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Le critiche che da pi� parti piovono
sulla sanit� in Puglia impongono alla
maggioranza di centrosinistra ed al go-
verno regionale una profonda riflessio-
ne sulla situazione ad un anno di distan-
za dalla vittoria elettorale.
˙I cittadini pugliesi hanno diritto ad

una sanit� moderna ed efficiente, di
qualit� e diffusa sul territorio¨, questo �
quanto avevamo promesso in campagna
elettorale. In quell�occasione, per dimo-
strare il fallimento del governo guidato
da Raffaele Fitto in materia di sanit�,
abbiamo provveduto a verificare con-
cretamente quali fossero i tempi di atte-
sa per fruire di una serie di visite specia-
listiche presso il poliambulatorio di Vie-
ste. I risultati furono disastrosi e li pub-
blicammo nella �La lista della vergo-
gna�. 

Ad un anno di distanza abbiamo volu-
to verificare se le promesse della nuova
Giunta sull�abbattimento delle liste
d�attesa fossero state mantenute. I risul-
tati sono ancora sconfortanti: per un
esame completo dell�occhio l�attesa � di
60 gg (erano 77 nel 2005 ); per una vi-
sita diabetologica 117 gg (erano 104 nel
2005). 

Ed ancora: le prenotazioni per una
ecografia cardiaca ed epatica, che rien-
trano in una routine diagnostica basila-
re, dai tre mesi di attesa di un anno fa
sono passate a cinque mesi; alcuni sem-
plici esami strumentali come le gastro-
scopie e colonscopie, doppler ed eco-
doppler, elettroencefalogrammi ed elet-
tromiografie o gli esami per la funzio-
nalit� respiratoria, come un anno fa non
vengono eseguiti nel nostro Poliambu-
latorio e neanche nell�intero Distretto
Sanitario di cui facciamo parte; dallo
scorso mese di marzo non � pi� possibi-
le effettuare l�ecocardiogramma nono-
stante la strumentazione sia disponibile;
il Pronto Soccorso ed il 118 continuano
ad operare in condizioni medioevali, vi-
sto che, nonostante il grande impegno e
professionalit� di chi vi opera, � privo
di un laboratorio di analisi di urgenza,

del servizio di radiologia, utilizza au-
toambulanze fatiscenti; il servizio di ra-
diologia, che pure verr� esteso nei mesi
di luglio ed agosto anche nelle ore po-
meridiane, non � migliorato, perch� se �
vero che oggi c�� un secondo tecnico �
anche vero che manca il medico radio-
logo per buona parte della settimana per
refertare la radiografia. 

N� � mai decollata la tanto decantata
teleradiologia annunciata come immi-
nente dallo scorso mese di ottobre; la
guardia medica turistica � attiva dallo
scorso 15 giugno, ma solo sulle locandi-
ne informative della Asl.

In pi� di una occasione abbiamo sot-
tolineato che agli annunci del governo
regionale per una vera politica per la sa-
lute non seguono provvedimenti avver-
titi come veri segnali di cambiamento e
di innovazione sul territorio.

D�altronde come sarebbero mai potu-
te cambiare le cose se i protagonisti del-
lo sfascio della sanit� pugliese, che ab-
biamo tanto criticato durante la campa-
gna elettorale e durante gli anni del go-
verno Fitto, sono stati riconfermati dal
centrosinistra?

E non ci riferiamo solo ai manager di
primo piano, come � il caso del dottor
Morlacco, ma a quei dirigenti che devo-
no attuare concretamente nel territorio
le politiche regionali. 

Ø assolutamente necessaria una vera
discontinuit� rispetto al passato! Sono
urgenti ricambi, nuovi amministratori e
manager, perch� non esistono uomini
buoni per tutte le stagioni. 

Se non � possibile attuare lo spoil sy-
stem, almeno non si riconfermi chi � al-
la scadenza del mandato e si attui una
rotazione degli incarichi perch� i legami
con la passata amministrazione devono
essere definitivamente rotti.

Nelle posizioni chiave devono opera-
re gli uomini che lavorano in sintonia
con il governo e non quelli che �remano
contro�. 

Democratici di Sinistra
Sezione di Vieste

Lettera aperta a Nichi Vendola dei Ds di Vieste delusi

LA CHIMERA SANITA�

Se mai ce ne fosse stato bisogno,
puntuale � arrivata la risposta a
quanti ancora ritengono che il Parco
nazionale del Gargano sia una sorta
di zavorra a pesare sullo sviluppo
delle comunit� locali.

Piuttosto, � vero esattamente il
contrario, anche se � altrettanto ac-
clarato che molte cose vanno mi-
gliorate e, soprattutto, che occorre
passare dalle buone intenzioni a fat-
ti concreti, che vuol dire elaborare
una strategia che sappia coniugare,
in modo coerente e non penalizzan-
te, risorsa parco e sviluppo del terri-
torio.

Troppo facile a dirsi, pi� difficile
e complesso tradurre tutto questo in
un programma che, insieme alle li-
nee generali, sappia indicare per-
corsi condivisi.

Il parco � nato dieci anni fa, un
momento che non fu certamente sa-
lutato con entusiasmo, anzi, furono
alzati steccati paralizzanti: anni
conflittuali e di forti tensioni ideo-
logiche che non lasciavano guarda-
re al futuro con gli occhi dell�otti-
mismo.

Fortunatamente, non mancarono
menti illuminate che, con pazienza,
riuscirono ad aprire spazi di dialo-
go. Purtroppo, poche fiammate, poi
ha prevalso  la logica mercantile
che ha portato alla spartizione delle
risorse e all�occupazione di posti
privilegiati. 

E ci� ha fatto s� che si affievolis-
sero quelle motivazioni �forti� che
sarebbero state ancora necessarie
per evitare che il parco diventasse,
appunto, oggetto di appetiti e di po-
tere.

Recuperare, oggi, tutto quel patri-
monio di idee deve rappresentare la
strada maestra per dare senso al
Parco stesso e certezze al Gargano e
alla sua gente, perch� siamo sempre
pi� convinti, e i dati che riportiamo
ci confortano ampiamente, che la ri-
sorsa �Ambiente� � per tutti la carta
vincente.

Infatti, il Parco nazionale del
Gargano, si conferma meta privile-

giata per quanti amano le �vacanze
verdi�. Il dato � emerso dall�indagi-
ne del Cts (Centro turistico giovani-
le e studentesco) sul �Turismo nei
parchi nazionali italiani�che ha ab-
bracciato un lasso di tempo piutto-
sto consistente (sette anni), ponen-
do l�area protetta della Montagna
del Sole, tra i parchi pi� visitati, con
il Cilento e l�Arcipelago Toscano; a
seguire il Circeo e le Cinque Terre. 

Un turismo, dunque, non solo
balneare e racchiuso in pochi mesi,
ma che privilegia anche la fruizione
delle bellezze paesaggistiche e na-
turalistiche, i  giacimenti eno-ga-
stronomici, la nostra cultura, i nostri
luoghi di culto, e tutto ci� che nel
Gargano trova la sua massima sinte-
si espressiva. 

Il rapporto del CTS ha accertato il
trend positivo dei parchi sul versan-
te turismo, l�incremento delle pre-
senze, peraltro in costante aumento,
� stato pari in sette anni al 34 per
cento, contro il 19 per cento rileva-
to a livello nazionale. Altro dato in-
teressante � che tra i parchi pi� visi-
tati vi sono quelli costieri. 

L�indagine condotta dal CTS, con
il sostegno del Ministero dell�Am-
biente e della tutela del territorio, ha
monitorato 22 parchi in tutto, per
una dotazione complessiva di oltre
novemila strutture ricettive e 350
mila e 200 posti-letto ufficiali, pari
rispettivamente al 7,8 per cento e
all�8,4 per cento dell�offerta nazio-
nale. 

Accanto alla ricettivit� ufficiale
l�indagine ha considerato inoltre
l�elevato numero di case non occu-
pate dai residenti. 

Un aspetto questo del rapporto
che ha messo in risalto la maggiore
potenzialit� per il futuro dei parchi
del Sud, soprattutto per quel che ri-
guarda l�ospitalit� diffusa. 

Infine, dal rapporto emerge che
sono oltre quattro milioni gli arrivi
e 24 milioni le presenze ufficiali,
pari rispettivamente al cinque e al
sette per cento del totale nazionale. 

l

Passare dalle buone intenzioni a fatti, elaborare una
strategia che sappia coniugare area protetta e sviluppo

IL PARCO RISORSA
PER IL GARGANO

di FRANCESCO MASTROPAOLO

E� stato facile profeta il sindaco di Rodi Garga-
nico, Carmine D�Anelli, nell�anticipare che il
progetto del porto avrebbe superato, a pieni voti,
l�ultimo esame: la valutazione di impatto ambien-
tale. E cos� � stato. E, a giusta ragione, sindaco e
amministrazione comunale non stanno pi� nella
pelle, ora che il sogno accarezzato da sempre si �
concretizzato. Infatti, con la valutazione positiva
di impatto ambientale si apre una corsia preferen-
ziale per la realizzazione della struttura portuale.
D�Anelli si dice anche certo che saranno rispetta-

ti i tempi che prevedono la conclusione di tutte le
procedure e, quindi, la cantierizzazione dei lavo-
ri, entro la fine dell�anno. Progetto che � nato con
i numeri giusti, visto che in tutte le tappe dell�iter
procedurale gli apprezzamenti non sono mai
mancati, prova ne � che nella conferenza di servi-
zi, risalente ad alcuni mesi addietro, c�era stato
un consenso unanime. Lo stesso comitato regio-
nale, che ha preso in esame il progetto per la va-
lutazione di impatto ambientale, non ha potuto far
altro che dare il proprio placet, con sottolineature

che vanno a tutto merito della bont� progettuale e
della sua ubicazione, in un�area territoriale ad al-
ta vocazione turistica e che, da sempre, ha rappre-
sentato un ponte verso la sponda opposta dell�A-
driatico — come ha ricordato l�esponente degli
ambientalisti, Franco Salcuni —. L�assessore re-
gionale all�Ambiente, Michele Losappio, poche
settimane fa, ha potuto verificare de visu l�area
dove sar� realizzato il porto, e ci� ha facilitato, di
molto, l�esame del progetto da parte del Comita-
to regionale di valutazione che, insieme al parere
tecnico, ha avuto anche l�imprimatur politico.
Naturalmente, a Rodi ci si sta mobilitando per or-
ganizzare i festeggiamenti che avranno nella riu-
nione del consiglio comunale, fissato per il pros-
simo 9 agosto, il momento pi� significativo alla
presenza dei massimi esponenti politici della pro-
vincia di Foggia e della Regione. Certamente.
non mancher� l�assessore Michele Losappio. La
superficie di intervento � di novantamila mq, po-
co meno di ventinovemila mq lo specchio d�ac-
qua; 360 i posti barca all�ormeggio. La lunghez-
za del molo di sopraflutto sar� di cinquecento-
trentacinque metri, mentre quella del molo di sot-
toflutto superer� di poco i trecento metri. Inoltre,
l�edificio per i servizi avr� una superficie di mil-
leseicento metri e un volume di poco meno di
diecimila metri cubi. Sulla piazzola di banchina �
prevista la realizzazione di una area attrezzata do-
ve saranno ubicati i locali per bar, ristoranti, loca-
li commerciali, negozi, officine, servizi igienici,
gli uffici; infine, la torre di controllo e ulteriori
locali commerciali e, naturalmente, il distributo-
re-carburanti. Altra superficie sar� destinata al ri-
messaggio e riparazioni delle imbarcazioni; inol-
tre, i parcheggi sono previsti fra la ferrovia e l�a-
rea dei servizi. L�importo del progetto supera i di-
ciassettemilioni e mezzo di euro. La formula so-
cietaria pi� idonea per la realizzazione e la ge-
stione del porto il Comune l�ha individuata in una
societ� per azioni a prevalente capitale privato, e
ci� sia in considerazione dell�onerosit� degli in-
vestimenti futuri, da individuarsi nell�apposito
piano economico-finanziario, e sia al fine di affi-
dare la gestione della societ� a partners privati di
qualificata capacit� tecnica ed imprenditoriale nel
settore. Si sarebbero fatti avanti gi� gruppi im-
prenditoriali interessati ad avere delle quote so-
cietarie, tra i quali anche gruppi bancari che ve-
dono nella realizzazione del porto un ottimo inve-
stimento per via delle potenzialit� che la struttura
avr�, nel momento che potr� rappresentare un
punto di snodo per i traffici marittimi e terrestri,
proprio per la sua posizione strategica. 

f.ma.

RODI GARGANICO Dopo un�attesa di oltre 30 anni nel promontorio una infrastruttura turistica es-
senziale. Superata la V.I.A. e approvato il progetto. La struttura potr� ospitare 360 barche

Un grande porto nel Gargano nord
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Il rapporto documenta lo stato
dell�istruzione italiana, con meno
insegnanti e pi� precarizzati, pi�
alunni e tagli ai finanziamenti.
Questo il quadro del sistema suola
fotografato da Legambiente nel
rapporto �Scuola pubblica: liqui-
dazione di fine stagione� che do-
cumenta lo stato di salute dell�i-
struzione italiana.

Trasformare l�istruzione in mer-
ce appetibile per il mercato e far
funzionare sempre peggio la scuo-
la pubblica. A questo porta la stra-
da tracciata dalla riforma della
scuola di Letizia Moratti e percor-
sa negli ultimi anni dall�Istruzio-
ne. Lo dimostrano le cifre del rap-
porto di Legambiente: a fronte di
un incremento di 107mila alunni
registrato negli ultimi cinque anni,
soprattutto grazie alla presenza
quasi triplicata degli studenti stra-
nieri, i finanziamenti sono rimasti
identici a quelli del 2000, con un
calo pro-capite del 14,2%. In con-
trotendenza al trattamento riserva-
to alle scuole paritarie che aumen-
tano del 194,32% rispetto a quan-
to previsto dalla legge del 2000
sulla parit� scolastica. Inoltre, la
Finanziaria 2006 eleva a 157 mi-
lioni di euro il bonus a favore del-
le famiglie che scelgono la scuola
privata. Sono aumentati dell�12%
gli alunni portatori di handicap, le
situazioni di disagio scolastico e i
casi di dispersione scolastica con
abbandoni cha vanno dall�1,8%
dei licei all�8,5% degli istituti pro-
fessionali, mentre il Fondo dell�I-
stituzione Scolastica destinato ad
incentivare il lavoro degli inse-
gnanti � inalterato da sei anni. 

Nelle pieghe di comunicazioni
amministrative, apparentemente
tecniche, si nasconde il pi� pesan-
te taglio alle risorse per il �Fun-
zionamento didattico e ammini-
strativo�  delle scuole mai operato
negli anni. I fondi di funziona-

mento di cui esse dispon-
gono per il 2006 saranno
ridotti dal 30% al 50% ri-
spetto al 2005, che era gi�
stato oggetto di tagli negli
anni precedenti, dal 2002
in poi. Quasi una morte
annunciata per l�istruzione
pubblica italiana.

Nel corso di cinque an-
ni, cio� nell�arco della le-
gislatura uscente, i fondi
disponibili per il funziona-
mento delle scuole sono
scesi ad un terzo o un
quarto di quelli disponibili
nel 2001, costringendo le
scuole pubbliche a chiede-
re sempre pi� contributi
alle famiglie per sopravvi-
vere; infatti, in molti casi,
quanto assegnato non ba-
sta neppure per pagare la
tassa comunale sulla rimo-
zione dei rifiuti . E per la
didattica, per l�autonomia,
per la qualit�, cosa rima-
ne?

Non � confortante nemmeno lo
stato di salute degli edifici scola-
stici: secondo l�indagine compiuta
dal Miur nel 2002, il 57,1% delle
scuole non era in possesso del cer-
tificato di agibilit� statica e di agi-
bilit� igienico-sanitario, il 73,2%
non aveva il certificato di preven-
zione degli incendi, il 37% man-
cava di scale di sicurezza e il
20,6% di porte antipanico.

Il Ministero dell�Istruzione in
questi anni ha lavorato con la sola
logica del risparmio: meno inse-
gnanti e sempre pi� precari, meno
sostegno all�handicap, nessuna
politica per l�integrazione dei
sempre pi� numerosi alunni stra-
nieri, tagli drastici ai finanziamen-
ti per l�offerta formativa. Ø stato
insomma messo in discussione il
valore sociale della scuola pubbli-
ca e mortificata la funzione degli

insegnanti. E la scuola ne risulta
impoverita, precaria, deprivata di
risorse professionali e finanziarie. 

In Puglia sempre meno scuole.
Infatti, dal 2001 sono scomparse
20 istituzioni scolastiche e 3 punti
di erogazione del servizio scola-
stico (edifici scolastici) della
Scuola dell�Infanzia; 10 della
Scuola Primaria; 6 della scuola se-
condaria di I grado; aumentano in-
vece di 15 unit� i plessi della
scuola superiore. Nella nostra Re-
gione, in controtendenza con i da-
ti nazionali, diminuiscono gli
alunni, le classi e le cattedre. Gli
alunni aumentano solo nella scuo-
la superiore, ma diminuiscono lo
stesso le classi e le cattedre ed i
collaboratori scolastici (329 in
meno rispetto al 2001).

(www.legambientegaia.org)

Qualche tempo fa davo una scor-
sa alla lista del personale della scuo-
la in quiescenza e notavo che, degli
oltre cinquecento docenti della pro-
vincia di Foggia collocate a riposo,
pi� dell�ottanta per cento non ha
raggiunto il massimo del servizio: i
fatidici quarant�anni; mentre la stra-
grande maggioranza non sfiora nep-
pure i sessant�anni di et�. Ci� signi-
fica che c�� una vera e propria dia-
spora scolastica. Si tratta, secondo
me, di un esodo forzato, e non per il
paventato spauracchio di riforme
pensionistiche, ma solo perch� ser-
peggia un malessere professionale i
cui germi sono da ricercare in una
crisi irreversibile dei valori che sot-
tendono una certa moralit� didatti-
co-professionale, che � venuta man
mano sfaldandosi, fino, forse, a
scomparire. 

Non c�� pi� nella scuola l�etica
deontologica che faceva del corpo
docente il pilastro portante di quella
che nell�antica Grecia era intesa co-
me la paideia, cio� la crescita o edu-
cazione dei fanciulli e dei giovani su
cui doveva e dovrebbe ancora pog-
giare la societ� del domani. Su que-
sto i greci erano molto critici; tanto
� vero che il fulcro del mondo civile
su cui si sono formate intere genera-
zioni di studenti � stata proprio la
cultura ellenica trasmessa nei secoli

a tutto il mondo occidentale.
Oggi, diciamolo senza ombra di vergogna, la scuola

non � pi�, come si � sempre ripetuto, fucina di sapere; an-
zi, il sapere in s� � parcellizzato e quindi � scomparso per
sempre il concetto umanistico di cultura. Il concetto, cio�,
che faceva una volta del geometra, del ragioniere, del
maestro elementare e del perito tecnico un professionista
vero che poteva anche competere, per certi aspetti, persi-
no con certi laureati; ma che ora si sono soltanto in frutti
del diplomificio, gente da collocare in lunghe liste di at-
tesa; mentre la vera professionalit� langue.

Qualche anno fa abbiamo curato e ristampato, io e un
mio amico, una raccolta di poesie apparsa un secolo fa:
l�autore dell�opera era un giovane studente liceale del mio
paese di inizio Novecento, di soli 16 anni. L�introduzione,
scritta da lui stesso, per la profondit� del pensiero e la va-
riegata conoscenza di taluni argomenti, appariva manife-
stamente superiore, forse, senza volere esagerare, a un
laureato dei giorni nostri. Ed era un semplice alunno di li-
ceo, uno di quelli che, quando raggiungevano la meta de-
gli studi, erano intesi come persone che nella societ� con-
tavano veramente; e, aldil� della loro provenienza socia-
le, erano rispettati �spagnolescamente� dalla gente comu-
ne e non con il titolo onorifico del don davanti al nome;
che ora neppure ai preti si vuol pi� concedere e riconosce-
re.

In questo male di vivere montaliano, sia nella scuola
che fuori di essa, la maggior parte dei docenti scappa via
senza remora alcuna, cercando nei pochi affetti personali
e familiari quella completezza che una volta gli garantiva
il rapporto con gli alunni e i colleghi. Ora, invece, il rap-
porto con i primi � scomparso, per cui l�alunno non vede
nel proprio docente il maestro della sua formazione pri-
maria, ma un impostore che intende giocare e comandare
sulla sua prematura et� giovanile. Per questo entrambi si
guardano in cagnesco; e chiss� che, mi si permetta la for-
zatura, avvinti da una convivenza forzata non arrivino
persino a odiarsi? 

E anche tra colleghi si � persa la fiducia e lo spirito di
gruppo, per cui ognuno di noi docenti si � chiuso nel pro-
prio particolare che ci rende indocili e riluttanti verso
ogni forma di normale e civile convivenza: si sta insieme
per interessi e non per il piacere di scambiare esperienze
su esperienze e per cooperare all�unisono. Ognuno colti-
va il proprio orticello, limitato al puro e semplice dovere
professionale che non ha niente a che vedere con il valo-
re pedagogico, civile e sociale della scuola.

E allora l�unica via di uscita, l�unica valvola di sfogo, �
l�attesa spasmodica della pensione. Infatti l�uscita dalla
scuola costituisce per molti una liberazione, uno scampa-
to pericolo.

Oggi siamo qui a salutare il ritiro dal lavoro di tantissi-
mi colleghi che hanno operato nella scuola per tanti anni
e che, quasi tutti, abbandonano la scuola prima del massi-
mo del servizio: vale a dire un collocamento a riposo a ri-
chiesta e non per i raggiunti limiti d�et�.

Leonardo P. Aucello

Liquidazioni di fine stagione per la scuola pubbica

I Consiglieri Comunali dell�Unione per Vieste, Antonio
Giuffreda, Aldo Ragni e Michelangelo Dicandia hanno
proposto all�amministrazione comunale di sostenere con-
cretamente le famiglie residenti in zona Palude Mezzane
che a causa dell�alluvione dello scorso marzo subirono in-
genti danni alle proprie abitazioni. 

Anche se � vero, come si legge nella richiesta presenta-
ta, che la giunta municipale con delibera del 20/03/2006 ha
chiesto ˙alla Regione Puglia l�attivazione dello stato di
emergenza¨, non risulta, alla data odierna, che il Fondo di
Solidariet� nazionale o la stessa Regione Puglia abbiano
predisposto ˙interventi specifici  a favore delle imprese,
dei singoli cittadini e dell�ente comunale¨ che hanno subi-
to danni.

Considerato che i maggiori disagi si sono verificati per

quei cittadini che hanno subito ingenti danni alle strutture
murarie ed agli arredi delle proprie abitazioni e che, nella
maggior parte dei casi, gli interventi di riparazione alle
opere murarie sono stati effettuati dagli stessi danneggiati
senza alcun aggravio per l�ente comunale, i consiglieri del-
l�Unione per Vieste hanno chiesto al Sindaco ed alla Giun-
ta di intervenire direttamente in aiuto delle famiglie dan-
neggiate elargendo un contributo economico, in attesa del-
le provvidenze previste dalle normative vigenti, per con-
sentire loro di poter acquistare gli arredi minimi necessari
per rendere abitabile il proprio domicilio. I Consiglieri
hanno inoltre chiesto di accertare se oltre ai soggetti sopra
menzionati vi siano altre famiglie danneggiate bisognose
di aiuto.

Damiano Bordasco

I Ds chiedono al sindaco di Vieste aiuti concreti per le famiglie interessate

Alluvione di Palude Mezzane

LA MAREA DI DOCENTI IN FUGA

Ho letto con grande attenzione le lettere di alcuni stu-
denti apparse su �Il Gargano Nuovo� di marzo 2006. So-
no il segno che anche i giovani garganici cominciano,
abbandonando schemi negativi di passivit�, a prendere
coscienza della realt� e sono stimolati a porre domande
alle quali bisogna dare risposte vere, non risposte di co-
modo. Queste lettere sono una ulteriore prova che i ra-
gazzi sono, forse, pi� attenti e concreti di quanto a noi
sembrano. Pur giustamente pieni di incertezze, dubbi e
paure i giovani guardano al futuro con speranza e evi-
denziano, con attenzione e sensibilit� sociale, alcuni
aspetti di grande valenza individuale ma che sono anche
la base morale per vivere e crescere insieme.  

Mi sia concesso ricordare e chiarire loro alcune cose
che ritengo essenziali su vari argomenti da essi toccati.

L�ambiente � il pilastro portante di un�economia turi-
stica, a cui bisogna guardare. Se sul Gargano si distrug-
ge l�ambiente si distrugge il suo futuro. 

Per offrire un turismo di qualit� � opportuno che si
conservi e si valorizzi ogni testimonianza del passato.
Anche se a prima vista sembra inutile, ai turisti interes-
sa molto. Ai fini della crescita turistica bisogna pratica-
re un turismo lungimirante che nel cliente, grande o pic-
colo che sia, vede il proprio futuro. Se a un turista chie-
di, come ha segnalato un ragazzo, 20 euro per un om-
brellone, quello di certo far� una pubblicit� negativa che
sar� un boomerang per gli operatori turistici della zona.

La disoccupazione � la preoccupazione pi� avvertita
dai giovani. Il diritto al lavoro � un bene irrinunciabile e
va tutelato con determinazione. Ma all�amministrazione
pubblica si deve chiedere solo impegno, trasparenza e
una responsabile gestione dei problemi collettivi, delle
dinamiche sociali. Non � invece suo compito dare un la-
voro ai singoli individui, perch� questa sarebbe la prati-
ca dannosa del �io ti d� se tu mi dai�.

Lo studio non deve essere vissuto nell�ottica di un ri-
scatto sociale. Ricordate, ragazzi, che ogni lavoro, se ge-
stito con onest� e impegno, � degno di rispetto e che un
uomo, proprio perch� tale, � valutato, giudicato, non sul-
la base del denaro ma in base alle sue azioni. Un titolo
di studio non d� diritto di accedere ad un lavoro; lo stu-
dio � solo un mezzo che consente di conoscere e pu�
permettere una libert� di giudizio, libera da condiziona-

menti, che d� la possibilit� di scegliere e di cercare o
creare con pi� possibilit� un lavoro.

A ragazzi che nelle lettere hanno parlato, con amarez-
za, di valigia e treno diretto al Nord, dico che questa non
� la sola strada percorribile, anche perch� non sai dove
ti porta; a volte inseguire i miti non paga. Pochi sanno
che in Italia ci sono migliaia di emigrati tedeschi; in pro-
vincia di Bolzano ce ne sono circa duemila che operano
nell�edilizia e anche nel meridione ne verranno, in base
ad accordi governativi, per raccogliere i pomodori. 

Ai ragazzi, di cui ho apprezzato moltissimo la loro
giusta voglia di �dire� che alla fine � partecipazione po-
litico-sociale, vorrei raccontare, con umilt�, e senza al-
cuna punta polemica, la storia lontana e recente della
mia piccola terra. Per chi non lo sapesse, il Trentino �
caratterizzato da una serie infinita di valli profonde e al-
te montagne, che l�uomo ha avuto la capacit� di coloniz-
zare per sopravvivere. Le comunicazioni (strade) erano
inesistenti e il clima difficile, con lunghi mesi di abbon-
danti nevicate, alluvioni e frane che non facilitavano gli
spostamenti. Poche erano le risorse alimentari che la ter-
ra poteva dare e fino a pochi anni fa non su tutte le tavo-
le arrivavano il pane e la carne. Per secoli, gravissime
malattie come peste, spagnola, tubercolosi, tifo, morbil-
lo, ecc., hanno portato la morte in quasi tutte le famiglie.
La mia terra, posta sulla direttrice obbligata Sud-Nord,
ha subito per molti secoli le conseguenze di invasioni e
domini stranieri: la vita non era facile e molti erano pro-
pensi a scappare o ad emigrare. Prima e Seconda Guer-
ra mondiale del secolo scorso hanno significato per que-
sta terra tanti morti e devastazioni. Intere vallate sono
state disboscate per motivi bellici; tutti gli uomini erano
costretti ad imbracciare le armi; tribunali militari, esecu-
zioni e rappresaglie l�hanno segnate profondamente. Sia
alla fine della Prima che della Seconda Guerra mondia-
le pochissime erano le case rimaste in piedi per cui, de-
poste le armi, si verific� un fenomeno di massicia emi-
grazione verso paesi vicini e lontani:  mio zio trov� la-
voro a Roma e un cugino a Napoli. Vedete, non sempre
il treno va verso Nord. Un lento aumento della scolariz-
zazione port� i pi� giovani, come siete adesso voi, a
pensare e pian piano scoprire che non solo nella valigia
sempre pronta a viaggiare ma anche sotto il tetto si po-

teva trovare ricchezza e sicurezza per il futuro. Si scopr�
il volontariato, 1�ambiente, la cooperazione, 1�agricol-
tura, il turismo. Il lavoro. Non ho alcun dubbio che mol-
ti altri ragazzi del Gargano seguano l�esempio dei ragaz-
zi delle �lettere�. Ragazzi che operano nel volontariato,
ragazzi che anche sul Gargano si sono inventati un lavo-
ro, che hanno dato vita a molte piccole cooperative per-
ch� solo cos�, cooperando insieme, si pu� riporre �la va-
ligia� e costruire in casa un futuro.

Ai giovani che hanno segnalato i problemi del decoro
e della sicurezza dei paesi, dico che la raccolta dei rifiu-
ti � compito delle amministrazioni locali ma sono i cit-
tadini che, come giustamente puntualizzato in una lette-
ra, devono attivarsi per primi per risolverlo. I cittadini
devono collaborare nel potenziare la raccolta differen-
ziata e a loro spetta il compito di sollecitare le ammini-
strazioni a seguire questa strada. II volontariato, fatto di
associazioni diverse, e la Scuola dovrebbero promuove-
re momenti o giornate dedicate alla �pulizia ambientale�
per ricuperare e rendere decorosi luoghi (torri, spiagge,

ecc.) che ora sono invivibili.
E� molto sentito, dai ragazzi, anche il problema del

randagismo. I cani sono parte integrante dell�ambiente
urbano e vanno rispettati. E� necessario affrontare  con
sensibilit� ma anche con determinazione il problema dei
randagi che spesso si incontrano sofferenti, o morti, lun-
go le strade e nelle piazze. Canili efficienti e campagne
di sterilizzazione trovano applicazione in luoghi diversi,
per� questo poco serve, se non si educa o si condiziona
il singolo cittadino, perch� il randagismo non � un feno-
meno naturale ma deriva da scarsa sensibilit� e incuria.

Anche per quanto riguarda il vandalismo, � doveroso
che i cittadini si mobilitino, segnalando e denunciando:
� impensabile che amministrazioni e istituzioni possano
essere sempre presenti e imporre i codici di comporta-
mento con la repressione.

A tutti questi ragazzi che saranno gli uomini del do-
mani, mando un grande saluto e un grande augurio di
ogni bene.

Mario Fabbri

Considerazioni e consigli di Mario Fabbri in risposta alle lettere in cui alcuni giovani dei paesi garganici hanno espresso a tutto campo le delusioni, le incertezze e le speranze

Ai giovani di quelle lettere: «La ricchezza è sotto il tetto»

L�editoriale dell�ultimo numero del Gargano Nuovo
firmato dal suo direttore ha suscitato il mio interesse cir-
ca lo sviluppo del Gargano che ancora oggi stenta a de-
collare. Le ragioni di tale situazione sono molteplici e
hanno alla radice l�abulia mentale delle popolazioni gar-
ganiche sviluppatasi non per colpa loro, ma per volere di
antichi predomini sulla gente meno abbiente. 

Un simile stato di cose si trascina ancora oggi nelle
nostre contrade n� si sa quando potr� terminare. Comun-
que, mi azzardo a suggerire ai nostri lettori quali, secon-
do me, potrebbero essere alcune risoluzioni primarie da
realizzare per far s� che il Gargano possa finalmente di-
re la sua a gente di altre contrade. 

Il turismo non pu� essere l�unica via del suo sviluppo
economico e, quindi, sociale. Veniamo al dunque perci�
cominciando col dire che il primo punto da affrontare ri-
guarda l�abbondante produzione di olio d�oliva che non
ha alle spalle una seria e forte commercializzazione,

mentre potrebbe essere un�asse portante dell�economia
locale; il secondo riguarda il commercio degli agrumi,
un tempo esportati perfino negli Stati Uniti; il terzo �
l�imbottigliamento dell�acqua oligominerale delle sor-
genti di Ischitella, per nulla sfruttata e, dulcis in fundo,
l�acqua termale di San Nazario che nessuno dei comuni
interessati ha mai pensato di sfruttare con la creazione di
un centro termale; dico nessuno dei comuni in quanto
San Nazario � il punto di confine tra i comuni di Aprice-
na, Poggio Imperiale, Lesina e San Nicandro. Inoltre c��
da sviluppare l�artigianato, che in questi anni ha avuto
una battuta d�arresto ma che nasconde realizzazioni bel-
le ed apprezzabili. Il turismo si arricchirebbe di queste
attivit� e si riuscirebbe ad arrestare, anche se solo in par-
te, l�esodo dei giovani. Bisogna passare subito ai fatti,
perch� mai si parte e mai si raggiunge la meta; rimboc-
carsi le maniche e cominciare a lavorare seriamente .

Raffaele Pennelli

Dalle parole ai fatti per risollevare l�economia

Mancate riforme, tagli ai finanziamenti e
percezione di un progressivo scadimento
qualitativo denotano la precariet� della
scuola pubblica italiana. Il malessere dei
docenti, che ormai privi del loro ruolo
pedagocico fuggono delusi
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Ottobre. L�orda turistica � appena passa-
ta lasciando dappertutto i segni delle sue
devastazioni.

Il cercatore di funghi annusa l�aria e de-
cide di tornare nei boschi a raccogliere le
primizie.

Da oltre un�ora, qui curvo tra felci e ster-
paglie, l� carponi tra rovi e siepi, sta setac-
ciando l�abetaia, quando scorge, ai piedi
d�un giovane fusto, due siringhe di plastica
giacenti sopra un ciuffo di aghi rinsecchiti.
Di sotto al ciuffo, da uno spiraglio tra un
cespo di pigne marcite e lo spigolo d�un
sasso patinato di muschio, fa capolino un
grosso fungo porcino.

Stupefatto, osserva le siringhe e sprofon-
da in cupe riflessioni. E se fosse, pensa, la
sciagurata avvisaglia d�un esercito di gua-
statori all�assalto della foresta? Forse no.
Forse sono le impronte di due esploratori
d�una sterminata moltitudine di sofferenti
in cerca di agognate oasi di pace. Forse la
foresta sar� l�ultimo rifugio dell�uomo
smarrito.

Ora, festanti schiere di fringuelli, storni,
merli, tordi e passeri inondano le valli di
armoniosi gorgheggi e cinguettii.

Attratto dalle diffuse melodie, il fungo
spinge il cappello verso lo spiraglio, cos�
come il fanciullo si sporge dalla finestra
per ammirare il passaggio della banda in
festa, mentre gli aghi di pino e le siringhe,
che gli soprastanno, cominciano a fremere
con tremuli fruscii, che il cercatore di fun-
ghi, esperto conoscitore dei linguaggi della
foresta, traduce cos�: ˙Che fate l� sopra?
Non vedete che, malgrado ogni sforzo, non
riesco a venire fuori? Toglietevi di dosso, e
non opprimetemi pi�!¨.
˙Non possiamo¨ sospirano le siringhe.

˙Siamo inerti e prive di vita¨.
˙Che significa? Siete piovute del cie-

lo?¨, borbotta il fungo.
˙La nostra storia non � semplice¨, si sfo-

gano le siringhe. ˙Siamo l�ultima invenzio-
ne d�una mente perversa. Fatte per semina-
re morte ed essere condannate alla perdi-
zione, siamo insensibili a qualsiasi emozio-
ne. Ci acquistano per quattro soldi, ci por-
tano dove vogliono e, come nei mattatoi, ci
costringono, usandoci, ad assistere a vere
mattanze di giovani vite. Siamo qui da cir-
ca un mese e stiamo aspettando che qualcu-
no ci prelevi e ci porti in qualche immon-
dezzaio a consumare il nostro destino. Ci
chiamano, infatti, siringhe a perdere. Sia-
mo state usate da una coppia di giovani
drogati per iniettarsi una dose di eroina. Si
sono intrattenuti a lungo sull�erba. Come
sognavano, deliravano, ridevano, litigava-
no e piangevano! Li abbiamo visti accop-
piarsi due volte. Andando via, barcollava-
no. Non devono essere andati molto lonta-
no¨.
˙Comprendo la vostra dannazione e vi

compatisco¨, replica il fungo. ˙Noi funghi
sappiamo tutto di voi. Ne sentiamo parlare
dai gitanti, che vengono qui a ritemprarsi¨.
˙Quanto vorremmo tornare ad essere quel-
le d�una volta: solo iniettatrici di linfe vita-
li!¨.
˙Occorre che pazientiate¨, si sforza di

consolarle il fungo. ˙Bisogna aspettare che
gli uomini, questi strani nostri fratelli uni-
versali, rinsaviscano. Accecati dal mirag-
gio della libert�, si sono messi a rincorrer-
la alla rinfusa, senza tenere conto degli

steccati, dei fossati e delle barriere. Simili
a una massa sfrenata, sono incuranti dei
travolgimenti che producono. Ad esserne
coinvolti sono soprattutto i giovani, fragili
di gambe come teneri di mente. In questo
arrembaggio, non si sono accorti che, pro-
vocando la rottura dei naturali filamenti
fatti per tenere collegati i giovani agli adul-
ti, hanno perduto ogni vigore per ricompat-
tarli¨.
˙Perch� dici questo?¨, domandano le si-

ringhe. ˙Non hai mica la ricetta da propor-
re agli uomini per guarire dalla peste delle
droghe?¨.
˙State a sentire!¨, incalza il fungo. ˙La

nostra stirpe conta circa ottantamila specie.
Potete immaginare quanti esemplari popo-
lano la terra. Eppure, non conosciamo n�
lotte, n� guerre. Il nostro ciclo vitale � un
raro modello di riproduzione e di armonico
sviluppo. La nostra costituzione contempla
in un unico articolo un solo principio: vive-
re in simbiosi. In una continua tensione di
dare ed avere, attraverso le nostre ife, suc-
chiamo dagli alberi linfe vitali e in cambio
restituiamo loro altre sostanze preziose per
la loro crescita¨.
˙Ci pare di capire¨ — chiedono le sirin-

ghe — ˙che le vostre ife sono simili ai natu-
rali filamenti che dovrebbero tenere colle-
gati i giovani agli adulti¨.
˙Proprio cos�¨, approva il fungo. ˙Sono

sottilissime radichette che s�abbarbicano
alle radici degli alberi con tali reciproci vo-
luttuosi abbracci da dare luogo a un miste-
rioso processo di generazione e di prolife-
razione della specie. Trattasi di un fenome-
no di creazione spontanea in cui la passio-
ne del reciproco donarsi, per esplodere nel
turbinio della libidine che la governa, si ri-
fugia nel diletto del pudore. Quelli tra gli
uomini, che hanno cercato di studiarlo pi�
da vicino, l�hanno assimilato a quello ana-
logo delle piante crittogamiche, vale a dire
a quelle aventi gli organi riproduttori na-
scosti, quasi a significare che miriadi di
amanti segreti restano, impegnati a celebra-
re matrimoni di massa. In sostanza, per far-
si un�idea del nostro mondo, basta pensare
a un gioco, al nostro gioco delle ife. E� un
gioco facile, facile. Si gioca in due con ge-
nerose profferte di doni. E, quando arriva la
stagione degli amori, ci sproniamo a vicen-
da a giocare sospirando gioiosamente: tu
dai una cosa a me ed io do una cosa a te¨.   

Letteralmente stordito da tanto ascolto, il
cercatore di funghi torna a casa con il cesto
vuoto, quando il figlio � appena uscito per
trascorrere fuori un�altra delle sue notti
brave.  
˙Se n�� andato sbattendo la porta — cerca

di aggiornarlo la moglie — per la questione
della moto che ti rifiuti di comprargli¨.
˙In questa casa si continua a gridare sen-

za discutere¨, sbotta il marito. ˙E� giunta
l�ora di cominciare a verificare lo stato del-
le nostre ife. Temo che non siano pi� vita-
li¨.
˙Non ti accorgi che vaneggi?¨, replica la

moglie. ˙Che sono queste ife? Mi sa tanto
che oggi t�� caduto in testa qualche ramo¨.

Lui tace. Accende il televisore e sprofon-
da nella poltrona in preda ai suoi pensieri.
Sullo schermo, intanto, appare un nugolo
di palloncini, che, liberi e leggeri, volano
verso le nuvole.   

Paolo Sacco

Stava seduto davanti alla scrivania, pensoso
con i suoi ormai quotidiani dolori articolari,
propri dell�et�, e aveva tirato fuori dai casset-
ti un album contenente uno spartito che da
alcune settimane cercava di riempire con no-
te, toni e tempi di una melodia ostinatamen-
te ma vanamente inseguita durante le lunghe
insonnie notturne. Da anni non lo chiamava-
no quasi pi�, il quartetto nel quale aveva la-
vorato si era sciolto da tempo. Con la sua
vecchia ma sempre valida fisarmonica, ave-
va continuato a proporsi, ma ben pochi pro-
grammisti e organizzatori si ricordavano an-
cora di lui, ormai troppo avanti negli anni per
riuscire a suscitare interesse nel pubblico
sempre pi� fatto di giovani e giovanissimi. 
Da qualche anno si era scoperta una bella vo-
ce e nella quiete della sua casa vecchia, ma
ristrutturata elegantemente negli anni in cui
il lavoro rendeva, aveva ripreso ad esercitar-
si nella composizione, cercando di adeguarsi
al portato dei tempi, di diventare cio� cantau-
tore, mettendo a frutto le nozioni di �compo-
sizione� apprese nei due anni di Conservato-
rio che aveva frequentato (non si era diplo-
mato, per la durezza dello studio e perch� di-
stratto dai concertini cui frequentemente par-
tecipava, fin da quando, undicenne bambino
prodigio, deliziava le platee del suo paesino
e della sua provincia con gli assoli del violi-
no-primo strumento che aveva imparato pre-
cocemente a usare).
Improvvisamente squill� il telefono, che gli
era vicino, accanto alla scrivania e la cui suo-
neria teneva bassa perch� i suoni acuti lo di-
sturbavano moltissimo.
˙Pronto, chi parla?¨, chiese con la sua voce
calda baritonale.
˙Mi chiamo Annamaria... e lei, � il signor
Giuseppe?, anzi... Peppino?¨.
Trasal�, emozionato perch� non riconosceva
quella voce cos� dolce di donna, che lo mise
subito di buonumore, come sempre quando
una donna che sapeva riconoscere gentile ap-
punto dalla voce — gli rivolgeva la parola e
anzi lo interpellava col diminutivo degli ami-
ci di vecchia data.
˙Scusi... scusi, ma mi coglie di sorpresa...
Annamaria chi?. Sa, il tempo ...¨.
Ė� vero¨, fu la pronta risposta, ˙si prepari,

anzi, preparati a una sorpresa, non ti dico il
cognome perch� sarebbe inutile, se non ti ri-
cordi il nome... ma io sono una tua vecchia
ammiratrice, vecchia per davvero ... Non di-
re niente, so che ne sarai sorpreso, ma noi ci
conosciamo da pi� di 60 anni!¨. Peppino, a

tali ultime parole un poco si rabbui�, imme-
diatamente pensando alle fattezze della sua
ignota interlocutrice, ma subito si rasseren�
perch� ormai di anni ne aveva tanti anche lui
e dunque non poteva, non doveva oramai pi�
considerare la donna come possibile fonte di
piacere fisico, come l�essere che nei fuggiti-
vi momenti, ben noti ma ormai perduti, ave-
va osannato e venerato sempre con la con-
sueta indispensabile adulazione come unica
insostituibile dea di bellezza, dovendosi ora-
mai accontentare di avere ancora una ammi-
ratrice purchessia,...
˙Eh. Annamaria chi...! Ci siamo conosciuti
sulla rotonda da ballo della spiaggia del tuo
bel paesino: io ero col mio fidanzato, e tu con
la tua fisarmonica, che adoravi (cos� mi dice-
sti, aggiungendo che era il tuo unico grande
amore) e suonavi impeccabili valzer e ma-
zurke, per il divertimento dei turisti che gi�
allora affollavano la dolce riviera adriatica.
Io, che a mia volta ho sempre avuto un debo-
le per la musica, fin da bambina (e per que-
sto motivo subito mi dicesti di darti dei tu), ti
avvicinai, ti chiesi notizie sull�Arte, sui tuoi
studi, volli provare a maneggiare quel tuo pe-
sante strumento magico, dal quale sapevi
trarre ritmi e melodie incantevoli... e tu, su-
bito attratto dalla mia giovinezza, dalla mia
bellezza fisica... non negarlo! ... accettasti
gentilmente ma non era una gentilezza inte-
ressata? briccone! di parlarmi, mi facesti se-
dere, me e il mio uomo, al tuo tavolo, mi
confidasti dei tuoi progetti, dei tuoi studi al
Conservatorio, dei tuoi problemi, che erano
allora gravi, perch� c�era la guerra, la terribi-
le seconda guerra mondiale e anzi, della tua
imminente partenza per le armi. B�, i1 collo-
quio si ripet� la sera seguente, e tu ci invita-
sti anche a casa tua, ma il mio uomo non vol-
le venire. E cos� ci siamo perduti. Ma io ti ho
conservato nei miei affetti pi� puri, ammira-
ta dalla tua bravura� e qualche anno dopo
tornai al tuo sempre pi� bel paesino, per
un�altra settimana di stupende vacanze, ma
tu non c�eri� Sulla solita Rotonda funziona-
va un jukebox e di te mi dissero che eri a Ro-
ma, a lavorare in un ben reputato quartetto...
e infatti ti sentii alla radio, alcune volte; ti ho
seguito, ti ho anche mandato un paio di car-
toline, purtroppo senza riscontro¨.
Il signor Giuseppe a questo punto si ricord�,
interruppe bruscamente il discorso, per dire:
˙Ah, ora ricordo, si! Annamaria, bella bellis-
sima, puro fiore del Nord, eterna primave-
ra...¨.
La donna per� riprese subito la conversazio-
ne: ˙Ricordi ora, vero?.... ne ero certa, tanto
ti piacevo, lo so, lo compresi subito dai tuoi
sguardi, dalla tua espressione, ... o b�, voi
uomini, specie del Sud, siete molto eloquen-
ti con gli occhi, con la mimica, pi� che a pa-
role, spesso ipocrite... ho continuato a seguir-
ti silenziosa e cos� so che poi non hai avuto
fortuna, non molta voglio dire; il �quartetto�
si sciolse e so che per alcuni anni hai suona-
to sporadicamente, in concerti e manifesta-
zioni varie, e che a un certo punto suonavi il
pianoforte, non pi� la fisarmonica, e che in-
somma, non hai retto la concorrenza dei tan-
ti complessi e bande e orchestrine sorte come
funghi negli ultimi ventanni... e so anche che
da ultimo, in una trasmissione televisiva, hai
sbandierato ai quattro venti che sei ancora fe-
dele alla musica italiana vera originale, sen-
za ipocriti accomodamenti e imitazioni servi-
li... Insomma, sei rimasto come eri, uomo ve-
ro da vecchia guardia, da classe di ferro, ma
per ci� stesso, in questi nostri tristi tempi,
emarginato e disapprezzato... Ma ecco, ieri
ho risentito una tua antica mazurka (ho infat-
ti sempre con me una preziosa rara collezio-
ne di dischi tuoi degli anni �40), mi � venuta
la nostalgia di te, del tuo bel paesino (il mio
uomo non vuole pi� tornarci, dice che ormai
siamo vecchi per certi lunghi viaggi, ma che
parli per se stesso!) e ho cercato il numero
del tuo telefono perch� conservo ancora il
tuo indirizzo, ed eccomi... Sono vecchia, ma
di anni soltanto. Ti debbo rivelare che qui
dalle mie parti, alto Friuli, da un paio di an-
ni, da quando c�� stato il terremoto, hanno
scoperto una nuova fonte termale con fanghi
prodigiosi... Ho frequentato queste nuove
terme e ne ho tratto un incredibile giovamen-
to, la pelle mi si � stirata prodigiosamente,
tutte le mie membra, che dico, tutti i miei or-

gani sono ringiovaniti, spariti dolori e patur-
nie� ecco, forse ho detto troppo... Ma tu
non dirmi niente ora..., io vorrei tornare al
sole del tuo paesino, ma anche tu, vieni qui,
ti accompagner� alle nuove terme, vedrai,
passeremo insieme giorni meravigliosi, una
nuova vita, forse... Ti do il mio numero di te-
lefono� io il tuo lo ho trovato sull�Elenco...
e, chiamami appena puoi�¨.
Sbalordito da quel profluvio di parole e rive-
lazioni, il vecchio musicista avrebbe voluto
richiamare subito, perch� si sent� rimescola-
re il sangue e come un formicolio al basso-
ventre, indistinto ma segnale sicuro di un a
lungo bramato dolce ritorno. Fatto sta che lo
richiam� alla realt� la moglie, che rientrava
avendo fatto la spesa. Intanto, riaccendendo i
ricordi, la rivide, la Annamaria, alquanto
sbiadita, ma ferma nella luce che emanava
dagli occhi, dalla pelle tanto accesa dai raggi
del sole, dalla voce melodiosa... ne ricordava
l�infantile entusiasmo per la fisarmonica, che
egli allora immune da impacci artrosici sape-
va manovrare proprio bene, e subito si mise
alla ricerca di quelle 2 o 3 cartoline illustrate
che aveva ricevute 30 o 40 anni addietro
(conservava religiosamente e orgogliosa-
mente tutti gli scritti dei suoi ammiratori) ma
non le trov�.
Indispettito, ma puntiglioso, annot� sull�a-
genda il numero di telefono avuto poco pri-
ma da quella strana sua vecchia ammiratrice
e il suo nome, che racchiuse in un cerchietto
a ghirigori, come usava fare un tempo con i
nomi delle ammiratrici che �promettevano
bene�.
La notte, come sempre insonne, non lo lasci�
stanco come al solito,perch� stranamente si
sent�,al risveglio, fresco di energie. Passeg-
gi� a lungo per le stanze della sua vasta abi-
tazione ereditata dai cari genitori e quando la
moglie usc� per le solite incombenze, deciso
si avvicin� al telefono e compose il numero.
Gli rispose un uomo, al quale chiese risoluto
di Annamaria.
Subito gli rispose la donna, ma la voce gli
sembr� diversa da quella del giorno prima.
˙Si, pronto� sono Peppino� mmmm� sai,
la tua telefonata di ieri mi ha messo in agita-
zione, ora sono io a pregarti di rivederci, lo a
doverti dire che cercando e cercando nei ri-
cordi, ti ho vista, rivista nel tuo fulgore di
bellezza... So che il tempo � ingrato, ma io ti
ricordo come eri, e cio�... come tu hai detto
che sei rimasta, a ritroso nel tempo, e insom-
ma... dovresti proprio rifarlo il viaggio fin
qui, o magari dovrei farlo io, un viaggio da
te, dove dici che sono spuntate dal suolo ac-
que miracolose¨. Fece una brevissima pausa,
e correggendo ipocritamente il suo pensiero:
˙� che poi importano fino a un certo punto,
perch� � te che voglio rivedere, nella tua ec-
celsa bellezza interiore, immersi nelle divi-
namente salubri tue terme o davanti al verde
mio tiepido mare, a quelle ridenti onde che
magicamente ci parleranno, come allora�¨.
Non pot� finire la frase che stava pronun-
ciando, rosso in viso e con un aperto sorriso
sul volto, perch� la sua interlocutrice lo inter-
ruppe: ˙Ma che dice, signore!, che vuole!...
lo sono la signora Carletti, forse ha sbagliato
numero, cio�, non so, � vero, mi chiamo An-
namaria, ma non ricordo di una mia telefona-
ta di ieri... o meglio, forse mi sono espressa
male, ricordo solo che volevo congratularmi
con lei per i suoi passati successi, niente di
pi�. Sa, io non sono di quelle leggere, che si
sbavano davanti ai giovani e meno giovani
smaliziati cantautori, mi perdoni, ma io, si, la
ricordo vagamente, e un programma Tv di
qualche giorno fa mi ha riportato alle bellis-
sime vacanze trascorse in un certo paesino
affacciato sul dolce mare Adriatico, ma nulla
di pi�... non pu� lei telefonarmi nel cuor del-
la mattinata a farmi proposte pi� o meno in-
decenti, che crede, io ho figli e nipoti,e lei,
lei... non ne ha?...¨. E tronc� la telefonata,
dopo un secco �amivederci�.
Il musicista rest� di sasso, la cornetta sospe-
sa a mezz�aria. Dalla sua espressione spari
ogni accenno di sorriso. Riprese a cammina-
re tutto intorno alla stanza. Poi si ferm� da-
vanti alla porta di ingresso, da dove sarebbe
rientrata a breve la vecchia paziente moglie,
e scoppi� a ridere. Per alcuni giorni fu di in-
solito buon umore.

Cenzino Russo
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Mimmo Aliota ha dedicato a Vieste ben
dieci libri che delineano uno spaccato signi-
ficativo della vita della sua citt�, dal primo
Novecento ad oggi. L�ultimo, fresco di stam-
pa, � Strapaese. Il titolo rispecchia una deli-
berata scelta dell�autore: uno stile diretto,
senza retorica e cerebralismi, accessibile a
tutti i lettori. Aliota vuole �consegnare�, so-
prattutto alla gente comune, un�immagine
strapaesana che, altrimenti, morirebbe con la
generazione degli ottantenni che hanno vis-
suto in prima persona il secondo millennio,
e che sono gli ultimi �portatori� delle micro-
storie viestane. 

Microstorie rivissute con lo sguardo disin-
cantato e ironico di chi conosce ormai tutto
della vita cittadina, e ne disvela gli aspetti
ancora inediti.

Protagonista � il popolo, inteso nella sua
accezione classica, che assurge a un ruolo
che non gli era stato assegnato dalla storio-
grafia settecentesca. Vincenzo Giuliani nelle
sue Memorie storiche di Vieste, aveva pro-
posto l�historie evenementielle della cittadi-
na garganica. C�era, in essa, un grande as-
sente: il popolo. Non faceva storia, non era
nessuno. Quel mitico testo di Giuliani, cono-
sciuto soltanto da pochi eletti, era diventato
quasi introvabile a Vieste; pochi esemplari
custoditi gelosamente, finch�, grazie al gen-
tile prestito di una copia originale, fu ripub-
blicato prima dal Faro, poi dall�Arci e dal
Centro Studi Cimaglia, un�associazione cul-
turale che si � sempre identificata con il no-
me del suo fondatore, Mimmo Aliota, ap-
punto. Con la divulgazione del libro di Giu-
liani — precisa Aliota — cominci� la sua �de-
molizione�. Molte notizie furono corrette da
chi cominci� a fare i dovuti riscontri, fre-
quentando gli archivi dov�erano custoditi i
documenti originali. Fu possibile ricostruire
la vera storia del paese, almeno a partire dal-
l�Ottocento. Una nuova storia, sull�esempio
della scuola delle Annales, che ha visto co-
me protagoniste le classi subalterne e non
pi� quelle dominanti.

Un popolo, quello viestano, schietto e so-
lidale, nonostante una forte povert� lo abbia
fortemente attanagliato fino al Ventennio fa-
scista: solo nel secondo dopoguerra e negli
anni Settanta, con l�avvento e l�espansione
del turismo, le cose cominciarono lentamen-
te a cambiare.

Aliota raccoglie dalla viva voce dei �por-
tatori�, testimoni delle memorie patrie, alcu-
ni episodi di solidariet� che videro prota-
gonista Vieste nei tragici giorni dell�armisti-
zio del 1943. 

In quei giorni, al porticciolo della sperdu-

ta citt� garganica approd� una piccola nave
stracolma di soldati italiani in rotta dalla Ju-
goslavia occupata dalle truppe tedesche.
Erano soldati braccati anche dai partigiani
di Tito, ostili agli italiani; avevano bisogno
di cibo, di vestiario, di aiuto, di mezzi di tra-
sporto che li conducessero in salvo verso i
luoghi di origine. La popolazione viestana,
incurante della presenza di una guarnigione
tedesca che stazionava nei dintorni della
citt�, fece il possibile per rifocillarli, rivestir-
li di abiti civili. I marinai approntarono i lo-
ro pescherecci per portarli lontano, ma un
aeroplano di nazionalit� non identificata mi-
tragli� le barche appena salpate dal portic-
ciolo e giunte all�altezza della Ripa, subito
dopo la punta di San Francesco. Fu uno stra-
zio vedere i profughi e i marinai buttarsi a
mare per schivare le mitragliate.

Tutte le barche restanti, incuranti del peri-
colo, corsero a soccorrere i naufraghi, e va-
rie famiglie viestane rifocillarono per la se-
conda volta i naufraghi recuperati in mare. 

Passarono gli anni: 37 per l�esattezza. Vie-
ste fu insignita nel 1980 della Medaglia d�o-
ro �per benemerenza patriottica� dall�Asso-
ciazione nazionale Reduci che aveva avuto
notizia di questo atto solidale. 

Mimmo Aliota, nel suo libro, ci racconta
storie di altri naufragi, sepolti da tempo nel
dimenticatoio della memoria collettiva. Af-
fioranti solo grazie a qualche toponimo o nei
gesti dei vecchi marinai che, al timone dei
barconi turistici, giunti nei pressi di quei
luoghi, senza dare nell�occhio, si tolgono an-
cora il berretto in segno di rispetto, e di na-
scosto, si fanno rapidamente il segno della
croce. 

Un tempo, i marinai che transitavano sui
piccoli velieri in rotta verso Vignanotica,
presso Cala dei Mongoli, calavano sempre
una scialuppa in mare. Un uomo si arrampi-
cava su uno scoglio. Vi lasciava un fanale
acceso, un�immagine sacra o dei fiori di
campo. Il perch� di questo gesto e la relativa

storia � stata raccontata ad Aliota da Sante
Trimigno e Rollo Croce: quattro pescatori,
salvatosi da un naufragio, erano riusciti a
raggiungere un piccolo riparo scavato nella

roccia lungo la costa. Morirono assiderati
dopo venti giorni di tempesta. Tanti soccor-
ritori si erano prodigati per raggiungerli e
rifocillarli ma non erano riusciti nel loro in-

tento perch� il luogo era inaccessibile per
via di terra. Nessuno, in seguito, rimosse i
resti mortali degli sfortunati naufraghi, che
rimasero su quello scoglio, dispersi soltanto
dal sole, dal vento e dalle pioggia. Oggi ri-
posano ancora in quel mare, e in quegli an-
fratti del costone di tufo bianco tanto simile
alle scogliere di Dover. 

Un�altra storia, fra le tante raccontate da
Aliota, ci resta impressa nella mente. Corre-
va sempre l�anno 1943. Il 17 settembre Vie-
ste fu invasa da soldati italiani sbandati. I
tedeschi cercarono di allontanarsi rapida-
mente su una camionetta. Dal terrazzo di
una casa fu lanciata una bomba a mano. Un
tedesco fu ucciso, altri furono feriti. La ca-
mionetta prosegu� la sua corsa. Il giorno do-
po, i tedeschi ritornarono in forze per effet-
tuare la rappresaglia sulla popolazione civi-
le; sull�autoblindo portavano un cannone di
piccolo calibro. Ma i soldati italiani si erano
gi� dileguati nella notte. I militari del Castel-
lo issarono sul pennone una bandiera bianca
in segno di resa, la popolazione cerc� scam-
po nelle campagne, trovando ospitalit� pres-
so casini, torri e pagliai. Il colonnello au-
striaco a capo delle truppe tedesche, dopo
aver fatto mettere al muro un gruppo di vie-
stani rimasti in paese, a un certo punto ci ri-
pens�. Rinunci� inaspettatamente a farli fu-
cilare. E cosa fece? And� a sedersi nel salo-
ne del barbiere, che lo rase e lo incipri�. Vi-
sibilmente soddisfatto, il colonnello estras-
se dalla tasca della sua sahariana una croce
di ferro: era una decorazione guadagnata
nell�Africa Korp di Rommel. Se l�appunt�
con orgoglio sul petto, mostrandola ai vie-
stani esterrefatti, che si lasciarono sfuggire
un grido di ammirazione... 

Negli altri �quadri� strapaesani schizzati
da Aliota, i Viestani diventano protagonisti
di storie dal vago sapore pirandelliano. Co-
me quella del titolare dell�unica armeria del-
la citt�, il quale, dopo aver atteso per anni
l�agognata pensione (la paga), il giorno fati-
dico non riesce a reggere l�emozione di co-
tanta grazia. Alla vista dei bigliettoni, conta-
ti uno a uno dal direttore dell�Ufficio posta-
le, il suo cuore lo tradisce.

Storie particolari, e nello stesso tempo
profondamente universali, quelle di Aliota,
che restano impresse nella mente del lettore.
Rapidi colpi di scena si alternano nei raccon-
ti, mai banali, mai scontati. Come la ruota
della vita.

Teresa Maria Rauzino
[MIMMO ALIOTA, 

Strapaese. Le nostre storie, 
Leone Editrice, Foggia, 2006]

Se non sono condizionati dall�arida erudi-
zione e dallo sterile municipalismo e se tro-
vano fondamento in una documentazione
originale e significativa, le indagini di storia
locale, come � ormai generalmente ricono-
sciuto, svolgono una funzione importante
nell�ambito degli studi storici, perch� contri-
buiscono a valorizzare fonti poco note e fan-
no uscire dall�oblio gli avvenimenti di realt�
sociali circoscritte nel tempo e nello spazio,
dalle origini pi� remote sino a tempi recenti.

Risponde senz�altro a tali finalit� questo
lavoro di Bruno Di Biccari, il quale, conci-
liando l�impegno di operatore culturale pres-
so la Biblioteca Diocesana con quello di ri-
cercatore dilettante, ma paziente ed instan-
cabile, presso le varie strutture culturali del
territorio, � riuscito a ricostruire un origina-
le profilo socio-economico di Alberona, uti-
lizzando opere inedite ed a stampa: impresa
certamente non facile, dal momento che la
pubblicistica relativa ai fatti antichi e recen-
ti del centro subappenninico non � molto ric-
ca, se si escludono le vecchie indagini di Fe-
derico Ciccaglione (I capitoli di Alberona,
Napoli 1899) e quelle pi� recenti di France-
sco Paolo Maulucci V�volo (San Vitale mar-
tire: relazione tenuta il 21agosto 1994 nella
chiesa madre di Alberona, Foggia 2004).

Nelle pagine del libro le vicende di Albe-
rona scorrono rapide ed intense dal medioe-
vo sino alle soglie dell�et� contemporanea
nell�avvincente alternarsi di personaggi illu-
stri ed umili, nel turbinoso succedersi di av-
venimenti legati alla grande storia ma anche
alla normale vita quotidiana, nella sapiente
fusione di laicismo e religiosit�.

La lettura, pertanto, risulta gradevole gra-
zie al sapiente uso, da parte dell�autore, di
quelle fonti documentarie e di quella meto-
dologia storiografica che, gi� segnalate dalla
scuola francese delle �Annales� sono state,
poi, rielaborate e perfezionate da illustri stu-
diosi italiani come, per citarne alcuni, Ga-
briele De Rosa nelle �Ricerche di storia so-
ciale e religiosa� e Giuseppe Galasso con il
�Centro per studi e ricerche di storia sociale
e di storia religiosa�.

Le notizie che egli fornisce, alternandole
spesso a brani di inedite testimonianze pub-
bliche e private, non a caso provengono, in
parte, dalle carte parrocchiali di Alberona,
dai fondi dell�Archivio di Stato di Foggia,
dalle raccolte diplomatiche del Trinchera,
dello Sthamer, del Pelliccia, dell�Egidi, e, in

parte, dalle pubblicazioni periodiche dell�In-
tendenza, della Prefettura, della Reale So-
ciet� Economica di Capitanata, della Com-
missione Feudale, oppure dagli scritti di au-
tori come Jossa e Savastio noti per le proprie
indagini sul Subappennino Dauno.

Alla fine, quindi, il profilo storico di Albe-
rona appare tratteggiato a tutto tondo, sia nei
legami con i corrispondenti avvenimenti na-
zionali, sia negli aspetti pi� propriamente lo-
cali, a proposito dei quali � quanto mai op-
portuno segnalare la trascrizione integrale,
riportata in Appendice, di un documento
fondamentale per comprendere l�articolazio-
ne sociale del paese nel corso del XIX seco-
lo: lo �Stato delle Anime della Chiesa matri-
ce sotto il titolo della nascita di Maria
SS.ma, compilato nel mese di dicembre
1842 dall�arciprete curato D. Antonio Prio-
letti.

Con molta attenzione il Di Biccari prende
anche in esame le vicende pi� antiche di Al-
berona dalle remote origini bizantine, alla
successiva evoluzione d�epoca normanno-
sveva, sino alla sua elevazione a castrum
con privilegio di Carlo 1 d�Angi�, il quale
provvide pure ad insediarvi circa trenta fa-
miglie provenienti dalla Francia. Allo stesso
modo non viene trascurata l�influenza eser-
citata dalla presenza di due ordini monastici
guerrieri: i Templari sino al 1307 e, per ben
pi� lunga durata, i Cavalieri d� Malta, a pro-
posito dei quali, l�autore, avvalendos� delle
carte del Fondo Dogana conservate presso
l�Archivio di Stato di Foggia, ricostruisce la
controversia che, riguardo alla decima impo-
sta ai contadini sui terreni seminati in grano
ed orzo, contrappose, dalla fine del XVIII
secolo, l�Universit� di Alberona al Gran
Priore del Santo Sepolcro di Barletta, sino
alla definitiva sentenza dell�Intendente di
Capitanata a favore di quest�ultima. Mentre
alle carte della Prefettura e soprattutto a
quelle della Commissione Feudale egli attin-
ge informazioni per illustrare la sistemazio-
ne, in et� moderna, dei beni demaniali all�in-
terno dei confini comunali.

Avvalendosi delle raccolte diplomatiche a
stampa, il Di Biccari ricostruisce con ric-
chezza di particolari la situazione della
Chiesa locale per il periodo legato alla pre-
senza presso di essa dei Templari e al suo ri-
conoscimento come �diocesis nullius�, men-
tre per gli anni successivi attinge informa-
zioni di prima mano dalla preziosa fonte rap-

presentata da due visite pastorali: quella del
1723, di Mons. Pedicini, vescovo di Voltura-
ra, e l�altra del 1844 di Mons. Giuseppe Ian-
nuzzi, Vescovo di Lucera grazie alle quali �
in grado di descrivere le condizioni di tutti
gli edifici sacri e ripercorre anche i procedi-
menti amministrativi che condussero alla co-
struzione del Camposanto.

Non minore attenzione Bruno Di Biccari
dedica, poi, alle ripercussioni sociali e finan-
ziarie, positive e negative, verificatesi all�in-
terno della comunit� locale in seguito alle
trasformazioni culturali e politiche pi� signi-
ficative intervenute all�interno della societ�
meridionale nel corso del 1600 sino a tutto

l�Ottocento: la Controriforma, il Giurisdi-
zionalismo, il Decennio Francese, la Restau-
razione, l�Unit� Nazionale. N� trascura mai
di accostare ai grandi avvenimenti nazionali
quelli locali, per i quali la storia diventa ne-
cessariamente cronaca ed i fatti drammatici
delle invasioni di briganti, soprattutto quelle
meno conosciute del periodo francese, della
caccia ai lupi e delle esecuzioni capitali si al-
ternano agli altri pi� lieti delle rappresenta-
zioni teatrali, della istituzione delle doti a fa-
vore delle �orfane donzelle�, delle iniziative
industriali coronate dal successo.

Ma � proprio in questi particolari poco no-
ti della storia di Alberona che trova lo scopo

principale e l�ideale completamento l�opera
di Bruno Di Biccari che � andato a cercare
tra le carte dell�Archivio Parrocchiale e del-
l�Archivio di Stato il carattere meno cono-
sciuto e pi� autentico di questo Paese.

Il suo lavoro di ricerca storica � cos� di-
ventato pure impegno civile, perch� fornisce
ai concittadini, pur nei limiti imposti dal-
l�ampiezza cronologica della ricerca � lo
strumento pi� idoneo per conoscere l�iden-
tit� culturale e sociale della piccola �patria�.

Antonio Ventura

Un profilo socio-economico del paese dauno ricostruito da Bruno Di Biccari utilizzando fonti inedite e a stampa. Vicende di storia locale e legami con gli avvenimenti nazionali

L’uomo la famiglia la società alberonese nell’Ottocento

Strapaese

Mimmo Aliota, testimone del Nove-
cento, dedica un altro volume di
microstorie alla sua Vieste

Presentare un libro significa essenzial-
mente invitare a leggerlo. Perch�, allora,
leggere Il paese e la sua gente del maestro
peschiciano Nicola Pupillo?

Io vi do quattro buoni motivi: il libro fa
sorridere; fa ridere; fa riflettere; appassiona,
perch� � scritto bene.

Il sorriso viene fuori dai racconti in cui il
maestro parla di alcuni personaggi che sape-
vano aguzzare l�ingegno per poter sbarcare
il lunario in tempi nei quali il lavoro era po-
co e la miseria tanta. Il campione, in tal sen-
so, � senz�altro Cola Mingatarr, che � prota-
gonista di varie parti del libro.

Sempre Cola Mingatarr � protagonista di
alcuni episodi esilaranti (il maestro si soffer-
ma sul lavoro, sulle tradizioni, in cui rientra-
no i momenti di aggregazione come le feste.

Grande attenzione Pupillo pone al lavoro,
che, nella prima met� del �900, era scarso e
duro, anche se felice. Io credo che il termine
felice si debba intendere soprattutto in senso
morale: le persone erano coscienti della du-
ra realt� in cui erano costretti a vivere, per
cui si accontentavano di quello che riusciva-

no a guadagnare per portare avanti la fami-
glia in maniera dignitosa. Quel poco che
avevano se lo facevano bastare e coglievano
i rari momenti felici per divertirsi in modo
semplice e sano. Questo concetto, che corre
sotterraneo in tutto il libro, � esplicitato dal-
l�autore proprio al termine del capitolo dedi-
cato alle feste, che lui vede, appunto, sem-
plici, ma gioiose.

Le scene di quella vita finita per sempre
sono descritte in modo accorato, ma senza
urla o dure contrapposizioni. Certo c�� il
rimpianto per tanti aspetti positivi che non ci
sono pi� (ad esempio la scomparsa della fi-
latura o l�odore della pece, che profumava il
paese), ma tutto viene detto in modo som-
messo senza acredine, com�� tipico di chi
comprende perfettamente la realt� che lo
circonda, ne vede i lati sbagliati, ma li evi-
denzia con serenit�, ben sapendo che � un
processo inarrestabile. 

Un esempio � il turismo: in tutto il libro si
coglie che si deve a tale industria ci� che P�-
schici � oggi sia in senso positivo che nega-
tivo. Ebbene, mai ci sono tirate contro un�at-

tivit� che ha portato ricchezza materiale e
problemi di altro genere; c�� solo un prima e
un dopo. Il maestro ci d� solo delle pillole di
saggezza, come quando afferma che prima
del turismo non c�erano incendi nei boschi,
grazie alla continua presenza umana, che
dalla natura traeva l�indispensabile per vive-
re, al contrario di quanto avvenuto dopo.

Solo qualche volta l�autore si indigna,
quando si trova di fronte a cose moralmente
inaccettabili, come una certa tradizione po-
stmatrimoniale che bolla come inaccettabile
(133 f.).

L�ultima rapida notazione riguarda il mo-
do di scrivere di Pupillo. Il maestro ha una
dote innata per raccontare e lo fa con una
scrittura piana e limpida, ma molto parteci-
pata, che coinvolge il lettore e lo conduce
con leggerezza attraverso le pagine.

Il libro stimola la curiosit�, � r�cco di sfu-
mature e di sentimento, condotto sul filo
della memoria e della nostalgia, ma mai
sciatto. Perch� il maestro dimostra di accet-
tare sempre la v�ta cos� come viene.

Angelo Piemontese

Memoria e nostalgia? Il sorriso, la risata la rifles-
sione, la passione. Scene di una vita che fu,
pacatamente inquadrate da Nicola Pupillo nel
processo della vita 

Peschici e la sua gente
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KRIOTECNICA
di Raffaele COLOGNA

Dopo la disatrosa intervista rilasciata dalla moglie, lo
scrittore di provincia and� su tutte le furie e fu sfiora-
ta la crisi coniugale. 
˙Chi ti ha autorizzata a spifferare ai 4 venti i cazzi
miei su quello che sto scrivendo, che mi hai pure
sputtanato su quella storia della pubblicazione, ecce-
tera¨. 
˙Sai, non ho potuto rifiutare l�intervista visto il dena-
ro che mi hanno offerto¨. 
˙Perch� ti hanno pagata?¨. 
˙Certo che mi hanno pagata. Secondo te lo facevo
gratis. E poi non puoi pretendere che me ne stia tutta
la vita a correggere bozze e fare fotocopie di mano-
scritti da mandare ai concorsi. Ogni tanto posso pren-
dermi una libert�. Un minimo di visibilit� non me la
puoi negare. Voglio dire non � che sono la moglie di
Stephen King. Capirai¨. 
˙OK. Un minimo di visibilit� non te lo voglio nega-
re, ma che cazzo vai a dire il titolo del mio prossimo
romanzo, la storia dei lavoretti da giovane, ecc.¨.
˙Non ti arrabbiare che non c�� motivo e poi guarda
che ho parlato pure poco. Perch� avevo promesso al
giornalista che avrei parlato diffusamente anche del
contenuto dell�opera che stai scrivendo, non solo del
titolo. Quindi ringrazia che sono stata pure discreta¨. 
˙Ah ti devo pure ringraziare? Ma veramente ti sei fat-
ta pagare?¨. 
˙Certo¨. 
˙Allora dividiamo!¨. 
˙Dividiamo un corno. Una volta che tiro su quattro
soldi devo pure dividere. E tutte le spese che vanno
via per stampare rilegare inviare telefonare ecc, ecc.
chi le paga?¨. 
˙Ma guarda tu che questa. Va in giro a rilasciare in-
terviste e manco mi avvisa. E poi a chi le rilascia? A

�Il Gargano Nuovo�, capirai. Avesse detto �Il Corrie-
re della sera�, �La Gazzetta del Mezzogiorno�, che
ne so...¨. 
˙Si, m� �Il Corriere della sera� viene a intervistare a
me, la moglie sconosciuta di uno sconosciuto scritto-
re di provincia. Ma v�. E poi questi soldi ci servono
per imbiancare la casa al mare che ne ha proprio bi-
sogno, compresa l�inferriata della veranda che � pure
pericoloso a toccarla tanta � la ruggine. Ho gi� telefo-
nato a San Menaio all�imbianchino. Ha detto che si
pu� fare ma dobbiamo aspettare qualche giorno. Ha
un lavoro da finire a Rodi e un altro al Porto. Dopo
viene da noi. Questo perch� tu vuoi fare lo scrittore e
non ti vuoi abbassare a fare i lavori di manovalanza.
Almeno i soldi che io ho guadagnato li impieghiamo
per la casa. Giugno � vicino¨. 
˙Non sono contrario a imbiancare, ma i soldi li hai
guadagnati parlando di me. Perch�, stanne certa, se
non fossi stata la moglie di uno scrittore ma chi � che
ti veniva a intervistare? ¨.

Il sole del mattino tagliava in due il tavolino dove i
due coniugi stavano consumando la colazione. Caff�,
spremuta di arancia, taralli. La luce del giorno saliva
potente nell�aria della primavera. L�estate si avvicina-
va a passi da gigante e sembrava promettere giornate
piene e soddisfacenti.
˙A proposito come ti pagheranno?¨. 
˙L�intervistatore mi ha chiesto le coordinate bancarie.
Dice che mi faranno un bonifico. Anzi devo telefona-
re al commercialista per sapere come vengono conta-
bilizzarti questi soldi per la dichiarazione dei redditi¨. 
˙Te lo dico io come vengono contabilizzati. Devi fa-
re la ritenuta d�acconto e ci devi pagare l�iva¨. 
˙M� devo chiamare il direttore del giornale per met-

termi d�accordo. Intanto domani dobbiamo andare a
San Menaio che voglio aprire le finestre e far prende-
re un po� d�aria alla casa prima che arrivi l�operaio¨.

La casa delle vacanze dello scrittore di provincia in
realt� � una villa. Una villa in puro stile liberty. Cir-
condata da un muro di tre metri che nasconde uno
strano giardino di limoni e melograni che ombrano
cespugli di rose rosse e rosa, filari di magnolie e ge-
rani. Al centro, una mastodontica palma allunga i suoi
rami fin sopra al tetto della villa ed � visibile dalla
spiaggia. Sette gradini portano al porticato rialzato,
lastricato di marmo di Apricena, e all�ingresso della
villa. Di qui si accede a un salone con finestre e ve-
trate protette da grate e zanzariere. A destra i disimpe-
gni. In fondo la cucina. A sinistra un angolo salotto
con librerie a parete e assolutamente niente tv. Una
scala a esse porta al piano superiore con 5 dico 5 ca-
mere da letto ciascuna con balcone indipendente da
dove con i piedi se ti allunghi un po� puoi toccare le
cime dei limoni e forse raccogliere un frutto. Da
quass�, d�estate, a spicchi tra il fogliame del palmizio
e a strisce tra la chioma dei pini marittimi del viale al-
berato che dalla collina porta alla spiaggia, si domina
il mare. Il mare Adriatico. La spiaggia di San Menaio.
Gli ombrelloni e i pedal�. Il ristorante Il Veliero. Le
barche che vanno alle Tremiti. Le lampare che vanno
a pescare. I barconi dei turisti e bambini che fanno il
giro delle grotte passando da Pugnochiuso, Baia del-
le zagare, Pizzomunno. Domani lo scrittore di provin-
cia verr� in questa villa. Andr� al piano di sopra men-
tre sua moglie trafficher� in cucina. Appoggiato al pa-
rapetto del balcone guarder� al mare e penser� all�e-
state che sta per arrivare.

(emiliopanizio@libero.it)

IL MAESTRO PUPILLO E
GLI STUDENTI

La sala consigliare del Comune � gremita di alunni, docenti e
curiosi venuti ad assistere alla presentazione del libro del mae-
stro Nicola Pupillo Il Paese e la sua gente. Sono intervenuti la
professoressa Luisa Cerabino, preside della Scuola media, l�as-
sessore allo sport Fabrizio Losito, il professor Andrea Cariglia,
preside del liceo di Vieste e della sezione associata di Peschici,
il professor Angelo Piemontese e il protagonista della serata,
Nicola Pupillo. La figura dell�autore � stata tratteggiata dalla
Cerabino, sua collega docente, e dall�assessore Losito, che ha
rispolverato i ricordi d�infanzia dai quali si intuisce quanto il
maestro fosse stimato anche allora. Secondo Andrea Cariglia,
Nicola Pupillo ˙ha scritto questo libro come gesto d�amore per
il suo paese¨. 

Quanto � giunto il suo momento, il maestro Pupillo aveva gli
occhi luccicanti e pieni di una semplicit� antica, si guardava in-
torno lusingato da tutto quello che stava accadendo, sembrava
che si sentisse protagonista di qualcosa pi� grande di lui, ma
che � in realt�, per utilizzare un�espressione matematica, una di-
retta proporzionalit�. Sono intervenuti anche gli alunni della
scuola primaria e secondaria, i quali hanno potuto soddisfare la
loro curiosit� ponendo delle domande a Pupillo, che, secondo
�voci� paesane, era un maestro molto severo.

Pensandoci bene, il maestro ha innestato nel racconto della
Peschici di ieri alcuni problemi della Peschici di oggi, come ad
esempio �il turismo� che, secondo lui ha portato effetti sicura-
mente positivi ma anche alcuni negativi. Ha portato tanta ric-
chezza materiale, ma, come il saggio maestro ci racconta, pri-
ma del turismo non c�erano incendi nei boschi, grazie alla con-
tinua presenza umana che dalla natura traeva l�indispensabile
per vivere, al contrario di quanto avvenuto dopo.

Martina Tauber
(II Liceo)

Un altro importante volume, Il Gargano di
Antonio Beltramelli, � entrato a far parte
della collana �Testimonianze�, la serie di
opere letterarie che Benito Mundi dirige e
che si avvale, per la veste tipografica, della
cura puntuale delle Edizioni del Rosone
�Franco Marasca� di Foggia.

L�idea di riproporre al grande pubblico un
libro classico, quasi centenario (la prima
edizione risale al 1907), ormai introvabile e
ridotto dall�impietosit� del tempo a puro ci-
melio da bibliofilo, � di Francesco Giuliani,
il quale fa precedere il testo del Beltramelli,
offerto in versione integrale, da un suo mi-
nuzioso saggio che, previa disiecta membra,
ripercorre vita ed opere del giornalista scrit-
tore romagnolo, incanalando subito dopo il
lettore in un�epoca ed una �societ� primiti-
va�, quella garganica, nelle quali la rasse-
gnazione (la sacralit� della rassegnazione,
per dirla con il Croce) spesso mitigava l�ur-
to delle passioni e faceva, se non pi� felice,
almeno pi� dignitosa la vita.

Cos�, dalle notazioni critiche di Giuliani,
che anche in questo ultimo lavoro mostra di
saper signoreggiare a tutto campo la pagina,
affiora la figura di un letterato fin de si�cle,
influenzato  dai modelli dannunziani e da
certo scompigliato mai sopito romanticismo.
Ma trover�, il Forlivese, pi� aperti consensi
nei temi irrorati di accesa disputa politica:
fu, infatti, interventista e nazionalista prima,
fascista poi; ed anche accademico d�Italia, e
come tale firmatario del �manifesto� di Gio-
vanni Gentile. Inserito, peraltro, nella rosa
della strette amicizie del conterraneo Musso-
lini, pubblic� del Duce una nota biografica:
L�Uomo nuovo, mandata a stampa nel 1923.

Dei suoi numerosi romanzi e racconti,
dunque, solo una parte esigua riuscir� ad ol-
trepassare indenne i rigori della critica: con-
tinueranno a suscitare interesse, anche dopo
la sua morte avvenuta nel 1930 (era nato a
Forl� nel 1879), le sole opere che traevano
spunto sia dalle lotte politiche paesane, so-
stenute da estro satirico e colore folkloristi-
co, e sia dall�esperienza maturata nei periodi
di permanenza all�estero, con pagine spesso
punteggiate di commossi accenti lirici. ˙In
generale — scrive a proposito Francesco Giu-
liani —, si pu� dire che il contatto con la
realt� dei luoghi stimola positivamente Bel-
tramelli, permettendogli di esprimere al me-
glio le sue doti di letterato, senza per� perde-
re di vista la concretezza, con un ancoraggio
che si rivela proficuo. Di qui, pertanto, il fa-
scino della sua monografia garganica�¨. 

E attraverso un accurato lavoro di ri-
cerca, avendo per strumenti capacit� di
sintesi e di analisi non privi di risorse sto-
riche e di utili confronti con la moderna
letteratura, Giuliani ricostruisce e ricollo-
ca nel tempo i diversi stadi che precedet-
tero la pubblicazione de Il Gargano. E�
certo, ad esempio, che il viaggio del For-
livese per le nostre contrade debba farsi
risalire all�estate del 1905, anno in cui a
Cagnano Varano, come lo stesso Beltra-
melli testimonia, esistevano ancora resi-
dui manifesti di una campagna elettorale.
I manifesti, senza dubbio, si riferivano al-
la tornata elettorale delle politiche del no-
vembre 1904, quando nel collegio di San-
nicandro, nel quale rientrava Cagnano,
l�onorevole Domenico Zaccagnino ebbe
la meglio sul deputato uscente Roberto
Vollaro. Ma non solo. Nell�ottobre del
1905  su �Varietas�, rivista illustrata che
si pubblica a Milano, appare Terre sper-
dute, un articolo di Antonio Beltramelli
contenente in sintesi il resoconto del
viaggio nella nostra terra. Il brano, che in
questo volume curato da Giuliani � ripor-
tato in appendice, verr� ampliato nella
pubblicazione Il Gargano del 1907, inse-
rita nella collezione di monografie �Italia
artistica� diretta dallo storico d�arte Cor-
rado Ricci.

Acuta disamina, intanto, il nostro ita-
lianista sanseverese fa dei sette capitoli
che compongono il testo del Beltramelli,
riuscendo ad intrecciare egregiamente
critica letteraria e autonomia di pensiero;
la quale ultima mi pare tradisca, in vari
luoghi, un certo suo personale coinvolgi-
mento emotivo, specie nei punti del rac-
conto beltramelliano da dove meglio tra-
spare il  senso di una nascosta angoscia so-
ciale o di una mistica esaltazione dolorosa.

Sicch�, guardando a questo libro, torna al-
la mente tutta una interminabile storia no-
stra: dall�eterna servit� ai recenti riscatti,
dalle speranze alle sconfitte, dalle rivolte po-
polari all�accensione delle prime timide au-
rore. E non uscirebbe dalla lettura a mani
vuote chi, oltre alla descrizione attenta di
paesi e paesaggi, che trovano valido suppor-
to in una vasta gamma di immagini fotogra-
fiche, cercasse opportune chiavi di compren-
sione di un travaglio umano che si agitava
oltre le pareti di antichi vestigi di culture. Si
scopriranno cos� pagine di cortese, e talvolta
bonaria ironia, che tuttavia fanno passare i
nostri paesi garganici, nei tempi della belle

�poque, quali simboli rappresentativi di una
terza Italia, per stare nell�ordine numerico
che l�et� del consumismo contemporaneo
assegna ai paesi meno progrediti. Beltramel-
li, d�altronde, si fa informatore senza troppi
pregiudizi, lui che attinge emozioni diretta-
mente da una fonte storicamente muta, salvo
la consultazione documentaria degli scritti di
Michele Vocino e delle esperienze di altri
viaggiatori stranieri, tra cui il tedesco Ferdi-
nand Gregorovius e l�inglese Janet Ross.

Ma qualche cenno polemico al pi� persi-
stente dei mali garganici: l�isolamento, ed
alla deprecabile assenza dei provvedimenti
governativi, qua e l� si coglie tra le pagine
del Forlivese. Quando parla di Rodi, ̇ la citt�
dei giardini¨ la quale ˙per la pulizia e l�am-

piezza delle strade pu� dirsi la citt� pi� civi-
le del Gargano¨,  allargando il capitolo con
notizie di storia locale attinte da Michelan-
gelo de Grazia, non trascura in chiosa di in-
dicare nella carenza dei collegamenti strada-
li l�origine dei gravi disagi in cui si dibatte la
produzione degli agrumi. ˙E� cosa poco me-
no che incivile — scrive — il trascurare in tal
modo le necessit� di una intera popolazio-
ne¨. Ed aggiunge: ˙Non v�� da attendersi al-
tra via di salvezza se non dalla ferrovia. Spe-
riamo che i maggiorenti  vogliano ascoltare
anche la voce remota, la voce non importu-
na, non tumultuosa, ma tranquilla e forte di
un popolo abbandonato¨.

Con l�ultima tappa di Ripalta, sul Fortore,
dove, come sul Varano, la malaria � stanzia-

le, si chiude il reportage dello scrittore gior-
nalista romagnolo, si chiude un lungo viag-
gio che, partendo da Foggia, ha interessato
tutti i centri abitati della Montagna del Sole;
ma con il libro di Antonio Beltramelli pu�
dirsi che si chiuda anche un�epoca: ˙quella
dei viaggi scomodi ed avventurosi nel Gar-
gano, che hanno il loro simbolo nell�uso del-
la diligenza¨. Cos� Francesco Giuliani, il
quale conclude il suo documentatissimo sag-
gio critico marcando i tempi dei primi gua-
dagni garganici sulla scala dei riscatti civili
e sociali: il servizio automobilistico, l�Apri-
cena — Rodi, inaugurato nel 1911, e final-
mente, nel 1931, il varo della tratta ferrovia-
ria San Severo-Peschici (Calenella).

Francesco Ferrante 

Scrittori di provincia/3 di EMILIO PANIZIO

TTII  HHAANNNNOO  PPAAGGAATTAA??  AALLLLOORRAA  DDIIVVIIDDIIAAMMOO!!

IL GARGANO di Antonio Beltramelli
Francesco Giuliani ripropone al grande pubblico
un libro classico, quasi centenario e ormai intro-
vabile, in versione integrale preceduta da un sag-
gio che ripercorre vita ed opere del giornalista 
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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

Il gruppo �Voci di donne�, coordi-
nato dalla poetessa vichese Teresa di
Maria, ha organizzato, nel suggesti-
vo �Largo del Conte�, una bella se-
rata patrocinata dal Comune locale,
durante la quale il tempo libero � sta-
to impiegato per un momento di cre-
scita culturale attraverso la presenta-
zione di itinerari forse inusuali per il
turismo di massa e per gli stessi resi-
denti: Le torri del Gargano e l�oasi
agrumaria di Rodi, a cura della
prof.ssa Teresa Maria Rauzino (pre-
sidente del Centro Studi Martella di
Peschici); Sulle orme del Varano,
presentato con un CD multimediale
dalla prof.ssa Leonarda Crisetti; 

Le chiese rurali di Vico, illustrate
dalla professoressa Lucrezia Apicel-
la con un filmato.

La Rauzino, nel suo intervento, ha
premesso come l�impiego di struttu-
re fortificate lungo la costa pugliese
costitu�, sin dal medioevo, un impor-
tante baluardo contro gli assalti tur-
cheschi dal mare. Le citt� costiere si
guarnirono di mura e di castelli; lun-
go i litorali vennero costruite torri di
avvistamento. La difesa costiera non
fu soltanto una questione pugliese,
ma dell�intero Regno delle due Sici-
lie. Nel 1532 il vicer� don Pietro di
Toledo ordin� la costruzione, anche
lungo le coste del Gargano, di una
serie di torri, che vennero ultimate
nel 1568-69, aggiungendosi a quelle
gi� presenti nel periodo svevo-an-
gioino. Esse divennero dei presidi
militari a difesa del territorio, ma an-
che dei punti di osservazione e se-
gnalazione dei movimenti dei corsa-
ri e dei pirati che attaccavano le no-
stre coste. Soltanto nel tratto del
Gargano Nord ne sono presenti oltre
una decina: Torre Mileto e Calarossa
(Sannicandro); le due Torri del Vara-
no (Ischitella); Torre dei Preposti
(San Menaio); Montepucci, Usmai,
Calalunga e Sfinale (Peschici); Torre
San Felice e Porticello (Vieste). Al-
cune sono restaurate, ma sono chiu-
se alla pubblica fruizione; altre risul-
tano addirittura diroccate come le
torri di Calarossa (nei pressi di Torre
Mileto) e Sfinale (sulla litoranea Pe-
schici-Vieste). 

Nel suo itinerario, la studiosa
peschiciana ha riassunto sia i varie-
gati aspetti della storia di queste for-
tificazioni, sia la storia stessa del ter-
ritorio costiero del Gargano che esse
dovevano proteggere, ricordando co-
me il mare abbia favorito il dialogo
interculturale del Gargano con i pae-
si dell�area mediterranea. Per le po-

polazioni costiere del Gargano il
rapporto con il mare fu davvero vita-
le. Esse intrecciarono la loro storia
con quella delle popolazioni prove-
nienti dalla Grecia e dalla Croazia
che si insediarono sulle coste del
Promontorio, attratte dalla possibi-
lit� di sfruttarne le ricche risorse
agricole e forestali. 

La Rauzino oltre che delle torri
costiere, antiche sentinelle del nostro
mare, ha sollecitato una forte azione
di valorizzazione turistica dell�Oasi
agrumaria, un territorio di grande
valenza paesaggistica che attual-
mente occupa circa 600 ettari nei ter-
ritori di Rodi, Vico e Ischitella. Se-
gnalati dai viaggiatori italiani e stra-
nieri che fin dall�Ottocento elogiaro-
no l�incantamento esercitato da que-
sto tratto di costa, una terra ricca di
profumi e di colori, i �giardini� fece-
ro la fortuna commerciale di Rodi:
un continuo traffico vide impegnati
gli abitanti con i Veneziani e gli
Schiavoni, che vi approdavano ogni
giorno a caricare vini, arance, limo-
ni. Un�economia che ebbe il periodo
di massimo splendore nella seconda
met� dell�Ottocento, contribuendo al

benessere di tutta l�area garganica.
Le premiate ditte agrumarie rodiane,
all�inizio del Novecento, partecipa-
rono con successo alle fiere interna-
zionali di Parigi, Londra e New
York, utilizzando le pi� sofisticate
tecniche pubblicitarie dell�epoca.

Segue l�intervento della professo-
ressa Leonarda Crisetti, che presenta
ai turisti del Gargano e ai cittadini di
Vico un CD Il Varano e dintorni,
tratto dalle sue pubblicazioni La la-
guna di Varano, una risorsa da valo-
rizzare e Grotta e dintorni, Itinerari
lungo la laguna, evidenziando i pun-
ti di forza dello specchio lacuale.
Apre quindi la sezione Il Varano tra
storia e mito, tracciando, per grandi
linee, l�evoluzione dell�antico seno,
trasformatosi in lago prima, e poi,
con l�apertura delle foci, in laguna.
Evoca la leggenda di Uria e dell�An-
nunciata, che si sarebbe salvata dal
castigo divino, fondando poi la chie-
sa del Crocifisso di Varano. Leggen-
da che s�incrocia con quella dell�Ar-
cangelo Michele, il santo venuto dal-
l�Oriente per ingentilire i costumi lo-
cali, essendo ancora molto vivi nel
Gargano nord i culti pagani; l�arcan-

gelo tutt�oggi venerato nella interes-
sante Grotta di San Michele di Ca-
gnano Varano, a due passi dalla riva
meridionale della laguna. Il percorso
di viaggio prosegue, invitando i turi-
sti-viaggiatori a sostare alla chiesa
del Crocifisso di Varano, nel territo-
rio d�Ischitella; a Foce Varano, per
visitare le torri grande e piccola, che
hanno vigilato e svolto a lungo fun-
zioni di difesa sul fiume Varano; sul-
l�Isola Varano, una lingua di terra
che separa le acque del lago da quel-
le dell�Adriatico, e a fruire dei colo-
ri, odori e sapori del mare. Ai viag-
giatori si presenta, infatti, lo spetta-
colo di una spiaggia larga e lunga, di
una verde pineta, di erbe aromatiche
e, verso il lago, delle verdi salicornie
e ciuffi di giunco. 

Il viaggio prosegue verso l�estre-
mo lato occidentale della laguna,
Foce di Capojale, ex porto di
Sant�Andrea, un canale voluto dai
pescatori per consentire alle acque
del lago di ricambiarsi con quelle del
mare, cos� vivificando lo specchio
d�acqua. Verso ponente, si raggiunge
l�Ex idroscalo della marina militare,
Ivo Monti, dove negli ultimi anni del
primo conflitto mondiale furono
compiute diverse e importanti opera-
zioni. 

Circumnavigando il Varano, la
Crisetti invita ad effettuare un�altra
sosta in localit� Bagni, Pannone-
Pozzone, altri siti che vantano storia
millenaria, testimoni di un passato
che chiede di essere conosciuto. 

Il viaggio chiude sul Piano Ca-
gnano-Carpino, luogo degli scavi
archeologici del 1953-54, volti a fa-
re emergere la citt� di Uria, l�araba
fenice che gli storici ancora non rie-
scono ad ubicare con esattezza. Pia-
no, insistente tra i due comuni di Ca-
gnano e di Carpino, conserva tracce
di frequentazione romana e longo-

barda, come risulta dalle ville e dai
sepolcreti, monete, utensili e corredi
funerari emersi durante la campagna
di scavi.

La ricercatrice presenta anche la
sezione Il Varano in cucina, offren-
do ai presenti slide con piatti di cefa-
li al forno, anguille arrostite, alici
marinate, pepate di cozze, ...

Siti, quelli proposti dalla Crisetti,
che meritano di essere valorizzati,
sia promuovendo il turismo religio-
so, naturalistico e culturale, sia rilan-
ciando la pesca tradizionale, sia in-
troducendo le innovazioni e attivan-
do l�itticoltura e la mitilicoltura. 

Ad onor del vero, per�, ogni ini-
ziativa � frenata, mentre va detto in
modo forte che il Varano non deve
morire, considerando che fino agli
anni settanta ha sostenuto oltre quat-
trocento famiglie di Cagnanesi e nu-
merose altre di Ischitella e di Carpi-
no. Il campanilismo, l�individuali-
smo e la logica dello struzzo porte-
ranno verso la morte del Varano,
mentre con una programmazione
congiunta l�economia di Cagnano,
Carpino e Ischitella potranno essere
risollevate e lo spopolamento di que-
sti centri frenato. 

La valorizzazione della laguna,
chiama in causa, dunque, i politici e
la pianificazione comunale e  com-
prensoriale. Pertanto, i responsabili
del futuro delle proprie comunit�
non possono  continuare a perdere
tempo.

La relazione presentata da Ezia
Apicella, che ha coordinato il corso
A del Liceo Classico di Vico, realiz-
zato con la collaborazione dell�im-
piegato della Biblioteca Civica di
Vico, Mario Afferrante, i genitori de-
gli studenti e il generale Di Matteo,
� un censimento delle chiese rupestri
sparse nel territorio di Vico. 

Le finalit� del lavoro sono duplici:

informare e sensibilizzare sul degra-
do avanzato di un patrimonio che te-
stimonia la religiosit� dei nostri an-
tenati; sollecitare a �chi di dovere�
interventi di recupero e valorizzazio-
ne di quegli elementi che fanno l�i-
dentit� di una terra e poi, come scri-
ve Paolo Asolan, ˙consentono all�a-
nima che cammina nell�amore n� di
stancarsi n� di stancare¨.

Poche le chiese recuperate a spese
di privati, come scrupolosamente
documentato da Nicola Basso: San
Rocco in localit� Guasto, dove si ce-
lebra ogni anno una festa, in onore
del santo, il 16 agosto; San Michele,
sulla strada Vico San Menaio, citata
per la prima volta nel 1176 e visitata
dal Cardinale Orsini nel 1676. Vi si
celebra la festa del Santo il 29 set-
tembre; San Francesco in San Me-
naio, ex stabilimento per la lavora-
zione degli agrumi, consacrato di re-
cente come chiesa; Santa Maria di
Canneto, adiacente alla sorgente
omonima, dove si celebra la festivit�
del 15 agosto; San Biagio, restaurata
dalla famiglia Budrago alcuni anni
fa. Ogni anno vi si celebra la messa
il 29 agosto. 

Altre chiese si presentano allo sta-
to di ruderi o in condizioni di assolu-
ta inagibilit�: Santa Maria di Cale-
nella, sotto Monte Pucci, ridotta a
pochi ruderi; San Nicola,  situata vi-
cina alla sorgente omonima, inagibi-
le dal 1930, dopo che una forte nevi-
cata ha fatto crollare il tetto; Santa
Maria delle Grazie, nella parte bassa
di Calenella, per la quale si segnala-
no interventi di parziale recupero a
cura della famiglia Firma e del
Gruppo Archeologico �S. Ferri� di
Vico; San Giacomo, nella valle tra
Monte Dazzo e Gadescia, e Santa
Maria delle Cortiglie, nel cuore del-
la Foresta Umbra, raggiungibili solo
con fuoristrada.

La serata � stata allietata da inter-
mezzi di musica popolare garganica
eseguiti dal gruppo vichese-ischitel-
lano �Come vena vena� diretto da
Giuseppe Comparelli. 

l

VOCI DI DONNE
In prima fila da sinistra: Lucrezia
Apicella, Leonarda Crisetti, Tere-
sa Di Maria, Teresa Maria Rauzi-
no, Rosaria Vera. In seconda fila
da sinistra il gruppo �Come vena
vena� diretto da Giuseppe Com-
parelli (l�ultimo a destra � Mario
Afferrante, della biblioteca civica
di Vico del Gargano).

TORRE DI MONTE PUCCI
Edificata nel 1569 in agro di Peschici al confine con il territo-
rio di Vico del Gargano, deriva il nome dal toponimo della
zona. La struttura � tronco piramidale senza caditoie, in con-
troscarpa e senza cordolo. La torre � completa nei due piani.
Appartiene al Demanio dello Stato e attualmente � chiusa alla
fruizione pubblica. 
Intorno agli anni Sessanta divenne la residenza del noto artista
Manlio Guberti. Guberti, che fuggiva dalla notoriet�, amava i
luoghi incontaminati e selvaggi, i deserti; la torre divenne an-
che sede del �Club della Tavolozza�, un movimento artistico
da lui fondato. Oltre a libri di poesie, pubblic� l�epistolario Da
Monte Orcius (Da Monte Pucci).

LAGUNA DI VARANO
La vojka (a sinistra) e la bilancia (a destra)

Il lago in passato � stato generoso di anguille, capitoni e capo-
mazzi, sogliole, orate, spigole, cefali, sardine, aguglie, mazzoni
e alici, attivando un discreto commercio, soprattutto se si con-
siderano i mezzi di conservazione e di trasporto di allora. 

RODI GARGANICO
Spedizione degli agrumi
All�inizio del Novecento la pro-
duzione veniva confezionata con raf-
finati incarti griffati, imballata e im-
barcata sui barconi e sui trabaccoli
che avevano come meta Manfredo-
nia, Ancona, la Dalmazia e Trieste.

Organizzato dal vivace
Gruppo al femminile di Vico
un convegno dedicato alla
presentazione di luoghi,
monumenti e tradizioni del
Gargano rivisitabili come
itinerari turistici. 
Gli interventi di Teresa
Maria Rauzino, Leonarda 
Crisetti e Lucrezia
Apicella con gli in-
termezzi del gruppo
folk locale �Come
vena vena� Voci di Donne per il Gargano di ieri e di oggi

LAGUNA DI VARANO 
San Nicola Imbuti\ Monastero
Il sito � stato sede di un monastero benedet-
tino, dipendenza di K�lena e di Santa Maria
di Tremiti, monastero madre, che per diversi
secoli ne gest� il traffico commerciale, facen-
do da ponte tra l�Adriatico e il vicino Ori-
ente e confutando cos� la tesi dell�isolamento
del Gargano.
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EDISONEDISON
Elettroforniture

civili e industriali
Automazioni

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

Salve beato fanciullo, prole di genitori
fortunati, prediletto dagli dei� in nes-
sun tempo e in nessun luogo conosce-
rai il tramonto �
(Pietro da Eboli, Liber ad honorem Au-
gusti, sec. XIII).

Al figlio di Enrico VI e Costanza d�Alta-
villa era andato il presagio augurale del poe-
ta ed in realt� la figura di Federico II di
Hohenstaufen (1194—1250), scomparso da
pi� di sette secoli, � presente e viva non sol-
tanto nella memoria storica della Puglia, ma
nelle istituzioni dell�Europa tutta.

Del resto non si pu� dimenticare un uomo
che, come afferma lo storico Carlo Fornari,
� stato ˙poeta, letterato, astronomo, filo-
sofo, statista, legislatore � che ha amato
l�arte, l�architettura, la cucina, gli animali
� che ha saputo convivere con cristiani,
musulmani, ebrei � portato, dal suo ruolo,
ad essere anche cinico, inclemente e crudele
� che non poteva amare la guerra perch�
non avrebbe avuto il tempo di combattere
� ¨ .

Quale Federico dunque privilegiare? E
quali aspetti dell�uomo �privato� ricordare?

Di certo, la testimonianza prima, perenne
e visibile del suo passaggio, � rappresentata
dai numerosi castelli disseminati nella no-
stra penisola, in Puglia in particolare: oltre
duecento, pare, fra quelli costruiti dalle fon-
damenta e gli altri, riadattati sulle antiche
basi longobarde e normanne.
˙Li portava dietro la coda del cavallo�¨

— diceva la voce popolare.

In effetti, nato in viaggio, a Jesi, il nipote
del Barbarossa e di Ruggero II, con la sua
corte itinerante ed il serraglio, instancabile,
a cavallo, di castello in castello, trascorse la
sua vita: attravers� pi� volte l�Italia setten-
trionale, fermandosi spesso in Piemonte per
sedare le citt� della Lega Lombarda ancora
ribelli; si rec� in Germania dove i grandi
feudatari rivendicavano il diritto di elezio-
ne; a Roma indoss� mantello e corona impe-
riali; salp� per l�Oriente e la sua crociata fu
la tregua con il Sultano... Ma il ritorno per
lui, ogni volta, era la Puglia, sua terra di ele-
zione.

Su Federico costruttore di castelli, tutta-
via, il mito ha creato un topos poich� in
realt� gli impianti castellari da lui edificati
ex novo sembrano essere meno di cinquanta.
Nello Statutum de reparatione castrorum,
inventario redatto negli ultimi anni federi-
ciani, il sovrano registra tutti gli edifici del
demanio regio in relazione alla funzione ed

in rapporto all�ambiente: residenziali (do-
mus, palatia), fortezze (castra), per un siste-
ma castellare di difesa, interno ed esterno al-
la penisola, necessario al dominio dell�inte-
ro territorio.

Il Puer Apuliae, come am� definirsi Fede-
rico, sicuramente fece edificare la domus di
Foggia, il castrum di Gravina, il palatium di

Lucera, forse sua unica residenza fissa, ove
fond� la colonia dei saraceni, nerbo del suo
esercito; e ancora il castello di caccia di
Apricena e le fortificazioni costiere del Gar-
gano settentrionale. Su tutte domina la coro-
na inconfondibile di Castel del Monte, l�ot-
tagono ˙visibile non soltanto al viaggiatore
che percorre la via Traiana ma anche al na-
vigante¨, ˙l�imperatore in pietra¨ (O. Lici-
nio).

Trani, Bari, Oria, Gioia del Colle� la via
castellare penetra quindi in Basilicata: Mel-
fi, sede delle Constitutiones, il pi� moderno
corpus legislativo del tempo; Lagopesole,
verde ristoro alla calura estiva che ispir� al
sovrano De arte venandi cum avibus, il ce-
lebre trattato di falconeria; poi, in Calabria,
Nicastro tetra prigione dell�erede ribelle En-
rico VII; Cosenza, Rocca Imperiale� e in-
fine, in Sicilia, Castel Ursino, Enna, Gela�

Tante le maestranze chiamate ad operare
nelle fabbriche, locali, saracene, cistercensi,
come quelle del monasterii castrum di San-
ta Maria a San Nicola delle isole Tremiti; in
tutte le costruzioni confluiscono influenze
bizantine, islamiche, armene e, in tutte, ap-
pare la soluzione costante e innovativa che
perfeziona il modello, ereditato dai norman-
ni, quadrangolare e poi ottagonale, con torri
angolari ed un cortile interno che razionaliz-
za lo spazio.

Possenti mura, emblema del potere.
In quali, fra queste, l�imperatore dimen-

tic�, per poco, la politica? E quale, fra le nu-
merose donne a lui legate, seppe cogliere
dell�uomo gli aspetti pi� segreti?

l

NORD CHIAMA SUD CHIAMA NORD/6
Piemonte Puglia Imperatori di Germania
VINTI E VINCITORI

Di castello in castello con Federico II di Hohenstaufen
Obl�
a cura di 

ANGELA PICCA

31 luglio 
Compagnia Moli�re Teatro di Sicilia Crt
Teatri
MARIO SCACCIA — DEBORA CAPRIOGLIO
UN CURIOSO ACCIDENTE
di Carlo Goldoni
Regia di BEPPE ARENA

4 agosto
Cantieri Teatrali del III Millennio
FLAVIO BUCCI
L�AVARO di Plauto
liberamente tratto dall�Aulularia
di Roberto Lerici
messa in scena di NUCCI LADOGANA

8 agosto
La bottega dell�attore
Teatro Studio dauno
MICHELE PLACIDO
LA VOZ A TI DEBITA
con Maurizia Pavarini, Pino Bruno
e con Antonio De Palma (tenore)
Gianna Fratta (pianoforte)
Dino De Palma (violino)
adattamento e regia di PINO BRUNO

11 agosto
Life srl - Produzione spettacoli
GIORGIO ALBERTAZZI — ANNA MARIA
CASTELLI

BORGES IN TANGO
con la musica dei Tangoseis
testi di J.L. Borges
musiche di A. Piazzolla
messa in scena di GIORGIO ALBERTAZZI

20 agosto
I due Citt� del Sole
LUIGI DE FILIPPO
NON Ø VERO, MA CI CREDO...
di PEPPINO DE FILIPPO
regia di LUIGI DE FILIPPO

Prezzi
Poltrona euro 15,00
Gradinata euro 10,00
ABBONAMENTO (5 spettacoli)
Poltrona euro 65,00
Gradinata euro 45,00

Vendita biglietti e abbonamenti
Tabaccheria Angelicchio p.zza San
Francesco — 0884 99.13.33; Ilea Viaggi
Tours C.so Umberto I, 16 — 0884 99.33.02
Info: Biblioteca Comunale Via Sbrasile,
11 — 0884 99.46.666
Polizia Municipale — 0884 99.10.09

Orario rappresentazioni
Porta ore 20,30
Sipario ore 21,00

Sopra Il castello di Monte
Sant’Angelo
A destra Federico II concede
privilegi alla citt� di Asti -
Codex Astensis (XIII sec.)

�Il Gargano visto dai Pittori Pugliesi tra
Ottocento e Novecento� per la settima edi-
zione della manifestazione promossa dal-
l�Associazione Culturale �Una porta sull�ar-
te� 

L�incantevole mostra che si � aperta il 15
luglio, promossa dal Presidente dell�Associ-
zione, l�avvocato Enzo Santovito e patroci-
nata dalla Facolt� di Lettere e Filosofia del-
l�Universit� di Foggia e dalla Provincia di
Foggia, ha il senso di una bella storia che si
svolge lungo le rive del mare Adriatico e
nella regione del Gargano, vivida di tutti i
colori delle primavere e delle estati.

E� una storia priva di misure intermedie,
senza soste dello sguardo, senza che lo
sguardo possa, anche solo per un momento,
distogliersi dalla vigile attesa. La luce � la
vera protagonista di questa storia, assieme al
colore. Luce e colore raccontano una storia,
non pi� segreta, dell�aria, del cielo e del ma-
re.

Nei quadri, intrisi di colore in ogni dove,
l�atto del vedere mano a mano si modifica,
l�occhio non solo vede, ma costruisce, si
inabissa, riemergendone, poi, purificato e
pacificato.

E nel mezzo, al centro della mostra, sta un
luogo, la bella villa che la accoglie, che non
� spazio aperto ma chiuso, non � la materia,
ma lo spazio da cui altro spazio si vede. Un
luogo che non � paesaggio, ma da cui quel
paesaggio pu� essere pensato e immaginato,
forte dei colori della natura in cui � immer-
so. 

Nei quadri di Bortoluzzi, di Russitto, di
Catrufo, di Dichiara, di Farnese, di Sangillo
come di Mancini, di Schingo, di Ar e di Pe-
trucci, i colori si presentano al nostro sguar-
do in un modo che non si esiterebbe a defi-
nire singolare, essi hanno in s� l�ambizione
di esistere non solo come ci� che viene
guardato, ma, di pi�, come la sostanza, pri-
ma e ultima da cui proviene la pittura.

Certo, si tratta dei colori di una terra for-
te, il Gargano tutto: i gialli e gli azzurri, in
primo luogo, l�oro di un campo di grano tra-
volto dall�estate al suo culmine, l�azzurro
del cielo sopra l�immenso della terra, il ros-
so di una siepe al calare del giorno, il verde
di una montagna evocata come un prodigio. 

L�azzurrit� dell�aria che circola in quasi
tutti i dipinti, nelle Marine di Bortoluzzi, di
Farnese, di Sangillo, di Mancini, nella Ve-
detta delle Isole Tremiti di Schingo ci fa ca-
pire come il nostro percepire da spettatori,
della natura e dell�arte che tenta di riprodur-
la, possa essere pi� o meno rarefatto.

Avviandosi verso i toni dell�ombra e mo-
strando, cos�, il principio delle ombre colo-

rate di non lontana ascendenza impressioni-
sta, lo sguardo pu� addirittura vedere spe-
gnersi il colore, come si avverte nel quadro
di Schingo Ritorno al tramonto.

Continuando il nostro ideale percorso in
mostra, aiutati dalle stesse fresche opere, ci
troviamo di fronte a uno dei nodi fondamen-
tali della pittura che deve necessariamente
passare il campo della pre-visione alla visio-
ne compiuta.

Il pittore di paesaggio, in genere, e i nostri
pittori, segnatamente, fanno consapevol-
mente qualcosa in pi�, protraendo la scelta
della cosa di dipingere, dunque, del luogo in
cui essa � e vive, per lasciare inalterata la
magia della non-definizione di quel luogo.

La realt� fisica dei luoghi — La vista di Vi-
co da Rodi di Bortoluzzi, La litoranea tra
Rodi e S. Menaio, di Schingo, Le Isole Tre-
miti viste da Rodi ancora di Schingo — e del-
le persone dei Pescatori di Petrucci — si av-
vicina all�illusione dei sensi, uscendone tra-
sformate, perch� il percorso conduce il pit-
tore all�intimit� di ci� che guarda, e come
nei dipinti di Ar, Sedia sul balcone o del-
l�Ambiente rurale di De Salvia.

La pittura che entra nella modernit� vive
di un tempo interiore, �, essa stessa, tempo
interiore, in una continua sovrapposizione
di tempo e spazio.

Tutti i nostri artisti traggono dal lontano
per portare al vicino e, nella particolare in-
tensit� del loro sguardo, proviamo a conci-
liare le diversit� che inevitabilmente ci sono
tra di loro. Pur tuttavia tutti, chi pi� o meno
intensamente, vedono nella distanza e col-
mano un vuoto senza consegnarsi ad esso
interamente. Da ci� scaturisce la resa pitto-
rica dell�aria che circola nelle Barche a sec-
co di Russitto, dei venti del Libeccio dalla
pineta di Catrufo e delle Marine di Farnese,

di Sangillo e di Mancini.
Si avverte in questa

pittura un bisogno di
fluttuare nell�atmosfera
sotto la superficie, l�oc-
chio scopre quanto si na-
sconde e nella concate-
nazione della narrazione
di piccoli eventi, attese,
respiri si avverte che gli
artisti non intendono tra-
lasciare nulla per essere
dentro l�intimit� del loro

mondo.
La natura, e in particolare quella assoluta

del Gargano, sempre vivificata, perfino ac-
cecata dalla luce al suo massimo grado non
� un involucro esterno. La natura cantata nei
dipinti esposti � il tempo dei primordi, � so-
lidit�, costruzione, non evanescenza. La pit-
tura di paesaggio gentile in mostra dice che
la natura non � solo quanto sta davanti a noi,
ma � ci� che � su ogni lato ma anche sopra.

I pittori garganici ci parlano della loro na-
tura con voce sommessa, come se essa fos-
se quella del primo giorno, con la sua carat-
teristica di tempo trascorso e di tempo non
ancora avvenuto, secondo il mito dell�eter-
no ritorno.

Altri paesaggi, ce lo auguriamo vivamen-
te, potranno essere presenti in future panora-
miche di pittura di terra garganica; quelli qui
raccolti valgono bene a riassumere, da soli,
il sentimento, al tempo stesso ambiguo e
profondamente creativo, di un�intera gene-
razione nei confronti di una terra amata per
se stessa.

I quadri raffiguranti le spiagge sassose
che con le loro pietre finiscono nel turchese
del mare ci restituiscono antiche immagini
dell�Adriatico e offrono una visione della
costa garganica, dei paesi, dei riti delle pro-
cessioni remote e senza tempo, un mare e
una vita della campagna non alterati ancora
dalla modernit�.

Senza avere l�ambizione dei grandi gesti,
gli artisti qui proposti segnano la loro pi�
sincera caratteristica, che � quella della tra-
sformazione mirabile che essi operano sulle
cose strette attorno al reale quotidiano, in
fumi colorati rappresi che resteranno, una
volta per sempre nella memoria della visio-
ne delle cose naturali.

Livia Semerari

GARGANO E DINTORNI \ APPUNTAMENTI ESTIVI
Mostra a Villa Santovito (San Menaio (Fg)\ VII edizione organizzata da �Una porta sull�arte�

Il Gargano dei pittori pugliesi
VICO DEL GARGANO

Stagione teatrale estiva
Anfiteatro Hintermann

Sabato 22 luglio, ore 20,00, Piazza d�Ar-
mi
Commedia teatrale Non � vero ma ci
credo di Peppino De Filippo. Spettacolo
di beneficienza pro nascita di una fonda-
zione per gli anziani del Gargano a cura
del Rotary Club.
Venerd� 28 e sabato 29 luglio,, ore 20,00,
Cortile ovest
Spettacolo teatrale e musicale Sette contro
Tebe del Centro di ricerca e produzione
teatrale �Bottega degli Apocrifi�. Progetto
�Crocevia del teatro e delle culture�.
Sabato 19 agosto, ore 18,00, Sala del-
l�Annunziata 
Presentazione del romanzo storico L�ani-
ma e la spada Desiderio di Montecassino
e Roberto il Guiscardo di Antonia Ferran-
te.
Sabato 26 agosto, ore 19,00, Centro visi-
te Piazzetta Santa Maria Regina di Si-
ponto
�Tra i sentieri del parco�. Visita guidata al
Parco Archeologico di Siponto, a cura del-

la Societ� Novamusa. Nel corso della pas-
seggiata il club �Sipontum� Lions di Ma-
fredonia collocher� una copia di capitello
sulla colonna presso le mura antiche.

Sabato 16 settembre, ore 10,30, Sala
dell�Annunziata 
Presentazione Atti del Convegno interna-
zionale �San Leonardo di Siponto cella
monastica, canonica, domus theutenico-
rum�, Manfredonia 19-19 marzo 2005.

Sabato 30 settembre, ore 18,30, Sala
dell�Annunziata 
- Presentazione del libro Gargano antico,
testimonianze archeologiche dalla preisto-
ria al tardoantico di Marina Mazzei e An-
na Maria Tunzi, Comunit� Montana del
Gargano, Claudio Grenzi Editore
- �Il cantiere castello�: inagurazione nuovi
uffici.

Info: Castello Museo Nazionale 0884
58.78.38; Book-Shop 0884 53.88.31

MANFREDONIA
Castellestate 2006

Prima edizione

DOMENICO SANGILLO

Barche a riposo
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DIRETTORE RESPONSABILE Francesco MASTROPAOLO

Intervento chirurgico d�ecce-
zione all�IRCCS � Casa Sollievo
della Sofferenza� di San Giovan-
ni Rotondo. Il Dr. Lucio Vigliaro-
li, Direttore della Struttura Com-
plessa di Otorinolaringoiatria,
coadiuvato dalla sua equipe, ha
applicato un impianto cocleare ad
una bambina di soli 13 mesi, af-
fetta da gravissima sordit�. Si
tratta verosimilmente del primo
caso di impianto cocleare infanti-
le precoce in Puglia. 

Il successo dell�operazione,
stando ai controlli eseguiti, � sta-
to pieno. Le aspettative per la pic-
cola sono eccellenti: potr� tornare
normoudente in breve tempo.

Come ha spiegato Vigliaroli, la
piccola sottoposta all�impianto
era affetta dalla nascita da sordit�
profonda. Un doppio tentativo di
protesizzazione precoce, eseguito
nei mesi precedenti, non aveva
fornito alcun risultato clinico ap-
prezzabile. La nostra abilit� ad
apprendere il linguaggio diminui-
sce gi� a partire dal terzo anno di
et�; ed � dimostrato che l�impian-
to precoce d� maggiori benefici. 

L�impianto cocleare � un siste-
ma di stimolazione diretta del
nervo acustico nei casi in cui le
cellule neurosensoriali localizza-
te nella coclea non siano pi� fun-
zionanti, ed ha la peculiarit�, ri-
spetto alla protesi tradizionale, di
poter inviare, attraverso una sti-
molazione elettrica del nervo
acustico, una gran quantit� di
informazioni uditive che, giunte a
livello corticale, grazie alla gran-
de plasticit� presente a livello ce-
rebrale, sono in grado di riattiva-
re buona parte del pool neuronale
deputato alla decodifica ed al ri-
conoscimento dei suoni. Si tratta
pertanto di un organo di senso ar-
tificiale.

Eseguire un impianto cocleare
� certamente un processo com-
plesso e articolato, necessita del-
l�attiva collaborazione di molte
competenze specialistiche, che
deve coinvolgere in maniera forte
tutta la famiglia e l�ambiente sco-
lastico, ma i cui risultati ripagano
pienamente gli sforzi compiuti. 

L�impianto cocleare, infatti,
consente di collocare il bambino

non pi� in una categoria ad alto
handicap, quale � quella della
sordit� profonda, ma permette un
suo soddisfacente inserimento
nella scuola �normale�, con la
possibilit� di ottenere buoni risul-
tati, grazie ad un impegno ag-
giuntivo di tipo riabilitativo.
L�impianto pu� necessitare di una
riabilitazione pi� lunga con l�ele-
varsi dell�et�.

La procedura, che ha gia preso
da tempo sviluppo nell�istituto,
presuppone un efficace lavoro di
squadra, che coinvolge  pediatri,
radiologi, anestesisti, audiologi,
audiometristi, psicologi, geneti-
sti, logopedisti, psicologi, perso-
nale infermieristico addestrato. A
San Giovanni Rotondo tale orga-
nizzazione, ormai ben collaudata,
� predisposta ad accogliere e
prendere in carico anche pazienti
al di sotto dell�anno di et�.

Una diagnosi precoce di sordit�
congenita consente di arrivare al-
l�impianto in tempi rapidi e di ot-
tenere risultati riabilitativi ecla-
tanti. In 3-6 mesi i bambini pos-
sono recuperare le proprie lacune
uditive, riducendo quasi al mini-
mo la rieducazione logopedica e
non perdendo di fatto nessuna op-
portunit� sociale rispetto ai coeta-
nei. Anche in questo caso San
Giovanni Rotondo sta svolgendo
un ruolo di riferimento, come af-
ferma il direttore: ˙Siamo una
delle poche realt� italiane in cui
vengono effettuati, su tutto il ter-
ritorio di riferimento, screening
di massa per il controllo dell�udi-
to alla nascita¨..

Nell�Irccs �Casa Sollievo della
Sofferenza� si dispone di una
coordinazione multidisciplinare
di esperti medici e paramedici
che, attraverso formule in regime
ambulatoriale e di day hospital,
consente di seguire il paziente ed
i suoi familiari durante la diagno-
si, la terapia e la riabilitazione col
fine di raggiungere i migliori ri-
sultati.

L�impianto cocleare permette
ormai a migliaia di bambini sordi
una vita sociale sostanzialmente
normale, priva del marchio di in-
valido a vita.

Luigi Violano

Il FAI - Fondo per l�Ambiente Italia-
no, in collaborazione con Banca Intesa,
organizza il 3¡ censimento dei �Luoghi
del cuore�: dal 10 maggio al 15 settem-
bre 2006 tutti gli italiani potranno segna-
lare al FAI i luoghi che hanno rivestito o
tuttora rivestono una particolare importan-
za nella loro vita e che desiderano conser-
vare intatti per le future generazioni. 

Segnalare significa imparare a cono-
scere il patrimonio, comprenderlo e farlo
diventare parte integrante del proprio ba-
gaglio, culturale e sentimentale, con una
partecipazione concreta che diventa
quindi impegno attivo e allo stesso tem-
po momento formativo. Ricordare per
segnalare, segnalare per tener viva la me-
moria: l�indifferenza cancella, la tua se-
gnalazione salva. 

Quest�anno, a differenza delle edizioni
precedenti in cui si chiedeva di segnalare
anche monumenti e beni artistici, il censi-
mento � dedicato solo ai luoghi della na-
tura: potr� essere segnalato un bosco, un
torrente, un giardino, una spiaggia, una
cascata, un alpeggio, un� isola, un parco
cittadino, un uliveto o anche solo una
quercia. Ma chiss� quali e quanti altri luo-
ghi il cuore e la fantasia suggeriranno agli
italiani. Partecipando al censimento non
solo potranno evocare un momento o uno
stato d�animo particolare, ma contribui-
ranno a tracciare una mappa di luoghi ma-
gari poco conosciuti, o dimenticati. E so-
prattutto a difenderli. Come accaduto
nelle precedenti edizioni, l�intervento del
FAI e la collaborazione di Banca Intesa,
potranno dare un futuro ad alcuni dei
luoghi pi� votati: un�iniziativa per impe-
dire che il disinteresse metta in pericolo
meravigliosi angoli del nostro ineguaglia-
bile patrimonio ambientale. 

Proprio per dare ascolto a una diffusis-
sima richiesta di attenzione nei confronti
dell�ambiente, quest�anno il FAI ha scelto
di mettere il tema della natura e del pae-

saggio al centro del progetto: l�Italia ne-
gli ultimi anni sembra aver dimenticato il
concetto di ambiente come valore, un
concetto peraltro garantito dalla Costitu-
zione, dove l�attenzione nei confronti del
nostro patrimonio culturale (di cui i beni
artistici e quelli paesaggistici sono, con
medesima dignit�, i due elementi comple-
mentari) viene definita nell�articolo 9: ˙La
Repubblica tutela il paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della Nazione¨. 

Purtroppo, dopo anni di conquiste do-
vute alle pronunce della Corte Costituzio-
nale, che hanno rafforzato gli strumenti di
tutela ambientale, negli ultimi tempi si �
verificata una pericolosa inversione di
tendenza , con modifiche radicali da cui
l�insieme della tutela dei beni ambienta-
li dell�Italia � uscita fortemente minata .
Abbandonare il paesaggio alle speculazio-
ni e addirittura sancirle mediante meccani-
smi di condono non significa soltanto ab-
bandonare una tradizione secolare di ci-
vilt� : vuol dire anche impoverire in mo-
do irrimediabile il nostro Paese, con
danni gravissimi non solo dal punto di
vista dell�immagine, ma anche dal pun-
to di vista economico.

Partendo da queste considerazioni, la
terza edizione dei �Luoghi del cuore� ha
dunque l�obiettivo di coinvolgere sempre

pi� italiani, dar voce a coloro che sono
sensibili ai problemi ambientali e, attra-
verso le emozioni della memoria, avvici-
nare tutti coloro che hanno a cuore il no-
stro Paese, con l�intento di far capire che
anche il paesaggio � un bene culturale,
ancora pi� difficile da proteggere di un
bene artistico, perch� un affresco si pu�
quasi sempre restaurare, un prato cancella-
to � cancellato per sempre. Una manifesta-
zione speciale, che prevede per le nostre
emozioni un ruolo da protagonista, perch�
domanda al nostro mondo interiore di in-
tervenire per difendere il mondo che ci
circonda.

Ma segnalare il proprio �luogo del
cuore� non vuol dire isolarsi in un mo-
mento solo personale. Questa manifesta-
zione, come hanno dimostrato le prece-
denti edizioni, stimola anche ad avvici-
narsi agli altri, a condividere sentimenti
e passioni: in molti casi, infatti, la mobili-
tazione di associazioni o di gruppi sponta-
nei di cittadini che hanno �adottato� un
luogo particolare, ha permesso al FAI di
intervenire su realt� dimenticate. E pro-
prio questo senso di appartenenza e di par-
tecipazione al bene comune � un principio
che il FAI condivide pienamente con
Banca Intesa, un interlocutore attento e
sensibile che attraverso le sue 2.000 filiali

in tutto il Paese, d� un contributo capillare
e decisivo all�affascinante progetto di dare
voce agli italiani per cercare di dare un fu-
turo ai luoghi del cuore che hanno ricevu-
to pi� segnalazioni. 

Nel primo censimento, nel 2003, circa
25mila italiani segnalarono il proprio
˙luogo del cuore¨. Nel 2004, il numero si
� quadruplicato, arrivando a circa 100mi-
la, grazie alla collaborazione di Banca In-
tesa , che per la prima volta ha messo a di-
sposizione i propri sportelli in tutta Italia
per le segnalazioni. E se con il primo cen-
simento, grazie al generoso contributo
di Banca Intesa, � rinato il Mulino di Ba-
resi in provincia di Bergamo, col secondo
— sempre grazie a Banca Intesa — si sta
intervenendo su due beni scelti tra i primi
dieci classificati: la chiesetta della SS.
Trinit� di Teregua Valfurva (SO) e l�o-
ratorio di San Martino a Clavi (IM).

�I Luoghi del Cuore� � dunque una
grande campagna di collaborazione tra i
cittadini, il FAI, Banca Intesa e le am-
ministrazioni locali preposte, siano i Co-
muni, le Province, le Regioni o le Sovrin-
tendenze (o il Ministero dell�Ambiente); e
dove ognuno dei soggetti coinvolti avr� il
proprio ruolo: il singolo cittadino vi met-
ter� sentimento, affetto, ricordo, emozio-
ne; il FAI la propria competenza ma anche
la propria capacit� di influenza e di stimo-
lo sulle amministrazioni, soprattutto tra-
mite le cento delegazioni provinciali; infi-
ne, le amministrazioni stesse, interverran-
no con il proprio specifico ufficio. 

Partecipare � semplicissimo, non co-
sta niente e porta con s� un importante
significato sentimentale e sociale. Ma so-
prattutto � un gesto concreto, che d� forza
al FAI nel suo ruolo di portavoce delle se-
gnalazioni di tutti gli italiani, sollecitando
le autorit� preposte affinch� tengano in
considerazione, difendano e valorizzino
l�Italia pi� amata dagli italiani

l

˙Grazie all�intesa tra Provincia di Foggia e Cotrap i citta-
dini del Gargano, del Subappennino e di tutta la Capitanata
potranno usufruire di altri due servizi di trasporto sperimen-
tale¨. Cos� l�assessore ai Trasporti, Antonello Summa, illustra
la decisione della Giunta Provinciale guidata da Carmine
Stallone di affidare al Consorzio trasporti aziende pugliesi, in
quanto vincitore della gara per la gestione dei servizi di tra-
sporto pubblico locale della Capitanata, l�istituzione delle li-
nee di trasporto interurbano Vieste-San Giovanni Rotondo e
Lesina-Castelnuovo della Daunia. ˙Questo provvedimento ha
un alto valore sociale — spiega Summa —. Infatti, con queste
due linee, oltre a rispondere ad esigenze di natura turistica,
consentiremo a tanti anziani, utenti sprovvisti di mezzo pro-
prio e a tutti i cittadini di Capitanata di poter raggiungere con
sicurezza e comodit� la Casa Sollievo della Sofferenza e le
Terme di Castelnuovo della Daunia. Di qui l�alta utilit� pub-
blica e sociale dei due nuovi servizi sperimentali che saranno
attivati entro la met� di luglio¨. Inoltre, ˙grazie alla sinergia
tra Cotrap e Provincia abbiamo ottenuto l�applicazione delle
tariffe minime regionali¨, aggiunge Summa. Nel dettaglio,
comunicano da palazzo Dogana, la tratta Vieste-San Giovan-

ni (l�esercizio sar� svolto dalle aziende Sitra e Ferrovie del
Gargano) prevede due corse feriali (percorrenza 54,900 chi-
lometri) con un itinerario che toccher� Vieste-strada provin-
ciale 52 (Vieste-Peschici)-Peschici-Rodi Garganico-strada
statale 89-Cagnano Varano strada provinciale 43 (San Gio-
vanni Rotondo-Cagnano Varano)-San Giovanni Rotondo.

La seconda tratta, Lesina-Terme di Castelnuovo della Dau-
nia (esercizio svolto dalle aziende Acapt e Ferrovie del Gar-
gano) prevede due corse feriali (percorrenza 18,720 chilome-
tri) con un itinerario che toccher� Lesina-strada provinciale
37 (Lesina Binario)-Apricena-strada statale 89-San Severo-
strada provinciale 30 (San Severo-Torremaggiore)-Torremag-
giore-strada provinciale 11 (Torremaggiore-Castelnuovo)-
Castelnuovo della Daunia Terme. 

Michele Carelli 
(teleradioerre)

Vieste: 5,40 e 9,40 San Giovanni R: 8,15 e 12,35
San Giovanni R.: 14,00 e 16,35 Vieste: 15,30 e 18,05
Lesina: 7.45 e 8.45 — Castelnuovo: 9.15 e 10.15
Castelnuovo: 12,00 e 13,00 — Lesina: 13.30 e 14.30.

Il pugliese Sergio D�Amaro con il romanzo bre-
ve Romanzo meridionale � il vincitore dell�ottava
edizione del Premio letterario nazionale �Citt� di
Vico del Gargano� 2006. 

Il romanzo di D�Amaro � risultato vincitore al-
l�interno di una cinquina di finalisti di cui faceva-
no parte: Vanes Ferlini, Imola (BO), secondo con
Il Cristo di sale; Giancarla Pinaffo, Torino, terza
con Il poeta; Marco Cipollini, Empoli (FI), quarta
con I fiori purpurei di Hieronimus Bosch; Mario
Pettoello, San Don� di Piave (VE), quinto con Do-
ve si ballava il liscio. 

All�opera vincitrice sar� assegnato il premio
consistente nella pubblicazione del romanzo, in
500 copie di cui 100 per l�autore, a cura delle Edi-
zioni Cofine e nell�assegnazione di 300 euro. Le
altre opere finaliste saranno pubblicate, con il pro-
filo dell�autore sul sito www.poetidelparco.it. Se-
condo il giudizio della Giuria formata da Daniele
Maria Pegorari (presidente), Achille Serrao, Rino
Caputo, Domenico Cofano, Giuseppe Massara,

Michele Afferrante, Grazia D�Altilia e Vincenzo
Luciani Romanzo meridionale di Sergio D�Amaro
�s�inserisce nel vivace filone della narrativa dell�e-
migrazione, con particolare riferimento alle me-
morie di coloro i quali, partendo dalle coste del
mare pugliese (e garganico in ispecie) si spingeva-
no a solcare le acque dell�Oceano Atlantico, fino a
quella �grande America�, dove — come scrive l�au-
tore — si favoleggia di ˙alberi d�oro¨ e di mari ˙di
cristallo¨. Il racconto � molto ampio e robusto nel-
l�impostazione narrativa, mostrando tutta la perizia
e la maturit� dell�autore, anche nella mescidanza
di registro colto e registro popolare, restituito, que-
st�ultimo, attraverso frequenti incursioni nel dialet-
to dauno e, soprattutto, nell�inglese deformato de-
gli emigranti. La Giuria ha segnalato, nell�ordine
anche i romanzi brevi di Andrea Percivale, Mauro
Orletti, Marianna Comitangelo, Dino E. Palmieri,
Laura Rainieri e Pino Imperatore. La premiazione
si terr� il prossimo 27 agosto alle 20,30, nel carat-
teristico Largo Terra. l

MODALIT¸ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO 
(dal 10 maggio al 15 settembre 2006) 

Si possono segnalare I Luoghi del Cuore:

¥ compilando la cartolina che si potr� ritirare presso le filiali di Banca Intesa e nei
Beni del FAI 
¥ spedendo al FAI — Fondo per l�Ambiente Italiano — Casella Postale 13060 —
20130 Milano i coupon pubblicati su quotidiani e riviste 
¥ chiamando il numero 840502080 
¥ online su www.iluoghidelcuore.it
[grazie alla collaborazione con Volagratis.it chi segnaler� un luogo del cuore via In-
ternet parteciper� al sorteggio di 5 biglietti aerei per due persone A/R per Londra]

FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO)
III CENSIMENTO DEI LUOGHI DEL CUORE DA NON DIMENTICARE

CASA SOLLIEVO\ SORDITA�INFANTILE
IMPIANTATA BAMBINA DI 13 MESI

PREMIO NAZIONALE VICO DEL GARGANO 2006
�ROMANZO MERIDIONALE� DI SERGIO D�AMARO

GARGANO TRASPORTI\ NUOVA LINEA VIESTE-SAN GIOVANNI
DUE CORSE FERIALI PASSANDO PER PESCHICI-RODI-CAGNANO

L�ultima comparsa in pubblico del
Maestro Stefano Manduzio, in occa-
sione della Pasqua, gli era costata una
gran fatica. Sostenuto a braccia per
salire sul palco dell�auditorium della
Scuola Elementare di Piazza IV no-
vembre, aveva voluto dirigere il con-
certo del coro �Nino Rota�. Poi non
era pi� sceso da casa sua, se non per
recarsi in ospedale e tentare una ripre-
sa. Non ce l�ha fatta. La notizia della
scomparsa di Ninuccio Manduzio, av-
venuta il 21 luglio scorso, ha provoca-
to costernazione nel mondo culturale
sannicandrese; in specie, nel mondo
della musica dove lui, Stefano Giu-
seppe Manduzio, ha lasciato un segno
fortissimo. Aveva 72 anni. Era stato
dipendente comunale dopo le scuole
liceali, aveva avuto fin da bambino un
bell�approccio con la musica. I primi
studi di solfeggio, fisarmonica e violi-
no li comp� presso il Maestro Antonio
Mastrovalerio. All�epoca dest� cos�
tante speranze per alcuni suoi virtuo-
sismi nel suonare il violino che, da al-
lora, si port� appresso l�appellativo
amichevole e ammirevole di �Pa-
gan�n�. Tutti, non solo a San Nican-
dro, lo chiamavano semplicemente
�N�n�cc� Pagan�n�. 

Riprese gli studi musicali in et�
adulta. Cos� lasci� il lavoro di ragio-
neria al Comune divenendo prima do-
cente del Conservatorio �Umberto
Giordano� di Foggia e poi della sezio-
ne staccata di Rodi Garganico, in un
crescendo di responsabilit�, fino a ri-

coprirne la funzione di vicario.
Nella commemorazione di circo-

stanza, il giorno dopo, in occasione
dei funerali in Chiesa Madre, il Diret-
tore del Conservatorio, Maestro Ma-
rio Rucci, ha posto l�accento sul col-
laboratore assiduo e prezioso, sul pro-
motore e sostenitore dei valori della
scuola musicale, anche per merito suo
sempre pi� aperta a moltissimi giova-
ni, sannicandresi in particolare; ma
anche ad altri giovani garganici e, per-
fino a contingenti di giovani studenti
nord-coreani. La sua collaborazione
andava spesso oltre la funzione scola-
stica, aiutando con grande garbo, in
vari modi, molti giovani a rintracciare
o valorizzare la loro tendenza, aiutan-
doli a scoprire il loro talento musica-
le. 

A San Nicandro e dintorni pratica-
mente tutti i musicisti hanno condivi-
so parte del loro percorso didattico e
artistico con lui.

La sua grande passione per la musi-
ca � stata concentrata per lo pi� negli
sforzi per gestire il coro polifonico
cittadino che aveva cominciato a co-
stituire fin dagli anni Settanta. La no-
vit� ebbe un bel successo. A un certo
punto per�, per varie e ovvie ragioni,
vennero a mancare le donne. Fu allo-
ra necessario rimodulare il coro per
soli maschi. Nacque cos� il coro citta-
dino �Nino Rota� che negli ultimi an-
ni riesce ad avvalersi di nuovo di un
bel contingente femminile. I trenta
elementi componenti del coro sono

stati sempre presente nei
momenti culturali o di so-
lennit�, soprattutto in San
Nicandro. Le ultime prove
ordinarie del coro, Ninuccio
le ospitava a casa sua, non
potendo pi� muoversi facil-
mente per raggiungere la sa-
la di Palazzo Fioritto messa
a disposizione dal Comune.
Sicuramente il coro avrebbe
partecipato alla corrente
edizione di �Estate a San
Nicandro�. Lui, il maestro,
lo avrebbe diretto anche
stando seduto, portato sul
palco sostenuto a braccia. 

Invece i coristi hanno do-
vuto eseguire alcuni brani
del ricco repertorio, innan-
zitutto il �Requiem� di Mo-
zart, per la sua cerimonia
funebre. La direzione � sta-
ta affidata al Maestro Dino
Basile. Contributi affettuosi
sono stati resi dal Maestro
Matteo Bevilacqua con il
suo violino e da Federico Russo che
lo ha accompagnato all�organo. 

Prima di esprimere le condoglianze
ai familiari da parte dei numerosi in-
tervenuti nonostante il caldo del 22
luglio, il coro ha intonato il commo-
vente brano �Signore delle cime�. Gi�
anticipato dal Direttore Rucci, il tema
delle cime innevate ha richiamato con
la solennit� del canto la folta chioma
candida di cui era dotato negli ultimi

anni Ninuccio Manduzio.
La messa di trigesimo sar� officia-

ta, sempre in Chiesa Madre, il 22
agosto alle ore nove. Il coro �Nino
Rota� — ha confermato il suo decano
Michele Vocino — continuer� la sua
funzione culturale. Ne ha tutte le po-
tenzialit� e, probabilmente, assumer�
il nome del suo fondatore e direttore.

Basile

SAN NICANDRO GARGANICO\ STEFANO MANDUZIO CI HA LASCIATO
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