scuola, proprio perch� questa istitu-
zione si caratterizza per la �intenziona-
lit��, convogliando risorse ed energie de-
gli utenti verso un fine, e la �sistemati-
cit��, dato che interviene con regolarit�.
Sta maturando quindi la convinzione che
solo con le sinergie di uomini politici e uo-
mini di cultura il mondo potr� essere sal-
vato, optando per la via del confronto, del
dialogo, della pace.

Il cambiamento in atto invita la scuola
a rivedere le proprie strategie operative,
l�organizzazione, il rapporto con il mondo
del lavoro e con i saperi. E� superato so-
prattutto il modello di scuola intesa come
luogo di trasmissione delle conoscenze u-
tili per tutto l�arco dell�esistenza, data la
rapida mortalit� dell�informazione utile e
dato che svolgere un lavoro per tutta la
vita pare costituir� l�eccezione, mentre la
regola induce a pensare che bisogna �im-
parare a cambiare lavoro�. L�educazione
si pone come long life learning: studio e
lavoro, riflessione e pratica si alterneran-
no per tutta la vita.

Scuola che richiede anche una riforma
dell�insegnamento, volto a produrre ap-
prendimento significativo e autentico, a

formare menti critiche, aperte e originali
per consentire ai cittadini della societ� co-
noscitiva e globale di cavalcare l�onda del
cambiamento, senza lasciarsi travolgere
dall�onda accelerata del progresso.

Questa scuola riconosce di dover pren-
dere atto anche del sapere e del fare ac-
quisito all�esterno, accreditandolo. Nel
delineare il profilo educativo di un quat-
tordicenne, volto ad esplicitare �sapere� e
�fare� utile per divenire l�uomo e il citta-
dino di domani, il decreto 59/2004 del mi-
nistro Moratti include perci� sia cono-
scenze disciplinari e abilit� operative for-
mali apprese nell�istituzione scolastica,
sia quelle provenienti dalle agenzie edu-
cative non formali, sia tutto quanto � as-
sunto informalmente e afferisce alla vita
sociale. Esperienze tutte importanti e si-
gnificative, utili produrre le cosiddette
�competenze�. 

La competenza, pregnante e positivo o-
biettivo della Riforma in continuit� con il
Regolamento dell�autonomia che, se real-
mente conseguito, coniugando conoscenze
e abilit�, rappresenterebbe una significa-
tiva conquista per la scuola che fatica a
superare modelli tradizionali, fondati sul
nozionismo, sullo scollamento tra teoria e
prassi, tra dire e fare, lasciando sperare —
al contempo — in una societ� pi� solidale
e rispettosa della natura.

Ne Le articolazioni del profilo si legge
perci� che un individuo pu� dirsi compe-

tente quando dispiega le sue potenzialit�
cognitive, estetico-espressive, morali, re-
lazionali, religiose, motorie, e attinge dal-
le conoscenze e dalle abilit� apprese, per
˙arricchire il proprio modo di essere nel
mondo, d�interagire e stare con gli altri, di
affrontare situazioni e risolvere problemi,
di incontrare la complessit� dei sistemi
simbolici, di gustare il bello e di conferire
senso alla vita¨.

Competenze sottoposte all�autovaluta-
zione dell�alunno, che prende atto di come
via via trasforma le proprie capacit� (po-
tenzialit�), effettuando scelte sia pure
provvisorie di orientamento, decisioni in-
dispensabili per realizzare il proprio pro-
getto di vita. Competenze da rivedere,
sfogliando il portfolio, una sorta di auto-
biografia dello studente, che accompagna
l�alunno nei diversi gradi dell�istruzione,
assolvendo diverse funzioni. 

I giovani hanno bisogno di radicarsi, di
costruirsi un�identit� e per questo si pon-
gono �in continuit� con il patrimonio di
saperi�, valori e affetti trasmessi di gene-
razione in generazione, anch�essi legati al
luogo di appartenenza. Al contempo,
per�, hanno �bisogno di guardare avanti�
e di evolversi, ma, senza un punto di rife-
rimento che solo la tradizione pu� offrire,
i giovani non potranno decidere verso
quale rotta orientare la loro esistenza. 

Innovazione e tradizione si coniugano
dunque anche nella scuola della Moratti,

utilizzando gli strumenti previsti dalla
normativa: Indicazioni nazionali, Pecup,
Pof, Psp, Ua e ogni progetto ben costruito
e mirato, raccordato con i soggetti part-
ners del territorio.

Ampliando la sfera delle competenze e
non limitandole al settore cognitivo, favo-
rendo la trasversalit� del sapere (cono-
scenza), fare (abilita) ed essere (risolvere
i problemi personali, professionali, socia-
li, impiegando le conoscenze e le abilit�
apprese), esercitando le capacit� in vista
delle competenze, la scuola della Riforma
intende realizzare il �progetto persona� o-
listicamente inteso e dell�integrazione.

Per realizzare tale progetto incide mol-
to l�amministrazione scolastica che oggi
dispone di maggiori opportunit�. Alla lu-
ce del Regolamento dell�autonomia, attua-
tivo della Legge Bassanini, al fine di con-
fezionare piani personalizzati �a misura�
di contesto per meglio vestire l�utenza, a
seguito della Legge 53/2003 e d. lgs.
59/2004 della Riforma, che fa della scuola
un elemento molto significativo della po-
liarchia formativa volto ad offrire le pi�
ampie opportunit� in vista del successo
formativo degli alunni, l�amministrazione
della scuola � molto cambiata, affidando
al dirigente maggiori poteri ma soprattut-
to pi� puntuali responsabilit�.

Chi gestisce e opera nella scuola del-
l�autonomia e della riforma effettua anzi-
tutto una ricognizione della popolazione

scolastica del contesto, in cui � inserita l�i-
stituzione affinch� i giovani del luogo, fre-
quentandola, vedano soddisfatte le pro-
prie esigenze. 

Il profilo del dirigente � mutato sotto
molti aspetti, divenendo sempre pi� con-
sapevole della centralit� del fattore uma-
no, delle relazioni attivate all�interno e al-
l�esterno dell�istituzione. Egli perci�, oltre
a possedere una profonda cultura genera-
le, conosce le tecniche della comunicazio-
ne, della negoziazione, della costruzione
delle sinergie e del consenso, cura l�infor-
mazione per stimolare l�effettiva parteci-
pazione, ricorre alla sua sensibilit� e a
tecniche idonee per superare conflitti.  

Per incrementare il servizio erogato sul
piano della qualit�, valorizza le risorse
degli attori coinvolti, incide positivamen-
te sul comportamento lavorativo degli o-
peratori scolastici sia formalmente, attra-
verso le vie istituzionali, mettendo in pri-
mo piano la capacit� progettuale su cui si
fonda l�autonomia, sia in modo informale,
agendo sulla sua persona e quindi curan-
do il suo modo di porsi, di fare e di essere.

L�attuale manager dell�educazione e
dell�istruzione, chiamato ad operare in re-
gime di autonomia ma non d�indipenden-
za e di anarchia o di localismo, come la
padrona di casa �tiene conto e d� conto di
ogni sua scelta�, ponendo al centro di ogni
sua iniziativa il supremo interesse degli
alunni e delle alunne, quindi delle fami-
glie e di altri attori sociali, nonch� delle
decisioni assunte a livello ministeriali. 

Cura soprattutto la comunicazione e le
relazioni umane, le quali veicolano l�ap-
prendimento. A tal fine non assume deci-
sioni autoritarie, n� propone attivit� indi-
geste e sclerotizzate, o alimenta situazio-
ni conflittuali e disagio, perch� � consape-
vole delle interconnessioni tra comunica-
zioni distorte, sfiducia e dispersione pale-
se e occulta.

Adottando la leadership democratica e
innovativa, fa sua perci� la logica dell�a-
scolto, della fiducia, della condivisione e
della cooperazione, realizza l�organizza-
zione che apprende, attraverso la disponi-
bilit� e la comunicazione, partecipando
l�informazione e responsabilizzando ad o-
gni livello.

La qualit� dell�apprendimento a sua
volta � connessa all�organizzazione nella
misura in cui questa � in grado di predi-
sporre un ambiente organizzato e facili-
tante, che utilizza flessibilmente spazi,
tempi e raggruppamenti, che insegna at-
traverso l�esperienza, che mostra coeren-
za tra ci� che si dice e ci� che si fa.

Il dirigente capo di un�organizzazione
che apprende � consapevole che il nodo
fondamentale della rete del sistema scuo-
la, di cui egli � responsabile e sul quale a-
gire, � costituito dai docenti, giacch� essi
sono a diretto contatto con gli alunni e
con le famiglie, una risorsa a portata di
mano e perci� vantaggiosa. Agendo sul
personale scolastico, responsabilizzando e
valorizzando, l�azienda scuola pu� trarre
grossi benefici e accrescere i talenti.

Nella grossa maglia della rete scolasti-
ca, che si apre all�interno e all�esterno, per
infierire un duro colpo alla discrasia scuo-
la-territorio, pensiero-azione, cultura u-
manistica-cultura prassica, scuola-lavoro,
il nodo pi� importante � dunque costitui-
to dalla formazione dei docenti, una pro-
fessionalit� da rinforzare in servizio, at-
traverso opportuni stimoli, e soprattutto
attraverso una corretta comunicazione.
Chi opera nella scuola da molti anni sa
che, senza il consenso dei docenti, non si
va da nessuna parte.

I dirigenti creano perci� le condizioni di
sviluppo dell�apprendimento, intercon-
nettendo mondi di vita degli studenti, cu-
rando l�organizzazione e la valutazione,
l�assunzione partecipata delle decisioni,
utilizzando l�insieme delle �risorse uma-
ne, materiali e valoriali per realizzare le
finalit� formative, per soddisfare i bisogni
di sicurezza, affetto, stima e autorealizza-
zione dell�utenza�.

Leonarda Crisetti

TIPO DI SCUOLA
CAGNANO

VARANO
CARPINO ISCHITELLA

MONTE

SANT�ANGELO
PESCHICI

RODI

GARGANICO

SAN GIOVANNI

ROTONDO

SAN MARCO

IN LAMIS

SAN NICANDRO

GARGANICO

VICO DEL

GARGANO
VIESTE TOTALE %

LICEO CLASSICO 148 489 431 1068 14

LICEO SCIENTIFICO 296 175 69 399 223 1062 14

ISTITUTO D�ARTE 55 55 1

ISTITUTO MAGISTRALE 218 764 982 13

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 232 149 252 232 193 198 1256 17

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (SERALE) 21 21 14

IST.TECNICO INDUSTRIALE 153 491 644 9

IST.TECNICO INDUSTRIALE (SERALE) 46 46 4

IST. TECNICO PER GEOMETRI 78 78 7

IST. TECNICO PER IL TURISMO 108 68 131 307 1

IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO 441 629 1070 4

IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO (SERALE) 107 107 1

IST. PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 222 52 151 87 483 1

IST. PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (SERALE) 19 31 49 >1

IST. PROFESSIONALE ABBIGLIAMENTO E MODA 80 127 79 270 1

IST. PROFESSIONALE ABBIGLIAMENTO E MODA (SERALE) 14 14 >1

TOTALE 218 196 220 791 177 316 2101 999 827 431 1181 7557 100

TRA I BANCHI NEL GARGANO   [Dati Simpi Ottobre 2005 Elaborazione Silverio Silvestri]

RIFORMA DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI, DEGLI INDIRIZZI E DEI
PROGRAMMI, PER LA FORMAZIONE DI CITTADINI DI UN MONDO GLO-
BALIZZATO SEMPRE PI� AVARO DI CERTEZZE NEL LAVORO E NELLA
SICUREZZA SOCIALE. I NUMERI SULLE SCUOLE SUPERIORI FRE-
QUENTATE DAGLI STUDENTI DEL GARGANO 

La scuola 
delle competenze

I vari tipi di scuola spesso prevedono pi� sezioni istituite per diversificare l�offerta e adeguar-
la alle richieste di formazione che emergono nel territorio. I Liceo classico pu� comprendere
quindi l�indirizzo �Linguistico Brocca�, �Scientifico�, �Scientifico Brocca� e delle �Scienze so-
ciali�; il Liceo scientifico la sezione �Scientifica�; l�Istituto commerciale, oggi corso ordinario
Igea, pu� prevedere la sezione �Programmatori�; l�Istituto industriale le sezioni �Informatica,
e �Elettrotecnica�; il Magistrale pu� annettere il �Socio psico pedagogico� e il �Linguistico
Brocca�; il Professioale per l�Industria e l�Artigianato comprende le sezioni �Elettronica�, �E-
lettrotecnica�, �Tecnico industrie elettriche� e �Operatore elettrico�; l�Alberghiero comprende le
sezioni �Operatore servizi di cucina�, �Operatore servizi sala bar�, �Oeratore di segreteria e ri-
cevimento��Tecnico servizi turistici� e �Tecnico della ristorazione�.

IL TELAIO DI CARPINOIL TELAIO DI CARPINO
cc o p e r t e , copriletti, asciugamani

tovaglie e corredi per spose
TESSUTI PREGIATI IN

LINO, LANA E COTONE

www.iltelaiodicarpino.it
Tel. 0884 99.22.39 Fax 0884 96.71.26
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Pi� che una raccolta di versi, l�ultimo volume di poesie di Ser-
gio D�Amaro � un vero e proprio poemetto esistenziale che de-
canta il tempo e le stagioni della vita come energia propulsiva
che genera il nostro carattere e il nostro modo di rapportarci
con il mondo esterno. Il testo dell�autore che ha gi� all�attivo al-
cuni studi su Carlo Levi, sulla cultura nel Mezzogiorno, oltre a
una copiosa produzione giornalistica, � intitolato solamente
Beatles. Pi� che un�esaltazione o rievocazione del glorioso
gruppo rock inglese � la storia del periodo giovanile dell�auto-
re rivisitata attraverso il filo della memoria di quegli anni ma-
gici, non solo perch� vissuti nel pieno vigore delle forze e delle
passioni ideologiche e sentimentali, ma soprattutto perch� co-
stituiscono l�emblema di una caratterizzazione generazionale
nata alla fine degli anni Sessanta proprio sui messaggi e sui
ritmi incalzanti dei vari gruppi musicali inglesi, tra cui i miti-
ci Beatles, ideatori e promotori, appunto, di un nuovo corso
della storia nella cultura e nel modo di pensare di tutto l�Occi-
dente. D�Amaro, che in quegli anni ha provato l�ansia di quel-
le emozioni, vuole trovare dei punti di collegamento tra la

realt� del passato e quella presente sforzandosi di ricavare de-
gli elementi in comune per riannodare in un unico groviglio di
pensieri e sentimenti l�intero corso della propria esistenza; so-
prattutto ora che l�incalzare degli anni lo pone di fronte a dei
bilanci da cui non pu� affrancarsi se non attraverso questo a-
nello di congiunzione. Ecco perch� egli ha bisogno di simboli
che va a ricercare nelle esperienze quotidiane affrontate all�in-
segna di una fede in quegli ideali allora emergenti, assorbiti e
fatti propri con l�ascolto continuo, quasi come dei piccoli ma
sinceri melomani, di musiche d�avanguardia. Veri esperimenti
pionieristici che davano la stura a una visione nuova e, oserei
dire, rivoluzionaria, rispetto alle mode pregresse ormai stantie
e interamente superate. Per questo la poesia diventa per D�A-
maro un�autobiografia esistenziale, in cui quei momenti magi-
ci e umanamente irripetibili si uniscono e si imprimono nella
memoria come, metaforicamente, la puntina del giradischi, os-
sia il Pickup (che costituisce nel contempo il titolo costante dei
diversi componimenti narrazione della raccolta), si poggia sul
vinile da cui si ascolta una placida melodia oppure scaturisce
un�irrefrenabile voglia di ballare o di cantare per ritrovarsi e
dare un�impronta pi� vera e reale ai propri giorni, apparente-
mente monotoni. 
Cosicch�, ai vari generi e modelli musicali, si alternano espe-
rienze scolastiche, ritrovi di compagnie, incontri di giovani cop-
pie in un divertito intreccio di fugaci caleidoscopi che lambi-
scono, in un giro vizioso di ritornelli, la memoria del poeta per
edulcorarla ed alleggerirla del peso degli anni e dei ricordi. Il
tutto sviluppa un intreccio di ritmi e pause, che modulano nel
contempo l�intera ispirazione poetica. Ispirazione che si amal-
gama in vere e proprie movenze musicali, che l�autore continua
a saggiare e a rendere presente a se stesso nel canto e nelle ri-
petute emozioni. Per questo la musica diventa sinonimo di
un�accattivante vitalit� che tenta continuamente di ricompor-
si per riapparire fresca e libera da schemi preconfezionati, che
le continue esperienze e l�et� ci impongono. 
Oltre al poemetto, formato di ben quindici stanze intitolate,
appunto, Pickup, il poeta inserisce anche altre due brevi rac-
colte dal titolo Sparse (1990/2001) e Ultime, oltre a un congedo
nostalgico, Postscriptum. Pur diluite nel tempo, tentano u-
gualmente di riagganciarsi allo stesso punto di partenza da cui
si irradiano continue riflessioni e ricerca di motivi ispiratori,
che inseguono il cammino artistico e poetico dell�autore. Moti-
vi che sono alla base anche delle varie rivoluzioni sociali e cul-
turali degli ultimi trent�anni o, forse oltre, del secolo appena
trascorso. 
In questa raccolta D�Amaro ha raggiunto la  maturit� espres-
siva di chi riesce a far convergere in un unico afflato passione
e scrittura, quale senso di conquista di una identit� costante-
mente attesa e ricercata con coraggio e forza d�animo.

le. au.

SERGIO D�AMARO, Beatles, Collana Libri di Poesia Carama-
nica Editore, Latina, 2004, Euro. 8,00

Sembra che Filippo Pirro, artista-poeta
di San Marco in Lamis, versatile nei
suoi aspetti creativi, dalla pittura, alla
scultura, alla poesia, al dialetto, alla
critica letteraria, continui imperterrito
a ricercare gli elementi essenziali che,
come tanti tasselli a incastro, completi-
no e mostrino la naturale realt� del suo
mondo artistico-culturale, che, per cer-
ti aspetti, lo contraddistinguono.

La sperimentazione continua di te-
matiche nuove, sia nella pittura che
nella poesia, che lo inserisce in un con-
testo innovativo e aggiornato, rendono
non datate e stantie le sue opere. Lo ha
dimostrato, di recente, con la pubblica-
zione di un poemetto postmoderno inti-
tolato in maniera fortemente acerba e,
direi, dissacratoria, Asfalto rosso. Ros-
so perch� macchiato di sangue: la sem-
plice via, coperta di asfalto, anzich� es-
sere un punto di passaggio e di collega-
mento, si trasforma in trappola morta-
le poich� proprio sulla �crudezza� del
bitume tanti incontrano la fatalit� del
loro destino. Quel �cammino� ricercato
termina cos� lungo la strada, che si tra-
sforma in una sosta obbligatoria,
cruenta ed eternamente definitiva.

E� un motivo nuovo e diverso nella vi-
sione artistica e creativa del poeta-pit-
tore, che si allontana da una rilettura
ambientalistica e palingenetica della
natura, madre e rigeneratrice delle
gioie e delle pi� vive e vere ispirazioni
a cui l�animo del poeta si ritrova im-
merso e circondato.

Qui invece si assiste a una natura ri-
belle, un po� come il Dialogo leopardia-
no dell�Islandese che si scontra con la
Natura-destino che trafigge i desideri e
la libert� dell�uomo. E, alla stregua del-

l�Operetta mora-
le del recanate-
se, anche qui il
linguaggio si fa
ardito e forte,
diverso da quel-

lo delle precedenti raccolte pi� dimesso
e familiare. Si assiste perci� a un �tita-
nismo sostenuto� in cui per ogni malca-
pitato non c�� verso e possibilit� di sal-
vezza. Il tutto � affidato a una �roven-
te� drammaticit� dai risvolti tetri e a-
pocalittici: per nessuno (solo per la cop-
pietta di giovani �baciati� dalla sorte,
come i loro intimi amplessi, che escono
illesi dalla crudelt� dell�asfalto) pu� es-
serci via di scampo.

E l�autore pone sulla bocca dei suoi
personaggi, votati al flagello, una for-
ma di ribellione alla morte: si mostrano
reattivi, scontrandosi con l�ineluttabi-
lit� di una �croce� annunciata, e in loro
aiuto giungono, quasi come forma di
consolazione, il pensiero di filosofi, di
dottrine religiose e voci inalterate di
brani musicali (la stereofonia nell�auto)
che tentano di placare la smisurata vo-
glia di lotta  all�imponderabile.

A mio parere, nell�animo del poeta vi
� una commistione di sarcasmo e com-
passione insieme, quando accosta i tito-
li dei brani ai modelli delle automobili
(le auto, appunto, dello sfracello) come
a voler creare una simbiosi tra mezzo e
persona, vita e morte. Pirro cerca an-
che il gioco dei suoni e delle parole con
assonanze, allitterazioni, chiasmi,
chiudendo a volte i brani poetici con e-
pifonemi, quali simboli di una esclama-
zione poetica voluta. I versi si alterna-
no a settenari, ottonari, endecasillabi e
rime baciate e alternate in cui la fero-
cia del destino si ammansisce imbri-
gliandosi in una musicalit� a volte flui-
da, a volte pi� dinoccolata, a motivo,
appunto, del rombo mortale di un inci-
dente senza �via� di scampo.

le. au.

Ci sono traduttori che e-
seguono soltanto una pro-
sastica interpretazione del-
l�originale; c�� invece chi,
come nel caso del samamr-
chese Michele Coco, fa dal-
la traduzione autentica
poesia. Non si pu� essere
bravi interpreti se non si
ha nell�animo il germe
stesso del verso o della
strofa, che si fa canto e
riempie di tenerezza e mu-
sicalit� i componimenti che
ci si accinge a volgere in u-
na lingua diversa.

Infatti, la duplice produ-
zione poetica di Coco (quel-
la propria personale e quel-
la tradotta dal greco e dal
latino) ha una comune ra-
dice di ispirazione e impo-
stazione strutturale: nel-
l�uno e nell�altro tipo emer-
ge una forte rievocazione di
elementi classicheggianti,
espressi attraverso un lin-
guaggio colto ma al tempo
stesso chiaro ed efficace,
che riesce ad unire i lettori
di varia estrazione, in pos-
sesso o no di specifiche co-
gnizioni dei simboli e dei
motivi metrici o formali.

Di recente Michele Coco
ha pubblicato la traduzio-
ne di ben 209 epigrammi
tratti dal quinto dei 15 libri
che compongono l�Antolo-
gia Palatina, in cui � pre-
sente il fior fiore degli epi-
grammisti greci vissuti
lungo un lasso di tempo
che va dal III o IV secolo
a.C. al V d.C.. Di questi
poeti l�autore ne ha scelti
otto: Agazia Scolastico di
Mirina del V sec. d.C.; A-
sclepiade di Samo del III
sec. a.C.; Filodemo di Ga-
dara del I sec. a.C.; Mace-
donio di Tassalonica del V
sec. d.C.; Marco Argentario
del I sec. d.C.; Meleagro di
Gadara del I sec. a.C.; Pao-
lo Silenziario di Bisanzio
del V sec. d.C.; Rufino di
Antiochia del Il sec. d.C.
L�antologia, intitolata Tre-
mendo � amore, � stata
pubblicata per conto delle
Edizioni dell�Orso, di Tori-
no, una casa editrice  tra le
pi� accreditate in Italia per
quanto concerne la pubbli-
cazione di opere di autori
stranieri, antichi e moder-
ni, e  vanta la firma di poe-
ti di livello considerevole. Il
volume � prefato dal pro-
fessor Aldo Luisi dell�Uni-
versit� di Bari, che ha po-
sto l�accento sulle qualit�
stilistiche, lessicali e metri-
che dell�autore nell�inter-
pretazione degli innumere-
voli epigrammi della rac-
colta.

La maggior parte dei
componimenti (o forse tut-
ti?) sono stati gi� pubblica-

ti da Coco su alcune riviste
e annuari. Ora egli ha inte-
so raccoglierli tutti insieme
per ricavarne un opera
completa dei Libri dell�A-
more dell�Antologia, che
comprendono i cosiddetti e-
pigrammi erotici, di cui so-
no apparse gi� varie tradu-
zioni di editrici nazionali
(come quella della Vallec-
chi di Firenze). Ci� su cui
la critica si � pi� dibattuta,
� la scelta stilistica dei vari
studiosi della poesia ales-
sandrina, famosa proprio
per il suo genere specifico e
per il gusto poetico dei con-
tenuti e dei motivi ispirato-
ri. Su questo diverso modo
di interpretare e tradurre,
si � giocata la sfida della
resa in lingua italiana, che
va dalla semplice trasposi-
zione letteraria a una ver-
sione pi� lineare e discorsi-
va, o, addirittura, a una in-
trisa di abietta scurrilit�,
per giungere infine a una
vera e propria scelta sobria
e raffinata che ammansi-
sce nella lettura la carnale
impulsivit� dell�alcova, o i
lineamenti ampi e procaci
di donne giunoniche desi-
derose di un caldo amples-
so.

Tra questi ultimi inter-
preti pervasi da un gusto
sensibile e ben ponderato,
che non si lascia trasporta-
re dalla veemenza spregiu-
dicata e di maniera, come
fa giustamente rilevare lo
stesso prefatore, trova la
giusta collocazione la tra-
duzione operata da Miche-
le Coco: l�eros presente in
questi epigrammi non la-
scia prefigurare un atteg-
giamento irriverente e op-
pressivo della bellezza fem-
minile che vuole insinuarsi
nei meandri di una malce-
lata volont� disinibitoria;
esso invece castiga voluta-
mente lo sguardo attraver-
so atteggiamenti pudichi
con occhiate innocenti da
cui la dolcezza e la sinuo-
sit� delle forme si lasciano
appena catturare dalla ma-
lia sia del viso che del cor-
po, su cui il poeta si soffer-
ma con furtivi tocchi lessi-
cali precisi e incisivi. E l�e-
spressione, sempre scrupo-
losa dei termini, d� a que-
sti versi l�esatta misura di
un mondo poetico antico,
presentato con un linguag-
gio congeniale all�ispirazio-
ne dei poeti ellenistici. In-
fatti, l�autore adotta volu-
tamente versi sciolti, so-
prattutto endecasillabi, ca-
paci di riproporre piena-
mente la dolcezza della
prosodia dell�epigramma a-
moroso, ma anche l�accatti-
vante armonia della poesia

alessandrina (presente, co-
me si accennava, persino
nelle raccolte personali di
Michele Coco). Per questo
nella sua formazione cultu-
rale poesia e ispirazione
classica si fondono, e, spes-
so, si confondono in un ve-
ro afflato di genuina e-
spressione dei sentimenti.

Leonardo Aucello

MICHELE COCO, Tremen-
do � amore, Collana
�Strenne e guide� Edizio-
ni dell�Orso, Torino, Eu-
ro 15,00

La forma metrica del verso e della stro-
fa della tradizione poetica italiana presen-
ta uno schema rigido nella distribuzione
dei versi e delle rime. Sono forme metriche
chiuse che con l�andar del tempo sono sta-
te considerate un ostacolo alla libera e-
spressione del sentimento e del pensiero.
Gi� nel  XVI secolo il Trissino proponeva
l�uso del verso sciolto (sciolto dai legami
della strofa e della rima). Nell�Ottocento
Leopardi apport� alla canzone un rinnova-
mento tecnico importante, manipolando
variamente anche una semplice strofa co-
me la terzina. Il secolo scorso ha poi intro-
dotto il metro e verso libero: versi consecu-
tivi diseguali per numero di sillabe, senza
vincoli n� di strofe e n� di rime. Sotto la ca-
tegoria del verso libero possiamo indivi-
duare importanti tendenze: la lunghezza
dei versi e delle strofe � varia; la cadenza
degli �ictus� e delle �cesure� non rispetta
l�ordine tradizionale; la rima pu� essere
saltuaria, assente del tutto o sostituita da
assonanza e consonanza. 

Gabriele Piccirella di San Marco in La-
mis, secondo una tendenza del primo No-
vecento, da ai versi una cadenza di prosa,
nell�intento di eliminare ogni traccia di
musicalit� e di poeticit�. La lingua prosai-
ca, comune, di tutti i giorni, che usa nella
sua raccolta Un canto liscio offre spazi a
voli poetici, ad emozioni liriche, come nel-
la poesia che d� il titolo alla raccolta:

Il mio canto liscio: v�indico la fonte, co-
me guida a seguirmi.
Del �Corriere dei Piccoli� ero patito 
e l�attrazion m�� rimasta, quei versi ho
copiato.
Completano il piacer di tornar fanciul-
lo.

Un�immagine leggiera, che richiama il
crepuscolare Corazzini: Io non sono che un

piccolo fanciullo che
piange e il futurista Pa-
lazzeschi. Son forse un
poeta? / No, certo.

Il ricorso a questi due
poeti non � casuale ma

indicativo della prosaicit� della lingua e
della versificazione libera. E a questi poeti
il Piccirella, forse, si � ispirato.

La metrica costituisce schemi e procedu-
re prefissati e codificati, che generano e re-
golano la scansione ritmica. Di fronte alle
infinite possibilit� che la metrica tradizio-
nale gli offre, il poeta pu� scegliere di uti-
lizzare una forma prestabilita, di modifi-
carla oppure di trasgredirla completamen-
te. Oppure rifiutare ogni metrica, utiliz-
zando un andamento discorsivo e un abito
prosaico.

Quel che distingue la poesia dalla prosa
non � tanto la metrica, che pure � sigillo
essenziale, quanto la connotazione. Essa
offre non il significato tradizionale, lessi-
cale del termine della denotazione, ma un
significato �secondo�, formato su un� asso-
ciazione di idee che pu� essere pi� o meno
codificato, caricato di un valore supple-
mentare, emotivo, come pu� non essere
immediatamente decodificabile e generare
pertanto un elevato livello di complessit� e
di �oscurit�� del testo. In altri termini si
ha la metafora nella sua articolazione di
sinestesia, metonimia, sineddoche, cata-
cresi, callida iunctura. In Un canto liscio
Piccirella trasferisce il concetto di liscio
dal ballo al canto, alludendo al ritmo me-
trico della sua poesia (strisciato sul pavi-
mento ruvido di una balera e di terra bat-
tuta di una masseria. Una metafora).

Il preside Michele Coco nel suo giudizio
ha dato al Piccirella due opzioni: ˙O ridur-
re in prosa il tutto o lasciare il dattiloscrit-
to cos� com�� provvedendo ad aggiustar
qualche verso e rischiando il giudizio dei
lettori esperti che potrebbe essere non del
tutto benevolo¨. Consiglio di alessandrino!
Ma una poesia finemente cesellata, perfet-
ta in ogni aspetto, pu� riuscire, talvolta,

senz�anima. L�autore non ha fatto n� l�una
n� l�altra cosa. E forse ha fatto bene e ri-
spettiamo la sua scelta. Un appassionato
di letteratura, che ha prodotto due roman-
zi, all�atto di raccogliere poesie sparse per
farne un libro, avr� pure affilato i ferri del
mestiere e avr� dato una rinfrescatina al-
le sue nozioni di prosodia e metrica greca,
latina e italiana, appresa al Liceo: l�esa-
metro dattilico, i versi lirici e il trimetro e
senario giambici e quella italiana, a co-
minciare dalla terzina dantesca fino alla
versificazione libera.

Il mio canto liscio presenta la sua poeti-
ca. 

Nona quartina: 
Il richiamo al verso � stato casuale
per vezzeggiar lo scritto dall�usuale
e per cercar la rima specie baciata
� un piacer che fa l�opera pi� amata.

E qui la rima � baciata AA BB. Ma il
verso � libero, la caduta dell� ictus e della
cesura non � regolare, i versi 1 e 2 sono
endecasillabi, i 3 e 4 dodecasillabi.

Per la poesia del Piccirella non possiamo
parlare di struttura metrica, perch� anche
se troviamo versi parisillabi, imparisillabi
e versi doppi e vari sistemi strofici, essi
non hanno i ritmi metrici tradizionali.
Possiamo trovare anche la rima, ma si
tratta per lo pi� di assonanza o consonan-
za semplici o doppie.

Tutta la poesia del Piccirella si costrui-
sce su un impasto di toni e livelli diversi:
anche per quanto riguarda la lingua egli a-
dopera un discorso prosaico. Raggiunge,
talvolta, buoni risultati mescolando, se
non nello stesso componimento almeno
nell�intera raccolta espressioni e toni
profondamente ispirati a quelli prosaici,
piegando il linguaggio della tradizione
poetica ai toni della conversazione quoti-
diana.

Francesco Gisolfi

GABRIELE PICCIRELLA, Un canto li-
scio, Edizioni Le Nuove Muse Scuola Me-
dia �De Carolis�, San Marco in Lamis

A San Marco in Lamis variegate e vive espressioni culturali di cui ci siamo gi� occu-
pati si ripropongono come tre de union tra ieri e oggi per affermare l�identit� di una
comunit� in un momento socio-economico particolarmente delicato. Grandi tradizio-
ni letterarie, teatro dialettale con testi di autori locali, musica folk di successo, musi-
ca jazz, ... esponenti politici solidamente ancorati al territorio rappresentano valori es-
senziali, .. una produzione poetica non episodica e di riconosciuto valore

LE TRADUZIONI DI MICHELE COCO

ANTOLOGIA PALATINA E LIBRI
DELL�AMORE

LE NOSTALGIE DI SERGIO D�AMARO

MODE GIOVANILI E CANZONI

IL VERSO LIBERO DI GABRIELE PICCIRELLA

UN CANTO LISCIO
LA CROCE ANNUNCIATA DI FILIPPO PIRRO

L�ASFALTO DI MORTE

i poeti di
San Marco

San Marco in Lamis, 1983
[Foto Studio Giovannelli]
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Vieste nella II met� del 1200 o-
spita i Minoriti francescani nel
piccolo monastero di Santa Maria
delle Grazie, situato ai piedi della
collina di Santa Margherita, a cir-
ca 100 metri dalla spiaggia del Ca-
stello. 

La storia interna di quest�Ordi-
ne era allora caratterizzata dai
dissidi sull�osservanza della rego-
la e dell�ideale di povert� assoluta
che doveva informare di s� la vita
dei frati. Gli spirituales o zelato-
res, richiamano insistentemente
ad attenersi alla regola e al testa-
mento di Francesco i fratres de
communitate, che dopo la morte di
San Francesco tendevano a miti-
gare l�originaria austerit� della
regola del vivere del proprio lavo-
ro senza possedere beni materiali.
Mentre accettando ricchezze e eri-
gendo grandi conventi e superbe
chiese si allontanavano dal cam-
mino segnato dal loro Patriarca.
La diatriba port� alla spaccatura
dell�Ordine in due tronconi: Con-
ventuali ed Osservanti. 

La scissione si proietta anche su
Vieste. Il monastero di Santa Ma-
ria delle Grazie resta agli Osser-
vanti mentre i Conventuali, nei
primi decenni del 1300, si costrui-
scono un nuovo monastero dedica-
to a San Francesco nella zona co-
siddetta dell�Allegorizia. Entram-
bi i monasteri, al di fuori della cin-
ta muraria della citt�, durante il
saccheggio di Acmet Pasci� del
1480 vengono distrutti. Non sap-
piamo che fine abbiano fatto i fra-
ti. 

La separazione dei due Ordini
verr� ufficializza solo nel 1517,
con la bolla Ite et vos in vineam di
Leone X, che riconosce ai Conven-
tuali una regola meno severa, e a-
gli Osservanti una relativa auto-
nomia.

Ma i dissidi non si placano. Una
nuova scissione arriva nel 1525
per iniziativa di Matteo da Bascio,
dopo che questi aveva richiamato
l�Ordine ad attenersi scrupolosa-
mente a quello che era lo spirito di
povert� dettato dal loro Patriarca.
Su questa spinta si stacca un buon
numero di frati che vanno a vivere
in modeste case messe a disposi-
zione da benefattori. Il loro nume-
ro cresce rapidamente, tanto che
Clemente VII, con la bolla Religio-
nis zelus del 1528, li scioglie dal-
l�obbedienza dei Padri Osservanti
e accorda loro facolt� e privilegi
dovuti a un nuovo Ordine, che vie-
ne detto della Riforma Cappucci-
na. 

Questi Frati saranno ricono-
sciuti dai Papi come autentici Fra-
ti Minori e veri figli di San Fran-
cesco e autorizzati ad aprire con-
venti anche all�estero. 

Per motivi organizzativi, viene
fuori allora la necessit� di suddivi-
dere i Conventi, che vanno cre-
scendo in tutta l�Europa, in Pro-
vince e Custodie, secondo lo sche-
ma degli altri Ordini francescani.
Per questo, fra Paolo da Sestino,
inviato dal Padre Generale, nel
1530 scende in Puglia e dispone le
basi per la nuova Provincia di
Sant�Angelo, posta sotto la prote-
zione di San Michele. Essa comba-
cia, grosso modo, con quella dei
Conventuali e comprende i territo-
ri della Capitanata, buona parte
del Molise e dell�Irpinia. 

I primi conventi dei Cappuccini
sorti sul Gargano sono quello di
Rodi e di San Giovanni Rotondo,
entrambi del 1538. Meno di un se-
colo dopo in tutta la provincia se
ne conteranno ben 29, abitati da
437 religiosi. 

Vieste � uno degli ultimi paesi
ad accogliere il nuovo Ordine, an-
che se i frati sono gi� noti agli abi-
tanti, come scrive p. Gabriele da
Cerignola, perch� dal convento di
Vico vi arrivano ˙di quando in
quando a far la cerca e i cittadini
si mostrano quanto mai affetiona-
ti e devoti, e somministrano ben
volentieri con pronta carit� di li-
mosine al vivere necessarie¨. 

Una prima richiesta di costruire

un loro convento a Vieste, i Cap-
puccini l�avanzano nel 1616 (o, co-
me dice il Giuliani in Storia di
Vieste, nel 1619) ˙cercando (cos�)
di ampliare la loro Religione nella
Provincia degli Angeli¨. 

I Cappuccini sparsi in Europa
sono ormai ben 15mila ma per
Vieste i tempi non sono ancora
maturi. Essa � ancora intenta a ri-
sanare le profonde ferite infertale
dai sanguinari turchi, che in meno
di un secolo hanno portato due fe-
roci incursioni (ad opera di Acmet
Pasci� nel 1480 e di Dragut nel
1554) con distruzioni, incendi,
morti e deportazioni. Sciagure che
si aggiungono alle frequenti sic-
cit� e invasioni di bruchi e caval-
lette. La popolazione vive nella
miseria pi� nera, la citt� perde il
titolo di regia e passa a feudale
con l�imposizione del vassallaggio
e della servit� da parte di signo-
rotti avidi e senza scrupoli.

Nel 1618 il sindaco Mattheo
Clarillo richiedere al Capitolo, che
in quell�anno si celebrava ad Iser-
nia, e al Padre Provinciale Ber-
nardino da Castelluccio Acquabor-
rano di fondare un monastero a
Vieste. La decisione per� tarda
molto a venire. Dopo 15 anni, nel
1633, alcuni benefattori e stimato-
ri dei Cappuccini, fra cui il Capi-
tano Fulvio da Urbino, il primice-
rio d. Natale Fazzini, l�arcidiacono

d. Antonio Pantaleo e il sindaco di
Vieste, Bernardino Mafullo (o Ma-
frolla?), a nome dell�universit�,
sollecitano i Cappuccini riuniti in
Capitolo a Serracapriola a venire
Vieste.

Il Visitatore Apostolico P. Salva-
tore da San Salvatore, che presie-
de il Capitolo, autorizza l�invio di
un gruppo di monaci a prendere
contatto con il luogo perch� la co-
struzione di una loro Casa in que-
sto estremo lembo del Gargano
˙sarebbe riuscito salutifero e di so-
disfatione de� frati, per l�aria mari-
na¨. I delegati si recano anche a
Roma, al monastero dei SS. Apo-
stoli, dal Vicario Generale Aposto-
lico dei Conventuali, P. Giovanni
Battista da Larino, per ˙supplicar-
lo del consenso per la fabrica del
luogo di Vieste¨. Il Vicario accon-
sente e per iscritto, ponendo solo
una condizione: ̇ che vi fusse la de-
bita distanza fra l�uno e l�altro mo-
nastero¨.

Sembra che tutto fili per il me-
glio, anche se l�amministrazione
comunale dichiara di non poter
contribuire neanche con un carli-
no e le famiglie facoltose negano il
loro aiuto. Solo il primicerio D.
Natale Fazzini offre loro un terre-
no, il materiale necessario per la
costruzione ed anche l�ammani-
mento (cio� gli operai). Alle mae-
stranze devono pensarci i Frati

stessi. Ma quando, il 7 gennaio del
1634, arrivano a Vieste il Padre
Provinciale Francesco da Castel-
vetere e una quindicina di altri
frati per iniziare i lavori, trovano
l�opposizione dei Conventuali e dei
Carmelitani. E bench� il Provin-
ciale mostri loro il beneplacito del-
la Curia generalizia, i guardiani
dei due Ordini sono irremovibili.
Solo con la mediazione del Vesco-
vo, monsignor Ambrosio Palomba,
si trov� un compromesso: nell�at-
tesa delle autorizzazioni dei ri-
spettivi Superiori Generali, si con-
sentiva di piantare la croce nel si-
to stabilito. La Croce viene porta-
ta in processione con grande par-
tecipazione di popolo e accompa-
gnata da colpi di cannone fatti
sparare dal comandante del Ca-
stello Fernandez Cobos de Cueva
in segno di giubilo e di saluto.

Ottenuti i nullaosta, i lavori ini-
ziano con fervore. I fratelli don
Natale e Luca Fazzini provvedono
alle spese dei materiali, alla paga
degli operai, a fornire il vitto e tut-
to ci� che necessita a ciascun mo-
naco. La popolazione partecipa co-
me meglio pu�.

Nel 1637 il convento � quasi fi-
nito, � da completare solo la Chie-
sa, ma manca il materiale. I frati
si fanno autorizzare dal vescovo a
usare i materiali recuperabili del
distrutto convento di San Antonio

Abate, ormai fatiscente e divenuto
luogo del ludibrio dei giovinastri,
evitando cos� che, �criscendo la
malitia dell�huomo�, quella cap-
pella subisse ogni sorta di dissa-
crazione. Recuperano tutto ci� che
era sacro e in particolare la statua
di San Antonio, a cui riserveranno
un posto nella costruenda chiesa.

Chiesa e convento vengono com-
pletati nel 1642. La data � incisa
nella chiave di volta della porta
d�ingresso con il motto Quid do-
mus melior? (c�� meglio di una ca-
sa?), ed � confermata anche dalle
Relationies ad limina del vescovo
Palomba. Infatti in quelle del
1638 e del 1641 si legge che il con-
vento � eretto da poco, � incomple-
to, vi sono tre sacerdoti e sei laici;
mentre in quella del 1643 non fa
cenno ai lavori e scrive che vi abi-
tano dieci frati. 

Come � testimoniato dalla Rela-
zione dello stato di tutti i Conventi
Cappuccini (1703-1716), compila-
ta da fr. Filippo Bernardi, ˙si fab-
bric� secondo il povero modello de�
Cappuccini a spese del Signor D.
Natale Fazzini Primicerio con la
maestria e fatica de� Frati che
molto si travagliarono e vi fecero
l�ordinarie officine inferiori e 15
Cellette superiori con la chiesa in-
titolata S. Maria di Costantinopo-
li. Per difendersi da un improvviso
assalto di Turchi evvi in convento
una piccola armeria provveduta
d�archibusi, spingarde e sciable...¨.

La statua di San Antonio � col-
locata in una nicchia sulla parete
destra della chiesa ed ogni anno �
festeggiato solennemente il 17
gennaio. In questa occasione, dopo
la Messa e la benedizione degli a-
nimali, si offriva ai presenti la car-
ne di un maiale allevato dai frati.

A lato della cappella di San An-
tonio, nella prima met� del 1800,
verr� eretta anche quella di Santa
Filomena.

Il luogo invita alla preghiera e
alla meditazione. I frati si compor-
tano con semplicit�, rincuorano e
aiutano i pi� deboli e testimonia-
no la loro presenza, con luminosi
ed edificanti esempi di sacrifici, di
carit� e di preghiera. specie in oc-
casione di calamit�. In occasione
del terremoto del 1646 essi accol-
gono centinaia di cittadini che si
accampano nei pressi del convento
e a ciascuno offrono pane e un
piatto caldo. N� lesinano fatica
per tirare da sotto le macerie mor-
ti e feriti. Sono tenuti nella massi-
ma considerazione, anche per le
molte conversioni operate, come
quella del giudice Onofrio Porpo-
ra, un discepolo di Tommaso Cam-
panella e di Bruno Giordano. 

I Cappuccini vissero decenni di
pace e serenit� fino agli inizi del
1800, quando il governo francese
di Giuseppe Bonaparte emana i
primi Decreti di soppressione dei
Gesuiti e dei Benedettini nel Re-
gno di Napoli. Il governo aliena
anche le propriet� degli Ordini
possidenti, requisiscono nelle
chiese gli arredi sacri e le campa-
ne per battere moneta e costruire
cannoni. Questa politica non cam-
bia con l�arrivo del nuovo Re
Gioacchino Murat (1809-1815).
Nella nostra Provincia sono sop-
pressi molti conventi degli Alcan-
tarini, dei Cappuccini e degli Os-
servanti. Il Convento di Vieste e
alcuni altri non vengono toccati.
Ma l�Intendente di Capitanata con
sottile perfidia, e premeditata ma-
lizia, il 3 giugno 1811 cambia le di-
sposizioni ministeriali e avvia una
nuova inchiesta sui conventi da
sopprimere e da conservare. L�In-
tendente, per ribaltare quanto gi�
deciso a Napoli, nella sua relazio-
ne scrive: ˙Il Monistero di Viesti
trovandosi al fondo della Monta-
gna degli Angioli e quasi chiuso
nella penisola, manteneva a sten-
to tre soli Religiosi: Si � creduto
dunque necessario sopprimerlo, e
conservare in vece quello di Vico,
il quale situato nel mezzo di paesi
pi� floridi della Montagna, pu�
somministrare un comodo mante-
nimento alla Religiosa Fami-
glia....¨. 

Inizia cos� il calvario del Con-
vento. Chi soffre maggiormente
per la soppressione � il viestano P.
Fedele, che ne mor� di dolore, al-
l�improvviso, all�et� di 29 anni. Al-
tri tre frati sono mandati via sen-
za la possibilit� di salutare i fede-
li e i benefattori: P. Gabriele da S.
Nicandro, assegnato al convento
di Serracapriola; P. Giuseppe Ma-
ria da Carpino a Bovino e l�anzia-
no fr. Girolamo da Vieste a Torre-
maggiore. In tutta la Provincia la
famiglia dei Cappuccini � frantu-
mata e chiusa nei cosiddetti �con-
venti di concentramento�, proprio

come in luogo di detenzione e di
segregazione. Il muoversi dei Fra-
ti della citt� o nei paesi vicini, an-
che se dettato dalla necessit� del-
la questua, � guardato con sospet-
to e la loro presenza � ritenuta
provocatoria e deleteria per l�ordi-
ne pubblico. Mons. Arcaroli si ado-
pera perch� a Vieste resti aperta
almeno la chiesa e fa di tutto per
riavere gli arredi sacri, ma riesce
a recuperare soltanto parte dei pa-
ramenti senza i calici d�argento. I
locali del Convento, con il decreto
del 28 aprile del 1813, vengono
concessi al Comune per essere adi-
biti a usi pubblici e a caserma per
soldati. 

Nel 1817, ritornati i Borboni, re
Ferdinando concede ai Cappuccini
la ricostituzione della Provincia di
Sant�Angelo e la loro dipendenza
dal Ministro Generale. Il nuovo
Concordato con il papa Pio VII
(1818), autorizza la riapertura di
diversi Conventi. La Commissione
Esecutrice del Concordato tergi-
versa e per temporeggia, ma i
Cappuccini non perdono la spe-
ranza di riesercitare liberamente
la loro missione. N� disarmano i
cittadini e gli Amministratori di
Vieste, i quali a pi� riprese, invo-
cano la riapertura del Convento. 

Tanto si prega e si insiste che, il
9 maggio 1823, coincidente con la
festa di Santa Maria, il Consiglio
di Stato accoglie la proposta di
cessione e la riapertura del con-
vento ai Cappuccini. 

La famiglia cappuccina si ricom-
pone subito con la presenza inizia-
le di 5-6 frati, fino a tutto il 1836,
che aumenta a 10 fino nel 1860.

Ma con l�Unit� d�Italia i Sabau-
di riprendono il movimento antire-
ligioso e anticlericale gi� attuato
da Gioacchino Murat. Con il De-
creto Luogotenenziale del 17 feb-
braio 1861, estrapolato dalla legge
di soppressione degli Ordini Reli-
giosi Cavour-Rattazzi gi� in vigo-
re nel Piemonte, per gli Ordini
monastici e le Case religiose inizia
una nuova �via crucis� : perdono la
personalit� giuridica e il riconosci-
mento di enti morali; ai religiosi �
concesso di continuare a vivere in
comune solo in determinati con-
venti; i Prefetti hanno la compe-
tenza sulla soppressione dei mo-
nasteri senza acquisire il parere
dell�Ordinario diocesano. 

I frati viveno in un clima poli-
ziesco, sorvegliati nei loro movi-
menti, si vigila sulle loro predica-
zioni nelle chiese: corre il sospetto
che fomentino le masse contro il
Governo per favorire il ritorno dei
Borboni. Il Prefetto di Foggia De
Ferrari, sospettoso e intransigen-
te, considera la loro presenza ˙per-
niciosissima alla pubblica quiete¨.

Dai documenti risulta che i Cap-
puccini di Vieste restarono fuori
dalla vita politica, ma  Michele C.
Rebecchi, in un rapporto del  1861
inviato al Governatore Gaetano
Del Giudice, accusa: ˙Un frate,
Giammaria da Vico (forse da Mon-
te S. Angelo) [che]operava con le
confessioni, per le quali alle donne
pinzochere insinuavasi, che il Re
d�Italia fosse uno scomunicato, che
Garibaldi era un predone, promet-
tendo il prossimo ritorno di Fran-
cesco II¨. Nello stesso rapporto ac-
cusa anche diversi canonici della
Cattedrale, fra cui Vincenzo Pro-
tano, di diffondere notizie sul ri-
torno dei Borboni e di essersi ri-
fiutati, il 7 novembre, di cantare
l�Inno Ambrosiano per l�arrivo del
Re d�Italia a Napoli. 

La politica antiecclesiastica in-
calza e il colpo di grazia per gli Or-
dini religiosi arriva il 7 luglio 1866
col Decreto Luogotenenziale, fir-
mato da Eugenio di Savoia, in for-
za del quale gli Ordini non sono
pi� riconosciuti nello Stato Italia-
no. Il Papa Pio IX condanna e sco-
munica i fautori della legge e quel-
li che la attuano.

Passati alcuni anni di sbigotti-
mento, di confusione e di sconcer-
to, i Religiosi dispersi si riunisco-
no nei conventi che sono fuori dal-
la giurisdizione demaniale e at-
tendono al loro riordino. Qua e l�,
in vari comuni della Provincia,
sotto la pressione popolare, vengo-
no riaperti diversi conventi che
subito si animano. I Cappuccini,
con lo slancio di sempre, si dedica-
no alla ricostruzione della Provin-
cia monastica e alla istituzione di
un Collegio Serafico a Morcone. Il
convento di Vieste non verr� ria-
perto, ad eccezione della chiesa.

Nel secolo scorso, la famiglia dei
Cappuccini della Provincia di
Sant�Angelo viene profondamente
segnata da Padre Pio da Pietrelci-
na, il frate dalle stimmate.

I CAPPUCCINI
a Vieste di MATTEO SIENA

Sviluppo e declino
del convento tra al-
terne politiche statali
e spaccature dell�Or-
dine in correnti di
comunitate migliori-
sti e spirituales rigi-
di osservanti della
regola di San Fran-
cesco di Assisi. Secoli
di storia segnata sul
Gargano dalla figura
di Padre Pio

All�interno di una torretta di
campagna, � stato rinvenuto uno
stemma dei benedettini con sotto
un teschio ed a lato una nicchia.
Si tratta sicuramente di un�anti-
ca cella benedettina con sotto-
stanti sepolture. Ipotesi avvalora-
ta anche dalla vetust� della torre.
Sinora si � sempre creduto che la
chiesa di San Pietro in Criptano-
va d�Ischitella altro non fosse che
la chiesa di San Pietro in Cuppis.
L�assenza nella zona di altre chie-
se o celle  avvalorava questa ipo-
tesi e giustificava, pur tra qual-
che perplessit�, due denomina-
zioni per la medesima chiesa. Og-
gi, alla luce della scoperta, si pu�
sostenere che l�antica cella di San
Pietro in Cripta nova e San Pietro
in Cuppis fossero due realt� di-
stinte? 

Intanto, l�ipotesi che la cella
scoperta  possa identificarsi con

l�antica cella di San Pietro in
Cripta nova, citata dal D�Aprea
nel 1058, � avvalorata da pi� ele-
menti: la denominazione di �cel-
la�; del monastero di San Pietro
in Cuppis si hanno notizie solo
dal 1225; nel 1177 la denomina-
zione era Criptae Novae mentre
solo nel 1225, si parla di Opinae
Nove; i resti attuali hanno la
conformazione di un monastero.
Inoltre, la denominazione di
Cripta nova si giustificherebbe
con l�essere la cella posta su di u-
na grotta (� indicata nel 1058 co-
me cripta nova o grotta nova). Es-
sendo San Pietro in Cuppis sorto

solo intorno al 1225, la cella be-
nedettina appena scoperta do-
vrebbe essere proprio la chiesa di
San Pietro, citata nel 1058. In
quel periodo dovevano esistere
quindi a Ischitella una Cella di
San Pietro in Criptanova e il mo-
nastero di San Pietro in Cuppis.
Un documento pubblicato da
monsignor Vendola del 1325 cita
per� il monastero di San Pietro
in Criptanova e lascia i dubbi esi-
stenti sulla diversa denominazio-
ne di San Pietro in Cuppis non-
ch� sulla sua esistenza sin dal
1058. Certo � che la cella bene-
dettina, a prescindere dalla data
di fondazione (800-1100), e dalla
sua denominazione, doveva coesi-
stere nello stesso periodo della
Chiesa di San Pietro in Cuppis,
anche se aveva minore importan-
za o era una dipendenza di essa. 

Giuseppe Laganella

UNA CELLA 
BENEDETTINA
A ISCHITELLA?

ROSA TOZZI
Cartoleria Legatoria Timbri Targhe 

Creazioni grafiche Insegne Modulistica fiscale
Autorizzato a ricevere abbonamenti, rinnovi, pub-
blicit�, avvisi economici per il �Gargano nuovo�

71018 Vico del Gargano (FG) 
Via del Risorgimento, 52  Telefax 0884 99.36.33

Bottega dell�Arte
di Maria Scistri

Dipinti Disegni Grafiche Tempere dei centri
storici del Gargano Libri e riviste d�arte

Autorizzato a ricevere abbonamenti, rinnovi, pubblicit�,
avvisi economici per il �Gargano nuovo�

71018 Vico del Gargano (FG) Corso Umberto, 38

IERVOLINO FRANCESCO
di Michele & Rocco Iervolino

71018 Vico del Gargano (FG)
Via della Resistenza, 35

Tel. 0884 99.17.09 Fax 0884 96.71.47

MATERIALE EDILE

ARREDO BAGNO

IDRAULICA

TERMOCAMINI

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

VASCHE BOX IDROMASSAGGIO

SHOW ROOM
Zona 167

Vico del Gargano
Parallela via Papa Giovanni
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Nove giugno 1975, esame di tecniche
della fotografia al Dams di Bologna.

Il professor Zannier ha davanti a s�
Pazienza Andrea e Nardella Gino. Esa-
me di gruppo, come si usa dal sessantot-
to nelle facolt� radical-chic. Sul tavolo
centottanta foto in bianco e nero, scatta-
te da Andrea a Gino con una Canon e da
Gino ad Andrea con una Asahi Pentax.
Location: Peschici, provincia di FG. A
quell�esame Nardella prese un misero
24: il voto pi� basso del suo libretto pie-
no di trenta. Non si ricorda il perch�, n�
pu� ricordarlo il suo amico Andrea. Non
c�� pi��

Oggi cinquanta di quelle foto scattate
da Gino Nardella, dopo un�operazione di
restauro del fotografo Francesco Gravi-
no, sono divenute il �pezzo
forte� di una mostra itine-
rante che, dopo aver esordito
in agosto al �Fuori luogo� di
Apricena, per due settimane
a partire dal 29 ottobre, �
stata riallestita all�Oda tea-
tro di Foggia. Gino Nardella,
scrittore-cabarettista di va-
glia, lo ha presentato a suo
modo, con una performance
in ricordo di Paz , ̇ un genio i-
taliano del XX secolo¨. Le fo-
to sono pubblicate nel catalo-
go-amarcord Uno ogni sacco
d�anni. Sfogliandolo, si resta
stupiti nel vedere, nelle foto
in bianco e nero, un giovanis-
simo Andrea Pazienza (ha 19
anni) che, con un metro da
muratore in mano, �misura�
cose, animali, persone, case,
ogni angolo di Peschici. Se-
guiamo, passo passo, l�itine-
rario di Paz. Smilzo e longili-
neo, occhiali Ray-ban, jeans e
maglietta nera con un paio di
vistose bretelle bianche, dopo
aver sondato la profondit�
del mare, Andrea ci presenta
Peschici dalla splendida vi-
suale di Montepucci, quindi
raggiunge l�abitato. Prende
�la misura� di una delle sto-
riche fontanine dell�Acque-
dotto Pugliese (oggi scompar-
se) piazzate l� dai tempi del
Duce nei punti principali del
paese, percorre Corso Gari-
baldi, indi squadra la Torre
del Ponte (Gino Nardella la
chiama �torre dei chiappari-
ni� dalle numerose piante di
capperi che l�adornano-infe-
stano ancora oggi). Paz non
demorde nella sua ardua im-
presa: misura in orizzontale
e in verticale un asinello
�parcheggiato� davanti a una
casa. Ne centimetra le lun-
ghe orecchie. Prosegue nel
borgo antico, misura uno de-
gli �anelli� posti sui muri, do-
ve vengono attaccate le bri-
glie dei quadrupedi, le calze stese ad a-
sciugare davanti a una cisterna. 

Andrea squadra il portale di una tipi-
ca casa di Peschici, di fronte allo sguar-
do stupito di una vecchietta. Imperterri-
to, con un sigaro stretto tra i denti, con-
tinua a misurare luoghi, muri e stipiti,
inferriate, scalinate, gradini, panni stesi
al sole nelle strette vie del centro stori-
co. Si riconosce una signora, detta �Sina
la roscia�, intenta a spazzare il marcia-
piede di via Colombo davanti alla sua
casa immortalata da molti turisti per-
ch� sul muro sono sospesi due barattoli
di latta (buatte), a mo� di vaso, sempre
fioriti di basilico e gerani. La donna

guarda allarmata il ragazzo che li sta
�misurando�. 

Andrea con in mano un panino, conti-
nua instancabilmente a misurare con
l�altra mano. Prosegue il suo cammino
sulle vie vicino al Corso. Si ferma ad os-
servare un vecchietto che, seduto su una
sedia impagliata davanti alla porta di u-
na bottega, gioca con un piccolo cane
randagio. 

Andrea giunge alla chiesa di sant�An-
tonio, ci sono due ragazzine. Una si pre-
sta  al gioco facendosi misurare, come i
vecchietti che si prestano al gioco, incu-
riositi, ma non pi� di tanto, abituati co-
me sono a guardare senza eccessivi mo-
ti di stupore le eccentricit� e le stranez-
ze dei forestieri�

Ecco Andrea saltellare mentre imboc-
ca via Madonna di Loreto, torna indietro
e squadra un caratteristico arco di un
portoncino e una cabina telefonica: don-
ne e bimbi lo osservano stupiti. 

Alcuni �scatti� ci colpiscono per la loro
singolarit� densa di senso. Andrea � fer-
mo davanti alla grande croce piantata
negli anni Cinquanta dai passionisti di
padre Ernesto in localit� Borghetto a
mare, di fronte alla �Curva del Guarda-
ro�. Sale su e, mimetizzando per un atti-
mo il metro sotto un braccio della croce,
simula Ges�. Crocifisso di fronte al ma-
re stagliato all�orizzonte.

Eccolo nel Recinto Baronale del Ca-

stello: sulla porta di legno della chieset-
ta di San Michele Arcangelo compone,
con il metro snodato, una grande croce
che si aggiunge alle tante altre piccole
inchiodate l� ab immemorabili dai pe-
schiciani. In funzione apotropaica. 

Andrea � davanti al Municipio, dove
c�� il monumento dei caduti della Gran-
de Guerra che ˙caddero pugnando per la
grandezza d�Italia nella guerra di indi-
pendenza 1915-18¨. Sembra indicare,
con tre dita della mano, gli anni della
guerra: tre anni per 39 morti �ufficiali�,
senza contare i dispersi. Sulla lapide
campeggia la scritta: ˙E� bello � (sic) di-
vino per l�uomo onorato morire per la
patria, morir da soldato¨. 

Queste foto, �forti quanto una carezza

o quanto un pugno in pieno viso�, sono
un �luogo capovolto della morte�. ˙An-
drea — scrive Gino Nardella — andava
pazzo per lo struggimento spirituale che
gli dava il Gargano, terra dura e perico-
losa, bella e cattiva come il mare. Eccolo
l�, quando ancora era il semisconosciuto
studente Pazienza Andrea. Gi� genio,
gi� Paz. Di personaggi come lui se ne ve-
de uno ogni cento, centocinquanta anni.
Uno ogni sacco d�anni, appunto¨. 

Andrea davanti al Bazar di Peschici,
con ironia, sfida, il metro piegato e la
mano libera sul fianco, un gatto nero.
Che lo fissa in tralice. Immobile.

Teresa Maria Rauzino

Peschici
a misura di PAZ

La �Notte bianca� di Roma ha inaugura-
to la mostra pi� completa mai realizzata su
Andrea Pazienza, celebre fumettista dalle
origini sanseveresi, prematuramente
scomparso nel 1988 a soli trentadue anni.
Pazienza � stato tra i fondatori delle riviste
Il Male e Frigidaire, ha collaborato con
Satyricon supplemento de �La Repubblica�,
a Tango supplemento de �L�Unit��, Corto
Maltese e Comic Art. Sandro Simone e Cor-
rado Rainone, autori del satirico BENgodi
SITY hanno promosso, qualche settimana
fa, una raccolta di firme per chiedere alle i-
stituzioni pugliesi  che, dopo Roma, la mo-
stra curata da Vincenzo Mollica e Mariella
Pazienza approdi anche Foggia. Non chie-
dono titoli di strade o di piazze, n� lapidi o
borse di studio, chiedono che ˙la citt� possa
finalmente conoscere e approfondire quel
figlio del Tavoliere che, partito da San Se-
vero, � approdato nei sogni e nella sensibi-
lit� di chi nel suo fumetto ha trovato le mil-

le sfumature delle emozioni¨. L�appello ha
avuto finora oltre 300 adesioni. ,Hanno ri-
sposto all�appello, oltre agli studenti e a va-
ri professionisti, anche associazioni come I-
talia Nostra, Il Centro Studi �Martella�, �Il
Gargano Nuovo�, il Carpino Folk Festival,
il Centro Studi Tradizioni Popolari del
Gargano e della Capitanata, il Touring
Club Italiano (sezione Foggia e Manfredo-
nia), l�Associazione Liberamente, I Comu-
nisti Italiani di Foggia e intere redazioni
giornalistiche e televisive di Capitanata.
Hanno aderito, fra gli altri, l�attore e pre-
sentatore televisivo Antonio Stornaiolo e lo
scrittore Tommaso Di Ciaula. L�assessore
alla cultura del Comune di Foggia, Potito
Salatto ha spronato i promotori a non de-
mordere. 

Adesione tramite e-mail indirizzata a: 
benfoggianius@bengodi.org

(Indicare nome, cognome, professione, citt�)

Andrea Pazienza era l�albero del paradi-
so. Ci ha fatto intravedere la bellezza e poi
ha chiuso tutto, per� ci ha lasciato dei frut-
ti proibiti e noi ce li siamo mangiati, li ab-
biamo assaporati. Ci resta una grande vo-
glia di vedere compiute le storie incompiu-
te, chiss� cos�altro ci avrebbe potuto rega-
lare. Andrea era vicino a tutte le et�; pote-
va essere un bambino e un vecchio, una
donna e un uomo, un animale o una biro.
Era eclettico ed anche molto bello: aveva la
gioia di vivere negli occhi.

Era il capostipite di una grande scuola
che non ha avuto poi nessun allievo predi-
letto perch� era inimitabile, un talento irri-
petibile. Quando usciva un fumetto nuovo
di Pazienza era una delle forme della feli-
cit�, mentre lo leggevo non volevo essere
disturbato da nessuno. Mi colpivano so-
prattutto l�uso dei colori e la sperimenta-
zione della forma dell�immagine, il modo in
cui creava.

Non c�era mai poeticume nelle sue opere;
era sempre duro, ma duro come lo pu� es-
sere un bambino. Vedeva tutte le cose come
le si vedono per la prima volta. Il suo trat-
to nel disegno era stravagante, un caos ri-
gorosissimo. I suoi testi provenivano dal
parlato; era un grande poeta, un linguista
vero perch� i suoi testi erano frutto di un
genio letterario innato. Tutti dicono che e-

ra michelangiolesco, ma Andrea Pazienza
apparteneva molto di pi� alla scuola di
Giotto e di Masaccio; aveva la forza e la ru-
dezza del Masaccio e l�invenzione di Giotto.
Mi piaceva tanto la sua cattiveria e la sua
forza; graffiava e non era mai melenso.
Quando c�era il sublime era sempre sorve-
gliato dal comico. Gli sono attaccato come
si � attaccati ad un amico, ci siamo visti
tante volte e ci si voleva bene senza mai
chiederci il perch�, come le cose pi� belle.
Era una gioia averlo accanto, tra noi era-
vamo sempre in stagione di fioritura. Con
Federico Fellini parlavamo spesso di lui, e-
ra uno dei nostri pupilli, uno dei nostri a-
mori, uno dei nostri argomenti preferiti.
Fellini infatti lo us� per la locandina de La
citt� delle donne. A me sarebbe piaciuto
tantissimo usarlo anche come attore per-
ch� era meraviglioso, aveva una faccia
straordinaria, mi metteva una grande alle-
gria guardarlo. Era proprio lo spirito fan-
ciullesco dello scugnizzo, dell�intelligenza
pura in tutti i sensi. Ma proprio quando il
nostro rapporto stava maturando per dare-
dei frutti, Andrea � venuto a mancare. O-
gni tanto lo penso e qualche volta lo sogno
pure; a volte ho sognato con i suoi disegni e
i suoi colori.

Roberto Benigni
16 settembre 2005

Roberto Benigni in occasione della mostra di Roma 
inaugurata durante �La notte bianca�

ANDREA ERA L�ALBERO 
DEL PARADISO

BENGODI SITY RACCOGLIE 
FIRME PER PAZIENZA

All�Oda Teatro di Foggia la mostra fotografica Uno ogni sacco d�anni
dedicata ad Andrea Pazienza, il disegnatore sanseverese dalle mille
sfumature e emozioni. Un album con foto di Pazienza che gira per i
quartieri di Peschici misurando tutto quello che incontra tra lo sguar-
do incredulo degli abitanti intenti alle loro occupazioni. Il ricordo re-
cente di Roberto Benigni

C Mobilis.n.c.

Gdi Carbonella e Troccolo

71018 Vico del  Gargano (FG) 
Contrada Mannarelle, Zona Artigianale

F O R N I T U R E  -  A R R E D A M E N T I
Progettazione e realizzazione impianti di refrigerazione-ristorazione

C O N D I Z I O N A M E N T O  A R I A
Impianti commerciali, industriali, residenziali
71018 Vico del Gargano (FG) Zona artigianale 

Telefax 0884 99.47.92/99.40.76 Cell. 338 14.66.487/330 32.75.25

KRIOTECNICA
di Raffaele COLOGNA

Verniciatura a forno
Banco d iriscontro scocche
Aderente accordo ANIA

71018 Vico del Gargano (FG) Zona Artigianale, 38 Tel. 0884 99.33.87

CUSMAI
AUTOCARROZZERIA

Falegnameria Artigiana

SCIOTTA VINCENZOSCIOTTA VINCENZO
Produzione PORTE E MOBILI classici e moderni su misura

Restauro MOBILI ANTICHI con personale specializzato

Lab.: C.da Mannarelle, Zona Artigianale — Ab.: Via Padre Cassiano, 12
71018 Vico del Gargano (FG)  Tel. 0884 99.16.92 Cell. 338 9.87.684

Vetreria Trotta
di Trotta Giuseppe

Vetri Specchi Vetrocamera Vetrate artistiche

71018 Vico del Gargano (FG) 
C.da Mannarelle, zona artigianale Tel. 0884 99.19.57

C.I.V. Consorzio Insediamenti Vico Coop. a.r.l.     Zona 167 Lotto n¡ 2 Vico del Gargano     Tel. 0884 99.31.20   Fax 0884 99.38.99

OFFICINA MECCANICA s.n.c.
Soccorso Stradale

di Corleone & Scirpoli

Officina Autorizzata Renault
Impianti GPL-Metano-BRC

71018 Vico del Gargano (FG) C.da Mannarelle, Zona Artigianale

Tel. 0884 99.35.23 
368 37.80.981

360 44.85.11
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RADIO CENTRORADIO CENTRO
di Rodi Garganico

per il Gargano e oltre

0884 96.50.69
E-mail rcentro@tiscalinet.it

Stile e modaStile e moda
di Anna Maria Maggiano

ALTA MODA

UOMO DONNA BAMBINI

CERIMONIA

Corso Umberto I, 110/112

Tel. 0884 99.14.08

Cell. 338 32.62.209 

Premiata sartoria 
alta moda

di Benito Bergantino

UOMO DONNA 
BAMBINI CERIMONIA

Via Sbrasile, 24

Legenda. A = Apricena, C = Carpino, Ca = Ca-
gnano Varano, Fg = Foggia, I = Ischitella, L =
Lesina, Ma = Mattinata, Mf = Manfredonia, Mo
= Monte Sant�Angelo, P = Peschici, R = Rignano
Garganico, Ro = Rodi Garganico, Sg = San Gio-
vanni Rotondo, Sm = San Marco in Lamis, Sn =
Sannicandro Garganico, V = Vieste, Vi = Vico
Garganico.

***
Pugnochiuso era solo Punejachiuse (Ma, V).

Baia delle Zagare con il suo religioso silenzio e
le sue fragranze era lu Uadd�une li M�ereuele
(Ma) �il Vallone dei Mergoli� sperduto e asseta-
to. �Pizzo Munno� — ora bianco colosso in capo al
mondo, quasi un finis terrae da nessun Ulisse
mai varcato — era per i viestani soltanto P�ezze
Mumme, cio� un �pezzo� di �mommo�, un �coso�
inutile, intrigante e ridicolo.

Ecco, allora non c�era Telefono Azzurro n� al-
cun �Ente Protezione Bambini�.

Questo piatto che imbandisco in tutte le salse
non � pietanza per turisti. Neanche � la nostra
vergogna. In questa siticulosa Apulia, dove si
mangiavano patate, fave ed erbe, come in gran
parte del Sud, i pugni, gli schiaffi e le bastonate
erano il nostro pane quotidiano. Pugni e schiaf-
fi da declinare come un libro d�ore. La stessa
Bibbia nei Proverbi ammoniva: ˙Chi non usa il
bastone non ama suo figlio¨. Il verbo bastonare
era il pi� usato, coniugato al presente, al passa-
to e al futuro, preferibilmente nel modo indica-
tivo. Il primo proverbio che mi viene in mente:
Mazze e ppan�lle fanne li figghie bb�lle, p�ne e s-
s�nza mazze fanne li figghie pazze �Mazza e pa-
nelli fanno i figli belli, pane e mancato uso della
mazza fanno i figli pazzi� (Mo, Ma).

Il pugno se non � chiuso � uno schiaffo. O me-
glio, quando non � una giumella � una percossa.
Il bbaff�tte (Mo) � il classico �buffetto�. Il bbuf-
futt�ne (Mo), bbuffett�une (Ma), bbuffett�ne
(Mf), bbuffett�ne (I, L, R, Sm), bbuffett�une (Sg)
� uno schiaffo dato sulla guancia, un ceffone o
sganassone. Deriva dallo spagnolo bofet�n e va
confrontato con il francese antico buffet di u-
guale significato. 

Il cann�le (Mo, Ma), da canne �gola�, � il colla-
re del cane, ma nella forma cannale (R) � anche
uno schiaffo. Il cann�lle (A) � indifferentemente
uno schiaffo o un pugno. 

Uno schiaffo � anche il carnale (Sg), che altro-
ve (R, Sn) indica un parente stretto o un genito-
re. 

Il cazz�tte o cazz�ttele (R) � il corrispettivo di
cazzotto. 

Il ci�mme (Mo, Ma), ci�mbe (Mf) � un cazzot-
to, raramente (Mf) una giumella. 

La cun�sse (Mo, Ma), chen�sse (Mf) � un pugno
o un colpo alla mascella. 

Il f�jete (Mo, Ma, I, R, Sm) � l�americano fight
�combattimento�; e fajetare (Sm) � il pugile.

Il fechezz�une (14r) � imparentato con il
fec�ezze (Mf), che � un cazzotto dato tenendo il
pollice tra il medio e l�anulare, e che ricorda la
fic�zza di Tot�, che � per� l�effetto del pugno, os-
sia il �bernoccolo�. E la fecuzzej�te (Mf) � una se-
rie di pugni, ossia una scazzottata. 

Lo gnett�ne (R, Sm, Sn) � un pugno, di quelli
che si �inghiottono�, ma pu� anche essere un
ceffone (R, Sm). 

Lo jardz�le (Mo, Ma), gardz�le (V), jardzale
(R, Sg), derivante da gardze o jardze (Mo, Ma)
�guancia�, � schiaffo, ceffone, sganassone. 

Lo j�nnemen�nne (Sm, Sn), alla lettera �an-
dando venendo�, � il catenaccio e, metaforica-
mente, lo schiaffo. 

Schiaffi sono anche l�ccam�sse �lecca muso�
(I, C, Fg) e lisci-e-bbusse �liscio e busso� (Mo,
Ma, I, L, Sm), propriamente un termine del
tressette.

Ceffoni sono il maf�ne (V) e il manduwale (R). 
Schiaffo il marfale (R, Sg).
La mappine (Mo, Ma, V, Ro, I, A, R, Fg),

mapp�ne (Mf), mapp�ine (Vi), mappina (Sm, Sg,
Sn), dal lat. mappa �tovagliolo�, � la salvietta
(Mo, Ma, A), ma pu� indicare lo strofinaccio
(Mo, Ma, Mf, V, I, A, R, Sm, Sg), il ratto (Mo,
Ma), la sudiciona (Mo, Ma) e il manrovescio
(Ro). Il maschile mappine (Mo, Ma, V, I, A, Sm,
Sg, Sn), mapp�le (Mf) indica lo schiaffo dato con
il palmo della mano.

Il muppul�une (Mo, Ma), muppul�une (Sg) �
uno stordente manrovescio.

Anche il mustacci�une (Ma), mustazz�une

(Ma), mustacci�ne (Mo, I, R), mustazz�ne (Mo,
Sn), mustacci�une (Sg) � un manrovescio. Il mu-
stazz�ele (Mo, Ma, V, Ro), mustacciule (R), mu-
stacci�le (Sn) �mostacciolo� � un dolce romboi-
dale a base di frutti di mandorle (Mo, Ma) o ri-
vestito di cioccolata (Sn), un dolce a spirale con
vin cotto e pepe garofano (V) e a Mattinata, pa-
raetimologicamente, uno schiaffo nei mustacchi.

Lu p�cchere (Mo, Ma, Mf) o pacche (A, R, Sm)
� la �pacca�, anch�esso uno schiaffo, ma non sul
viso.  

La papagne o il papagne, che propriamente �
il papavero o rosolaccio, o il suo decotto antica-
mente usato come sonnifero per bambini (L, A),
fa tutt�uno con la sonnolenza, ma pu� anche es-
sere un pugno (I) o un ceffone (R) che stordisco-
no. 

Il pej�ne (Mo), pej�une (Ma), p�neje (Mo, Ma,
V, P, Ro, Ca, L, A, Sg, Sn), p�gne (Mf), p�jene (P,
R, I, C, Ca, R, Sm, Sg), p�ujene (Vi), pugne (V,
Ca) o pi�ume (Trinitapoli) � il latino pugnus
�pugno�, ma pu� indicare anche la giumella
(Mo, Ma, Sg, Trinitapoli). Cos� si dice na puje-
nate (R) o pujenata (Sg) �una manciata�, ma an-
che nu p�jene de farina (Sg) �una manciata di
farina�. Accanto al pi� italiano p�gne, Manfre-
donia ha pure p�mmene o p�mene �pugno�. 

Anche il p�nnele �la pillola� pu� assurgere al
rango di pugno. 

Il premal�tte (Mo, Ma), alla lettera �primo e-
letto� � un sonoro manrovescio. Mentre lu pu-
lidzajardze (Mo, Ma) �il pulisci guancia� � uno
schiaffo dato di striscio sulla faccia.

Il recchi�le (Mo, Ma), recchi�le (A), recchiale
(R, Sm), che pu� indicare il copriorecchio di un
berretto (A, R) o anche la parotite, � in genere u-
sato per definire uno schiaffo dato sull�orecchio,
altrove recchiat�ne (Sm, Sn). 

Il salevej�tte (Mo, Ma, C), salvej�tte (Mf, Vi, C,
R), salvej�tte (A), salevij�tte (Sm), salevej�tte
(Sg) � una �salvietta� o tovagliolo, ma in senso
figurato � uno schiaffo dato fra capo e collo. 

Lo scat�ezze (Ma), cat�ezze (Fg) non � pro-
priamente un pugno, ma un colpo dato sul capo
con le nocche delle dita.

Lo sckaffe (Sg sck�ffe) � il classico �schiaffo�
ed � un gioco di ragazzi in cui chi riceve uno
schiaffo deve individuarne l�autore. Schiaffo �
anche a sckaf�tte (Vi). Derivati di sckaffe sono
sckaffet�edde (Ma, Mo, Sn) �schiaffetto�,
sckaff�une (Ma), sckaff�ne (Mf), sckaff�ne (Mo,
Sm) �schiaffone�, sckaffett�ne (Vi) idem e sckaf-
fejata (Sm) �schiaffeggiata�. 

La sc�ppele (Mo, R) o sc�ppela (Sm) e lo sc�ep-
pele (Mf) o sc�ppele (R) sono sinonimi di scup-
pel�tte (Mo) �scappellotto�. C�� anche il diminu-
tivo scuppelicchie (V) schiaffetto. Lo scuppul�ne
(Mo, R, Sn), scuppul�une (Ma), scuppel�ne (Mo,
V, A, R, Sm), scuppel�ne (Mf), scuppel�une (Sg)
sta per �sberla, scappellotto, scapaccione�. 

Lo scucuzz�une (Mo, Ma) � un pugno che so-
miglia al sergozzone, deriva dal dialettale scu-
cuzz� �scoccare� e viene dato in modo che la par-
te colpita scocchi o sgusci di sotto. Ø per questo
che il suo plurale schechezzune (Mo, Ma) indica
i pugni premuti sulla pasta del pane da tumbr�,
ossia da �temperare� o lavorare.

Lo scurz�une (Mo, Ma), scherz�ne (Mo),
scurz�ne (Mf), schers�ne (V), scherz�ne (R, Sn,
Fg), scurz�ne (R) � una grossa serpe (Mo, Ma, V,
Sn) o un pesce (Mf), ma metaforicamente vuol
dire �scappellotto di mano incallita, per lo pi�
alla nuca� (Mo, Ma, Mf, R, Sn). La parola deriva
dal lat. curtio �serpe� incrociato con scortea
�scorza�. 

Lo scuzzett�ne (R) �scapaccione� deriva da
scuzz�tte (R) �tallone di calza� �orliccio di pane�
ecc. 

Lo sgregn�une (Vi), sgregn�ne (R, Sm), sgre-
gn�une (Sg) sta per �manrovescio, sgrugnata,
pugno sotto il mento�. 

Lo strecchi�le (Ma) � uno schiaffo dato di stri-
scio. 

Lo strucchi�ne (Mo) uno scappellotto. 
Il surdelline (Mo, Ma, I, Sm, Sg, Fg), surdulli-

ne (R) � la sordina sotto la casa dell�innamorata
(Mo, Ma, Fg), un ronz�o all�orecchio (R, Sm), u-
na zampogna fatta con un calamo di avena (R),
un sonaglio messo al collo del cane da cerca (Sg),
ma metaforicamente indica uno schiaffo assor-
dante (I, Sm) o una �suonata�, le percosse (R,
Sm). La surdelline (A), surdellina (Sn) � una se-
renata in sordina (A) e in senso figurato una

scarica di botte (A, Sn).
Il t�tele (Sm) o t�tere (Sm), che altrove indica

il �tutolo� � un pugno chiuso, ma non � usato per
colpire: si usa per indicare lo zero nel gioco del-
la morra. 

La vranghe (Mo), mar�ngule (R), var�ngule
(R) o varanghe (Sg), che pu� indicare il pugno
nel senso di �manata, giumella� (Mo), indica la
�spanna� (R), ovvero la distanza tra pollice e
medio stesi (Sg). Il maranghe (Sm) o mar�ngule
(Sm) indica la distanza tra base del mignolo, a
pugno chiuso, e apice del pollice steso. La ma-
rangh�te (Mf) � la spanna, la marangulate (R) o
marangulata (Sm) � suppergi� una spanna.  

Il manfredoniano zzecchigne, infine, � impa-
rentato con azzecch� �azzeccare, assestare� ed �
propriamente un cazzotto. 

Francesco Granatiero
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QUANTI MODI PER DIRLO

Pugno e
schiaffo

PARLARE E SCRIVEREil dialetto IL GARGANO 
DI EMILIO PANIZIO

Gargano andato

Ce ne men�mme da s�pe � v�sche
ce ne scegn�mme da Sandemarche
ca j�mme jute a vved� i fracchie.

Ce ne men�mme da Sangiuuanne
str�ttela str�ttela
ca j�mm jute a ff� la f�ra d�i patanne.
E ccamenanne camenanne quanda s�rpe ca ved�mme
ca ce abburrut�vene s�tte i r�te d�u tra�ne
mbacce � pide d�a jum�nda
v�pere uardapasse e rr�chene: par�vene serp�nde
Nd�a ddi mm�rze, j�vene tutte pr�te
e ffine a sSanges�ppe, tra�ne cavadde e ccrestijane
nge cap�va la vija: p�leva sed�re e ss�te.
Curve curve ce ne calamme da s�pe a Puzzatina
i cane ngule che ngule
cercanne nu cutine.
E qquanne finalm�nde, rrevamme a lle P�zza
crestijane cavadde e ccane
c�a faccia dinte all�acqua c�m�e ppazze.
Ce lavamme vracce e ffacce
j�mme ggi�vene e jj�mme v�ecchie
e ll�acqua traspar�nda c�m�e nu sp�cchie.

Mad�nna de Pulsane
Mad�nna de li v�pere
S�nza cande de cecale
Mad�nna d�u m�nne jarze, senza pedale

S�pe a ssa mundagne
Nde v� ttr�va cchi� nnesciune
S�le ji, p�de nnanze p�de
Vaje scanzanne t�ccela e ppr�te

Mad�nna bbandunata
A ss�le e vv�nde
E mmanghe na fr�nna
Manghe nu p�che de muvem�nde

Quanne fa n�tte
Mm�ze a ssa petr�ra
Lundane mm�ze mare
U lustre de na varca o de na v�la.

Madonna di Pulsano

Madonna delle vipere 
Senza canti di cicale 
Madonna del mondo arso, senza alberi 
Sopra a questa montagna 
Pi� nessuno ti cerca 
Solo io passo dopo passo 
Scanso ciottoli e pietre 
Madonna abbandonata 
Al sole al vento
E nemmeno una foglia
Nemmeno un movimento
Quando fa notte 
In mezzo a questa pietraia 
Lontano in mezzo al mare
La luce di una barca o di una vela.

Nato nel 1960 a Sanni-
candro Garganico, E-
milio Panizio vive a
Bologna dove lavoro in
uno studio legale. Lau-
reato in giurispruden-
za, ha pubblicato Viag-
giare senza andare
Guida al Turismo vir-
tuale (�a quattro mani�
con Michele Cogo, Ed.
Minimumfax, Roma,
1999) e la commedia
dialettale in due atti
Stezzek�ja (con il con-
tributo dell�Universit�
delle Tre et� di Sanni-
candro, 2005).
Precedentemente ha
autoprodotto, in edizio-
ni alquanto �scartola-
te�, i volumi di liriche
Erotici Garganici e
Dinde a n�nte, e i mo-
nologhi Un comizio
perfetto, Il Vangelo solo
andata, Testamento
pubblico.

Su varie testate (il Quotidiano di Foggia, Il Provinciale, Il nuovo
Dialogo; La mia citt�, La notizia, ecc.) ha pubblicato racconti in lin-
gua italiana, tutti ambientati nella capitanata e pi� spesso nelle at-
mosfere garganiche.
Attualmente � impegnato nella scrittura di una tragedia e di un ro-
manzo (˙o forse di un racconto lungo¨), di ambientazione gargani-
ca.

Nato a Mattinata (Foggia) nel 1949,
Francesco Granatiero vive a Rivoli (Tori-
no), dove lavora come medico ospedaliero.
Dopo alcuni volumetti di poesia in lingua,
si � rivolto al dialetto pubblicando i libri
di poesia All�acchjitte (1976), U ir�ne
(1983) La pr�te de Bbacucche (1986), �-
nece (1994), Ir�ve (1995), Sc�erzele
(2002), Bbommine (2005). 
Ø presente nelle pi� importanti antologie
e storie letterarie di poesia dialettale, tra
cui Le parole di legno di Tesio-Chiesa
(Mondadori, 1984), Poesia dialettale dal
Risorgimento a oggi di Spagnoletti-Vival-
di (Garzanti, 1991) e Le parole perdute di
Franco Brevini (Einaudi, 1990). 
Parallelamente ha scritto opere sul dialet-
to del suo paese di origine e dell�intera a-
rea garganica, oltre a un profilo linguisti-
co parascolastico sui dialetti di Capitana-
ta e Terra di Bari.

Una pagina dedicata a due collaboratori del gior-
nale, conterranei, che per motivi di lavoro risiedono
al Nord. La loro vena versatile li porta a cimentar-
si anche con il dialetto della loro terra d�origine, che
tutt�altro che essere il loro passato viene riscoperta
e valorizzata con passione e competenza scientifica
non comuni
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Lo spunto per la manifestazione �
stato dato dalla prima venuta, docu-
mentata, di semplici cittadini della
Normandia al Gargano. L�episodio �
narrato da Guglielmo di Puglia (Gu-
lielmus Appulus o Apuliensis), in Ge-
sta Roberti Wiscardi, un poema epico-
storico in 5 libri o canti sulle imprese
dei Normanni, protagonista Roberto
detto il Guiscardo (l�astuto), in Puglia,
in Calabria e in Sicilia, fino al decesso
del primo duca di Puglia, e al ritorno
di Ruggiero, suo figlio e successore,
con l�armata da lui guidata contro Bi-
sanzio; quindi non prima del 1090 e
non pi� tardi del 1111. 

Nel I libro cos� l�autore presenta l�e-
pisodio: ˙�Horum nonnulli Gargani
culmina montis/ Conscendere tibi, Mi-
cha�l Arcangele, voti/Debita solventes.
Ibi quondam conspicientes/ More vi-
rum Greco vestitum, nomine Melum/
Exulis ignotum vestem capite ligato/
Insolitae mythrae mirantur esse rota-
tus/� (Alcuni di questi sono saliti sul-
la sommit� del monte Gargano per
sciogliere un voto fatto a te, o Arcan-
gelo Michele. Sul posto, osservando un
tale di nome Melo, vestito alla manie-
ra greca, si meravigliano che abbia ad-
dosso un abito da esule, con la testa
cinta da uno strano copricapo, di for-
ma rotonda�)¨. L�edizione � stata cu-
rata dal Wilmans, in Monumenta Ger-
maniae Historica, sez. Scriptores, la
pi� vasta raccolta di fonti storiche re-
lative al Medio Evo, avviata a Berlino
nel 1824.

I primi arrivi e qualcuno successivo,
allo stato attuale delle ricerche, hanno
riguardato:
n due Fratres, canonici di Avranches,
inviati dal vescovo Autberto (Oberto)
nell�anno 708 per chiedere reliquie (p�-
gnora) — una pietra della grotta micae-
lica e un pezzo del palliolo rosso che co-
priva l�altare di S. Michele — con i qua-
li consacrare la chiesa richiesta dal-
l�Arcangelo, da costruirsi sul picco di
un isolotto granitico della Francia nor-
do-ccidentale, a 2 km dalla costa bre-
tone, nella baia omonima (Manche), da
allora chiamato Mont-Saint-Michel;

n altri due monaci, sempre di Mont-
Saint-Michel, di nome Bernardo e Vi-
tale, in pellegrinaggio al Monte Garga-
no agli inizi dell�XI secolo,
n quindi il conte d�Angi� Goffredo
Martel, antenato della futura famiglia
reale di Francia (i Plantageniti), pelle-
grino con la moglie Agnese tra il 1046
ed il 1047.

Considerando quanto in seguito ac-
caduto, oggi si pu� ancora parlare di u-
na normale manifestazione di religio-
sit� o l�arrivo di quei pellegrini dalla
Terra Santa � stato piuttosto un atto
che obbediva ad un mero calcolo politi-
co, economico e militare?

E� il quesito al quale non sembra sia
stata ancora data una risposta defini-
tiva da parte degli studiosi della storia
del popolo normanno, come pure ad al-
tri aspetti dell�intreccio delle sue vi-
cende con il destino delle genti dell�I-
talia del Sud, a cominciare dalla Pu-
glia. Lucien Musset, gi� docente del-
l�Universit� di Caen (Normandia), af-
ferma in proposito: ˙�Pellegrini per
libera scelta e del tutto spontanei ap-
paiono sul Gargano fin dal 1017, se-
condo la versione storiografica degli
albori della conquista normanna pro-
posta da Guglielmo d�Apulia. Questi
pellegrini avrebbero ascoltato per pri-
mi le proposte di Melo da Bari�¨.

La citazione � tratta da I Normanni,
popolo d�Europa. MXXX - MCC, Mar-
silio Editore, Milano 1994, p. 118, edi-
to in occasione dell�allestimento del
treno normanno, che ha toccato le
principali citt� dell�Italia meridionale,
con tappa nella stazione ferroviaria di
Foggia a partire dalla mattinata del 6
marzo dello stesso anno. In quell�occa-
sione sono stati presentati, da realt�
culturali provinciali e regionali (com-
prese quelle di Monte Sant�Angelo),
materiali per la sezione �I Normanni e
la Capitanata�, curata dal Museo civi-
co del capoluogo di provincia. Ne con-
servo la documentazione nella biblio-
teca privata, per essere stato uno degli
esperti della zona invitato a collabora-
re all�importante iniziativa storico-cul-
turale.

Tornando ai pellegrini ricordati da

Guglielmo di Puglia, non mi ritengo
convinto della casualit� dell�incontro
tra l�esule barese di origini longobarde
e il gruppo di ritorno dalla Terra San-
ta, al quale Melo chiede aiuto per cac-
ciare i Bizantini dalla regione. E ne
adduco i motivi.

La �libera scelta� di incontrarlo e la
�spontaneit�� da cui sembrano essere
stati mossi, in verit�, non si spiegano
con quanto accadeva gi� da tempo in
Normandia dopo che si era stabilizza-
ta la situazione politica interna per la
presenza di un duca che, oltre a rico-
noscersi vassallo nei confronti del re di
Francia, amministrava il territorio in
modo tale che ciascun suddito si sen-
tisse obbligato a sottomettersi alla sua
autorit� e gli elementi pi� turbolenti,
in particolare dell�aristocrazia, fossero
costretti all�esilio senza indugiare pi�
di tanto, per le ovvie conseguenze poli-
tiche.

Infatti per Fran�ois Neveux, altro
studioso francese di cose normanne, le
cause e il dato concreto sono quelli ap-
presso indicati. Molti abitanti della
Normandia, durante l�XI secolo, sono
andati a cercare fortuna fuori del du-
cato. La crescita della popolazione nel
territorio ha costretto quanti fossero
privi di eredit� a trovare altrove una
propria terra; e ci� riguardava una
grossa parte della popolazione, sia tra
i contadini, sia tra i signorotti.

E riferisco, a conferma della irrever-
sibilit� del processo, un altro caso ve-
rificatosi nel periodo 1016-1017: quello
di un gruppo di pellegrini che si � di-
stinto in combattimento contro i mu-
sulmani e che � riuscito a liberare la
citt� di Salerno.

La fama di questi soldati si � diffusa
a tal punto che ha attirato in Italia al-
tri numerosi mercenari normanni, e-
sperti nel combattimento a cavallo, ca-
paci di costruire castelli e fortezze in
pietra a tempo di record e con compe-
tenze, per allora, davvero sorprenden-
ti e soprattutto efficaci.

Nel 1029 un altro condottiero nor-
manno, Rainulfo, � riuscito ad ottene-
re dal duca di Napoli, Sergio IV, la
contea di Aversa in ricompensa per

l�aiuto offerto sul piano militare.
Di l� a poco altri normanni, guidati

dai figli di Tancredi d�Altavilla, signo-
rotti non sempre in accordo con chi e-
ra a capo del ducato di Normandia,
hanno capeggiato un grosso movimen-
to espansionistico. Infatti, con un
gruppo di avventurieri della loro terra,
gli Altavilla si sono lanciati alla con-
quista della Puglia, fino a quel mo-
mento ancora provincia bizantina. In
seguito tre dei fratelli, avuti da Tan-
credi dalla prima moglie Muriella,
hanno assunto il titolo di duca di Pu-
glia: Guglielmo Braccio di Ferro, che
l�ha conservato sino al 1046, anno del-
la sua morte; Dreux, meglio conosciuto
come Drogone, sino al 1051, e Umfre-
do che ha dominato sulla regione fino
al 1057.

Qui mi fermo perch�, continuando,
entrerei in uno spazio pi� ampio e
complesso, che vede i Normanni a tal
punto padroni della situazione e tanto
potenti da sconfiggere il papa Leone
IX ed i suoi pur forti e numerosi allea-
ti, nella piana di Civitate, quasi ai pie-
di del Gargano, raccolti invano per
sconfiggere quegli uomini armati pro-
venienti dal nord-ovest della Francia,
inizialmente passati alla storia, e non
solo la storia italiana, come �quei ma-
ledetti Normanni ! �.

In tempi successivi essi sapranno or-
ganizzarsi ancor di pi� e meglio sino
ad assurgere a reggitori di tutto ri-
spetto dell�intero Meridione d�Italia,
dando vita al Regno di Sicilia e di Pu-
glia, stato autonomo sino all�ultimo de-
cennio del XII secolo con Costanza
d�Altavilla, divenuta poi sovrana del
Sacro Romano Impero, sposando l�im-
peratore Enrico VI di Svevia.

Al momento mi auguro che ci siano
altre occasioni per poterne parlare, al
solo scopo di approfondire, conoscere e
far conoscere meglio, le vicende di que-
sta terra ai suoi abitanti ed a quanti la
visitano, non con finalit� meramente
propagandistiche ed emotive di circo-
stanza, ma per amarla e rispettarla di
pi� per la sua e nella sua cos� articola-
ta identit� storica!                                

n

Nel castello medievale della citt� dell�Arcangelo la ricostruzione di uno storico evento

PELLEGRINI NORMANNI E MELO DA BARI

ANNO 1017 Incontro a 
Monte Sant�Angelo

Tra e manifestazioni agostane la ricostruzione dell�incontro tra l�esule barese di origini longobarde e i pellegrini normanni di ritor-
no dalla Terra Santa. Una tavola rotonda e una manifestazione con partenza da via Manfredi e arrivo nell�atrio della Basilica, che
si � conclusa con una una rappresentazione scenica. Riportiamo un riassunto della relazione illustrativa della storica vicenda, svol-
ta dal professor Michele d�Arienzo sulla base delle ultime risultanze storiche, dal titolo Il singolare protagonismo del Monte Garga-
no agli albori della conquista normanna del Sud Italia

La prima edizione del �Premio Matteo Salvato-
re� parte con il ritmo giusto e la qualit� artistica
degna del genio pugliese della musica popolare
d�autore a cui � dedicato. 

L�eclettico e solare cantore e musicista Eugenio
Bennato, l�ispirato e raffinato cantautore Giorgio
Conte ed il popolare cantastorie �corpofonista�
Enzo Del Re ha ricevuto per il 2005, infatti, il
nuovo ambito premio che vuole immortalare ne-
gli anni il ricordo del vulcanico cantastorie del
Gargano, scomparso il 27 agosto scorso. L�unico
vero cantautore popolare italiano che ha sintetiz-
zato gli umori, i suoni ed i colori della vita conta-
dina pugliese, convertendoli in liriche e musiche
raffinate e universali.

Il �Premio Matteo Salvatore�, promosso dall�as-
sociazione Suoni dal Mondo e dal neo costituito
Club Salvatore, consegnato nel corso della mani-
festazione di gala sabato 19 novembre 2005 pres-
so il Teatro del Fuoco a Foggia. La serata, con
l�attenta regia del direttore artistico Angelo Ca-
vallo, ha visto l�esibizione degli artisti premiati
con produzioni inedite ed ispirate a Matteo Sal-
vatore, oltre alle testimonianze orali, filmate e
scritte di operatori culturali e cinematografici, a-
mici ed estimatori del maestro di Apricena (Fg).
Alla prima edizione del Premio registrata anche
l�autorevole collaborazione con il Club Tenco di
Sanremo, la prestigiosa fondazione dedicata allo
scomparso cantautore Luigi Tenco che, dal 1973,
si � distinta come la pi� importante istituzione
nazionale che opera per la diffusione della canzo-
ne d�autore con l�annuale omonima rassegna san-
remese.

Eugenio Bennato ha realizzato per il Premio u-
na produzione originale — Le quattro stagioni di
Matteo Salvatore — eseguita a Foggia in prima
assoluta con l�accompagnamento dell�Orchestra
Suoni dal Sud e di Arlesiana Chorus Ensemble.

Tre le sezioni del Premio. Per la sezione Opera
il riconoscimento � andato a Eugenio Bennato
˙per aver divulgato nel mondo la figura di Matteo
Salvatore, per avergli reso omaggio con l�opera Le
quattro stagioni di Matteo Salvatore¨; per la se-
zione Radici al cantautore Giorgio Conte ˙per es-
sersi ispirato alla cultura popolare e contadina a-
stigiana, per aver dato fondo alle tradizioni e alle
influenze del suo popolo utilizzandole per le ope-
re incise nel corso della sua prestigiosa carriera¨;
infine il cantastorie barese Enzo Del Re, insignito
del Premio nella sezione Argot ˙per aver saputo
conservare la purezza di stile nel corso della sua
lunga carriera, per aver cantato in dialetto pu-
gliese (quello di Mola di Bari) le sue liriche a
sfondo sociale¨.

La manifestazione � stata patrocinata dalla Re-
gione Puglia — Presidenza del Consiglio Regiona-
le, Assessorato alla Cultura del Comune di Fog-
gia, Provincia di Foggia, Amministrazioni comu-
nali di Apricena e Vieste.

n

A Eugenio Bennato, Giorgio Conte e En-
zo Del Re il riconoscimento nella prima
edizione del Premio dell� Associazione
suoni dal mondo dedicato al cantautore
di Apricena scomparso recentemente

NOTE D�AUTORE PER
MATTEO SALVATORE

Al tra-
monto, un
gabbiano,
p o s a t o
sulla pi�
alta an-

tenna protesa sull�acqua, avvisa che il pe-
sce azzurro, suo pasto preferito, � prigio-
niero della grande rete: il pescatore pu�,
dunque, azionare gli argani, le carrucole
iniziano a cigolare e, ormai in �traboc-
chetto� (�trabucco�), cefali e merluzzi
guizzano, invano, alla ricerca della li-
bert�.

Di origine antichissima, i �giganti del
mare�, costruiti in legno di pino d�Aleppo,
si ergono maestosi fra Rodi, Peschici e
Vieste e, insieme alle torri di avvista-
mento, secolari vedette contro le galee sa-
racene, rendono unica e inconfondibile la
costa della �Montagna del Sole�.

Ancorati saldamente i lunghi pali nel
fondale sabbioso, orientati verso sud-est o
verso nord-ovest per sfruttare le correnti
marine, notoriamente pi� ricche di pesce,
i trabucchi sono l�emblema dell�Adriatico,
simbolo di uno stile di vita legato alle pi�
antiche tradizioni della civilt� garganica,
uno �scrigno di saperi, di aneddoti e di
leggende�, gi� raccolti in volume da Mat-
teo Fasanella e Angela Campanile.

Dei trabucchi, oltre alla valenza cultu-
rale, va ricordata quella economica, essi
infatti ancora in tempi non lontani, sono
stati, a lungo, per moltissime famiglie u-
na fonte di reddito importantissima, pur
se costituita da �pesca povera�, ma di cer-
to integrativa, per la magra economia di
questi luoghi.

Gli episodi di teppismo purtroppo, non
hanno risparmiato questi singolari �mo-
numenti�, la cui difesa, da circa dieci an-
ni, � affidata all�Associazione �Trabucchi

del Gargano�, presieduta da Pina Cutolo.
L�ultimo trabucco restaurato � stata oc-

casione, pertanto, di festa, in una serata
suggestiva allietata dagli Suatt, gruppo
folkloristico di Peschici, a conclusione
della conferenza-dibattito svoltasi dome-
nica 17 luglio 2005 a Punta Usmai, alla
quale sono intervenute le autorit� locali:
Giandiego Gatta (Presidente dell�Ente
Parco Nazionale del Gargano); Franco
Tavaglione (Sindaco di Peschici); Giusep-
pe Meli (Comandante Capitaneria di Por-
to — Manfredonia); Franco Ruggeri (Con-
sigliere Associazione �Trabucchi del Gar-
gano�); Domenicantonio Spina Diana
(Deputato e Sindaco di Vieste) e Pina Cu-
tolo.

Tutti hanno confermano l�impegno per
la salvaguardia e la valorizzazione dei
trabucchi tuttora esistenti e viene accolta
con favore la proposta di inserire negli i-
tinerari dell�Ente Parco Gargano visite
guidate come quella odierna, con associa-
ta degustazione di prodotti locali. In tal
modo una terra dalla bellezza straordina-
ria potrebbe farsi conoscere per tutte le
sue risorse, comprese le eccellenze ga-
stronomiche quali il pane di Monte
Sat�Angelo, i capperi di Peschici, la farra-
ta di Manfredonia.

Conoscenza augurabile non soltanto
fuori dai confini regionali e nazionali, co-
me di recente alla Bit di Berlino, ma an-
che all�interno del promontorio stesso do-
ve �spesso il Gargano Nord non conosce il
Gargano Sud�.

Con il concorso responsabile di tutti, si
pu� costruire un �Gargano migliore per
un Gargano che merita� e l��Associazione
avr� esaurito il suo compito quando tutti
i trabucchi saranno restaurati�.

L�auspicio del Sindaco di Vieste, � che i
�trabuccolanti� di Vieste e i �trabucchisti�

di Peschici, non pi� costretti ad abbando-
nare le loro case, originali �palafitte�, pos-
sano segnalare la loro presenza, come gli
antichi �fuochisti� delle torri di avvista-

mento: un tam-tam di luci che si accen-
dono nella notte, bagliori di vita al silen-
zio del marinaio.

Obl�
a cura di 

ANGELA PICCA

ALLA SCOPERTA DELLA PI� ANTICA TRADIZIONE MARINARA

I trabucchi del Gargano

Trabucchisti impegnati all�ar-
gano ritirano le reti subito dopo
il segnale della vedetta 
Foto Archivio Matteo Fasanella
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Volley San Pietro
Una fede a vita

Ad un gruppo di ragazze di Vico
del Gargano verrebbe, in pratica,
impedito di giocare a pallavolo
perch� l�associazione sportiva di
appartenenza, la �Volley San Pie-
tro�, non vuole rilasciare il cartel-
lino.

Una sorta di �legame a vita� —
come dicono le ragazze — che non
consentirebbe loro di iscriversi ad
una nuova associazione vichese,
nata nel frattempo.

Una storia che si trascina da cir-
ca due anni, da quando le ragazze,
avendo deciso di far parte della
nuova societ� sportiva, chiesero al
presidente della �San Pietro� di
essere svincolate.
˙Al momento dell�iscrizione alla

�San Pietro� — spiegano le ragazze
— ossia quando eravamo pratica-

mente delle bambine, nessuna di
noi, tantomeno i nostri genitori
che controfirmarono in perfetta
buona fede, avrebbe mai pensato
che quella firma condizionava per
tutta la vita, naturalmente parlia-
mo di vita sportiva, il proprio fu-
turo per quanto riguarda la palla-
volo¨.
˙Per un po�di tempo non ci furo-

no problemi, poi — raccontano le
ragazze — avvertimmo qualche di-
sagio, tant�� che con la na-
scita di un nuovo gruppo
sportivo decidemmo di
aderirvi perch�, da subi-
to, ci piacquero obiettivi
e metodi, e soprattutto,
ci spiegarono che non ci
sarebbero stati frapposti
ostacoli qualora avessi-
mo deciso di andar via¨. 
˙Entusiasmo alle stel-

le — dicono le ragazze — e

tanta voglia di iniziare un nuovo
campionato. Gioia che per� si
spense quando alla nostra richie-
sta del cartellino, la Polisportiva
�San Pietro� ci oppose un secco ri-
fiuto. N� ebbero sorta migliore le
sollecitazioni dei nostri genitori.
Abbiamo il cuore gonfio di rabbia
per la sopraffazione cui siamo sot-
toposte — concludono le ragazze —
per�, qualora avessimo ancora dei
dubbi, ci� conferma la bont� della

nostra decisione nel mollare la
�Volley San Pietro�¨.

CONCORSI LETTERARI

II Edizione Premio Let-
terario Sherlock Magazi-
ne Award per racconti inediti
ispirati a Sherlock Holmes. Posso-
no partecipare tutti, scrittori af-
fermati autori esordienti, con rac-
conti inediti gialli ispirati a Sher-

lock Holmes o alla detective story.
Scadenza: 31 dicembre 2005. 
Info: www.sherlockmagazine.it

***
Premio Aurora per opere i-
nedite di narrativa e poesia per
bambini. Sono ammessi al concor-
so tutti i bambini di Scuola dell�in-
fanzia, Scuola elementare e Scuo-
la Media di et� compresa tra i 3 e
i 14 anni. Sezioni: 1) Parole in li-
bert�: Poesia — Filastrocca 2) Let-

teratura dell�infanzia: Fia-
ba — Racconto 3) Avven-
tura. Termine di conse-
gna: 31 Dicembre 2005.
Info: tel. 0883 681135 —
681347;
istituto@bibliotecauro-
ra.it

***

Premio Cimitile
per opere edite di narra-

tiva, attualit�, saggistica e inedite
di narrativa. Termine di conse-
gna: 20 Gennaio 2006. 

Info: tel. 081 8239927;
entepremiocimitile@virgilio.it

XV Edizione �Premio 
Italia Letteraria�

Allo scopo di lanciare i nuovi au-
tori, il Premio. bandito con formu-
la nuova, � per opere inedite ed �
articolato in cinque sezioni: NAR-
RATIVA Romanzo, racconto, rac-
colta di racconti; LETTERATURA
PER L�INFANZIA Romanzo per
ragazzi, racconto per ragazzi, rac-
colta di favole, fiaba; POESIA.
TEATRO. SAGGISTICA.

Le opere vincitrici saranno pub-
blicate da Editrice Italia Lettera-
ria. Scadenza 30 aprile 2006.

Informazioni e richiesta bando:
�Premio Italia Letteraria� — Casel-
la Postale 938 — 20123 Milano.

eventi&concorsi&idee&riflessioni&web&eventi&concorsi&idee&riflessioni&web&eventi&concorsi&idee
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Vincenzo Campobasso
Premio Nazionale Histonium

Un Auditorium gremito - quello dell�Agenzia per la
promozione culturale della Regione Abruzzo- ha ca-
ratterizzato la celebrazione della XX edizione del
Premio Nazionale Histonium, svoltasi a Vasto (CH) il
23 e 24 settembre 2005 in un clima di riflessione di
importanti temi sociali, quali  �La Droga: un tunnel
senza speranza� e  �Gli animali, creature di Dio e a-
mici fedeli dell�uomo�. Nella prima serata, in cui si �
celebrato il Ventennale dell�Histonium, hanno ritira-
to il Premio i concorrenti dell�Abruzzo e del Molise.
Nella seconda serata, i poeti e gli scrittori rappresen-
tanti quasi tutte le regioni italiane. Dietro questo
successo, c�� il lavoro di un intero anno, che la Segre-
teria del Premio, coordinata da Luigi Medea e dalla
Angela Tommasi, svolge con competenza, scrupolo-
sit� e dedizione, sotto la spinta del direttivo dell�As-
sociazione omonima, presieduta da Giuseppe Cata-
nia, che durante la cerimonia ha sottolineato la gran
mole di lavoro per la preparazione di questa XX edi-
zione e gli scopi che animano il sodalizio. La cerimo-
nia ha vissuto momenti di forte richiamo culturale e
sociale con l�assegnazione dei �Premi Cultura�. Tra i
premiati c�� stato anche il nostro Vincenzo Campo-
basso che ha ricevuto il 3¡ premio ex-aequo — sez A
(tema libero) — con Tsunami, una poesia che il nostro
giornale pubblic� in anteprima.

Nicola Liberatore
Europeo d�arte contemporanea

L�artista Garganico Nicola Liberatore ha esposto
presso il Museo d�arte contemporanea Castello di Za-
vattariello (Pavia) dal 15 ottobre al 6 novembre 2005
nella mostra: ART-ART-ART et ART ART IN PRO-
GRESS — II¡ incontro territoriale europeo d�arte con-
temporanea. 

Art director della rassegna l�architetto. Giordano
Gardelli

Hanno partecipano all�evento artisti di Italia, Bel-
gio e Olanda, tutti impegnati sulla stessa tematica di
Arte e Sacralit� contemporanea.

�La mostra ritiene di poter fornire un contributo si-
gnificativo al riavvicinamento dei popoli dell�Unione
Europea, mediante il partenariato territoriale e reci-
proca conoscenza attraverso il messaggio culturale
ed artistico�
Info: 0383.59220 — cell.348.8800840

Nicola Liberatore � nato a S. Marco in Lamis nel
1949, vive e opera a Foggia, in viale San Alfonso M.
d� Liguori, 40
info 3385620215    e-mail: nicola.liberatore@tin.it

Michele Zaffarano
Dottore in Scienze naturali

Il giorno 15 luglio 2005, presso l�Universit� degli
studi di Perugia, il nostro concittadino Michele Zaf-
farano ha conseguito la laurea in Scienze naturali di-
scutendo la tesi �Elementi geomorfologici e geoturi-
stici nel territorio del Gargano�. Ampia soddisfazione
da parte della relatrice professoressa Lucilia Gregori
per l�interessante argomento trattato. Al neodottore
le pi� vive congratulazioni da parte della redazione
de �Il Gargano nuovo�.

Fiocco azzurro 
in casa Fini

Il 19 settembre, presso l�ospedale di Careggi in Fi-
renze, � nato Michele Fini. Al pap� Nicola e alla ma-
dre Alessandra Bezzi le felicitazioni de �Il Gargano
nuovo�.

�Ischitella-Pietro Giannone� 
ha le carte in regola

Egregio Signor Direttore,
Mi � dispiaciuto leggere a pag. 6 del numero 9 di

�Gargano nuovo� ci� che Vincenzo Campobasso dice
del premio di poesia dialettale �Ischitella-Pietro
Giannone�, perch� prima di scrivere qualcosa (an-
che al solo fine provocatorio) bisogna documentarsi.

Mi � dispiaciuto anche perch� proprio in quella
pagina apro un discorso sui dialetti garganici che ve-
de le cose da tutt�altra prospettiva.

Vincenzo Campobasso dimostra di non sapere
nulla n� del premio in questione n� della poesia dia-
lettale garganica e nazionale. Poco importa la �com-
petenza� di organizzatore ultradecennale di premi
(ce ne sono migliaia) di un sottobosco letterario fat-
to di pure convenzioni. Non credo che la giuria di u-
na competizione seria debba considerare i suggeri-
menti del Campobasso. Piuttosto istituisca lui (che
ne � capace) un premio di poesia ad hoc a Rodi Gar-
ganico.

Il Premio �Ischitella-Pietro Giannone� ha invece
tutte le carte in regola per essere considerato tra i
migliori del suo genere in campo nazionale, come il
�Lanciano-Mario Sansone�, il �Biagio Marin� di Gra-
do e il �Salvo Basso-Citt� di Scord�a�.

Non mi sembra affatto vero che esso non abbia ri-
guardo (nei limiti della decenza) per la poesia gar-
ganica e pugliese. Nella prima edizione al terzo po-
sto si classific� il manfredoniano Franco Pinto.

Nella stessa edizione furono ospiti, oltre a rappre-
sentanti di altre regioni italiane, tra cui il milanese
Franco Loi, massimo poeta dialettale vivente, anche
i pugliesi Lino Angiuli e il sottoscritto, che a Torino
opera nel dialetto di Mattinata (cittadina del Gar-

gano) da circa quarant�anni. E c�era l�insigne italo-a-
mericano originario di San Marco in Lamis Joseph
Tusiani. 

Nell�edizione di quest�anno, tra gli ospiti, figura-
vano anche Franco Pinto e, nemmeno a farlo appo-
sta, Cristanziano Serricchio, che non si � presentato
per motivi di salute e che scrive — non in manfredo-
niano e neppure nel sammarchese di Borgo Celano,
dialetti attruibuitigli dal Campobasso — ma in ita-
liano e nel nativo dialetto di Monte Sant�Angelo. 

Al Campobasso non passa neanche per la mente
che un poeta (per esempio Serricchio) possa non a-
ver vinto per il semplice fatto di non aver concorso al
premio. Vorrei inoltre ricordargli che alla competi-
zione si partecipa con un libro inedito. Non so quan-
ti poeti dialettali garganici abbiano nel cassetto una
raccolta di poesie dialettali inedite degne di pubbli-
cazione. Comunque sia, ora che sa come stanno le
cose, nessuno gli impedisce di informare gli interes-
sati di sua conoscenza, a cui consiglio per� di attin-
gere direttamente al sito internet di �Periferie�.

In merito alla sezione �La Cruu�dda�, dedicata a-
gli scolari di Capitanata, non posso che esprimere il
mio compiacimento per il suo alto valore pedagogico.
Devo quindi complimentarmi con gli insegnanti che
aderiscono all�iniziativa e con i ragazzi che si avvici-
nano alla poesia, come il giovanissimo poeta rodiano
Marco Prencipe, il quale ha tutto il sacrosanto dirit-
to di scrivere U l�ghe de Var�ne nel dialetto cos� co-
me lui lo sente, senza dover subire la consulenza
non richiesta di chi, ricorrendo all�uso improprio del-
l�apostrofo, dimostra di non saper rappresentare
graficamente neppure lo schwa, ossia il suono atono,
breve e indistinto della cosiddetta e muta francese. 

Cordialmente
Francesco Granatiero

Sovrintendente 
Pacifico Rapacciuolo

Di solito in queste circostanze si usa dire che sono
sempre i migliori che se ne vanno. Ma tu, mio caro a-
mico Pacifico, eri veramente speciale, straordinario;
rimani per noi l�amico speciale di tutti.

Non ti abbiamo mai visto allontanare da quella tua
espressione sorridente, dalla tua naturale espressio-
ne. Ci hai abituati a contare sulla tua grande incon-
dizionata disponibilit� per far fronte ad ogni straor-
dinariet� professionale e per questo ti siamo profon-
damente grati.

E� stato molto facile amarti e sar� impossibile di-
menticarti: i grandi, e tu lo resterai per sempre, non
se ne vanno mai. Siamo stati fortunati ad averti avu-
to fra di noi: abbiamo cos� avuto la possibilit� di be-
neficiare del tuo altruismo, del tuo singolare attacca-
mento al servizio, della tua squisita simpatia, dell�al-
legria che mettevi nell�animo di noi tutti.

Ti ricorderemo, e resterai per  sempre nei nostri
cuori, per queste eccezionali e non comuni doti. Mai
stanco, mai che avessimo sentito da te ˙mi dispiace
non posso¨. ˙A rosta� u problem¨, ti si sentiva invece
sempre dire in occasione di incombenze da affidarti,
ancorch� complesse e stanchevoli. Sempre pronto a
tollerare, a perdonare, ad adoperarti per la risoluzio-
ne di diatribe, a creare un clima di armonia e di pa-
ce. Eri una certezza, un punto fermo, una garanzia.
Volevi bene a tutti. Tutti ti volevano e ti vorranno
sempre bene.

Sar� molto difficile adeguarsi alla tua non pi� ter-

rena presenza. Siamo certi, per�, che dall�alto conti-
nuerai a darci una mano. Cos� come sicuri siamo che
per la fierezza di appartenenza al corpo, che non hai
mai lesinato di ostentare, ci proteggerai nel nostro
cammino. Ci mancherai. Ci mancher� il tuo essere te-
nerone, ci mancher� la tua spontanea temerariet�, la
tua volitivit�, i tuo magnetismo, la tua determinazio-
ne nell�intervenire in favore dei bisognosi e a difesa
della disciplina, dell�ordine, dell�integrit� fisica di
chicchessia. Non potr� certo mai dimenticare il re-
cente episodio di �criticit� ambientale�, tanto per ci-
tarne uno, durante il quale accorresti con rara gene-
rosit� in soccorso di noi coinvolti, rendendoti come al
solito determinate per evitare la sicura degenerazio-
ne della situazione. Come comandante, e con me il di-
rettore dell�Istituto, non solo perdo un validissimo
collaboratore, ma, soprattutto, perdo il carissimo a-
mico Pacifico, dal quale non sentir� mai pi� pronun-
ciare schietto, simpaticamente e col sorriso sulle lab-
bra ˙Comandi cavalie�, vi serve qualcosa¨, che siste-
maticamente, ad ogni incontro, pronunciava al mio
indirizzo in segno di rispetto e di disponibilit�. 

Il vuoto che lasci attorno a te � immenso, incolma-
bile. Le tue straordinarie doti di umanit� e di adora-
bile genitore, daranno la forza alla tua famiglia, so-
prattutto ai tuoi fantastici figlioli, di continuare il
percorso della loro vita, all�insegna di quei sani con-
cetti di etica che hai saputo loro infondere.

Alla signora Pina e ai figli Diletta e Dalila, dico:
˙Siate fieri di averlo avuto come compagno della vita
e come padre¨. Ciao.

Michele Bianco

COMMIATO

CONGRATULAZIONI

UNA MELA PER LA VITA

Ancora una volta il popolo vichese mi ha stupito. Di questo vorrei ringraziare tut-
ti coloro he hanno contribuito, con l�acquisto di un sacchetto di mele e con il contri-
buto volontario, alla vendita del prezioso frutto. Grazie a Leonardo, un ragazzo di
dieci anni, che con il suo gesto mi ha commosso; grazie ai collaboratori Rita, Elena
e Nino che si sono prodigati su Peschici e Vico; grazie per l�appoggio ai signori de
Petris.

Antonio Sammaciccio

Ringiovanire di tanti tanti anni in un colpo solo?
No, niente beauty farm, niente elisir e neppure un
costosissimo lifting: una rimpatriata!

In un attimo, davanti alla pizzeria �La Ruota� di
Vico del Gargano, mi sono ritrovata adolescente in-
sieme ai miei coetanei compagni di scuola del Liceo
Classico di Vico del quinquennio 1973-1978. E i 27
anni trascorsi dall�ultimo giorno di scuola si sono
dissolti nella gioia dell�incontro!

Alessandro Giordano ha organizzato in pochissi-
mi giorni quest�evento indimenticabile in una data,
il 17 agosto, che � coincisa con il suo compleanno ed
� stato come se avessimo festeggiato �tutti� insieme
i 46 anni!

L�allegria ha dominato quella tavolata di 18 per-
sone meravigliate di quell�inatteso ritrovarsi; gli e-
pisodi pi� simpatici di quegli anni insieme, che mai
spontaneamente avremmo ricordato, erano l�, vivi
come se li stessimo ancora vivendo. Le notizie del-

le rispettive famiglie, degli studi fatti dopo il liceo,
del lavoro, che ognuno aveva voglia di comunicare
agli altri, rimbalzavano di qua e di l� in mezzo allo
stupore generale: �possibile che � passato tanto
tempo?!�

Decisi a non perderci di nuovo, noi tutti e preci-
samente Antonio Basile, Salvatore Vergura, Carla
di Fine, Rosaria Leomanni, Pina Cilenti,  Michela
Cataneo, Libera D�Errico, Dino La Porta, Licia
Triggiani, Francesca (Enza) Fiorentino, Lidia Com-
parelli, Giuseppe Paolino, Piera Montanaro, Maria
Maggiano, Michelino Tavaglione, Sandro Giorda-
no, Nicola Lucatelli e chi scrive, consigliamo viva-
mente agli ex alunni di classe di ogni tipo di scuola
di ritrovarsi come noi per rivitalizzare e dare conti-
nuit� a bellissimi rapporti che gli anni, i nuovi rit-
mi e le diverse esigenze tendono purtroppo ad in-
sabbiare. 

Enza Rauzino

APPUNTI E CONTRAPPUNTI

VICO DEL GARGANO/ RIMPATRIATA DEI LICEALI DEL 1973-1978
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