
La televisione � sempre pi�
mezzo elettorale: � efficace,
raggiunge pi� elettori della
piazza, ha la chiarezza della
sintesi. Per le elezioni regiona-
li dobbiamo quindi aspettarci
pochi comizi e parecchie tribu-
ne elettorali, con ospiti attenti
alla cura dei fattori determi-
nanti per "bucare" il video: co-
me mi vesto, rido, sono serio,
non faccio battute, parlo a raf-
fica o scandisco le parole, ar-
ringo la controparte da provo-
catore o sono pacato e cortese.
Badando comunque a non
rafforzare un’opinione diffusa
secondo la quale una sorta di
delirio di onnipotenza investe i
nostri politici, che con distacco
e con fiumi di parole, risolvo-
no problemi, scelgono e fissa-
no obiettivi. E prendono acro-
batici voli pindarici, che
confondono e assopiscono, o
irritano, gli astanti.

Raffaele Fitto e Nichi Ven-
dola, candidati Governatori dei
due Poli alle regionali di aprile
in Puglia, hanno dato il via al-
la battaglia elettorale. Per il
primo confronto, a distanza,
hanno scelto l’emittente fog-
giana Teleradioerre e la tra-
smissione �Chiaro di luna� di

Miki de Finis, trasmessa dal
teatro O.D.A. di Foggia. Il
conduttore si � dimostrato
giornalista incisivo e stimolan-
te, ironico e pungente, media-
tore quanto basta a tessere tra-
me di argomenti finalizzati al-
la comprensione di una politi-
ca operativa, trasparente e visi-
bile nei fatti.

Il tempo � prematuro per
confrontarsi sui programmi,
non ancora definiti dagli schie-
ramenti ad oltre due mesi dal-
l’appuntamento con le urne. Il
confronto � allora utile per de-
lineare il profilo dei candidati,
sicuramente non sovrapponibi-
le negli stili personali oltre che
politicamente.

A sentire Nichi Vendola, si
ha la percezione di trovarsi di
fronte ad un politico sui gene-
ris: umano, sensibile, sognato-
re? Forse! Tommaso Campa-
nella ne "La citt� del sole" so-
stiene che una citt� ideale la si
costruisce solo se si � capaci di
sognarla. Vendola espone ar-
gomenti di politica, di cultura,
di societ� e di informazione fu-
si con bella ars oratoria in un
unico percorso esperienziale di
vita, di scelte personali, di bat-
taglie condotte per affermare

quelli che dovrebbero essere i
principi guida di ogni politico:
libert�, democrazia, solida-
riet�, rispetto dei diritti umani,
salvaguardia ambientale. In
politica economica "sogna" un
nuovo corso: basta alla sparti-
zione tra i ricchi; attenzione ri-
volta al ceto medio sempre pi�
povero e all’imprenditorialit�
giovanile sempre pi� "emi-
grante"; al lavoro precario, che
riacutizza la piaga della crimi-
nalit�; e al pianeta turismo, per
frenare l"espatrio"dei nostri
vacanzieri. 

Una biografia fin troppo po-
liedrica. Niki Vendola cattoli-
co, radical comunista (antiteti-
co? No, le due anime si com-
penetrano) fondatore dell’Arci
gay, ambientalista, ha un desi-
derio: dedicare pi� tempo alla
contemplazione. Per realizzare
il sogno del cambiamento. 

Il candidato Governatore u-
scente, Raffaele Fitto, imper-
sona il politico di bell’aspetto,
faccia pulita da ragazzo perbe-
ne, elegante e compassato, che
mostra sicurezza e padronanza
di s�, non tradisce emozioni,
come chi � abituato al confron-
to pubblico. Parla di politica,
di programmi gi� avviati e da

portare a termine nel prossimo
quinquennio. Anticipa progetti
sulla sanit�, modulati sugli o-
rizzonti demografici, economi-
ci e scientifici del nuovo seco-
lo: ridurre i reparti di Ostetri-
cia, Ginecologia e Pediatria e
aprirne altri di Geriatria, riabi-
litazione motoria, assistenza
per gli anziani. 

Nel lungo monologo, il Pre-
sidente introduce i temi della
sua campagna elettorale, basa-
ta su razionalit� di programmi
e scelte, su ci� che si � fatto (la
Puglia � decollata verso rotte
economico-sociali di grande
prestigio�) e ci� che si ha in
programma di fare. 

Col suo pragmatismo sa che
� ancora in tempo per cercare
alleanze elettorali, perci� ri-
volge un chiaro invito ai cen-
tristi della Margherita e dell’U-
deur. Non per cercare intese
programmatiche, ma ad una
convergenza sulla sua candida-
tura "moderata", da contrap-
porre a un rappresentante del
centrosinistra troppo "trasgres-
sivo" (quanto pesa la sua di-
chiarata "diversit�". Eppure in
occasione del raduno barese
dei gay la Regione ha assicura-
to il patrocinio alla manifesta-

zione. Una "decisione" del Go-
vernatore che provoc� spacca-
ture in Consiglio e sorpresa
nelle gerarchie ecclesiastiche).
Ma Vendola � anche troppo ˙e-
stremista, troppo idealista,
troppo progressista per una po-
litica abituata all’estrema mo-
derazione, allo studio delle si-
tuazioni fatte a tavolino, alle li-
ti per le poltrone da occupare,
"programmate" dal gotha della
gerarchia partitica¨.  Un azzar-
do per ˙una regione complessa
come la Puglia, proiettata — se-
condo Fitto — verso un ruolo
strategico nel Mediterraneo¨.    

Grazia Silvestri
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La ricerca di fatti significa-
tivi da accogliere quali se-
gnali che possano far pensa-
re, per il Gargano, a nuovi
indirizzi progettuali, diven-
ta sempre pi� affannosa e
angosciante.
Non ci riferiamo a circo-
stanze o episodi ben circo-
scritti, ma a tutto un insieme
di valutazioni derivanti da
un’analisi che parte dagli ul-
timi due decenni.
Vent’anni non sono certa-
mente pochi se paragonati a
quanto, nello stesso arco di
tempo, � avvenuto in altre a-
ree geografiche della Capi-
tanata. 
Il Gargano � rimasto al palo,
n� il turismo ha migliorato
pi� di tanto la qualit� della
vita. Anzi. Lo spopolamento
delle comunit� continua in
modo costante e inarrestabi-
le; le risorse vere del territo-
rio sono state accantonate,
in attesa non sappiamo di
chi e di che cosa; le attivit�
produttive, salvo qualche
ben individuata "filiera",
non danno reddito tale da ri-
chiamare investimenti; i be-
ni culturali, di cui il nostro
territorio � fortunatamente
ricco, continuano a non ri-
cevere le giuste attenzioni
che meriterebbero; il siste-
ma trasporto � obsoleto e i-
nadeguato.
Ci fermiamo per non allun-
gare un elenco che non vuo-
le essere di doglianze n� ri-
chiamare alla memoria il

meridionalismo piagnone di
vecchia data. Tutt’altro. Sia-
mo convinti che la strada da
percorrere sia ben altra:
rimbocchiamoci le maniche
e tracciamo, tutti insieme,
un percorso che guardi a o-
rizzonti nuovi, cio� ad o-
biettivi che devono far so-
gnare e far crescere l’entu-
siasmo.
Il bilancio che periodica-
mente tracciamo lascia poco
spazio all’ottimismo, se solo
pensiamo all’arretratezza
delle poche strutture di cui
il Gargano dispone in termi-
ni di servizi. Da queste par-
ti tutto diventa difficile e
complicato, anche la sem-
plice richiesta di un sacro-
santo diritto.
Il tempo non gioca certa-
mente a nostro favore per-
ch� mentre noi camminia-
mo gli altri corrono.
Da dove partire?
Non c’� da inventare nulla
perch�, grazie alla genero-
sit� del Padreterno, possia-
mo guardare lontano aven-
do punti di riferimento certi.
La testarda determinazione
con la quale � stata condotta
la battaglia "pro K�lena"
rappresenta, dopo anni, un
primo, grande esempio di
come e cosa fare quando si
vogliono tagliare  traguardi
importanti.
In soccorso dell’abbazia di
K�lena sono accorsi in tanti:
dalle istituzioni locali a
quelle sovracomunali, dalla
mobilitazione popolare al
concorso di uomini di cultu-
ra, del clero e della politica.
Tutto vero e tutto verificabi-
le, anche la certezza che,
quanto prima, dovr� cadere
l’ultimo diaframma 
Recuperare un patrimonio,
qual � il complesso monu-
mentale di K�lena, va oltre
la semplice riappropriazio-
ne di un bene da parte di u-
na comunit� ristretta al solo
ambito territoriale, perch�
supera gli stretti confini lo-
calistici per abbracciare o-
rizzonti infiniti, tanto � pre-
ziosa la testimonianza stori-
ca alla quale sar� restituita
dignit� e prestigio.
Non crediamo che, in un
momento di gelo delle co-
scienze, sia cosa da poco.

Francesco Mastropaolo

Il risveglio 
di K�lena
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Nicola all’anagrafe , ribattezzato
Nikita in onore a Kruscev dopo il ro-
vescio dello stalinismo nell’URSS,
Vendola, 47 anni, barese di Terlizzi,
celibe, laurea in lettere e giornalista
professionista, gi� redattore di "Ri-
nascita" � editorialista di "Liberazio-
ne", scrive di politica, filosofia, lette-
ratura, costume. Autore di poesie e
saggi: Prima della battaglia, Soggetti
smarriti, Il mondo capovolto, La ma-
fia levantina, Lamento in morte di
Carlo Giuliani, Ultimo mare. Alla IV
legislatura con Rifondazione comu-
nista, � componente della Commis-
sione Ambiente e della Commissione
d’inchiesta sulla mafia. Protagonista
di numerose battaglie per le libert�
civili, la difesa dell’ambiente e i di-
ritti degli animali, antinucleari, per
il lavoro e sociali: le ultime a Terliz-
zi, contro la chiusura dell’ospedale e
a Scanzano Jonico contro l�apertura
di un deposito di scorie nucleari e
radioattive. 

Enfant prodige del centrodestra pu-
gliese, figlio "d’arte" (Suo padre Sal-
vatore � stato presidente della Regio-
ne dal 1985 al 1988), 35 anni, lecce-
se di Maglie, celibe, laureato in Giu-
risprudenza, Raffele Fitto ha una
carriera politica prodigiosa. Consi-
gliere regionale nel 1990 con la Dc,
a soli 20 anni diventa assessore al
turismo. Rieletto nel 1995 con il C-
du, � vicepresidente della giunta con
delega al bilancio. Nel 1997 � vice-
segretario nazionale del Cdu.n nel
1998 crea il Cdl, poi confluisce da
indipendente in Forza Italia con cui
nel 1999 � eletto europarlamentare.
L’eccellente risultato viene bissato
alla Regione nel 2000, quando Fitto
� eletto Governatore con oltre 1mi-
lione e 200mila preferenze. Ø molto
stimato dal Cavaliere, che lo ha pub-
blicamente definito una sua ’’prote-
si’’. A queste elezioni voleva presen-
tare una propria lista del "Presiden-
te", ma ha rinunciato per la �causa"
del Polo. 

I candidati Governatori dei due Poli scelgono la kermesse televisiva per la prima uscita elettorale a Foggia
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�Luogo del Cuore�
A pag. 2

ALL�INTERNO DA SEGNALARE ALL�INTERNO
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˙Non potevamo rimanere insensi-
bili di fronte ad un bene di cos� alto
valore storico, culturale ed affettivo,
destinato alla completa distruzione.
Era nostro dovere intervenire, come
avevamo promesso¨. Cos� l’on. Do-
menico Spina Diana annuncia l’av-
venuta concessione, su sua proposta
alla V commissione parlamentare
permanente, del finanziamento stata-
le di 350mila euro, riveniente dalla
quota dell’8 per mille del gettito Ir-
pef, destinato al restauro dell’abbazia
di K�lena, lo splendido compendio
monastico che sorge alle pendici di
Peschici. Un complesso storico di
gran valore che si trova nel degrado,
tanto da essere utilizzato, in parte,
come ricovero per mezzi e attrezzi a-
gricoli, e per la cui rinascita si � mo-
bilitato, fra gli altri, mons. Domeni-
co D’Ambrosio, l’arcivescovo nativo
di Peschici, che ha intrapreso una
battaglia per il recupero dell’abbazia.
˙Il risultato ottenuto � importante —
dice Spina Diana — in relazione alle
residue disponibilit� economiche e a
fronte di innumerevoli richieste.
Nella predisposizione dello schema
di decreto del presidente del Consi-
glio di riparto relativo all’anno in
corso non � stato possibile soddisfa-
re se non un numero esiguo di do-

mande, per cui larga parte di quelle
presentate, pur avendo ricevuto un
parere favorevole, non hanno trova-
to un esito positivo. L’essere riusciti
ad inserire il recupero di K�lena, as-
sieme ad altri due interventi, vale a
dire il restauro del convento di San
Francesco di Vieste, per 550mila eu-
ro, e la ristrutturazione del teatro co-
munale �Giordano� di Foggia, per
500mila euro, credo che premi i no-
stri sforzi¨. Il finanziamento per K�-
lena (200mila euro per il 2005,
50mila per il 2006 e 100mila euro
per il 2007), rappresenta il primo at-
to concreto per il recupero dell’abba-
zia dopo le tante prese di posizione
della pubblica opinione. Basti pensa-
re alla creazione di un apposito co-
mitato pro-K�lena, capeggiato dalla
presidente del centro studi �Martel-
la� di Peschici, Teresa Maria Rauzi-
no, o alle iniziative promosse da e-
sponenti del mondo della cultura e
dell’associazionismo pugliese. Lo
scorso settembre, proprio per lancia-
re un ulteriore grido per il ˙risveglio
di K�lena¨, fu indetto un convegno
di studi promosso dalla Comunit�
montana del Gargano e dal Comune
di Peschici. Si disse, in quella occa-
sione, di trovarsi al capezzale dello
storico complesso monastico, la cui

agonia non poteva essere accettata
da chi ha sempre mostrato sensibilit�
per beni come questo. Ecco perch�
la vicenda � riuscita, negli ultimi
tempi, a coinvolgere, non solo emo-
tivamente, un po’ tutti. Al punto che
i proprietari del compendio monasti-
co, probabilmente un po’ infastiditi
per il clamore suscitato, sono persi-
no ricorsi alle vie legali nei confron-
ti di colleghi giornalisti che della vi-
cenda si sono occupati in ripetute oc-
casioni, ma la mobilitazione non si �
comunque fermata. Uno dei tanti
propugnatori della rinascita di K�le-
na, Enzo D’Amato, ha addirittura
confezionato un vero e proprio dos-
sier dal titolo K�lena: un’agonia di
pietra, nel quale, tra le altre cose, so-
stiene che ˙non � ammissibile che
quest’abbazia, simbolo delle origini
di Peschici, sia utilizzata per finalit�
speculative, poich� il valore spiritua-
le del luogo deve essere rispettato
nella consapevolezza che K�lena �
un grande patrimonio che appartiene
a tutti i peschiciani¨. Ma va aggiun-
to che appartiene a tutti i cittadini del
mondo, perch� la cultura non ha
confini. 

Gianni Sollitto

350mila euro 
per far rivivere K�lena

Il restauro dell’Abbazia di Peschici con fondi rivenienti dall’Irpef. 
Domenico Spina Diana: ˙Non potevamo trascurare un bene cos� importante¨

ABBAZIA DI K¸LENA Il campanile

All’insegna di uno slogan � parti-
ta la seconda edizione del censi-
mento del FAI (Fondo per l’Am-
biente Italiano)�I Luoghi del
Cuore� , in collaborazione con
Banca Intesa. 
Scorrendo il primo elenco del
censimento, l�abbazia di Santa
Maria di K�lena, con 776 segna-
lazioni, risulta primo �luogo del
cuore� della provincia di Foggia,
terzo in Puglia, quarta tra i monu-
menti delle regioni del Sud Italia.
Qui � preceduta solo dalla Mas-
seria Rossi di Volla (NA), dall�I-
stituto Vittorio Emanuele II di
Giovinazzo (BA) e dalla Cappel-
la di San Paolo di Galatina (LE).
Nel top delle cinquanta emergen-

ze architettoniche pi� amate d�I-
talia K�lena � al 27¡ posto. 

La graduatoria � il risultato del
censimento basato sulle segnala-
zioni giunte da tutta Italia attra-
verso cartoline distribuite e rac-
colte da Banca Intesa, oppure
compilate online in un coupon
predisposto sul sito internet del
FAI. L�iniziativa ha registrato la
partecipazione massiccia dei citta-
dini, che hanno inviato ben 96mi-
la segnalazioni da tutte le regioni
d�Italia ed anche dall�estero, se-

gnalando ognuna un luogo, un
monumento, un palazzo, ... caro al
proprio cuore. 

Per il censimento si sono mobi-
litati Enzo d�Amato e tanti altri
volontari, coordinati dal Centro
Studi �Martella�. 

Numericamente elevato, il ri-
sultato conseguito dall�antica Ab-
bazia benedettina � oltremodo
gratificante qualitativamente a-
vendo raccolto tantissime segna-
lazioni �non locali� giunte da ogni
parte d�Italia e dall�estero.

Un luogo del cuore
�Un luogo del cuore potrebbe essere un’isola, un’abbazia o una
spiaggia, ma anche un albero perch� � importante amare e difende-
re anche le piccole cose". 

In pochi luoghi della penisola come
sul Promontorio appare con inequivo-
cabile evidenza come i nuovi modelli
di sviluppo abbiano compromesso,
non solo la valenza paesaggistica del
territorio, ma anche e soprattutto il
tessuto sociale e morale, per la dila-
gante febbre edificatoria alimentata
dal turismo.

Un bene come il territorio,  per de-
finizione collettivo, si � ridotto da
queste parti a mero strumento di faci-
le e rapido arricchimento con l’ausilio
del diffuso malgoverno per cui spre-
giudicati amministratori, a compenso
della fedelt� elettorale, elargiscono
con grande prodigalit� autorizzazioni
a costruire, in barba a tutti i vincoli
paesaggistici cui un territorio rientran-
te nel Parco Nazionale del Gargano
dovrebbe essere necessariamente sot-
toposto.

Laddove non dovessero arrivare le auto-

rizzazioni dagli uffici tecnici comunali, si
sopperisce con l’audacia, realizzando in
tempi record manufatti, peraltro di cattiva
qualit�, secondo la logica del fatto compiu-
to, sicuri dell’impunit� (si annovera un uni-
co episodio di abbattimento di un edificio a-
busivo nel 1992 ad opera  della Prefettura di
Foggia su istanza di Italia Nostra).

Nello specifico trattasi operazioni
di scavo all�interno della roccia del
promontorio di Monte Pucci. In que-
sta occasione, presa coscienza dell’en-
tit� dell’intervento in atto a Monte
Pucci, con lavori di scavo  nella roc-
cia, le sezioni del Gargano e di Foggia
dell’Associazione Italia Nostra, affian-
cate dall’associazione "I trabucchi del
Gargano" e dal WWF di Vieste, hanno
segnalato agli enti preposti alla tutela
e alla Procura di Lucera l’abuso, con
l’esito di un tempestivo sopralluogo
dei responsabili della Soprintendenza
Archeologica, dei Carabinieri del Nu-

cleo Tutela e della Procura che, a se-
guito dell’ispezione effettuata dal co-
mandante della Forestale Coppolec-
chia, qualche giorno fa ha deciso di il
sequestrato del cantiere.

L’epilogo della vicenda sembrereb-
be, per una volta rendere ragione al-
l’instancabile impegno delle associa-
zioni di tutela del territorio che vedo-
no la legalit� ripristinata.

In realt� si deve amaramente regi-
strare l’ennesima sconfitta del territo-
rio e della comunit� cui esso appartie-
ne, perch�, a causa di un uso partico-
laristico e arbitrario del bene ambien-
tale, � stato in questo caso prodotto un
danno irreversibile. Risulta, infatti,
difficile ipotizzare il ripristino dei luo-
ghi laddove si � scavato nella roccia,
provocando anche dei crolli.

Pina Cutolo
Ass.ne Italia Nostra

Proseguono le devastazioni ambientali lungo la costa garganica

PAESAGGIO E NUOVI 
MODELLI DI SVILUPPO

Dopo vent’anni di attese il 13gen-
naio 2005 la tanto desideratainaugu-
razione della nuova sededell’Istituto
Superiore di Cagna-no Varano, se-
zione staccata del"De Rogatis". di
San NicandroGarganico. ˙Dono del-
la Befana¨,commenta con ironia l’ar-
chitettoGianfranco Jovane, direttore
deilavori. "Un sogno realizzato",con-
vengono molti relatori. Ilfrutto della
pervicacia della po-polazione, degli
alunni, dei do-centi e del dirigente
scolastico,dell’impegno della Provin-
cia,della professionalit� dei
tecnici.Un edificio spazioso e fun-
ziona-le. Attualmente � stata realiz-
za-ta la prima ala, che si affaccia su-
via Ungaretti e si estende su unasu-
perficie di mq 6235. La strut-tura
consta di un piano terra,primo e se-
condo piano, con ampicorridoi, aule,
laboratori, sala bi-blioteca, sala pro-
fessori, segrete-ria, presidenza, ser-
vizi. Gli am-ministratori della Pro-
vincia pro-mettono che a breve - pri-
ma del-l’estate prossima - si passer�
al-la realizzazione del secondostral-
cio (7682 mq di superficie). 1soldi ci
sono, assicurano.

Gli studenti potranno viveresere-
namente le ore di formazio-ne, senza
pi� temere terremoti,interruzioni del
riscaldamento ealtre disfunzioni. La
soddisfazio-ne di avere finalmente a
Cagna-no Varano per la prima volta
deilocali degni di fregiarsi col nome

di "scuola" rimuove i dispiaceri,le
ansie, le giornate di sciopero, le mi-
nacce di strumentalizzazioni, i frain-
tendimenti, i sacrificicostati.

In un freddo pomeriggio labanda
musicale di Cagnano suo-na la mar-
cetta nell’attesa di a-prire il cerimo-
niale. Dopo il taglio del nastro, l’ac-
cesso alla biblioteca delle autorit�
presenti:l’arcivescovo Domenico
D’Am-brosio, il presidente della Pro-
vincia Carmine Stallone, il Com-
missario straordinario PasqualeSan-
tamaria, il vicepresidegtedella Pro-
vincia Franco Parisi,l’assessore all’I-
struzione Gorgo-glione, ai lavori
pubblici Riccardie al personale Nico-
la Tavaglione, Micky De Finis, il di-
rigente sco-lastico Amtonio Scalzi.

E. Grillo, rappresentante deglistu-
denti, con semplicit� esprimela gioia
di avere finalmente unvero edificio
scolastico per lascuole superiore di
Cagnano:"Siamo fieri di questo isti-
tuto -afferma decisa - la scuola � di-
ventata una realt� grazie all’im-pe-
gno di chi � stato prima di noie no-
stro. Vivo con grande emozione que-
sto momento storico".

Carmine Stallone si dichiarasoddi-
sfatto sia come presidente,potendo
ammirare i risultati diun progetto in
cui la Provinciaha creduto, sia come
garganico epadre di famiglia, perch�
un isti-tuto scolastico � catalizzatore
di energie positive, punto di riferi-

mento principale per una societ�co-
noscitiva e tecnologica, nonch�luogo
di confronto, di prevenzio-ne dei di-
sagi e delle devianze.Valuta che
l’Amministrazione inpassato ha tra-
scurato la perife-ria e promette di rie-
quilibrare gliinterventi, destinando
maggioririsorse alle realt� marginali
eperiferiche.

Cagnano � un paese poco for-tuna-
to, interessato sempre pi�dal feno-
meno migratorio, unacittadina dalle
risorse variegate,che non � riuscita
ad esprimerele sue potenzialit�. For-
se ancheper inefficienza delle ammi-
ni-strazioni succedutesi. E nell’ani-
mo di tutti gli abitanti la speranza
che l’edificio inaugurato possa rag-
giungere essere il primo altri impor-
tanti investimenti.

All’insegna della musica la se-con-
da parte della serata, condot-ta dalla
professoressa R. Battista. Un concer-
to di musica da ca-mera, con brani e-
seguiti da F.Monaco (al piano) e A.
Falco (al-l’oboe) e una performance
dei do-centi di educazione musicale
e distrumento del Liceo di Cagna-
no:eseguiti da A. Cirelli violino,
R.Contessa pianoforte e M. Monte-
mitro, fisarmonica; Basile allabatte-
ria, E. Spagnoli alle percus-sioni, G.
Ferro al contrabbasso,D. Basile al
pianoforte ed E.Martini al sax alto.

Leonarda Crisetti

CAGNANO VARANO Inaugurato nuovo edificio scolastico
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Lo scrutare ansioso e irrequieto
del giovane, che trae statuaria for-
ma e verticalit� epica dalle acque di
un mare procelloso verso oriente,
concentra nelle increspature creati-
ve di Lidia Croce uno dei miti pi�
arcani della terra daunia e del Gar-
gano.

"Come grande eroe star� ritto
sulla spiaggia ausonia", il verso del
poeta Lic�frone di Calcide che in-
torno al 300 a.C. rilancia Diomede
e la sua leggenda nel poemetto A-
lessandra sembra misteriosamente
prefigurare l’icona dello studio pre-
paratorio dell’artista contempora-
nea e animare il suo stile. E stile �
ci� che forma la "sostanza" della
visione di un artista, di Lidia Croce
nella fattispecie, il principio fonda-
mentale posto alla base di tutta la
sua arte.

Straordinarie le percezioni che si
rilevano nella tela a sanguigna e o-
lio, studio preparatorio per la scul-
tura bronzea di un Diomede, eroe
di frontiera e della grecit� periferi-
ca. Originale la capacit� di proie-
zione della leggenda di Diomede
tracio/argivo sul piano storico attra-
verso il linguaggio estetico: un lin-
guaggio e un impianto che non ri-
sentono della statuaria greca del V
secolo, impegnata a fissare sostan-
zialmente l’aspetto dell’epos omeri-
co.

Sia la statua del Diomede di Mo-
naco, opera di Kres�las artista del-

l’et� di Pericle, con la severa e ma-
linconica raffinatezza del volto, sia
la statua del Diomede di Cuma, nel
classico impianto di scuola policle-
tea e con una impersonale espres-
sione che richiama l’originale di sti-
le severo, sia il rilievo di et� roma-
na di Palazzo Spada, presentano la
figura dell’eroe nella tradizionale i-
conografia del ratto del Palladio a
Troia. Il ritrovamento della statua
di Diomede di Cuma nel misterioso
Antro della Sibilla getta un ponte
con la creazione di Lidia Croce, ma
soltanto per ragioni storiche.

Nell’emitorace destro della figura
piantata tra i flutti e le rocce della
terra dei Dauni si raccoglie, nei se-
gni e nei piani dell’arte, una rispo-
sta all’interrogativo: cosa c’� di sto-
rico dietro il mito di Diomede? Il
culto principale della Daunia antica
� notoriamente quello di Diomede,
che il poeta Mimnermo di Colofo-
ne, gi� nel VII secolo a.C., faceva
soccombere nella regione per mano
del re Dauno.

Nel processo di formazione e nel
significato generale del mito di
Diomede, Ibico di Regio (VI sec.
a.C.) lo fa approdare alle isole Tre-
miti, denominate perci� ai D�om�-
deiai n�soi, nel viaggio di ritorno

da Troia, durante il quale l’eroe era
scampato in Argo al tranello della
sposa Egialea e aveva raggiunto
Corcira, l’isola dei Feaci, liberan-
dola da un dragone. Era, poi, arri-
vato in Daunia prima della coloniz-
zazione greca e, trovato il re Dauno
in guerra con i Messapi gli aveva
dato aiuto, ricevendo in cambio la
promessa della regione e della ma-
no della figlia Euippe (la bella ca-
valla). Vinti i Messapi, Diomede a-
veva fondato Argirippa (Arpi) nel
ped�on alla rad�ce del monte Garga-
no "dopo aver vista la triste sorte
dei suoi compagni trasformati in a-
lati uccelli", ma si era visto rifiuta-
re da Dauno la figlia.

Da qui, dopo che Dauno aveva
gettato in mare Diomede e rimosso
con l’inganno le sue stele, la leg-
genda che le onde del mare riporta-
vano magicamente i termini di pie-
tra sui loro basamenti, a conferma-
re il vaticinio della vergine Ales-
sandra (Cassandra, figlia di Pria-
mo) sulla terra colonizzata dall’eroe
tracio/argivo. Dei campi di quel
paese chiusi entro i limiti segnati da
quei cippi "giammai avvenga ch’es-
si, mediante le piogge di Zeus nu-
trici delle seminagioni, producano
le abbondanti spighe di Dem�tra, se

pria alcun suo discendente
non tagli la terra, segnando-
vi i solchi con l’aratro".

Da qui anche la migrazio-
ne del culto di Diomede, gi�
diffuso in ambito panelleni-

co, nelle citt� che si dicono da lui
fondate: Elpie Salapia, S�ponto,
Luceria, Canusio, Venafro, Ae-
quum Tuticum, Benevento e, nel
Lazio, Lanuvio. E a Brindisi una
tradizione lo legava come momen-
to di sutura tra il mondo messapico
e la proiezione dell’influenza dau-
nia.

Un "albergo diffuso" per l’Ital�a
antica si apriva al culto di un eroe
cerniera tra l’oriente ellenico e l’oc-
cidente adriatico perennemente
spalancato a periegeti, a flussi mi-
gratori e mercantili, e per questo
spezzettato in stirpi affini di uno
stesso strato etnico guidate sovente
da un medesimo condottiero eponi-
mo.

Per questo i Dauni, nel riferimen-
to di Dionigi di Alicarnasso, confe-
derati con Umbri ed Etruschi in oc-
casione dell’assalto a Cuma nel 524
a.C. sono definiti barbaroi rispetto
ai Greci della colonia euboica in
Campania e ad Enotri e Peucezi,
che diciassette generazioni prima
della guerra di Troia avevano colo-
nizzato la penisola salentina al se-
guito di due eponimi, fratelli di stir-
pe arcade

Tra le isole Diomedee e la Dau-

nia prende risalto storico il mito del
paese dove le vergini riluttanti al
matrimonio si tingono il viso di
rosso con erbe magiche e, vesten-
dosi e agitandosi come Erinni nel
culto prestato a Cassandra, scon-
giurano le nozze (Lic�frone) e dove
animali intelligenti fanno festa ai
Greci e rifuggono dai barbaroi, co-
me i cani di Athena Acaia a Luceria
(Pseudo Aristotele) e gli uccelli
delle Tremiti (Lic�frone). Spiritua-
lit� e natura si fondono sempre nel-
le stratificazioni del mito, quel mi-
to che per Claude L�vi Strauss "non
riesce a dare all’uomo un potere
materiale sull’ambiente, una spie-
gazione scientifica di esso, gli d�
invece l’illusione di comprendere
l’universo".

Della diffusione del mito di Dio-
mede, che raccoglie sincretistica-
mente gli elementi di confine di u-
na grecit� centro occidentale e an-
che anellenici di un Diomede tra-
cio, feroce re dei Bistoni che som-
ministra indovinelli ai viaggiatori
malcapitati nel suo regno, destinati
in pasto alle sue cavalle in mancan-
za di risposta ai quesiti posti, si av-
vale poi la tradizione propagandi-
stica romana. 

Lo slancio "nazionale" di Virgi-
lio, che tende a ricondurre in un so-
lo alveo i vari ethne e le origini dei
popoli italici, stigmatizza nel verso
247 del libro XI dell’Eneide la veste
unificatrice e sinecistica di Diome-

de: "victor Gargani condebat Iapy-
gis agris ". Non gi�, per�, vincitore
fondava la citt� di Argiripa dal no-
me della patria gente (Ille urbem
Argyr�pam patriae cognomine gen-
tis verso 246) nei campi del Garga-
no iapigio.

Sulla base di un passo di Servio
nel commento Ad Aeneidem, 8, 9 si
coglie una pi� autentica funzione u-
nificatrice e vittoriosa sulla riottosa
gente del promontorio garganico:
edomita omni montis Gargani mul-
titudine, Diomede, vincitore del
Gargano, fondava Arpi nei campi di
I�pige, ossia nella Daunia iapigia.

Ragioni di geografia antica, che
nel Periplo dello Pseudo Scilace
fissano l’estensione del territorio ia-
pigio fino al monte Orione (il Gar-
gano), e il particolare risalto metri-
co di victor Gargani all’inizio del
verso con immediata caduta della
cesura pentemimera pongono in u-
na luce nuova la figura culturale di
Diomede in rapporto al Promonto-
rio. Una terra che si porta "dentro"
perennemente in un’aura misterio-
sa, dal grembo sotterraneo delle
grotte, di un trappeto e delle tombe
scavate a forma di utero al mondo
solare che respiriamo intenso, an-
cor oggi continua ad ispirare le fan-
tasie dell’arte.

Filippo Fiorentino
Societ� di Storia Patria

per  la Puglia

Diomede, Diomede, v�ctor Garganiv�ctor Gargani, , 
tra mito e storiatra mito e storia

Perch� sculture bronzee moderne
nel Gargano? Risponde Croce: ˙Per
contrastare quelle, dozzinali, che lo
hanno invaso. Recentemente, par-
lando delle sculture di Padre Pio
che spuntano un po’ dovunque, Vit-
torio Sgarbi ha detto che non sono
arte, che sono degli obbrobri, dei
mostri, da distruggere oppure da ri-
coverare nel buio delle chiese. I
preti hanno ribattuto che anche loro
non le vogliono perch� rovinereb-
bero l’estetica dei sacri luoghi. Que-
ste cose io le avevo gi� dette tanto
tempo fa ai responsabili della loca-
le Comunit� Montana. E non certo
per gelosia professionale verso chi
queste statue realizza in gran copia.
Certo il committente ha un grosso
peso, se ti chiede una scultura per
una chiesa, tu non puoi fare una
ballerina: devi fare una cosa che ri-
specchi le sue esigenze. Ma il mo-
mento della creazione deve rimane-
re solo tuo¨� 

La scultrice � un fiume in piena:
˙Faccio un esempio: mi convocaro-
no a Rignano dove gli amministra-
tori volevano una scultura di Padre
Pio alta 60 metri da sistemare sul-
l’altopiano dove c’� una pista per i
deltaplani. Io risposi che non mi
impegnavo per una statua di 60 me-
tri, e proposi invece una scultura ad
altezza normale, magari da mettere
in cima ad un traliccio visibile da
tutte le parti, ma piccola, quattro
metri al massimo, non di pi�. Non
certo 60 metri. E proposi una realiz-
zazione originale che dialogasse
anche con la collocazione scelta,
pensavo a una scultura che rappre-
sentasse un tentativo di volo, il ten-
tativo di volo umano, senza mac-
china, il volo psichico di Padre Pio,
che aveva il dono della bilocazione.
Non un Padre Pio tradizionale quin-
di, ma l’uomo che si stacca dalla
gravit� per un meccanismo che noi
diciamo miracoloso, e che non co-
nosciamo esattamente. Un uomo

leonardesco che cerca di volare da
s�. Una scultura che esprima un po-
tere carismatico immenso, capace
di trasmettere questa bellezza so-
vrumana. Una bellezza che � anche
dei luoghi: quella zona � bellissima,
senza luci attorno, sarebbe il posto
ideale per un osservatorio astrono-
mico, magari da sistemare vicino al
monumento a Padre Pio. Nella To-
scana delle mille colline vi sono dei
luoghi che ci chiamano a guardare
le stelle, Rignano potrebbe essere
un loro ideale interlocutore qui sul
Gargano...¨ 

Ma torniamo a Diomede: � la sta-
tua di bronzo pi� grande che Lida
Croce ha realizzato. Per il Diome-
de, l’artista ha creato una struttura
compatta, arcaicizzante. L’epoca di
Ulisse, di Diomede, non corrispon-
de a quella classica. Le sculture di
quel periodo sono i kuros. Nell’im-
pianto, quindi, ha cercato di elimi-
nare la classicit�, di ricordare un
mondo pi� arcaico, un uomo meno
civilizzato, meno raffinato, meno
perfetto delle sculture greche clas-
siche, quelle che tutte conoscono.
L’ ha fatto pi� semplice. La forza
che viene fuori � quella dell’uomo
primitivo, ma fino a un certo punto:
� pi� civilizzato rispetto ai Dauni. 

La scultrice ha gi� progettato una
seconda scultura per la Foresta Um-
bra: L�Ecologo. Le sar� commissio-
nata dall�ente garganico l�anno
prossimo. Ma non � finita qui. Ha
appena vinto, insieme a un gruppo
multidisciplinare (c�� un botanico,
due pubblicisti, un architetto, l�E-
costat di Bologna) , un concorso di
idee per il Gargano, bandito tre me-
si fa dalla stessa Comunit� monta-
na. Vi hanno partecipato numerosi
gruppi, fra cui quello dell�Univer-
sit� Bocconi di Milano. ˙Fui avver-
tita all�ultimo istante — racconta Li-
dia Croce — mi fu chiesto se volessi
partecipare. Cosa potevo fare come
scultrice per il Gargano? Non vede-
vo una scultura moderna a s� stan-

te, una scultura informale tout court
piazzata l� e basta. Pensai ad un iti-
nerario bronzeo di scultura moder-
na, non avulso dal territorio, ma che
in esso potesse compenetrarsi. Un i-
tinerario non servile. �Celebrativo�
soltanto nel senso di portare l�atten-
zione proprio l�, in quei luoghi. E
cos� ho immaginato di mettere
un�opera alle porte di una citt�,
un�altra di fronte al mare e cos�
via¨. I percorsi? Quelli classici, gi�
esistenti: Foresta Umbra, San Gio-
vanni Rotondo, Monte Sant�Ange-
lo, Vico, Vieste, Peschici. Progetta-
ta una scultura per i laghi di Lesina
e di Varano, ma anche per un monu-
mento in sofferenza come l�abbazia
di K�lena a Peschici. E ˙pensando
all�itinerario che passa per Vico, il
paese di San Valentino protettore
degli innamorati, ho immaginato di
realizzare un bronzo di Adamo ed
Eva. Oggi � solo un bozzetto, una
scultura piccola alta un metro, e-
sposta a Vieste, al Castello¨. 

Fra i progetti futuri dell�artista,
oltre alle cinque sculture del con-
corso di idee per il Gargano, una
mostra a Montecarlo. Porter� qual-
cosa in bronzo. Nella citt� monega-
sca ha visto le sculture di Botero,
ma lo stile del colombiano decisa-
mente non le piace: ˙Io una scusa
ce l�ho — sorride maliziosa — sono
una scultrice!¨. 

Il ˙Diomede¨ di Lidia Croce � di
color bronzo chiaro, un po� di ossi-
do per dare l�idea di invecchiamen-
to, alcune zone pi� in ombra. La sa-
goma dello �Sperone d�Italia� ap-
pare sul torace: una mappa lumino-
sa tutta di bronzo naturale, in modo
che si veda subito. La cresta della
scultura � in simbiosi con il viso:
˙Ho dovuto scolpirla a un metro e
quaranta di altezza — spiega Lidia
Croce — non � che potessi fare cose
pesanti. Ho realizzato una scultura
in argilla non armata, vuota per mo-
tivi logistici. Un vaso a forma uma-
na, tutto vuoto dentro, alto due me-

tri e 40. La mia � stata una vera sfi-
da per vincere la materia. Uno scul-
tore deve essere architetto, ingegne-
re. Se armi la struttura della scultu-
ra, e la fai in gesso o in legno, allo-
ra non c�� problema. La materia si
regge da s�. Ma l�argilla � traditri-
ce, slitta, scivola, si piega, si defor-
ma continuamente¨. Che c�� di
nuovo nel Diomede? L�uomo non �
totalmente dissacrato. Nell�arte mo-
derna, tutto sembra essere d�j� vu.
Lidia Croce ha cercato uno spazio
libero, non �classico�. La sua scul-
tura ha una struttura razionale. Il
suo Diomede esprime la bellezza
dell�archetipo: � il capostipite, forte
selvaggio, dell�antico dominatore
ellenico, victor Gargani. Il modo in
cui si ferma, si pianta sulla terra del
Promontorio esprime una posizione
virile. Non certo quella levigata,
della scultura classica. La scultura �
tronca delle braccia: ˙Mi sono per-
messa questa libert� — afferma —
perch� non mi servivano. Importan-
te era lui, Diomede, il suo cuore: e-
ra la Grecia che veniva, che appro-
dava sulle coste del Gargano. Ø dal
suo cuore che nascono i doni che
porta con s�¨. In alto, sulla sagoma
a sinistra, si intravedono un tempio
dorico, uno scudo con un piccolo
cavallo, un askos di ceramica, dei
capitelli, un teatro. Una figurina
femminile � vicina all�eroe mice-
neo. Rappresenta forse Atena o A-
frodite. Il nudo femminile richiama
quello tipico delle kore. Fra i doni
che Diomede porta sul Gargano e-
mergono dei cavalli, fusi dal furore
delle onde burrascose. Vicino al
Gargano le onde sono piccole, altre
pi� lontane sono pi� increspate: � il
mare profondo e infido solcato per
giungere dall�Ellade. 

[TERESA MARIA RAUZINO, �Il Cor-
riere del Mezzogiorno�, allegato a
�Il Corriere della sera� del 14 di-
cembre 2004]

Opere di scultura con-
temporanea diventeran-
no parte integrante del
paesaggio garganico. La
prima della possibile se-
rie, fresca di fonderia, �
di Lidia Croce: un ma-
gnifico Diomede che
verr� postato nella Ro-
tonda di Peschici con vi-
sta sulla baia

UnUn soldatosoldato brbronzeoonzeo sul Gargano

La scultura razionale di Lidia Croce
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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, pub-
blicit�, avvisi economici per il �Gargano nuovo�
71018 Vico del Gargano (FG) Corso Umberto, 38

IERVOLINO FRA
di Michele & Rocco Iervolino

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

Tel. 0884 99.17.09 Fax 0884 96.71.47
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SHOW ROOM
Zona 167

Vico del Gargano
Parallela via Papa Giovanni

Da un po’ di anni i trabucchi sono
al centro di convegni e dibattiti.

Su queste piattaforme di legno
che col loro colore grigio mostrano
i segni del tempo si svolgono sagre,
tra magiche atmosfere di tramonti
bellissimi, e c’� un�associazione "I
Trabucchi del Gargano" voluta dal-
l’Ente Parco sollecitato dall’impe-
gno che l’associazione "Italia No-
stra" ha dedicato perch� non fosse-
ro cancellati questi elementi del
paesaggio costiero che caratterizza-

no il nostro Gargano.
Ma ad Angela Campanile dobbia-

mo il contributo pi� sentito ed au-
tentico. Il suo libro documento di
recente pubblicazione "Il trabucco,
tra storia e leggenda" ci regala l’im-
magine di un trabucco che va oltre
l’estetica del paesaggio costiero ed
entra nel vivo di quello che direi u-
manamente ha rappresentato; un’e-
conomia povera, di lavoro duro che
oggi stentiamo ad immaginare rea-
le. Si festeggiava come ci dice l’au-

trice, da interviste raccolte da an-
ziani, la poesia pi� prodiga, ma si
guardava il mare con rispetto e tre-
pidazione, vita, economia, gioie,
dolori, tutto era affidato all’umore
del mare. Ma da queste interviste e-
merge la vita difficile del passato e
la nostalgia per l’autenticit� delle
relazioni sociali. Eravamo tutti una
famiglia, dice un’anziana donna di
Peschici, e le porte non si chiudeva-
no mai. Oggi l’anziana signora non
riconosce pi� il suo paese nelle stra-

de affollate dell’estate, effimera  il-
lusione di una socializzazione che
diventa solitudine per i lunghi mesi
delle altre stagioni. Questo ci fa ri-
flettere sul turismo non legato allo
spirito dei luoghi e la gente che ci
vive, i luoghi che diventano non
luoghi uguali a mille altri senza i-
dentit�. Angela Campanile ha mes-
so in risalto anche questi aspetti e
dedica molta ragione del suo libro
alle donne. Donne che partecipano
alla vita del trabucco col loro lavo-

ro di rammendatrici di reti. Donne
sempre in attesa dei loro uomini, al
mare era affidata la qualit� della vi-
ta dei loro figli, sempre numerosi,
donne che purtroppo davanti a quel
mare hanno urlato anche il dolore di
una perdita.

"Il Mare � Amaro" e a questo te-
ma Angela Campanile dedica un
capitolo del suo libro con un veri-
smo che ci riporta ai grandi roman-
zi del novecento. La documentazio-
ne � attenta e precisa, sappiamo

quanto fosse pescoso il nostro mare
e quali pesci lo abitavano e le anti-
che ricette per gustarlo. Ed � questo
l’ultimo capitolo di un lavoro con-
dotto con grande sensibilit�.

Un documento importante per
tutti quelli che si sono impegnati
per salvare queste mute sentinelle
del mare; testimoni di eventi felici e
luttuosi, strane architetture dell’uo-
mo perfettamente integrate nel pae-
saggio costiero fino a sembrare na-
turali.               Menuccia Fontana

IL TRABUCCO 
tra storia e leggenda

L�uomo del trabucco
Magro, scarno, rughe profonde sulla nuca, 
guance scavate dalla salsedine e seccate dal sole, 
dal freddo, dal vento; 
occhi profondi, accesi, arrossati; 
sguardo acuto, vigile,
avvezzo alle lunghe distanze, 
abbarbicato al lungo palo sospeso sul mare 
e tanto in alto quasi "da toccare il sole", 
avvezzo alle mille notti insonni 
a contare le ore alla luce di un lumino; 
pelle scura, screpolata; 
cappello a larghe falde, unica difesa all’insidia di ogni stagione; 
mani secche, segni evidenti di cicatrici, 
provocate dal filo delle reti; 
dita ingiallite dalla nicotina di tante sigarette; 
paziente, dignitoso, fiero.

Angela Campanile

In un libro di Angela Campanile la giornata faticosa e povera sulle caratteristiche piattaforme
garganiche: uomini, donne e umori del �mare amaro�. Oltre l�estetica del paesaggio costiero

Nella notte tra il 13 e 14 novem-
bre 2004 nelle acque antistanti la
zona di Capojale, insistente nel
territorio di Cagnano Varano, �
stato registrato un evento meteo-
marino calamitosoche ha provo-
cato ingenti danni agli impianti di
mitilicoltura in mare. Una mareg-
giata imprevedibile, a sentire i
pescatori. �Mai visto una cosa
del genere -racconta Carlino - la
sera era tutto calmo, l’indomani
un pescatore � andato in mare e si
� reso conto del disastro. I galleg-
gianti degli impianti, sotto l’im-
peto della corrente marina, hanno
spostato anche i corpimorti. Cia-
scuno di loro pesa oltre cento chi-
li e in ogni fila, lunga 2000 metri,
ce ne sono di-ciannove. Conside-
rato che in mare trovano lavoro

oltre duecento pescatori-mitili-
coltori, ognuno dei quali ha ac-
quistatoalmeno una fila, ma la
maggior parte ne ha pi� di due e
qualcuno anche cinque o sei, si
pu� avere idea della ingente per-
dita da essi subita.
A seguito di insistenze e richie-
ste, gli esercenti iscritti alle coo-
perative dei pescatori Uria, La
Fenice, Adriatica e Jolly pesca, a-
gli inizi di dicembre si sono in-
contrati con i rappresentanti delle
istituzioni, per fare il punto della
situazione.
Sono stati presenti l’assesso-re re-
gionale all’Agricoltura,caccia e
pesca Nicola Marno,l’assessore al
Demanio marittimo Roberto
Ruocco, l’assessore provinciale
alle Risorse umane e organizza-

zione, l’assessore alla Promozio-
ne delle risorse territoriali, i con-
siglieri locali delegati alla Comu-
nit� montana del Gargano, fun-
zionari del Ge-nio civile di Fg,
dell�Ispettorato provinciale all’A-
grlcoltura e dell’ufficio circonda-
riale marittimo.
Il Commissario Straordinario
Santamaria ha sottolineatol’im-
portanza della problematica.e
della discussione per individuare
le "iniziatve e procedure da adot-
tare per il riconosci-mento dei
danni subiti agli impianti di miti-
licoltura e il rilan-cio delle atti-
vit� di categoria".
Intanto i mitilicoltori hainno per-
so tutto, inserti con le cozze, or-
meggi, funi, corpi morti e galleg-
gianti. Alcuni di loro sono

gi� andati a cercare lavoro altro-
ve, in Molise, nelle Marche e nel-
la costa romagnola. Altri stanno
pensando di raggiungerli, anche
con le loro famiglie.Investono
cos�, esportandole, le proprie abi-
lit�: ˙A Rimini, a Porto Recanati,
a Termoli, nonconoscono l’arte
della mitilicoltura - dichiarano -,
noi mettiamo le nostre capacit�,
loro l’acqua e diventiamo soci. L�
si sta meglio e si guadagna di pi�
perch� la cozza non si vende a
20centesimi il chilo, ma a due eu-
ro. Ci conviene allevarle per
qualche tempo qua e andarle a-
vendere l�. Stiamo valutandoan-
che la possibilit� di ritornarea
praticare la mitilicoltura in lagu-
na, come in passato¨.

Lonarda Crisetti

Dopo aver perso tutto per una mareggiata vanno a svolgere il mestiere altrove. Alcuni partno con la famiglia 
per le regioni centro-settentrionali, dove dalla vendita delle cozze si ricava dieci volte di più

I mitilicoltori di Capojale fanno le valigie
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C Mobilis.n.c.

G di Carbonella e Troccolo
71018 Vico del  Gargano (FG) 

Contrada Mannarelle, Zona Artigianale

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

C O N D I Z I O N A M E N T O  A R I A
Impianti commerciali, industriali, residenziali

71018 Vico del Gargano (FG) Zona artigianale 
Telefax 0884 99.47.92/99.40.76 Cell. 338 14.66.487/330 32.75.25

K R I O T E C N I C A
di Raffaele CO L O G N AVerniciatura a forno

Banco d iriscontro scocche
Aderente accordo ANIA

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

CUSMAI
AUTOCARROZZERIA

Falegnameria Artigiana
SCIOTTSCIOTTAA VINCENZOVINCENZO

Produzione PORTE E MOBILI classici e moderni su misura
Restauro MOBILI ANTICHI con personale specializzato

Lab.: C.da Mannarelle, Zona Artigianale — Ab.: Via Padre Cassiano,
1271018 Vico del Gargano (FG)  Tel. 0884 99.16.92 Cell. 338 9.87.684

Vetreria Trotta
di Trotta Giuseppe

Vetri Specchi Vetrocamera Vetrate artistiche
71018 Vico del Gargano (FG) 

C.da Mannarelle, zona artigianale Tel. 0884 99.19.57

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

Soccorso Stradale
di Corleone & Scirpoli

Officina Autorizzata Renault
Impianti GPL-Metano-BRC

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

Tel. 0884 99.35.23 
368 37.80.981

360 44.85.11

Oggi la tecnologia consente la
produzione del ghiaccio artificiale
in ogni casa, con frigoriferi, con-
gelatori ecc., ma non � stato sem-
pre cos�.  Per avere bevande e ci-
bi freddi durante le stagioni  cal-
de, si utilizzava ci� che la natura
metteva a disposizione: la neve.
In passato, era merce preziosa ed
un’abbondante nevicata era consi-
derata una benedizione. A Foggia
esiste una via intitolata a Santa
Maria della Neve, protettrice di
questo prodotto. Santa Maria del-
la Neve si festeggia a Vico del
Gargano.

Era consuetudine il suo uso ali-
mentare e anche quello medico:
serviva per preparare sorbetti e
bevande, per conservare i cibi, co-
me riserva di acqua potabile per i
periodi di siccit�, ma era usata an-
che per curare febbri, ascessi,
contusioni, ecc.

Era in vendita neve di due tipi:
bianca, per uso alimentare e me-
dico, e grezza o nera per altri usi.

La neve veniva raccolta in luo-
ghi esposti a nord, freschi ed umi-
di, quali sotterranei, grotte, scan-
tinati e fosse oppure in costruzio-
ni apposite, le neviere, che assun-
sero forme e tipologie diverse in
funzione della zona geografica. In
talune zone dell’Appennino erano
delle semplici buche nel terreno,
pressoch� circolari, con diametro
di 5-10 m e profonde altrettanto,
con pareti di rivestimento in pie-
tra in cui veniva conservato il
ghiaccio. In altre zone, specie del-
l’arco alpino ma anche appennini-
che, erano delle vere e proprie co-
struzioni in muratura, con il tetto
a due e a quattro falde, senza fine-
stre e con la sola porta di accesso.
La neve vi veniva sistemata dal-
l’apertura sulla volta mentre le

porte laterali restavano chiuse si-
no al prelievo del ghiaccio. A Vi-
co del Gargano le neviere erano
per tipologia formate da una fossa
di grandi dimensioni scavata nel
terreno, a volte solo in parte nella
roccia, solitamente erano situate
nella zona pi� fresca ed ombrosa
dove la neve si accumulava in
grande quantit�. I proprietari era-
no soliti assumere una squadra
formata da dieci o quindici operai
per la raccolta della neve. 

Quando la profondit� della ne-
viera lo consentiva, si formavano
pi� strati di neve intervallati da
strati di frasche e foglie secche,
che avevano funzione isolante e
consentivano di mantenere freddo
lo strato pi� profondo, anche
quando si estraeva la neve dagli
strati superiori.

Il trasporto nei luoghi di utiliz-
zo avveniva a dorso di muli o
,quando le vie lo consentivano, in
carretti o slitte. Per evitare lo scio-
glimento del prodotto durante il
trasporto si era soliti comporre la
neve in sacchi di canapa conte-
nenti paglia pulita.

Nell’Ottocento in Capitanata, le
neviere solitamente venivano co-
struite e gestite dagli appaltatori, i
quali stipulavano i contratti di ap-
palto, con privativa. Le modalit�
erano stabilite anno per anno sia
dai comuni stessi sia dall’Inten-
denza di Capitanata.

Il mestiere era legatissimo alle
intemperie atmosferiche. Nel
1842 Giuseppe Lemme, garante
della Ditta dei fratelli Mazzone,
appaltatori per la vendita della ne-
ve in un paese garganico, invia u-
na supplica all’intendente di Capi-
tanata affinch� intervenga al fine
di evitargli il pagamento di circa
ducati 100, pari all’ammontare del

debito contratto dagli appaltatori
con il Comune, essendo questi ul-
timi impossibilitati al pagamento
perch� "ridotti in miseria".

Egli chiede al Sindaco di esone-
rarlo dal pagamento della somma
troppo onerosa per le sue attuali
possibilit� economiche, avendo a-
vuto gravi problemi familiari:
˙ [�] come n� passati anni i
fratelli Mazzone di qui tennero
l’appalto de cavalli cinque per
ogni rotolo di neve che si ven-
deva in d[etto] Comune a bene-
ficio del med[esimo]. Per la sta-
gione fresca poca neve si vend�
per cu� rimasero in debito con
la Comune circa Ducati cento.
[...] I d[etti] fratelli Mazzone
sono ridotti miserabili, anzi
pezzenti, per cui tale debito � ri-
masto a carico del povero
Supp[licante]. Il med[esimo]
possedeva una casa di pi� so-
pran� e sottani con grotta al di
sotto, nel d� sette Aprile del pas-
sato anno venne meno la grotta,
e se ne cadde l’intiera casa, e
quello che � stato pi� grave, che
il povero Supp[licante]  con
dieci figli andiedero ramingh�
anzi uno di d[etti] dieci figli il
primo incominciava a lavorare
qualche cosa, disgraziatamente
se ne mor� per cui � rimasto il
povero Supp[licante] con nove
figli e moglie. Per tale debito
viene inquietato da questo Sig.
Sindaco che pretende d[etto]
suo dare a ducati diciannove
l’anno d[etta] somma non ha co-
me pagarla il misero Supp[li-
cante]. [...] Prega la S.V. ordi-
nare a d[etto] sig. Sindaco di
accettare d[etta] delega[zione]
giacch� questa � la verit�. E lo
ricever� come da Dio. Giusep-
pe Lemme¨.

Numerose erano le neviere aperte
nei paesi garganici. 

A Monte Sant�Angelo ve ne erano
sette, ubicate lungo il Castello e sul-
la strada per Manfredonia. La neve
era locale o proveniva da San Gio-
vanni Rotondo. 

A Vico del Gargano le neviere e-
rano otto, rifornite con neve di San
Marco in Lamis. La prima, di pro-
priet� del dottor Francesco Di Lalla,
era ubicata di fronte al vecchio edifi-
cio delle scuole elementari, in corri-
spondenza dell’attuale via Di Vagno.
L’edificio scolastico ha ricoperto in
parte l�area ma, di fianco, esiste an-
cora una porticina di una cisterna
che comunica con l’antica neviera.
Dopo la dismissione fu utilizzata per
la raccolta di acqua piovana.

La seconda neviera, dei fratelli
Antonio e Domenico Di Monte, era
ubicata sul lato sinistro della salita di
don Ettore Santovito, in via Gioco.
Parte di essa � stata ristrutturata e so-
no stati ricavati i locali del forno;
l’altra parte � pressoch� intatta.

Dalle prime due neviere ha preso
la denominazione piazza San Fran-
cesco, una volta chiamata mmezz’a
nvire, oppure mmezzi sc�ol, per la
vicinanza all’edificio scolastico.

Altre due, di Nicola e Giuseppe
Gagliani, si trovavano nella zona
detta La Maddalena: una sul lato de-
stro della strada per Ischitella, l�altra
sulla sinistra, di fronte alla prima.
Entrambe sono state interrate.

Una neviera si trovava poco prima
di arrivare nella zona detta Coppa
Maria: era propriet� di Antonio e
Michelangelo Paol�no. Ø scavata
nella roccia e nel terreno ed � tuttora
intatta, anche se in abbandono.

Nella zona detta Parcbetto, a circa
5 Km dal paese, c’era la neviera di
Michele Di Maria. 

La settima neviera era in localit�
Coppa della Guardia ed apparteneva

al Reverendo Capitolo della Chiesa
Madre. Scavata lateralmente ad un
tratturo, � ancora oggi riconoscibile:
� utilizzata come discarica.

L’ottava, poco nota anche agli an-
ziani, si trova nelle vicinanze del
convento dei Cappuccini nella pro-
priet� di Tommaso Carmeno. Co-
struita verso la fine dell’800 da Sal-
vatore Tortorella di San Giovanni
Rotondo, fu in seguito acquistata dal
suocero di Tommaso Carmeno che la
lasci� in eredit� alla figlia. Ø l’unica
ancora ben conservata. 

Per gli altri paesi le neviere non
sono documentate. Comunque erano
aperte, visto che sono elencati i nomi
degli appaltatori del servizio e la
provenienza della neve. A Cagnano,
Carpino, Ischitella,  Rignano, Rodi e
Sannicandro la neve proveniva da
San Marco in Lamis. Quella di Pe-
schici era locale oppure di San Mar-
co o di Vieste; quella di Vieste giun-
geva da Vico del Gargano o da Mon-
te Sant�Angelo. A San Giovanni Ro-
tondo era locale.

LALA NEVIERANEVIERA

Lavori di un tempo che non torner� pi�
Nel 1918, i miei bisnonni si sono sposati. La mia bisnonna veniva da
Monte Sant�Angelo e aveva bisogno di un lavoro. Avevano deciso di co-
struire una casa nei boschi che, presto, divenne una fattoria che conte-
neva: capre, cavalli, pecore e animali da cortile.
Mentre curavano gli animali, avevano pensato di costruire una galleria sotterranea
di 7 metri di lunghezza e 9 metri di profondit�, per conservare la neve.
Il suolo non era in piano, ma scosceso in modo che la neve sciolta, cadeva in un
pozzo. Avevano una lunga scala di legno laterale che serviva per portare su i bloc-
chi di ghiaccio e si chiudeva con una grande porta laterale, essa aveva la forma di
un arco.
Quando nevicava, la neve era raccolta dagli operai dentro dei contenitori di ferro e
trasportata in quel grande pozzo.
Altri operai avevano il compito di pressare la neve con degli strumenti chiamati
�sagghiocl�.
Riempito il pozzo, la neve veniva ricoperta da foglie di quercia.
La neve veniva richiesta da commercianti di pesce (per conservarlo) dai paesi vici-
ni.
Veniva richiesta dai bar per fare i gelati, le granite e i ghiaccioli e dalle persone che
soffrivano di tifo intestinale.
La mia trisnonna aveva una piccola bottega in piazza, aperta da maggio a settem-
bre, dove vendeva 10 (sic) lire al kilo la neve. Quando veniva il momento di traspor-
tarla, la neve veniva tagliata con una sega di 50 cm. Ogni blocco pesava 80 chili.
Avvolgevano la neve nelle foglie di quercia e la legavano ai lati del cavallo.
I miei bisnonni che facevano questo mestiere furono soprannominati �e/i(?) nvaiol�
e mia nonna porta ancora questo soprannome.

Quasi all’ingresso della
vecchia Vico, percorrendo via
di Vagno si perviene alla piaz-
zetta della Misericordia, nella
cui chiesa viene venerata la
Madonna della Neve, festeg-
giata annualmente ai primi di agosto.

Ø rappresentata con il Bambino
Ges� sul braccio sinistro; con la ma-
no destra ostenta verso i devoti un
fiocco di neve. Verso la fine del
1800, il priore di quella confraterni-
ta era tal Azzarone Michelantonio,
proprietario di vastissimi agrumeti
ubicati in localit� Murge nere.

All’epoca non esistevano attrezza-
ture per la confezione di gelati, gra-
nite e altro, che si vendevano spe-
cialmente durante i periodi estivi. La
neve cadeva abbondantissima ed alle
volte, specialmente a dicembre che
era il mese maggiormente nevoso,
arrivava fino agli architravi delle
porte di casa. Altrimenti era un’in-
vernata abbastanza calda e senza ne-
ve. Nei pressi dell’attuale piazza San

Francesco vi erano delle neviere, co-
stituite da ampi fossati nei quali i ne-
vierai conservavano la neve. Ci� �
avvenuto fino al 1925 quando Nico-
la De Petris, ex coadiutore del notar
Saverio Girlanda, divenuto indu-
striale, fece impiantare la macchina
per la costruzione di blocchi di
ghiaccio. 

In dicembre, mese al quale si rife-
risce l’accaduto, non s’era ancora vi-
sto un fiocco di neve. Il povero ne-
vieraio, preoccupato per i suoi affari
e pensando che ai suoi pargoletti du-
rante l’estate sarebbero mancati i pi�
indispensabili mezzi di vita, si rec�
presso la balaustra dell’altare della
Madonna sua protettrice, e battendo-
si il petto e dimenandosi cominci� a
implorare la grazia di abbondanti ne-

vicate senza preoccuparsi,
nella disperazione della
sua richiesta, se vi fossero
persone presenti. Supplic�:
"Madonna mia, fai nevica-
re!"

Don Michelantonio, che stava nel-
l’adiacente sacrestia e che proprio in
quell’anno aveva un’abbondanza di
arance nei suoi giardini, temendo
che un eventuale gelo danneggiasse
il suo raccolto, usc� dalla sacrestia e
volgendosi al nevieraio lo apostrof�
duramente: ˙E tu, cosa stai dicen-
do?¨.

E il nevieraio, in risposta: ˙E tu
cosa vuoi da me? Non sai che danno
subirei io con la mia famiglia se non
nevicasse? Ai figli miei chi darebbe
un tozzo di pane durante l’estate?
Del resto, fammi pregare la Madon-
na mia e tu vai a pregarti San Valen-
tino che �  il patrono degli aranceti¨.

E cos� ognuno prese per la sua
"strada" per perorare gli interessi
propri ...              Nicola Migliozzi

C�era una volta

Un tema di  Marianna D�Antuono (V elementare, Carpino) e un libro di Lucia Lopriore [Le neviere di Capitanata, Ed del Rosone, Foggia, 2003] ci parlano delle neviere, opere di
ingegno ed esempio di faticosi percorsi della vita. Un racconto dell�avvocato vichese Tommaso Firma emblematico della confusione tra interessi particolari e devozione

Le  ghiacciaie 
sul Gargano

Madonna della Neve e San Valenti-
no protettori �contro�

RACCONTO DI TOMMASO FIRMA
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Le fonti storiche affermano che
Gerusalemme ha avuto ben 83 no-
mi diversi. Quelli attribuiti dalla
letteratura antica a Vieste, remoto
crocevia di popoli, sono certamente
di pi�. Ho rinunciato a contarli, te-
mendo di doverne poi provare sin-
golarmente la coerenza con i fatti
della nostra citt� e di essere costret-
to a proporre un’opera ciclopica che
forse non interesserebbe pi� a nes-
suno.

Uno dei nomi antichi di Vieste �
quello di G�rgaros, che non avreb-
be molta importanza se si conside-
rasse solo che dette origine a quello
dei suoi abitanti, i Gargari (Strabo-
ne), e al remoto Gargaron (Strabo-
ne), poi Garganon (Appiano) e infi-
ne Gargano, che preferisco derivi
da gar-ganos, davvero luminoso, in
continuit� con la Montagna del So-
le, cui si espone dai primi bagliori
dell’alba alle ultime luci del tra-
monto che si riflettono sullo stesso
mare.

Il nome greco di G�rgaros e dei
suoi abitanti, Gargaroi, assumono
invece grande importanza se si pen-
sa che il Gargaron identifica l’estre-
ma propaggine del monte Ida (= lu-
minoso) in Troade (Iliade), sulla cui
vera ubicazione ci sarebbe poco da
discutere e tutto da correggere an-
che perch�, per dire l’ultima, Garga-
ria � il nome dell’Italia tramandato
da Aristotele nel IV secolo a. C.

Gargaria � pure il nome di una
sorgente presso il monte Citerone
(Erodoto; Pausania), un mitico luo-
go isolato sulla cui spiaggia, secon-
do la leggenda, Afrodite sarebbe e-
mersa nuda dalle spume del mare,

donde l’epiteto di Citer�a. Sul-
la identit� del monte Citerone
con il Montarone viestano e
per estensione del monte Gar-
gano, non con altri, � il caso di
sorvolare ricordando che l’Ita-
lia fu anche biblicamente chia-
mata Citim, o Cytim, per e-
stensione dei confini di Cita, o
Cyta, ovviamente la sua citt�
capitale.

Cyta � un altro remoto nome
di Vieste, un luogo tanto isola-
to in mezzo all’alto mare da es-
sere spesso confuso con un’i-
sola, come per la biblica isola
dei Cittei, e che non a caso fu
da sempre identificata come il
Pizzomunno, nel senso di cul-
la delle origini del mondo (oc-
cidentale). Il nome di Cyta,
che le deriva dal greco cytos,
rivela che Vieste era cos� chia-
mata dalla particolare forma di
ciato del suo porto naturale e
anche perch� nella sua parte
pi� interna sgorga tuttora una
grande polla di acqua buona.
Del cytos non resta che la me-
moria nel toponimo della chie-
setta, del pozzo e della sorgen-
te detti �della Chiat��, che ora
con disarmante ignavia � stata
italianizzata in Piet�. Cyta
venne oscurato dall’altro pi� noto e
complesso nome di Uria col signifi-
cato di �alveo, solco, canale per
trarre le navi da terra in mare e vi-
ceversa�.

Ci sono tentativi di traslazione di
G�rganos come per Uria. Ma vi so-
no ragioni che hanno dato vita a mi-
ti e leggende tuttora presenti nella

realt� storica dei luoghi viestani.
L’identit� di Vieste con il Pizzo-
munno e Casa di prima accoglienza
dei viandanti per mare

Come avvenne per Uria, pure sul-
l’ubicazione di G�rgaros non �
mancato il tentativo di una sua tra-
slazione. Infatti, a parte l’altra iden-
tificazione di Gargara con la civita

di Vico del Gargano (Della Malva),
ispirato ultimamente da un muro a
secco trovato sul Monte Castellano
nelle vicinanze del Montecalvo, il
monte pi� alto del Gargano, il pro-
fessor Grifa, se ricordo bene inter-
vistato da �La Gazzetta del Mezzo-
giorno�, forse identifica il vertice
del Gargano con la sua massima al-

tezza, appunto il Montecalvo,
e deduce che la remota G�rga-
ros � l’antica San Giovanni
Rotondo. Premesso che vi �
gi� stata una precedente asso-
ciazione di Gargara con il cita-
to muro (F. Biancofiore), Gri-
fa supporta la sua tesi con la
necessaria presenza di una
polla d’acqua che identifica
con quella sgorgante nei pres-
si di un distributore di benzina
situato ai piedi della montagna
su cui poggia la sua citt�. Ma
vi sono tanti altri significati di
G�rgaros che invece conduco-
no a Vieste, la ricca di acque
sgorganti che del triangolare
Gargano rappresenta il vertice
in lunghezza nel mare verso o-
riente, l’estrema propaggine
marittima, il luogo di accesso
pi� favorevole dal mare al re-
stante territorio.

Sulla identit� di Gargaros
con Vieste vi sono altre prove
tra cui quelle etimologiche,
poich� se da una parte, per e-
sempio, il greco gargara indica
quell’abbondanza che � analo-
ga sia alla pregnanza dell’in-
deuropeo Vesta sia alla fertilit�
dell’indoario Urja, l’attenzione
maggiore si concentra sulla ra-

dice garg e su quella raddoppiata
gar-gar presenti tanto in G�rgaros
quanto in Gargano.

Garg � una radice onomatopeica
che nasce dal tipico rumore del be-
re a garganella, cio� da un recipien-
te che non viene accostato alle lab-
bra e senza prendere fiato. Garg o-
rigina il latino gurgus, da cui il gor-

go, la gola derivante pure dal san-
scrito garas, bevanda, con il riferi-
mento al gorgogliare nel gargaroz-
zo, al gargarismo, al gurguglio del-
le numerose sorgenti d’acqua sgor-
ganti all’estremit� del Gargano e
propriamente sul rigurgitante litora-
le viestano. Una variante nasce dal-
la presenza del gorgo, che da una
parte e con l’identit� di profondo �
riferito alla posizione del sito vie-
stano nell’alto mare, dall’altra � il
continuo movimento del mare e dei
venti contrari. Da qui la possibile i-
dentit� di Garg-ano con il gorgo pi�
alto o pi� antico. 

Il gar raddoppiato in gar-gar del
verbo greco gar-gar-izein, gorgo-
gliare, e di gar-gar-eon, inghiottire,
indica la gorgia, la canna della gola
che trovasi pure nella radice garg
presente in garg�na, e pu� pi� spe-
cificamente riferirsi allo sgorgare
della importante sorgente di acqua
buona che gorgoglia nella �Chiat��
e scorre nel canale naturale dell’an-
tico alveo portuale viestano, il Pan-
tanelle (dal greco panta-ne-el = tut-
to navale puntello; tutto porto), di
cui fungeva da canna (canale) di
sbocco al mare. In questo particola-
re porto viestano, infatti, a causa
della sua bocca stretta e tortuosa (P.
Mela), bisognava spingere a mano
le navi che vi entravano dal mare, o
che vi uscivano, per tenerle incana-
late nella ˙grandissima chorente de
aque¨ da ˙usare¨ secondo la detta-
gliata descrizione del portolano
Bernardino Rizo fatta nel 1420. Da
qui l’altra possibile identit� di Gar-
gar-on con il grande, o forte, gorgo-
gliare di acque.           (Continua)

Ho accettato con piacere l’invito rivolto-
mi da Mario Ciro Ciavarella, autore di due
commedie nel dialetto di San Marco in La-
mis, per unire insieme alla recensione ai
volumi, qualche riflessione personale, in
qualit� di cultore dei vernacolo, sull’impor-
tanza del dialetto e le relative implicazioni
con la lingua madre, ossia l’italiano. Mi
sforzer� di condensare in poche battute, e-
vitando di tediare oltre il necessario, quale
futuro � riservato all’uso del dialetto, se
cio� sopravviver� a se stesso o � destinato a
scomparire, soprattutto con il prevalere del-
la comunicazione multimediale che include
la globalizzazione di scambi economici e
culturali multietnici e plurilinguistici, di cui
oggi non si pu� proprio fare a meno. Certa-
mente la mia opinione, che riprende, gros-
so modo, quella dei grandi linguisti moder-
ni, riguarda il superamento del dialetto a
vantaggio dell’italiano, se non addirittura
dell’inglese. Il dialetto, in sostanza, deve
svolgere una funzione solamente artistica,
diventando una lingua da museo e non con-
tinuare nel linguaggio espressivo della gen-
te, soprattutto per le future generazioni. Es-
so, pertanto, deve assumere un ruolo diver-
so dal passato da utilizzarsi prevalentemen-
te come espressione teatrale, o come studio
di tradizioni popolari, o semplicemente di
pura creativit� poetica, utile per coloro i
quali compongono versi in dialetto, nel ca-
so specifico, quello sammarchese. A diffe-
renza del Centro Nord, dove, se si esclude
l’inflessione territoriale della pronuncia,
tutti, pi� o meno, si esprimono in italiano
corrente, nel Meridione la stragrande mag-
gioranza della popolazione � esclusivamen-
te dialettofona, cio� si serve del dialetto co-
me forma comunicativa. Qui, infatti, il dia-
letto viene usato sia dal professionista che
dall’operaio o dal contadino. E anche chi u-
tilizza prevalentemente l’italiano, lo fa qua-
si sempre su basi morfologiche e lessicali
di tipo dialettale: vale a dire che uno si e-
sprime in italiano ma pensa in dialetto, nel
senso che elabora in dialetto un concetto
nella mente e lo traduce simultaneamente
in italiano. In sostanza � lo stesso procedi-
mento adottato dagli alunni quando voglio-

no formare delle frasi in una lingua stranie-
ra. Da ci� scaturisce un linguaggio disomo-
geneo ed ibrido che non � n� dialettale e n�
italiano. Da un’indagine statistica svolta di
recente a San Marco � emerso che una buo-
na fetta di giovani dai quindici ai venticin-
que anni, anche con qualche grado di scola-
rizzazione, si esprime soltanto in dialetto:
non pronuncia mai una parola in italiano. E
questo, sembra strano, non lo fa per scelta
di facciata, ma proprio perch� non sa parla-
re in italiano: il suo retroterra linguistico e
culturale non va oltre i tre quattrocenti ter-
mini. Se si pensa che l’ultima edizione del
vocabolario Zingarelli riporta circa 140mi-
la lemmi, tre o quattrocento termini sono u-
na goccia nell’oceano. Si sa che la prima
forma di evoluzione sociale sia dal punto di
vista lavorativo che dei rapporti interperso-
nali con gli altri � costituita dal nostro ba-
gaglio linguistico. Chi si esprime solo in
dialetto, di sicuro non potr� svolgere lavori
se non d� tipo manuale o con mansioni si-
milari. Quando, ad esempio, accade qual-
che omicidio a Napoli, a Palermo o a Bari,
per mano della delinquenza organizzata, le
persone del posto intervistate rispondono
all’inviato radiotelevisivo in uno stretto dia-
letto che forse non viene compreso neanche
localmente dai loro concittadini. Immagi-
nate che quel servizio giornalistico entra in
tutte le case degli italiani: chi capisce qual-
cosa? E le responsabilit�? Alcune sono da
addebitarsi alla scuola. Ma, purtroppo, � so-
prattutto la societ� meridionale in s� che
vede ancora nella lingua italiana quasi un
corpo estraneo alla propria cultura. 

Sono stati compiuti comunque dei grossi
passi in avanti anche qui da noi: infatti la
maggior parte dei bambini in et� scolare

colloquia generalmente in italiano, poich� �
maturata in tal senso una piena consapevo-
lezza da parte dei genitori i quali, magari,
pur non parlando un italiano corretto, tutta-
via non permettono che i loro figli usino il
dialetto. Fino ad alcuni anni fa, quasi tutti i
fanciulli di San Marco provenivano da fa-
miglie modeste e poco scolarizzate e inizia-
vano a frequentare la prima elementare to-
talmente a digiuno della lingua italiana: co-
noscevano appena dieci o venti termini.
Oggi la situazione, grazie a Dio, si � ribal-
tata: un bambino che inizia l’istruzione del-
l’obbligo non supera i dieci termini dialetta-
li, ma ha una salda conoscenza terminologi-
ca italiana di due o trecento parole. Ci� si-
gnifica che egli ha ottenuto gi� nella sua te-
nera et� dei grossi vantaggi culturali che
non sono da sottovalutare. Oggi le esigenze
pratiche della gente sono cambiate del tut-
to. Se un sammarchese si reca in un super-
mercato a Foggia o a San Severo e si rivol-
ge in dialetto alle commesse, queste non lo
potranno aiutare in ci� che desidera. Esse
per� non assumeranno un simile atteggia-
mento per snobbarlo od offenderlo ma pi�
semplicemente perch� non hanno capito
cosa abbia detto. Eppure, sembra strano, la
distanza che separa il suo paese dal loro � di
appena qualche chilometro. Il futuro del
dialetto, lo ripeto, non deve essere quello
del dialogo linguistico, ma soltanto di tipo
folcloristico o di trovate pittoresco-popola-
reggianti come supporto creativo per com-
medie teatrali, componimenti musicali e
poetici, o, al massimo, per qualche espres-
sione colorita idiomatica compresi i prover-
bi o i tanti modi di dire della popolazione di
una volta, di un tempo pi� o meno remoto. 

Trasferendo, comunque, il discorso alle

commedie sopra ricordate, va certamente
alla "Compagnia teatrale delle Acli" di San
Marco il riconoscimento da parte di ognu-
no per l’impegno e la dedizione da essa pro-
fusi affinch�, insieme ad altre iniziative de-
corose, ormai scomparse del tutto dalla sce-
na cittadina, non venga meno la volont� a
portare avanti l’idea di un "teatro stabile" da
parte di questi giovani attori che si sforza-
no di impersonare nel migliore dei modi il
ruolo dei vari personaggi interpretati. So-
prattutto dopo l’esperienza positiva della
rappresentazione teatrale della prima delle
due commedie in vernacolo sammarchese,
Quanne ce appezzuta lu demonie, (tradotta
pi� o meno con Quando si mette in mezzo il
diavolo, San Marco in Lamis, 2003) che
mette in risalto, attraverso un intrigo matri-
moniale, la dabbenaggine del protagonista
in contrasto con la scaltrezza e la furbizia di
altre figure comprimarie: opera scritta e di-
retta da Mario Ciro Ciavarella. Lo stesso si
ripresenta ora al pubblico con un nuovo la-
voro, sempre in dialetto sammarchese (oltre
che autore, nelle due piece egli ricopre an-
che un ruolo da attore secondario). La nuo-
va commedia reca un titolo apocalittico J�
na funetoria de munne! (tradotto con: E’ la
fine del mondo! San Marco in Lamis,
2004): come dal titolo stesso si intuisce, u-
na suspance continua di situazioni parados-
sali che si muovono tra il ridicolo e il grot-
tesco e non lasciano nulla di intentato nello
svolgimento dei fatti pi� avvincenti della
farsa paesana. Bisogna dire che costituisce
un dato positivo l’avvicendarsi continuo di
autori che, da oltre cinquant’anni, si sono
sforzati di dare vita a San Marco a delle
compagnie teatrali. A volte, al di l� delle pie
intenzioni, esse hanno avuto la durata di u-

na stagione appena; ma si tratta comunque
di iniziative meritorie che vanno sempre in-
coraggiate. La presenza numerosa di spetta-
tori in sala � una significativa conferma.

Quello che manca, a mio modesto parere,
nella tradizione teatrale locale, � la presen-
za del dramma, o, addirittura, della trage-
dia: generi sconosciuti, o, perlomeno, non
frequentati dagli autori o allestitori di rap-
presentazioni teatrali. Qualcosa del genere
si � avuto negli ultimi tempi nel liceo citta-
dino, ma il tutto si � svolto a circuito chiu-
so. Quel che ricordo, a memoria d’uomo, �
che ogni commedia conserva una tradizio-
ne popolare, nel senso che si cerca in ogni
modo e con ogni sforzo di far ridere gli
spettatori, con le battute pi� esilaranti pos-
sibili: come se l’unico scopo di chi compo-
ne la commedia fosse quello di soddisfare il
pubblico in ogni suo desiderio. In sostanza
� prevalsa sempre l’idea del riso e del sorri-
so su quella della commozione, che � altret-
tanto importante. Il destinatario di un�opera
� il pubblico, ma ci� che si scrive deve far
s� che il pubblico possa provare soprattutto
delle suggestioni e delle emozioni. Tanto �
vero che nelle commedie locali non � mai
mancata l’immagine della donna pettegola,
del ruffiano, del prete borghese e non del
ministro di Dio, del professionista arruffo-
ne e del politico pi� o meno corrotto, e via
dicendo. Indirettamente sono stati ripresi i
canoni tematico-espressivi della commedia
latina di Plauto e Terenzio, dove sono pre-
senti personaggi come il lenone, la sgual-
drina, il ruffiano, ecc.; oppure � stata segui-
ta la tradizione italiana della commedia del-
l’arte del Seicento, in cui la presenza di una
qualsiasi maschera, arlecchino, pulcinella,
balanzone, brighella, ecc., era nientemeno
che il risultato di un vizio umano da esalta-
re o stigmatizzare: ossia, quel genere di fi-
gure popolari, e, spesso, popolaresche, che
devono ad ogni costo suscitare la risata in
chi ascolta.

Augurando ad ognuno il miglior diverti-
mento nella lettura dei due libri, un merito
va riconosciuto agli attori della Compagnia,
che, seppure autodidatti, hanno saputo of-
frire il meglio di s� nel physique du role.

IL DIALETTO E IL TEATRO POPOLARE LOCALE 

FAMMI SENTIRE COME PARLI
TI DIRæ CHI SEI

di Leonardo Aucello

RADIO CENTRORADIO CENTRO
di Rodi Garganico

per il Gargano e oltre
0884 96.50.69

E-mail rcentro@tiscalinet.it

Stile e modaStile e moda
di Anna Maria Maggiano

ALTA MODA
UOMO DONNA BAMBINI

CERIMONIA

Corso Umberto I, 110/112

Tel. 0884 99.14.08
Cell. 338 32.62.209 

Premiata sartoria 
alta moda

di Benito Bergantino
UOMO DONNA BAMBINI

CERIMONIA

Via Sbrasile, 24

G¸RGAROSG¸RGAROS
Cyta, Uria e G�rgarCyta, Uria e G�rgaros sono nomi diversi ma analoghi peros sono nomi diversi ma analoghi per il loril loro significato di alveo poro significato di alveo portuale con canale. tuale con canale. I miti e leggende tuttora prI miti e leggende tuttora presentiesenti
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VIESTEVIESTE
LA SPERDUTA

DI GIUSEPPE CALDERISI

PRIMA

PARTE
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Segni del tempo, 
tracce 

della memoria

RIFLESSIONI SUL CONTEMPORANEO 
Presso lo  Studio Arte Fuori Centro a Roma personale
del foggiano Nicola Liberatore curata da Loredana Rea

Østata inaugurata la personale di Nico-
la Liberatore Segni del tempo, tracce del-
la memoria, curata da Loredana Rea. 

La mostra, � il secondo appuntamento
del ciclo Riflessioni sul contemporaneo,
in cui i critici Ivana D’Agostino e Loreda-
na Rea presentano nell’arco di tempo
compreso tra gennaio e giugno sei artisti
- oltre a Liberatore, Anna Dorsa, Guido
Pecci, Cosimo Epicoco, Teresa Pollidori
e Ada Impallara - differenti per formazio-
ne, scelte e, soprattutto, modalit� espres-
sive.

L’idea che sta alla base di questo nuo-
vo ciclo non � un tentativo di ricognizio-
ne sistematica su quanto accade in un ter-
ritorio vasto e multiforme qual � quello
della sperimentazione artistica, n� tanto
meno quello di una impossibile classifi-
cazione organica, l’intento � quello di ri-
flettere criticamente sul presente, per co-
gliere le motivazioni vere delle pratiche
espressive e le direzioni tangenti o diver-
genti dei criteri metodologici e progettua-
li e restituire, poi, uno spaccato, certa-
mente incompleto, ma sicuramente vitale
della contemporaneit�.

Nicola Liberatore, artista foggiano che
per oltre un ventennio � stato tra gli ani-
matori del Laboratorio Artivisive, per
questa personale presenta un gruppo di o-
pere recentissime che si articolano intor-
no ad una riflessione sul tempo e alla sua
inarrestabile ciclicit� e, soprattutto, alla
possibilit� di visualizzarlo e tradurlo in

segni, nel tentativo di esorcizzare la fra-
gilit� dell’essere umano rispetto all’in-
commensurabile assolutezza del diveni-
re. Ha lavorato, infatti, sulla valenza
complessa della dimensione temporale,
rifiutandone decisamente l’univocit� nel
tentativo di trovare un rapporto tra il tem-
po delle cose e il tempo degli uomini, tra
il passato e il presente.

Nascono cos� queste opere, estrema-
mente raffinate, realizzate con impasti sa-
pienti e velature leggere in cui sono inci-
si graffi, immagini, impronte, calchi a
creare emblematiche presenze bloccate
nel colore. Sono frammenti emersi dalle
pieghe scure del tempo e quindi sempre
sul punto di sparire, dopo  aver lasciato
segni di s�.

L’idea di partenza � quella del muro
sulla cui superficie il tempo lascia le sue
tracce, che si sedimentano nella vischio-
sit� dell’intonaco grezzo e inglobano ma-
terie differenti a creare complesse strati-
ficazioni materiche. A Liberatore il com-
pito, come � scritto nel testo critico, ˙di
far emergere dalle crepe profonde, dalle
piccole pieghe, dagli impasti corrosi e
dalle improvvise smagliature degli spes-
sori i segni graffiti e le immagini lieve-
mente tracciate con il colore per ritrovare
il senso dell’eterno fluire¨. 

EDISONEDISON
Elettroforniture

civili e industriali
Automazioni

di Leonardo Cane-
strale
1018 Vico del Gargano (FG)
Via del Risorgimento, 90/92
Tel. 0884 99.34.67

Studio Arte Fuori Centro, via Ercole Bom-
belli 22 - Roma. 1-18 febbraio 2005, dal
marted� al venerd�, ore 17,00-20,00.

NICOLA LIBERATORE
Una �fasina� un velo un colore, 2004

di Vincenzo Campobasso
[Poesia ideata verso la mezzanotte di San Silvestro 2004, trascritta la mattina del 1¡ Gennaio
2005, a San Giovanni Rotondo - in Sfoghi d�Anima]

Silenzio!
Un minutino, almeno,
il tempo di pensare ai morti,
con il rispetto lor dovuto;
dopo, riprenderemo il solito bailamme 
di questo consumismo
ch’ogni notte ci possiede pi� di sempre 
a Capodanno
e ci trascina con la forza poderosa 
dei suoi fiumi di spumante
verso la perdizione.

Silenzio!
Almeno per il tempo
di pensare alla tragedia,
all’onda peregrina, tumultuosa che, 
zitta zitta,
s’� scagliata con fragore, con violenza, 
sui corpi inermi della gente

sulle case, sulle cose, sulla terra.

Silenzio!
Appena il tempo d’una lampante 
riflessione,
il tempo di vedere
se sono giuste quelle guerre 
che l’uomo all’uomo porta
con cruda efferatezza,
senza cuore, senza mente, 
senza rispetto di se stesso.

Silenzio!
Anche perch�, parlando gridando 
non sovrastiamo l’eco
della tragedia immane,
l’eco di Tsunami,
del grave genocidio
luttuoso in tutto il mondo.

TSUNAMI

Una poesia

PITTORI DI PUGLIA: GIUSEPPE DE
NITTIS, UN IMPRESSIONISTA ITALIA-
NO ED EUROPEO 

(BARLETTA 1846 — PARIGI 1884)

˙Conosco tutti i colori, tutti i segreti del-
l’aria e dei cieli nella loro intima natura.
Oh, il cielo! Ne ho dipinti di quadri! Cieli,
cieli soltanto e belle nubi � Ø la vita per la
quale sono nato: dipingere, ammirare, so-
gnare �¨? [G. De Nittis, TACCUINI]

Ø in mostra dal 13 novembre 2004 a Ro-
ma, nel Chiostro del Bramante, la pi� com-
pleta e vasta antologica, articolata in 9 se-
zioni, del pittore pugliese che visse in Fran-
cia la sua stagione pi� felice. Le tele, oltre
180 dipinti e 25 opere su carta provenienti
da tutto il mondo, con inediti quali la cele-
bre Strada da Napoli a Brindisi consentono
di tracciare un accurato profilo di un pitto-
re nelle cui frequentazioni troviamo i nomi
di Manet, Degas, Van Gogh, Daudet, Gon-
court, Zola� e che viene considerato il pri-
mo impressionista italiano.

Vita breve ma intensa quella di Giuseppe
De Nittis, che nato nel 1846 a Barletta da
una famiglia di proprietari terrieri, dopo es-
sere stato espulso dall’Accademia di Belle
Arti di Napoli per motivi disciplinari — era
insofferente alle esercitazioni accademiche
di un’arte ˙retriva e conformista¨ — fond�
con alcuni amici la "Scuola di Resina" det-
ta "Repubblica di Portici". Qui approfond�

gli studi sulla luce contemporanea-
mente a quelli che in Francia stava-
no svolgendo gli impressionisti.

Da Napoli si reca a Firenze, dove incon-
tra i "Macchiaioli" e fra loro esegue i primi
luminosi paesaggi che gli procurano noto-
riet�. Il soggiorno fiorentino rappresenta la
prima "stazione" per la m�ta successiva, la
pi� ambita di quegli anni, Parigi.

Degas che nel suo viaggio in Italia aveva
gi� apprezzato il lavoro di De Nittis, lo in-
vit� alla 1a MOSTRA DEGLI IMPRES-
SIONISTI nel 1873. Era il lancio nel bel
mondo parigino che l’occhio attento ed a-
cuto dell’artista "restituisce" in ritratti
d’ambiente considerati inimitabili. Celebri,
infatti, la serie delle Corse di Cavalli ad
Auteil (1883) in cui raffigura la vita dell’a-
ristocrazia e dei ceti borghesi nei loro di-
vertimenti, spazi privilegiati per osservare
e raccontare; opere, tutte, nelle quali � evi-
dente la ricerca del pittore ˙volta a trasmet-
tere il senso del movimento attraverso pun-
ti di vista rialzati, tagli obliqui e primi pia-
ni di spalle¨.

Capolavoro, poi, � il Salotto di Matilde
dedicato alla ormai matura figlia di Girola-
mo Bonaparte, alla quale De Nittis fu pre-
sentato nel 1880 e il cui salotto era punto
d’incontro del mondo politico e culturale
della capitale.

Ø la nuova Parigi che ritrae De Nittis,
quella ricostruita tra il 1853 e il 1870 dal

prefetto della Senna baro-
ne Hausmann, quella dei
grandi boulevards, delle
ampie piazze e dei celebri
caf� vere fucine di talenti
che rinnovarono la cultura
di fine secolo. Gli Impres-
sionisti, infatti, furono gli
artefici della prima rivo-
luzione pittorica che ta-

gli� netto con la tradizione del passato e se-
gn� l’atto di nascita dell’arte moderna.

Ormai celebre, De Nittis attraversa la
Manica e giunge nella Londra della City,
fulcro dell’impero finanziario mondiale. E
uno degli artisti pi� innovatori ed originali
dell’800, ˙meridionale al Sud, francese a
Parigi, londinese a Londra¨, immortala
ponti avvolti in brumose atmosfere, malin-
coniche vedute che fecero esclamare a Van
Gogh: ˙sento di amare Londra vedendo
l’Abbazia di Westminster dipinta da De
Nittis¨.

Nel coro dei consensi il giudizio di
Henry Houssaye: ˙� (De Nittis) formida-
bile disegnatore� il capo, se non il mae-
stro della nuova scuola dei disegnatori dal
vero en plein air� (lui) ha spirito, colore,
una vera conoscenza della prospettiva li-
neare e il dono della prospettiva aerea¨.

Ed eccole, dunque, quelle visioni pro-
spettiche, specchio dei viaggi che avevano
costellato la vita di "Peppino": le grandi
nuvole che si sprigionano dalle nuove navi
a vapore, fra le spumeggianti onde che lo
"scortano" verso l’Inghilterra, o le infinite
fughe di fumo, corona alle prime locomoti-
ve, segno della modernit�, che violano la
stupita campagna meridionale da secoli si-
lente.

Attimi di luce, visioni fugaci, come fuga-

ce ed effimera la nostra esistenza � l’eredit�
artistica di De Nittis, quale la celebre Cola-
zione in giardino, suo vero testamento spi-
rituale: mentre la vista lo stava abbando-
nando, presago forse della fine, egli si con-
geda da noi ritraendo la moglie e il figlio in
una straordinaria sinfonia di bianchi sullo
sfondo di verdi e riposanti foglie.

Per chi aveva amato la pittura sopra ogni
altra cosa e aveva raggiunto una tale qua-
lit�, tale brillantezza e trasparenza di colo-
ri, � unanime il compianto per la precoce
perdita.

Cos� lo ricorda l’amico Dumas figlio nel-
l’epitaffio inciso sulla tomba: ˙Qui giace /
il pittore Giuseppe De Nittis / morto a tren-
totto anni / in piena giovinezza / in pieno a-
more / in piena gloria / come gli eroi e i se-
midei¨.

Leonine Gruvelle, la ˙compagna, amica,

modella e moglie¨ che De Nittis aveva co-
nosciuto e sposato a Parigi nel 1869 ha do-
nato le opere alla citt� natale del marito e la
visita alla mostra, in corso fino al prossimo
27 febbraio 2005, � un doveroso omaggio
ad un artista che ha onorato la sua terra ol-
tre i confini.

Pregevole, e vera miniera di notizie sulla
vita culturale del tempo, il CATALOGO e-
dito dalla Fondazione Mazzotta (Milano)

PITTORI DI PUGLIA
GIUSEPPE DE NITTIS

DE NITTIS, UN IMPRESSIONISTA ITA-
LIANO

Roma — Chiostro del Bramante
Tutti i giorni 10,00-19,00
Sabato 10,00-23,00
Domenica 10,00-20,30

Sono trascorse alcune settimane dal mare-
moto del 26 dicembre, che ha ucciso forse
300mila persone. Si contano anche 20 italia-
ni tra i morti e 232 tra i dispersi.
Il nome tsunami riporta alla memoria pagine
della storia di Capitanata con uno dei pi�
grandi terremoti che la storia moderna ri-
cordi. Erano le 16 del 30 luglio 1627, quan-
do la Daunia venne scossa da un movimento
sismico stimato intorno all’XI grado della
scala Mercalli con epicentro nella zona di
San Severo e Apricena. L’onda tellurica si
propag� verso al costa provocando un mare-
moto la cui onda di risucchio alta diversi
metri cancell� paesi e villaggi che si stende-
vano dalla foce del Fortore fino a Torre Mi-
leto, in territorio di Sannicandro, nei pressi
della sacca orientale del lago di Lesina. La
zona, dopo un primo ritiro delle acque, ven-
ne completamente sommersa dal mare. Il
fronte d’acqua fu sicuramente impressionan-
te: cronache dell’epoca riferiscono che la
citt� di Termoli "precipit�" nel mare. Anche
altre citt� costiere della "montagna del sole"

furono interessate dall’evento, ma con mino-
re intensit�, come le Isole Tremiti. Catastro-
fiche furono le conseguenze del sisma sulla
terraferma. Furono oltre 4.500 le vittime ac-
certate tra San Severo, Apricena, Torremag-
giore, Lesina, San Paolo e Serracapriola. Ø
quanto riportano le cronache dell’epoca re-
datte da un abate di San Severo, Antonio
Lucchino (Del terremoto che add� 30 luglio
1627 ruin� la citt� di San Severo e terre con-
vicine) e da un anonimo (Vera relatione dei
danni fatti dal terremoto nel Regno di Napo-
li) con un diario di quei drammatici giorni.
Nella sola Apricena fu seppellito dalle mace-
rie il 45 per cento degli abitanti, a Serraca-
priola e San Paolo Civitate il 35 per cento.
Gravi anche le riepcussioni  demografiche
con una serie di emigrazioni "verso terre pi�
sicure". A San Severo le famiglie calarono
da 1.100 a 600. La ricostruzione dur� circa
dieci anni.

Antonio D’Amico

Quando lo "tsunami" sommerse il Gargano
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LUCIANO STRUMENTI 
MUSICALI

Editoria musicale classica e leggera
CD,DVD e Video musicali
Basi musicali e riviste
Strumenti didattici per la scuola
Sala prove e studio di registrazione
Service audio e noleggio struemnti
Novit� servizio di accordature pianoforti

Tute le carte di credito e pagobancomat

Biancheria da corredo Tessuti a metraggio 
Intimo e pigiameria Corredini neonati

Uomo donna bambino Merceria 

Qualit� da oltre 100 anni

P u p i l l oP u p i l l o
Nuovi arrivi invernali

71018 Vico del Gargano (FG) Via Papa Giovanni XXIII, 103 Tel. 0884 99..37.50

ampio parcheggio
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RIFLESSIONI
PRESIDENZIALI

˙Inaccettabile il distacco tra ilMez-
zogiorno e il resto del Paese, intollera-
bile lo spreco di risorse umane e natu-
rali e di potenzialit�, intollerabile un
tasso di disoccupazione nazionale
doppio al Sud ripetto al resto del Pae-
se. [...] Il problerna del mezzogiorno
diviene ancora pi� la grande questio-
ne nazionale italiana con l’allarga-
mento dell’Unione europea ad altri
Paesi meno sviluppati, ai quali dal
2006dovr� dedicare un’attenzione
particolare con una riduzione delle ri-
sorse finora destinate ad altri territori,

tra cui una parte del Mezzogiorno d’I-
talia. [...] Tocca principalmente alle
autorit� stataliprovvedere a dotare le
regioni meno favorite, in tempi che
non si dilatino all’infinito, delle infra-
strutture materiali e immateriali di
cuisono carenti: dal completamento
delle grandi vie di comunicazioni,
stradali e ferroviarie, alla predi-sposi-
zione di un adeguato e omogeneo si-
sten�a scolastico e di formazione, fino
ai livelli pi� elevati. E� altres� respon-
sabilit� dei governi far s� che siano at-
tribuiti e riconosciuti a ciascun livello
di governo inferiore, insieme ai poteri
che ad essi � giusto competano e ai

compiti che essi possono meglio svol-
gere, anche le risorse occorrenti per
svolgerli¨.
[Carlo Azeglio Ciampi, Caltanisetta,
16.11.2004]

CONCORSI LETTERALI
7¡ Premio Citt� di Vico del Garga-

no, indetto del Comune di Vico del
Gargano, in collaborazione con la Co-
fine Srl, per romanzo breve, inedito.
La partecipazione � gratuita ed aperta
a tutti. I partecipanti potranno inviare
un unico elaborato inedito, il cui testo
non dovr� superare le 25 cartelle  dat-
tiloscritte. 

Termine di scadenza: 30 aprile
2005. Info: 06.2286204 -poetiC@fa-
stwebnet.it

***
2¡ Premio Nazionale di poesia in

dialetto �Citt� di Ischitella-Pie-tro
Giannone�, indetto dal Comune di I-
schitella, in collaborazionecon l�asso-
ciazione Periferie, persilloge inedita
di poesia in dialetto. Info www.poeti-
delparco.it; Segreteria Premio Nazio-
nale di poesia in dialetto c/o Comune
di Ischitella, via 8 settembre, Ischitel-
li(FG).

N.B. Facci sentire il tuo urlo su:
urlodimetropolis@libero.it
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L�URLO di METR�POLIS a cura di Francesco A.P. Saggese

eventi&concorsi&idee&riflessioni&web&eventi&concorsi&idee&riflessioni&web&eventi&concorsi&idee

LUTTO Giovanni Apruzzese, Bruno Cappuccilli, Luig Damiani, Antonio D�Andola

In Macerata, il 28 giugno 2003, Angela Maria Vaira si � laureata in
Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Scuola Elementare con
votazione 110 e lode su 110, discutendo la tesi: "Il logo: una risorsa di-
dattica per la Scuola  Primaria", relatore il chiar.mo prof. Giuseppe A-
lessandri, correlatore il prof. Stefano Cacciamani.
Il 29 giugno 2004 la stessa si � specializzata in  sostegno Scuoa Ele-
mentare, discutendo la tesi: "Analisi comparata dei Modelli di Diagno-
si Funzionale in uso nelle A.s.l. della provincia di Foggia", relatore il
chiar.mo prof. Piero Cristiani, correlatore il prof. Maurizio Pincherte.
Ad Angela Maria e ai suoi familiari le congratulazioni de Il Gargano
nuovo.
***

Il 20/10/2004 � nato in San Severo  Lazzaro d�Errico. Ai genitori Vin-
cenzo e Concetta Rajo e ai nonni Michele e Filomena, gli auguri de �Il
Gargano Nuovo�

AUGURI Famiglie Vaira e d�Errico

La collaborazione al giornale � gratuita. Te-
sti e immagini possono essere spediti a Il
Gargano nuovo, via del Risorgimento, 36
71018 Vico del Gargano (FG) o E-MAIL
f.mastropaolo@libero.it  
oppure recapitati ai redattori e corrisponden-
ti. Manoscritti e immagini, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
Direttore responsabile Francesco MASTRO-
PAOLO Tel. 0884 99.17.04

E-MAIL f.mastropaolo@libero.it
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Chiuso in tipografia il 2 febbraio 2005

grafiche
di  pumpo

La Rodi solidale, che nella locale
Associazione della Fratres si ritrova
da anni per un�utile e insostituibile
azione di volontariato, legato alla
donazione del sangue, lo scorso 10
ottobre ha reso visita alla stupenda
citt� dell�Aquila. Cinquanta persone
animate da quello spirito di apertura
verso il prossimo che le contraddi-
stingue e quasi naturalmente le por-
ta ogni anno a incontrare realt� di-
verse dalla nostra.

La scelta da parte del presidente,
Enea Bolsieri, e dei suoi collabora-
tori � caduta quest�anno sulla vicina
realt� abruzzese per le numerose af-
finit� storico-culturali che a essa ci
legano.

Si � trattato di un viaggio a ritroso
sulle orme della transumanza, lungo
il �tratturo del Re� che da epoche re-
mote segna un itinerario privilegia-
to, una sorta di antica autostrada, tra
le nostre due regioni. 

Il gruppo, sotto la guida epserta e

competente di Maria Rita Lorenzet-
ti, ha fatto tappa dapprima a Santa
Maria di Collemaggio, che ospita il
Mausoleo di Celestino V, quasi per
restituire la visita allo sfortunato
pontefice che proprio dalla nostra
cittadina garganica � salpato alla ri-
cerca di un approdo sicuro sulla
sponda slava, che un mare in tempe-
sta gli ha negato, facendolo naufra-
gare sulla costa viestana, dove ven-
ne fatto prigioniero.

Ma i legami con la terra d�Abruz-
zo, cos� antica e ricca di storia, non
si fermano qui, perch� lungo quel
�tratturo del Re� sono transitati an-
che elementi di costume ma soprat-
tutto di cultura, come il gruppo ha
potuto scoprire in diversi momenti
della visita alla citt� attraverso le
tante testimonianze artistiche e ar-
chitettoniche.

L�itinerario ha toccato l�imponen-
te Forte Spagnolo, sede del Museo
Nazionale d�Abruzzo e in particola-

re della sezione paleontologica, con
il grande scheletro fossile dell�E-
lephas Meridionalis, e di quella di
arte sacra, la splendida chiesa di San
Bernardino, i signorili portici di
Corso Vittorio Emanuele, le 99 can-
nelle, che ci riportano al principio
della storia di questa citt� e a Corra-
do IV, figlio di Federico II di Svevia,
�puer Apuliae�, per concludersi in
Piazza Palazzo, di fronte alla torre
civica e al monumento allo storico
Sallustio (I sec. a. C.), fautore, sulle
orme del greco Tucidide, della sto-
riografia politica a Roma. E su tutto
le cime svettanti del ghiacciaio del
Gran Sasso d�Italia.

Un�esperienza davvero intensa e
interessante che ha consentito al
gruppo di arricchirsi sul piano uma-
no e culturale e di ritemprarsi per ri-
tornare con rinnovato vigore alle at-
tivit� quotidiane, per un nuovo e
proficuo anno sociale.

Pietro Saggese

FRATRES RODI A L�AQUILA Un viaggio ricco di storia e di cultura

Ø compito difficile ri-
cordare gli avvocati Gio-
vanni Apruzzese e Bruno
Cappuccilli, ma non pos-
so declinare l’invito rivol-
tomi dal Direttore de "Il
Gargano Nuovo".

L’ultima volta che ho
incontrato l’avvocato A-
pruzzese credo sia stato
l’ultimo  giorno del suo
soggiorno a Vico: ero da-
vanti la porta del mio ga-
rage e Lui sopraggiunge-
va per recarsi al solito su-
permercato. Si ferm� e
quasi corrucciato mi dis-
se: ˙Ancora una volta ti
ringrazio del libro che mi
hai regalato, per� voglio
su di esso la tua dedica¨.
Avevo tra le mani un qua-
derno di poesie che avevo
scritte e sottoposi alla sua
critica quella intitolata
Morte, precisando che l’a-
vevo scritta per me, per
darmi coraggio. Gliela
lessi: 

Morte
Quando vieni / non far

rumore / bussa piano alla
mia porta / Vieni senza
medico / e senza prete /
Non mi fai paura / avvici-
nati al mio letto / e se mi

sorridi / sorrider� anch’io
/ chiudendo gli occhi.

E lui comment�: ˙Cos�
la morte � bella, mi hai
fatto coraggio, ne ho biso-
gno¨. 

Lo invitai per l’indoma-
ni a portarmi il libro per
scrivergli la dedica e per
l’occasione gli avrei dato
copia di quella poesia.
Quel domani non c’� sta-
to: l’amore filiale decise
di portarlo lontano da Vi-
co per sottoporlo a cure
migliori e lontano da Vico
ha chiuso i suoi occhi e
spento il suo sorriso. Quel
sorriso che non gli man-
cava mai e col quale ac-
compagnava cause e
clienti. Clienti che duran-
te la sua lunga attivit�
professionale non vide

mai diminuire perch�
confortati dalla sua capa-
cit� professionale, dal suo
cuore e dall’immancabile
sorriso che lo rendeva si-
mile ad un ragazzo pieno
di vita e di energia.

E con l’avvocato Apruz-
zese se n’� andato per
sempre anche l’avvocato
Bruno Cappuccilli.

Di quest’ultimo mi pia-
ce ricordare una circo-
stanza mai dimenticata.
Ero stato eletto sindaco di
Vico per la prima volta: e-
rano tempi duri e critici
ed era difficile ammini-
strare. Mi recai in pretura
per esprimergli le mie fe-
licitazioni perch� Cap-
puccilli era stato nomina-
to vice pretore con fun-
zioni da esercitare. Lo e-
sortai a darmi una mano
non facendo pesare
l’amministrazione della
giustizia contro i poveri e
disoccupati di Vico che,
per pascoli abusivi e pic-
coli furti, erano i clienti
assidui ed abituali della
locale pretura. 

Cappuccilli in quell’oc-
casione mi tranquillizz�
dicendomi: 

˙Non una ma tutte e
due le mani avrai in tuo
aiuto¨. 

E cos� senza venir me-
no ai suoi compiti di Giu-
dice lo avemmo a fianco
dei diseredati con le sue
sentenze sempre miti nel-
le condanne e nelle quali
c’era un cuore che palpita-
va e che fecero di un Giu-
dice quasi un mito. Anche
lui se n’� andato dopo
qualche giorno della di-
partita dell’avvocato A-
pruzzese, quasi che un
crudele ma imperscrutabi-
le destino avesse voluto
accomunare i DUE per-
ch� il vuoto creato fosse
pi� visibile e pi� incolma-
bile per i sopravvissuti.

Avv. Giuseppe 
Matassa

Bruno CappuccilliGiovanni Apruzzese

Amico,
amico caro. queste parole non rie-
scono ad esprimere il senso di
profonda tristezza che hai lasciato
in tutti noi che ti vogliamo bene.
Spero solo che riescano a catturare
un'emozione con cui tu possa farci
un ultimo regalo. Sei andato via
troppo presto, avevi, ancora, molto
da darci lungo la via dell’amicizia
che percorravamo insieme. Quando
ci hai comunicato l’inizio del tuo
ultimo viaggio hai ferito il nostro
cuore con un coltello di ghiaccio.
Eri consapevole., sin dal priiicipio
di questa storia, che il tempo era di-
ventato improvvisamente prezioso,
maledettamente poco, ma lo hai
vissuto con una dignità e un corag-
gio che ci hai resi tutti molto picco-
li ed imbarazzati di fronte alla sere-
nità con cui ci comunicavi notizie
tristi e scoraggianti.
Anche quando il male ti stava vin-
cendo riuscivi sempre a trovare
un'indagine strumentale o di labo-
ratorio che desse a tua moglie Pao-
la e a noi amici un po’ di conforto.
Solo una volta mi hai confessato-
che avevi “un po’ paura” perché
non sapevi dove il tuo ultimoviag-
gio ti avrebbe portato. Ovunque tu
sia andato, amico mio, so che lungo
la tua via ci sono solo due impron-
te: quella di Cristo che ti porta in
braccio, di Colui che ti è sempre
stato vicino e a Cui, sempre con
molto pudore e discrezione, anche

tu ti sei affidato. Eri geloso delle
tue emozioni, dei tuoi sentimenti
ma riuscivi a trasmetterli con tanta
delicatezza. Quando ci hai detto
che cominciavi la tua ultima batta-
glia, consapevole del cammino do-
loroso ed angosciante che inevita-
bilmente portava alla fine, è sceso
il freddo nel nostro ambulatorio, ci
hai svuotati della della gioia con
cui lavoravamo insieme.
Siamo nati amici circa venticinque
anni fa, quando abbiamo condiviso
i timori, le incertezze, le soddisfa-
zioni, le delusioni che la nostra pro-
fessione entusiasmante, ma dura ed
esigente, ci ha fatto vivere insieme.
Adesso che sei andato via portando
conte quei profondi valori umani
che ti hanno avvicinato, consape-
vole alla fine, a Colui che non ti ha
mai lasciato, ci hai resi tutti più po-
veri: noi colleghi, i tuoi pazienti e
coloro che hanno potuto arrichirsi
delle tue conoscenze di affetti, sen-

timenti ed emozioni. Non hai mai
ostentato nella professione la tua
intelligenza e competenza.
Ci sianìo sempre detti che era im-
portante la “sostanza”, la partecipa-
zione al dolore di coloro che si affi-
davano alle nostre capacità, ma for-
se con questo un po’ della tua vita
l’hai lasciata con le, troppe sigaret-
te che dovevano scaldare il freddo
di un dolore che compartecipavi.
tAnche la “Forma”, forse, ci aiuta
nel nostro lavoro, ma subito un sor-
riso ed un “dai” accompagnato da 
da una pacca sulle spalle ci univa
nel renderci consapevoli che era
importante essere e non apaprire. I
ricordi sono ancora troppo doloro-
si, non ancora diventano dolci, e
quelle mani esangui che sfioravo,
negli ultimi giorni del tuo cammino
ancora mi riscaldano l’anima.
Ci manchi, Luigi,
Ci manchi tanto.

Michele Scaramuzzo

A 79 anni, � dece-
duto in Volturino
(Fg) Antonio D’An-
dola, padre del-
l’avv. Venanzio, a
cui vanno le pi�
sentite condo-
glianzede "Il Gar-
gano Nuovo".
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