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SUPERMERCATO

La prima Casa Ronald italiana
sar� aperta a San Giovanni Ro-
tondo. E� una storia lunga quella
delle case di accoglienza per fa-
miliari di bambini ospedalizzati.

Des Plaines, Illinois, anni Cin-
quanta. E� li che Ray Kroc apre il
suo primo ristorante. Non un ri-
storante qualunque, ma uno in cui
buona parte delle forchette garga-
niche forse non entrerebbe mai!! ...
a giudicare da quei grossi paninoni
imbottiti di carne, cipolla, salse &
derivati. E� il frutto dell�intuito
avuto nel 1954, quando, da vendi-
tore di frullatori elettrici multimi-
xer, si rec� presso un ristorante di
San Bernardino, di propriet� di
due fratelli Mc Donald, per capire
come mai vi fosse una cos� alta ri-
chiesta del suo modello di punta
per preparare milkshake. Ray,  stu-
pito della loro geniale imprendito-
rialit� si offr� di diventare loro
agente licenziatario.

Oggi la Mc Donald�s ha pi� di
30mila ristoranti in tutto il mondo,
impiega complessivamente circa
un milione e mezzo di persone ed

� quotato presso le maggiori borse
mondiali.

Credo che la maggiorparte di
voi sia a conoscenza delle numero-
se campagne mondiali contro il
�sistema� Mc Donald�s d� una let-
tura del mondo basato solo sull�ef-
ficienza e la quantificazione. Un
fenomeno che pare nascondi dietro
il sorriso del clown testimonial
della Mc Donald�s la verit� auten-
tica: il denaro!.

Adesso non vorrei passare per
uno che fa un�analisi sociologica
del fenomeno, primo perch� non
ne sarei in grado, secondo perch�
compete agli esperti come Ritzer
(Il mondo alla Mc Donald�s). 

Prima che questo articolo possa

apparire come la celebrazione del
Big Mac, o delle patatine fritte o
un�esaltazione del capitalismo, ri-
torno a parlare dell�iniziativa che
ha intrapreso la Mc Donald�s Italia
attraverso, appunto, la Fondazione
Ronald.  Fondazione, gi� presente
in circa 50 paesi, che ha assicurato
fino ad oggi finanziamenti per pi�
di 410milioni di dollari in favore
di bambini di tutto il mondo, desti-
nati a realizzare case di ospitalit�. 

Le Case Ronald McDonald,  vil-
le o piccole palazzine, sorgono
nelle immediate vicinanze degli
ospedali per ospitare temporanea-
mente famiglie con figli lungode-
genti. Ogni Casa pu� accogliere
dalle 5 alle 20 famiglie. 

All�interno vi si trovano stanze
per ogni famiglia e, a volte, am-
bienti comuni dove vengono alle-
stite palestre per la riabilitazione
neuro-psicomotoria dei bambini,
una cappella per la preghiera, zone
gioco (Playland), giardini per l�at-
tivit� all�aria aperta e un�inferme-
ria.

I bambini possono soggiornare
nella casa con la propria famiglia
quando � libero da terapie ospeda-
liere, alleviando cos� i disagi che la
degenza comporta, sentendosi un
po� �a casalontano da casa�. 

La prima Casa Ronald � stata
costruita a Philadelphia nel 1974,
oggi sono 254 distribuite in 28
paesi. 

La costruzione della prima Casa
Ronald italiana ha preso il via,
dunque, nel marzo 2004 a San
Giovanni Rotondo. 

L�apertura � prevista a marzo
2006. La gestione sar� affidata al-
la Fondazione in stretta collabora-
zione con un l�associazione di vo-
lontariato A.G.A.P.E., costituita
soprattutto da genitori di bambini
affetti da leucemie e tumori. Come
in tutte le Case Ronald, anche in
questa ci sono camere da letto con
bagno, grande cucina e un soggior-
no comune, una lavanderia attrez-
zata, una spaziosa area giochi dove
i genitori e i fratellini potranno
passare il tempo con il bambino
malato. 

Mi sembra giusto parlare bene
di questo progetto e non puntare
sempre il dito contro, come pure
qualcuno di recente ha fatto. 

Questa Casa � una bella cosa,
necessaria, utile, commovente.
Tutti noin dovremmo augurarci
che  non succedesse �solo da Mc
Donald�s�.

Francesco Saggese

A San Giovanni la prima casa McRonald d�Italia per ospitare le famiglie di bambini ospedalizzati

SUCCEDE ANCHE
DA McDONALD�S 
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Non sono poi tanti i segnali
che fanno pensare ad un�in-
versione di tendenza per
quanto riguarda la politica tu-
ristica da parte degli enti loca-
li e delle associazioni di cate-
goria, ma non da meno da co-
loro che sono i primi e pi� di-
retti interessati a creare le
condizioni perch� il turismo
garganico allunghi il suo pe-
riodo stagionale.

Che la stragrande maggio-
ranza degli osservatori conti-
nui a richiamare l�attenzione
sui dati negativi, con i quali si
chiudono i bilanci al termine
di ogni estate, non sembra
suonare come campanello
d�allarme in merito al perico-
lo, reale, che il settore econo-
mico (anche se non l�unico,
ma certamente tra i pi� impor-
tanti), attorno al quale ruotano
interessi diffusi, nel tempo,
possa far registrare (nel mi-
gliore dei casi) un forte rallen-
tamento. Con l�auspicio, natu-
ralmente, che non scenda al di
sotto di tale soglia.  

Siamo, come suol dirsi, a
un bivio che impone un po� a
tutti una scelta: in quale dire-
zione procedere per far s� che
quanto di buono � stato finora
fatto non vada assolutamente
buttato all�aria, ma che, anzi,
rappresenti il punto di parten-
za sul quale organizzare i pro-
grammi futuri.

In poche parole, si tratta di
costruire un ponte che tenga
insieme quanto � alle spalle e,
naturalmente, che aiuti a su-
perare l«attuale momento dif-
ficile dando fondo a tutte le ri-
sorse di cui gli operatori del
settore, insieme ad associazio-
ni di categoria ed enti locali,
sono in grado di mettere in
campo avendo capacit� e
quella giusta tensione ideale
che non guasta mai. Tutt�altro. 

Non ci stancheremo mai di
insistere sul fatto che, se si
vuole partire con il piede giu-
sto, non si pu� non guardare
alla risorsa ambientale che de-
ve fare da comune denomina-

tore, mettendo da parte qual-
siasi retaggio ideologico. In
questa direzione, infatti, si
stanno movendo gli ammini-
stratori comunali i quali pen-
sano alla costituzione di un
consorzio dei comuni del par-
co nazionale del Gargano per
�avviare — si legge nella boz-
za di statuto che alcuni consi-
gli comunali hanno gi� appro-
vato — in un quadro etico di
valori condiviso, una nuova
modalit� di governo del terri-
torio per promuovere e raffor-
zare la capacit� di attuare una
gestione ambientale e territo-
riale sostenibili; indurre il
mercato ad orientarsi verso fi-
nalit� ecocompatibili; privile-
giare sistemi di gestione so-
stenibile del territorio; indivi-
duare la soluzione dei proble-
mi per uno sviluppo sostenibi-
le urbano e del territorio in ge-
nerale, partendo da una pro-
spettiva di analisi dei bisogni
e delle esigenze sociali. E scu-
sate se � poco. Se � questa la
strada che si intende percorre-
re per andare lontano, non si
fa nessuna fatica a riconosce-
re che la via imboccata � quel-
la giusta.

Dire che si � di fronte ad
una svolta, non sarebbe certa-
mente fuori luogo, anzi, va
sottolineato che, per la prima
volta, vengono affrontati pro-
blemi non settoriali, con aper-
ture a trecentosessanta gradi.
E in realt� in cui il particolari-
smo e la strenua difesa del
proprio circondario restano,
tuttora, elementi di forte con-
trapposizione, uscire dal pro-
prio guscio �, senz�ombra di
dubbio, un segno di matura-
zione e di presa d�atto di quel-
li che sono i veri bisogni di un
territorio, bello quanto si vuo-
le, ma altrettanto vulnerabile.

Privilegiare l�ambiente
vuole, dunque, essere il primo
vero segnale di quella svolta
che da sempre auspichiamo,
se si vogliono creare le condi-
zioni per assicurare un futuro
alle nuove generazioni.

E�urgente contrastare il declino del turismo

GARGANO 
AL BIVIO
di FRANCESCO MASTROPAOLO

Giornata della memoria: Piero Terracina racconta agli studenti delle scuole superiori di Foggia la sua triste esperienza di ebreo ex deportato in un lager nazista

Una voce da Auschwitz
�

Un giorno del 1938 la
sua insegnante non chiam� il suo no-

me all’appello. Lui chiese spiegazioni,
e lei gli rispose impassibile: ˙Perch� sei

ebreo!¨.

La cosa pi� grave per Piero fu l’indifferenza
che vide negli altri. Nessuno fece caso a quei
treni merce pieni di uomini, donne e bambini.

Olocausto (dal termine greco h�los
�intero� e kaust�s �bruciato completa-
mente�), indica un rito religioso in cui
l�offerta veniva distrutta dal fuoco. Oggi
il termine � usato con riferimento al ge-
nocidio (distruzione di un gruppo nazio-
nale) degli ebrei. Per la verit� � sbagliato
usare questo termine, perch�, come detto
prima, indica un�offerta che si fa a Dio.
Ma qui Dio non centra affatto anzi�
quindi � pi� giusto usare il termine shoah
(sterminio degli ebrei). 

Come conseguenza delle idee procla-
mate da Adolf Hitler in �Mein Kampf�, il
regime nazista adott� misure sistemati-
che contro gli ebrei sin dalla sua ascesa al
potere (1933). Uno dei primi provvedi-
menti era di stabilire chi dovesse essere
considerato ebreo. Ebreo era chiunque ri-
sultasse avere tre o quattro nonni osser-
vanti della religione ebraica. Mezzo
ebreo era chi aveva due nonni osservanti
o era sposato con un ebreo. Mischlinge:
chi aveva un solo nonno ebreo. 

Dal 1933 al 1939, il partito nazista, en-
ti governativi, ecc�, misero in atto
un�azione volta ad emarginare gli ebrei
dalla vita economica della Germania.
Tutto inizia con la �notte dei cristalli�,
nel novembre del 1938, in seguito all�as-

sassinio di un diplomatico tedesco da
parte di un giovane ebreo. In Germania
furono bruciate tutte le sinagoghe, furono
arrestati migliaia di ebrei e furono infran-
te le vetrine dei negozi di loro propriet�.

Auschwitz non � solo colpa della Ger-
mania, anche altri governi furono artefici
di questo male. Il governo francese dopo
l�armistizio ha consegnato tanti ebrei ai
nazisti. In altri paesi come la Danimarca
e la Bulgaria questo non accadde. 

Nel 1938 anche in Italia Vittorio Ema-
nuele III ratific� le leggi razziali anti-
ebraiche, volute dal governo fascista di
Mussolini. In Italia gli ebrei erano pre-
senti da circa 2300 anni, eppure questa
civilt� fu negata. In base ai nuovi provve-
dimenti ad essi era vietato non solo l�es-
sere ma anche l�esistere.

Auschwitz, perch� ricordarlo? Perch�
fu progettato per sterminare con cinica
intelligenza i prigionieri politici, oltre
agli zingari, gli omosessuali e i testimoni
di Geova. 

Alcuni storici revisionisti negano
l�Olocauso, eppure i testimoni ci sono.

Io stessa ho avuto la possibilit� di co-
noscere chi ha vissuto in prima persona
la Shoah: Piero Terracina. 

Angela D’Avolio 

PIERO TERRACINA

Piero Terracina vive a Roma dove ha svol-
to l�attivit� di dirigente d�azienda. Ha dedi-
cato molto tempo della sua vita a testimonia-
re l�atroce esperienza che ha vissuto da
ebreo. Il suo calvario inizi� gi� dalla quarta
elementare, il 15 novembre 1938. Come tutti
gli altri giorni, Piero entr� in classe ed ebbe
la sensazione di essere osservato in modo in-
solito dai suoi compagni. L�insegnante fece
l�appello ma non nomin� il suo nome; alla fi-
ne l�insegnante gli disse di uscire perch� era
ebreo.

Tutti gli amici erano l� in classe. Nessuno
lo contatt� in seguito per sapere cosa fosse
successo. L�indifferenza che ha visto  negli

altri, il loro far finta di non vedere, Terraci-
na non la dimenticher�.

Ultimo di sei figli, a quindici anni viene
deportato, per motivi razziali, con tutta la
sua famiglia ad Auschwitz. La sua vita cam-
bi� in maniera tragica. ˙In quel  posto chi
sopravviveva veniva privato di ogni diritto.
Non si potevano avere ricordi, neppure dei
familiari; il senso della famiglia veniva
schiacciato dall�esigenza di sopravvivere¨.
Della sua famiglia di otto persone, lui solo
ha fatto ritorno da Auschwitz. Questo Terra-
cina non se l�� mai perdonato.

Quando fu liberato, pesava 38 chili. Arri-
vato in Italia croll� sotto il peso della solitu-
dine, perch� ˙uno che � stato ad Auschwitz
non pu� essere pi� una persona normale¨. 

E� ORA DI SAPERE 

˙Le gioie le apprezzo pi� degli altri, i dolori
li accetto. Non accetto ancora la perdita della
mia intera famiglia. Due parole ancora mi preme

ricordare: mai pi�¨.
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LA MEMORIA
DELLA SHOAH

Ciao, ragazzi, vi riporto la testimo-
nianza di Pietro Terracina, ebreo ex de-
portato dal lager di Auschwitz. Vi con-
siglio di prestare una particolare atten-
zione per sapere, o meglio per conosce-
re a fondo, le vicende di quei bruttissi-
mi anni. Auschwitz fu progettato per
sterminare con efficienza: 10mila per-
sone al giorno venivano uccise e date
alle fiamme, vi morirono circa un mi-
lione e 500mila ebrei e un milione di
prigionieri politici oltre agli omoses-
suali e ai testimoni di Geova. Uomini,
donne e bambini venivano inviati ogni
giorno alle camere a gas e ai forni cre-
matori. In questo posto dell�orrore le
persone venivano private di ogni dirit-
to. Anche il senso della famiglia veniva
schiacciato dall�esigenza di vivere. 

Ad Auschwitz, il prigioniero non
aveva nome, gli internati non erano
contati come persone ma come pezzi, ai
prigionieri veniva tolto ogni diritto e di-
gnit�. 

La macchina bellica tedesca era mol-
to efficiente. Anche dopo la morte, non
si buttava niente: capelli, pelle con ta-
tuaggi venivano riciclati. Un vero e pro-
prio orrore, ragazzi! 

Pensate che i ragazzi ebrei non pote-
vano studiare, perch� venivano cacciati
dalla scuola solo perch� erano ebrei.
Pietro Terracina � uno di questi ragazzi,
che ha vissuto tante sofferenze non
avendo, oltre alla famiglia, nessun so-
stegno nemmeno dagli amici. 

Cosi nel 1942 si cre� la scuola ebrai-
ca per i tanti ragazzi che erano stati cac-
ciati dalle scuole, compresi i docenti
che avevano dovuto abbandonare an-
ch�essi le scuole pubbliche e si erano
trovati senza lavoro. Purtroppo, fu un
sogno destinato a svanire. Nel 1944 ci
fu l�occupazione tedesca per portarli a
morire nelle camere a gas.

S�, lo so, ragazzi, � difficile credere a
tutta questa crudelt�, ma purtroppo �
tutto vero, � una realt� crudele che tan-
te persone siano state sottoposte a que-
sti orrori solo per la loro origine razzia-
le. Vite che venivano bruciate per speri-
mentare gas letali. Vite spezzate. Ma la
cosa pi� grave per Piero fu l�indifferen-
za che vide negli altri. Nessuno fece ca-
so a questi treni merci  dove uomini
donne e bambini furono rinchiusi sette
giorni senza acqua in mezzo ai loro
escrementi. Sei milioni di ebrei venne-
ro uccisi, oltre agli zingari e agli omo-
sessuali. 

Tutto inizi� in Italia nel 1936: una
martellante campagna di stampa contro
gli ebrei part� da due giornali finanziati
dalla Germania. Nel 1938 comparve il
primo atto ufficiale antiebraico: le leggi
razziali furono scritte da 180 pseudo-
scienziati del regime. Questo atto si ar-

ticolava in 180 punti dove si parlava
della superiorit� di certe razze, in prati-
ca solo sciocchezze. Veniva cosi tolto
agli ebrei non soltanto il diritto di avere
ma anche di essere, perch� molti prov-
vedimenti toglievano la possibilit� di
poter svolgere una professione. 

E� davvero tutto assurdo, ragazzi! 
Piero Terracina ha concluso il suo in-

tervento, dicendoci: ˙Siamo qui per
portare la nostra testimonianza di ex de-
portati ad Auschwitz. Lo facciamo con
tanta fatica e sofferenza, perch� sentia-
mo il dovere di offrire il nostro contri-
buto, affinch� il morbo di Auschwitz,
sia pure in altra forma, venga fermato.
Ø giunto il momento che le nuove gene-
razioni raccolgano il testimone della
nostra memoria e diventino i nuovi te-
stimoni perch� il ricordo di quella tra-
gedia non vada perduto, e serva di mo-
nito per il presente e per il futuro¨.

Lazzaro Campanozzi

IL FUTURO NELLE
NOSTRE MANI

Ragazzi, ho deciso di rivolgermi a
voi perch� non sempre ci interessiamo
di ci� che � avvenuto in passato, degli
avvenimenti che riguardano la nostra
storia; ci fermiamo a leggere libri di
storia, a vedere programmi in TV, ma in
realt� non riusciamo a capire davvero
quello che � accaduto, ad ascoltare la
gente che ha patito quei tempi, ad ascol-
tare i particolari dell�amara verit�.

Parlo cos�, perch� anch�io mi limita-
vo a sapere le cose in maniera superfi-
ciale, ma dall�esperienza del 12 dicem-
bre 2005 ho capito che la realt� dei fat-
ti ti rende triste s�, ma ti fa riflettere.

Quel 12 dicembre ho ascoltato la te-
stimonianza di un uomo umile, soprav-
vissuto alla deportazione degli ebrei:
Pietro Terracina.

La sua storia mi ha trasmesso forti
sensazioni di rabbia. La prima ingiusti-
zia la sub� nei banchi di scuola, dove un
giorno del 1938 la sua insegnante non
chiam� il suo nome all�appello. Lui
chiese spiegazioni, e lei gli rispose im-
passibile: �Perch� sei ebreo!�.

Da qui una serie di episodi sui quali
Terracina non va nello specifico, affer-
mando che c�� un limite alla credibilit�
dell�orrore. 

Parla invece delle leggi razziali�
Leggi razziali. Una parola incom-

prensibile da leggere e da scrivere, co-
me quella del �manifesto della razza�,
un atto ufficiale antiebraico del 1938.
E� impensabile credere che ci siano raz-
ze superiori e razze inferiori. Gli ebrei
erano considerati come nullit�! Ci ren-
diamo conto?� nullit�. Ma perch� que-
sto? Nostro Signore ci ha insegnato che

siamo tutti uguali! Ma l�uomo � un ne-
mico di se stesso. 

Agli ebrei era vietato tutto, tutto
quello che poteva renderli vivi, per que-
sto alcuni preferivano lasciarsi morire,
anzich�  vivere nel dolore. 

Piero racconta anche le difficolt� per
riprendere una vita normale dopo quel-
la orribile esperienza. Perch� � un�espe-
rienza che ti cambia, � una ferita che
non si pu� rimarginare, anche con tutta
la voglia che si ha di andare avanti, non
riesci a perdonare e vivi sempre con
quel ricordo dentro di te. 

Preferirei terminare qui, ponendovi
una domanda: ˙Perch� nessuno si op-
pose a questa deportazione?¨. Ci sareb-
bero mille risposte o forse neanche una. 

Quello che dico � che noi siamo il fu-
turo, e dobbiamo fare in modo che que-
sto non avvenga pi�! Mai pi�!

Maria Voto

STOP AL MORBO 
DI AUSCHWITZ

Salve ragazzi, oggi vi racconter� una
storia vera, pi� terrorizzante di un film
dell�orrore� siete pronti?

Bene, cominciamo: Piero Terracina
era un ragazzino felice, ultimo di una
famiglia di otto persone, ma la sua vita
cambi� improvvisamente.

Un giorno, uno come tutti gli altri,
entr� in classe, ma si accorse che nel-
l�aria c�era qualcosa di strano. La mae-
stra durante l�appello non lo chiam�;
Piero si sent� disorientato perch� fu co-
stretto a uscire ed ad abbandonare la
scuola perch� �era ebreo�.

Da quel giorno per lui tutto cambi�.
Sapete cosa stava accadendo? Era co-
minciato l�allontanamento di tutti i do-
centi e di tutti gli studenti ebrei dalle
scuole di ogni ordine e grado. Cos� Pie-
ro entr� in una scuola ebraica organiz-
zata in tutta fretta, priva di spazi ade-
guati, ma colma di molti disagi. Quella
scuola funzion� solo per pochi anni.
Con l�occupazione nazista ci fu il preci-
pitare degli eventi: la fuga dalle loro ca-
se degli ebrei braccati dai fascisti, la
cattura, la consegna. Piero e i suoi fami-
liari, insieme a altre migliaia di perso-
ne, furono presi per essere portati a mo-
rire nei lager, dati alle fiamme nei forni
crematori.

Prima furono portati a Fossoli, e poi
ad Auschwitz: quest�ultimo � il simbo-
lo di tutti i campi di sterminio.

Immaginate il viaggio di Piero per ar-
rivare al campo di morte? Cos� lo de-
scrive David Rousset nel suo Univers
Concentrationnaire: ˙Gli uomini acce-
cati dalle bastonate delle SS si urtano, si
lanciano, si spingono, cadono, affonda-

no i piedi nella neve sporca, pieni di
paura, ossessionati dalla sete¨. Nelle
stazioni nessuno che li degnasse di un
solo sguardo, anche distratto. Tutto nel-
l�indifferenza. Nessuno fece nulla. 

Quando Piero fu liberato pesava solo
38 chili!!!

Il suo ritorno in Italia fu colmo di so-
litudine.

E i componenti della famiglia di Pie-
ro? Tutti morti ad Auschwitz, come del
resto altri sei milioni di innocenti!

Ad Auschwitz il prigioniero non
aveva nome, gli internati non erano
contati come persone, ma come pezzi.
Ai prigionieri veniva tolta ogni dignit�.
Di quelli usciti vivi dal campo, pochis-
simi sono riusciti a sopravvivere e a tor-
nare ad essere persone degne di essere
chiamate tali�

La guerra contro gli ebrei non era
soltanto finalizzata al loro sterminio,
ma anche alla loro tortura, alla loro
umiliazione, alla loro disumanizzazio-
ne, prima di essere gettati nelle fiamme. 

Ho avuto la grande opportunit� di co-
noscere Piero, sapete? Con molta tran-
quillit� ci ha raccontato la sua incredi-
bile storia, con qualche giustificata la-
crima. 

Ora, dopo questa testimonianza ag-
ghiacciante, cari ragazzi, vi chiedo:
˙Perch�  quest�odio nei confronti di una
minoranza sociale e religiosa che attra-
verso i secoli ha tanto contribuito alla
civilt� e al progresso? Che cosa rese
possibili questi eventi?¨.

L�interrogativo del �Perch�� non pu�
avere risposta e noi dobbiamo interro-
garci sul �Come�:

Come si � potuto uccidere uomini,
donne e bambini senza colpa? Come �
stato possibile ricoprire l�Europa, senza
nessuna limitazione, di lager dove ven-
ne ucciso un numero incredibile di es-
seri umani? Come si � potuto permette-
re di derubare gli ebrei della loro casa,
dei loro beni, della loro famiglia, e so-
prattutto dell�unica cosa che era rima-
sta: la Vita?

E allora ragazzi, che cosa ci ha fatto
capire Piero? Qual � il nostro compito!
La nostra responsabilit�! L�unica cosa
che possiamo fare perch� questa trage-
dia non possa accadere mai pi� �: ˙Non
dimenticare!!!¨. Piero ormai � diventa-
to vecchio, quindi ora tocca a noi offri-
re il nostro contributo affinch� il �mor-
bo� di Auschwitz�, sia pure sotto altra
forma, venga fermato.

E� arrivato il momento di diventare
noi i nuovi testimoni, perch� il ricordo
di quella terribile tragedia non vada
perduto. Questa ferita rimanga per sem-
pre scavata nella nostra mente! Nel pre-
sente e nel futuro�

Antonietta Vecera

LA FINE 
AGLI ORRORI

Come giornalista alle prime armi, per
parlarne, trarr� spunto dall�irripetibile
testimonianza di Piero Terracina, ebreo,
ex deportato nel lager di Auschwitz-
Birkenau. L�ho incontrato  il 12 Dicem-
bre 2005 presso l�Istituto Tecnico �Ro-

sati� di Foggia. In una sala immensa,
davanti a tanti studenti delle scuole su-
periori di Capitanata. Piero Terracina ha
raccontato la sua memoria di Au-
schwitz. Ha iniziato il suo racconto pro-
iettando il pubblico nella tenera et� di
dieci anni, illustrandoci l�episodio della
cancellazione del suo nome dal registro
di classe, seguito dall�espulsione dalla
scuola dove Piero costitu� le sue prime
radici culturali. Questo fu solo l�inizio
di una interminabile sfilza di ingiustizie
che, da quel famoso giorno del cinque
Novembre 1938, avrebbe distrutto pian
piano l�esistenza tormentata del popolo
ebraico italiano.

Naturalmente, Piero si sent� smarrito
perch� fin da piccolo era stato educato
all�amore per lo studio. La carriera sco-
lastica, fortunatamente per il nostro te-
stimone, continu�. Decise di trasferirsi
presso la scuola ebraica che era stata or-
ganizzata in tutta fretta per accogliere
quel gran numero di ragazzi cacciati
dalle scuole di ogni ordine e grado. Ter-
racina ricorda in maniera molto intensa
la figura del preside Cimino che siste-
maticamente, recandosi in ogni singola
classe, ricordava ai ragazzi di  studiare
intensamente: dovevano dimostrare al
mondo la dignit� culturale della razza
ebraica.  Quella scuola funzion� fino al-
l�occupazione tedesca, poi iniziarono le
deportazioni. La famiglia di Terracina
fu tradita da un ragazzo fascista per
quarantamila lire. Durante la celebra-
zione della Pasqua ebraica, i fascisti in-
caricati della retata si presentarono nel-
le umili mura domestiche del 755 in
pieno assetto di guerra, pronti a traspor-
tare i rapiti presso Fossoli, e poi ad Au-
schwitz. 

Terracina ricorda che, durante una
sua recente visita presso il campo di
concentramento di Fossoli, rimase sor-
preso vedendo per primo, fra i quindici-
mila nomi incisi nelle pareti della �Sala
dei nomi� del museo, il nome della sua
mamma. 

Ad un certo punto, oltre a raccontar-
ci lo sterminio del popolo ebraico, ci
rammenta che nel campo di Auschwitz
non furono deportati soltanto gli ebrei
ma anche omosessuali, testimoni di
Geova e zingari. Racconta qualche epi-
sodio che per sempre rimarr� inciso
nella sua mente come quando  vide mo-

rire novemila zingari in una sola notte.
Il nostro, ormai raro, testimone, oltre a
parlare della cultura ebraica, incita i
giovani a rispettare la cultura degli zin-
gari portatori di una cultura millenaria.

Terracina ricorda i lavori stressanti ai
quali veniva sottoposto e le orribili
mansioni che, senza alcun riguardo, ve-
niva chiamato a svolgere come, ad
esempio, seppellire in fosse comuni le
carcasse di uomini, donne e bambini
che avevano subito l�orrore di quel la-
ger. 

Un lager ancora oggi sinonimo di or-
rore ma, nel tempo stesso, nesso indi-
menticabile di un pezzo di storia che in
maniera indiretta ci colpisce. Ad un cer-
to punto, Terracina ci rammenta una
canzone dei Nomadi, richiamando alla
memoria un verso di Auschwitz. la can-
zone di un bambino nel vento: ˙Ho sal-
vato un bambino, sono passato per il ca-
mino  e ora sono nel vento¨. Molti  era-
no i modi in cui una vita innocente ve-
niva stroncata mediante la camera a gas
e i forni crematori.  

Alla fine della Shoah, quando venne
liberato, il 27 gennaio 1945, dai soldati
sovietici, Terracina pesava 38 chili. Fi-
sicamente e moralmente era ridotto allo
stremo, ma riusc� a conoscere presso un
ospedale una giovane donna che lo cu-
r� e che �prender�� il nome di sua ma-
dre: Lidia,. 

Oggi vi sono molte campagne infor-
mative volte ad intensificare il ricordo
della Shoah, affinch� il ricordo di quel
triste evento rimanga sempre vivo so-
prattutto nell�anima dei giovani. Terra-
cina ci confessa che la sua prima esi-
stenza si divide in due vite: la prima si
conclude con l�orrore di Auschwitz e la
morte dei suoi cari; la seconda � una
nuova vita che porter� sempre i segni
della deportazione. Egli � riuscito a se-
guire gli insegnamenti della madre: at-
traverso lo studio e l�impegno � riusci-
to a realizzarsi nella vita, diventando di-
rigente aziendale. 

Il messaggio che mando attraverso
questo articolo � di studiare e non fer-
mare mai la nostra sete di cultura. Solo
la conoscenza pu� creare cittadini con-
sapevoli affinch� le persecuzioni raz-
ziali e politiche abbiano fine.

Grazia Di Paola

Come conseguenza delle idee
nazionaliste e razziste proclama-
te da Hitler, il regime nazista,
sin dall�inizio, adott� contro gli
osservanti la religione ebraica
misure di discriminazione siste-
matica, indipendentemente dal-
l�effettiva partecipazione alla vi-
ta della comunit� ebraica. 

I non-ariani vennero licenziati
dalla pubblica amministrazione;
gli avvocati e i medici ebrei per-
sero i clienti ariani; le ditte di
propriet� ebraica furono liquida-
te o acquistate da non-ebrei  a
prezzi molto inferiori al valore
reale; i ricavi ottenuti dal trasfe-
rimento delle imprese dagli
ebrei ai nuovi proprietari furono
assoggettati a speciali tassazio-
ni; gli ebrei impiegati in ditte
�ariane� persero il lavoro. 

Obiettivo dichiarato dal regi-
me nazista prima della II Guerra
Mondiale era spingere gli ebrei
all�emigrazione. Dopo la �notte

dei cristalli� e l�incendio di tutte
le sinagoghe, nei giorni succes-
sivi le SS arrestarono e deporta-
rono milioni di ebrei. Molti
ebrei tedeschi e austriaci decise-
ro di abbandonare il paese; cen-
tinaia di migliaia di persone tro-
varono rifugio all�estero, ma al-
trettante si videro costrette, o
scelsero, di rimanere. 

Nel settembre del 1941 fu tro-
vata la �soluzione finale� della
questione ebraica.Gli ebrei tede-
schi furono costretti a portare
ben visibile, cucita sugli indu-
menti o su una fascia da tenere
al braccio, una stella gialla. Nei
mesi seguenti, decine di miglia-
ia di ebrei furono deportati nei
ghetti in Polonia e nelle citt� so-
vietiche occupate. Fu poi la vol-
ta delle deportazioni nei campi
di concentramento. Vi confluiro-
no gli ebrei provenienti non solo
dai ghetti vicini, ma anche da
tutti i paesi europei occupati dai

nazisti: bambini, vecchi e tutti
gli inabili al lavoro venivano
condotti direttamente nelle ca-
mere a gas; gli altri invece furo-
no costretti a lavorare in officine
private o interne ai campi e, una
volta inadatti alla produzione
per le terribili conseguenze delle
fatiche e delle privazioni subite,
vennero eliminati. 

La maggior parte delle depor-
tazioni ebbe luogo fra l�estate e
l�autunno del 1942, dopo che nel
gennaio dello stesso anno erano
stati precisati i termini della �so-
luzione finale�. 

I casi di resistenza �istituzio-
nale� alle deportazioni furono
rarissimi. Il trasferimento nei
campi di sterminio avveniva in
treno. Nei treni, composti da va-
goni merci sprovvisti di tutto,
persino di prese d�aria, molti de-
portati morivano durante il tra-
gitto senza giungere a destina-
zione. Le destinazioni pi� triste-

mente famose furono, fra le tan-
te, Dachau in Germania, Mau-
thausen in Austria ed Au-
schwitz-Birkenau in Polonia.
Quest�ultimo era il pi� grande
fra i campi di sterminio, vi tro-
varono le morte oltre un milione
di ebrei, molti dei quali furono
prima usati come cavie umane in
esperimenti di ogni tipo. 

Al termine della guerra, si po-
t�  calcolare che nei campi di
sterminio avevano trovato la
morte pi� di sei milioni di ebrei,
oltre a slavi, zingari, omosessua-
li, testimoni di Geova e comuni-
sti.

Nel dopoguerra, il ricordo
della �Shoah� ebbe un certo pe-
so nella formazione di un ampio
consenso attorno al progetto di
ricostruire in Palestina uno stato
ebraico che potesse accogliere i
sopravvissuti della tragedia: il
futuro stato di Israele.

Domenico Gatto

Mai pi�...
...�perch� sei diverso�

SAGGI ED ARTICOLI DEGLI STUDENTI DELLA QUINTA B IGEA DELL�ISTITUTO �MAURO DEL GIUDICE� DI RODI
GARGANICO DESTINATI A RAGAZZI DAI 14 AI 19 ANNI

NON FERMIAMO LA MEMORIA

550 studenti 
38 insegnanti

Provenienti dalle
scuole  superiori pu-
gliesi saliranno sul
treno della memoria
per un viaggio ad Au-
sctwitz dal 20 al 24
aprile 2006 

Mostra 
didattica

Allestita su un treno
merci soster� nelle
principali stazioni (a
Foggia dal 4 all�8 feb-
braio 2006)

ILIL TELAIO DI CARPINOTELAIO DI CARPINO
cc o p e r t e , copriletti, asciugamani

tovaglie e corredi per spose
TES S U T I P R E G I AT I I N

L I N O,  L A N A E C O TO N E

www.iltelaiodicarpino.it
Tel. 0884 99.22.39 Fax 0884 96.71.26

Non vi racconto le altre sofferenze per-
ch�, secondo me, esiste un limite alla
credibilit� dell�orrore�

Piero Terracina

Gli uomini accecati dalle bastonate del-
le SS si urtano, si lanciano,  si spingo-
no, cadono, affondano i piedi nella ne-
ve sporca, pieni di paura, ossessionati
dalla sete.

David Rousset
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16 ottobre 1915
La signorina Carmela, insegnante elementare

in Cagnano Varano, ha appena chiuso il quader-
nino dove ha segnato la traccia della lezione che
l�indomani terr� nelle classi femminili, IV, V e
VI, che le sono state affidate. Ha riletto, anche,
quanto ha trascritto dopo aver preso parte, il 9
ottobre scorso, ad una lezione di tirocinio.Tiro-
cinante: Spirito; argomento: dettato. Il tiroci-
nante Spirito, dopo aver fatto eseguire agli allie-
vi alcuni esercizi di ginnastica (si inizia sempre
cos�) fa loro mettere fuori dal cassetto, sui ban-
chi, il quaderno di dettato. Ordina, dunque, di
scrivere la data e la parola �dettato� e poi, nel ri-
go sottostante, �La lucciola e il vermicello�:
˙Un giorno una lucciola diceva fra s�...¨. Finita
la dettatura, il tirocinante si appresta ad invitare
gli alunni a leggere quanto hanno scritto. Ma, a
questo intento si oppone la signorina che condu-
ce la lezione di tirocinio. Spirito obbedisce e va
avanti; fa eseguire alcuni calcoli mentali e, infi-
ne, invita gli allievi ad intonare un canto patriot-
tico.

La signorina Carmela ripone tutto il materia-
le consultato: i bei fogli solcati dalla sua perfet-
ta grafia, con le lettere leggermente inclinate a
destra ed i titoli in grassetto, e si affaccia alla fi-
nestra dell�angusto appartamentino che ha preso
in affitto perch� lei viene da Lioni, un piccolo
paese dell�avellinese.

L�aria umida dell�uggioso d� ottobrino le ba-
gna i capelli neri e folti raccolti in una lunga
treccia. Un piacere voluttuoso la rinfranca men-
tre lo sguardo spazia sulle colline garganiche, in
alto ancora cariche di verde ed a valle brulle,
aspre, dove le capre brucano l�ultima erba di-
sponibile, prima dell�inverno imminente.
Qualche giorno fa � stata a Monte Sant�Angelo,
un paese montano del Gargano, dove ha visitato
l�Asilo Tancredi, ancora in fase di organizzazio-
ne. Ø stato ricavato da un ex convento france-
scano. Funzioner� come �Ricreatorio� gratuito
per gli orfani della gi� iniziata guerra.
L signorina Carmela, compiacendosi, ha assisti-
to al lavori degli allievi; pochi, che vi sono stati
gi� ospitati. Fanciulli intenti a pulire, a praticare
il giardinaggio, a giocare. E� previsto l�amplia-
mento degli ambienti ed il miglioramento gene-
rale per questa scuola materna che, come vuole
il suo fondatore, Giovanni Tancredi, insigne stu-
dioso e letterato di Monte Sant�Angelo, si ispi-
rer� ai principi pedagogici del Pestalozzi, del-
l�Aporti e di Froebel. Nello stesso giorno, ac-
compagnata da una collega, la signorina Carme-
la visita la Scuola Rurale di Santa Maria di Po-
stofitto, nell�agro di Cagnano, a dieci chilometri
dall�abitato. Tale scuola � finanziata dall�Ente
Pugliese di Cultura ed � frequentata da circa
trenta scolari. Il primo insegnante di tale scuola
� stato il lucerino Carrescia.

La signorina Carmela si appresta ad accende-
re il lume a petrolio posto sulla piccola scrivania
dove sono ammucchiati libri e giornali. Si � ab-
bonata ad un settimanale napoletano, �Vela La-
tina� che le viene spedito dalla Casa Editrice.
Possiede soprattutto testi dell�Editore Carabba

di Lanciano. La signorina Carmela ha segnato
sul quaderno il contenuto della lezione del gior-
no seguente: parler�, alle allieve, della vendem-
mia e dopo le inviter� a trarne un riassunto. An-
zi, le viene l�idea di acquistare, l�indomani, del-
l�uva da Filomena, la fruttivendola che le abita
proprio accanto e portarla a scuola affinch� la
lezione risulti pi� viva. Prima di mettersi a letto
sfoglia il libretto di A. Romano La scuola pri-
maria nel 1913-1914, dell�Editrice La Scuola di
Brescia. Ne legge qualche pagina, distrattamen-
te, e subito dopo ha fra le mani un altro libro: Il
mazzolin di fiori degli autori Puccini, Pucci e
Lamioni, edito a Siena nel 1899. A pagina 132:
˙La correzione deve essere opportuna per il luo-
go e per il tempo...¨. Riflettendo su questa mas-
sima, la signorina Carmela va incontro al sonno
pensando alla famiglia lontana che rivedr� per le
vacanze natalizie. 

Ø tempo di guerra e tutti i giornali, dal Nord
al Sud d�Italia non parlano d�altro. Il periodico
�La Guerra Europea�, dei Fratelli Treves di Mi-
lano, periodico che la signorina Carmela riceve
da un parente milanese, riporta gli eventi disa-
strosi che turbano le nazioni entrate nel conflit-
to. Sono numeri arretrati quelli che ora la signo-
rina Carmela ha sotto gli occhi perch� la rivista
le giunge con una settimana di ritardo. Sul nu-
mero 43, del 3 giugno 1915, legge: ˙I vigliacchi
metodi degli aviatori austriaci continuano¨ [...]
Ė� stata lanciata una bomba su Bari, citt� aper-
ta e totalmente indifesa...¨. Su �Il Giornale
d�Italia� si legge: ̇ E� grave la constatazione fat-
ta dalle nostre autorit� della frode usata dagli
Austriaci per eludere le pacifiche popolazioni
della nostra costa...¨. Ø capo dello Stato Mag-
giore il generale Carlo Cadorna; Antonio Salan-
dra � presidente del Consiglio dei Ministri e mi-
nistro degli Affari Interni; il barone Sidney Son-
nino � ministro degli Affari Esteri. Si pubblica-
no libri sulle gloriose lotte italiane contro l�Au-
stria. Celebri quelli di Raffaello Barbiera. Il Li-
bro Verde pubblica le copie di documenti diplo-
matici presentati al Parlamento Italiano dal mi-
nistro Sidney Sonnino durante la seduta del 20
maggio 1915. La signorina Carmela legge mol-
to, e non solo i giornali. Ha acquistato molti li-
bri che l�aiutano nel suo lavoro quotidiano. Fra
gli altri, si � fatta spedire il libro per le Scuole
Rurali Sillabario per le Scuole Rurali con i pro-
grammi del 25 gennaio 1905, edito da Paravia.
Costo: 20 centesimi.

La signorina Carmela � dalla parte delle don-
ne ed odia la guerra. A tale proposito, ha acqui-
stato il libro di F. Domala Nieuwenhuis La don-
na e il militarismo edito da Il Pensiero di Roma.
Costo, centesimi 5. In una delle pagine, l�autore
scrive: ˙Perci� venite con noi, donne — o nostre
madri, o spose, o amanti, o sorelle, o figlie.
Avanti contro il pi� terribile dei mostri; n� un
uomo, n� un soldo per il militarismo!¨. La guer-
ra � stata dichiarata da qualche mese, il 23 mag-
gio 1915. 

20 ottobre 1915
La signorina Carmela si reca a scuola, presso

un caseggiato piuttosto malandato nel quale so-
no state ricavate alcune aule. Assembrate, nello
scarso spazio, l�attendono 45 alunne, fra quelle
di IV, di V, e di VI classe, l�et� delle quali �
compresa fra gli 11 ed i 15 anni. Le fanciulle in-
dossano abiti lindi, ma pi� volte risistemati. Al-

le pareti dell�aula un Crocifisso; una fotografia
del re d�Italia; una vecchia lavagna, un arma-
dietto ed i disegni delle alunne. La signorina

Carmela apre l�armadio, prende la bottiglia del-
l�inchiostro e ne versa, con parsimonia, nei ca-
lamai. Le alunne hanno un quaderno che un ri-
venditore di Cagnano fa venire da Rodi Garga-
nico dove si trova, unico, l�Emporio Garganico
di Giuseppe Moretti. Sulla copertina, uguale per
tutti i quaderni, vi � l�immagine della basilica di
San Pietro, in Roma, e quella della lupa capito-
lina. Sul retro, l�immagine di una nave da guer-
ra sullo sfondo ed in primo piano quella di un
gruppo di marinai armati che spingono dei can-
noni. La guerra, inevitabile, entra nelle scuole
italiane! Dopo essersi fatto, tutte insieme, il se-
gno della Croce, la signorina Carmela detta:
˙L�uva e la vendemmia. La pianta che produce
l�uva si chiama vite. La vite, con quelle foglie
larghe, con quei tralci che si arrampicano sugli
alberi, con quei grossi grappoli, � una pianta
bellissima...¨. La signorina Carmela mostra alle
alunne il grappolo, che ha appena acquistato, e
continua a scandire il dettato.

Accanto all�aula della signorina Carmela, in
un locale ancora pi� angusto, vi � l�insegnante
Caizzi il quale sta proponendo ai suoi alunni di
III classe un tema composto di domande: ˙A che
ora entri in classe? A che ora esci?¨ Sul quader-
no dello scolaro Giuseppe Stefania c�� scritto:
˙In classe entro alle 8 e mezza ed esco alle 11e
mezza. Rientro alle ore 15 ed esco alle ore 17¨.

Sul quaderno (la copertina porta l�immagine
di Dante Alighieri) dello stesso alunno, alla da-
ta del 27 novembre 1915 leggiamo: ˙Il maestro
Caizzi sabato ci a portati a fare una paseggiata
sulla via di Sannicandro. Giunti sotto gli ulivi, ci
a fatto giocare alla lepre e il cacciattore e a chi
arriva ultimo male aloggia¨.

La signorina Carmela � amata non solo dalle
sue alunne, ma anche da tutti quelli che a Ca-
gnano ne apprezzano le ottime qualit� di giova-
ne impegnata nel compito affidatale. Dal 19 no-
vembre al 31 dicembre del 1914 ha insegnato ad
Ischitella, un paese poco lontano da Cagnano.
Per l�ottima condotta dell�insegnante Carmela,
il sindaco di Ischitella, dottor Montanari, in da-
ta 19 luglio 1915 fa pervenire alla stessa un do-
cumento che attesta ˙La lodevole condotta, sia
morale, sia civile, dell�insegnante Carmela Ga-
lassi¨.

La guerra incalza, violenta, distruttrice di uo-
mini e cose. Dopo tre lunghi anni, nell�ottobre
del 1918, la Germania chiede l�armistizio, im-
ponendo la sospensione della guerra sottomari-
na, ed apre le trattative.

Trascorrono alcuni anni, relativamente tran-
quilli. La signorina Carmela insegna ancora a
Cagnano. E� una bella ragazza, ammirata dai
giovani cagnanesi, ma lei, sebbene si senta lu-
singata, perch�, come la maggior parte delle
donne, � fornita di una buona dose di vanit�, non
intende, per ora, legarsi ad alcun uomo.
L�anno 1922 si inaugura, su tutta la stampa ita-

liana, con gli elogi per Mussolini. Cos� scrive,
sul primo numero del quindicinale �L�Illustra-
zione Italiana� del 7 gennaio 1923, il giornalista
Tartaglia: ˙Questo romagnolo audace e tenace,
quando l�anno si apre, � il comandante di una
pattuglia di parlamentari, ma gi� � alla testa di
un esercito di uomini giovani e decisi...¨.

1 ottobre 1923
Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del

24 ottobre 1923, n. 250, l�Ordinanza Mnisteria-
le relativa agli orari, ai programmi ed alle pre-
scrizioni didattiche in applicazione del Regio
Decreto 1¡ ottobre 1923, n. 2185 (Ministro Gio-
vanni Gentile).

1) Alla Religione, (si riporta solamente una
minima parte dei programmi) che la legge con-
sidera fondamentale e coronamento degli studi
elementari, si fa un posto notevole [...].
2) Agli insegnamenti artistici � fatto un posto as-
sai grande. Importante � il canto nelle varie fasi:
posa del corpo; respirazione ritmica; modo di
respirare; posa della bocca ed emissione della
voce.
3) Disegno e Bella Scrittura.
4) Lettura Espressiva e Recitazione [...].
5) Storia; Scienze Fisiche e Naturali.
6) Lavori donneschi. Classe I: primi punti su
tessuti molto radi; Classe II: cucito (facoltativo),
orlo e sottopunto [...]; Classe III: cucito (facol-
tativo), impuntura e ribattitura; maglieria; rica-
mo; Classe IV: taglio; modello della camicia da
donna e da giovanetta; rattoppo e rammendo; ri-
camo; Classe V: taglio; occhielli; rammendo; ri-
camo; Classe VI: taglio; studio del collo e del
braccio; modello fondamentale. Il programma
continua anche per le classi VII ed VIII.
7) Ginnastica. Ø previsto l�Albo d�Onore.

La signorina Carmela, con parecchi anni in
pi�, si � fatta spedire dalla Editrice Bemborad il
libretto dei nuovi programmi. Lo ha letto e rilet-
to, da insegnante attenta e scrupolosa. Insegna
ancora a Cagnano. Le aule, finalmente, sono
state ricavate da un caseggiato pi� idoneo, nella
zona detta �Palladino�. Nell�aula della signorina
Carmela, adesso, vi � anche una carta geografi-
ca d�Europa. Ci sono parecchi cartelloni, la ban-
diera d�Italia e l�Albo d�Onore. La signorina
Carmela ha portato, affinch� le sue alunne si av-

vezzino alla lettura, un certo numero di libri di
narrativa per ragazzi. La signorina Carmela ha
33 anni; non si � ancora maritata e si suppone
che non prender� marito. Si � votata completa-
mente, per ora, alla missione scolastica.

Il numero degli insegnanti nei paesi garganici
� in aumento: Il tasso di natalit� si � alzato ed �
aumentato il numero degli scolari iscritti e fre-
quentanti. La signorina Carmela si sente, ormai,
cittadina cagnanese, anche se, almeno quattro
volte l�anno si reca a Lioni per rivedere i fami-
liari.

18 dicembre 1926
Ø caduta la neve. Il paesaggio, sotto il manto

bianco, evoca immagini fiabesche ben intonate
al clima pre-natalizio che si respira in ogni an-
golo del paese. Nelle case, ora illuminate dalla
luce elettrica, le donne sono intende ad impasta-
re ed a friggere. La signorina Carmela, accanto
al braciere, dopo aver salutato la collega Giu-
seppa, la quale � venuta a farle visita, si appre-
sta a leggere l�ultimo numero del periodico
�Corriere Scientifico e Letterario� edito da I Di-
ritti della Scuola di Roma, che il postino le ha
appena consegnato. In prima pagina legge un ar-
ticolo di Michele Mastropaolo relativo all�im-
presa del maggiore italiano De Bernardi il qua-
le ha vinto la gara di aviazione che ogni anno si
tiene in America, sul campo di Norfolk. La si-
gnorina Carmela, presa completamente dal desi-
derio di apprendere quanto accade al di l� del
paese che la ospita, legge, a pagina 22, un arti-
colo di Giuseppe del Matto: L�Islam in occiden-
te. Sono, ormai, le otto di sera; � buio pesto e la
signorina Carmela si appresta a cenare. Si attar-
da ancora per qualche minuto per leggere le
pubblicit�; vorrebbe ordinare, per Natale, oppu-
re per la fine dell�anno, degli oggetti da regala-
re e degli abiti e dei cappellini per s�. Ma, per
ora, niente che possa interessarla, le solite pub-
blicit�: Magnesia San Pellegrino; Inchiostri
Gnocchi etc... Ma, � fortunata! Ecco davanti il
foglio pubblicitario della pregiata ditta �Finzi-
Miccio� di Napoli. Osserva ogni capo pubbli-
cizzato, ne controlla il prezzo e si appresta a
scrivere l�ordinazione. 

A Monte Sant�Angelo l�Asilo Tancredi
per gli orfani della gi� iniziata guerra

La signorina Carmela versa con par-
simonia l�inchiostro nei calamai. I
quaderni arrivano dall�Emporio di
Giuseppe Moretti di Rodi Garganico

LA SOFFITTA Buia, polverosa e mi-
steriosa, nasconde, fra il ciarpame
ed i topi, i piccoli tesori del tempo
che fu. Se hai una soffitta (ce ne so-
no ancora?) esplorala!

Maria Antonia Ferrante

Nei paesi garganici aumentano le na-
scite, il numero degli scolari e il nu-
mero degli insegnanti

IN ALTO A DESTRA Monte Sant�Angelo, refezione dei figli dei soldati richiamati (Fototeca Tancredi, Grenzi Editore)
SOTTO Una classe III elementare del 1923 (Archivio de Plato Marangelli)

P .S. Tutti i documenti pubblicati sono stati
rinvenuti nella soffitta di due insegnanti di Ca-
gnano i quali hanno educato decine e decine di
fanciulli. Sono stati presi in esame quelli rela-
tivi al periodo 1915-1945.
A loro va un ricordo di ringraziamento per
aver saputo custodire quaderni, libri, giornali e
qualsiasi altro materiale didattico. Particolar-
mente interessanti, come si pu� constatare, so-
no i temi svolti dal primogenito della coppia
suddetta, Matteo De Monte, pubblicista, invia-
to speciale e vice direttore de �Il Messaggero�
di Roma. Pubblicare, per i lettori de �Il Garga-
no� i suoi temi, ricchi di notizie interessanti, �
un�occasione per ricordarlo a quanti lo hanno
conosciuto ed a quelli, soprattutto cagnanesi,
che non lo hanno mai sentito nominare. Mat-
teo De Monte ha molto amato il Gargano e
molto ha scritto sulle sue bellezze e ricchezze.
In futuro si tenter� di pubblicare una parte dei
suoi articoli garganici.

MARIAANTONIA FERRANTE

LALA SCUOLASCUOLA COM�ERA/IICOM�ERA/II
La scuola elementare garganica (in particolare a Cagnano) nel trenten-
nio 1915-1945.
I racconti, sebbene si avvalgano di documenti locali, alcuni dei quali inediti, non
si sottraggono al riferimento della Scuola Italiana del periodo storico. Gli even-
ti e i personaggi sono reali, tranne la maestra Carmela, del resto simi-
le a tante altre che alla Scuola dedicarono la loro esistenza.

Gli anni della

Grande 
guerra

UNA MAESTRA VOTATA ALLA MISSIONE SCOLASTICA, GLI ARREDI, I
SUSSIDI. LA VITA DELLA SCUOLA NEL GARGANO MENTRE INCALZA
IL PI� TERRIBILE DEI MOSTRI



Le nuove generazioni sanno poco o
nulla di Giuseppe Di Vittorio, certa-
mente una delle personalit� pi� ricche e
affascinanti del movimento sindacale
italiano. Riassumere in poche note la
sua vita, da umile bracciante nato nel
1892 a Cerignola a leader carismatico
della Cgil morto improvvisamente nel
1957 a Lecco, dopo un incontro con i
delegati, � un�impresa ardua.  Un�esi-
stenza, quella di Di Vittorio  passata
dalle precoci esperienze sindacali alla
strenua lotta antifascista. Influenzato
dall�esperienza della rivoluzione russa,
Di Vittorio nel 1921 aveva guardato
con attenzione alla nascita del Partito
Comunista, al quale aveva aderito, e
nelle cui fila fu eletto Deputato nel-
l�aprile del 1924. La stretta totalitaria
del fascismo, che produsse la cancella-
zione delle libert� sindacali in Italia, co-
st� a Di Vittorio alcuni mesi di prigio-
nia (dal settembre 1925 al maggio
1926); nel novembre dello stesso anno
venne condannato a dodici anni di car-
cere dal Tribunale Speciale. Costretto a

riparare in Francia, divent� uno dei
principali organizzatori della lotta di re-
sistenza antifascista, dapprima come
membro del Comitato Centrale del Par-
tito (dal 1928) e quindi come responsa-
bile della CGdL clandestina, di orienta-

mento comunista (dal 1930). Nella se-
conda met� degli anni Trenta, Di Vitto-
rio prosegu� la lotta antifascista, com-
battendo nelle file delle Brigate Interna-
zionali durante la guerra civile spagno-
la; dal 1937 diresse a Parigi il giornale

�La Voce degli Italiani�. Arrestato dalla
Gestapo il 10 febbraio 1941, dopo nove
mesi di carcere fu affidato alle autorit�
italiane di polizia che lo mandarono al
confino a Ventotene, dove sarebbe ri-
masto fino alla caduta di Mussolini nel

luglio 1943. Negli anni della vita demo-
cratica italiana, fu l�eroe di mille batta-
glie per affermare il diritto al lavoro, al
benessere, per la ricostruzione dell�Ita-
lia, per l�edificazione dello stato repub-
blicano. Firmatario del Patto di unit�
sindacale di Roma del 1944, Di Vittorio
divenne segretario generale della Cgil
unitaria e poi, dopo la scissione, della
Cgil. 

Tra le sue innumerevoli iniziative, va
ricordato il Piano per il lavoro, del
1949. Un progetto di sviluppo econo-
mico finalizzato all�aumento dell�occu-
pazione e alla crescita del Sud, per la
cui realizzazione Di Vittorio chiam� a
raccolta tutte le risorse pubbliche e pri-
vate, rivolgendo contemporaneamente
un appello alla classe operaia del nord
perch� concorresse, sulla base di un
programma, alla ricostruzione del paese
e al suo sviluppo. 

La sua convinta adesione agli ideali
comunisti fu sempre contraddistinta da
una totale autonomia, che ebbe il suo
momento pi� noto nella condanna deci-

sa della feroce repressione sovietica in
Ungheria nel 1956. Un altro punto fer-
mo del suo pensiero fu il rifiuto della
violenza nelle lotte di massa e nel-
l�azione del movimento sindacale. Con-
vinto che, nel nuovo regime democrati-
co, bisognava dare ai lavoratori gli stru-
menti pacifici per sviluppare le loro ri-
vendicazioni, si impegn� in prima per-
sona nell�elaborazione della Costituzio-
ne e, nell�attivit� parlamentare alla Ca-
mera, per la promulgazione di molte
leggi sociali. Non ebbe esitazioni ad
ammettere pubblicamente gli sbagli
dell�organizzazione che dirigeva. Me-
morabile il suo discorso al comitato di-
rettivo della Cgil dell�aprile del 1955,
dopo la sconfitta alle elezioni dei rap-
presentanti dei lavoratori alla Fiat. Fino
agli ultimi giorni della sua vita, Giusep-
pe Di Vittorio lott� per l�unit� sindaca-
le: unico modo per difendere l�interesse
generale della classe lavoratrice, lottan-
do efficacemente per la sua emancipa-
zione.

Teresa Maria Rauzino

Pagina 4 — Anno XXXI  N. 12  Dicembre 2005 Il Gargano NUOVO

ROSA TOZZI
Cartoleria Legatoria Timbri Targhe 

Creazioni grafiche Insegne Modulistica fiscale
Autorizzato a ricevere abbonamenti, rinnovi, pubblicit�,

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 eco-
nomici 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

Ho conosciuto, seppure indiretta-
mente e di straforo, la prima edizione
del volume di Giovanni Rinaldi e di
Paola Sobrero nel 2003 quando un mio
compaesano, il professor Sergio
D�Amaro, ha pubblicato, come gadget
de �La Gazzetta del Mezzogiorno� nel-
la Collana Ori di Puglia dell�Editore
Schena di Fasano, diretta dallo scrittore
pugliese Giuseppe Cassieri, una bella
plaquette intitolata Canti del Tavoliere -
Disperazione e riscatto in Capitanata
tra Otto e Novecento. In questo volu-
metto sono riportate pi� volte testimo-
nianze di braccianti-contadini e alcuni
canti popolari compresi nella raccolta
La memoria che resta - Vita quotidiana,
mito e storia dei braccianti nel Tavolie-
re di Puglia, pubblicata da Edizioni
Aramir�, Lecce 2004, con la prefazione
del regista Alessandro Piva, che � una
via di mezzo tra una breve analisi del
volume e la descrizione dell�incontro
con uno degli autori.

Si tratta di una nuova edizione: la pri-
ma, alla quale facevo riferimento, risale
al 1981 ed � stata pubblicata dall�Am-
ministrazione e dalla Biblioteca provin-
ciale di Foggia. La raccolta delle testi-
monianze tendeva, da parte di Rinaldi e
della Sobrero, a un Progetto culturale,
quello cio� di creare in Puglia un Archi-
vio della cultura di base, con l�obiettivo
di dar voce a chi non ha voce, per dirla
con Silone; vale a dire lasciar parlare
quell�immensa massa di braccianti e
sottoproletariato urbano in modo da
narrare direttamente le amare esperien-
ze legate al sudore del lavoro nei cam-
pi. La stessa, cio�, che per buona parte
del ventesimo secolo, ha costituito le
braccia-lavoro delle distese del Tavolie-
re delle Puglie, soprattutto quelle a con-
fine tra la provincia foggiana e barese.

Il fulcro dell�indagine e del racconto
� incentrato essenzialmente su Cerigno-
la, centro agricolo della Capitanata con
uno sterminato latifondo circostante,
punto di raccordo del bracciantato agri-
colo delle vaste zone ofantine e dintor-
ni. Ci troviamo di fronte a un paese ab-
bastanza popoloso, amato dal Mascagni
nella sua Cavalleria rusticana e che ha
dato i natali, non solo al musicista Pa-
squale Bona, al medico-chimico Gali-
leo Pallotta, e al ministro del Regno
d�Italia, Giuseppe Pavoncelli, ideatore
del progetto per la costruzione dell�ac-
quedotto pugliese, ma soprattutto ai
suoi due figli pi� noti e apprezzati, Ni-
cola Zingarelli, autore del molto con-
sultato vocabolario della lingua italia-
na, naturalmente con i continui aggior-
namenti e Giuseppe Di Vittorio, segre-
tario nazionale della CGIL dal 1945 fi-
no alla morte nel 1957.

Il volume di Rinaldi e della Sobrero,
compilato sotto un�ottica essenzialmen-

te etnologica, ma con riferimenti storici
abbastanza particolareggiati, la cui ri-
cerca abbraccia quasi l�intero decennio
settanta, consta di due parti: una prima
costituita da testimonianze dirette di
braccianti, contadini e operai, i quali, in
un�et� senile, prestano la loro memoria
per riannodare il presente con un passa-
to che li ha visti partecipi di un�epoca
che sembra ormai segnare il passo. La
seconda, invece, � formata da un�intera
sezione dedicata ai canti popolari ceri-
gnolani. Di questi ultimi, alcuni, soprat-
tutto quelli a carattere politico, o riferi-
ti al periodo della mietitura e della ven-
demmia, sono in un certo qual modo
autoctoni; mentre altri appartengono al-
la tradizione pi� in generale pugliese e
sono conosciuti pure nelle zone monta-
ne, come quella del Gargano, quali, ad
esempio, Mariteme all�Amereca, Al-
l�acqua alla fundanella, La mamma de
Lucietta �eva gilosa, con una variante
garganica di Cuncettella e la festa del
Primo Maggio.

Giovanni Rinaldi e Paola Sobrero
hanno curato pure il testo autobiografi-
co di Giuseppe Angione, al quale, tra
l�altro, gli stessi hanno dedicato un La-
boratorio culturale. Si tratta di un brac-
ciante e militante comunista molto atti-
vo, amico di Di Vittorio, oltre che poe-
ta e sindaco di Cerignola. Il titolo del
suo libro, dalle reminiscenze del filoso-
fo Campanella, � il seguente: La citt�
del sole. Realt� e sogno di un braccian-
te. Cerignola, 1982. I due autori hanno
pubblicato altri volumi, tra cui Il sim-
bolo conteso. Simbolismo politico e re-
ligioso nelle culture di base meridiona-
li, Roma, 1979; oltre ai numerosi Fogli
Volanti, Cultura di Base. Mentre Rinal-
di ha curato da solo l�opera Primo Mag-
gio. Protagonisti e simboli della festa
del lavoro a Cerignola e in Puglia, Ce-
rignola, 1982.

Certamente in tutte queste raccolte,
incentrate sull�immagine bracciantile
cerignolana, aleggia trionfante, senza
dubbio, la figura, come nel testo odier-
no, di Giuseppe Di Vittorio, grande or-
ganizzatore di masse proletarie, un po�
masaniello e un po� cheguevara, con
l�intuito chiaro di chi ha in mente obiet-
tivi di grande portata, come i diritti
umani, sociali e sindacali dei lavoratori.
Infatti tutti i protagonisti delle lotte pro-
letarie nell�agro di Cerignola dagli inizi
del ventesimo secolo fino agli anni Cin-
quanta, intervistati da Rinaldi e Sobre-
ro, non hanno fatto altro, appunto, che
essere stati fedeli a un unico ideale ed
aver operato e lottato a fianco di Di Vit-
torio, con un ruolo di comprimari, cio�,
di una guida attenta e risoluta che ha
condotto il bracciantato cerignolano
agli onori della cronaca sindacale na-
zionale.

E proprio a fianco di Di Vittorio, in-
torno alle organizzazioni locali della
Federterra e la Camera del Lavoro, si
sono mossi altri braccianti, riscattati
culturalmente dalla miseria e dall�anal-
fabetismo dilagante, tra cui il gi� ricor-
dato Giuseppe Angione, Domenico Di
Virgilio, Michele Sacco, Raffaele Pin-
giali, Antonio Di Giovanni, i poeti-can-
tastorie come Savino Totaro e France-
sco Borrelli, questi ultimi due con le lo-
ro macchiette e ballate popolari dialet-
tali, E come vogghie f�, e I sacce nu
bbelle cant� addolcivano gli animi
stanchi e provati dalla fatiche della
moltitudine dei loro paesani.

Dalla parte opposta c�era la Cerigno-
la bene con l�enorme latifondo delle fa-
miglie nobili specialmente i duchi Pa-
voncelli, risalenti all�illustre concittadi-
no, ministro, a cavallo dei due secoli,
nel periodo pregiolittiano; insieme a lo-
ro si ricordano i duchi de La Rochefou-
cauld, discendenti dell�insigne morali-
sta francese del Seicento, Francois La
Rochefoucauld, autore di un libro di
Massime, proprietari, questi ultimi, tra
l�altro, della famosa tenuta della Mas-
seria Torre Quarto, e distillatori di un
vino pregiato locale, ormai, se non erro,
scomparso, la cui stoffa aromatica ri-
chiamava il sapore dei vini della loro
patria d�origine. Vanno menzionati an-
che alcuni agrari come i Cirillo Farrusi
e i Zezza. E in capo a tutti, il nemico
numero uno dei braccianti nel periodo
fascista, anche lui cerignolano, l�avvo-
cato Giuseppe Caradonna, dalla statura
possente, che, pur essendo mutilato di
guerra, non solo fece parte della Marcia
su Roma nel �22, a fianco di Mussolini,
ma fond� a Cerignola persino una
Squadra d�azione, completamente alle
sue dipendenze, sempre pronte per re-
primere ogni iniziativa operaia dei so-
cialisti e dei comunisti, addirittura nel-
l�intera area del territorio di Capitanata
e anche oltre. In ogni loro intervento re-
pressivo, essi ripetevano a squarcia go-
la slogan del tipo: �Oh�! Per la Mala
donna!, noi siamo gli squadristi di Pep-

pino Caradonna!�; oppure: �Manganel-
lo, manganello, tu rischiari ogni cervel-
lo!�.

Ma nell�animo straziato e vilipeso
nella loro onorabilit� di onesti lavorato-
ri sfruttati, Di Vittorio ripeteva ai com-
pagni la frase di Marx agli operai londi-
nesi a cui rivolse l�invito verso il riscat-
to socio-politico-culturale: �Proletari,
voi siete piccoli perch� state in ginoc-
chio! Alzatevi!�. 

Riflessi repressivi appaiono in molte
opere di quel periodo e anche dopo. Un
bracciante autodidatta di un paese del
Gargano, di nome Antonio Salvato, so-
cialista, in una sua utobiografia intitola-
ta A pietra e a pane racconta che nei pri-
mi anni Venti, certi simpatizzanti fasci-
sti del posto, a volte, chiedevano
espressamente l�intervento degli squa-
dristi cerignolani, capeggiati appunto
dall�onorevole Caradonna per sedare
qualche ribellione di lavoratori giorna-
lieri, o semplici salariati agricoli.

In sostanza la citt� di Cerignola, du-
rante l�era del Duce, assume quindi un
duplice aspetto, ognuno dei quali si col-
loca nel cuore di un�organizzazione
esplosiva, come punto di snodo di una
doppia entit� sociale: una reazionario-
repressiva dei fascisti di Caradonna; e
l�altra bracciantile riformisto-rivoluzio-
naria che vedeva nella lotta per i diritti
umani e sociali dei lavoratori la bandie-
ra del social-comunismo, emblema del
riscatto del sottoproletariato urbano e
rurale dell�intera zona del basso Tavo-
liere, che faceva capo a Di Vittorio e ai
suoi collaboratori, ma che abbracciava
masse enormi dell�intera zona geografi-
ca che si estendeva da Orta Nova, a
Stornara, Stornarella, Canosa, Zappo-
nata, Margherita di Savoia, Trinitapoli e
San Ferdinando. Ed � proprio questo il
vero baricentro della lotta operaia anti-
fascista.

Nella Prefazione al volume autobio-
grafico di Domenico Di Virgilio intito-
lato Comunista a Cerignola, pubblicato
nel 1980 dalla Collana Editoriale Qua-
derni del Sud Lacaita, Manduria, l�ono-

revole Michele Pistillo di San Severo,
studioso e autore di un�ottima mono-
grafia su Giuseppe Di Vittorio, parlan-
do della situazione politico-sociale, a
proposito dell�organizzazione braccian-
tile a Cerignola prima e durante l�epoca
fascista, scrive testualmente: �Cerigno-
la � la vera capitale, in Puglia, del brac-
ciantato agricolo. Ai primi del secolo,
in questo centro, � concentrata la massa
pi� grande, in senso relativo, di salaria-
ti agricoli che ci sia nella regione pu-
gliese. I quattro quinti di tutti i lavora-
tori di Cerignola sono braccianti e sala-
riati agricoli. Quasi tutto il resto � costi-
tuito da contadini poveri, con un picco-
lo pezzo di terra che non si differenzia-
no gran che dai primi. Di contro, vi �
una forte concentrazione della propriet�
terriera, col 72% della terra coltivabile
condotta con criteri capitalistici. Il ta-
glio � netto, la contrapposizione fronta-
le, lo scontro spesso aspro e violento.
Contro i braccianti � l�agraria, prepo-
tente e violenta, che non ammette nep-
pure il principio dell�organizzazione
dei lavoratori e che far� di tutto per non
riconoscere la Lega; � tutta la stampa
padronale o ad essa asservita; i diversi
poteri dello Stato�.

Ma gi� la cultura ufficiale meridiona-
le, nei primi decenni del secolo, fa sen-
tire la sua voce di protesta contro il si-
stema borghese latifondista del Mezzo-
giorno sia al tempo di Giolitti prima che
di quello fascista poi con due intellet-
tuali pugliesi di spicco appartenenti al-
l�area socialista massimalista, che di-
ventarono i maitre a penser del Sud
contadino, povero e sfruttato dal potere
dei grandi agrari, massicciamente diffu-
si in tutto il territorio meridionale. Ci ri-
feriamo, senza dubbio, a Tommaso Fio-
re di Altamura, autore di alcune opere
storico-letterarie, sulla condizione civi-
le e sociale delle masse proletarie pu-
gliesi, il quale faceva sentire la sua pro-
testa di intellettuale impegnato con la
pubblicazione di alcune lettere, meglio
conosciute con il titolo, Un popolo di
formiche. Precedentemente un altro stu-

dioso pugliese controcorrente, gi� nei
primi anni del Novecento, ha alzato lo
scudo a difesa dei soprusi dei padroni e
del sistema politico del potere centrale
giolittiano contro le masse contadine
del Sud. Si tratta di Gaetano Salvemini
di Molfetta, storico di estrazione socia-
lista, che nel 1909 pubblicava la famo-
sa opera Il ministro della malavita; e
man mano veniva componendo dei sag-
gi sulla condizione disumana nel Sud,
raccolti poi in volume nel 1955 con il
titolo Scritti sulla questione meridiona-
le.

A fianco all�opera dei due pensatori,
e di alcuni altri, � apparsa nel tempo,
comunque, specialmente negli ultimi
trent�anni, una produzione documenta-
ristica di diari, autobiografie, memorie,
testimonianze, composta e pubblicata
da contadini e braccianti autodidatti,
consegnando, cos�, alle future genera-
zioni la loro piccola ma importante te-
stimonianza di un vissuto storico, pre-
gno di valore sociale e culturale da non
sottovalutare: Si ricordano alcuni volu-
mi importanti: dai racconti del medico-
romanziere di Trinitapoli, Domenico
Lamura, La saggezza di John Spencer,
dell�Editore Adda di Bari; al romanzo
del suo compaesano, Mauro Crocetta,
con Storia di cafoni, della Collana Edi-
toriale Quaderni del Sud Lacaita, Man-
duria; per continuare con il libro del-
l�etnologa dell�Universit� barese Anna-
maria Rivera intitolato Vita di Amelia,
storia di una contadina di Troia; e anco-
ra Mario Tricarico di Torremaggiore
con il diario di una Cafone, Violamaro.
Oltre, naturalmente ai due volumi gi�
ricordati di Domenico Di Virgilio di
Cerignola e Antonio Salvato di San
Marco in Lamis.

E per finire, il romanzo di una scrit-
trice pugliese, prematuramente scom-
parsa, Maria Teresa Di Lascia, Passag-
gio in ombra, ambientato a Rocchetta
Sant�Antonio, che narra la storia di una
ragazza negletta dell�Appennino dauno,
molto miope e semianalfabeta.

Tutte le anzidette vicende storico-
narrative si intrecciano quindi con il
movimento operaio-bracciantile di Ca-
pitanata.

A queste lotte sociali si richiama dun-
que la raccolta di testimonianze di Ri-
naldi e Sobrero, La memoria che resta �
rivolta essenzialmente, pi� che alle vec-
chie, alle nuove generazioni le quali,
pur rimandando a quegli eroici tempi il
proprio nome e le proprie origini, han-
no tuttavia smarrito il filo della memo-
ria, che appare importante per rianno-
dare i due mondi, quello bracciantile-
operaio di una volta con quello postmo-
derno, multimediale della societ� tec-
nologica di oggi.

Ecco perch� l�autore, in collabora-
zione con il Comune di Cerignola, in-
tende trasformare la casa di nascita del
sindacalista concittadino, Giuseppe Di
Vittorio, in un museo di ricordi, affin-
ch� il suo pensiero e la sua opera non
vadano smarriti per sempre. E la Ceri-
gnola di oggi cerchi in ogni modo di
non dimenticarlo. 

Leonardo Aucello

Un museo dei ricordi

PPASSAASSATTO O 
PRESENTEPRESENTE

CASA MUSEO A Cerignola, nella casa natale di Di Vittorio, una rac-
colta di canti e testimonianze per dar voce ai braccianti-operai del Ta-
voliere. La riedizione del libro di Rinaldi e Sobrero

EMOZIONI DI SCARTO Le
sculture di Filippo Pirro tracciano
un percorso di emozioni vive

L�ACQUA CHE NON C�Ø Commedia  dia-
lettale in due atti di Emilio Panizio 

Seppur nel misero buio, qui nacque, 
in questa terra arida e povera 
la luce del sole d�ellavenir

˙�di nome lo chiamarono Peppino
che era cosi bello e piccolino man mano
che crescieva faceva grande stava sem-
pre insieme a tutti quanti. A 6 anni lo
mandarono a scuola peppino se la prese
a tutto cuore il suo era dono di natura e
lo voleva bene il professore. Dalla mise-
ria era circondato ma lui non�era affatto

spaventato coraggio si faceva tutti i gior-
ni e lui a scuola sempre continu�. Il po-
vero pap� era ammalato e dopo giorni
solo fu lasciato si rivolse solo a mamma
rosa non ti far� mancar nessuna cosa.
Alla campagna lui si avvi� ma lo studio
non dimentic� lavorava e dopo studiava
e a tutti i suoi compagni lo spiegava. Di-
fendeva sempre a tutti quanti ma in pri-
ma linea c�erano i braccianti muratori
fabbri ed operai su questa terra noi dob-
biam lottar. Dello sfruttamento risentiva

e quasi tutti giorni protestava ma di lot-
tar mai si stancava. Su su compagni an-
diamo avanti interessati siamo tutti
quanti cerchiamo d�isolare sti padroni e
afforziamoci noi che siam cafoni¨. 

[Testimobianza di Michele Sacco (n.
1921) bracciante di Cerignola (FG)

Novembre 1977; www.progettobrac-
cianti.it/libro/testimonianze/077.html]

GIUSEPPE DI VITTORIO 
NELLAMEMORIACHE RESTA

Amato dal Mascagni, il paese che ha dato i natali a Pasquale Bona, Galileo Pallotta, Giuseppe Pavoncelli, Nicola Zingarelli e
Giuseppe Di Vittorio, fu punto di raccordo del bracciantato agricolo delle vaste zone ofantine. Di Vittorio: ˙Siete piccoli perch�
state in ginocchio! Alzatevi!¨. L�impegno per non dimenticare le amare esperienze legate al sudore del lavoro
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Ai primi di giugno 2005 sono ritornato, con
l�amico Severino, a visitare la dolina Pozzati-
na e, invogliati da una tabella con la scritta
�sentiero�, ci siamo portati nella propriet�
dell�artista sanmarchese Filippo Pirro, che io
non conoscevo personalmente. Per chi non
segue l�arte voglio ricordare che Pirro, oltre
ad essere in primis una persona squisita, � un
Artista poliedrico, ricco di cultura e sensibili-
t�. E� un artista di notevole levatura che ha
avuto la capacit� di continuare ad operare
sensa farsi influenzare da mode e senza farsi
travolgere in sperimentazioni da cui � diffici-
le uscirne. Non voglio dire che Pirro � un ar-
tista  �fermo�, cio� un artista che si �accon-
tenta�. Infatti nelle sue opere si percepisce
sempre un nuovo segno o un nuovo tratto,
lontani dalla ripetitivit� del fare o dalla stati-
cit� del sentire. Pirro  � un artista vivo e quin-
di inconsciamente continua a sperimentare
anche perch� vive profondamente il presente,
non assorbe o copia da nessuno perch� i suoi
�modelli� vivono in lui, fanno parte del suo
dna che � il dna di tutti i garganici, e quando
Pirro li concretizza segue l�istinto pi� che la
ragione. Il suo fare � naturale, oserei dire pri-
mitivo per purezza di sentimenti, anche se
mediato da conoscenze tecniche che sono nel
suo bagaglio culturale. Raramente le sue figu-
re, parlo delle sculture, sono contenute in con-
fini delimitati e precisi, quasi tutte sono �di-
namiche� e sbilanciate, avanti-alto lato, alla

ricerca di spazi quali fossero a loro negati. Le
sue opere sono create con materiali diversi, al
punto che alcuni gruppi scultorei sono il frut-
to di un assemblaggio di �scarti�; soprattutto
in queste opere � possibile sentire e leggere
quanto la primitivit� del sentire di Pirro sia
istintivamente  frenata-mediata-guidata dalla
Sua cultura, dalle sue conoscenze tecniche. E�
un errore pensare che queste opere siano leg-
gibili perch� affondano le radici del loro esse-
re e esistere nel passato storico del Gargano,
che � fatto di mistero, religione, lavoro e per
molti, troppi, di sofferenza fatta di fatica, fa-
me, emigrazione. 

Le opere di Pirro escono da una mano sicu-
ra, i tratti, i segni sono decisi, forti, ma non
travalicano mai la dolcezza del sentire, del fa-
re; sono opere che vanno viste, partecipate
con il cuore pi� che con la mente. 

In molti posti si trovano opere dell�artista
Pirro e di certo non ne far� un elenco. Voglio
solo ricordarne alcune che si trovano a San
Marco: il  Padre Pio pensoso davanti alla
Chiesa Madre e il Padre Pio sorridente davan-
ti all�ospedale che con atteggiamenti diversi
parlano di Fede e Speranza — l�affresco sem-
plice ma coinvolgente per le sue figure senza
volto nella chiesa di San Antonio — e l�ultima
realizzata a lato della Chiesa delle Grazie, che
parla di dura, sofferta, emigrazione, � un
gruppo scultoreo che suscita emozioni forti, �
un lavoro da vedere. Filippo Pirro, assieme al

figlio Antonio, ha realizzato e propone nella
sua propriet� di Pozzatina (ricuperata e re-
staurata) un percorso chiamato il �sentiero
dell�anima� e ci� la dice lunga su quali siano
state le motivazioni che hanno spinto padre e
figlio a pensare e creare questo piccolo Parco
dove attraverso la lettura di opere diverse �
ancora possibile ritrovare e rivivere un tempo
lontano che ti porta, senza forzare, a medita-
re. In questo luogo, seduti sotto il vecchio fi-
co, � possibile godere di una pace che si pen-
sava scomparsa. 

Da tutto questo sentire nascono anche le
opere di Pirro. Il sentiero ti porta ad incontra-
re statue singole e gruppi scultorei, pietre in-
cise, affreschi che parlano di leggenda e mira-
coli a lungo, non stanca e non annoia perch�
ad ogni passo vivi emozioni diverse da quelle
che la vita odierna, fatta di caos, frenesia,
pazzia e che noi ci ostiniamo a chiamare pro-
gresso, ci propone. Filippo Pirro e il figlio
Antonio hanno realizzato, forse senza saper-
lo, �un�offerta� di turismo di qualit�. Senza
saperlo, hanno proposto sul Gargano, per la
prima volta, �un�offerta� che in altri posti gi�
esiste. Si lasci questo �sentiero dell�anima�
vicino alla Pozzatina, ma sarebbe molto inte-
ressante che l�idea fosse condivisa e raccolta
da qualche operatore della costa (mi sarebbe
facile fare un nome) che dispone di spazi ade-
guati. 

Mario Fabbri

Le figure dinamiche realizzate con gli scarti dal sammarchese Filippo Pirro affondano le radici nel passato storico della terra garganica,
che � fatto di mistero, religione e sofferenza fatta di fatica, fame, emigrazione. Un percorso rappresentato nella sua propriet� a Pozzatina 

Sentieri dell�anima

Prego, silenzio in sala! Si spengano le luci.
Siamo di scena Noi: una Tartaruga, un Ro-
spo, un Leprotto (insieme con la madre e un
cugino), una Volpe, una Faina, un Maialino,
un Coniglio, un Cane mastino, una Cokerina,
una Pecora nera, un Montone, con in pi� due
guardie forestali.

Sissignori, avete capito perfettamente.Sia-
mo 15 animali pi� o meno domestici improv-
visatisi, per necessit�, personaggi in cerca
di� acqua. Di quella buona. La piovana:
quella che cade direttamente dal cielo quale
dono vivificante l�universa Terra, l�universo
Mondo.

Quell�acqua che �, insieme, sorgente e po-
tenza di vita: senza della quale la Terra altro
non � che un deserto arido, un paese della fa-
me e della sete dove uomini e amimali sono
votati a morte certa. E Noi non vogliamo mo-
rire.

Per questo, e non per altro, abbiamo lascia-
to la terra sannicandrese resa rossa dall�ava-
rizia di distratte nuvole che, vaganti spesso in

ordine sparso in un cielo a volte luminoso, o
fosco e tetro, la sorvolano indifferenti e di-
mentiche dell�arsura che la inaridisce fin nel
profondo.

Per questo e non per altro ci siamo avviati
in  fila indiana per questi sentieri corsi e per-
corsi, un tempo (quando questo angolo di ter-
ra aveva il nome dolce-amaro di Promontorio
del Gargano) da sitibondi animali, da affati-
cati pastori, da pazienti greggi. In cerca di ac-
qua, come ora noi. Con questa differenza: og-
gi il Promontorio � diventato �Parco Nazio-
nale del Gargano� 

E allora ci siamo detti: �Vuoi vedere che
mutatis mutandis (cambiato il nome), il vec-
chio Promontorio � diventato il beniamino di
quelle nuvole che una volta non lo degnava-
no neanche di uno sguardo? Perch� non anda-
re a vedere come veramente stanno le cose?�

Detto, fatto. E ci siamo avviati, guidati dal-
la Tartaruga e dal Rospo, per gli ancora im-
pervi sentieri calpestati, un tempo, dai nostri
antenati. 

Cammina, cammina..., chiedi, chiedi�
Nessuno sa dirci cosa sia il �Parco Nazionale
del Gargano� Venimmo a sapere soltanto che
il nostro Promontorio aveva cambiato �il pe-
lo (il nome), ma non il vizio (l�assenza del-
l�acqua), chiamata,  anche questa, con un no-
me nuovo: Emergenza Idrica. Riguardante,
udite, udite� Non solo il Promontorio Gar-
ganico, ma tutto il pianeta. Mettendo a repen-
taglio la vita stessa di questa �bella d�erbe fa-
miglia e d�animali�.

Che dire? �Aver compagni al duol scema la
pena� ? Forse s�, se alla fine tutto si riduce ad
un incontro di animali, ma anche di uomini,
desiderosi, come non mai, di affogare il tutto
in un festoso, delirante e obliante �Rave� (ra-
duno?) che avviene in un edificio a forma
di� Coca Cola. 

Pi� umoristicamente, consolatoriamente (e
forse anche cinicamente) ironico di cos�, si
muore. Anche se detto in puro vernacolo san-
nicandrese. 

Nunzia Marsilio

SAN NICANDRO GARGANICO/ COMMEDIA DIALETTALE IN DUE ATTI DI EMILIO PANIZIO

Stezzek�ja

FILIPPO PIRRO
La leggenda del Pastore Gargano

FILIPPO PIRRO
L�Arco della solidariet�

FILIPPO PIRRO
Appuntamento contadino
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Premiata sartoria 
alta moda

di Benito Bergantino

UOMO DONNA
BAMBINI CERIMONIA

Via Sbrasile, 24

Quando andasti via da questo mondo, porta-
sti via con te tutte le tue certezze, lasciandoci
soli a remare senza scorte n� bussola. Eravamo
una famiglia povera e numerosa. Sembravamo
un grappolo di naufraghi aggrappati a te sopra
una zattera in procinto di affondare. Ricordi?...

Sentendoci imprecare contro la mala sorte, ci
spronavi a resistere:
˙Non abbiate paura!¨, dicevi. ˙La Provvi-

denza ci salver�¨.
E noi, increduli, ribattevamo: 
˙Ma, quando ci salver�? Qui non si vede nes-

suno, e le onde gi� minacciano di sommerger-
ci¨.
˙Non siate impazienti!¨, tu insistevi. ˙Guar-

date in alto! Ecco che viene lo Spirito Santo¨.
Noi guardavamo in alto, e non si vedeva nes-

suno, nemmeno uno straccio di qualcosa che so-
migliasse ad un�apparizione. In verit�, vedeva-
mo uno stormo di gabbiani, che, svolazzando
sulla distesa del mare, riempiva l�aria di grida
rauche. Ad un tratto, uno di loro venne ad esibir-
si solitario sulle nostre teste. Volava cos� basso
da dare l�impressione che stesse virando per pla-
nare sulla zattera. Mentre, per�, cercavamo di
afferrarlo con le mani tese, si lev� in alto con
nervose battute delle ali e, raggiunto lo  stormo,
volarono via, tutti insieme, fino a scomparire
sulla linea sfocata dell�orizzonte.

Allora noi, divertiti da quello spettacolo,
prendemmo a canzonarti cos�:
˙Hai visto, mamma? Altro che Spirito Santo!

Persino i gabbiani disdegnano di arrischiarsi a
scendere su questa zattera sgangherata. Quando
ti convincerai che oramai il nostro destino � se-
gnato?¨.

Ma tu, ferita come un�Addolorata dalle nostre
ironie, ti abbandonasti a questo sfogo, che cu-
stodiamo nella memoria, come un testamento
spirituale:
˙Mi strazia il cuore non tanto  la nostra pover-

t�, quanto la vostra cecit�. Quel gabbiano era lo
Spirito Santo che veniva a salvarci. Se se n�� an-
dato, � perch� ha visto che la zavorra dei nostri
peccati � tale da impedirci di sollevarci. Ricor-
datevi, figli miei, che lo Spirito Santo, per sua
natura, si tiene lontano da coloro che vivono
fuori dalla grazia di Dio. Ci� significa che, per
convincerlo a tornare, non ci resta altro da fare
che affidare le nostre speranze alla preghiera¨.

Questo tuo modo di vedere le cose e di ragio-
nare ci insinu� il sospetto che tu soffrissi di al-
lucinazioni. Fu, perci�, per carit� filiale che de-
cidemmo di  darti una scossa per svegliarti.
˙Mamma¨, ti gridammo ˙non ti accorgi che

vaneggi? La Fede t�ha accecata. Vedi lo Spirito
Santo dappertutto e non ti rendi conto che nes-
suno ne parla, nessuno l�ha visto e nessuno sa
cosa sia. Abbi almeno il pudore di tenertelo con
te, il tuo Spirito Santo. Senn� ti prenderanno per
matta¨.

Ma tu, dura come una roccia, rimanevi arroc-
cata nelle tue idee. Intanto il tempo scorreva tra
le cantilene delle tue giaculatorie e l�odore acre
della candela tenuta accesa, giorno e notte, da-
vanti al quadro della Madonna. Finch� accadde-
ro cose che ci fecero gridare al miracolo.

Avevo appena conseguito il diploma, strappa-
to con le unghie alle discontinue applicazioni
nello studio — inconfondibili, recavo i segni del-
la mia militanza nei primi nuclei degli studenti
operai — che gi� in casa si discuteva se fosse il
caso che io partecipassi a un concorso pubblico.
Una paga sicura sarebbe stata come una goccia
di ristoro nel deserto. La consapevolezza, per�,
della dubbia sufficienza della mia preparazione
frenava gli entusiasmi. Si temeva che potesse
apparire presunzione l�osare confrontarmi con
la massa dei concorrenti, certamente pi� prepa-
rati di me. Si privilegi�, comunque, l�audacia,
lasciando che la fortuna facesse il suo corso. A
prove espletate, per�, bisogn� attendere circa un
anno per conoscerne l�esito. Era accaduto, come
si venne a sapere per via traverse, che un ricor-
so degli esclusi per presunte irregolarit� aveva
bloccata la pubblicazione della graduatoria dei
vincitori, e si aspettava che l�apposita Commis-
sione si pronunciasse sul merito.

Fu in quel contesto di tempo che decidesti di
andare a confidarti con Masuccia, donna sem-
plice e devota, che trascorreva lunghe ore in
chiesa a invocare lo Spirito Santo. Ci andasti in
segreto, all�insaputa di tutti noi, per non alimen-
tare le maldicenze, che nel vicinato si facevano
sul suo conto. Si sussurrava che era una visiona-

ria e che gli abboccamenti che diceva di avere
con lo Spirito Santo erano il frutto di crisi iste-
riche, intrise di misticismo, di cui soffriva.

Quando ti ebbe ascoltata, si limit� a dire:
˙So che sei una brava donna. Il tuo caso me-

rita ogni comprensione. In questo momento, pe-
r�, non posso promettere niente. Devo prima
parlarne con lo Spirito Santo. Voi, intanto, pre-
gate. Ti far� sapere¨.

Il primo risultato tangibile che sort� quello in-
contro fu che, accanto alla candela accesa, gior-
no e notte, davanti al quadro della Madonna, ne
comparve una seconda. Purtroppo, malgrado
l�ardore delle candele e il fervore delle recite del
Rosario, il tempo passava senza che Masuccia
desse un segno. Nel dubbio che si fosse dimen-
ticata della promessa, ti attivasti e, per non ap-
parire invadente, cominciasti a girarle intorno,
fingendo di trovarti a passare da l� per caso. Lei
se ne accorse e, avvicinandoti, si scus� cos�:
˙Non mi sono dimenticata della promessa. Il

fatto � che non riesco ancora a parlarci. Non �
facile avvicinarLo. In chiesa c�� sempre qualcu-
no che disturba con i suoi andirivieni, e Lui �
sensibile ai frastuoni. Non vuole che si sappia
donde viene e dove va, ed � geloso della sua li-
bert� di scegliere i tempi e i modi dei suoi inter-
venti¨. 

Non pass� molto tempo che ti mand� a chia-
mare per rasserenarti dicendoti:
˙Ci ho parlato e mi ha risposto in fretta, come

uno che non ha tempo da perdere, con queste pa-
role: ˙— Dille di stare serena. Arriver� una carta
gialla — ¨ 

Nei giorni che seguirono vivemmo le trepide
attese di chi aspetta un miracolo annunciato.
Ma, quando il messo comunale buss� alla porta
di casa per consegnare un telegramma, �la carta
gialla�, con il quale si comunicava che avevo
vinto il concorso, il miracolo era bello e fatto.

Oramai ero un impiegato.
Se non fossi condizionato, cara mamma, dal

timore di annoiarti, indugerei sulle feste che fa-
cemmo per l�evento miracoloso. Ma, ho fretta di
dirti una cosa, che certamente ti far� piacere. A
quanto pare, tu non sei la sola a credere nello
Spirito Santo; ce ne sono altri, e sono tanti, che
la pensano come te, anche se per ragioni varie,
trovano comodo a non darlo a vedere. Ascolta,
al riguardo, questo fatto, che ho vissuto in prima
persona.

Nei giorni scorsi, dopo circa cinquant�anni,
per un puro caso mi sono incontrato con Carlo,
mio coetaneo e compagno di classe, quello — do-
vresti ricordartene — che ti fece arrabbiare,
quando a casa, trovandomi a leggere la Bibbia,
mi strapp� dalle mani l�immaginetta di Santa
Restituta che tenevo per segnalibro e, in tua pre-
senza, la fece in mille pezzi. Tu non reagisti, ma
quando se ne fu andato, mi ammonisti severa:
˙Tieniti lontano da quel satanasso!¨ 

Ed avevi ragione, perch� era risaputo che si
comportava come un rivoluzionario. Consape-
vole anche del fascino che esercitava con quel
viso d�angelo e i capelli biondi tagliati a ca-
schetto, che lo facevano sembrare un Apollo in-
coronato, si serviva dell�intelligenza, che aveva
precoce, per dire cose pi� grandi di lui. A chi
cercava di frenarlo e di avere pi� rispetto delle
opinioni degli altri, rispondeva che i pareri del
gregge — cos� stimava la gente comune — non lo
riguardavano.

Dopo esserci salutati e scambiato qualche ri-
cordo sul passato, m�invit� a seguirlo a un con-
vegno sulle religioni, dove avrei potuto ascolta-
re cose di grande interesse e attualit�. Cono-
scendo il soggetto, ci andai di malavoglia, anche
per non sembrargli uno zuccone, come da sem-
pre mi considerava. Tra i numerosi presenti
spiccava la crema del laicismo ateo, che, alter-

nandosi negli interventi del dibattito, vomitava-
no le peggiori accuse contro le religioni e chi le
praticava. Da subito, per�, apparve chiaro che
l�obiettivo dei loro anatemi era il Cristianesimo,
cui s�addebitavano i ritardi e le devianze del
cammino della storia verso il riscatto dell�uma-
nit�.

Ascoltando quelle folate di odio, mi sentii
scuotere da un profondo turbamento, che tocc�
le corde dello smarrimento, quando s�alz� un ta-
le, che con toni aulici ed eloquio forbito fece al-
l�incirca questo discorso:
˙Non ho nulla da aggiungere alla vostra eufo-

ria per il prevedibile, imminente tracollo del
Cristianesimo. I tempi sono maturi: finalmente
siamo riusciti a svuotare le chiese e a dirottare le
masse sfrenate verso gli eldoradi della spensie-
ratezza e del piacere. Devo, per�, ammonirvi a
fare attenzione ai colpi di coda, che sono sempre
pericolosi. Non basta aver ammazzato il Padre
con la spada dell�Illuminismo e crocifisso il Fi-
glio sul Golgota. Non bisogna dimenticare che il
Cristianesimo � come un mostro a tre teste, che
� capace di rigenerarsi anche se gliene rimane
una sola. Perci�, prima di cantare vittoria, biso-
gna fare fuori anche lo Spirito Santo. So bene
che non � impresa facile, trattandosi d�un puro
Soffio inafferrabile. Ma bisogna provarci. Per
snidarlo dalla mente e dal cuore della gente, io
direi di fargli terra bruciata intorno, andando fin
in capo al mondo a gridare i nostri anatemi con-
tro di Lui. Ripeterei, amplificandolo, il gesto di
quel drappello di aderenti al Libero Pensiero,
che in Campo dei Fiori, al momento dell�inau-
gurazione della statua di Giordano Bruno, si mi-
se a gridare a squarciagola �Morte a Leone XIII
e Morte allo Spirito Santo�¨.

A questo punto del dibattito, confuso e diso-
rientato, mi defilai, riflettendo tra me e me:
˙Io questa gente non la capisco. Se non cre-

dono nello Spirito Santo, perch� lo vogliono
ammazzare? Non si uccide uno che non esiste¨.

Hai capito adesso, mamma, perch� ho sentito
il bisogno di scriverti? Quaggi� viviamo in un
mondo squilibrato, dove sembra che tutto — uo-
mini, cose e valori — stia scivolando verso la de-
riva. Perci�, se puoi, aiutami a liberarmi dal tar-
lo del dubbio, che, atroce, mi sta rodendo la te-
sta; ridammi le tue certezze; ma soprattutto dim-
mi che non � vero che noi, miseri mortali, siamo
come semplici biglie impazzite, che, dopo esser-
si rincorse e scontrate sul piano verde del bi-
gliardo, vanno a finire nei buchi neri delle spon-
de.

n

Una cultura ansiosa che sale, ma anche
una letteratura stracca che scende, o, se non
scende, sta ferma, perch� � da lustri che ro-
manzieri, narratori e letterati puri vanno spi-
golando in campi ormai definitivamente fal-
ciati. Cos�, sembra levarsi il vento della sba-
lordita novit� quando, a breve distanza da al-
tra simile, seppure meno articolata pubblica-
zione, un libro s�infila prepotente tra gli scaf-
fali delle risorse letterarie, e dunque della
cultura, della buona cultura, vista quale unit�
delle sorgenti da cui dipendono tutte le atti-
vit� umane scaturite da un unico ceppo cen-
trale.

Il libro in argomento � Saggi, scrittori e
paesaggi — Nuove occasioni letterarie di
Francesco Giuliani, e rientra, come il prece-
dente volume Occasioni letterarie del 2004,
nella preziosa collana �Testimonianze� diret-
ta da Benito Mundi, che si avvale, per la cu-
ra editoriale e la veste tipografica, delle Edi-
zioni del Rosone �Franco Marasca�. E� un
elegante volume di trecentosette pagine, il
quale mostra, sulla prima di copertina, una
raffinata cornice tratta dalla Historia di Mila-
no di Bernardino Corio, che il sanseverese
Alessandro Minuziano stamp� nel 1503.

Sulla trabeazione della cornice, la cui fat-
tura, prodotta in tecnica xilografica, rimanda
alla Scuola Leonardesca con influenze Man-
tegnesche, � riportata la frase: ˙E� bello dop-
po il morire vivere anchora¨. E mai motto
augurale, inciso su un frontespizio d�ingres-
so, poteva risultare pi� opportuno e utile ad
introdurre il lettore tra le pagine del volume,
pagine dalle quali voci e volti, alcuni dei
quali ormai muti di nome e di mestiere, sem-
brano levare silenziosi toni di cordoglio per
la dimenticanza e la sinecura che spesso li
circonda; e figure minori, talvolta, che non
hanno retto all�urto dei tempi, quasi fossero
pleonastici riempitivi della grande letteratu-
ra, ma che tuttavia, per stare nel consolante
aforisma �E� bello doppo il morire vivere an-
chora�, come noi certamente sentivano la
�nostalgia del futuro�. Le pagine di questo
volume, intanto, sono cos� saldamente abbar-
bicate alla terra d�origine, a San Severo, al
Gargano, alla Capitanata, alla Puglia, da non
poter non avere, tra i fini prefissati, lo scopo

di ricondurre negli spazi della memoria fatti,
paesaggi ed �occasioni letterarie� (per dirla
con Francesco Giuliani), che il correre del
tempo ha sbiaditi.

Sedici capitoli, spartiti la gran parte in ar-
gomenti che convergono sullo stesso tema;
sedici capitoli estremamente lucidi, discorsi-
vi, tali da incatenare l�attenzione fin dalle
prime righe, i quali offrono una larga messe
di notizie rare ed inedite, di reminiscenze
classiche e di spunti critici che quasi ci con-
sentono di assistere al pensiero del nostro ita-
lianista scrittore mentre si va formando. E
pare di coglierlo nel vivo sulle tracce della ri-
cerca delle fonti, il nostro collega giornalista,
poich� Francesco Giuliani, oltre che critico-
saggista, � anche elzevier-man e come tale
conserva il timbro limpido di chi non addo-
mestica il lessico per compiacenze opportu-
ne: scrive di cultura e scrive chiaramente
quel che intende.

Sentite con quale compiutezza espressiva
dipinge in �Il Rettore di Bari e i falsi vincito-
ri� l�uomo a tutto tondo, il professore poeta
ed economista Angelo Fraccacreta, l�uomo
˙dell�impegno moralmente corretto¨ secon-
do la definizione di Nino Casiglio: ˙Fu un
vinto? Certo, se si misura il senso di un�esi-
stenza con il metro del successo, si pu� an-
che rispondere in modo affermativo, enfatiz-
zando magari il rilievo di alcuni episodi av-
versi e pensando a tutto quello che avrebbe
potuto realizzare in pi�. Ma se si continua a
parlare di lui, se seguitano ad esserci persone
che, a tutti i livelli, tessono le sue lodi, la ri-
sposta non pu� che essere negativa. Egli � la
prova che il mito della riuscita, indipenden-
temente dai modi e dai fini, non pu� essere
un valido criterio di giudizio. Oggi di lui re-
stano le sue opere, ma soprattutto rimane
l�esempio di un uomo d�eccezione, che ha
camminato lungo la strada della vita con la
dignit�, la fierezza e l�umilt� dei grandi. Ed �
questo quello che conta¨.

E con Angelo Fraccacreta, citato a caso, si
affaccia dalle pagine del volume un cospicuo
repertorio di altri scrittori e poeti, alcuni dei
quali di respiro semiplanetario come Giovan-
ni Verga, Gabriele d�Annunzio, Francesco
Gabrieli; ma rientrano nell�eccellente corteo

anche i nomi
di Antonio
B a l d i n i ,
Corrado Al-
varo, Guido
P i o v e n e ,
sebbene il
loro rappor-
to con la no-
stra terra si
risolva in ra-
pide tappe
escursioni-
stiche. 

I paesaggi
pi� larghi, e
direi pi� do-
mestici, di
queste �nuo-
ve occasioni
letterarie pu-
gliesi�, per�,
F r a n c e s c o
Giuliani li
c o s t r u i s c e
m e d i a n t e
m e d i t a t i
saggi critici
su scritti, an-
che inediti,
che interes-
sano la gen-
te nostra,
nomi sonan-
ti e nomi
umili, attra-
verso i quali,
� bene ricor-
darlo, si �
c o m p i u t o
gran parte
del destino
c u l t u r a l e
della nostra
terra: Pasquale Soccio e Michele Vocino, Ni-
no Casiglio e Andrea Pazienza, Giuseppe
Cassieri e Angelo Russi, Mariateresa di La-
scia ed Emanuele Italia. E l�elenco potrebbe
snodarsi ancora per lungo spazio di pagina;
ma lasceremo al lettore il piacere di cogliere

l�insieme di un lavoro senza arabeschi e di
assoluta e solida evidenza, nel quale rifles-
sioni e fatti si fondono in quell�unit� irremo-
vibile che conferisce ad ogni brano il caratte-
re puro della totalit�. 

Francesco Ferrante

IL TARLO 
DEL DUBBIO
di PAOLO SACCO

Un mondo esasperato e sull�orlo della cata-
strofe nell�ultimo romanzo 
di Maria Marcone. 

E VENNE 
IL VII GIORNO 

E� un mondo esasperato e sull�orlo della catastrofe
quello descritto nell�ultimo romanzo della scrittrice ba-
rese Maria Marcone, E venne il settimo giorno.

Ambientato tra il sesto e il settimo millennio, prende
le mosse da una triste vicenda familiare per allargarsi
alla tragedia che finisce col coinvolgere l�intero genere
umano: l�uomo con la sua sete inappagata di infrangere
le leggi della Natura in nome di un sempre maggiore
benessere, si ritrova a fare i conti con un pianeta saturo
di abusi e con risorse insufficienti per una popolazione
cresciuta a dismisura e afflitta da nuovi, misteriosi ma-
li.

Altrettanto misteriosa � la �Missione�, uno strata-
gemma messo in atto dalla �Superpotenza� per garan-
tirsi nuovi spazi da colonizzare. Spacciata per azione
umanitaria, altro non � che un eccidio di massa, ed
ignaro fautore ne � il colonnello Dennis Good.

Osannato come eroe, egli diventa il vero personaggio
positivo dopo la Missione, quando scopre il vero scopo
dell�operazione e cerca in tutti i modi di porvi rimedio,
sacrificando la sua vita e quella dei suoi cari.

II romanzo, dalle tinte forti e dal ritmo incalzante, �
piuttosto lontano dai toni pacati di molte pagine della
Marcone: quest�opera tende molto al romantico, e certe
scene apocalittiche hanno un che di gotico.

Vi si riscontra un largo uso di simbolismi, a comin-
ciare dai nomi: Good (buono, in inglese), � il personag-
gio che nella storia rappresenta il bene, e l�asteroide che
distrugge la Terra, cade l� proprio dove la nostra civilt�
ha avuto inizio: in Mesopotamia.

Argomento sempre caro all�autrice � la condizione
delle donne. Qui esse sono per lo pi� sterili (quasi a vo-
ler rimediare all�allungarsi spropositato della durata
della vita), ma sempre pi� emancipate, anche se ancora
escluse, nel VII millennio, dalle pi� alte cariche milita-
ri.

Nonostante il pessimismo che pervade l�intera storia,
il finale � carico di speranza: dopo la catastrofe, sulla
Terra la vita non si � estinta e pu� ricominciare proprio
grazie ad Heva (ancora un simbolismo) e al suo bambi-
no Habel, iniziatori di una civilt� migliore.

Leggere un libro della Marcone � sempre un�espe-
rienza piacevole: stavolta ci aiuta anche a riflettere, con
l�incubo di quel settimo giorno, il cui arrivo, forse, stia-
mo pi� o meno inconsapevolmente, gi� preparando.

Alessandra Gravino

Saggi, scrittori e personaggi
NUOVE OCCASIONI LETTERARIE 
PER FRANCESCO GIULIANI
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Si deve all�intensa attivit� di ricerca
del Conservatorio �Umberto Giordano�
di Foggia, con sezione staccata a Rodi
Garganico, da anni impegnato a valo-
rizzare il patrimonio musicale della Ca-
pitanata, se Radesca da Foggia , grazie
al Convegno organizzato nell�aprile
2000, ha ritrovato il suo posto da prota-
gonista nel panorama della musica ita-
liana del �600.

Nato a Foggia intorno al 1570 da una
famiglia di probabile origine �schiavo-
na�, il giovane Enrico Antonio fu pri-
ma, forse, a Napoli per completare gli
studi musicali, poi soldato per i colori
della Serenissima Repubblica Veneta
impegnata, allora, in Dalmazia contro i
pirati �uscocchi� protetti dall�Austria;
infine, sullo scorcio del secolo, appro-
d� a Torino, antesignano, quasi, di una
storia antica, quella dell�emigrazione di
molti figli del meridione che, puntata la
bussola verso nord, si auspicano nuovi
orizzonti di vita.

In realt�, quali prospettive artistiche
avrebbero potuto offrire al giovane le
due citt� pi� importanti della Capitana-
ta, Lucera e Foggia, la prima, cuore
dell�amministrazione provinciale del
Regno e la seconda, centro economico
e mercantile (sede della Dogana delle
pecore), contornate da zone desertifica-
te per lo pi� in preda al banditismo e da
estese terre destinate al bracciantato?

Erano quelli gli anni in cui, strettasi
l�Europa in Lega Santa per la definitiva
offensiva contro i Turchi - � del 1571 la
vittoriosa battaglia di Lepanto (immor-
talata dal Manchelli nella pala d�altare
della Cattedrale di Vieste, la �perla� del
Gargano, pi� volte, nel secolo, sottopo-
sta a incursioni barbaresche) - stavano
affermandosi le monarchie assolute e il
ducato sabaudo, attraverso Emanuele
Filiberto Testa di Ferro (1528-1580),
stava riconquistando al Piemonte i ter-

ritori perduti nella pace di Crepy del
1544 che aveva concluso la prima fase
del conflitto fra Carlo V e Francesco I.

Aveva circa 25 anni Radesca quando
inizi� il suo avventuroso viaggio che
dal Tavoliere lo port� alle rive del Po
con il suo �chitarrone�, in un momento
in cui le corti e il mondo musicale ita-
liani erano stati sconvolti da un delitto
d�onore commesso a Napoli. Carlo Ge-
sualdo (1560-1613), principe di Venosa
noto madrigalista, rampollo dell�antico
casato legato ai re normanni e svevi,
nel cui albero genealogico si rincorre-
vano e si intrecciavano papi e cardinali,
vicer� e infanti di Spagna e tutta l�alta
feudalit� europea, nipote, per giunta, di
S. Carlo Borromeo, aveva ucciso la
moglie, la cugina Maria d�Avalos insie-
me all�amante Fabrizio Pignatelli Cara-
fa, duca d�Andria. Sopito lo scandalo,
le corti ripresero, nelle pause delle
�guerre di famiglia�, la loro vita fra fe-
ste e balli. E nella corte sabauda, la me-
no fastosa rispetto alle �consorelle� ri-
nascimentali (Firenze, Milano, Roma e
Ferrara), giunse, nel 1597, Radesca, in-
trodotto da Amedeo, marchese di San
Ramberto, figlio naturale del duca, cre-
diamo dietro segnalazione degli amba-
sciatori veneti che grande ammirazione
avevano nutrito per la duchessa Mar-
gherita di Valois (+ 1574), donna colta
e aperta agli artisti contemporanei, co-
me nella tradizione della materna fami-
glia de� Medici.

Dopo la morte dell�amico (1610),
l�amabilit� dell�uomo, l�abilit� dell�or-
ganista, gi� apprezzato in Duomo dal
1602 al 1603, e del maestro di cappella,
fecero del compositore il musico da ca-
mera dell�erede diretto Carlo Emanuele
I (1562-1630) che continu�, sulla linea
politica del padre, la trasformazione
della regione subalpina in nodo nevral-
gico nel delicato equilibrio delle grandi

potenze, Francia e Spagna, che preme-
vano ai confini italiani.

Quei confini continuamente minac-
ciati per motivi dinastici come le guer-
re del Monferrato, la Ia (1612-1618) in
particolare, che vide il nostro militare
nell�esercito sabaudo, contribuendo
personalmente alle spese di armamento
e di cavalleria. Il duca fu sconfitto ma
al fedele suddito fu riconosciuto un
prestigioso compenso: la cittadinanza
piemontese e torinese, accompagnata
dal possedimento di una cascina con vi-
gna.

Con la pace giunse a Torino, nel
1619, sposa del primogenito Vittorio
Amedeo I (1587-1637), la tredicenne
Maria Cristina (+ 1663), sorella del re
di Francia Luigi XIII.

Feste grandiose, fantasmagorici alle-
stimenti scenici accompagnarono la
giovane, fra gli altri, il celebre spettaco-
lo sul lago del Moncenisio fra zattere
trasformate in galere e fuochi d�artifi-
cio su cime innevate a 2000 m di altez-
za... Del resto erano ancora vivi gli echi
dei maestosi archi trionfali che avevano
salutato l�arrivo a Parigi, nel 1600, del-
la madre della principessa, Maria de�
Medici, sposa del re Enrico IV.

Ancor pi� recente il ricordo delle fe-
ste organizzate a Torino nel 1608, in
occasione delle doppie nozze delle in-
fanti del duca: Margherita con France-
sco Gonzaga, duca di Mantova e Isa-
bella con Alfonso d�Este, duca di Mo-
dena; memorabile avvenimento per il
quale il musicista pugliese compose la
canzonetta a tre voci �O d�Italia alme
famose�, pubblicata nel Quarto libro
delle canzonette madrigali e arie.

Divenuto musico ufficiale di casa Sa-
voia, Radesca aveva, gi� dal 1614, rice-
vuto uno stipendio annuo di mille fiori-
ni; a lui venne affidata, inoltre, la cura
dei sei paggi cantori che abitavano nel-

la sua casa, insieme alla moglie Laura e
alla figlia Anna Maria la quale, dopo la
morte del padre, nel 1625, sposer� il
maestro di ballo e capo dei �violoni� di
corte Pietro d�Hache di Lione, forse ve-
nuto al seguito di �Madama Reale�.

L�artista, degno di figurare con onore
nella Storia della Musica, conobbe i
poeti a lui contemporanei quasi tutti a
Torino in quegli stessi anni: Tassoni,
Testi, Marino, Guarini, Chiabrera, e di
alcuni music� i testi.

Una vasta produzione la sua, fra mu-
sica sacra, quasi tutta perduta, e musica
profana costituita da mottetti, arie e
madrigali, stampati in migliaia di co-
pie, divenuti cos� celebri che era inval-
so l�uso di �cantare alla Radesca�. Uno
stile personale che incontra, anche og-
gi, il favore dei critici: ˙Le arie di Ra-
desca appaiono per sensibilit�, fre-
schezza melodico-ritmica di una straor-
dinaria modernit�¨ (Pasquale Marinac-
cio) ... ˙Tra le pi� importanti della pri-
ma fase della monodia italiana del �600
che condizion� la nascita del melo-
dramma¨ (Dinko Fabris) ... ˙ Buona
scrittura, chiara espressivit� unita ad
equilibrio e sobriet� che, nonostante
qualche ripetitivit�, � di bell�effetto e di
piena godibilit�¨ (Rosy Moffa).

A distanza di pi� di tre secoli dalla
morte, acquista, cos�, passaporto inter-
nazionale nel mondo del pentagramma
il figlio di Capitanata, rimasto troppo a
lungo sconosciuto, che mai dimentic�
la sua terra e mai tralasci� di firmarsi
�Radesca da Foggia�: il suo omaggio
alla sempre amata Puglia, �Terra della
Musica� ...

Per approfondimenti: Atti del Conve-
gno �ENRICO RADESCA DA FOG-
GIA E IL SUO TEMPO�, a cura di
Francesca Seller, LIM Editrice, Lucca
2001.

Obl�
a cura di 

ANGELA PICCA

PAGINE DI STORIA.  OLTRE IL PENTAGRAMMA/ RADESCA DA FOGGIA (1570?—1625)

Dalla spada 
al �chitarrone�

Il Touring Club Italiano rilancia
sulla cultura del turismo. E lo fa ri-
ferendosi al Presidente della Repub-
blica, Carlo Azeglio Ciampi, che ha
recentemente richiamato l�attenzio-
ne del Paese sul turismo come forza
trainante di uno sviluppo del territo-
rio capace di mantenere la sua coe-
sione sociale e di far nascere nuovi
distretti culturali, grazie all�incontro
tra qualit� della vita, tradizioni, cul-
tura, storia, ma anche nuove tecno-
logie e ricerca. I Consoli, riuniti a
Como per il loro annuale convegno,
nella loro qualit� di rappresentanti
su tutto il territorio nazionale del-
l�Associazione, alla quale aderisco-
no oltre 460mila soci, rivolgono
quindi un appello a coloro che sono
alla guida del nostro Paese e delle
nostre regioni, al fine di condividere
l�idea che ambiente, paesaggio e
cultura rappresentano una priorit�
nel processo di sviluppo del Paese.

Essi ritengono che i finanziamenti
destinati alla salvaguardia e alla va-
lorizzazione di questi beni debbano
essere considerati investimenti pro-
duttivi e non elargizioni a fondo per-
duto. Pertanto i Consoli del Touring
Club Italiano chiedono al governo
centrale un segnale positivo anche in
termini finanziari a favore di uno
sviluppo del Paese attento alla sua
specifica vocazione di luogo della
cultura, della storia, della bellezza e
della tradizione, di cui il turismo co-
stituisce forza trainante, e la riattiva-
zione di un programma serio di co-
ordinamento e di promozione del tu-

rismo italiano capace di superare il
conflitto di governance tra Stato e
autonomie locali. Ai governi locali
viene chiesto un impegno specifico
a favore della valorizzazione del-
l�ambiente, del paesaggio e delle
culture dei territori, da attuare con il
massimo coinvolgimento e la massi-
ma partecipazione delle comunit�
sociali di riferimento. Ma anche il
mondo degli imprenditori turistici
deve impegnarsi a condividere un
percorso di miglioramento continuo
dei livelli di qualit� dei servizi offer-
ti e del sistema generale di acco-
glienza e ospitalit� e di mantenere i
relativi prezzi in linea con la qualit�
dei servizi offerti. Infine i soci del
Touring Club Italiano e, attraverso
di loro, tutti i cittadini e in particola-
re i giovani, devono farsi ambascia-
tori e garanti di questo percorso di
promozione e di garanzia dei valori
pi� alti del nostro Paese.

Solo cos� si potr� fare del turismo
un motore dello sviluppo italiano e
tutti potranno godere di un turismo
migliore e pi� forte, che basi almeno
buona parte della propria attivit�
sull�esistenza degli straordinari beni
ambientali, artistici e culturali di cui
dispone il nostro Paese. 

Solo cos� i cittadini resteranno,
come devono, al centro di un�attivi-
t� come il turismo che vede nella
persona il soggetto fondamentale.

Vincenzo D�Onofrio
Console 

Touring Club 
per Manfredonia

Il presidente del Parco, Giandiego
Gatta, ha annunciato che nel 2006 l�ente
da lui diretto stanzier� 500mila euro per
demolire immobili abusivi. Un segnale
che la politica primaria in un�area pro-
tetta rimane quella della tutela dell�am-
biente. Con le dovute attenzioni, per�,
affinch� la tutela non si trasformi in
˙una coperta troppo pesante dalla quale
gli uomini si vogliono liberare. I 200mi-
la abitanti del parco devono trovare nel
loro territorio un equilibrio tra tutela
dell�ambiente e sviluppo economico¨.
La politica del Parco del Gargano sar�
orientata a valorizzare le attivit� produt-
tive locali come l�artigianato, l�alleva-
mento e l�agricoltura. Un impegno che

gi� ha ottenuto dei risultati con il ricono-
scimento di alcuni prodotti tipici locali
come il caciocavallo podolico, la carne
di vacca podolica, gli agrumi del Garga-
no, le fave di Carpino, la farrata di Man-
fredonia e il pane di Monte Sant�angelo.

Un impegno che ha bisogno anche di
un�adeguata promozione: ˙In questi an-
ni abbiamo internazionalizzato il parco
— ha proseguito il presidente del parco —
partecipando alle pi� importanti rasse-
gne nazionali e internazionali come la
Bit di Milano o la conferenza di Bankog.
Un lavoro che ha dato i suoi frutti, dal
momento che l�anno scorso quello del
Gargano � stato il terzo parco per nume-
ro di visitatori¨.

I limoni del Gargano tra i 153 prodot-
ti italiani a IGP, indicazione geografica
protetta. Il �Limone Femminello del
Gargano� infatti potrebbe essere iscritto
nell�Albo delle denominazioni di origine
dell«Unione Europea. Come informa la
Coldiretti, � stata pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunit� Europee la
domanda di riconoscimento e, se non
verranno sollevate obiezioni entro i pros-
simi sei mesi, si proceder� all�iscrizione.
La zona geografica interessata alla pro-
duzione e al confezionamento del �Limo-
ne Femminello del Gargano� Igp com-
prende i territori dei comuni di Vico del
Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e
precisamente il tratto costiero e sub co-

stiero settentrionale del promontorio. Il
Femminello del Gargano sarebbe il terzo
limone italiano Igp, dopo il Limone di
Sorrento e il Limone Costa d�Amalfi.
˙Grazie alla qualit� ambientale del con-
testo in cui si produce, il Limone del Gar-
gano — sottolinea la Coldiretti — ha carat-
teristiche uniche per genuinit� e, soprat-
tutto, per la particolarit� dei profumi che
questa Igp presenta rispetto ai limoni
prodotti nelle altre regioni italiane¨. Le
denominazioni italiane protette sono at-
tualmente 153, per la precisione 104 a
denominazione di origine protetta e 49 a
indicazione geografica protetta e assicu-
rano al nostro Paese la leadership comu-
nitaria.

L�ANTOLOGIA
DI LEGAMBIENTE 

RODI GARGANICO
Albergo sulla spiaggia. Costruito contro il parere del Parco

BAIA DEI CAMPI
Centro Direzionale. Costato una trentina di miliardi di lire, dopo decenni non
ha ancora una destinazione e cade a pezzi.

MANFREDONIA
Porto industriale (la �tangentopoli foggiana�)

Impianti industriali dell�ex Enichem

SAN GIOVANNI ROTONDO: Masseria Agropolis. E� costata trenta miliardi di
vecchie lire.
�Giubileo�, ecomostro �collettivo�. Alberghi per un totale di 7000 posti letto,
in totale dispregio di ogni disegno urbanistico. A pagarne le conseguenze �
un�intera comunit� che vede transitare velocemente milioni e milioni di pelle-
grini, ma non riesce a intercettarne neppure uno.

DOPO LUNGHI TEMPI DI ANALISI SEMBRANO ASSODATI PROBLEMI E ERRORI STRATEGICI COMMESSI. SCELTE E PROVVEDIMENTI DELLE AMMINISTRAIONI LASCIANO INTRAVEDERE SPIRA-
GLI DI PIANIFICAZIONE ISPIRATADALLE CARATTERISTICHE E DALLE ESIGENZE DELTERRITORIO. RICONOSCIMENTO EUROPEO IN DIRITTURAD�ARRIVO PER IL LIMONE DEL GARGANO

Limone del GarganoPolitica ambientale tra IGP e abusivismo 
500mila euro per rimuovere gli abusi edilizi

Ecomostri
Via dal Parco

Appello del Touring club d�Italia

Per una cultura 
del turismo

CHITARRONE
Nome antico del liuto di grandi dimensioni con collo allungato, sei paia di

corde sulla tastiera e otto corde singole di contrabbasso. Strumento, si pre-
sume, modellato sulla cetra greca.
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CONCORSI
LETTERARI

PREMIO �IL RAC-
CONTO MAI SCRIT-
TO� Il Premio Selezione
consiste nel realizzare un
originale e breve racconto
che prende spunto dalle
prime 10 righe di opere
scritte da importanti auto-
ri italiani delle singole
Regioni (per la Puglia, ad
esempio, l�autrice � M.
Teresa Di Lascia, per la
Sardegna Grazia Deled-
da), proseguendone il te-
sto fino ad un massimo di
80 righe pari a 7115 battu-
te, carattere corpo 10, se-
condo la fantasia ed i de-
sideri dello scrittore, pur-
ch� nel testo appaia alme-
no un richiamo al mondo
del vino e ad una donna.

L�obiettivo � di realiz-
zare un breve racconto
evidentemente collegato
ad una figura femminile
ed all�affascinante mondo
che ruota intorno al vino:
dalle vigne alle cantine,
dalle tavole dei ristoranti
a quelle delle famiglie e
cos� via, ma traendo origi-
ne dalle prime righe di
opere di famosi autori
delle diverse Regioni ita-
liane e nel rispetto delle
tradizioni. Il Premio si
concluder� nell�aprile
2006 in occasione del Vi-
nitaly a Verona, gli elabo-
rati dovranno pervenire
entro il 28 febbraio 2006. 

Saranno scelti i tre rac-
conti pi� significativi del-
le due categorie: quella
dedicata a �Le Donne del
Vino� e quella aperta ad
uomini e donne di tutt�Ita-
lia. La Giuria finale sar�
composta da personaggi
del mondo della cultura e
comunicazione: Mario
Cervi, Sveva Casati Mo-
dignani, Fabrizio del No-

ce, Sergio Zavoli. 
INFORMAZIONI Segre-
teria Nazio-nale Associa-
zione �Le Donne del Vi-
no�, via S. Vittore al Tea-
tro, 3, 20123 Milano; Fax
02867577; www.ledonne-
delvino.com; Anna Pe-
senti, 02 66982180,
335/6376458, Fax 02
66982116; Bruno Sganga
348 7230611; brunosgan-
ga@libero.it

PREMIO �LA CASA
DELLA FANTASIA� Il
concorso � suddiviso in
due sezioni, una relativa
ai testi e una alle tavole
per illustrarli. Il tema �
�Bosco verde cielo blu�.
Per la sezione racconti: la
partecipazione � aperta a
tutti coloro che hanno su-
perato il 18¡ anno di et�.
Le storie dovranno essere
originali e inedite, redatte
in lingua italiana o in altre
lingue, ma con traduzione
italiana a fronte. Saranno
ispirate al tema dell�eco-
logia, con linguaggio e si-
tuazioni narrative adatti a
bambini in et� di scuola
elementare. I testi dovran-
no essere dattiloscritti,
per un massimo di 15 car-
telle (30 righe per 60 bat-
tute). Per la sezione illu-
strazioni: oggetto del con-
corso � la realizzazione di
una tavola  a colori e di
cinque tavole in bianco e
nero, ispirate al tema del-
l�ecologia e che siano
adatte ad un pubblico in-
fantile. Termine per la
consegna � il 15 febbraio
2006. 

Informazioni Premio
�La casa della fantasia� —
Fondazione A Marazza,
via Marazza, 5, 28021
Borgomanero Novara; Tel
0322.81485; 
fond.marazza@tiscali.it

L�URLO di METR�POLIS   XXXI

a cura di Francesco A.P. Saggese
Facci sentire il tuo urlo su urlodimetropolis@libero.it

QUANDO  LA MEMORIA
DIVENTA RICORDO

Ricordo di amici estinti, di avveni-
menti passati, di gioie condivise nei
giorni della beata infanzia, della spen-
sierata giovinezza. Quando tutto � sol-
tanto speranza di vita, attesa di giorni
d�allegrezza pieni. Vissuti, tutti, alla lu-
ce di amicizie che, trascendendo il tem-
po, ha visto, oggi come ireri, in relazio-
ne, gli uni con gli altri, gli amici goliar-
di sia dell�una che dell�altra riva di quel
grande fiume che si chiama VITA. Riu-
niti, in ispirito, quasi volessero conti-
nuare ad intessere dialoghi improntati a
quella universale, perenne solodariet�
che, unica, lega il Cielo alla Terra, per
farne un mondo di liberi affetti e di no-
bile spiritualit�.  

Amici messi in relazione dal Cenaco-
lo Goliardico (Alma Mater Vitae — Post
Iucundam Iuventutem) di San Nicandro
Garganico, la sera del 31 ottobre 2005
nella Chiesa Madre — Santa Maria del
Borgo dove il Parroco don Matteo De
Meo ha celebrato La Santa Messa in
Suffragio di 32 amici goliardi effigiati,
tutti, all�interno della locandina-invito
consegnata anche al numerosissimo
pubblico presente in chiesa e che ha se-
guito il rito della Santa Messa con evi-
dente, sentita compartecipazione devo-
zionale oltre che amicale.

Un rito reso ancor pi� solenne dalle
musiche e dai canti del Coro Polifonico
�Nino Rota�, magistralmente diretto dal
profesor Stefano Manduzio, che ha ese-
guito, in un crescendo mistico-religio-
so, brani di Mozart (�Qui, presso a Te,
Signor� e �Ave Verum�); Lorenzo Pero-
si (�Kirye� e �Sanctus-Benedictus�, en-
trambi dalla Missa secunda Pontifica-
lis); C�sar Frank (�Panis Angelicus�);
Somma (�Ave Maria�); De Marzio
(�Signore delle Cime�); Arturo Bene-
detti Michelangeli (�I Cieli Immensi

Narrano); Bach J. S. (�Magnificat�).
Nessuna meraviglia, quindi, se gli

apprezzamenti, i ringraziamenti e i
complimenti espressi, a nome di tutti, al
Maestro Stefano Manduzio e ai �suoi�
coristi dal Presidente del Centro Goliar-
dico Tittino Donnanno sono stati oltre-
modo sentiti, sinceri,commossi, e con-
divisi da tutto il pubblico presente. Si-
gnificativa, anche, la consegna della
targa-ricordo fatta dal dottor Vittorio
Monteleone, uno dei pionieri della festa
della matricola, a Michele Bucci, figlio
della cara Rita, ultima dei goliardi pas-
sata all�altra riva.

P.S. Al fine di onorare la memoria de-
gli amici goliardi in onore dei quali si �
svolto il rito, � doveroso trascriverne,
qui di seguito, i �gloriosi� nomi: C�ccill
Caroprese, Matteo Granito, Peppino
Donnanno, Evelino Melchionda, Fran-
co Pienabarca, Tommaso Vocino, Mim�
Tricarico, C�cchin Santamaria, Vincen-
zo Palmieri, P�ppnill Caroprese, Guido
Ciavarella, Giovanni Ferrandino, Ro-
mano Mancinelli, Michele Nardella,
Antonio Mascolo, Dino Ciminelli, En-
zo Lordi, Mario Vigilante, Felice Galas-
so, L�ll�cc Gualano, Matteo Pertosa,
Juccin Malizia, Givanni Rosa, Micheli-
no Vocino, Nazario Solimando, Rita
Ruscitto, Pasquale Colella, Matteo Lal-
lo, C�nz�n Di Leo, Renato Monteleone,
Giuseppe Ercolino. Si trascrive, inoltre,
anche la presentazione che di Essi ha
fatto il presidente Tittino Donnanno:
�In un punto indeterminato della vita,
avanti negli anni, ovunque ci troviamo,
vibra in ciascuno di noi il sentimento
che ci spinge verso le radici, verso la
casa, verso le primogeniture. Fra que-
ste, per noi, la festa della Matricola, in
tempi ormai lontani, ed ora il raduno
del 1¡novembre. Entrambi vissuti come
legami di rapporti umani fra i pionieri e
le ultime leve.E, per rinsaldare la nostra

amicizia, noi anziani ci ritroviamo pun-
tualmente da vent�anni nel raduno del
1¡ novembre. Noi siamo sentinelle del
nostro passato che negli incontri rivi-
viamo non solo come nostalgia, ma an-
che come viatico per il futuro. E� con
questi sentimenti che noi �superstiti�ci
troviamo come Assemblea qui nella
Chiesa Madre, chiesa di tutti, per con-
celebrare la Santa Messa come segno di
�corrispondenza di amorosi sensi� in
suffragio dei cari amici, che dal 1950 ad
oggi hanno lasciato li dolce ricordo del-
la loro gioviale esistenza�.

SON TORNATE A
PARLARE

LE... ANTHURIUM
Dove? Nella piazza Quattro Novembre,
la piazza maggiore di San Nicandro. 
Quando? Domenica 16 ottobre 2005. 
Invitate da chi? Dall�Associazione
A.I.D.O. ( Associazione Italiana Dona-
tori Organi) il cui Comitato organizza-
tore (formato da Concetta Montemurno,
presidente; Giovanni Paganella, vice-
presidente; Maria Carmela Vocino, se-
gretaria; Antonio La Riccia, tesoriere;
Filomena Fania e da Mario Granito, en-
trambi consiglieri nonch� dai consiglie-
ri provinciali Mario Pastucci e Nazario
Bizzarri), da infaticabile sostenitore
dell�Aido quale � non si � affatto rispar-
miato nel fare opera di propaganda, di
divulgazione e di sensibilizzazione un
po� dappertutto: nelle scuole cittadine di
ogni ordine e grado, presso le altre As-
sociazioni presenti ed operanti sul terri-
torio, presso le sedi deputate ad attuare
la prevenzione e l�educazione sanitaria,
presso gli Enti e i Soggetti pubblici e
privati che perseguono se non proprio
gli stessi fini, almeno quelli finalizzati
alla diffusione della cultura della dispo-

nibilit� al prelievo.
Pe dire che cosa? 
Primo. Per ricordarci che la donazione
di parte del proprio corpo, (organi, tes-
suti, cellule), dopo la morte, altro non �
che �una parola che vale una vita� e �un
valore da condividere�. Per s�, prima
ancora che per gli altri. Per s� per con-
tinuare a vivere oltre il tempo di propria
vita. Per gli altri perch� � da tale dona-
zione che deriva il rafforzamento della
solodariet� umana che si ammanta, an-
che, dell�abito della benevolenza e di
quello della beneficenza. Entrambe se-
gni distintivi di grande altruismo e di
fraterna, incommensurabile solidariet�
umana. Non solo, ma anche doni �salvi-
fici� per coloro che, uomini, donne o
bambini che siano,  vedono in essi
l�unica possibilit� di  salute e di vita fu-
tura. 
Secondo. Per dare ai tanti �uomini e
donne di buona volont�� alcune rispo-
ste alle tante domande che pi� frequen-
tamente si pongono: come si manifesta
la volont� di donazione; quali sono gli
organi e i tessuti che si possono prele-
vare; dove si prelevano gli organi e i
tessuti; a chi si trapiantano gli organi e i
tessuti; dove si effettuano i trapianti; se
si pu� vendere o acquistare un organo;
se le confessioni religiose sono favore-
voli alla donazione degli organi; se in
Italia vi � una legge che disciplina la
donazione degli organi e dei tessuti  e il
loro trapianto. Il tutto spiegato nel �pie-
ghevole� che � ancora possibile ritirare
al centrormodialisi presso il Presidio
Sanitario di Via del Campo.
Terzo. Per invitare tutti a schierarsi in
favore della vita perch� il dono dei pro-
pri organi diventi, per ciascuno di noi,
un imperativo d�amore verso l�umanit�
sofferente, verso la perennit� dell�uma-
no vivere. 

Nunia Marsilio

Gli archivisoti, si sa,
sono (considerati) dei
piagnucoloni. Ma di
fronte all�inefficienza,
alla superficialit� e al
degrado non ci si pu�
esimere dal lamentarsi.
L�ultima tegola, in ordi-
ne di tempo, che � cadu-
ta sulle teste di codesti
poveri conservatori di
carte � il decreto legisla-
tivo n¡115 del 15 giugno
2005, recante disposizio-
ni urgenti per assicurare
la funzionalit� di settori
della pubblica ammini-
strazione. L�articolo 14,
comma 3-bis recita: ˙La
Presidenza del Consiglio
dei ministri conserva i
suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo
le determinazioni assun-
te dal Presidente del
Consiglio dei ministri
con proprio decreto. Con
lo stesso decreto sono
stabilite le modalit� di
conservazione, di con-
sultazione e di accesso
agli atti presso l�archivio
storico della Presidenza
del Consiglio dei mini-
stri¨.

Tale provvedimento,
se messo in atto, sarebbe
di incontestabile gravit�:
lasciare che sia il Presi-
dente del Consiglio — e
non un pool di archivisti
— a stabilire quali debba-
no essere le modalit� di
conservazione, consulta-
zione e accesso ai docu-
menti significherebbe
mettere alla merc� di
chiunque la nostra sto-
ria. Un uomo che agisca
in mala fede, o semplice-
mente un inesperto, po-
trebbe decidere di non
conservare carte invece
fondamentali, di non
permettere la consulta-
zione di documenti

�scottanti� o di negare
l�accesso in modo arbi-
trario. I rischi che si cor-
rerebbero ammettendo
una tale legge sarebbero
troppo alti.

A tal proposito, prote-
ste sono arrivate dal
mondo politico, universi-
tario ed infine anche ar-
chivistico. Sul Corriere
della Sera sono interve-
nuti Ernesto Galli Della
Loggia, Salvatore Settis
ed un gruppo di storici.
Proprio questi ultimi
hanno firmato un appel-
lo rivolto a Buttiglione:
˙La proliferazione delle
sedi di conservazione
ostacola la ricerca e in-
tacca l�organicit� dei
fondi archivistici, ren-
dendo, tra l�altro, diffor-
mi e spesso aleatorie le
procedure per l�accesso
ai documenti da parte
dei ricercatori. Nei suoi
cinquant�anni di vita,
l�Archivio Centrale ha
garantito una consulta-
zione altamente qualifi-
cata e ispirata a criteri
di profonda liberalit�,
che hanno consentito
agli studiosi italiani e
stranieri di realizzare de-
cine di migliaia di ricer-
che e di pubblicazioni
scientifiche (�) � essen-
ziale che tale patrimonio
non vada disperso, de-
pauperando sostanzial-
mente le competenze del
maggior istituto nazio-
nale preposto alla con-
servazione, alla tutela e
alla valorizzazione della
documentazione contem-
poranea¨.

Leggendo fra le righe
— neanche troppo —  � fa-
cile intuire come la deci-
sione di costituire un ar-
chivio separato per la
Presidenza del Consiglio

sottintenda ben altri sco-
pi politici, cio� la volon-
t� di questi di diventare
un organo costituzionale
che, come tutti sappia-
mo, gode di innumerevo-
li privilegi. 

Altro esempio di de-
grado legislativo � l�or-
rendo emendamento Eu-
femi, inserito con la for-
za in un decreto su
�Mezzogiorno e diritto
d�autore�. Esso esclude
da ogni forma di tutela
˙le monete antiche o mo-
derne di modesto valore
o ripetitive, o conosciute
in molti esemplari o non
considerate rarissime¨. 

Questa norma in ap-
parenza inutile (il Codi-
ce dei Beni Culturali
prevede la conservazio-
ne delle sole monete di
particolare interesse sto-
rico o artistico), di fatto
favorisce il commercio
illegale di monete (le
quali, guarda un po�, di
per s� sono seriali). 

L�emendamento Eufe-
mi apre poi le porte al
cosiddetto �archeocon-
dono� promosso dal-
l�onorevole Gianfranco
Conte, che autorizzereb-
be il commercio libero
dei tesori del nostro Pae-
se, sulla base di un la-
sciapassare, di una di-
chiarazione che essi so-
no stati acquistati in
buona fede e pagando il
5% del loro valore (sta-
bilito dagli acquirenti
stessi).

Questi sono solo gli
ennesimi esempi di una
feudalizzazione del go-
verno e dello Stato inte-
ro. A proposito, � illumi-
nante l�articolo di Marco
Bertoncini disponibile su
www.patrimoniosos.it/
Emanuela Cavalieri

SAN NICANDRO GARGANICO

Tra i licei pi� rinomati e antichi
della Capitanata un posto esclusivo
lo occupa di sicuro il Liceo �Rug-
gero Borghi� di Lucera. Un Istituto
che ha circa due secoli di vita tra-
scorsi all�insegna del buon sapere e
della formazione umana, culturale
e civile a �tutto tondo�. In tutto
questo tempo esso ha avuto una
continua fioritura di allievi che si
sono affermati nel corso degli anni,
la maggior parte dei quali fuori del-
lo stesso ambito locale e regionale.
Questa scuola per lungo tempo �
stata veramente fucina di cultura.
Tante personalit� di spicco che vi
hanno svolto la propria attivit� di-
dattica: docenti che hanno primeg-
giato nel mondo accademico e in-
tellettuale: da Manara Valgimigli, a
Giuseppe Saitta, Francesco Picco-
lo, Riccardo Del Giudice, Ezio Le-
vi, Giuseppe Gabrieli, Maria Mar-
cone, fino a Pasquale Soccio, prima
docente e poi preside per oltre un
ventennio.

Ma anche, come si ricordava, tra
gli alunni ci sono state figure eccel-
lenti che si sono affermate nei di-
versi campi della vita pubblica: da
Matteo Amicarelli, ad Umberto
Bozzini, Giuseppe Cassieri, Miche-
le Curato, Alfonso Di Giovine,
Giambattista Gifuni, Gaetano Gifu-
ni, Francesco Lastaria, Giovanni
La Selva, Donato Menichella, Al-
fredo Petrucci, Raffaele Simone,
Michele Vocino, solo per citarne al-
cuni.

L�attuale dirigente scolastico, il
professor Michele Schiena di San
Marco in Lamis, ha inteso onorare,
insieme allo staff e al corpo docen-
te, non solo questi uomini illustri,
ma ha anche cercato di far riappro-
priare alla citt� di Lucera, insieme
al glorioso Liceo, del suo primato
storico-artistico-culturale che, sen-
za dubbio, le compete.

Oggi che i licei classici in genere
(al di l� di presunte riforme in atto)
sono piuttosto in crisi di identit�,
vuoi per l�abbassamento generale
di cultura un po� di tutto il panora-
ma scolastico locale e nazionale,
vuoi anche per la spocchiosa quali-

t� di tanti docenti che si piccano di
essere �professoroni� di Lettere an-
tiche (soprattutto nei licei di perife-
ria), ma che, rimarcando la famosa
differenza tra il tedesco e l�italiano
secondo cui il primo se una cosa
non la sa la apprende e il secondo
invece la insegna, non hanno assi-
milato quasi niente del celebre en-
decasillabo carducciano dei �ci-
pressetti di Bolgheri�. poter dire,
cio�, con assoluta certezza �e so
l�gger di greco e di latino�. Tutta-
via, rendersi conto che esistono da
tempi immemorabili scuole come il
�Bonghi� lucerino consola oltre-
modo lo spirito, soprattutto in chi, e
sono tanti, � fermamente convinto
che solo le grandi basi culturali del-
la classe dirigente e professionisti-
ca restano a fondamento della giu-
sta e meritoria crescita di una na-
zione.

Ho sentito, nel corso della mia
vita, raccontare cose strabilianti ri-
guardo alla vita scolastica del
�Bonghi� dalla fine dell�Ottocento
fino ad oltre la met� del secolo tra-
scorso, riferitemi di prima mano da
chi o le ha vissute o le ha studiate a

sua volta. Mi riferisco al preside
Pasquale Soccio, che si � configu-
rato come una cellula interattiva di
questo microcosmo di favola. E
l�impronta di una mente savia e
acuta come la sua � rimasta nel
tempo, per quanto sia trascorso ol-
tre un trentennio dal suo ritiro sco-
lastico, durante il quale l�autore
stesso, nella sua duplice veste di
educatore e dirigente, l�ha resa pre-
sente e sempre attuale attraverso
una documentazione memorialisti-
ca, narrando nella lunga quiescenza
senile la magia della sua Lucera
elettiva, legata a quella del Liceo
cittadino da lui amato e diretto e al-
l�annesso convitto nazionale.

E proprio a Pasquale Soccio
l�Annuario 2005 dedica ampi spazi
di lettura del pensiero di scrittore e
di docente scrupoloso. Anche per-
ch� a lui, di recente, � stata dedica-
ta la Biblioteca d�Istituto, riorga-
nizzata dalle sue mani sulle mace-
rie della guerra mondiale e accre-
sciuta di centinaia di volumi che
costituiscono, insieme alla storia
stessa dell�Istituto, il fiore all�oc-
chiello di tantissime biblioteche
pubbliche e private.

Il volume, agile nella veste e nel-
l�impostazione, ospita anche alcuni
contributi di docenti interni ed in-
tellettuali esterni, ma comunque
ugualmente contenti di amalgamar-
si con una cos� illustre tradizione.
Chiude l�opera il Diorama del-
l�Istituto per offrire un�immagine
costante del valore didattico-orga-
nizzativo della scuola in s�.

Noi che conserviamo un ricordo
di esemplarit� unica della vetusta
citt� federiciana e del modello di
cultura che da essa si � propagato
nei secoli, non possiamo che augu-
rarci che anche in futuro, in questa
societ� che cede sempre pi� alle
pompose sdolcinature dell�appari-
re, essa si preservi da incrinature di
sorta che scalfirebbero di parecchio
quel sapersi mostrare grande tra i
grandi. Non sarebbe una sconfitta
soltanto per la bella Luceria ma per
la sua stessa storia.

Leonardo P. Aucello

LUCERA

ANNUARIO 2005 AL �RUGGERO BONGHI�

APPUNTI

ARCHIVIAMO GLI ARCHIVISTI

CONCORRENZA SLEALE 
TRA ANTICHI LICEI

Il liceo lucerino � l�istituto statale pi�
antico della Capitanata. Infatti, il li-
ceo di Foggia (aperto nel 1804) fu
gestito privatamente dai Padri Scolo-
pi e solo nel 1884 divennne statale.
Fra le due scuole non correva buon
sangue. Nel 1861, il preside del regio
Liceo di Lucera present� un esposto
accusando senza mezzi termini gli
Scolopi di concorrena sleale:˙Una
ciurma di insegnanti privati, senza
patente (abilitazione, ndr) e senza
programmi, i quali con maligne insi-
nuazioni discreditano lo Stabilimento
per popolare le loro scuole private.
...Mi consta che quei Padri fanno per
mezzo dei loro amici ed emissari
ogni sforzo per allettare, sotto mille
promesse di progressi nell�istruzione,
i padri di famiglia¨.

DIVERSABILITA�
E NATIVITA�

(tra il mito il rito e la pratica)
Quando, superata l�estate, l�autunno

preannuncia il rigido inverno, in molte
case ed in quasi tutte le parrocchie
s�impone il rito di rappresentare tridi-
mensionalmente il mito della nativit�.

Convinti che rito e mito non avrebbe-
ro mai trovato spazio nei luoghi di sof-
ferenza, ci si � dovuti ricredere nel ve-
derli mirabilmente fusi nelle �stanze la-
boratorio� del Centro di Salute  Menta-
le �Gargano Sud� di San Marco in La-
mis, in una pratica artigianale che l�Ita-
lia intera sa esser confinata in un solo
luogo: San Gregorio Armeno a Napoli.

E� stato sorprendente invece osserva-
re, in tutt�altro luogo, persone impegna-
te a colare ceramica in stampi di lattice
per realizzare delicatissime statuine da
presepe, altre concentrate a stampare,
tagliare ed assemblare casette in carton-
cino ed altre ancora intente a colorarne
le diverse parti con perizia d�artista. Ci
siamo anche piacevolmente meraviglia-
ti quando, chiedendo informazioni su
quel1o che stavano facendo, ne abbia-
mo avuto spiegazioni e consigli.

Abbiamo percepito a pelle un fervore
nuovo che ha visto coinvolti i medici,
gli psicologi tirocinanti, i volontari del-
l�Avo, dell�Agesci, della Cri e spesso
anche gli stessi familiari dei pazienti,
tutti insieme appassionatamente coin-
volti a realizzare manufatti inerenti la
nativit� e la sua rappresentazione con
l�obiettivo comune e condiviso di pre-
parare una Mostra di Presepistica che
ha aperto i battenti il 3 dicembre 2005.

In un anno di lavoro, utenti, operato-
ri e volontari hanno allestito un presepe
permanente che riproduce la nativit�
ambientata in un  paesaggio tipicamen-
te garganico, seguendo con attenzione i
primi abbozzi dei monti in gesso, l�in-

cavo del torrente che passa sotto i1 pae-
se e la nuda struttura del Monastero di
San Matteo, del sesto secolo, che si er-
ge sullo sfondo.

Il progetto, a costo zero per la AUSL
FG/1, si inserisce in un pi� ampio ven-
taglio d� attivit� riabilitative (escursio-
ni, gite, cucina, palestra, vacanze al ma-
re, ...) e rappresenta ed esprime un gros-
so lavoro di rete che sta coinvolgendo,
insieme ai pazienti ed al personale sani-
tario del Centro di Salute Mentale
�Gargano Sud�, anche persone comuni
che, stimolate dagli operatori del Cen-
tro�, spesso si mettono a disposizione.

E� una gara di partecipazione tra le
imprese edili che hanno donato il legno
per la struttura, i comuni del circonda-
rio che hanno raccolto il materiale d�
scarto, i negozianti di San Marco in La-
mis che hanno esposto le locandine
d�invito nonch� i reparti di Radiologia
degli Ospedali...?

Siamo certi non esistano, in tutta la
Puglia, Centri di Salute Mentale o altre
strutture pubbliche dove si sia dato cos�
tanto spazio non solo alla manualit� ma
anche alla stimolazione continua della
creativit� per migliorare lo stato menta-
le di persone che da anni soffrono di pa-
tologie psichiatriche invalidanti.

Siamo felici di essere stati per un
giorno testimoni di un� esperienza riabi-
litativa con funzione di sostegno, svolta
in condizioni protette e finalizzata al re-
cupero ed alla mobilitazione delle risor-
se psichiche e relazionali delle persone
con sofferenze psichiche che ha saputo
al contempo conciliare l�attenzione al-
l�aspetto economico, attraverso l�im-
piego di materiali di assoluto riciclo in-
sieme alla valorizzazione delle bellezze
del nostro territorio, collocando la nati-
vit� nella valle del torrente Jana lungo
la Via Sacra Longobardorum.

n

SAN MARCO IN LAMIS
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