
Il Gargano ha due grosse
leve: il parco e il progetto
integrato settoriale (Pis).

Se ci liberiamo dalle sco-
rie di un�ideologia che con-
tinua a ritenere il parco pe-
nalizzante per le comunit�
locali, avviare un confronto
sulle opportunit� che s�a-
prono per l�intero territorio
garganico in termini di svi-
luppo, occupazione e qua-
lit� della vita diventa non
solo interessante e profi-
cuo, quanto utile a meglio
comprendere a quali com-
piti sono chiamati istituzio-
ni, associazioni, mondo del-
la cultura e dell�imprendi-
toria per guardare al futuro
del promontorio in modo di-
verso da quello finora pen-
sato.

Parco e Pis sono due pila-
stri, certamente portanti,
di quella grande idea che
va sotto il nome di �proget-
togargano�.

Il dato di fondo � quello
che guarda ai numeri, e
questi dicono che, oggi, il
parco del Gargano � al ter-
zo posto, dopo parco nazio-
nale dell�Arcipelago tosca-
no e parco del Cilento, tra
le aree protette italiane pi�
visitate dagli ecoturisti.

Un movimento che lo
scorso anno, per esempio,
ha fatto registrare  sul Gar-
gano la presenza di oltre
quattordici milioni di visi-
tatori.

In particolare, tanto per
dare un�idea della portata
del fenomeno rappresenta-
to dalla riscoperta delle a-
ree �verdi�, nei 463 comuni
dei parchi nazionali sono
stati almeno centodiciotto
milioni i turisti che vi han-
no soggiornato, per un giro
d�affari che ha sfiorato i
cinque milioni e mezzo di
euro, cifra che corrisponde
ad oltre il sette per cento
del totale della spesa  turi-

stica italiana. Si prevede a
fine 2005 un incremento
addirittura del quindici per
cento.

Se le proiezioni sono que-
ste, e non abbiamo elemen-
ti per affermare il contra-
rio, � chiaro che il Gargano
non potr� non beneficiare
di una grossa fetta di tante
risorse.

Ma se lasciassimo soltan-
to alle cifre la riflessione,
sarebbe da considerare inu-
tile la premessa fatta.

Negli anni sessanta, il
movimento d�opinione che
port�, molti anni dopo, a
far s� che il Gargano diven-
tasse una delle mete pi�
ambite  dagli ecoturisti, a-
veva colto nel segno perch�
i suoi componenti conosce-
vano molto bene  ricchezza
ambientale e storico-cultu-
rale che  candidano il Gar-
gano ad ottenere il ricono-
scimento di patrimonio del-
l�umanit�.

Un�eredit� che dobbiamo
raccogliere cos� come ci �
stata consegnata ma, nello
stesso tempo, da conserva-
re e promuovere.

Non sarebbe certamente
scesa la pioggia di miliardi
di euro, come � successo
con l�approvazione del Pis
Gargano, se non fosse stata
istituita l�area protetta.

Infatti, le linee di inter-
vento previste guardano,
essenzialmente, alla valo-
rizzazione del patrimonio
ambientale e culturale, al
potenziamento della rete
infrastrutturale, interventi
che coprono integralmente
l�intero territorio ricadente
nell�area del parco naziona-
le del Gargano.

Riflettere su questi se-
gnali positivi significa av-
viare una stagione d�oppor-
tunit�, coniugando con in-
telligenza conservazione e
sviluppo.

Progetto Integrato Settoriale (Pis) e Parco

LE LEVE
DELLO SVILUPPO

di FRANCESCO MASTROPAOLO
Un centro visite e museale multimediale
operativi nel presidio aragonese restaura-
to con il concorso delle amministrazioni
del Parco, San Nicandro e Tremiti.

La Torre di Mileto, sul versante nord del Garga-
no, in territorio di San Nicandro, � stata restaura-
ta e aperta al pubblico. Quella che in passato ser-
viva per difendere il territorio dagli attacchi dei
pirati, rivive ospitando un centro visite e un cen-
tro museale multimediale, in grado di offrire tutte
le informazioni sul Parco Nazionale del Gargano e
sulla vicina Riserva Marina delle Isole Tremiti. I
lavori di restauro sono durati sette anni e sono
stati possibili grazie all�impegno della locale Am-
ministrazione guidata da Nicandro Marinacci e ai
fondi del Parco del Gargano. All�esterno della  tor-
re sono stati collocati i cannoni rinvenuti alcuni
anni fa, nei pressi della stessa, sul relitto della Po-
ma Santa Maria.

A completamento del progetto, nella torre sar�
ospitato anche un polo scientifico per il monito-
raggio del mare del triangolo che va da Lesina a
San Nicandro Garganico e fino alle Tremiti. 

A breve a Torre Mileto inizieranno i lavori del
porto turistico, il primo approdo in grado di colle-
gare la Puglia alle Isole Diomedee in meno di 15
minuti, mentre nei pressi di Torre Calarossa (da
restaurare nei prossimi anni), a poche centinaia di
metri da Torre Mileto, verr� ricostruito un antico
trabucco. 

Di origine sveva, la Torre Mileto, o Maletta, dal
nome dello zio di Manfredi che sembra ne avesse
curato la costruzione, venne distrutta  nel 1495,
allorch� furono saccheggiati gli abitati circostanti,
compreso Devia ubicata sulla retrostante collina.
La torre sveva venne riedificata nel XVI secolo. 

Nella prima met� del Novecento, la torre ha o-
spitato la locale guardia di Finanza. Poi, a partire
dagli anni Sessanta, � caduta in abbandono.

Il sistema delle torri dislocate nei punti strate-
gici della costa garganica tra Lesina e Manfredo-
nia era funzionale all�avvistamento degli invasori
che giungevano dal mare. Con classico metodo dei
segnali di fuoco le informazioni venivano trasmes-
se a vista da una torre all�altra del sistema. La
Torre di Mileto era tra quella del Fortore, ad ave-
st rispetto ad essa, e quella di Calarossa, visibile a
poca distanza ad est.

Da Nord a Sud, le torri del Gargano che oggi re-
stano sono: Torre Mozza,  Torre Fortore; Torre di
Scampamorte, Torre di Mileto; Torri di Varano,
Torre di Montepucci, Torre di Usmai, Torre di Ca-
lalunga, Torre di Sfinale, Torre di Porticello, Tor-
re di Portonuovo, Torre della Gattarella, Torre di
San Felice, Torre di Portogreco, Torre del Segnale,
Torre del Vaccaio, Torre Rivoli, Torre Pietra.

Clic su Torre Mileto
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Di torre in torre...  sulle rotte dei pirati

a cura di TERESA MARIA RAUZINO

La cultura garganica, a dispetto
della tendenza all�individualismo del-
la societ� moderna, fortunatamente
offre ancora spazi, affinch� un  �io�
incontri un �tu� e formino insieme un
�noi�, per vincere in questo modo la
solitudine.

Piazze per sentirsi aggregati, os-
servati, confortati, ascoltati; spazi
per avere la libert� di esprimere la
propria identit�; agor� per conversa-
re, scambiare opinioni e punti di vista
anche divergenti, senza alcun timore.

E il Gargano, nel clou di questa e-
state, ha messo a disposizione le sue
numerose e antiche piazze, per dare
modo in molti casi ai presenti di svol-
gere i ruoli di attore e di spettatore.

L�alloro credo spetti al forum del
Carpino Folk Festival, che pare abbia
entusiasmato il pubblico giovanile, il
quale, incontrandosi, ha avuto modo
di coltivare la dimensione socio-affet-
tiva della personalit� attraverso la
musica etnica, ritmata da strumenti
prevalentemente a percussione.

Un giovane di Belluno, entusiasta
confida: ˙Sono andato a Carpino

quattro sere consecutive; ho voluto
essere presente anche l�ultima sera-
ta, nonostante la pioggia e la febbre.
Grande! Non avrei mai immaginato
che un paesino cos� piccolo potesse
dare emozioni
cos� forti! Sera-
te interessanti,
per l�alternanza
dei gruppi di
qualit�, indi-
menticabili so-
prattutto per il
dopo serata:
giovani riuniti
a suonare, chi il giamb�, chi la chi-
tarra, chi i piattini; alcuni gruppi e-
rano davvero bravi! Ti univi ad essi,
se volevi, potevi suonare e cantare
anche tu, e cos� facevi l�alba. Bello,
bellissimo! Ora che torno su, voglio
portare un poster per ricordo¨.

Spettacolare anche la piazza di Ca-
pojale, tra mare e lago, dove le asso-
ciazioni Pro Loco e �Le gemme del
Gargano� hanno consentito a turisti e
locali di incontrarsi per degustare
piatti tipici, condividere passeggiate,

balli e conversazioni.
Gremita anche la piazza di Torre

Mileto, che ha offerto ai villeggianti
la possibilit� di riandare indietro nel
tempo con una festa in costume per

rievocare gli at-
tacchi dei pira-
ti.

Interessante
anche l�idea di
Apricena, che
ha recuperato
la memoria del-
la sua etimolo-
gia, riandando

ai tempi dell�ultima possanza, il
grande Federico, e offrendo ai presen-
ti �apri� a �cena�.

Lodevoli le idee di Rodi Garganico,
che ha puntato sulla cultura con la
settimana del libro, cos� valorizzando
opere e autori garganici che attendo-
no di essere letti, e di Vico che ha of-
ferto il foro ai suoi illuministi, Del Vi-
scio e Manicone, e a una rassegna
teatrale di qualit�, mentre Ischitella
ha continuato a intessere il dialogo
con la poesia dialettale.

Anche Salvatore Villani ha portato
Tarantella Fest 2005 in numerose
piazze dei nostri paesi.

Piazze significative, probabilmente
da coordinare a livello organizzativo:
fori da progettare non solo a livello di
singolo comune, ma almeno di pro-
montorio, per un�offerta culturale in-
tegrata, variegata, mirata, originale,
rispettosa dell�identit� e singolarit�
di ciascun paese.

Piazze da rianimare per contrasta-
re il costume dell�omologazione, il
pregiudizio etnico, il campanilismo,
la solitudine del cittadino globalizza-
to, il quale sembra anteporre la TV
e/o la comunicazione �in rete� a quel-
la che richiede la presenza e il con-
tatto umano.

Agor� per restituire all�individuo
della societ�  �liquida moderna�, poco
coesa e alienata, il ruolo del cittadino
attore e non solo fruitore, partecipan-
do della vita del Gargano riappro-
priandosi dei propri poteri, come ac-
cadeva nelle piazze dell�antica Gre-
cia.

Leonarda Crisetti

Spazi di socializzazione e di 
educazione interculturale

Agor� 
del Gargano 
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La caduta di Costantinopoli ad opera
dei turchi, il 29 maggio 1453, dest� un�e-
norme impressione in tutto l�Occidente. I
vincitori, sfruttando l�ondata di panico su-
scitato nel mondo cristiano, si lanciarono
in una serie di campagne militari per con-
quistare tutto il bacino dell�Adriatico. Sot-
to costante pericolo furono soprattutto i
territori veneti dell�Istria e della Dalma-
zia. Mentre la potenza della Serenissima
Repubblica di Venezia, un tempo regina
del Mediterraneo, andava declinando, le
scorrerie barbaresche si intensificarono.
Le pi� colpite erano le coste pugliesi. 

Per contrastare le scorrerie dei pirati,
l�imperatore Carlo V, a partire dal 1537,
diede l�avvio alla costruzione di numerose
torri lungo tutte le coste del vicereame.
Alcune furono ricostruite negli stessi luo-
ghi un tempo occupati da torri romane,
bizantine, sveve o angioine: il principio
difensivo, gi� adottato sin dall�epoca ro-
mana, di proteggersi mediante torri di av-
vistamento, continuava ad essere ancora
validissimo. Il piano difensivo fu ideato
dal vicer� Pedro di Toledo, ma soltanto
don Pedro Afan de Ribera lo attu� siste-
maticamente. L�avvistamento di navi so-
spette veniva annunciato durante il gior-
no con l�elevazione di colonne di fumo, du-
rante la notte con l�accensione di fiaccole:
il numero di fuochi doveva essere pari al
numero delle imbarcazioni nemiche avvi-
state. 

Per una difesa efficiente si ravvis� la
necessit� di costruire dieci torri lungo le
coste della Capitanata dal Fortore a Man-
fredonia. 

La distanza tra le torri variava in fun-
zione della morfologia della costa lungo la

quale esse erano distribuite: poteva rag-
giungere i 30 chilometri nel caso di zone
concave di spiaggia o di coste rocciose sen-
za insenature; ridursi a circa 10 chilome-
tri nel caso di costa frastagliata.

Per uniformare le tipologie e le moda-
lit� difensive, ogni opera fortificata dove-
va essere autorizzata dalla Regia Corte,
mentre quelle gi� esistenti e ritenute ido-
nee furono espropriate. L�ubicazione e la
dislocazione delle torri avvenivano in mo-
do tale che le stesse costituissero un cor-
done ininterrotto: ogni torre �guardava a
vista� la precedente e la successiva. Furo-
no quindi costruite nuove torri, mentre le
esistenti furono modificate e restaurate.
Accanto alle torri cilindriche ne compar-
vero di quadrate, specie nei punti nevral-
gici e maggiormente esposti. Furono de-
nominate torri �cavallare�, perch� poste

sotto la guardia di un uomo a cavallo, in
grado di allertare rapidamente il pi� vici-
no presidio militare. 

L�accesso alla torre era consentito me-
diante una scala volante o fissa e un pic-
colo ponte levatoio collocati entrambi sul-
la parete a monte. La parete rivolta verso
il mare era cieca (dal momento che era la
pi� esposta al pericolo) e le due laterali e-
rano munite di feritoie. L�accesso al ter-
razzo era sempre ricavato nello spessore
della muratura sopra la porta d�ingresso.

Salvo casi particolari, le torri furono co-
struite con grande parsimonia. Quelle co-
struite in precedenza dai privati oppure
dalle varie Universit� (i Comuni), venne-
ro incamerate dallo Stato, previo rimbor-
so delle spese sostenute per la costruzio-
ne. Le Universit� dovettero farsi carico
del pagamento dei salari dei militi e dei

cavallari in servizio presso le torri e, per
le torri che ne erano dotate, della ˙feluca
di guardia¨ (rematori con barca). I lavori
di costruzione procedettero con grande
lentezza. Nel dicembre 1594 Carlo Gam-
bacorta visit� le torri costiere della Capi-
tanata e di esse compil� delle minuziose
schede, oggi conservate presso la Bibliote-
ca Nazionale di Parigi. Ogni scheda, oltre
ad una sistematica relazione sulle carat-
teristiche e sullo stato di ciascuna torre,
ne contiene la pianta, la sezione e la ve-
duta prospettica. 

Delle torri censite, sei risultano incom-
plete (quattro mancavano del coronamen-
to, non ancora iniziato); ventidue hanno
le caditoie; quattro risultano senza; due
torri incomplete hanno invece il corona-
mento a caditoie. 

Le caditoie erano delle botole aperte in

successione lungo il cammino di ronda
della costruzione difensiva, da cui era
possibile rovesciare sul nemico sottostan-
te ogni tipo di proiettile o oggetto contun-
dente. 

Sulle caditoie mancano in qualche caso
riscontri rispetto al catalogo di Gamba-
corta. Ad esempio, la torre di Calalunga
aveva il cordolo di coronamento che le tor-
ri con caditoie non hanno mai. Afferma
Vittorio Faglia: ˙Solo i restauri potrebbe-
ro essere di aiuto a definire se Carlo Gam-
bacorta abbia rispettato a suo tempo la
verit�. Era nella sua terra, e ci� dovrebbe
costituire buona garanzia; era alla secon-
da sua esperienza di censimento, e vole-
va, come sempre, ben figurare a Napoli¨.
Faglia avanza il dubbio che Gambacorta
abbia compilato qualche scheda senza ef-
fettuare il sopralluogo, contentandosi di
interrogare il torriero, ˙sicuramente im-
preciso e intimidito¨. Egli avanza forti
dubbi anche per Torre Fortore, che non
presenta le caditoie. Non � possibile che
la mancanza fosse dovuta alla tardiva
realizzazione della difesa costiera in que-
sta provincia, per programmi che ritene-
vano pi� urgente la difesa di Terra d�O-
tranto o il Principato Citra, e che in con-
seguenza del ritardo fosse avvenuto un ri-
pensamento semplificativo: delle torri
daune, (tutte confermate con caditoie dal
Gambacorta nel 1594), quattro (Sfinale,
Porticello, Gattarella, Aglio) avevano, co-
me quella di Calalunga, un cordolo di co-
ronamento. Per lo studioso, solo i restau-
ri potrebbero confermare se, come � quasi
certo, la svista di Torre Fortore di Carlo
Gambacorta si sia ripetuta anche per
queste quattro torri.

TORRI DI VARANO

Le torri pi� antiche, probabilmente del-
la fine del Duecento, sono quelle che sor-
gono alla foce Est del lago di Varano: ci-
lindriche e di dimensione media, hanno
merli ghibellini (a coda di rondine) molto
rari nella nostra regione. Di uguale forma
e di diversa grandezza, erano state co-
struite alla fine del XIII secolo dagli An-
gioini a difesa delle due sponde del-
l�imboccatura orientale del lago. Secondo
alcune cronache del tempo, pare che esse
siano servite per un certo periodo anche
come collegamento fra la Abbazia delle
Tremiti ed alcune abbazie e castelli del-
l�entroterra da questa dipendenti. Le tor-
ri di Varano probabilmente furono fatte
edificare da Riccardo per conto di Carlo I
d�Angi�. Adesso una delle due torri � per
met� diroccata.

TORRE MONTEPUCCI

Edificata nel 1569, prende il nome dal
toponimo della zona, probabilmente Mon-
te Orcius.

La struttura � tronco piramidale senza
caditoie in controscarpa e senza cordolo.
La torre � completa nei due piani. Appar-
tiene al Demanio dello Stato e attual-
mente non ha nessuna utilizzazione. 

Intorno agli anni Sessanta la Torre di
Montepucci divenne, per qualche anno, la
residenza dell�artista Manlio Guberti che
vi apr� un ospitale Club della Tavolozza.
Pittore, incisore e poeta, Manlio ha scrit-
to il primo manuale di �serigrafia� e nella
prestigiosa collana dei Manuali Hoepli
pubblic� ˙La Vela¨, un vero classico del
genere. Guberti aveva studiato musica e
giurisprudenza, laureandosi nel 1939 al-
l�Universit� di Bologna. Dopo la entr� al-
l�Accademia di Belle Arti di Roma, diplo-
mandosi nel 1944. Nello stesso anno par-
tecip� alla Biennale di Venezia e in se-
guito ad oltre 50 esposizioni personali in
Italia e nel mondo. La citt� di Yaroslav, a
nord di Mosca, ha acquisito molti dipinti
e incisioni all�artista per dedicargli una
sezione della propria galleria. Per pubbli-
cizzare questo evento, il museo pubblic�
un calendario titolato �Galleria Manlio�,
con quattro dipinti e alcune poesie tra-
dotte in russo. 

Guberti fuggiva dalla notoriet�, amava
i luoghi incontaminati e selvaggi, i deser-

ti. All�inizio degli anni Cinquanta tra-
scorse un periodo negli Stati Uniti, nel
mitico Far West dove interpret� magi-
stralmente la magia del deserto. Un uo-
mo coltissimo, curioso di tutto. Oltre a li-
bri di poesie, pubblic� un epistolario, con
lettere di una suggestione e di una forza
eccezionali. In una di esse scrive: ˙La lu-
na non � ancora sorta, l�aria � tanto cal-
ma che le stelle non scintillano: stanno
fisse, a guardare a lungo questo cielo
sembra di vedere dall�alto un prato fiori-
to. In una notte come questa, va� dove non
ci siano altre luci che le stelle, sdr�iati te-
nendo le palme delle mani aperte verso il
cielo, rovesciate come se dovessi sostene-
re un soffitto, e scrivimi che effetto ti fa¨. 

Manlio era capace di contemplare
un�onda, intuendo l�ordine nell�apparente
disordine e leggendovi armonie �frattali�:
˙In questi giorni ho fatto diversi studi di
onde, specialmente vedendole dall�alto
capisco perch� gli antichi aggiogarono al
carro di Pos�idon i cavalli, che sono forse
gli animali pi� belli della terra. Nei ma-
rosi si scopre una simmetria regolare, co-
me nel mare di certi bassorilievi arcaici...¨.

TORRE USMAI

Ultimata nel 1569 in territorio di Pe-
schici, la torre ha un�altezza di circa  12
metri. Era provvista di una cisterna dove
si raccoglieva l�acqua della terrazza. L�in-
gresso era posto al piano superiore e vi si
accedeva tramite una scala lignea che ve-
niva abbassata dall�interno solo per chi
non era temuto. E� costruita in pietrame
locale. 

Restaurata parzialmente dnl 1980 da
Gian Battista De Tommasi, le pareti e-
sterne sono oggi ricoperte di intonaco spe-

ciale tipo cocciopesto, i parametri sono di
pietrame informe. Il muretto di protezio-
ne delle caditoie � spesso incurvato verso
l�interno. Il restauro esterno realizzato
dalla Soprintendenza di Bari non ha evi-
denziato segni di caditoie nel coronamen-
to. Solo sullo spigolo a monte della costa
sud, si nota un probabile segno del bar-
bacane d�angolo. 

La volta di copertura � stata ricostrui-
ta con tufi squadrati. La mancanza del-
l�apparato  di coronamento ha facilitato il
restauro, ma il tutto � stato intonacato fa-
cendo perdere il segno dell�intervento. 

La struttura della torre � di poca consi-
stenza. L�intercarpedine fra il parametro
esterno e interno � colmata da pietrame
minuto, malta e pozzolana. 

TORRE SFINALE

Torre di Sfinale in territorio di Peschi-
ci, ubicata in una antica palude, oggi pro-
sciugata, detta  Sfinale, � di propriet� del
Demanio. La torre non � ristrutturata e
si presenta allo stato di rudere. 

Costruita tra il 1568 e il 1569, la torre
� quadrangolare a tronco di piramide. La
lieve scarpatura dei muri si conclude in
un coronamento che presenta 4 o 5 cadi-
toie per ogni la-
to. L�accesso al-
la torre era in
alto con scale di
legno retrattili,
in seguito sosti-
tuite da rampe
in muratura.

Non � pi� rin-
tracciabile il co-
ronamento per
le vicende del

tempo ma, a differenza delle altre torri,
tale elemento non � stato sostituito con
sovrastrutture moderne.

TORRE PORTICELLO

La torre � ubicata in un piccolo porto
naturale della costa viestana. �Comuni-
ca� con il castello di Vieste, la torre di San
Felice e con la torre di Calalunga.

E� di propriet� privata dal 1984, usata
come abitazione saltuaria.

Eretta nel 1598 con materiali tipici del
luogo, il tetto a due falde della torre � sta-
to sostituito, a livello di colmo, da un tet-
to piano a terrazza. Le pareti esterne so-
no state scrostate dell�intonaco di malta
cementizia ed � stata lasciata a nudo la
muratura in pietra. Il cordolo finto, rea-
lizzato ad una quota pi� alta rispetto al-
l�originario, presenta un tetto a capanna
sul sopralzo originario. Il restauro di Tor-
re Porticello, strutturalmente molto simi-
le a Torre San Felice, ha sepolto sotto un
rivestimento di cinquanta centimetri il
cordolo leggibile prima dell�intervento, a-
vrebbe potuto dimostrare, se attentamen-
te letto, l�assenza di caditoie. Il restauro
ha comportato un�evidente falsificazione
architettonica della torre.

TORRE SAN FELICE

La torre prende il nome dal luogo, baia
di San Felice, a est di Vieste, in localit�
Testa del Gargano. Anche l�architello na-
turale nel tratto di mare di fronte alla
torre ha lo stesso nome.

Fu edificata intorno al 1568 e la sua
presenza in prossimit� della Testa del
Gargano � riportata nella cartografia an-
tica. 

Si innalza su tre piani ed ha lo schema
tipico del tardo periodo viceregnale, nella
seconda met� del XVI secolo: un massic-
cio corpo tronco piramidale dalle pareti li-
sce; piccolissime aperture; ingresso so-
praelevato sul lato a monte, raggiungibi-
le con una ripida scala in pietra.

I materiali sono conci in pietra tipici
del luogo.

Attualmente l�immagine della torre �
falsata dalla recente sopraelevazione con
tetto a falde, che ha cancellato quasi ogni
traccia dell�antico coronamento. Il restau-
ro (con sopralzo e senza caditoie), rea-
lizzato dalla soprintendenza di Bari nel
1985, non ha evidenziato segni di caditoie
sotto l�intonaco delle murature esterne di
coronamento. 

La torre sub� il massimo degrado dopo
l�abbandono da parte della Guardia di Fi-
nanza, negli anni Settanta. Dal 1984 ap-
partiene al demanio marittimo; attual-
mente � in concessione al Comune di Vie-
ste. Negli anni scorsi vi fu aperto un pun-
to informativo turistico e fu affittata per
una mostra di artigianato locale. Oggi �
disabitata, non c�� la fruizione pubblica e
la salvaguardia da atti vandalici. Lo spa-
zio antistante � occupato da una fatiscen-
te baracca, utilizzata come posto di risto-
ro durante la stagione estiva.  

La segnaletica del Parco, che indica la
torre come monumento storico, rende an-
cora pi� stridente l�impatto visivo.

Dopo che il pericolo turco
cess�, le torri sono state
mantenute in piedi dignito-
samente finch� hanno avuto
una funzione specifica: fino
al secolo scorso, in qualche
caso fino a pochi decenni ad-
dietro, servivano per avvi-
stare i contrabbandieri. In
seguito, furono per troppo
tempo sottovalutate e abban-
donate, fino a cadere in rovi-
na. L�abbandono � stato to-
tale sia che fossero propriet�
di privati sia che apparte-
nessero al Demanio.  
Le torri ormai sono conside-
rate dei monumenti naziona-
li, sottoposti a vincolo come
tutti gli edifici storici di un
certo valore e di una certa
vetust� 

TORRE MONTEPUCCI

TORRI DI VARANO

Di torre in torre...
di TERESA MARIA RAUZINO
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La Torre Mileto, o Maletta, dal nome dello zio di
Manfredi che sembra ne avesse curato la costruzio-
ne, venne riedificata nel XVI secolo. In quel periodo
furono erette o ricostruite anche le torri di Lesina,
Calarossa, Montepucci, Calalunga; quest�ultima,
non ancora presidiata, nel 1570 venne assalita e
smantellata dai Turchi. Entro il 1569 furono co-
struite anche le torri del Ponte della Spiga, di Por-
ticello o di Punta Molinella, di Molinella, di Porto-
nuovo, di San Felice o della testa del Gargano, di
Campi o dell�Aglio, dei Preposti ( a San Menaio) e
della Pergola, della Punta di Monte Barone, del
Porto o della spiaggia di Mattinata, di Monte Sa-
raceno, della spiaggia di Manfredonia, della punta
della Pietra.

***
Le torri del Gargano sono quasi tutte quadrango-

lari a tronco di piramide; la lieve scarpatura (incli-
nazione) dei muri si conclude in un coronamento
che presenta quattro o cinque caditoie per ogni lato.
Per lo pi� ad un solo vano e con una sola porta, le
torri avevano una cisterna per la raccolta delle ac-
que piovane. L�accesso era posto in alto ed avveniva
con scale di legno retrattili, in seguito sostituite da
rampe in muratura.

***

Molte torri (Sfinale, Calalunga, Portonuovo, San
Felice, Torre Petra, Monte Pucci) hanno perso il co-
ronamento per le vicende del tempo oppure perch� �
stato sostituito con sovrastrutture pi� moderne. Le
uniche a non aver subito alcun restauro sono le tor-
ri di Sfinale e Calarossa.

TORRE SAN FELICE

...sulle rotte 
dei pirati

Giacoma Beccarini
[Disegno di Primiana Nista]

Niente di nuovo sotto il sole. La pirateria era
praticata sin dall�antichit� dai ˙popoli del mare¨:
i Cretesi, i Fenici, i Greci e gli Etruschi attacca-
vano le navi nemiche per impossessarsi di merci
e uomini. I Romani, non riuscendo a debellare il
fenomeno, avevano varato un�apposita legge, la
�Lex Gabinia de piratis persequendis� (67 a.C.),
che diede a Pompeo i pieni poteri. Ci fu una tre-
gua ma, a partire da VII sec. d.C., il Mediterra-
neo torn� ad essere �infestato� dai pirati, questa
volta musulmani: la �Jih�d� islamica (lotta con-
tro gli infedeli) si tradusse in attacchi alle navi
cristiane, costrette a ridurre i traffici nel Medi-
terraneo. 

Nei secoli pi� recenti, la presenza nell�Adriati-
co della flotta veneta, alleata con quella dell�im-
pero d�Oriente, una flotta che nel 997 al coman-
do del doge Pietro Orseolo II aveva sconfitto i dal-
mati Narentini, imped� ai Saraceni di far valere

la loro potenza. Ma le navi della Mezzaluna non
desistevano dal portare i loro repentini attacchi
lungo le coste sia dell�Adriatico sia dello Ionio. 

Tra pirati e corsari, attivi in una incessante
guerra marinara che travagli� il Mediterraneo,
anche se spesso si confondono, c�� differenza. Il
˙pirata¨ correva il mare e depredava i vascelli e
le coste per il proprio tornaconto. Il corsaro era
invece un mercenario del mare al servizio di un
governo, con regolare investitura (per cui uf-
ficialmente doveva rispettare una legge di guer-
ra). In realt�, secondo Vittorio Faglia ˙molti e di
diversa bandiera erano i corsari ma tutti in quei
secoli furono pirati Papi: Imperatori, Sultani e
condottieri¨. E accadeva che pirati ˙occidentali¨
travestiti da Turchi o Schiavoni facessero fre-
quenti incursioni, rubando ai propri connaziona-
li. 

Tra i pi� famosi corsari al servizio dei Turchi

ricordiamo Leone Strozzi, priore di Capua e capi-
tano delle galere dell�ordine di Malta; i quattro
fratelli Barbarossa; Dragut, noto per l�assedio di
Malta (1565) e per le scorrerie lungo le coste a-
driatiche; Uluc Al� od Occhial�, famigerato frate
calabrese il cui vero nome era Luca Galeni, che
combatt� a Lepanto. 

Essi si spinsero nel Mediterraneo, effettuando
frequenti sbarchi e saccheggi lungo le sue coste.
Nelle contrade del promontorio garganico aleg-
giano ancora leggende su meravigliosi tesori na-
scosti dai pirati. Tra i ruderi di casali, nelle torri
costiere, negli antri cavernosi, fra le mura di an-
tiche abbazie, nei boschi o presso sorgenti, i con-
tadini si affannarono alla loro ricerca. Talvolta
un sacchetto o un�anfora piena di monete d�oro ri-
pagarono le loro fatiche, ma la stragrande mag-
gioranza dei tesori rimase nascosta nello scrigno
segreto della leggenda.

Fra i pi� noti vi fu Kair ad-din
(1475—1546), detto il Barbarossa, un
corsaro al servizio del sultano Solima-
no (1520-1566). Non mancano sugge-
stioni e leggende riferibili a questo cor-
saro legato a un luogo-simbolo dell�im-
maginario collettivo di Peschici: l�anti-
ca badia di Santa Maria di K�lena.
Dall�abbazia benedettina, un cammi-
namento sotterraneo portava  alla �ca-
letta� del Jalillo: il passaggio segreto
serviva ai frati per sfuggire alle fre-
quenti scorribande del pirata, permet-
tendo loro di raggiungere il mare, pren-
dere il largo e rifugiarsi nella badia for-
tificata di Tremiti. Il Vocino parla di
˙un tesoro nascosto a K�lena insieme
con la salma della figlia del corsaro
Barbarossa alla fine del 1500. In realt�
la storia ci documenta che Kair ad-din
non ebbe mai una figlia: spos� invece
una nobile fanciulla quando era molto
anziano, qualche anno prima di mori-
re. 

Khair-ad-din era un greco di origine
turca che aveva ereditato dal padre
Giacobbe lo spirito combattivo e l�amo-
re per il mare; la madre, figlia di un
prete copto, gli aveva in-
culcato una forte religio-
sit�, che si tradusse nello
stimolo alla guerra santa
(gihad).  Al comando di
una galea, con i suoi fra-
telli Arug e Isac, egli e-
sercit� il commercio e la
pirateria al largo di Rodi.
In seguito ad un attacco
dei Cavalieri di Malta
(irriducibili nemici dei
musulmani), Isac mor�;
Arug e gli uomini dell�e-
quipaggio furono cattu-
rati. Arug, liberato dopo
il pagamento del riscat-
to, si diede alla pirateria.
In base ad un tacito ac-
cordo con il sultano di
Tunisi, e in cambio di un
decimo del bottino, trov�
sempre un sicuro rifugio
in quel porto. 

Il commercio cristiano
sub� perdite considerevo-
li: i fratelli Barbarossa
spadroneggiarono per
molti anni lungo il tratto

di costa da Tripoli a Tangeri. Arug si
proclam� re di Algeri. 

Nel 1533 Solimano affid� a Khair ad-
din un incarico importante: la ricostru-
zione e l�organizzazione della flotta ot-
tomana. Il Barbarossa si gett� con en-
tusiasmo nella nuova impresa. 

La Tunisia in mano del Barbarossa
era una minaccia talmente grave per i
possedimenti spagnoli di Sicilia e del-
l�Italia meridionale che l�imperatore
Carlo V si alle�, per conto del Sultano,
con la �cattolicissima� Francia di Fran-
cesco I: nel 1543, 100 galee turche aiu-
tarono i francesi contro Carlo V. 

Khair ad-din assal� Reggio Calabria
dove rap� un�avvenente fanciulla di-
ciottenne, Dona Maria, figlia di un go-
vernatore spagnolo, e la spos�. Assal�
poi Gaeta e Nizza. Nella primavera del
1544 saccheggi� le isole  d�Elba, di I-
schia e Procida, e impose dei tributi al-
le isole Lipari. Il suo rientro a Costan-
tinopoli fu un vero trionfo: venne accla-
mato re del mare. Per merito suo, la po-
tenza ottomana si impose su tutto il
Mediterraneo.  Nel luglio del 1546, una
violenta febbre lo uccise.

Anche se il vicer� don Pedro di Toledo si
era prodigato nel far costruire, nei luoghi
pi� esposti al pericolo, baluardi di difesa e
di avvistamento, le minacce dei Saraceni,
con repentini attacchi a sorpresa, si fecero
sentire nella prima met� del millecinque-
cento su tutte le coste del Gargano.

Il 15 luglio 1554 Vieste fu espugnata da
Draguth, giunto con settanta galee. 

Il cronista Bacco scrisse: ˙Ultimamente,
nell�anno 1554 del mese di luglio, non senza
colpa dei Governatori Provinciali di quel
tempo, dopo l�esser stata sette giorni asse-
diata da Draguth con settanta galere del-
l�armata del Gran Turco (Solimano il Ma-
gnifico), fu ultimamente, non potendosi pi�
difendere, saccheggiata, presa e abbruggia-
ta con preda notabile di cittadini e ricchez-
ze e con perdita di sette milia anime tra pre-
si e morti¨. 

Anche il Sarnelli registr� l�evento: ̇ In set-
te giorni (Vieste) fu presa, messa a sacco, e
privata di settemila abitanti, fra schiauvi e
morti¨. Il dato � sicuramente esagerato, co-
munque il numero dei viestani fatti prigio-
nieri fu molto elevato, se l�eco di questo sac-
cheggio arriv� in Vaticano. 

Vicino alla Cattedrale di Vieste si trova
ancora il masso, denominato ˙Chianca ama-
ra¨ (pietra amara), dove Draguth avrebbe
fatto decapitare i 7mila viestani. Quando
nel luglio 1554 la sua flotta si present� al-
l�improvviso di fronte all�isolotto del Faro, i
cittadini si rifugiarono entro le mura fortifi-
cate. L�assedio dur� sette giorni e, forse, la

citt� non sarebbe mai caduta se il canonico
Nerbis non avesse patteggiato la resa. Non
appena furono aperte le porte, i turchi sac-
cheggiarono case e chiese; torturarono e
trucidarono moltissime persone, tra cui
donne, bambini ed anziani. La Chianca ros-
seggi� orribilmente di sangue, che flu� nelle
vie cittadine. Mentre i giovani validi d�ambo

i sessi venivano portati in catene sulle navi
per poi essere venduti come schiavi, il fero-
ce Rais ordin� di incendiare la citt�. Quindi
— come racconta lo storico Giuliani — fece
ammazzare il canonico Nerbis, dandogli la
punizione che meritava un traditore. 

Chi era Draguth? Originario dell�Anatolia
(Turchia), fu uno dei pochi pirati d�origine
musulmana, poich� gli altri erano dei cri-
stiani rinnegati. Da giovane aveva comin-
ciato a �correre� i mari come luogotenente
del Barbarossa. Nel 1551 divenne un corsa-
ro alle dipendenze di Solimano II il Magni-
fico. Gli fu affidata la flotta della Mezzalu-
na con l�incarico di Rais e merit� l�appellati-
vo di �Spada snudata dell�Islam�. Ogni bat-
taglia era per lui un�opera meritoria per il
Paradiso: la sua ferocia trovava giustifica-
zione nei precetti del Corano. Attaccava
continuamente le coste cristiane del Medi-
terraneo, 

Caduto prigioniero dei veneziani, Dra-
guth fu liberato da Khair-Ad-Din, che pag�
per lui un cospicuo riscatto. Successe al
Barbarossa quando questi mor�, diventando
il capo della marineria turca. 

Al tempo di Ottone I di Sassonia, so-
vrano del Sacro Romano Impero, i Sara-
ceni assalirono il Gargano per depreda-
re il santuario di Monte Sant�Angelo dei
beni offerti dai numerosi fedeli che vi ac-
correvano. Correva l�anno 970. Il princi-
pe longobardo Pandolfo, duca di Bene-
vento, e Sueripolo capitano degli Slavi,
alleati dell�imperatore, venuti in soccor-
so dei garganici, riuscirono ad  evitare lo
scempio del luogo sacro e a salvaguar-
darne l�incolumit�, sconfiggendo gli as-
salitori. Per ringraziare dell�aiuto rice-
vuto, Ottone don� dei territori al condot-
tiero slavo. Sorsero cos� le �colonie� sla-
ve di Vico e di Peschici.

Peschici sub� le incursioni turche ne-
gli anni 1566, 1590, 1672, 1674, 1680.
La pi� massiccia avvenne nel 1556; fu
simile, se consideriamo la proporzione
degli abitanti, al saccheggio che Vieste
sub� nel 1554 ad opera di Draguth. Solo

cos� possiamo spiegarci il crollo quasi to-
tale della popolazione peschiciana, che,
rispetto ai 207 fuochi del 1552, nel 1561
registra soltanto 13 fuochi. 

La ˙rifondazione¨ del centro abitato
distrutto avvenne ad opera degli immi-
grati ˙Schiauoni o Morlacchj¨. Nell�arco
di trentaquattro anni si pass�, infatti,
dai circa 65 abitanti del 1561 ai 930 abi-
tanti del 1595. 

La �Terra� di Peschici era quindi abi-
tata dagli Schiavoni. Furono essi che nel
Cinquecento fabbricarono le mura di
cinta. Grazie ad esse, Peschici divenne il
baluardo delle citt� vicine. I suoi abitan-
ti slavi, prima che fossero edificate le
torri di Montepucci, Calalunga ed U-
smai, in collegamento con tutte le altre,
fecero di Peschici il fulcro difensivo con-
tro gli attacchi saraceni. 

Il 16 Agosto 1620, Manfredonia venne
˙messa a sacco e divampata  dai Tur-
chi¨. 

Le campane della chiesa di San Do-
menico, quella domenica mattina, scan-
dirono le ore con un suono lugubre, qua-
si presagendo qualcosa di grave e irre-
parabile. Ben presto, infatti, giunse dal
porto un giovane marinaio, annuncian-
do di aver avvistato un�enorme flotta di
navi turche, oltre cinquanta. Una guar-
dia conferm� l�arrivo di cinquantaquat-
tro galee con oltre cinquemila uomini. 

Gli abitanti di Manfredonia, terroriz-
zati, scapparono fuori dalle mura, la-
sciando aperta la porta della citt�. Gli
invasori misero a ferro e a fuoco tutto ci�
che incontrarono sulla loro strada e cat-
turarono tutte le persone valide per ven-
derle poi come schiavi. I vecchi, i malati
e i bambini furono ferocemente uccisi; le
case dei ricchi saccheggiate, quelle dei
poveri incendiate. Le chiese ed i conven-
ti furono oggetto della violenza pi� cru-
da. Il 17 Agosto venne sferrato l�attacco
decisivo al Castello, debolmente difeso
dal governatore Carafa. La resa fu ine-
vitabile. La fortezza fu consegnata a Pa-
sci� Al�, capo della flotta turca che, al-
l�alba del 19 Agosto, lev� le ancore alle

galee turche, salpando con un ingente
bottino. 

L�episodio � narrato dal Sarnelli e dai
cronisti dell�epoca. Nel monastero delle
Clarisse venne rapita dai Turchi la pic-
cola Giacoma Beccarini, orfana di madre
e figlia di un alto ufficiale dell�esercito
spagnolo. Condotta a Costantinopoli, e
cresciuta in ambiente nobiliare, la giovi-
netta sar� chiamata Zafira e diverr� la
sposa prediletta del sovrano Ibrahim.
Ventiquattro anni dopo, nel 1644, la
�Sultana�, che stava recandosi con il fi-
glio Osman in pellegrinaggio alla Mecca
su un galeone turco, fu fatta prigioniera
da una squadriglia dei Cavalieri di Mal-
ta. 

Tornata nel mondo cristiano, la donna
non volle rinnegare l�Islam. Morir� nel
giro di qualche anno. Osman, educato
dai Domenicani, si convertir� al Cristia-
nesimo, assumendo un nome riassunti-
vo di un�intera vita: fra� Domenico Otto-
mano. Avr� una bella carriera ecclesia-
stica. 

Sulla vicenda di Giacoma Beccarini si
monteranno storie popolari come la Sto-
ria di la prisa di la gran Surdana, com-
posizione siciliana in ottava rima

GIACOMA BECCARINI
GRAN SULTANA

KHAIR AD-DIN BARBAROSSA 
CORSARO A  K¸LENA

PESCHICI DISTRUTTA
RIFONDATA DAGLI SLAVI

DRAGUTH 
CHIANCA AMARA DI VIESTE

Kair ad-din detto Barbarossa

Dragut

Di costa in costa, di torre in torre ... sulle rotte dei pirati � una ricerca-a-
zione svolta dall�Istituto �Mauro Del Giudice� di Rodi Garganico per il
progetto dell�IRRE Puglia �Mari da scoprire, terre da inventare�. Il lavo-
ro, da cui sono tratte queste pagine, completo di un vasto corredo foto-
grafico, � a disposizione di quanti (Enti locali, operatori turistici, privati,
associazioni) sono interessati alla divulgazione della storia del Gargano.
Alla ricerca, coordinata dalla prof.ssa Teresa Maria Rauzino hanno col-
laborato i docenti Silverio Silvestri, Lorenzo Prencipe, Franco di Fazio,
Ignazio Polignone, Rita Lombardi, Raffaela Specchiulli, Michel�Antonio
Dionisio, Matteo Laganella e Lucrezia Sangillo. 

Jih�d
˙Is Morus! Is Morus!¨

(˙Li turchi! Li turchi!¨)

Cos� gridavano i torrieri
del mar Tirreno e dell�A-
driatico quando avvistava-
no le navi dei pirati all�o-
rizzonte. E gli abitanti dei
paesi costieri fuggivano
verso l�interno, cercando di
salvare il salvabile. 
Anticamente i musulmani
attaccavano le navi cristia-
ne nel Mediterraneo in no-
me della Jih�d islamica
(lotta contro gli infedeli)
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Padre Remigio de Cristofaro, esatta-
mente un anno fa, partecip� alla tavola
rotonda �Tradizioni Popolari del Garga-
no, oggi� tenutasi a Monte Sant�Angelo
nell�ambito della seconda edizione del
�Tarantella Fest Gargano 2004�. In quel-
l�occasione rifer� le esperienze di ricerca
sui canti popolari che decenni or sono lo
videro impegnato sia in area toscana sia
in area garganica. 

Il materiale della ricerca in area senese
e garganica � stato pubblicato dall�editore
Cantagalli di Siena: sono nati cos� i volu-
mi de I canti del popolo di Siena e di I-
schitella. Oltre ai testi, vi sono trascritti,
novit� assoluta, gli spartiti musicali che
permettono di interpretare correttamente
il canto scritto. Per i canti di Siena, la ri-
cerca part� per fornire al coro della Basili-
ca dell�Osservanza di Siena, fondato dallo
stesso de Cristofaro, materiale folclorico
per serate accademiche, concertistiche,
sia in loco sia fuori: ˙Siamo stati molte
volte anche all�estero a cantare questi
canti popolari, con adeguate armonizza-
zioni per diversi organici pubblicati in un
altro volume dal titolo Vieni a cantar con
me — ricorda padre Remigio —. Di queste
�armonizzazioni� alcune sono facili, altre
pi� impegnate. Molte corali italiane, sa-
pendo di questa pubblicazione, si sono da-
te da fare per mettere insieme anche la
tradizione del canto popolare toscano. Il
volume � andato a ruba¨. 
˙Lo  stimolo per simili studi — continua

Padre Remigio — � nato in me dalla fre-
quenza dell�Istituto Pontificio di Musica
Sacra in Roma e dalle serate trascorse
con gli amici (� belle quelle serate) intor-
no al �glorioso� magnetofono Geloso uti-
lizzato per le rilevazioni musico-etnogra-
fiche. Al mio paese, la sera ci si adunava

in casa mia in-
sieme alla mia
vecchia mamma
e si faceva del-
l�allegria intorno
al registratore,
per poi risentire
le voci (Siamo
noi? — mi chiede-
vano. S� siamo
noi, siamo tutti
noi —li rassicuravo). Davvero una bella
cosa. C�era una donna  dalle qualit� vera-
mente artistiche, Colomba Coccia, era un
vulcano, cantava con una veemenza, un
entusiasmo, che ti metteva l�entusiasmo
addosso, si faceva seguire�¨. 

Nel 1966 padre Remigio ebbe l�incarico
dal Centro Nazionale di Musica Popolare
di Roma di effettuare la rilevazione nella
sua terra d�origine. Il Centro era allora a-
nimato dal maestro Giorgio Nataletti e da
intellettuali del calibro di Ernesto De
Martino, Alberto Maria Cirese, Tullio
Seppilli, Antonio Uccello, Antonio Pa-
squalino, Diego Carpitella, oltre all�etno-
musicologo americano Alan Lomax. 

Ricorda padre Remigio: ˙Sul Gargano
erano gi� state effettuate delle raccolte
pregevoli (la n. 24 b del 1954 di Carpitel-
la e Lomax, e la n. 43 del 1958 di Carpi-
tella e de Martino). Tra questi lavori ec-
celsi si inser� la mia raccolta 104¨. 

Depositata nel 1966 negli Archivi di Et-
nomusicologia dell�Accademia Nazionale
di Santa Cecilia di Roma, la raccolta � ri-
masta l� per tutti questi anni, in attesa
che qualche studioso la valorizzasse. E�
toccato proprio a padre Remigio de Cri-
stofaro iniziare l�opera. Incoraggiato dal
successo dei canti popolari di Siena, pres-
sato da amici e colleghi di studi, decise di

estrapolare dalla sua raccolta garganica,
la 104 appunto, i canti di un solo paese,
quelli della sua Ischitella, per darli alle
stampe nel 1997. La Raccolta adesso �
tornata sul Gargano, a Rignano, grazie
alla donazione che Padre remigio ha volu-
to fare della sua copia personale al  Cen-
tro Studi di Tradizioni Popolari del Gar-
gano e della Capitanata, di cui � presi-
dente onorario e collaboratore di spicco.
˙Il grande materiale di tutti gli altri

paesi del Promontorio, specialmente quel-
lo di Monte Sant�Angelo — precisa Padre
Remigio — rimane sconosciuto perch� non
ancora pubblicato. Qui la musicologia po-
polare aveva preso un aspetto �colto�, c�e-
ra il coro, �contaminato� da troppe infil-
trazioni degli strumenti, ma trovai anche
degli informatori �puri�: i vecchi dell�Asi-
lo di mendicit�. Conoscevano tanti canti
nella forma originale. Sarebbe interes-
sante pubblicare a stampa dei canti e de-
gli spartiti di tutte le cittadine gargani-
che, particolarmente di Monte Sant�Ange-
lo, che  ha delle cose pregevoli; vi assicu-
ro che c�� materiale molto bello ed inte-
ressante, in parte realizzato dal gruppo
folclorico locale dietro le indicazioni di
Giovanni Tancredi, �valorosissimo� scrit-
tore di Monte Sant�Angelo che, oltre a
Folclore garganico, pubblic� diversi fasci-

coli negli Atti del IV Congresso nazionale
arti e tradizioni popolari dell�Opera Na-
zionale Dopolavoro. Ricordo I canti e bal-
li garganici e Canti, suoni e balli del Gar-
gano. Possiedo una pubblicazione rara di
Tancredi, con un vistoso sbaglio nel titolo:
Canti popolari organici (cio� � gargani-
ci). Un refuso del genere  in copertina og-
gi sarebbe inammissibile¨. 

Ischitella. I canti del popolo fu prefato,
oltre che da Salvatore Villani, dal suo
�maestro� al Dams di Bologna, il grande
Roberto Leydi, un luminare dell�etnomu-
sicologia con cui Padre Remigio ebbe
un�intensa relazione telefonica: ˙Non l�ho
mai conosciuto — ha affermato de Cristo-
faro — n� lui ha conosciuto me. Mi ha cer-
cato un po� dovunque, non mi ha mai tro-
vato, n� io ho trovato lui. Sentii la notizia
della sua morte per radio e rimasi molto
male. Fu un grande studioso. Ancora oggi
� un riferimento per tutti quelli che vo-
gliono studiare la musica popolare¨. 

Anche Ischitella, le leggende, le fiabe, i
personaggi � un libro molto caro a padre
Remigio: ˙Le favole sono venute fuori in
un momento di struggente nostalgia per i
racconti dei nonni, degli avi e nel tentati-
vo di trasmettere ai giovanissimi, se pos-
sibile, le radici necessarie su cui poggiare
la propria formazione. Non so quanto

questo sar� recepito: non sta a noi verifi-
carlo¨. Il libro � bilingue (dialetto e italia-
no) ed � corredato dai disegni dei bambini
delle scuole. Come quello sui canti del po-
polo, � entrato subito nella stima dei let-
tori, � andato a ruba.  

I libri di de Cristofaro hanno le caratte-
ristiche di altre pubblicazioni del genere:
note storiche del luogo e sui caratteri del
canto popolare e della tradizione. Tutto in
sei capitoli: canti delle mamme, canti in-
fantili, stornelli e rispetti, canti sociali,
canti religiosi e lamenti funebri. 

Con la trascrizione musicale e letterale
dei testi di Ischitella, Padre Remigio ri-
tiene di aver concluso il suo impegno: ˙Il
mio lavoro � stato semplice, umile,  ma ha
richiesto impegno e tanto amore per la
mia terra¨. Ora la sua �occupazione� non
� pi� il canto popolare ma la musica li-
turgica polifonica. Collabora con diverse
riviste specializzate: �Armonia di voci�
dell�Elledici di Torino e �Celebriamo� del-
l�editore Carrara di Bergamo. 

Il testimone passa a quanti vorranno
continuare un lavoro immane, ma stimo-
lante: pubblicare a stampa i testi e le par-
titure dei canti delle altre 10 cittadine
garganiche inserite nella raccolta 104,
corredati dai CD con le vive voci dei �por-
tatori�.

Le tre compilation citate da padre Remigio (la 24 b
effettuata da Alan Lomax e Diego Carpitella nel 1954,
la 43 di Ernesto De Martino e Diego Carpitella nel
1958), e la 104 del 1966 dello stesso de Cristofaro) so-
no le uniche raccolte di musica popolare del Gargano
conservate presso un ente pubblico. Per il resto, vi so-
no soltanto delle raccolte private. Dopo la raccolta
104, il Centro Nazionale di Musica popolare di Roma
non ha pi� commissionato raccolte sul territorio gar-
ganico. C�� stato l�esperimento della Biblioteca Pro-
vinciale di Foggia, alla fine degli anni 70, di una rac-
colta commissionata a Giovanni Rinaldi e Paola So-
brero (autori de La memoria che resta Vissuto quoti-
diano, mito e storia dei braccianti del basso Tavolie-
re), ma i nastri con quelle registrazioni, depositati
presso la Biblioteca Provinciale, sono spariti. Di quel-
la che doveva essere la quarta raccolta di documenti
sonori del Gargano depositata presso un ente pubbli-
co oggi non c�� pi� traccia.

Quella di Padre Remigio de Cristofaro resta quindi
la pi� completa raccolta di musica popolare gargani-
ca. L��impresa� dur� 10 giorni: dal 26 settembre al 5
ottobre 1966 furono registrate le voci e le musiche di
numerosi �informatori� (oggi quasi tutti scomparsi),
portatori diretti di una tradizione popolare che rischia
di sparire nei meandri della dimenticanza o nella cao-
ticit� della riproposta. 

Le registrazioni originali non furono mai trasmesse
per radio (la Rai - Radio Televisione Italiana le aveva

commissionate), ma conservate gelosamente negli ar-
chivi del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare
(presso Accademia Nazionale di Santa Cecilia).

I canti e le musiche della raccolta sono un centinaio
e provengono da 11 centri: Ischitella, San Giovanni
Rotondo, Rignano Garganico, Sannicandro, Vico del
Gargano, Rodi Garganico, Vieste, Peschici, Mattina-
ta, Monte Sant�Angelo e Manfredonia. Mancano Car-
pino, Cagnano, Lesina, Tremiti e San Marco in La-
mis.

Tra gli �informatori� immortalati nella �Raccolta
104� vi sono suonatori, cantatori e cantatrici del Gar-
gano: Antonietta Del Duca (Vieste); Giulio D�Errico
(Peschici); Michele Stuppiello e Alberto Cavallini
(Monte Sant�Angelo); Rosa Civitavecchia e Francesco
Turzo (Sannicandro Garganico); Francesco Della Mal-
va e Pietro Lombardi (Vico del Gargano); Lilla D�Er-
rico (Rodi Garganico); Maria Moritti, Lucrezia Rinal-
di, Giuseppe Pepe e Colomba Coccia (Ischitella); Roc-
co Bettua, Rosa Tancredi e Michele Saracino (Rigna-
no Garganico); Salvatore Ricciardi, Luigi Longo, An-
tonietta De Padova, Arcangela Marchesani e Domeni-
co Rinaldi (San Giovanni Rotondo); Donato Del Vec-
chio e Elisabetta Rignanese (Manfredonia); Matteo Di
Mauro, Raffaele Silvestri e Michele Ciccone (Mattina-
ta). 

Nella raccolta 104 rientrano anche i canti di due
�vaccari anonimi� della Foresta Umbra, incontrati per
caso da padre Remigio de Cristofaro in una radura. 

Giovanna Marini parla delle tradizioni musicali
del Gargano nel suo recente libro Una mattina mi
son svegliata — La musica e le storie di un�Italia
perduta. Ma a noi sembra pi� interessante propor-
re ai lettori la prefazione della Marini al cd GEOS
Puglia, Ischitella, Canti e musica di Ischitella, a
cura di Salvatore Villani, Centro Studi Tradizioni
Popolari del Gargano, 2000). 

La grande folk singer descrive cos� le �cantatri-
ci� ischitellane del Coro della Pia Unione SS.mo
Crocifisso di Varano: ˙Tre volte Salvatore Villani
mi ha portato a conoscere le donne di Ischitella e
per tre volte ne ho avuto una forte emozione. E-
mozione diversa da quella, sempre presente, per
altri incontri con altri cantori originali. Mi sono
chiesta perch�. Le donne di Ischitella sono un cor-
po unico, con tanti occhi, tante voci, tanti sorrisi u-
no diverso dall�altro, tanti caratteri, ma sono una
donna sola. La loro voce � un�unica voce potente,
con un�emissione controllata, non urlano mai, ep-
pure tesa come un sassofono suonato da un mae-
stro. La loro musicalit� � evidente, lineare, quasi
tangibile. I loro codici d�interpretazione unanimi.
Questa solidit�, questa monoliticit�, questa massa
di suono, di corpo, di maternit�, che coinvolge, av-
viluppa, non lascia possibilit� al dubbio: le donne
di Ischitella sono una certezza. Allo stesso tempo
sono le donne pi� libere, nell�espressione, e alle-
gramente scanzonate, in ogni loro attitudine, che

io abbia mai conosciuto. Quella certezza che comu-
nicano all�ascoltatore viene certamente da una li-
bert� interiore che manifestano persino con il pas-
so, con l�andatura, che viene da ogni canto, sia es-
so devozionale, sia esso uno stornello, o un canto di
lavoro. Le ho viste sempre in luoghi piccoli, o era-
no sempre loro troppo grandi per entrare in qual-
siasi luogo? E la grande commozione credo proprio
venisse da questo mucchio di energia travolgente,
espressa in canto, polifonia tranquillamente accor-
dale ma canto profondamente eversivo, come im-
patto di suono tutto di un�unica emissione, anche
nelle tonalit� pi� alte. Le tecniche di canto si tra-
smettono per tradizione orale, le donne di Ischitel-
la cantano evidentemente da secoli su quegli stes-
si toni i loro canti, e arrivano in alto e in basso con
un unico colore pieno, spinto, che turba l�ascoltato-
re. Non � riproducibile quel colore vocale che han-
no le donne di Ischitella, bisogna solo augurarsi
che non lo perdano mai. E con esso non perdano
mai quella voglia di raccontare cantando che fa
parte della loro storia, del loro sentirsi libere, del
loro alimentare la loro tranquilla voglia di vivere
andando insieme ai loro riti devozionali, ai pelle-
grinaggi, come alle feste con amici. Le donne di I-
schitella con il loro canto raccontano e trasmetto-
no il gusto di una socialit� che noi abbiamo perso
e che rimpiangiamo. Sar� per tutto questo quella
grande emozione?¨.

L�unica musica popolare del Gargano conservata presso un ente pubblico

RACCOLTA 104
Giovanna Marini parla delle cantatrici di Ischitella

UN CORPO UNICO, CON TANTI OCCHI, TANTE VOCI

Il Premio Tarantella Fest 2005 � stato assegnato a
Padre Remigio de Cristofaro, autore della Raccolta
104, la pi� completa compilation di musica popolare
del Gargano, depositata presso l�Accademia Nazionale
di Santa Cecilia. 

De Cristofaro, francescano ottantaquattrenne di ori-
gini ischitellane, vive a Siena, presso il Convento del-
l�Osservanza, da trentaquattro anni. Compositore fe-
condo di musica sacra (messe cantate, laudi, salmi,
ecc.), ha pubblicato diversi volumi: Siena. I Canti del
Popolo; Ischitella, i Canti del Popolo; Ischitella, le fia-
be, le leggende, i personaggi. Il 2 agosto Ischitella gli
ha dedicato una serata speciale con la presentazione
dei suoi libri e la proiezione del video-intervista Remi-
gio de Cristofaro: compositore ed etnomusicologo. La
figura di padre de Cristofaro � stata descritta da Sal-
vatore Villani (presidente del Centro Studi di Tradi-
zioni Popolari del Gargano e della Capitanata) e da
Teresa Maria Rauzino (presidente del Centro Studi
Martella), che ha presentato anche il libro Racconti e
leggende del Gargano 2 dello stesso Villani e Angelo
del Vecchio. E� seguita la premiazione e quindi il con-
certo del Coro della Pia Unione SS.mo Crocifisso di
Varano diretto dal maestro Giuseppe Blenx. La serata
� stata impreziosita dalla presenza di Antonio Picci-
ninno, laeder storico dei �Cantori di Carpino� cui � sta-
to conferito il premio riservato ai pi� originali �porta-
tori� di musica popolare. 

La manifestazione � nata da un�idea del Centro Stu-
di di Tradizioni Popolari del Gargano e della Capita-
nata, che ha iniziato la propria attivit� nel 1983 per
documentare l�intero patrimonio demologico, etnomu-
sicale ed etnocoreutico locale, promuovendo lo studio
comparativo e la pubblicazione di saggi e incisioni mu-
sicali. Il successo ottenuto nelle prime edizioni a Matti-
nata, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San
Marco in Lamis e Monte Sant�Angelo, ha spinto gli or-
ganizzatori a coinvolgere anche Ischitella ed altri pae-
si, nella ricerca volta al recupero del �purismo� della
musica popolare del Gargano. La direzione artistica �
affidata a Salvatore Villani, etnomusicologo che ha al
suo attivo varie pubblicazioni di carattere scientifico.
Villani, allievo e stretto collaboratore di Roberto Leydi
all�Universit� di Bologna, ha guidato Giovanna Mari-
ni, la pi� autorevole ed apprezzata folk-singer italiana,
nello studio che la stessa effettu� alla fine degli anni
Novanta, in pi� riprese, sul Gargano.

ORIORI deldel
GarganoGargano

Padre Remigio de Cristofaro

Ninne-ninne-ninne, ninna-nanna, oh!
la requie de li figghie sonne li mamme, oh!
�A mamme te cante, pecch� te vo� bbene, oh!
mmezze �o pette sempre te tene, oh!

Ninne-ninne-ninne, ninna-nanna, oh!
�u figghie j� bbelle e �u ddorme �a mamme, oh!
Ninne-ninne-ninne, ninna-bbelle, oh!
stu criature j� nate a Sckitelle, oh!

�A mamme non ce sta j� ghiute fore, oh!
j� ghiute fore a cogghie rose e viole, oh!
�I rose e viole non sonne i mije, oh!
sonne de la Vergine Marije, oh!

�A mamme non ce sta j� ghiute a Viche, oh!
�u pane j� toste e chine de furmiche, oh!
Ninne-ninne-ninne, ninna-vole, oh!
stu criature non vo� durm� da sole, oh!

Ninne-ninne-ninne, ninna belle, oh!
stu criature j� pe me �na stelle, oh!

Ninne-ninne-ninne, ninna-vole, oh!
�a vocche parle e �u sciatille addore, oh!

Vine, sonne e vine a n �ora sante, oh!
vine quanne Ges� �a Messa cante, oh!
�A messa cante e �a Messe j� cantate, oh!
cante a stu criature che mo ci j� cucate, oh!

Vine, Madonna mije, v�nele a ddurme, oh!
v�nele a ddurme tu stu criature, oh!
Scigne, Madonne e m�ttele lu mante, oh!
�U figghie tuve mo fa �nu gran lamente, oh!

Mo ce lu p�rtene a lu Sebulcre Sante, oh!
accumpagnate pe lu Sacramente, oh!
Stu criature j� nate a Benevente, oh!
ddove ce pese l�ore e l�argente, oh!

Vine-vine sonne e no vin�nne sule, oh!
vine a cavadde a cume li signure, oh!
vine-vine, sonne e no vin�nne a ppede, oh!
vine a cume a San Giorge cavalere, oh!

Tipici canti popolari sono le ninne-nanne, cantate da una voce di donna, quasi sempre flebile, a vol-
te guidata nella scansione da un dondol�o di culla. In questi canti � interessante l�onomatopeismo i-
terativo di consonanti (n..n..) con alternanza vocalica (i..a..) sottofondato dal ticchett�o della sedia o
del tacco della scarpa. I contenuti letterari si svolgono a matrice unica: il lupo, la pecorella, San Ni-
cola, San Giorgio, la Vergine,...

NINNE-NINNE-NINNE, NINNA-NANNA

di TERESA MARIA RAUZINO

ROSA TOZZI
Cartoleria Legatoria Timbri Targhe 
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�Ori del Gargano�, catalogo di grande impatto
visivo pubblicato da Claudio Grenzi, ci restituisce
le intriganti atmosfere di un aspetto della cultura
del nostro territorio: l�oreficeria popolare. Un�arte
ritenuta a torto minore: l�artifex in genere non �
stato mai stato elevato al rango di artista, gli �
sempre stata negata la dignit� di creatore. A tor-
to, come dimostrano gli ori del Gargano, che e-
mergono come opere artistiche di rara bellezza 

Eppure fin dall�inizio del secolo scorso l�atten-
zione degli studiosi intorno a questi reperti fu mol-
to forte. Nel 1911 la �Mostra di Etnografia italia-
na�, tenutasi a Roma nel 1911 per celebrare il Cin-
quantenario dell�Unit� d�Italia, offr� una stupenda
rassegna dell�artigianato orafo di tutte le regioni i-
taliane. L�intento dell�esposizione era quello di
�rincuorare e diffondere� un�industria ignorata e
sopraffatta dalla �capricciosa imitazione di model-
li forestieri�. I materiali relativi alla Puglia prove-
nivano per la massima parte da Monte Sant�An-
gelo ed erano significativi della fiorente attivit�
delle botteghe orafe del Promontorio del Gargano.
Furono raccolti e presentati dall�insigne studioso
Giovanni Tancredi.

Filippo Maria Pugliese ricord� cos� una visita
alla ricca collezione Tancredi:
˙Giovanni mi mette in mostra la sua preziosis-

sima bacheca degli ornamenti paesani in oro...
Sbarro gli occhi; ammiro; contemplo... Ecco gli o-
recchini: a navetta; alla pompeiana; a pendagli; a
fiocchi, a campana, alla francese; a pallucce... e
poi, le suste (collane): a fiori; con la crocetta; a ro-
coc�; col pendaglio; col ritrattino in cammeo, poi-
ch� la susta, affidata ad ampio nastro vellutato,
nero, rosso o blu, � il segno della donna maritata,
e, per lo pi� di agiate condizioni sociali. Ecco le col-
lane d�oro: quella con la crocetta latina; quella col
San Michele; quella alla pompeiana; con le palli-
ne, con rombetti piccoli, e detta �a specchi�; con
grane e bottoni a barilotti; col coretto; quella, gi-
rante per due o tre volte intorno al collo, e reggen-
te il �berlocco� che poteva essere anche ridotto nel
mezzo dell�ampio petto matronale¨.

La raccolta degli ori del Gargano prosegu� negli
anni successivi., sempre a cura di Tancredi, che li
forn� anche ad Ester Lojodice quando la studiosa,
nel 1930, allest� per il Museo di tradizioni popola-
ri di Capitanata una sezione con un vasto reperto-
rio di materiali orafi tipici dello Sperone d�Italia. 

Il catalogo di Claudio Grenzi parte dai reperti
presenti nelle raccolte istituzionali di Tancredi
(Museo etnografico di Monte Sant� Angelo) e della
Lojodice (Museo Civico in via Arpi a Foggia), che
diventano tasselli significativi di una pi� ampia
ricognizione che tocca i centri orafi di tutta la Ca-
pitanata (da San Marco in Lamis a Lucera, da San
Severo a San Nicandro, da Mattinata fino a Vico
del Gargano). Una ricerca minuziosa e problema-
tica per i curatori del lavoro perch� le testimo-
nianze superstiti sono difficilmente rilevabili, a
meno che non confluiscano nel �tesoro�di una chie-
sa, di un santuario oppure in un museo diocesano.

Le collezioni private sono infatti gelosamente cu-
stodite negli scrigni di famiglia, si trasmettono di
generazione in generazione, rigorosamente per li-
nea femminile. Gli ori non si vendono e non si
scambiano, se non in casi del tutto eccezionali di
indigenza testimoniata dagli elenchi dei pegni de-
positati, ad esempio, al Banco del Monte di Foggia
da famiglie passate da condizioni floride allo satto
di povert�.

I ricercatori hanno dovuto adottare approcci
mediati e non invasivi per rendere possibile la  co-
municazione con i �possessori� o i �portatori� di
questa preziosa cultura materiale. I superstiti
maestri orafi, depositari di questa antica tradizio-
ne artistica, i sono rivelati fonti essenziali per la
ricerca.  

Le notizie emerse dal loro narrato e il riscontro
con le fonti d�archivio e con la bibliografia temati-
ca ha permesso alle curatrici dell�opera di traccia-
re una mappa dell�attivit� orafa del territorio, il
loro simbolismo, la storia della trasmissione e la
tipologia dei gioielli prevalenti, di ricostruire i si-
gnificati d�uso dei vari ornamenti.

Emerge un dato significativo, che non ci sor-
prende: il Gargano non � affatto un�isola culturale
chiusa e inaccessibile, ma  estremamente aperta.
Le vie dei pellegrinaggi, della transumanza e il
contatto giornaliero con le sponde balcaniche spie-
gano la circolazione di modelli orafi provenienti
dalla Campania, dall�Abruzzo e dalla costa dalma-
ta. 

Certo ci sono delle varianti rispetto ai modelli
base, come nella terminologia linguistica utilizza-
ta per denominare i vari gioielli. ˙Le tipologie di
collane, di orecchini e di pendenti — sottolinea l�an-
tropologa Anna Maria Tripputi — hanno una
straordinaria pregnanza linguistica, oserei dire o-
nomatopeica¨. 

Michele Vocino mise in evidenza la quasi natu-
rale predisposizione delle donne del Gargano all�e-
sibizione degli ori: ˙La mania degli ori e dei moni-
li � pi� di tutto accentuata a San Giovanni e a
Monte dove sono in uso grandi spilloni artistici
per i capelli e orecchini esageratamente grossi e
pesanti da sembrare perfino impossibile che pos-
sano essere sostenuti da piccole orecchie¨. 

Ori da esibire, dunque, ma — ci avverte la Trip-
puti — anche da indossare in particolari momenti
di passaggio della vita: il battesimo, la cresima,  il
fidanzamento, il matrimonio, la morte. 

Il gioiello, in realt�, � un indicatore, un segno
particolarmente efficace dell�orizzonte mitico-cul-
turale di un territorio e soprattutto del popolo che
lo abita, connotando le testimonianze di cultura
materiale con la sua unicit�.

T.M.R.

ANNA MARIA TRIPPUTI, RITA MAVELLI, Ori del Gar-
gano, Claudio Grenzi Editore, Foggia, 2005, edizio-
ne fuori commercio riservata alla Comunit� Mon-
tana del Gargano.

Tra arte e tradizione popolare i reperti del vasto
campionario illustrato in un bel catalogo della
Comunit� Montana curato da Anna Maria
Tripputi e Rita Mavelli. �Tredici�, �susta�, �pre-
tensosa�, �berlocco�, i magici gioielli sul petto e
sul crine delle intriganti donne del Promontorio

ORI
del Gargano

C Mobilis.n.c.

Gdi Carbonella e Troccolo

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

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

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

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

KRIOTECNICA
di Raffaele COLOGNA

Verniciatura a forno
Banco d iriscontro scocche
Aderente accordo ANIA

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

CUSMAI
AUTOCARROZZERIA

Falegnameria Artigiana

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

Restauro MOBILI ANTICHI con personale specializzato

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

Vetreria Trotta
di Trotta Giuseppe

Vetri Specchi Vetrocamera Vetrate artistiche

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

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

OFFICINA MECCANICA s.n.c.
Soccorso Stradale

di Corleone & Scirpoli

Officina Autorizzata Renault
Impianti GPL-Metano-BRC

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

Tel. 0884 99.35.23 
368 37.80.981
360 44.85.11
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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

Era Luglio. Nico, dopo tanti an-
ni di assenza, si trovava in vacan-
za nel  paese d�origine. Era pome-
riggio tardi. Dopo una bella  pen-
nichella era andato a sedersi su di
una panchina in quella ch�era la
pi� grande piazza della cittadina, ora
disegnata da aiuole dai contorni fantasio-
si, con rose, fiori vari ed alberi di agrumi
e palme, un tempo popolata da una picco-
la pineta quasi secolare, che ospitava vec-
chi bambini e cicale durante le giornate
d�estate, passeri a frotte dalla sera all�al-
ba di tutto l�arco dell�anno. Quante parti-
te di pallone vi aveva disputato, Nico, in-
sieme ai propri compagni di scuola e di
strada! Quante sbucciature alle ginocchia
sul terreno reso duro dal tempo e dal cal-
pestio della gente! Ora, l�unica ombra du-
rante il giorno era quella delle poche pal-
me. E sotto una di queste aveva appunto
trovato riparo dal sole ancora caldo, an-
che se in fase di tramonto.

Pensava all�infanzia, all�agrumeto che
non c�era pi� nei pressi, distrutto per dar
posto a cemento ed asfalto. Pensava al
giorno in cui, per recuperare il pallone, a-
veva, con un compagno di squadra, sca-
valcato l�alto muro di cinta ed aveva rac-
colto l�unica grossa arancia pendente da
un albero che, consumata con gli altri ra-
gazzi, sarebbe costata molto cara a suo
padre. Era stato chiamato persino dai Ca-
rabinieri! Una semplice ragazzata, fatta
pagare come un doloso furto di adulti.

All�improvviso, tra gli occhi suoi ed il
punto ideale verso l�ormai inesistente
muro, un�immagine di donna: Marienza.
Sorpreso, incredulo, gli parve di vedere
un fantasma. Non la vedeva da quando si
era allontanato dal paese! Ora avevano
entrambi un mezzo secolo di vita, ma lei
non aveva la minima ombra di ruga su
quella pelle che conservava ancora l�anti-
co colore olivastro, sotto capelli castani li-
sci corti asimmetrici. E che occhi ancora
vivi di carbone appena spento! Pareva
non fossero passati tanti anni.

Nico, completate le medie inferiori, si e-
ra trasferito altrove per proseguire gli
studi; lei era rimasta l�. Ma quante cose e-
rano cambiate, per lei, mentre lui restava
lontano! Intorno ai quindici/sedici anni si
era fidanzata, con un giovane molto con-
teso dalle ragazze, vincendo su tutte. Per
amore o per caso, ne nera rimasta incin-
ta. Ed anzich� pensare alla creatu-
rina che portava in seno, alla qua-
le sarebbe stato giusto ed opportu-
no conservare un padre, ritenne
pi� opportuno che l�uomo affret-
tasse la propria partenza per l�al-
tro mondo quando ebbe scoperto
che non ne voleva pi� sapere n� di
lei n� del nascituro (che sarebbe
poi stata una femminuccia). Cos�
un giorno, fingendo indifferenza,
and� a far visita alla futura suoce-
ra, che nulla sapeva dei disegni del
figlio, e, quando questi rincas�, lei
lo colp� ripetutamente con un col-
tello finch� non le si accasci� da-
vanti in una pozza di sangue. Si
costitu�. La bimba nacque in carce-
re ed insieme, dopo avere scontato
la pena (in tutto od in parte, Nico
non sapeva), raggiunsero una citt�
del nord, dove furono ospitate da
parenti di lei.

Nico, di questo, aveva saputo
quando tutto era successo ormai
da anni. E non l�aveva vista pi�.

Nei pochi attimi prima che lei si
avvicinasse alla panchina, non so-
lo questi pensieri attraversarono
la sua mente, ma anche altri, rela-
tivi a ricordi ancor pi� remoti. E-
rano stati compagni di gioco, nella
strada dove abitava una sorella di
lei, a poca distanza dai nonni pa-
terni di Nico. Giocavano insieme,
maschietti e femminucce, indiffe-
rentemente, a giochi di entrambi i
sessi. E come si divertivano attor-
no alle �fanoje� (fal�), la sera di
San Giuseppe ed in altre ricorren-
ze che Nico non ricordava! Arrosti-
vano patate e salsicce in cartocci di
carta oleata che mettevano sotto la

brace, lanciavano nel fuoco manciate di
sale che liberava scintille come se fossero
fuochi d�artificio, correvano per le stradi-
ne buie del quartiere, dove Nico la pren-
deva tra le braccia e la baciava (sulle
guance: non esisteva ancora, a quell�et�, il
bacio sulla bocca, ovvero, non esisteva a
quei tempi, per quei bambini; adesso, �TV
docet!�, i bambini sanno di tutto: di baci
sulla bocca, di lingua dentro, lingua fuori
e tante altre varie diavolerie!). Non solo
giocavano ma, iniziate le scuole, comin-
ciarono pure a scambiarsi bigliettini con
frasi di parole sicuramente pregne di si-
gnificati pi� grandi della loro innocenza. 

Questi rapporti continuarono per diver-
si anni, fino a quando ne avevano circa
dieci. Un giorno, per�,  s�interruppero. E-
ra successo che le famiglie, che erano in a-
micizia, si ritrovarono proprio nella casa
di campagna dei genitori di Marienza. E

siccome i signori genitori spesso s�impic-
ciano dei fatti dei figlioli, cominciarono a
programmare le nozze dei futuri giovani:
Nico e Marienza si sarebbero sposati, i ge-
nitori di lei le avrebbero dato una bella
dote ed in pi� la casa di campagna dove in
quel momento si stava tutti assieme; Ni-
co, invece, sarebbe diventato un dottore o
quanto meno un impiegato e sarebbero
stati tutti felici e contenti.

Quanto disagio per i due ragazzi! Che
porpora sulle loro guance! Che vergogna!
Si sarebbero volentieri andati a nascon-
dere, ma un figlio, allora, non poteva im-
punemente allontanarsi dalla tavola: ra-
ramente gli si concedeva di farlo e sempre
e solamente per ragioni impellenti e giu-
stificatissime. Rossi come gamberi fritti,
per il resto della permanenza in campa-
gna fecero in modo che i loro sguardi non
s�incrociassero pi�. E, continuando su

quella scia di comportamento, dall�indo-
mani presero addirittura a schivarsi, ad i-
gnorarsi. Se fosse stato necessario, avreb-
bero anche litigato come acerrimi nemici,
per non parlarsi poi pi�.

Questo non era successo, ma sarebbero
andati per strade diverse. Strade che, do-
po quarant�anni, stavano di nuovo per di-
ventare una sola o, per lo meno, stavano
per incrociarsi, sia pure per qualche mo-
mento.

Marienza raggiunse la panchina. Nico
fece un breve gesto del corpo, per far ca-
pire che le dava spazio. Lei abbozz� un
sorriso, si sedette, ringrazi�, salut�.
˙Ciao¨, disse Nico. Lei guard�, lo affis�,
senza parlare. Nico la credette in disagio,
pens� che lei non lo ricordasse. ˙Sono Ni-
cola¨, si affrett� a dire e subito  soggiun-
se: ˙Non ti ricordi di me? Eravamo com-
pagni di giochi, nella strada di tua sorel-

la. E ci scambiavamo bigliettini da inna-
morati quando andavamo a scuola. Ricor-
di? Ricordi che per colpa dei nostri geni-
tori non ci siamo pi� parlati e poi non ci
siamo visti pi�?¨. Marienza non rispose.
Fiss� lontano lo sguardo, all�infinito. E
forse raggiunse il tempo in cui i ricordi di
lui erano un tutt�uno con i ricordi di lei.
Sembr� stesse passando un secolo. Nico
aspettava una risposta, una reazione, un
gesto. Gli occhi della donna s�inumidiro-
no, sembrarono smarriti dietro un sogno,
dietro quella  lieve cortina di umore caldo.
˙S�, Nico, mi ricordo di te, mi ricordo di
noi, non ho mai dimenticato quello che e-
ravamo. Ricordo anche molto pi� di quan-
to tu possa immaginare. Ricordo che, per
raggiungere la spiaggia di ponente, anzi-
ch� andare diritto, facevi un giro vizioso
per passare davanti a casa mia. Tu non lo
sai, non te ne accorgevi, ma io, non vista,
ti vedevo. E come mi tremava il cuore, e
come brillavano gli occhi miei per la gioia
che mi faceva uscire dalla mia stessa pel-
le! Che momenti! Momenti non pi� vissu-
ti dopo te, dopo quel tempo di strana, in-
consapevole ma autentica felicit�! Avere
saggezza di grandi, allora! Ma come, se
proprio i  grandi ci avevano dimostrato di
non possederne o di possederne ben poca?
Una gran bella parte, poi, deve averla a-
vuta il destino. Il destino, attraverso le
bocche ed i comportamenti dei nostri ge-
nitori, aveva gi� deciso per noi. Siamo
stati i suoi giocattoli, si � divertito con noi
e forse pi� con me che con te. Ho una fi-
glia da marito, ormai (tra poco passer�,
per andare insieme a far visita a certi a-
mici), una figlia senza padre, mentre io
vivo con un uomo che mi vuole tanto bene
e che, se non amo, rispetto. Ma � magra
consolazione, non dico a ci� che meritavo,
ma a ci� che avrei voluto, a ci� che sogna-
vo, a ci� che tu stesso parevi promettermi.
Tu stai bene. Cos� pare, per lo meno. Evi-
dentemente, per te, le cose sono andate
meglio che per me. Ma sono contenta, so-
no contenta, sai? Nella tua felicit� posso
intingermi anch�io, anch�io posso farne un
po� tesoro, di riflesso. Non che mi senta in
diritto di beneficiarne, ma sento, ho sem-
pre sentito d�essere pur sempre l�altra
met� di te, anche se met� mancata�¨.

A questo punto si arrest�, gli occhi suoi
neri sempre rivolti altrove, forse per non
incontrare quelli di Nico, che riteneva col-

mi di felicit�. Anche Nico si trov�
senza parole, pur dopo aver avuto il
coraggio di rievocare il loro passato.
Era rimorso, era piet� verso quella
che, nonostante la sua attuale ma-
turit�, pareva una creatura sperdu-
ta nell�intricata foresta della vita?
Nico non sapeva rispondersi, anche
se avrebbe pagato tutto l�oro del
mondo per ritrovarsi tra gli scogli,
dove si recava a piangere per la sua
Marienza, quella Marienza che non
aveva pi� avuto il coraggio di cerca-
re, quella Marienza che aveva pa-
gato cos� caro il biglietto per il suo
breve viaggio sulla terra!..
˙Ecco, mia figlia sta passando —

riprese la donna, apparentemente
rasserenata — ciao. Ma forse � me-
glio dirsi addio: se passeranno altri
quarant�anni prima di rivederci,
pu� darsi che ci si riveda diretta-
mente all�altro mondo¨. Gli tese la
mano, strinse quella di lui, come se
volesse, attraverso quella, far con-
giungere con l�anima di lui tutta la
sua anima, si alz�, raggiunse la fi-
glia (una sorta di grattacielo di
spettacolare bellezza, una mora
mozzafiato, ancora pi� bella di chi
l�aveva generata), si allontanarono,
spar�. Per sempre.

Nico non riprese la parola, pareva
averla persa, andata via con Ma-
rienza�

Alcuni anni dopo, chiedendo di
lei, avrebbe saputo che il suo primo
amore in assoluto, mai sostituito, se
n�era andato definitivamente, divo-
rato da una forma di cancro che, no-
nostante gli studi ed i progressi in
medicina, nessuna scienza � riusci-
ta ancora a debellare.

Scann�abbiss, era questo il nome espli-
cativo che indicava lo spirito libero del
Promontorio, abituato a superare ogni o-
stacolo, fosse anche un abisso (!) con na-
turalezza senza un apparente sforzo.

Sembrava uscito da una stampa in-
giallita di qualche secolo fa.

I calzari, rozzamente legati ai piedi nu-
di e callosi da stringhe di corda, rimedia-
ta da vecchi pezzi di copertoni d�auto dal-
l�anima d�acciaio, conoscevano gli antichi
segreti sentieri per le convalli e le risorgi-
ve dei monti a Vico. I pantaloni grezzi al-
la zuava, tenuti a malapena alla cinta da
un laccio sfilacciato, tendevano eterna-
mente a scendere sui polpacci nodosi.

La bisaccia a gerla sulle spalle, strari-
pante dei prodotti del bosco, faceva risali-
te a cappio sul villoso collo taurino, il ma-
glione sdrucito, denudando l�occhio polife-
mico dell�ombelico.

Dalle nari aperte nel naso camuso fiu-
tava sempre l�aria. Gli occhi spiritati, in-
cavati come fari in una faccia lunga ed in-

cartapecorita dal sole, dal vento e dalla
pioggia, incorniciata da una barba incolta
da anni, gi� spruzzata di bianco e che
sembrava svanire in alto nel cielo tra i ca-
pelli ondulati sempre arruffati, sprizza-
vano insofferenza vita e libert�.

Andava per forre e pietraie, per prati,
valli, cime e boschi alla ricerca dei frutti
spontanei, poveri e profumati, dell�alto
Gargano, tra i boschi di Umbra di Sfilzi e
del Mandrione tra Vico, Monte e Vieste e
a volte tra quelli pi� lontani dello Spigno
e di Spinapulci tra San Giovanni, Cagna-
no e San Nicandro.

Lo si vedeva apparire e scomparire, co-
me uno gnomo della foresta, nelle fitte

leccete o nei giochi d�ombra e di luce delle
pinete o tra gli ulivi, i carrubi e i castagni
delle colline; o dissetarsi alle sorgenti a
monte tra peri e ficastri, come uno spirito
silvestre.

Si affacciava a volte, inaspettato all�an-
golo della piazzetta del vociante mercato
di Vico, l� sotto il balcone dei Dattoli o,
d�estate, sbucava all�improvviso sugli are-
nili affollati di San Menaio e Calenella o
dello Jalillo di Peschici. Vendeva per po-
chi soldi la sua povera e pur ricca merce
ai bagnanti incuriositi, l�origano o gli a-
sparagi o i porcini di Sfilzi o della bru-
ghiera di Loreto di Peschici; la menta e il
lauro della risorgiva di Canneto e dell�A-

sciatizzi. A volte anche pere e �pstazz� dei
costoni di Gadescia o fichi rubati nell�area
di Acqua di Chilci o nella pineta Marzini.
Qualche volta spuntavano anche arance e
limoni �spigolati� negli agrumeti tra le
coppe d�Ischitella o del Talero a Rodi, o
nella piana fertile di Ischio a monte del
Varano o nei giardini rigogliosi di Santa
Barbara e Mascherizzo a Rodi.

Totore lo chiamavano a Ischitella, Sal-
vatore a Vico. Quivi ufficialmente dimo-
rava, dormendo in qualche portone sotto
gli archi della Civita vecchia o nei grotto-
ni sotto la citt� settecentesca. Si nutriva
di quel che trovava, errando senza tre-
gua, senza famiglia, senza meta, sospinto

eternamente da quella sua voglia forsen-
nata di vagabondare.

Abissi, orridi percorsi pi�  aspri per i
monti e i dirupi del Promontorio erano fa-
cili conquiste del Nostro, animato sempre
dall�irrequieto spirito di avventura e di li-
bert� che, come fiamma viva, pur invisi-
bile animava, ed anima tuttora, un po�
tutti gli abitanti della terra di Diomede

[La presente � una rievocazione ambien-
tata nel Gargano di un personaggio real-
mente esistito, e in luoghi che tuttora si
riscontrano nel promontorio, da me per-
sonalmente conosciuto negli anni giova-
nili di frequentazione della spiaggia di
San Menaio. Mi ricordava in qualche
modo un altro personaggio della mia A-
pricena dal nome molto significativo:
�Spaccavosch� (spaccaboschi). E� anche
una rivisitazione lievemente ritoccata di
un mio racconto dallo stesso nome in
Leggende, microstorie e storie di Capita-
nata (Ed. Bastogi, Foggia, 2000)].

SCANN�ABISS
di Felice Clima

RACCONTI
dal Gargano

MARIENZA
di Vincenzo Campobasso

FOTO Archivio 
Lazzaro De Felice

RODI GARGANICO Corso Madonna
della Libera e Piazza Padre Pio
FOTO Archivio Lazzaro De Felice



Atmosfera da Biennale di Venezia
quella respirata il 16 luglio 2005 nel
giardino di Villa Santovito, a San
Menaio, per �Una Porta sull�Arte�, e-
vento curato dall�architetto Ivan Ga-
lavotti e inserito fra le manifestazio-
ni culturali della XXIX Estate Tea-
trale di Vico del Gargano.

Una performance di forte impatto
visivo ed emozionale ci � stata offerta
dal coreografo Pier Paolo Koss, arti-
sta poliedrico tra i pi� interessanti
nell�attuale panorama internaziona-
le, la cui ricerca spazia in una plura-
lit� di linguaggi (pittura, scenogra-
fia, video-arte, fotografia �), nella
quale il corpo � sempre soggetto/og-
getto pregnante, come nella ormai
consolidata tradizione della �BODY
ART�.

Koss, che nasce come danzatore, ci
ha riportato alle mitiche �Estati Ro-
mane� degli anni �80 quando, al Par-
co di Via Sabotino, ci folgor� uno
spettacolo di �Butho�, la danza giap-
ponese creata nel 1959 da Tatsumi
Hijikata che unisce movenze elegan-
ti nella parte superiore del corpo (bu)
a movimenti violenti delle gambe
(tho): ˙un modo — dice Koss, fondato-
re, nel 1985, insieme a Ko Murobu-
shi, della prima compagnia di Butho
in Europa — per risalire, attraverso il
corpo, alle origini dell�esistenza in un
dialogo tra il silenzio delle nostre te-
nebre e il caos della luce¨.

Quella violenza sulla �carne�,
informatasi al �Teatro della crudelt��
di Artaud, oggi, qui, ci sembra atte-
nuata, attutita, in veste quasi casti-
gata; quei movimenti rallentati del
corpo qui vengono amplificati e mol-
tiplicati da lame di specchi, nuova
corteccia ad annosi pini, e trovano il
loro contrasto con le immagini di di-
struzione apocalittica, memoria del
tempo presente — una settimana ap-
pena dalla strage terroristica di Lon-
dra — proiettate su maxi-schermi e
sottolineate da musica inquietante
che scava nei pi� profondi recessi
dell�anima.

Il performer, accompagnato dal suo
doppio, trascorre tutto lo spazio, qua-
si a cercare improbabili vie di fuga da
questo �hortus conclusus�; si libera,
alfine, della tuta antincendio, consu-
mata �pelle�, emblema della nostra
�prigione esistenziale� e, seminudo,
si allontana lasciandoci, muti, so-
pravvissuti, sulle macerie di un day-
after �
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Felice incontro quello con Franca Pinto Mi-
nerva, preside della Facolt� di Lettere presso
l�Universit� di Foggia, in visita alla Foresta Um-
bra ed ospite a Vico del Gargano in occasione del
convegno �Il paesaggio agrumario del Gargano�,
nel corso del quale � stata presentata la riedi-
zione, a cura di Alfio Nicotra, di �Coltivazione,
malattie e commercio degli agrumi� di Giuseppe
Del Viscio, lo studioso cui � dedicata la locale bi-
blioteca comunale.

Naturalmente incline alla convivialit� e cor-
dialmente disponibile al dialogo, la professores-
sa Pinto Minerva � stata ben lieta di conversare
con noi su varie problematiche culturali, sociali
e ambientali.

— Le abbiamo chiesto, innanzitutto, se essere
membro del Consiglio di Amministrazione del-
l�Ente Parco coincida con una scelta precisa.
Una scelta che ha radici antiche. Da sempre af-
fascinata dalla bellezza del Gargano ne ho ap-
profondito gli aspetti pi� disparati: dalla ric-
chezza del sottosuolo costellato di reperti risalen-
ti alla protostoria dauna, alla storia delle tradi-
zioni quali i pellegrinaggi sacri, legati al culto
dell�Arcangelo Michele. E� inevitabile restare in-
cantati, poi, da questa natura che offre gioielli
meravigliosi come i faraglioni di Vieste e Matti-
nata, i tramonti di fuoco che infiammano le iso-
le del mito, le Diomedee, �ora dette Tremiti�.
Il fascino di questa terra, coronata dal Subap-
pennino dauno consiste anche e soprattutto nel-
la pluralit� delle sue lingue, nelle tracce di pre-
senze bizantine, normanne, sveve, di crociati in
partenza per la Terra Santa.

—Una terra straordinaria da cui, per�, i giovani
fuggono.
Per troppi anni, purtroppo, si � pensato soltanto
all�edilizia a scapito dell�agricoltura e sono evi-
denti gli scempi compiuti sulla costa e nel tessu-
to urbano, senza una razionale pianificazione
turistica.

—L�Universit� di Foggia pu� contribuire a fer-
mare, in qualche modo, questo esodo?
E� l�obiettivo pi� immediato. La Facolt� di Lette-
re, pur nata soltanto da sei anni, guarda lonta-
no. Essa, infatti, si configura come un grande la-
boratorio di ricerche interdisciplinari che vanno
dalla Protostoria Dauna ai seminari annessi al-
la cattedra di Letteratura Cristiana Antica, cui �
seguita la costituzione del Centro Studi Micaeli-
ci e Garganici; ricerche in ambito storico sulla
transumanza, ricerche letterarie e antropologi-
che sulle feste religiose e le Confraternite. Annes-
so, inoltre, alla Cattedra di Pedagogia � stato i-
stituito un laboratorio di Educazione ambienta-
le.

— Un largo spettro di discipline interessanti che
�chiamano� gli allievi alla Facolt� di Lettere? �

Attualmente si contano pi� di 2.000 iscritti, di
cui molti provengono dal Gargano, in una dire-
zione che inizia a competere con le m�te tradizio-
nali di Ancona e Bologna.

— Quali i corsi pi� frequentati?
Scienze della Formazione e Beni Culturali con
sede a Lucera, una delle citt� pi� ricche di testi-
monianze storico-artistiche di tutta la Capitana-
ta. Particolarmente frequentate sono le esercita-
zioni didattiche di questi corsi che prevedono
campagne di scavo e attivit� di restauro.

—La Facolt� di Lettere, quindi, �fucina di talen-
ti�?
Scopo della nostra Facolt� � proprio quello di
creare uno stretto rapporto fra territorio e stu-
denti, perch� questi diventino �ricercatori della
loro terra� e possano contribuire, cos�, alla sal-
vaguardia di un patrimonio di inestimabile va-
lore talora offeso e disperso. Proprio attraverso
una capillare opera di coscientizzazione le comu-
nit� del Gargano potranno opporsi ai processi di
aggressione alla �bellezza� del luogo e difendere
mare, coste, ulivi e l��oasi agrumaria�, orgoglio
della Montagna Sacra.
In questo senso grande merito va riconosciuto ai
giornali locali che svolgono opera di sensibiliz-
zazione e si fanno portavoce a difesa di questa
meravigliosa terra baciata dal sole: il vostro �Il
Gargano Nuovo�; �Il Faro� di Vieste; �Il Pirgia-
no� di S. Giovanni Rotondo e quello dell�Ente
Parco Gargano.

— Un invito, dunque, a pensare con ottimismo al
domani?
Stiamo operando per il bene dei nostri giovani e
l�Universit� pu� dare un valido contributo quale
luogo di raccordo attraverso un sistema integra-
to, aperto e collettivo delle risorse umane, intel-
lettuali e materiali.

Dopo il commiato, immersa nel verde e nel si-
lenzio dell�ombra secolare, affiorano ricordi degli
anni lontani di liceo, quando conoscemmo il Gar-
gano attraverso i versi di Orazio: Garganum
mugire putes nemus (Ep. 2,2). �Gargano bosco-
so�, narra nella prosa poetica e gentile della sua
Fisica Appula Michelangelo Manicone (1745-
1810), che ha ˙cessato di muggire¨ nel 1764 per-
ch� ˙la cesinazione dei monti si � fatta in una
maniera talmente barbara che toglie ogni spe-
ranza di spontanea riproduzione ... l�uomo civi-
lizzato consuma e riproduce, l�uomo selvaggio
distrugge senza riprodurre ... dunque i cesinan-
ti sono selvaggi ... Miei cari Dauni ecco il testa-
mento che io vi lascio: leggete, eseguite, miglio-
rate, l�agricoltura, la pastorizia, le arti compa-
gne e la vostra sorte ...¨

Duecentocinquanta anni: che profeta quell�u-
mile francescano!

A.P.

Del profeta Elia, campione del monoteismo di
Jahweh, santo per la Chiesa d�Occidente e d�O-
riente, la vicenda umana e religiosa � larga-
mente raccontata nel Vecchio Testamento dal
capitolo 17 del I Libro dei Re, sino al secondo
capitolo del II Libro dei Re.

Viene ritenuto il pi� grande profeta del suo
tempo (� vissuto nel IX secolo a. C.) ed � uno dei
maggiori tra quelli ricordati nella Bibbia.

La sua vita � amata e conosciuta dalla storia
della Musica e della Letteratura. In proposito
ricordo l�Elias di Felix Mendelssohn-Bartholdy
del 1847 ed il dramma Elija di Martin Buter
del 1963.

Ma l�ambito artistico nel quale la sua figura
si rivela a tutto tondo � quello della pittura,
della scultura e dell�intarsio: affreschi, bassori-
lievi, dipinti su tela e stoffe, icone ad unico sog-
getto ed altre con un ciclo agiografico inserito,
che narra in sequenza cronologica la vita del
santo profeta, dalla gamma cromatica costruita
su accostamenti di colori spesso contrastanti:
rosso, blu, giallo, verde, con l�aggiunta di oro;
incisioni, miniature, mosaici, stampe popolari,
sculture lignee e non, tarsie in legno e marmo-
ree.

Originario di Tisb� (ebr. el-Istib) — cittadina
della Palestina nord, nella regione denominata
Galaad, ad est del fiume Giordano — esercita il
suo ministero nel Regno del nord (Regno d�I-
sraele) e si fa strenuo paladino del monoteismo
tra la sua gente, facendo punire dal Dio dei Pa-
dri quella terra con una siccit� durata pi� di tre
anni (˙�non ci sar� n� rugiada n� pioggia, se
non quando lo dir� io!¨), perch� il popolo si � al
lontanato dal vero Dio ed ha adorato Baal, dio
della fecondit�, il cui culto dalla vicina Fenicia
(l�attuale Libano) � stato introdotto e imposto
con violenza da Gezabele (Iezabel), originaria
di quella regione, andata in sposa al re d�Israe-
le Acab e, quindi, diventata regina.

Il difficile rapporto con il suddetto sovrano e
l�odio della di lui moglie (ambedue iniziano a
pensare ad una possibile sua eliminazione fisi-
ca) lo spingono una prima volta a cercare ripa-
ro in un anfratto nei pressi della costa, ai piedi
del massiccio del Monte Carmelo — chiamato in
arabo Gebel Mar Ilyas (il monte di San Elia) —
per sfuggire alla loro collera. Il sito, che passa
come la grotta di Elia, ancora oggi � venerato
come luogo di rifugio del profeta da cristiani, e-

brei e musulmani, uniti dalla medesima ammi-
razione e venerazione nei confronti di un tale
testimone dell�Assoluto!

Sul Carmelo, nel punto chiamato El-Muhra-
qah (il sacrificio), sfida i sacerdoti di Baal che
non riescono a compiere l�olocausto in onore del
loro dio, mentre un fulmine, in risposta alla
preghiera di Elia, consuma il giovenco offerto al
vero Dio. Come da patto precedente, gli sconfit-
ti vengono massacrati tutti quanti, perch� sia
stroncato il culto di quel dio non confacente con
la scelta monoteistica del popolo d�Israele!  

La seconda volta si ritira prima nella solitu-
dine del deserto e, dopo un lungo e avventuro-
so viaggio di quaranta giorni, arriva sul Monte
Horeb (Sinai), dove pensa persino di lasciarsi
consumare da un sole incandescente per farla
finita, essendo debilitato e quasi disperato, per
la strenua opposizione alle sue idee che riscon-
tra tra molti suoi connazionali.

Ma � proprio sul Sinai che avviene la svolta:
alla sommit� del Gebel Musa, il Dio d�Israele si
presenta con una nuova teofania  �in una voce
di silenzio sottile� (ebr. q�l demam�q daqqah) e
lo convince ancora a continuare nel richiamare
la sua gente ad adorare Lui solo come vero Dio.

Dopo la drammatica morte di Acab, punito
anche per la sua miscredenza, Elia sente che la
missione di profeta � in via di esaurimento e,
quindi, individua in Eliseo il proprio successo-
re, gettandogli sulle spalle, per ispirazione di-
vina, il suo mantello a mo� di investitura.

Per Elia il racconto biblico non parla di mor-
te, bens� di �ascesa� o di �rapimento� in cielo,
con un carro di fuoco, trainato da cavalli fiam-
meggianti. E mentre si libra nell�azzurro, nei
pressi della citt� di Gerico e del fiume Giorda-
no  (Al Urdan: Colui che cammina) fa scendere
per sempre il suo mantello, simbolo del dono
della profezia, sul designato discepolo Eliseo, al
quale in certo modo conferma anche la propria
energia spirituale.

In proposito, vale la pena segnalare che l�ico-
nografia della salita in cielo sul carro di fuoco
risale all�arte paleocristiana.

Nel II secolo a.C. un sapiente biblico, Siraci-
de, lo ricorda e lo segnala alle generazioni del
suo tempo ed a quelle future con queste parole:
˙Sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua pa-
rola bruciava come fiaccola, �¨.

Maometto nel VII secolo d.C. narra nel Cora-

no numerose storie di profeti, fra cui anche
quella di Elia; inoltre in quel testo sacro, se-
condo un ordine cronologico, il tisbita occupa il
tredicesimo posto tra i profeti e gli inviati sulla
terra dal Dio unico.

Sotto la protezione di Elia � sorto in Palesti-
na nel XIII secolo, sul Monte Carmelo, l�Ordine
dei Carmelitani, molto noto in Occidente. E co-
s� tanti dipinti e statue lo rappresentano con
l�abito di un frate carmelitano, proprio come
quella che si venera nella cittadina di Peschici. 

Tutto questo ed altro — momenti diversi del-
la sua vita, nei quali ha evidenziato la perso-
nale continenza; la povert�; il digiuno; la scelta
della preghiera; altri personaggi minori e/o
maggiori entrati nella sua esistenza, � — sono
stati raccontati per immagini e con didascalie
nella mostra dal titolo �Elia, il profeta d�Israe-
le, in diverse espressioni artistiche dell�Occi-
dente e dell�Oriente cristiano�, ideata e realiz-
zata da chi scrive, aperta al pubblico dal 12 al
31 luglio 2005.

Marted� 26, nella piazza antistante il Palaz-
zo di Citt�, � stato presentato ad un folto ed at-
tento pubblico di cittadini di Peschici e ospiti in
vacanza un CD-Rom con le immagini presenti
nella mostra, rese pi� suggestive da un sot-
tofondo di musiche classiche e leggere, in per-
fetta sintonia con il dipanarsi della vicenda u-
mana e religiosa del grande personaggio bibli-
co. 

L�esposizione documentaria, ordinata in 11
sezioni e inserita in un numero di 28 pannelli,
patrocinata dal Comune di Peschici, da don
Giuseppe Clemente, arciprete e parroco della
Chiesa Madre, � rientrata fra le attivit� di ca-
rattere civile e religioso organizzate in occasio-
ne dell�annuale festa del patrono della ridente
cittadina garganica, San Elia profeta (20 lu-
glio).

I materiali — riproduzioni a colori e in b/n di
opere conservate in basiliche, biblioteche, chie-
se, collezioni private e pubbliche, conventi, isti-
tuzioni artistico-culturali, musei, monasteri,
pinacoteche, santuari, sparsi in tutto il mondo
— sono stati allestiti ed esposti nel centro stori-
co di Peschici, nell�antica Chiesa del Purgato-
rio, messa a disposizione dell�omonima Confra-
ternita, che ne cura la gestione e la manuten-
zione. 

Michele d�Arienzo

Incontro-intervista con Franca Pinto Minerva, preside della Facolt� di Lettere di Foggia

Una giornata a Umbra

PESCHICI Esposizione iconografica in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono

Il profeta Elia raccontato con le immagini

Obl�
a cura di 

ANGELA PICCA

�

�

— —

DD�ARVE D�U CUMMØNDE
di Maria Rosaria Vera

Nu ggiagande
j� dd�arve d�u Cumm�nde,
sta misse add� chiand�te
da tr�c�nd�anne,

u fuste taccarute
ne nge sp�ste
e nne llu sm�ve
manghe u finamunne.

Se a temb�ste fa a di�vule
d�u nf�rne scatenate,
d�u ggiagande ne nz�ende
pe nn�nde u scj�te.

De v�rne quanne a nive
lu chemm�gghie,
p�a m�rre d�i vuc�dde
j� cchi� mm�gghie.

J� tanne che ce ne vanne
a llu mmascjune
e cce anfr�ttene mm�dze i r�me
a gune a gune.

A st�te quanne u c�ude cchi� arr�ste
chi�me e ddice zitte ndr�a na vr�cchie:
˙Se tu t�ass�ette acqu� pe mm� j� f�ste,
te scj�sce u friscke e tt�abb�ende l�ste .̈

J� gghi�sse u guardej�ne
d�u Parche e dd�u Cumm�nde,
j� acc�me u vecajule
grasciuse, g�vute e pput�nte.

L�albero del convento (L�elce secolare)

Un gigante / � l�albero del convento / � piantato l� / da trecento
anni.
Il tronco robusto / non si sposta / non lo smuove / neanche il fi-
nimondo.
Se la tempesta fa il diavolo / dell�inferno scatenato / del gigante
non senti / affatto il fiato.
D�inverno quando la neve / lo copre / per la moltitudine di uccel-
li / � molto meglio.
E� allora che vanno / al riparo / e si annidano in mezzo ai rami /
ad uno ad uno.
L�estate quando il caldo pi� brucia / ti chiama e dice sommesso
in un orecchio: /
˙se ti siedi qua per me � festa / ti soffio il fresco e ti riposi pre-
sto¨.
E� lui il guardiano / del parco (della rimembranza) e del conven-
to, /
� come i vichesi: / generoso, alto e potente.

— —

Il leccio monumentale
antistante il convento
di Vico del Gargano �
stato impiantato dal
beneddettino fra Ni-
cola. Essendo egli
morto nel 1719, si
pu� dedurre che l�al-
bero abbia circa 3 se-
coli di vita. Il suo
tronco misura quasi
9 mt. di circonferen-
za. La chioma nel
1934 � stata danneg-
giata da una forte
tempesta di neve e fu
allora necessario im-
brigliare le branche
con grossi tiranti.

Pier Paolo Koss a Villa Santovito 
UNA PORTA

SULL�ALPE
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VENDESI FARO VISTA MARE
Mentre l�odore di morte degli ul-

timi attentati � ancora presente e
forte nell�aria, mentre in TV si fa
l�ennesima conta di corpi straziati
e non trovi pi� le parole per com-
mentare tali atrocit�, cerco un ri-
fugio sul web dove cliccando ora
qu� ora l� finisco su www.proietti-
liperscrittori.ilcannocchiale.it do-
ve si parla di un faro, un faro che
sta su un�isola, un�isola bella, l�iso-
la di san Domino dell�arcipelago
delle Tremiti che nel numero di
Giugno de �Il Gargano nuovo�
Paolo Sacco celebrava attraverso
il suo mito, Diomede, sullo sfondo
del ricordo di Filippo Fiorentino
accostato magistralmente a Pier
Vittorio Tondelli.

Veniamo al punto. Apprendo
dalle righe di questo blog che il
Faro delle isole Tremiti, come altri
240 beni immobili dello Stato, in-
dividuati dal ministero della Dife-
sa come non pi� utili ai fini istitu-
zionali, � stato messo in vendita.
Viene riportata anche un�intervi-
sta di Teleradioerre al sindaco del-
le Isole, che, oltre a dichiarare di
volerlo acquisire al patrimonio co-
munale e farne un museo del ma-
re, afferma quanto segue: ˙Penso
che quel faro sarebbe proprio da e-
liminare, perch� non ha pi� la
funzione che aveva in passato, es-
sendo stato sostituito da un tralic-
cio che ha un migliore impatto
ambientale. Secondo me andrebbe
proprio abbattuto¨.

Sono praticamente allibito. Una
sensazione che, mi conforta sape-
re, non � stata unica dal momento
che anche Max Giovagnoli, scritto-
re, sull�onda di questa affermazio-
ne, ha sollevato sulla questione un
interessante dibattito online al fi-
ne di convincere il Comune delle I-
sole Tremiti a partecipare a un
progetto per il recupero del Faro,
finalizzato all�apertura di una Ca-
sa dello scrittore europeo e del
Mediterraneo.  

Ho un chiaro ricordo del faro
delle Tremiti. Nelle notti della
mia infanzia a Vico, intravedevo
tra due palazzoni un pezzo di ma-
re con attaccato un pezzo di cielo,

tra il mare e il cielo un lembo di
terra, su questa terra, nelle serene
notti adriatiche, una piccola luci-
na che si accendeva e si spegneva.
La luce del Faro delle Tremiti. 

Chiss� quante storie di tempe-
ste, di vento, di calma, di speran-
za, questo Faro, con il suo fascio di
luce nella notte, potrebbe raccon-
tare, posto l� nel cuore del corri-
doio adriatico a due passi da altre
Terre, da altre Culture.

Certo non si tratta del Colosso
di Rodi, il gigantesco dio posto ai
piedi dell�isola omonima, con il suo
braciere ardente tra le mani. Ma �
un Faro di tutto rispetto, anche se
giovane. Si consideri, soprattutto,
che i fari sono una �razza� in via di
estinzione, non vengono pi� co-
struiti perch� sostituiti con i mo-
derni radar e altre tecnologie. Se,
dunque, non ce ne saranno pi� di
nuovi, perch� liberarci di queste
�testimoni� di un tempo passato
che non torner� pi�.

In nome di questa storia non ab-
battiamo il Faro, facciamone una
Casa per lo scrittore, un luogo di
incontro tra culture, di riflessione.
Il Sindaco pare abbia voglia di far-
ci un Museo del Mare. Anch�io
penso, come Giovagnoli, che l�idea
seppure onorevole sia �inadegua-
ta�. Il dibattito � aperto. Fate eco
all�appello lanciato su internet.
Fatevi sentire su www.proiettili-
perscrittori.ilcannocchiale.it

I LETTORI SCRIVONO

Ferrovia del Gargano
Protesta per i saliscendi

Gentile Direttore,
con la presente desidero espri-

mere il pi� vivo disappunto per il
modo con cui le Ferrovie del Gar-
gano organizzano e gestiscono il
tratto ferroviario San Severo-Pe-
schici Calenella. Il giorno 12 luglio
u.s. in una giornata non propria-
mente estiva (fredda e piovosa),
dopo oltre trentanni ho utilizzato
il �trenino� per raggiungere Pe-
schici, mio paese natale. Ma sono
andato incontro ad un�odissea dai
contorni spettrali. Stessa sorte �
toccata, naturalmente, agli altri

passeggeri (circa cinquanta ). 
Dopo una trentina di chilometri

dalla partenza, alla stazione di
San Nicandro, ci hanno fatti scen-
dere dal treno e salire su un pull-
man per proseguire su strada fino
a Cagnano Varano. Inutile sottoli-
neare il disagio provocato ai viag-
giatori per il trasbordo dei bagagli
costituiti da valigie, borsoni, sac-
chi a pelo di alcuni turisti. A Ca-
gnano altro stop. Si scende dal
pullman per risalire sul treno. Al-
tro trapasso di bagagli. Altra mar-
cia e stavolta fino a San Menaio.
Qui si riscende dal treno e si pro-
segue in pullman fino a Peschici. I
disagi sopportati dai viaggiatori
furono veramente tanti e le impre-
cazioni contro gli organizzatori del
servizio altrettanto pesanti. Se il
responsabile del servizio passeg-
geri fosse stato leggermente pi�
attento alle esigenze dei viaggia-
tori, si sarebbe accorto dei disagi
dovuti ai continui saliscendi da
treno e pullman. Mi sembra su-
perfluo precisare che per il trava-
gliato e sofferto viaggio era stato
anticipatamente pagato il bigliet-
to. N�, di fronte alle vivaci lamen-
tele, qualcuno si � offerto di rim-
borsare il prezzo del biglietto, n�
di fornire dei bonus o la riduzione
per eventuali altri viaggi sulla
stessa tratta. Solamente indiffe-
renza e abbandono! 

Io, comune cittadino, dico: � ne-
cessaria l��interruzione di un trat-
to di binario?� Bene: si predispon-
ga un percorso/servizio alternati-
vo. 

Nel nostro caso, per ovviare agli
incovenienti, che persistono da
lunga data, e chiss� quando fini-
ranno, bastava utilizzare un pull-
man sull�intera tratta San Severo-
Peschici. Ma, evidentemente, alle
Ferrovie del Gargano non l�hanno
ritenuta una soluzione funzionale. 

Ai noi comuni cittadini le scelte
dei dirigenti risultano spesso in-
comprensibili (anche politicamen-
te assistiamo a operazioni gatto-
pardesche miranti a cambiare tut-
to per lasciare il Gargano com�era
cinquantanni fa). 

Tommaso Massa

La Grecia: colori, profumi 
Le Tremiti: tasse 

Perch� alle Tremiti si pagano
tasse per ormeggiare? Amo il ma-
re da sempre, da quando ero bam-
bino e per la prima volta l�ho visto
a Margherita di Savoia dove ho
imparato a nuotare e rispettarlo.

Sono trascorsi circa qua-
rant�anni da quando non vado
pi� a Siponto, la spiaggia pre-
diletta dei foggiani. Ricordo
ancora quando io, insieme agli
amici, prendevamo d�assalto le
vetture in legno, ed occupava-
mo i posti con borse gonfie d�a-
sciugamani e di panini o con
pesanti borse frigo contenenti
le bevande per ristorarci

Erano altri tempi! Noi giovani
d�allora ci accontentavamo di po-
co. L�interessante era poter anda-
re al mare, non importava se al Li-
do Nettuno non c�era l�ombrellone,
ci accontentavamo anche di un li-
do periferico.

Giravamo anche per il nostro
meraviglioso Gargano, quando an-
cora non era preso d�assalto dal
turismo di massa che oggi imper-
versa.

La tranquillit� e la serenit� che
vivevo con i miei familiari e gli a-
mici che frequentavo erano di una
semplicit� unica, perch� vivevamo
quegli anni con gioia il cui fine era
il divertimento.

Queste sensazioni le ho vissute
quest�anno perch� ho avuto il pia-
cere di visitare l�isola greca di
Lefkada, una meravigliosa isola a
sud di Corf�, ricca di baie, di inse-
nature, circondata da tante altre
piccole isole, anche queste con
tante baie e porti naturali!

Il fascino di questi porticcioli e-
ra rappresentato dalle vecchie ca-
se dei pescatori che erano situate
a circa 3-4 metri dal mare, ed at-
tualmente alcune trasformate in
ritrovi come bar, ristoranti o nego-
zi di souvenir, altre case adibite a
soggiorno come quelle poste nella
baia di Vasiliki e di Poros. 

Il bello di tutto questo era quel-
lo di venire dal mare, ormeggiare
la barca e poter andare a prende-
re un caff� o gustare un fresco ge-

lato o addirittura, fermarsi al ri-
storante per poter degustare la
�feta�, tradizionale formaggio lo-
cale, con insalatine e gustose gri-
gliate di pesce fresco!

I colori del mare mi hanno affa-
scinato per le varie tonalit� del
blu per arrivare ad un turchese
della spiaggia di Kakinski che mi
ha fatto letteralmente inebriare!
L�isola d�Itaca, proprio quella di
Ulisse, � uno di quesi posti dove la
limpidezza ed il colore smeraldo
delle acque, penso, siano unici al
mondo.

Lo spettacolo maggiore che ho
visto nell�isola di Lefkada � stato
quando salendo per un sentiero
dalla citt� di Nidri, a circa 300
metri d�altezza su di un colle, sono
apparse, come in una cartolina,
tante di quelle isole come Scorpios
(l�isola di Onassis), Meganissi, Ita-
ca, Cefalonia e tante altre piccole
isolette, oltre alla terraferma della
Grecia.

Purtroppo le vacanze finiscono,
anche se inebriato da questa va-
canza, mi sono nuovamente �tuf-
fato� nella mia realt� lavorativa.

Ma a pensarci bene in Grecia
non ho pagato un centesimo per
ormeggiare la barca o quantome-
no per parcheggiare l�auto. Eppu-
re per andare nelle nostre meravi-
gliose Isole Diomedee, le Isole Tre-
miti, per poter attraccare bisogna
pagare una tassa. Che assurdit�!
˙Le isole fanno parte del Parco

Naturale del Gargano e come tale
devono essere salvaguardate. I
soldi ricavati servono per lo smal-
timento dei rifiuti¨. E poi bla bla
bla! Bene o male, queste sono le
spiegazioni del sindaco delle Isole
Tremiti o del Presidente del Parco
nazionale del Gargano.

Non � certo il modo migliore d�o-
spitare il turista anche se per po-
che ore. Infatti il passeggero della
nave che sbarca sull�isola tremite-
se paga nel biglietto una tassa che
si dovrebbe aggirare sulle vecchie
lire 1000, attualmente poco pi� di
50 centesimi di euro. Il turismo
quotidiano si aggira dalle 12 mila
alle 15 mila presenze giornaliere.
Fate voi i calcoli. Credo che i resi-

denti alle isole Tremiti non paghe-
ranno tasse. Peccato, mi sarebbe
piaciuto andare con la mia imbar-
cazione e confrontare l�isola con i
colori, i profumi ed i paesaggi gre-
ci che saranno difficili da dimenti-
care, ma in questo momento, io i-
taliano, mi sento come in terra
straniera.

Fiorello Borrillo
ww.reportonline.it

CONCORSI LETTERARI
n Premio Le Parole che Nasco-
no Dall�Anima. Sezioni: poesia i-
nedita;  racconti; disegno a tema
libero. Scadenza iscrizione: 15 ot-
tobre 2005. 
Info: Via G.B. Paravia 24 00123 Ro-
ma; 333/4883272; libriediti@hot-
mail.it
n XII Edizione Premio Lettera-
rio Internazionale Jacques
Pr�vert. Sezioni: Poesia (una rac-
colta di poesie a tema libero. In-
viare da 24 a 30 poesie); Narrativa
(un romanzo, o una raccolta di
racconti, di novelle o favole a tema
libero senza limite di lunghezza,
rigorosamente dattiloscritte); Te-
sti (a tema libero, in lingua italia-
na, tassativamente inediti. Non
sono ammessi testi gi� premiati ai
primi tre posti in altri concorsi).
Scadenza 30 dicembre 2005. 
INFO 0298233100/0298233105 da
luned� a venerd� ore 10,00-12,30 e
15,00-17,00. 

MARCIA PERUGIA-ASSISI
Dal 14 al 16 settembre 2005, in

occasione del 60¡ anniversario del-
la fondazione delle Nazioni Unite,
si svolger� a New York, presso la
sede delle Nazioni Unite, un verti-
ce dei Capi di stato di tutto il mon-
do dedicato alla lotta alla povert�
e alla riforma dell�Onu. 
La Tavola della Pace, che lavora
nel nostro paese per promuovere
la pace, i diritti umani e la solida-
riet�, ha deciso di convocare una
nuova edizione della Marcia Peru-
gia-Assisi (11 settembre) e dell�As-
semblea dell�Onu dei Popoli nel-
l�immediata vigilia del vertice. 
Info: 075.5734830; 
www.tavoladellapace.it

eventi&concorsi&idee&riflessioni&web&eventi&concorsi&idee&riflessioni&web&eventi&concorsi&idee
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ADLIM SPORT RODI La pratica sportiva per il benessere 

Un raduno inusuale
quello di Vieste dove  i
�ragazzi� che hanno ini-
ziato il loro corso di stu-
dio delle scuole elemen-
tari nell�anno scolastico
1955/56 si sono ritrovati
per festeggiare il loro
maetro Matteo Siena. 

Superata qualche dif-
ficolt� per riconoscersi,
tra gioia e entusiasmo si
sono distribuiti calorosi
abbracci: Matteo Turil-
lo, questore a Lecco; Mi-
chele Calderisi, medico
di Fiesole; Vincenzo
Campaniello, funziona-
rio della navigazione di
Venezia; Francesco San-
toro, industrialotto di

Seregno; Biagio Sicuro
ed Andrea Iervolino, ex
poliziotti in servizio in
Lombardia; Michele Ve-
scera, muratore  che la-
vora nel bolognese; Gio-
vanni Trotta e Alfredo
Russo, pescatori a San
Benedetto del Tronto;
Carmine Sciannam�, ex
carabiniere residente a
Mattinata; Antonio San-
toro, pasticciere a Roma
Eur. Quindi tutti gli al-
tri, residenti a Vieste:
Franco Di Rodi (operato-
re turistico), Francesco
Vescera, Vittorio Papa-
gni, Michele Scano,
Matteo Sciancalepore,
Nunzio Travaglio, Gio-

vanni Vescera, Pietro
Munno, Gregorio Innan-
gi, Antonio Guerra, Sal-
vatore Di Santi, Leonar-
do Tantimonaco, Libero
Solitro, Gaetano Rigna-
nese, Gennaro Santoro,
Pasquale Sicuro, Matteo
Pellegrino, Donato To-
maiuoli e Salvatore Tu-
rillo operanti nel settore
della pesca, dell�edilizia,
dell�artigianato e dell�a-
gricoltura. 

Non hanno partecipa-
to i residenti all�estero,
in Germania, Belgio e in
Australia, che hanno
fatto pervenire gli augu-
ri. Sono stati assenti an-
che, per impegni soprag-

g i u n t i ,
M a t t e o
Pecorelli,
farmac i -
sta di
C a r m i a -
no; Marco
R i n a l d i ,
funziona-
rio della
Banca di
Palermo;
Giuseppe
S i m o n e ,
c h i m i c o ;
Vincenzo
S c i a r r a ,
poliziotto
della stra-
dale; Ma-
rio D�A-
prile, im-
p i e g a t o ;
Giuseppe
Ruggieri,
dipenden-
te dell�A-
l i t a l i a ;

Antonio Zilleri, pensio-
nato; Tommaso Turillo,
funzionario della Sie-
mens; Lorenzo Ridolfi,
dipendente dell�Amba-
sciata italiana in Belgio
in missione nel Guate-
mala. 

Completano l�elenco
dei 73 ex alunni del
1955 i sei che sono dece-
duti.

Nell�occasione, parti-
colarmente emozionato
� parso proprio Matteo
Siena, collaboratore del
nostro giornale. 

A lui e ai suoi ex alun-
ni giungano le felicita-
zioni della nostra Reda-
zione.

VIESTE Alunni del 1955 di nuovo insieme per festeggiare il maestro Siena 
Soddisfazione per i risultati

conseguiti dagli atleti dell�Asso-
ciazione Culturale e Sportiva Ad-
lim Sport Rodi. A consuntivo del-
l�attivit� dell�anno 2004-2005 ri-
saltano le  vittorie di Maria Soc-
cio, Alessandro Ricucci, Marco
Prencipe e Giuseppe Mancini ol-
tre ad altri piazzamenti da podio. 

Un incoraggiamento alla prati-
ca sportiva come condizione del
benessere fisico e della formazio-
ne morale e civile, soprattutto per
le nuove generazioni, � arrivato
dal sindaco Carmine d�Anelli. ̇ Un
paese di fiori¨, queste le sue paro-
le in chiusura dell�anno 2005-XVI
dell�Associazione. Movimento,
creativit� e fantasia associate a
un mix di attivit�. Un �vento� pro-
gettuale che impegna gli inse-
gnanti dei vari settori: Adriana
Poliseno e Maria Soccio (danza
classica e moderna); Antonella
Leone (aerobica, aerobox, step e
just prump); Luisa Laudaddio
(ballo di gruppo, latino americano
e caraibico);  Matteo Leone (kara-
te); Loreta Moretti per l�organiz-
zazione. In questi sedici anni l�Ad-
lim ha promosso le valenze educa-

tive e formative dello sport impo-
nendolo come indicatore della
qualit� della vita, espressione di
solidariet� e diritti civili della de-
mocrazia partecipativa, che con-
sente l�interpretazione e il prota-
gonismo di tutti all�evento.

Ai saggi dimostrativi hanno
partecipato numerosi ragazzi
suddivisi per specialit�.
n DANZA CLASSICA E MODERNA Libe-
ra Belcastro, Anna Pia Di Giaco-
mo, Giulia Galullo, Elena La-
groia, Iris Lauriola, Isabella Lau-
riola, Roberta Loprieno, Nadia
Papagno, Maria Pia Petrosino,
Martina Petrosino, Maria Carme-
la Pinto, Giovanna Soccio, Maria-
pia Soccio, Antonella Stefania,
Sharon Viterbo
n AEROBICA Federica Altomare, I-
laria Colafrancesco, Martina Co-
lafrancesco, Antonietta D�Avolio,
Nicoletta de Cristoforo, Antonio
Delle Fave, Assunta Di Brina, A-
lessandra Inglese, Francesca In-
glese,  Anna Lagroia, Valentina
Lisi, Giusy Mascis, Federica Pa-
dula, Domenica Ragni, Nunzia
Saccia, Giovanna Soccio, Maria
Soccio, Norma Vallese
n BALLO DI GRUPPO, AMERICANO E
CARAIBICO Franco Colaianni, An-
tonietta D�Arcangelo, Marilina Di
Lella, Stefania Grossi, Angela O-
gnissanti, Maria Russo, Raffaele
Saggese
n KARATE Alessandra Carnevale,
Giorgio Carnevale, Michele Cola-
francesco, Francesco Delle Fave,
Matteo Delle Fave, Giuseppe Di
Brina, Giuseppe Di Perna, Pietro
Lauriola, Matteo Limosani, Ales-
sandro Lombardi, Giuseppe Man-
cini, Giada Mattioli, Tommaso
Mattioli, Giovanni Mongelluzzi,
Giuseppe Mongelluzzi, Antonio
Pio Ottaviano, Marco Principe,
Roberto Ragni, Alessandro Ricuc-

ci, Francesco Ricucci, Michele Ri-
cucci, Michele Romagnuolo, Do-
natella Saccia, Giovanna Santuc-
ci, Giovanna Soccio, Maria Soccio,
Tommaso Veneziani.

Tormando all�agonismo, ripor-
tiamo i principali trofei dell�anna-
ta degli atleti dell�Aflim..
n BARLETTA,12 DICEMBRE 2004,
TROFEO FUNAKOSHI
Maria Soccio, cintura marrone, 1¡
posto; Michele Ricucci, cintura
marrone, 2¡ posto; Giovanna Soc-
cio, cintura blu, 2¡ posto; Giusep-
pe Mongelluzzi, cintura verde, 3¡
posto; Antonio Pio Ottaviano , cin-
tura gialla, 3¡ posto, Mario Pren-
cipe, cintura gialla, 3¡ posto
n SAN SEVERO,19 MARZO 2005, VI
TROFEO KEN KYO KAI
Maria Soccio, 1¡ posto; Michele
Ricucci, 3¡ posto; Antonio Pio Ot-
taviano, 3¡ posto; al 3¡ posto nel
kata la squadra formata da Maria
Soccio, Michele Ricucci e France-
sco Delle Fave  (cintura marrone).
n VIESTE,17 APRILE 2005, VI TRO-
FEO SANTA MARIA DI MERINO
Alessandro Ricucci, cintura gial-
lo-arancio, 1¡; Marco Prencipe, 1¡;
Giuseppe Mancini, cintura bian-
ca, 1¡; Giovanna Soccio, 2¡; Giada
Mattioli, cintura bianca, 2¡; Kate
a squadre, 2¡ (Roberto Ragni-cin-
tura verde, Giuseppe Mongelluz-
zi-cinturaverde, Michele Cola-
francesco-cintura verde; Adlim
quinto posto tra le societ�.

Di rilievo anche i titoli persona-
li dei maestri di karate Matteo
Leone e Nazario Moffa (anche re-
sponsabili Csak e allenatori della
squadra giovanile della Puglia),
che il 5 maggio, a Malta, sono di-
ventati campioni Europei. Leone
� stato gi� mondiale nel 2000 e
nel 2002 ed europeo nel 2002
(Russia) e nel 2003 (Lituania).

Loreta Moretti

Il 5 agosto � deceduta 
a San Giovanni Rotondo 

Antonia 
Santamaria

consorte del nostro 
collaboratore Michele Cosenti-

no. A lui e ai familiari tutti 
le sentite condoglianze 
de �Il Gargano nuovo�
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Versamento c.c.p. 14547715 intestato a: Editrice Associazione culturale �Il Gargano nuovo�

Per la pubblicit� telefonare allo 0884 96.71.26

EDICOLE CAGNANO VARANO La Matita, via G. Di Vagno 2; Stefania Giovanni Cartoleria, gio-
cattoli, profumi, regali, corso P. Giannone 7; CARPINO F.V. Lab di Michele di Viesti, via G. Maz-
zini 45; ISCHITELLA Getoli Antonietta Agenzia Sita e Ferrovie del Gargano, alimentari, giocatto-
li, profumi, posto telefonico pubblico; Paolino Francesco Cartoleria giocattoli; Cartolandia di Gra-
ziano Nazario, via G. Matteotti 29; MANFREDONIA Caterino Anna, corso Manfredi 126; PESCHICI

Millecose, corso Umberto 10; Martella Domenico, via Libetta; RODI GARGANICO: Fiori di Carta e-
dicola cartolibreria, corso Madonna della Libera; Altomare Panella Edicola cartolibreria, via Maz-
zini 10; SAN GIOVANNI ROTONDO Edicola Lapi articoli religiosi, piazza Europa 2; SAN MENAIO

Infante Michele Giornali riviste bar tabacchi aperto tutto l�anno; SANNICANDRO GARGANICO Cru-
ciano Antonio Timbri targhe modulistica servizio fax, via Marconi; VICO DEL GARGANO Preziusi
Mim� Giocattoli giornali riviste libri scolastici e non, corso Umberto; VIESTE Di Santi Rosina car-
tolibreria, via V. Veneto 9; Di Mauro Gaetano edicola, via Veneto.

La collaborazione al giornale � gratuita. Testi
(possibilmente file in formato Word) e immagini
possono essere inviati a:
— �Il Gargano nuovo�, via del Risorgimento, 36
71018 Vico del Gargano (FG)
— f.mastropaolo@libero.it
— silverio.silvestri@libero.it
— ai redattori e ai corrispondenti. 
Testi e immagini, anche se non pubblicati, non
saranno restituiti.

Stampato da

di Mario DI PUMPO
Corso Madonna della Libera, 60
71012 Rodi Garganico tel. 0884 96.51.67

La pubblicit� contenuta non supera il 50%

Chiuso in tipografia il 23 agosto 2005
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CORRISPONDENTI APRICENA Angelo Lo Zito, 0882646294; 
ISCHITELLA Mario Giuseppe d�Errico, via Zuppetta 11; Giuseppe
Laganella, via Cesare Battisti 16; CAGNANO VARANO Crisetti Leo-
narda, via Bari cn; CARPINO Mimmo delle Fave, via Roma 40; FOG-
GIA Matteo Cassa, via Gissi 16, mcassa@vizzavi.it; Giovanna Vice-
domini, via Bari 32; MANFREDONIA MATTINATA MONTE SANT�ANGE-
LO Michele Cosentino, via Vieste 14, MANFREDONIA; Giuseppe Pie-
montese, via Manfredi 121 MONTE SANT�ANGELO; RODI GARGANICO

Pietro Saggese. piazza Margherita 2; ROMA Angela Picca, via Ur-
bana 12/C; SAN MARCO IN LAMIS Leonardo Aucello, via L. Cera 7;
SANNICANDRO GARGANICO Giuseppe Basile, via Molise 28; VIESTE

Giovanni Masi, via G. Matteotti 17.
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