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È a part i re  da l la  metà  de l  Xv 
seco lo  che Cesena, sot to  la 
S ignor ia  d i  Malates ta  Nove l -

lo, conosce  un momento d i  sp len-
dore  ar t i s t i co-cu l tura le  mai  v i ssuto 
pr ima. da l  1431 a l  1465 fe rvono in 
c i t tà  una ser ie  d i  lavor i  che  ne  cam-
b ie ranno rad ica lmente  l ’aspet to, se-
condo es igenze d i  r innovamento t i -
p iche  de l  gusto  r inasc imenta le. da l 
g rande cant ie re  de l la  b ib l io te-
ca , a l l ’ospeda le  de l  Croc i f i s so, 
i  convent i  d i  Santa  Cater ina  e 
de l l ’osservanza cost i tu i ranno i 
maggior i  cap i to l i  d i  una v i cenda 
ar t i s t i ca  s t re t tamente  cor re la ta 
a l  mecenat i smo de l la  famig l ia 
Malates ta . Senza contare  po i 
queg l i  in te rvent i  d i  carat te re  co-
s iddet to  “minor i ta r io”, ma che, 
per  i l  lo ro  numero, cos t i tu i ranno 
un corpus  s ign i f i cat ivo  d i  tu t to 
r i spet to  e  che, qu i  d i  segu i to, 
p resent iamo in  un breve  e len-
co : i l  completamento de l le  mura 
de l la  c i t tà  (p resso  Por ta  Cerve-
se, Por ta  de i  Sant i , Por ta  F i caro-
la ) ; la  r i s t ru t turaz ione d i  tu t te 
le  por te  d i  accesso a l la  c i t tà  e  la 
cos t i tuz ione d i  un nuovo ingres-
so  (Por ta  Cervese) ; la  s i s tema-
z ione de i  pont i  d i  Sant ’Agost ino 
e  San Mart ino e  d i  que l l i  su l  f iu -
me Sav io ; in f ine  l ’a l les t imento 
d i  una fonte  in  P iazza  Grande e 
la  cos t ruz ione d i  un complesso 
s i s tema id rau l i co  d i  cana l i zzaz ione 
de l le  acque. Quind i  una grande at -
t i v i tà  d i  r innovamento ed i l i z io, che 
per  tu t to  i l  Quat t rocento  co invo lge-
rà  anche l ’ed i f i caz ione pr ivata , a t -
t raverso  la  cost ruz ione d i  pa lazz i  da 
par te  de l le  famig l ie  p iù  impor tant i 
e  in  v i s ta  de l la  c i t tà   (Tiber t i , Mar-
t ine l l i , Acc ia io l i , ecc . ) , o l t re  ad ed i -
f i c i  d ’uso pubbl i co  come i l  Pa lazzo 
de i  Conservator i , la  Rocca Nuova, i l 
Pa lazzo de l  Governatore, i l  “ tor raz-
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zo” d i  p iazza . Per  conc ludere  con 
g l i  ed i f i c i  re l ig ios i  (Santa  Mar ia  de l 
Monte, San domenico, Sant ’Agost i -
no, ecc . )  e  l ’e rez ione de l  campani le 
de l la  Cat tedra le  e  de l l ’a t t iguo ep i -
scop io. 
Tra  i  cant ie r i  cesenat i , s i curamente 
i l  p iù  s ign i f i cat ivo  ed in te ressante 
r i su l ta  essere  que l lo  re la t i vo  a l  cor-
po d i  fabbr i ca  de l la  b ib l io teca , fa t to 

rea l i zzare  a  par t i re  da l  1450 da Ma-
la tes ta  Nove l lo. Forse  è  g ià  a t torno 
a l  1442, con la  v i s i ta  f io rent ina  a 
Cos imo de i  Medic i  in  segu i to  a  rap-
por t i  d i  scambio  per  la  t rasc r i z ione 
d i  cod ic i  min ia t i , che  Malates ta  No-
ve l lo  r imane co invo l to  e  a f fasc ina-
to  da l  p rogramma d i  lavor i  per  la 
cos t ruz ione de l la  b ib l io teca  d i  San 
Marco, a l l ’ in te rno de l  complesso 
conventua le  de i  f ra t i  domenican i . ed 
è  probabi lmente  que l lo  a  cu i  asp i -

ra  e  s i  i sp i ra , quando, a l la  fa t id i ca 
data  de l  1450, dec ide  d i  met te re  in 
opera  i  lavor i  de l la  b ib l io teca .
i l  luogo at to  a l la  cos t ruz ione cade 
quas i  automat icamente, come ne l 
caso d i  mol t i  a l t r i  suo i  antenat i , 
a l l ’ in te rno d i  un ambi to  ch iesast i -
co  e  conventua le  ed in  par t i co la r 
modo que l lo  de i  f ra t i  minor i  f rance-
scan i , p resso  i  qua l i  la  famig l ia  de i 

Malates t i  aveva cost i tu i to  un 
rappor to  pr iv i leg ia to, per  non 
d i re  “ famig l ia re”. in fat t i , ne l le 
d iverse  c i t tà  malates t iane (R i -
min i , Fano, Cesena) , la  ch iesa 
d i  S. Francesco aveva cost i tu i to 
i l  luogo d i  sepo l tura  per  mol t i 
rappresentant i  de l la  casata . Ma 
a l  d i  là  d i  e f fe t t i v i  legami  fami-
l ia r i , c iò  che  fa  propendere  No-
ve l lo  verso  questo  par t i co la re 
ord ine, è  la  presenza a l l ’ in te rno 
de l  complesso  conventua le  d i 
una r i cca  scor ta  d i  manoscr i t t i , 
dove  s i  co l t i vava i l  gusto  per  i l 
l ib ro  e  per  le  d i sc ip l ine  c lass i -
che  come la  grammat ica  e  la  re -
tor i ca . Buona premessa, per  un 
pr inc ipe  a f fasc inato  da l  gusto 
per  le  a r t i  e  le  le t te re  o, mol -
to  p iù  sempl i c i s t i camente, per 
non essere  da meno a  que l le 
impor tant i  cor t i  umanis te  cost i -
tu i te  da i  p iù  grand i  S ignor i  de l 
R inasc imento, che  s i  combat te-
vano non p iù  a  co lp i  d i  “cappa 

e  spada”, ma garegg iando ad im-
prese  “ inte l le t tua l i” da lasc ia re  a i 
poster i  ad  e terna memor ia  e  r i co-
nosc imento.
È  ch ia ro  che le  responsab i l i tà  pro-
get tua l i  ed  esecut ive  d i  una cos ì 
ampia  quant i tà  d i  cant ie r i  fossero 
at t r ibu ib i l i  a  queg l i  a r t i s t i  e  que l le 
maest ranze  che a  r i scont ro  docu-
mentar io  proven ivano da l  te r r i to r io 
de i  lagh i  lombard i , o l t re  ad ar t i s t i 
toscan i  e  de l  luogo. Ma get tando 
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viene inaugurato  i l  Monumento  naz iona le  de l  Monte 
Rushmore  ne l  dakota  de l  Sud, opera  d i  Gutzon 
Borg lum. la  scu l tu ra  r i t rae  quat t ro  famos i  p res ident i 
amer i can i : George  Wash ington, Thomas Je f fe rson, 
Theodore  Rooseve l t  e  Abraham l inco ln . i l  monumento 
è  s ta to  protagon is ta  d i  scene  impor tant i  d i  f i lm qua l i 
“ in t r igo  in te rnaz iona le” d i  A l f red  H i tchcock , “Mars 
At tacks” e  “Superman 2”. ino l t re  r i co rd iamo che  la 
coper t ina  de l  d i sco  “deep Purp le  in  Rock” de i  deep 
Purp le, ra f f igura  i  vo l t i  de i  c inque membr i  de l  g ruppo 
sco lp i t i  su l  monte  come i  quat t ro  p res ident i .

MACCHINA deL teMPO
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uno sguardo ag l i  a r t i s t i  famos i  o 
quanto meno a  que l l i  che  lavorano 
at torno a l la  b ib l io teca  cesenate, 
spesso i  Malates t i  sembrano aver 
sce l to  o  per  cos ì  d i re  agevo lato 
l ’assunz ione d i  a r t i s t i  loca l i  o  pro-
ven ient i  da i  lo ro  te r r i to r i . Pens iamo 
so l tanto  a  Gent i le  da  Fabr iano, p i t -
to re  cor t ig iano per  Pandol fo  a  Bre-
sc ia  e  d i  o r ig in i  march ig iane; e  che 
d i re  d i  Cr i s to foro  Fosch i  in  compa-
gn ia  de i  f ra te l l i  Nut i , Mat teo e  Gio-
vann i , tu t t i  p roven ient i  da l la  zona 
d i  Fano. Per  non par la re  d i  P ie ro 
de l la  Francesca  nato  a  Sansepolc ro 
e  qu ind i  g ià  sudd i to  malates t iano, o 
leon Bat t i s ta  A lber t i , i  cu i  parent i 
e  i l  f ra te l lo  e rano s tat i  c red i tor i  e 
po i  funz ionar i  d i  Pandol fo  i i i  e  S i -
g i smondo, a  Bresc ia  e  ne l la  s tessa 
Fano. Questa  dec i sa  pre fe renza in 
favore  de i  cos iddet t i  “ loca l i” c i  deve 
fa r  r i f l e t te re, perché è  graz ie  ad 
essa  se  ne l  te r r i to r io  f ra  Romagna e 
Marche s i  è  sv i luppata  una cu l tura 
ar t i s t i ca  genera lmente  omogenea. 
da c iò  nasce  qu ind i  i l  mis te ro, su 
come s ia  le t te ra lmente  “comparso” 
que l  Cr i s to foro  fa legname, la  cu i 
p roven ienza r i sa le  a l la  bassa  p ianu-
ra  bo lognese, c ioè  la  nost ra  Pers i ce-
to. un va lente  fa legname, a r t ig iano, 
a r t i s ta  o  eban is ta , d ipende da come 
lo  vog l iamo ch iamare, la  cu i  fama e 
notor ie tà  de l l ’epoca è  ch ia ramente 
asc r i t ta  ne l l ’ in tag l io  de l  legno de l 
suo nome. Spunto che fa  aumentare 
i l  mis te ro  e  la  cur ios i tà  su  d i  una 
f igura  tota lmente  a  no i  ignota  ma 
i l  cu i  d i r i t to  a l la  f i rma de l l ’opera 
e  l ’essere  s ta to  presce l to  t ra  mol t i 
a l la  lavoraz ione de l la  Malates t iana, 
ce  ne  fa  in tu i re  so lo  in  min ima par te 
l ’ impor tanza.
l’autore  e  la  data  sono ch iaramente 
inc i s i  su l la  corn ice  super io re  de l -
lo  s tesso  manufat to : 1454 Adi  15 
dAGoSTo XPoFARvS de SCo iHoe 
iPS iXedo F.
la  por ta  de l  fa legname Cr i s to fo-
ro  da San Giovanni  in  Pers i ce to  è 
un’opera  che per  sontuos i tà  e  r i c -
chezza  ben s i  confà  a l la  magni f i -
cenza de l  por ta le  e  a l  luogo a  cu i 
essa  in t roduce, rappresentando in 
sé  un sagg io  d ’ impor tanza impre-
sc ind ib i le  su l le  fo rmidab i l i  ab i l i tà 
ragg iunte  da l le  maest ranze  padane 

d ’area  lombarda e  fe r ra rese.
le  due ante  d i  legno d i  noce  ven-
gono spar t i te  r igorosamente  in  qua-
rantot to  p icco l i  r iquadr i , su l l ’e labo-
raz ione d i  temat iche  ornamenta l i 
e  decorat ive  ta rdogot iche : roset te, 
mot iv i  e l i co ida l i  e  i  quat t ro  s temmi 
malates t ian i  ( la  grata , la  scacch ie ra , 
le  t re  tes te  e  la  rosa) , a  cu i  manca 
l ’e le fante  g ià  presente  ne l  t impano 
de l  por ta le  che  sovras ta  l ’ ingresso. 
i  mot iv i  in tag l ia t i  s i  p resentano va-
r iamente  accostat i  ma con ta l i  par-
t i co la r i  raggruppament i  e  r ipet i z ion i 
in  grado d i  evocare  i l  mot ivo  de l la 
scacch ie ra  de l -
le  a rmi  mala-
tes t iane. la 
r ig ida  gr ig l ia 
rego lare  v ie -
ne  de l imi tata 
da una corn ice 
che ne  contor-
na tut to  i l  pe-
r imet ro  es te r-
no, secondo un 
d isegno ta le  da 
fa re  ipot i zzare 
a l l ’o r ig ine  non 
la  presenza d i 
due ante  d i s t in-
te  ma que l la  d i 
un so lo  e  un ico, 
g rande bat ten-
te, come ne era  cer tamente  conv in-
to  i l  dazz i , uno de i  p r inc ipa l i  s tu-
d ios i  su l la  Malates t iana. la  por ta , 
in  rea l tà , r i su l ta  essere  cos ì  com’é 
conforme a l l ’o r ig ina le. le  un iche 
perd i te  che  vengono segna late, in 
segu i to  a l l ’usura  de l  tempo, sono 
re la t i ve  a l la  se r ra tura  e  una par te 
de i  fe r r i  o r ig ina l i , o l t re  a  una de-
coraz ione presente  ne l la  fasc ia  p iù 
a l ta ; mol to  probabi lmente  s i  par la 
d i  due fes ton i  de i  qua l i  è  poss ib i le 
in t ravvedere  ancora  l ’ombra, in  a l -
cune fotograf ie  pubbl i cate  da Cor-
rado R icc i  ne l  1924 e  tut tav ia  g ià 
mancant i  ne l  r i l i evo  set tecentesco. 
la  presenza, ne l l ’ ins ieme de l la  por-
ta , d i  una r ig ida  gr ig l ia  geometr i ca 
e  d i  suggest iv i  in tag l i  got i c i  che  ne 
fanno da cont ra l ta re, è   s in tomat ica 
d i  un momento s tor i co  d i  t rapasso, 
t ra  un nuovo gusto  che pred i l ige  i l 
r igore  e  la  rego lar i tà  geometr i ca , e 
la  t rad iz ione decorat iva  d i  un ta r-

dogot ico  che fa  de l l ’espress iv i tà  i l 
p ropr io   carat te re. Ma anche c r i s i  d i 
un  model lo  medioeva le  che  cedeva 
i r r imediab i lmente  i l  passo a l  nuovo 
mondo, a l  nuovo gusto  r inasc imen-
ta le.
un par t i co la re  mol to  impor tante  a 
cu i  va  data  doverosa  sot to l ineatu-
ra , cons i s te  ne l l ’un ic i tà  s t raord ina-
r ia  de l  manufat to. S i  t ra t ta , in fa t t i , 
d i  una de l le  poch iss ime por te  per 
in te rno in tag l ia te  r imaste, ancora 
ben conservate  da l  Quat t rocento  ad 
ogg i . in f i ss i  ancora  p iù  ra r i , perché 
ben pres to  sopp iantat i  da  que l l i  in -

ta rs ia t i , la  cu i  nov i tà  s i  d i f fuse  ra-
p idamente  da F i renze  verso  la  metà 
de l  seco lo. A l t ro  par t i co la re  d i  non 
poco conto, che  la  rende s ingo lare 
ne l  suo genere, è  l ’a t t r ibuz ione e  la 
dataz ione d i  in tag l io  cos ì  p rec i se  da 
g iungere  a  scand i re  non so lo  l ’anno, 
ma anche i l  mese  e  i l  g io rno so lenne 
e  fes toso per  la  c i t tà , che  ce lebrava 
at torno a  que l  per iodo un’ impor tan-
te  “ f ie ra  d ’agosto”: g iorno proba-
b i lmente, sce l to  non casua lmente, 
per  la  fes t i v i tà  re l ig iosa  de l l ’Assun-
ta . At to  se  non d i  p ia  devoz ione, a l -
meno d i  buon ausp ic io  per  le  sor t i 
fu ture  de l la  b ib l io teca .
Su l la  v i ta  e  su l le  opere  d i  Cr i s to-
foro  da San Giovanni  in  Pers i ce to 
ben poco s i  conosce  a l  d i  fuor i  d i 
que l l ’ab i le  manufat to  l igneo, com-
miss ionatog l i  da  domenico  Malate-
s ta  Nove l lo  per  l ’ ingresso  a l la  “sua” 
b ib l io teca . Qua lche t racc ia  in  p iù 
la  s i  r i t rova  in  que l  d i  Cesena, non 



Rosarno (Reggio Calabria), iniz io di  gennaio. Per la raccolta del le 
arance sono presenti  c irca 3.000 immigrati  stagional i , al loggiati  in 
baracche di fortuna, senza serviz i  igienici , costrett i  a lavorare per 
25€  al  giorno. dopo i l  fer imento di due di loro con un fuci le ad 
aria compressa, scoppia una protesta violenta contro le condizioni 
disumane e i l  trattamento discr iminatorio. Per reazione cittadini di 
Rosarno bloccano la circolazione e occupano i l  municipio, mentre 
alcuni praticano una sorta di caccia al l ’afr icano con spranghe e 
tentativi  di  invest imento. Al termine degl i  scontr i , c i  sono oltre 
50 fer it i . la maggior parte dei lavoratori  migranti  v iene trasfer ita 
e le strutture nel le qual i  erano stat i  r icavati  al loggi di  fortuna, 
demolite. Con l ’al lontanamento dei migranti  è stato r iportato 
l ’«ordine», quasi che fossero loro l ’elemento di disturbo e di 
i l legal ità, dimenticando che i l  Comune di Rosarno è commissariato 
per mafia e che la maggior parte degl i  immigrati  era in possesso 
di permesso di lavoro o benefic iava di forme di protezione 
umanitar ia. 
la legal ità non è una strada a senso unico, i  lavoratori  debbono 
avere un regolare contratto e, se stranier i , i l  r i lascio dei permessi 
nei tempi previst i  dal la legge. l’ introduzione del reato di 
immigrazione clandestina aumenta la vulnerabi l i tà degl i  i r regolari 
al lo sfruttamento e l i  scoraggia dal denunciare gl i  abusi a cui sono 
sottoposti .
Amnesty r icorda che tutt i  i  migranti  hanno dir i tto ad essere 
protett i  dagl i  attacchi e dal lo sfruttamento; anche gl i  i r regolari 
hanno i  dir i tt i  umani, come quel lo di  essere messi  in grado di 
chiedere asi lo o altre forme di protezione, o di r icorrere contro un 
ordine di espulsione.

Ci Puoi troVare oGni PriMo e terzo lunedì del Mese, 
ore 21, Via raMBelli 14 - san GioVanni in PersiCeto. 

info: Gr260@aMnesty.it 

s i M o n e t ta  C o r r a d i n i

ROSARNO: QUALe LeGALItà?
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molte  in  ver i tà . in  propos i to  sc r i ve 
Car lo  Gr ig ion i : “ i  document i  tacc io-
no anche in torno a  que l  Cr i s to foro 
da S.Giovanni  in  Pers i ce to, queg l i 
che  ne l  1454 in tag l iò  la  por ta  d ’ in-
gresso  de l la  B ib l io teca . So lo  parec-
ch i  ann i  dopo i l  suo nome r i cor re 
in  una tes t imonianza de l  5  ot tobre 
1464: «presente  magis t ro  Chr i s to-
foro  f ranc i sc i  de  sancto  Johanne in 
par t i xedo» ed in  un i s t rumento, co l 
qua le  «magis te r  Chr i s to forus  quon-
dam f ranc i sc i  de  sancto  Johanne in 
par t i xedo hab i ta tor  cesene», i l  13 

apr i le  1475 acqu is tava un te r reno.” 
Mancando in te ressant i  not i z ie  d ’ar-
ch iv io, tu t to  c iò  da cu i  poss iamo 
sv i scerare  i l  suo modo d i  operare  è 
ins i to  ne l lo  s t raord inar io  manufat to 
l igneo malates t iano. in  que l la  che 
r i su l ta  essere  l ’un ica  sua opera  f ino 
ad ora  conosc iuta .
i l  fasc ino e  i l  mis te ro  verso  costu i 
aumenta , se  è  vero, come sost iene 
P ie r  G iorg io  Pas in i , che  la  casata 
de i  Malates ta  “amasse” ut i l i zzare 
queg l i  a r t i s t i  l egat i  a l  suo te r r i to r io 
(e  questo  è  s ta to  ampiamente  d imo-
s t ra to  at t raverso  un lungo e lenco d i 
maest ranze  e  lo ro  proven ienze) : c iò 
s ign i f i ca  che que l  paese  s i to  a  poch i 
ch i lometr i  da  Bo logna, San Giovan-
n i  in  Pers i ce to, fosse  in  qua lche ma-
n ie ra  anch’esso  co l legato, e  qu ind i 
conosc iuto  in  un recente  passato, 
da l la  famig l ia  de i  Malates t i . Secon-
do i l  nota io  pers i ce tano e  s tor i co 
per  pass ione Giovanni  Forn i , ta l i  ra -
d ic i  a f fondano ne l la  nost ra  p ianura 
f in  da l  X iv seco lo, quando Giovanni 

da  olegg io, che  per  l ’Arc ivescovo 
viscont i  d i  Mi lano governava Bo lo-
gna e  i  comuni  de l la  c in tura , a l la 
morte  de l  p re la to  dec i se  d i  rompere 
que l  legame co i  vi scont i  e  d i  p ro-
c lamars i  S ignore  d i  Bo logna e  te r-
r i to r i  cont igu i . Ma resos i  conto  che 
la  c reaz ione d i  una nuova S ignor ia 
e ra  per  lu i  p iù  fonte  d i  p rob lemi  che 
d i  guadagni  ne l l ’anno 1360, dec i -
se  d i  consegnare  i l  p ropr io  governo 
ne l le  mani  de l la  Santa  Sede. Cos ì 
venne nominato  a  reggerne la  cura 
i l  legato  eg id io  A lbornoz ; e  cos ì 

San Giovanni 
passò sot to  i l 
cont ro l lo  de l -
la  Ch iesa  e 
de l  Comune d i 
Bo logna, da l 
qua le  aveva 
sempre  goduto 
una cer ta  au-
tonomia sot to 
la  S ignor ia  de i 
vi scont i . Ber-
nabò viscont i , 
che  non grad ì 
a f fa t to, fece 
i m m e d i a t a -
mente  d ich ia-
ra r  nu l la  la 

cess ione e  i l l eg i t t imo i l  possesso de l 
legato. Racco l to  un grosso eserc i to 
che  fu  v in to  e  sconf i t to  da i  bo lo-
gnes i  ne l  1361, dec i se  d i  r ip iegare 
su l  conf ine  d i  Modena e  per  dod ic i 
lungh iss imi  ann i  compì  scor re r ie  su 
que i  te r r i to r i . e  propr io  a l lo ra , per 
por re  f reno a i  cont inu i  saccheggi 
da  par te  d i  que i  r imasug l i  d ’eserc i -
to  v i sconteo, fu rono e le t t i  Cap i tan i 
de l la  mi l i z ia  de l la  Ch iesa  (1362)  i l 
vescovo d i  Bo logna Amer igo Cat t i 
e  Malates ta  ungaro, i l  qua le  pre-
sce l se  come roccafor te  per  le  sue 
t ruppe propr io  Pers i ce to  che d i s tava 
so l tanto  poch i  ch i lometr i  da l  borgo 
d i  Creva lcore, ancora  tenuto  sot to 
i l  cont ro l lo  de i  vi scont i . Que l  che 
successe  dopo non ha per  la  nost ra 
d i scuss ione una grande impor tan-
za ; c i  se rv iva  so l tanto  per  co l locare 
s tor i camente  i l  p r imo de i  numeros i 
in te rvent i  de i  Malates t i  che  s i  suc-
cedet te ro  su l  nost ro  te r r i to r io. ed 
in fat t i , che  i l  nost ro  cas te l lo  fosse 
d i s locato  in  un punto  s t ra teg ica-

mente  in te ressante, lo  r i ved iamo a 
quarant ’ann i  d i  d i s tanza da l le  pr ime 
v icende d i  que l  Malates ta  ungaro.
Ancora  ogn i  d i sputa  nacque da l le 
v i cende svo l tes i  ne l la  c i t tà  d i  Bo-
logna, dove i l  g io rno 24 Febbra io 
1401 Giovanni  Bent ivog l io, occupa-
ta  la  p iazza  d i  Bo logna, s i  p roc lamò 
S ignore  de l la  c i t tà . Ma i  pers i ce ta-
n i , avuto  sentore  che Boni faz io  iX , 
anz iché  r i conoscere  Giovanni  come 
suo leg i t t imo vicar io, lo  aveva in-
vece  d ich ia rato  t i ranno ed usurpa-
tore  de l le  sue  te r re  e  non acco lsero 
un s imi l  cambiamento: r ibe l la t i s i  a l 
Bent ivog l io, d ich ia rarono fede l tà  a l 
duca d i  Mi lano ed assunsero  auto-
nomamente  la  cus tod ia  de l le  te r re  e 
de i  fo r t i l i z i , p roc lamando i l  6  feb-
bra io  1402 la  l ibera  reggenza de l 
cas te l lo. in  capo a  qua lche set t ima-
na (31 marzo 1402) , G iovanni  Ben-
t i vog l io  fece  cava lcare  a l la  vo l ta  de l 
cas te l lo  tut to  quanto l ’eserc i to  co i 
suo i  Cap i tan i : S forza  da Cot igno la , 
G iacomo da Car rara  e  lance l lo t to 
Beccar ia  con la  Compagnia  de l la 
Rosa. A f rontegg iar l i  accorsero  le 
t ruppe a i  se rv i z i  de l  duca d i  Mi lano, 
presso  i l  qua le  i  pers i ce tan i  ch ie-
sero  protez ione: A lber igo da Bar-
b iano, Pandol fo  Malates ta  e  Fac ino 
Cane con buon numero d i  so ldat i . 
A  segu i to  d i  ta le  bat tag l ia , ne l la 
qua le  s i  d i s t inse  i l  Malates ta  e  i l 
cas te l lo  d i  Pers i ce to  r imase inespu-
gnato, s i  d iede l ’avv io  a l la  reggenza 
de l la  famig l ia  romagnola  su l l ’agro 
pers i ce tano. Furono ann i  t ravag l ia t i 
e  d i  a l te rne  d i spute  con Bo logna e 
lo  S tato  Pont i f i c io, ma a i  pers i ce-
tan i  i l  Malates ta  aveva concesso le 
p iù  ampie  l iber tà  e  i l  mig l io re  de i 
govern i , tanto  che in t i to la rono, in 
suo onore, la  por ta  de l  cas te l lo  che 
por tava i l  nome d i  por ta  “d i  sopra” 
o  “d i  Bo logna”: Por ta  R iminese.
Ma i l  18 ot tobre  1412 g l i  event i 
p rec ip i ta rono e  i  Malates ta  fu rono 
cacc ia t i  da  Pers i ce to.

da l la  tes i  d i  laurea in  S tor ia  de l l ’a r-
te  medioeva le : “Cr i s to foro  da San 
Giovanni  in  Pers i ce to  a l la  B ib l io teca 
Malates t iana”, un ivers i tà  d i  Bo lo-
gna, Faco l tà  d i  let te re  e  f i losof ia , 
Corso  d i  laurea in  dams, anno acca-
demico 2006-2007.



l’Ammin is t raz ione  comunale  s ta  de f inendo la  nuova 
immagine  gra f i ca  de l  Comune d i  San Giovann i  in 
Pers i ce to. Per  fa re  ques to  s i  è  dec i so  d i  raccog l ie re 
anche idee  e  p roposte  c reat i ve  de i  c i t tad in i  pers i -
ce tan i  e  non, a t t raverso  i l  concorso  “ i  love  Sang io” 
(“ io  amo San Giovann i  in  Pers i ce to”)  che  ha  l ’ob ie t -
t i vo  d i  raccog l ie re  e laborat i  g ra f i c i , fo togra f i c i  e  d i 
tes to  che  desc r i vano i l  paese  d i  San Giovann i  in  Per-
s i ce to  e  i  suo i  d in torn i . 

Premio:  €  1 .000. 

scadenza: ore 13 del  30 marzo 2010. 

regolamento completo su 
www.comunepersiceto. i t / i lovesangio 

PARteCIPA 
AL CONCORSO 

"I  LOVe 
SANGIO”
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T utta quel la  neve in  una notte 
so la  non l ’ immaginava nes-
suno. Tutta quel la  neve i l  20 

d icembre scorso ad accompagnare 
Mons. enr ico Sazz in i , i l  g iorno del 
suo funera le, non se l ’aspettava 
nessuno. Tutta quel la  neve che, sen-
za ch iedere permess i , ar r iva e  impo-
ne d i  modi f icare i  tempi , d i  r ipen-
sare g l i  spostament i , d i  cambiare i 
programmi. Come la  malat t ia . Con 
la  s tessa maleducata es igenza del la 
malat t ia . Con la  s tessa ingombrante 
presenza del la  malat t ia . Ma la  neve 
sc iogl ie  a l  so le. la malat t ia  no. Re-
sta, invade e s i  fa  sempre p iù pa-
drona. Fa bott ino d i  v i ta  e, mentre 
depreda la  v i ta  d i  ch i  è  in  suo po-
tere, saccheggia i  r i cord i  d i  ch i  s ta 
intorno. e ’  i l  s i lenz io de l la  morte a 
lasc iar  spaz io a l  r i cordo. e ’  la  pace 
del la  morte a far  guardare o l t re  i l 
tempo del la  malat t ia . e ’  la  pace d i 
un c imitero d i  co l l ina a concedere 
ora tempo a i  r i cord i .
Hanno un nuovo respi ro le  immagi-
n i  d i  un anz iano tornato bambino, 
quel le  d i  un c inquantes imo di  sacer-
doz io festeggiato da tant i  intorno, 
ma poco dal  protagonista, quel le  d i 
una mente luc ida ormai  so lo a t rat-
t i . Non p iù appartenent i  a l  presente, 
non p iù unica d imens ione d i  una v i ta 
che sof f re, quel le  immagin i  d iventa-
no passaggio, fase d i  quel la  v i ta , d i 
cu i  d iventa p iù sempl ice e  leggero 
raccontare.
don enr ico è  s tato parroco del la 
Parrocchia d i  San Giovanni  Batt i s ta . 
Per  37 anni  ha guidato quel la  par-
rocchia in  cu i , come spiegava, « i l 
santo s i  festeggia per  t radiz ione i l 
24 g iugno come patrono, ma in  re-

MONS. SAzzINI: GUAI ALLA StUPIdItà!
RiCoRdi  TRA il  SeRio e  i l  FACeTo iN oMAGGio 

A uN GRANde PARRoCo

s a r a  aC C o r s i

al tà  la  festa uf f ic ia le  è  i l  29 agosto 
perchè la  Chiesa è dedicata a San 
Giovanni  Batt i s ta  decol lato». de-
col lato?! Quanto abbiamo r iso t ra  i 
banchi  de l le  aule  d i  catechismo per 
questa paro la creduta un er rore, per 
questa paro la che in  noi  b imbett i 

d i  8  anni  poteva esser  so lo detta d i 
un aereo, a l  p iù  d i  un e l icot tero, ma 
certo non d i  un santo! Cos ì  come 
successe con i l  “f ig l io  prodig io”, 
perché so lo cos ì , come sbagl io, po-
tevamo t radurre  quel  prodigo del la 
parabola che don enr ico aveva ap-
pena sp iegato, so lo questo era i l 
senso per  noi  in f luenzat i  da i  brav i 
bambin i  prodig io d i  Sandra Mi lo pr i -
ma e d i  Mike Bongiorno poi .
Potrebbe sembrare che capiss imo 
ben poco del le  sp iegaz ioni  d i  don 

enr ico, in  rea l tà  non stavano cos ì  le 
cose. don enr ico sapeva sp iegare e 
far  capi re, con i l  suo st i le, con quel 
suo st i le  e legante senza r icercatez-
ze, sempl ice senza stupid i tà , con un 
a l to r i spetto per  la  testa de l  suo in-
ter locutore. 
dai  bambin i  agl i  adul t i , in fat t i , le 
sue paro le  restavano le  s tesse, non 
in  un ch iuso o asett ico “capi rà  ch i 
capi rà”, ma in  un p iù sagace ed 
evangel ico “chi  ha orecchi  per  inten-
dere intenda”, in  un p iù s t imolante 
“avete tut t i  la  testa per  capi re  cosa 
sto d icendo”. Certo non sempre era 
co l to questo st imolo dai  bambin i  a 
Messa, t ra  ch i  ancora dormiva su l la 
panca e ch i  ancora era con la  testa 
ne l  v ivo de l la  puntata de l  car tone 
domenica le  mattut ino lasc iata in 
sospeso! Ma s i  sa che cer t i  mister i 
s i  capiscono con g l i  anni . . .
Come i l  mistero d i  cer te  ar rabbiatu-
re  d i  don enr ico, rar iss ime ma s igni -
f i cat ive. C’era so lo una condiz ione 
che modi f icava i l  suo tono d i  voce 
pacato, quel  suo par lare  dai  toni 
l inear i  aveva un nemico: la  s tupi -
d i tà . don enr ico non ammetteva la 
s tupid i tà . Nul la  a  che vedere con 
l ’ ignoranza o la  sempl ic i tà  menta le, 
quel lo  che don enr ico d ich iarava nei 
fat t i  d i  non to l lerare era l ’ imbec i l -
l i tà , quel l ’esser  s tupid i  causato da 
un sottout i l i zzo d i  testa, quel  fare 
de l le  s tupidaggin i  che, se  g ià  g l i  e ra 
poco to l lerabi le  in  ragazz in i  de l le 
e lementar i , f igurars i  con quel l i  d i 
pr ima media che s i  preparavano a l la 
Cres ima! i l  r i sparmio energet ico d i 
cerve l lo  era davvero la  s i tuaz ione 
capace non so lo d i  incr inarg l i  i l  tono 
d i  voce, ma anche d i  indur lo  a emet-



Nei  p ross imi  mes i  i l  C i r co lo  Arc i  Akkatà  d ivente rà  s i cu-
ramente  un impor tante  punto  d i  r i fe r imento  mus ica le  per 
i l  te r r i to r io  pers i ce tano. la  co l laboraz ione  con l ’es t ragon 
d i  Bo logna, famoso in  tu t ta  i ta l ia  per  i  concer t i  e  le  a t -
t i v i tà  d i  book ing e  p romoz ione ad  ess i  l egate, por te rà 
su l l ’ in t imo pa lco  de l  c i r co lo  a l cun i  a r t i s t i  cu l t  de l  so t to-
bosco  mus ica le  ( Joycut , d iva  Scar le t , Camer in i . . . ) . A  que-
s te  s i  a l te rneranno po i  t re  se ra te  ded icate  a l  Concorso 
mus ica le  per  band emergent i  “Fat to re  H”, in  cu i  s i  s f ide-
ranno nove  grupp i  se lez ionat i  t ra  i  mol t i  i s c r i t t i  da  tu t ta 
i ta l ia . i  t re  f ina l i s t i  d iv ideranno i l  pa lco  ancora  una vo l ta 
a  Maggio, in  un  evento  a l l ’aper to, dove  ver rà  dec re ta to  i l 
v inc i to re  che  av rà  po i  la  poss ib i l i tà  d i  apr i re  i l  concer to 
d i  un  a r t i s ta  d i  fama naz iona le  durante  l ’es t ragon Sum-
mer  Fes t  2010; un  evento  che  a t t i ra  mig l ia ia  d i  persone 
a l  Parco  Nord  d i  Bo logna t ra  Agosto  e  Set tembre. 

Per essere sempre informati  sul le  novità 
e le  date dei  concert i  basta col legarsi  a : 
www.myspace.com/c i r co loarc iakkata , 
ch i ssà  che  non c i  s iano ancora  de l le  sorprese…

fAttORe H
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tere  un g iudiz io, verso ch iunque, dai 
ben pochi  appel l i , cosa per  lu i  assa i 
rara.
Non capiva propr io  come s i  potesse 
non usare la  testa, come s i  potesse 
fare qualcosa capace d i  decretare 
l ’asso luta assenza d i  un ragiona-
mento. e  lo  s i  vedeva, per  esempio, 
in  quel le  occas ioni  in  cu i  a lcuni 
catechis t i  d isperat i  lo  andavano a 
ch iamare con la  speranza d i  spaven-
tare e  soprattut to metter  un po’  a 
tacere una c lasse d i  bambin i  ur lant i . 
i l  suo tono pacato sp iegava i l  sem-
pl ice  concetto de l  “perdete tempo 
voi  e  lo  fate  perdere anche a noi” e 
in  quel  suo guardare la  c lasse pr ima 
d i  usc i re  non serv iva a lcuno sguardo 
minacc ioso, bastava i l  ben p iù d isar-
mante ques i to “Poss ib i le  che non lo 
capiate da so l i  e  s ia  dovuto veni r  io 
a  d i rve lo?”.  
i l  “dover  veni re”, i l  “dover  anda-
re”, i l  “dover  fare” erano, per  don 
enr ico, concett i  t roppo. . . c i t tadin i! 
la sua anima montanara d i  f ronte 
a impegni , r iun ioni , incontr i  sent i -
va i l  peso d i  una soc ia l i tà  cost r i t t i -
va, soprattut to se r ich iedevano una 
complessa organizzaz ione. e  tut to 
i l  suo compiac imento a l  sapere che 
qualcun a l t ro s i  era occupato degl i 
aspett i  organizzat iv i  lo  espr imeva in 
quel  suo “Bene” dal la  “e a l lungata” 
con cu i  accompagnava quel  “respi -
ro d i  so l l ievo” generato dal l ’esser 
cer to d i  aver  un pens iero in  meno. 
e  come non pensare a i  tant i  pranz i 
parrocchia l i , a l la  Pesca organizzata 
per  la  v is i ta  de l la  Madonna del  Pog-
gio, a i  campi  scuola de i  ragazz i , a 

quei  suoi  “Bene” con cu i  scandiva i 
resocont i  d i  quanto era s tato fat to 
e  a quei  suoi  “Molto bene” con cu i 
metteva la  sua f i rma d’approvaz ione 
a l  resoconto f in i to.
Se la  v i ta  d i  una Parrocchia come San 
Giovanni  g l i  ha ch iesto davvero tan-
te  f i rme uf f ic ia l i  e  tante importan-
t i  dec is ioni , ne l la  v i ta  parrocchia le 
uf f ic iosa era raro che d isapprovasse 
qualcosa o che avesse inspiegabi l i 
e  inappel lab i l i  “no”. Sempre con 
l ’a l le r ta  ant i -s tupid i tà , don enr ico 
amava l ’equi l ibr io, amava, da uomo 
di  cu l tura qual  era, i l  g iusto mezzo, 
e  se in iz iat ive, proposte, r i ch ieste 
mantenevano un g iusto equi l ibr io  e, 
soprattut to, s i  muovevano equamen-
te t ra  vecchio e  nuovo, t radiz ione e 
r ivo luz ione, s i  poteva star  cer t i  d i 
avere l iber tà d’az ione. Amante de l 
g iusto mezzo, don enr ico non era 
cer to uomo dagl i  s lanc i  d i  entus ia-
smo, ma propr io  in  forza d i  quel l ’a l to 
r i spetto de l la  testa a l t ru i , la  l iber tà 
d’az ione che lasc iava era la  prova 
inequivocabi le  de l la  sua f iduc ia .
A d i r  la  ver i tà , qualcuno ha potuto 
godere anche d i  un’ancor  p iù ine-
quivocabi le  prova d i  s t ima e f iduc ia : 
i l  vassoio d i  dolc i  con cu i  don en-
r ico sanc iva la  f ine d i  una g iorna-
ta d i  campo scuola ne l la  sua amata 
montagna. Mess i  a  let to i  ragazz i , 
quando i  catechis t i  s i  r iun ivano per 
fare  i l  punto del la  g iornata success i -
va, don enr ico sosteneva l ’ impegno 
dei  suoi  catechis t i  a  base d i  ca lor i -
co-energ i t iche fet te  d i  tor te  o dolc i 
var i  che comprava nel la  past iccer ia 
p iù v ic ina.

e se non mancava la  f iduc ia , non 
mancava neanche la  condiv is ione! 
Perché se l ’esempio è a l la  base d i 
ogni  coerente e  autent ica tecni -
ca educat iva, cer to la  festos i tà  de l 
Banchetto eucar is t ico don enr i -
co l ’ha sempre predicata ne i  fat t i . 
Come onorava ch i  usava la  propr ia 
testa a l  megl io, non les inava g l i 
onor i  a  quant i  anche a i  forne l l i  rag-
g iungevano ott imi  r i su l tat i!  e  i  suoi 
“Bene” r i suonavano nel la  p icco la 
cuc inetta mentre Suor  Giac inta pre-
parava i  suoi  ragù e ch i  l ’a iutava in 
cuc ina faceva assaggiare a don en-
r ico creme per  tor te  in  preparaz ione 
o fet te  de i  sa lumi  con cu i  s i  sareb-
bero r iempite  le  c rescent ine!
un uomo di  e levata cu l tura, tanto 
da esser  “ incar icato Regionale  de i 
Beni  ecc les iast ic i” , un parrocco im-
pegnato nel  dar  lust ro a l la  propr ia 
parrocchia, d i  cu i  ha promosso i l 
restauro, in  cu i  ha sempre saputo 
scegl iere  persone capac i  d i  a iutar lo 
af f inchè le  ce lebraz ioni  avessero mi-
n is t r i  e  fossero animate dal  coro, un 
c i t tadino capace d i  d ia logare con le 
i s t i tuz ioni , tanto da aver  sostenuto 
important i  co l laboraz ioni  t ra  Parroc-
ch ia e  Comune, come i l  museo d’Ar-
te  Sacra o i l  Centro anz iani  o  l ’As i lo 
infant i le, un f rate l lo  g iov ia le  capace 
d i  dare spaz io a cappel lan i  e  a  tant i 
a l t r i  sacerdot i  ospi t i  in  Canonica. un 
montanaro che a Pers iceto ha porta-
to i l  suo sembrare uomo dis tante e 
sch ivo, che in  rea l tà  r ive lava l ’esser 
uomo di  equi l ibrate pos iz ioni  e  in-
te l l igente lungimiranza. Buona vi ta 
d i  luce, don enr ico!



l’as t ronomia  è  que l la  d i sc ip l ina  sc ient i f i ca  che  osserva  e  s tud ia 
i l  c ie lo, g l i  as t r i , i  fenomeni  ce les t i , l ’un ive rso. l’as t ronomia 
ha  or ig in i  ant i ch i ss ime, s in  da l  secondo mi l lenn io  avant i 
Cr i s to  in  C ina  e  Mesopotamia  s i  osservavano le  s te l le  con lo 
scopo d i  p revedere  i  fenomeni  ce les t i  ed  assegnare  a  quest i 
de i  s ign i f i ca t i  as t ro log ic i . 
P r ima d i  Ga l i l eo  l ’as t ronomia  non poteva  essere  cons iderata 
sc ienza , faceva  par te  de l lo  s tud io  d i  a l ch imis t i  ed  e ra  ogget to 
d i  specu laz ion i  f i loso f i che. dopo Ga l i l eo  venne p ian  p iano 
r i va lu ta ta  assumendo sempre  p iù  i  connotat i  d i  una sc ienza . 
F ino  a l l ’ in i z io  de l  seco lo  scorso  l ’as t ronomia  s i  r iduceva  a l le 
conoscenze  de l  S i s tema So la re  e  de l le  s te l le  de l la  via  lat tea , 
la  nos t ra  ga lass ia . ogg i  l ’un ive rso  s i  è  r i ve la to  in f in i tamente 
p iù  g rande e  complesso  e  la  sc ienza  as t ronomica  s i  è 
dovuta  spec ia l i zzare. Sono nate  cos ì   va r ie  b ranche come 
l ’as t romet r ia , la  rad ioas t ronomia  e  l ’as t ro f i s i ca . l’as t romet r ia 
è  i l  se t to re  che  s i  occupa de l le  misuraz ion i , de l le  pos i z ion i , 
de l le  d i s tanze  e  de i  mov iment i  de l le  s te l le  e  d i  a l t r i  co rp i 
ce les t i . la  rad ioas t ronomia  è  lo  s tud io  de i  fenomeni  ce les t i 
a t t raverso  la  misura  de l le  ca ra t te r i s t i che  onde rad io  emesse 
da  process i  f i s i c i  che  avvengono ne l lo  spaz io.  l’as t ro f i s i ca 
s tud ia  le  ca ra t te r i s t i che  f i s i che  e  ch imiche  de i  corp i  ce les t i , 
ques ta  b ranca  de l l ’as t ronomia  non può presc indere  da l le 
conoscenze  de l la  f i s i ca  subatomica  e  de l la  meccan ica 
quant i s t i ca ; par te  p ropr io  da l  p resupposto  che  ne l le  p r ime 
fas i  d i  v i ta  de l l ’un ive rso, sub i to  dopo i l  b ig -bang, lo  s tud io 
de l le  par t i ce l le  e lementar i  è  fondamenta le  per  comprenderne 
l ’evo luz ione. le  recent i  teor ie  su l la  fo rmaz ione  de l l ’un ive rso, 
in fa t t i , ce rcano d i  sp iegare  a t t raverso  le  s tesse  legg i  i 
compor tament i  de l le  par t i ce l le  in f in i tamente  p icco le  e  que l l i 
d i  enormi  s i s temi  come le  ga lass ie.

G i l B e rto  f o r n i

dal GruPPo asTrofili  PersiceTaNi

COSA StUdIA 
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BeNtORNAtA dROGHeRIA VANCINI!

t e r e s a  C a l z at i

Q uand’ero bambina avevo una 
bic ic let ta rossa che mio pa-
dre mi  aveva recuperato da 

non so quale mercato del l ’usato. 
Con la  mia b ic ic let ta, soprattutto in 
estate, eseguivo le  commiss ioni  per 
la  nonna. dovevo portare a l  “padro-
ne” sporte d i  verdura e d i  f rutta, r i -
t i rare dal  fornaio i l  sacco del  pane, 
dal  casei f ic io  prendevo burro, r icot-
ta e grana.
i l  g iovedì  andavo dal  macel la io a 
prendere i l  “doppione” per  i l  brodo 
e i l  magro per  le  polpette. esegui-
vo volent ier i  quei  compit i  perché 
mi  facevano sent i re  grande, ma più 
d i  tutto ero fe l ice quando la nonna 
mi  mandava a l la  drogher ia vancin i . 
C’era sempre un mot ivo per  andare 
da vancin i : la  misce la d i  vecchina, 
orzo e c icor ia  per  i l  caf fe lat te del 
matt ino, un po’  d i  caf fè  buono da 
of f r i re  a i  parent i  in  v is i ta , i l  neces-
sar io per  i  panoni     d i  Natale, la 
corda per  legare la  pancetta, l ’” in-
ferno” per  t ingere un abi to st into 
e r iadattar lo per  un a l t ro bambino 
di  casa. i  vancin i  avevano davvero 
d i  tutto e spesso i  c l ient i  non chie-
devano di ret tamente un prodotto, 
esponevano i l  problema e loro spa-
r ivano per  un po’  nel  ret robottega 
per  poi  r icompar i re  con in mano la 
so luz ione.
i l  negozio era bel lo  g ià dal  port ico. 
la madonnina sul la  colonna, la  ten-
da per  i l  so le, i  tavol in i  e  le  sedie in 
fer ro per  g l i  avventor i  de l la  l iquore-
r ia . A quel  tempo le  botteghe erano 
aperte anche di  domenica matt ina 
e le  s ignore, tornando da messa, 
entravano in drogher ia per  le  loro 
spese. Gl i  uomini , vest i t i  a  festa, s i 
at tardavano a conversare attorno a l 
banco in fondo, dove s i  serv ivano 
v ino e l iquor i .

Ma quel  che p iù t i  prendeva era 
l ’ondata d i  profumi che t i  veniva 
incontro non appena varcav i  la  so-
gl ia  del  negozio: una misce la inten-
sa d i  f ragranze t i  assal iva le  nar ic i .
Spez ie, o l i , res ine e cera, vanig l ia , 
l iquor i  e  caf fè  t i  venivano incontro 
inebr iandot i  e  non sarest i  p iù usc i ta 
da l ì . Sugl i  scaf fa l i  s tavano a l l ineate 
le  scatole dei  prodott i , vecchie cas-
se d i  legno dai  profumi mister ios i  e 
colonia l i , f i le  d i  baratto-
l i  in  vetro col  coperchio 
d i  lat ta facevano mostra 
d i  ment ine, caramel le 
d i  mela, d i  menta, dei 
mit ic i  “burdigoni” d i  l i -
quer iz ia . era un mondo 
sempl ice quel lo a caval-
lo  degl i  anni  ’50 e ’60, 
un mondo in cui  c i  s i  ac-
contentava di  poco, non 
c ’era p iù la  fame del la 
guerra ed ogni  tanto c i 
s i  concedeva qualcosa d i 
buono. io mi  accontenta-
vo d i  una caramel la  ogni 
tanto, d i  d iec i  l i re  d i  “burdigoni” o 
d i  una c ioccolat ina nel la  ca lza del la 
befana.
i  vancin i  serv ivano sempre gent i l i 
e  profess ional i , senza la  spavalde-
r ia  d i  molt i  commerc iant i  de l  tem-
po ma pront i  a  r i so lvere ogni  tuo 
problema in un tempo in cui , graz ie 
a dio, non s i  buttava nul la . Potev i 
sent i re  d ia loghi  f ra  s ignore del  t ipo: 
”Ho questa macchia che non va v ia, 
quest ’a l t ra che non so come fare, 
dovre i  andare a chiedere dai  vanci-
n i , se non hanno qualcosa loro non 
ce l ’ha nessuno”.
Col  tempo, s i  sa, tutto cambia e 
quando i  vancin i  hanno cessato l ’at-
t iv i tà  i l  negozio è caduto in d isgra-
z ia, la  gest ione che è seguita non 

ha saputo portare avant i  i l  negozio 
in modo analogo e nel  f rat tempo i 
supermercat i  s i  erano att rezzat i  per 
avere d i  tutto. Passando dal  port ico, 
quel  che s i  respi rava era che l ì  den-
t ro mancava soprattutto l ’amore per 
quel la  profess ione. ora tuttav ia è 
arr ivata una novi tà. Qualcuno del la 
famigl ia  ha voluto  r i svegl iare l ’an-
t ico splendore del la  drogher ia van-
c in i  e  non s i  può che esserne fe l ic i 

perché, s i  sa, anche un negozio fa 
la  stor ia  d i  un paese. Sugl i  scaf fa l i 
r imess i  a  nuovo sono r iapparse le 
scatole d i  legno dal  sapore colonia-
le  e i  vas i  d i  vetro dal  coperchio d i 
lat ta. Passare d i  l ì  e  r i t rovare luc i  e 
ca lore a l  posto del le  vetr ine spogl ie 
t i  dà g io ia e credo s ia  stata, quel la 
dei  nuovi  gestor i , una sce l ta inte l -
l igente. oggi  sono cambiate molte 
cose, nel la  v i ta  e nel  commerc io; 
c iononostante, i l  sapore d i  un tem-
po e la  cont inui tà col  passato son 
certa r ievocherà in molt i  pers icetani 
i l  r i cordo di  un tempo in cui  anche 
andare a far  spesa era p iù umano di 
oggi . in  bocca a l  lupo, quindi , a l la 
nuova gest ione e… bentornata dro-
gher ia vancin i!
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Q uesto racconto  lo  ded ico  a 
luc iano Cot t i , scomparso 
ne l  lug l io  scorso. e ra  i l  no-

s t ro  P res idente  ed  e ra , soprat tu t to, 
un  grande cos t ru t to re  d i  ca r r i . Ne 
sono cer to, quando sarò  in  cant ie -
re  ques t ’anno penserò  che, da  un 
momento  a l l ’a l t ro, possa , a lmeno 
i l  suo  R icordo, ent ra re  da l la  por ta 
de l  capannone per  d i rmi  come “r i -
ves t i re”  in  legno que l  mov imento.

ed iz ione  de l  2009. “ i l  ca r ro  può 
in i z ia re  lo  Sp i l lo” , qu ind i  anche 
questo  racconto  non fa rà  eccez io-
ne : in i z iamo da l ì… da l lo  Sp i l lo. 
G l i  sp i l l i  sono in i z ia t i  e  sono in 

g i ro  per  i l  paese. ogn i  tanto  “ta-
g l io” per  a r r i va re  t rasversa lmente 
su l  corso… per  vedere  la  pos i z ione 
de l  ca r ro… per  non ar r i va re  ta rd i  
a l la  “prova  genera le”…perché , s i 
sa , quando s i  “svo l ta” da l la  Por ta 
d i  Sot to, e  t i  in f i l i  ne l  “bude l lo” 
d i  Corso  i ta l ia , è  come essere  g ià 
in  P iazza : non es i s tono p iù  i  ca r r i 

IL  dAVANtI, IL  deNtRO 
e IL dIetRO deLLO SPILLO: 

RACCoNTo di  uN’eMozioNe TuTTA PeRSiCeTANA

M au r o  r i s i

che  ha i  davant i… i  lo ro  15 minut i 
d i  ce lebr i tà  (d i rebbe qua lcuno…) 
passano ta lmente  ve loc i  che  t i  t rov i 
l ì  con  i l  ca r ro  g ià  r i f l esso  su l  ve t ro 
de l  Cent ra le. 
i l  Carneva le  d i  San Giovann i  non 
è  necessar iamente  “ fa re  teat ro  in 
P iazza”, ma i l  ca r ro  a l  cent ro  de l la 
nos t ra  P iazza , que l lo  s ì , ha  a  che 
fa re  con lo  spaz io  teat ra le, o  me-
g l io  con l ’Arch i te t tu ra  (e f f imera ) 
che  va  in  scena ne l  teat ro. la  Ch ie-
sa , con i l  suo  dopp io  ord ine, mi  r i -
corda  da  sempre  la  “Scena F i ssa” 
a  due  l i ve l l i  de i  Teat r i  Romani : ma 
ne l la  cavea  de l la  nos t ra  P iazza , su l 
p roscen io  d i  f ronte  ag l i  spet ta tor i 

de l la  t r ibuna, po-
n iamo un’a l t ra  sce-
na , que l la  e f f imera 
de l  ca r ro, quas i  un 
“teat ro  ne l  teat ro”, 
un  “a l t ro  a r t i f i c io” 
per  fa r  rec i ta re  una 
par te  d ive rsa , ca r ro 
per  ca r ro, a  no i  per-
s i ce tan i , su l  p rosce-
n io  d i  que l la  P iazza 
che  è  i l  cent ro  de l la 
nos t ra  Comuni tà .
A lcun i  de l la  Soc ie tà 
hanno g ià  o l t repas-
sato  la  corda  a l l ’ im-
bocco  de l la  P iazza , 

per  d i spors i  a i  marg in i  de l la  t r ibu-
na ,  que l la  “ l inea” che  t i  fa  cap i re 
che  non puo i  invadere  e  “rubare” 
la  scena ag l i  a l t r i , ma ne l la  mente 
t i  r ipe t i  so lo  la  t racc ia  de l lo  sp i l lo 
e  vor res t i  esse re  que l la  soc ie tà  che 
ha i  davant i  in  p iazza , perché  s ta 
te rminando lo  sp i l lo  e  dopo t i  puo i 
godere  i l  co rso, but tandot i  a l le 

spa l le  la  tens ione, tanto  oramai 
ha i  fa t to  “que l lo  che  dovev i  fa re” 
e  tocca  a l le  a l t re  soc ie tà  che  avev i 
d ie t ro…
Per  ch i  p roget ta  i l  ca r ro  e  ha  avu-
to  l ’ idea  de l  sogget to  –  con le  sue 
fo rme e  i  suo i  co lo r i  ( fu tur i s t i…
avrebbe po i  r i conosc iu to  qua lcuno 
che  t i  ha  g iud icato  “venendo da 
fuor i” )  –  pre f igurandose la  ne l la 
tes ta  per  tant i  mes i , c i  sono due 
moment i  mag ic i  che  t i  fanno cap i re 
che  se i  passato  da l la  sca la  1 :20 de l 
bozzet to  a  que l la  “de l  rea le” , per-
ché  la  tua  idea  è  d iventata  “gran-
de” e  qua lcuno “te  l ’ha  cos t ru i ta” . 
Quando apr i  i l  por tone  de l  capan-
none, la  domenica  ment re  aspet t i 
d i  sa l i re  i l  ponte, quas i  fosse  un 
moderno ve la r io  d i  lamiera  che  non 
t ra t t iene  p iù  i l  so le  che, o ra , en-
t ra  ad  i l luminare  i l  “car ro  ch iuso”. 
Ma a  vedere  i l  ca r ro  e  ad  aspet -
ta re, f i e ro  de l  p ropr io  lavoro, che 
esca  da l  capannone, sono i  “so l i t i 
occh i” conosc iu t i  d i  ch i  t i  ha  se-
gu i to  f ino  in  fondo e  ha  saputo, 
con grand i  capac i tà , sa ldare  pern i , 
muovere  leve  e  fa re  g i ra re  que l lo 
che  non sa i  ancora  se  to rnerà  a 
funz ionare  in  p iazza  d i  l ì  a  poco… 
ma è  la  so l i ta  p reoccupaz ione  per 
“ la  p r ima”. e  ancora : sono le  facce 
d i  que l l i  che  hanno inco l la to  car ta , 
l imato  po l i s t i ro lo, d ip in to  grand i 
te le  d i  p las t i ca  “r i v i s i tando” un 
p i t to re  famoso perché  per t inen-
te  con i l  tema de l  ca r ro  (maga-
r i  appass ionandos i  un  po’  a  que l 
t ra t to  d i  co lo re, c redendos i  anche 
“padrone” d i  que l  t ra t to, perché  i l 
Carneva le, s i  sa , è  f inz ione…), op-
pure  tag l ia to  legno o  cuc i to  que i 
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cos tumi  che  s f i l e ranno in  p iazza  in 
una parata  che  un isce  i  g rand i  a i 
bambin i  ne l la  magia  de l lo  sp i l lo…
diet ro  a l  tuo  car ro, che  s ta  lasc ian-
do i l  p iazza le  de l la  Bora , s i  ca r i -
cano que l le  append ic i  pensate  per 
non lasc ia re  “so lo” i l  ca r ro  a l  cen-
t ro  de l lo  spet taco lo  in  p iazza ; f ino 
a  poche ore  p r ima sono se rv i te  a 
p rovare  e  r ip rovare  lo  sp i l lo, come 
fossero  g ià  pos i z ionate  in  p iazza 
anche se  so lo  con l ’ immaginaz io-
ne. Ma lo  sapp iamo, i l  Carneva le, 
per  fo r tuna, è  in  g rado d i  t i ra re 
fuor i  da  ognuno que l la  capac i tà 
d i  immaginare  che  non sapeva , 
magar i , neanche d i  avere… una 
d i  que l le  facce  conosc iu te, ancora 
s tanca  perché  abb iamo t i ra to  ta rd i 
“per  f in i re” ,  mi  v iene  incont ro  e 
mi  d i ce  che  que i  co lo r i  d ip in t i  su l le 
te le  d i  p las t i ca  l i  s t iamo lasc iando 
per  te r ra  su l la  gh ia ia  de l  p iazza le. 
Che fa re?  Non c ’è  p iù  tempo… i l 
cor teo  s i  s ta  avv iando verso  i l  pon-
te. Quando que i  co lo r i  “prende-
ranno luce” –  perché  s i  apr i ranno 
le  “qu inte  la te ra l i” de l  ca r ro  e  i l 
ve la r io  sa rà , adesso, i l  c ie lo  de l -
la  p iazza  –  vedremo se  le  nos t re 
idee  sono r imaste  “ f i s sa te” da l la 
p i t tu ra  e  a l lo ra  tu t t i  l e  pot ranno 
ammirare…
l’a l t ro  momento  magico  è  quando 
i l  ca r ro  s i  conf ronta  con la  sca la 
“urbana” de l la  P iazza : que l la  idea , 
o ra , a t t raverso  i l  g rande lavoro  d i 
co lo ro  che  hanno cos t ru i to  i l  ca r-
ro, s i  inc roc ia  con lo  sguardo de-
g l i  spet ta tor i  in  t r ibuna. A lcun i  l i 
conosc i  (e  t i  fanno un cenno d ’ in -
coragg iamento, perché  hanno co-
s t ru i to  con te  i l  ca r ro  in  cant ie re  e 
o ra  lo  vedranno con occh i  d ive rs i ) , 
a l t r i  sono d i  a l t re  soc ie tà  ( fa ranno 
i l  t i fo  per  lo ro  e  non per  te, perché 
la  spor t i v i tà  o ra  non se rve…), a l -
t r i  sguard i  non l i  conosc i , perché 
sono “d i  fuor i” e  sono que l l i  che  t i 
g iud icheranno senza  appe l lo. Que-
g l i  occh i  l i  r i vedra i  a l  P rocesso, ma 
ormai  sa rà  ta rd i  per  rec r iminare… 
Se i  l ì  su l  p iana le  de l  ca r ro  con la 
tua  leva  da  t i ra re  ben s t re t ta  in 
mano (non la  mol le res t i  ma i  per 

non fa r t i  t rovare  impreparato  quan-
do dev i  mandare  su  la  tua  sagoma 
d i  compensato) ; but t i  l ’occh io  fuor i , 
a t t raverso  i l  “ f i l t ro” de l la  re te  da 
cant ie re, e  ved i  la  p iazza  passare 
ve loce  sot to  d i  te  e  aspet t i  so lo  la 
f renata  de l  t ra t to r i s ta  che  pos iz io -
na  i l  ca r ro. durante  i l  g i ro  d i  p rova 
s i  e ra  det to  “ lo  met t iamo qu i , è  d i 
f ronte  a l la  G iur ia” . R i to rn i  con lo 
sguardo dent ro  i l  ca r ro  e  ved i  g l i 
“addet t i  a i  mov iment i” p iegat i  in 
pos i z ion i  s t rane, che  –  come le  com-
parse  in  cos tume, a l l ’ imboccatura 
de l la  p iazza , a t tendono so lo  d i 
sent i re  la  lo ro  mus ica  per  ent ra-
re  e  rec i ta re  la  par te  imparata 
quas i  a  memor ia  –  non aspet -
tano a l t ro  che  sent i re  la  f rase 
fa t id i ca  “ i l  ca r ro  può in i z ia re 
lo  Sp i l lo”… Par te  la  “macch i -
na  scen ica” e  que l lo  che  muov i 
da l l ’ in te rno, a l l ’es te rno sv i luppa 
la  sua  a l legor ia  e  tu t to  c iò  che 
è  ”nascos to  dent ro” s i  d i sve la , 
fuor i , ne l la  magia  de l lo  sp i l lo. 
Mi  ha  sempre  fa t to  fantas t i ca re 
i l  fa t to  d i  muovere  una cosa  che 
po i  genererà  l ’appar i z ione  d i 
una cosa  mol to  d ive rsa…
Avev i  paura  che  qua lcosa  non 
funz ionasse  e  tu t to  t i  sembrava 
t remendamente  d i f f i c i l e  da  fa re, 
ma ora  che  ha i  f in i to, av res t i  vo-
g l ia  d i  r i fa r lo  e  r i fa r lo  mi l l e  vo l te 
lo  Sp i l lo, perché  sa i  che, tanto, e ra 
“buona la  p r ima”…Chi  doveva  dare 
i l  segna le  lo  ha  dato  e  lo  Sp i l lo  è 
f in i to ; lo  speaker  ha  det to  “ed e ra 
i l  ca r ro  numero… che c i  ha  presen-
ta to…”. Scend i  da l  p iana le  e  ce rch i 
lo  sguardo d i  ch i  ha  v i s to  lo  sp i l lo 
“da fuor i” per  sapere  “se  tu t to  ha 
funz ionato”. Po i  sa i  che  adesso  i l 
tuo  lavoro, d i  mes i  e  mes i , te  lo  se i 
g ià  g iocato  e  sper i  che  « le  t re  tes te 
in  p iazza , facc iano la  p iazza . . .»  e 
abb iano cap i to  i l  senso  de l  nos t ro 
Carneva le.
i l  Carneva le  v iene  dopo Genna io ; 
Genna io  è  la  “por ta” che  s i  apre 
su l  Nuovo Anno ed  i l  nome s tes -
so  de l  mese  evoca  G iano, d iv in i -
tà  che  ha  la  potenza  d i  apr i re  le 
“por te  de l  tempio”. i l  ca r ro  mi  ha 

sempre  r i co rdato  “Giano b i f ronte”: 
non p iù  tes ta  sco lp i ta  ne l  marmo, 
come ne l le  ra f f iguraz ion i  de i  por-
ta l i  romanic i , ma s t ru t tu ra  monta-
ta  su  una “ra l la  g i revo le” che  in 
p iazza  t i  sve la , p r ima, una masche-
ra , sco lp i ta  ne l  po l i s t i ro lo  e, poco 
dopo, un ’a l t ra  maschera  t ras fo rma-
ta  da l lo  Sp i l lo, ne l l ’ in f in i to  g ioco 
de l l ’ambiva lenza  che  t i  most ra  una 
cosa  e  po i  i l  suo  dopp io. 
i  ca r r i  d i  Pers i ce to, durante  lo  sp i l -
lo, andrebbero  apprezzat i  e  rac -
contat i  anche  “per  le  lo ro  due  fac -

ce”, per  la  “ facc ia” che  v iene  v i s ta 
da  co lo ro  che  s tanno l ì  a  p rendere 
f reddo su i  g rad in i  de l la  ch iesa : s i 
vedono passare  davant i  i l  “ re t ro 
de l lo  sp i l lo” , la  par te  che  non s i 
può most ra re  e  non s i  può “far 
vedere” perché  se rve  a  met te re  in 
scena “ l ’az ione  buona” su l  davan-
t i  de l  ca r ro ; anche  questa  par te 
–  meno nob i le, ma ind i spensab i le 
–  è  funz iona le  a l la  par te  “buona e 
f in i ta” che  va  in  scena per  lo  spet -
taco lo  d i  f ronte  a l la  t r ibuna. 
e ’  un  po’  come la  vi ta  d i  tu t t i  i 
g io rn i : c ’è  sempre  una par te  che  c i 
p repar iamo – e  c i  ten iamo dent ro, 
perché  nessuno la  veda –  per  mo-
s t ra re  la  f inz ione  de l la  par te  p iù 
p resentab i le  d i  No i… e po i , te r-
minata  la  rec i ta  de l lo  sp i l lo  quo-
t id iano, s iamo d i  nuovo pront i  a 
cos t ru i re  i l  ca r ro  de l l ’anno dopo.
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i l Cine  Teat ro  Fan in  d i  San Gio-
vann i  in  Pers i ce to  ha  osp i ta to  lo 
scorso  2  d icembre  lo  spet taco lo 

de i  l i cede i  C lown Theat re, compa-
gn ia  d i  c lown e  mimi  fondata  ne l 
1968 e  proven iente  da  San P ie t ro-
burgo.
lo  spet taco lo  a f f ronta  i l  tema de l la 
famig l ia  con es t rema i ron ia  e  comi-
c i tà , a f f idandos i  esc lus ivamente  a l 
l inguagg io  de l  corpo. uno 
spet taco lo  d i  ques to  ca l i -
b ro, in fa t t i , non ha  asso lu-
tamente  b i sogno d i  paro le.
la  v i ta  in  famig l ia  non è  per 
n iente  fac i le. Anz i , è  anco-
ra  p iù  dura  per  una famig l ia 
russa  con quat t ro  f ig l i  a l -
legr i  e  i r requ ie t i , un  padre 
ded i to  a l l ’a l coo l  ed  una ma-
dre  in  a t tesa  de l l ’ennes imo 
f ig l io  che  r i sch ia  d i  par to r i re 
ad  ogn i  scossone famig l ia -
re. “la  Famig l ia  Semianyk i” 
a f f ronta  ogn i  g io rno g io ie  e 
do lor i , cond iv idendo le  ins ieme a l 
pubb l i co  con pro fonda comic i tà  e 
senza  b i sogno d i  paro le.
lo  spet taco lo  è  in te rpre ta to  da l la 
compagnia  russa  d i  c lown e  mimi 
l i cede i  C lown Theat re  d i  San P ie -
t roburgo. G l i  a t to r i  (o lga  e l i seeva , 
A lexander  Gusarov, Mar ina  Makha-
eva , Kasyan Ryvk in , e lena  Sadkova, 
Yu l ia  Sergeeva)  per  abb ig l iamen-
to, t rucco  e  movenze, met tono in 
scena le  ca ra t te r i s t i che  de l  c lown 
v i s to  in  ch iave  moderna assoc ia te 
a l l ’ i ron ia  de l  mimo.
Par t i co la r i tà  de l lo  spet taco lo  è  la 
rec i taz ione  a f f idata  esc lus ivamente 
a l la  ges tua l i tà  de l  corpo. Capac i tà 
n iente  a f fa t to  scontata : per  quanto 
essa  s ia  un  l inguagg io  un iversa le, 
l ’ab i l i tà  d i  ques t i  a t to r i  v iene  da 

LICedeI CLOwN tHeAtRe
LA fAMIGLIA SeMIANykI

CoMiCiTà PuRA. . . dA lASCiARe SeNzA PARole

G e n z i a n a  r i C C i

una lunga t rad iz ione  c i r cense  e  da 
una grande esper ienza  su l l ’ imme-
d ia tezza  de i  ges t i .
A l t ro  aspet to  s ingo la re  de l l ’ in te r-
p re taz ione  è  la  capac i tà  d i  “ rac-
contare” le  normal i  v i c i s s i tud in i 
d i  ques ta  famig l ia  con una ta le 
capac i tà  mimica  da  fa r le  d iventare 
sur rea l i . 
e  cos ì  ass i s t iamo a  scene  a  d i r  poco 

fo l l i : l a  v i s ione  d i s to r ta  d i  un  padre 
ubr iaco  che  acqu is ta  un  senso  rea-
le  e  pa lpab i le, con lu i  seduto  su l la 
sed ia  a  dondo lo  a  guardare  i  suo i 
f ig l i  muovers i  a l  ra l lentatore  senza 
r iusc i re  asso lu tamente  a  reag i re, l e 
sue  ac robaz ie  ne l  r iusc i re  a  p ren-
dere  un  b icch ie re  in  mano e  fa rs i 
un  goccet to  con un bas tone in f i -
la to  ne l la  g iacca , d ie t ro  le  spa l le, 
che  g l i  imped isce  d i  usare  le  b rac-
c ia , i  g ioch i  de i  bambin i  con pro-
tagon is t i  cos tant i  due  g iocat to l i , 
un  cava l l ino  in  legno e  una ga l l ina 
f in ta  che  prec ip i ta  tu t te  le  vo l te 
da l l ’a l to, i l  l i t ig io  ne l  p r imo g io r-
no  d i  scuo la  in  cu i  l e  due  sore l le 
r iescono teat ra lmente  a  s t rappars i 
g l i  ab i t i  d i  dosso  r imanendo in  sot -
toves te, g l i  ep i sod i  che  desc r i vono 

i l  rappor to  e  l ’ in t imi tà  t ra  i  con iug i 
o  i  tentat i v i  d i  l e i  d i  imped i re  a l 
mar i to  d i  andare  v ia  d i  casa  dopo 
ogn i  scherzo  de i  f ig l i . e  po i  ancora 
a l t r i  ep i sod i  d i  comic i tà  un ica , a l 
l im i te  de l  poss ib i le.
i l  cambiare  d i  ogn i  scena è  scan-
d i to  da  luc i  che  i l luminano oppure 
oscurano i l  pa lco  per  permet te rne  i l 
mutare  asso lu tamente  repent ino. 
G l i  a t to r i  non hanno mancato  d i 
co invo lgere  i l  pubb l i co  in  a l cune 
de l le  scene, facendo lo  par tec ipa-
re  a t t i vamente  ed  emot ivamente 
a l l ’ in te rpre taz ione  de l la  s to r ia .
Non manca ovv iamente  i l  l i e to  f ine : 
i l  par to  rocambolesco  de l la  madre 
ed  i l  p rod igo  padre  che  r i to rna  a 
casa  d imost rando come l ’ impor tan-
za  de i  va lo r i  famig l ia r i , l ’amore  e 
la  vog l ia  d i  r i conc i l ia r s i  possano 
v incere  su l  caos  e  le  d i f f i co l tà .
uno spet taco lo  che  non d iment i ca 
le  t rad iz ion i , ma vo l to  in  manie ra 
s ingo la re  a l l ’aspet to  contempora-
neo de l l ’a r te  c i r cense. due carat te -
r i s t i che  che  d i f f i c i lmente  r iescono 
a  con iugars i  ne l l ’ambi to  teat ra le 
senza  l ’aus i l io  d i  paro le, ma che 
graz ie  a l  ta lento  de i  l i cede i  C lown 
Theat re  t rovano su l  pa lco  un am-
b iente  idea le  in  cu i  conv ive re  e 
d ia logare. . . senza  par la re!
un r ingraz iamento  par t i co la re  va 
a l l ’agenz ia  d i  comunicaz ione  Pe-
p i ta  P romoters  per  i l  g rad i to  inv i -
to  a l l ’evento, la  d i spon ib i l i tà  e  la 
p ro fess iona l i tà  d imost ra te.
ino l t re, un  compl imento  a l le  i s t i -
tuz ion i  d i  San Giovann i  in  Pers i -
ce to  per  l ’o t t ima sce l ta  d i  ques to 
spet taco lo  e  per  aver  permesso  ad 
un pubb l i co  sempre  p iù  ampio  d i 
conoscere  ed  apprezzare  l ’a t t i v i tà 
teat ra le  de i  l i cede i  C lown Theat re.



perché non sono che lin-
gue di tessuto svolazzan-
ti, polpacci intravisti ap-
pena, lembi di sottane 
colorate, e piedi, e tal-
loni che fanno capolino, 
stoffe che ondeggiano, 
una caviglia che scom-
pare e riappare, ma for-
se non è già più quella 
di prima. Ecco di nuovo 
l’orlo rosso e giallo di 
una gonna che va e vie-

‘SVICOLANDO’ 
è  StAtO rEALIzzAtO 

DALLA  LIbrErIA DEgLI 
OrSI E DALLA rEDAzIONE 

DI bOrgOrOtONDO

INSERTO CHIUSO 
IL 3 FEBBRAIO

Q
uesta è una storia 
in cui non succede 
niente, niente dalla 

mattina alla sera: non 
una guerra, non un ba-
cio e nemmeno un tem-
porale all’improvviso. E’ 
la storia di una giornata 
che comincia e finisce 
con la sabbia. Una storia 
vista dal basso, così dal 
basso, che forse non in-
teressa a nessuno.
E’ la storia semplice di 
una bambina che sa 
solo come è fatto il de-
serto, perché ci è nata, 
e pensa che quello sia il 
mondo: tutto un grande 
tappeto di polvere. 
Il suo nome è Saam-bui, 
che vuol dire “uccello 
d’acqua”. gliel’ha detto 
suo padre e le ha spiega-
to anche che l’uccello 
d’acqua è il più speciale 
di tutti, perché con il suo 
volo fatto di tuffi indica 
alla gente del villaggio il 
percorso dell’acqua. 

Forse è perché si chiama 
così che anche Saam-
bui deve andare ogni 
giorno fino al pozzo. 
Le tocca camminare a 
lungo prima di arrivarci, 
attraverso strade sem-
pre uguali di sabbia e 
sabbia. Per mantenere il 
catino in equilibrio sulla 
testa, lo sguardo deve 
essere rivolto a terra. Le 
braccia stanno tirate su, 
a sostenere il recipiente 
nei fianchi, le mani lo 
reggono fermo, le spalle 
accompagnano il ritmo 
dei passi, il corpo intero 
si culla in oscillazioni cal-
colate. basta non alzare 
la testa. tutte le volte 
è così: più che vedere, 
intravede. Non c’è che 
sabbia, per lei.
E’ per questo che Saam-
bui non distingue le don-
ne a cui deve andar die-
tro. Un’intera famiglia di 
donne in fila che lei non 
riesce a riconoscere, 

A  T E S T A  A L T A
rENAtA DI SANO

SOMMAR IO

rENAtA DI SANO

1 7
A  T E S T A  A L T A

MArtINA gIOrDANI 
E FrANCESCA POLUzzI

gIANLUCA StANzANI

gUrU & ALL bLACk PANDA

L’ECO DELLO SHOGUN

HOLLYWOOD PARTY

1 9

20

L A  S T O R I A  D E L 
C A R N E V A L E

I L  S E M E  D E L L A 
D I S C O R D I A

L A  N E V E 
S E  N E  F R E G A

D
A

L 
C

O
N

C
O

r
S

O
 S

V
IC

O
LA

N
D

O
 2

0
0

9

1 7

3^ CLASSIFICATA

c a r i  l e T To r i ,  i N  q u e s To  e  N e i  P r o s s i m i  N u m e r i  d e l  G i o r N a l e  T r o v e r e T e  s v i c o l a N d o  i N 
c o s Ta N T e  m u Ta m e N To.  l’ e s TaT e  c i  h a  r e G a l aTo  l a  P r e z i o s a  c o l l a b o r a z i o N e  d i  f r a N c e s c a , 

m a rT i N a ,  G r e Ta ,  e l e o N o r a  e  G i o va N N i ,  v i va c i  r a G a z z i  d e l  l i c e o  c l a s s i c o  d i  P e r s i c e To 
a s s i e m e  a i  q ua l i  s T i a m o  s P e r i m e N Ta N d o  u N a  N u o va  s T r u T T u r a  d a  d a r e  a l l’ i N s e rTo. 

s v i c o l a N d o  r i a P r e  d u N q u e  i l  c a N T i e r e !  fa r e m o  u N  P o ’  d i  P o lv e r e  e  c i  v o r r à  u N  P o ’  d i 
T e m P o,  m a  a b b i a m o  l’ i m P r e s s i o N e  c h e  N e  va r r à  d av v e r o  l a  P e N a !   l a  r e d a z i o N e

LAVORI IN CORSO



ne davanti a lei, davanti 
ai suoi occhi inchiodati 
a terra per forza. Passo 
dopo passo, non le resta 
che seguire i segni che 
le altre hanno lasciato 
nella sabbia calpestata, 
per non perdersi. Come 
un cucciolo che fiuta la 
traccia, ha imparato a 
procedere nella striscia 
di impronte  femmini-

li che si susseguono e si 
sovrappongono, grandi 
e piccole, fino al pozzo. 
E’ quella, per lei, la stra-
da dell’acqua. A testa 
bassa. Non può voltarsi, 
chinarsi, girarsi, non può 
cantare e nemmeno so-
spirare, per non distrarsi. 
Il collo bloccato, il men-
to incollato sul petto, la 
nuca irrigidita, sempre 
nella stessa posizione, 
leggermente inclina-
ta, per rendere più sta-
bile l’ingombro che la 
schiaccia dall’alto. E’ 
così quando va in cerca 
dell’acqua, non le resta 
che guardare in terra. 

Mai sollevare lo sguar-
do.
Non le piace essere co-
stretta a camminare a 
testa china. Si sente un 
tutt’uno col catino, non 
una bambina, ma solo 
un catino pieno d’acqua 
che cammina, senza oc-
chi, senza bocca, senza 
orecchi. Anche le sue 
mani non appartengono 

a lei, ma al recipiente 
sgangherato su di lei. Il 
resto è sabbia, arida ter-
ra, questo l’universo alla 
sua altezza. E anche se 
passasse veramente, las-
sù in alto, o nell’acqua 
fonda, l’uccello speciale 
che si chiama come lei, 
non potrebbe salutarlo 
con la mano, chiamarlo, 
neanche buttarci un oc-
chio, neanche vedere 
com’è fatto un uccello 
d’acqua. Perché non 
può alzare la testa.
 Questo pensava Saam-
bui quella mattina, di ri-
torno dal pozzo. Pensava 
che le sarebbe piaciuto 

volare nel cielo come un 
uccello, attraverso le nu-
vole chiare e chiamare 
le donne laggiù, cariche 
d’acqua: guardatemi, 
sono quassù, perché non 
alzate la testa…
Questo pensava Saam-
bui quella mattina, che 
le sarebbe piaciuto 
nuotare come un pe-
sce nell’acqua fresca e 

trasparente, attraverso 
gli spruzzi gridare alle 
donne curve sotto i loro 
fardelli: venite, sono qui, 
guardate quanta acqua 
c’è, perché non alzate 
la testa…
Questo pensa Saam-bui 
camminando per ore 
con gli occhi fissi a ter-
ra: perché non alzare la 
testa…
Forse è colpa dei pensie-
ri se perde il controllo del 
carico. tutto comincia 
con un piccolo sussulto 
dell’acqua nel vaso, lei 
trattiene il respiro, la te-
sta ondeggia a cercare 
il suo posto, il suo solito 

posto, ripiegata in basso 
di fretta, ma una  goccia 
scivola sul collo. Le spal-
le indugiano, rallentano 
prima del tempo, anco-
ra una goccia si perde e 
il piede vacilla, tre goc-
ce, il bacino cede, si sbi-
lancia all’indietro, non 
basta il colpo di schiena 
per rimettersi dritta, si 
oppone alla scossa del 

secchio, ma poi 
alla fine lo mol-
la, quel recipien-
te scivoloso che 
tira, che vuole 
trascinarla per 
terra. 
Ora sta là, ai suoi 
piedi, non più 
sulla testa,  e si 
sente leggera, 
Saam-bui, svuo-
tata lei stessa. 
Ora può alzare la 
testa. 
Sì, ora finalmente 
Saam-bui è libe-
ra di sollevare la 
testa, di alzare 
lo sguardo verso 
il cielo, lassù in 
alto, dove vola 
un uccello spe-
ciale, l’uccello 
che porta il suo 
nome in giro per 

il mondo, che nuota tra 
le nuvole, che vola tra 
le onde, esiste davve-
ro e conosce il posto 
dell’acqua, la sua voce 
è una musica dolce che 
la chiama, che chiama 
proprio lei: Saam-bui, 
Saam-bui!
Sua madre si ferma, tor-
na indietro e la raggiun-
ge.
- Mamma, l’ho visto fi-
nalmente!
La donna le sorride per-
ché, non si sa come, le 
mamme capiscono sem-
pre tutto, basta alzare la 
testa e guardarle negli 
occhi.

D
IS

E
g

N
O

 D
I 

Ir
E

N
E

 t
O

M
M

A
S

IN
I

1 8



L A  S T O R I A  D E L  C A R N E V A L E 
MArtINA gIOrDANI E FrANCESCA POLUzzI

P
assati Natale e Ca-
podanno, i cenoni, 
i dolci e i regali, si è 

tornati al tran-tran quoti-
diano. Ma quale motivo 
migliore del carnevale 
per evadere?
Il carnevale è la festa 
dell’evasione dai pro-
blemi quotidiani, la festa 
della baldoria per eccel-
lenza, fin dai primordi.
gli storici fanno coincide-
re unanimamente la na-
scita del carnevale con 
i Saturnali praticati dagli 
antichi romani; queste 
feste erano una comme-
morazione della costru-
zione del tempio per il 
dio Saturno e venivano 
celebrate osannando il 
dio con canti e balli. In 
corrispondenza a questa 
festa avveniva un sov-
vertimento della società: 
i plebei potevano fingersi 
nobili e viceversa grazie 
all’uso di maschere.
Con l’avvento del Cristia-
nesimo si cercò di fare 
ordine tra le svariate fe-
ste romane e di limitare 
la trasgressione: grazie a 
questo intervento nac-
que il Carnevale.
In termini religiosi il Car-
nevale è un intervallo tra 
l’Epifania e la Quaresi-
ma. L’etimologia più at-
tendibile deriva da que-
sto periodo e fa risalire 
la parola all’espressione 
“carnem levare”, cioè 
alla prescrizione eccle-
siastica di evitare o ridur-
re il consumo di carne.
Nel Medioevo, con la 
diffusione della pratica 
mistica, il carnevale di-
venne un momento di 
purificazione, ciò è visi-
bile con la pratica allora 
celebrata del funerale 
del re Carnevale.
re Carnevale era il mo-
narca protagonista di 

una leggenda che veni-
va narrata. Egli era buo-
no ed aveva una reg-
gia che teneva sempre 
aperta per il suo popolo 
che, suo malgrado, inve-
ce che rallegrarsi della 
bontà del proprio sovra-

no, cominciò a farsi bef-
fe di lui. Da quel giorno il 
monarca si rintanò nelle 
cucine e mangiò fino ad 
accorgersi di essersi ci-
bato al punto di arrivare 
ad un soffio dalla morte. 
Capito ciò trascorse gli 
ultimi tre giorni della sua 
esistenza vivendo al mas-
simo quel poco che gli 
rimaneva.
Durante il rito di purifica-
zione, però, come aveva 
fatto re Carnevale, la po-
polazione si abbandona-
va ai piaceri di ogni gene-
re, dal momento che era 
l’unico periodo dell’anno 
in cui era consentito. Una 
prova dell’abbandono 
al godimento è il canto 
carnascialesco “la can-
zone di bacco” di Loren-
zo il Magnifico che reci-
ta nel ritornello “chi vuol 
esser lieto sia, di doman 
non v’è certezza”.
Nel periodo seguente ci 
furono opere di moraliz-
zazione da parte di per-
sonaggi come girolamo 

Savonarola o interi mo-
vimenti come la riforma 
cristiana, che tentarono 
di sopprimere questa fe-
sta considerata troppo 
pagana.
In ogni caso continuò ad 
essere celebrata e an-

che negli anni che stia-
mo vivendo rimane una 
festa che risveglia vio-
lentemente le tradizioni 
popolari.
Una curiosità legata al 
Carnevale è che questo 
viene festeggiato soprat-
tutto nelle province, qua-
si a voler far valere una 
loro tradizione, mentre le 
grandi città, fatta ecce-
zione per Venezia, molte 
volte non lo celebrano 
nemmeno.
In Italia, senza dubbio, 
il Carnevale più famoso 
è quello di Venezia, ma 
non è di certo un’esclusi-
va italiana.
A Nizza, in Francia, ac-
corrono turisti per il fa-
moso carnevale che pre-
vede una battaglia dei 
fiori, elemento tipico di 
questa città.
A Colonia, in germania, 
le donne il giorno di gio-
vedì grasso prendono il 
sopravvento sugli uomini 
catturandoli come fosse-
ro veri e propri nemici e 

tagliandogli le cravatte.
A rio de Janeiro, in bra-
sile, avviene certamente 
il carnevale più famoso 
del mondo, a cui parte-
cipa l’intera popolazione 
sambando e cantando, 
spesso anche sotto l’ef-
fetto di alcool. In questa 
città, purtroppo il car-
nevale è anche motivo 
di disordini in quanto la 
popolazione che si trova 
in condizioni di estrema 
povertà sfoga la propria 
tristezza a volte con atti 
non del tutto legali.
A Londra, in gran breta-
gna, il carnevale nac-
que come una festa per 
combattere il razzismo, la 
povertà, le pessime con-
dizioni di vita e ancora 
oggi viene celebrato con 
danze piene di gioia.
Come ultima cosa vor-
remmo svelare alcune 
curiosità sulla manifesta-
zione.
Innanzitutto come nac-
quero i coriandoli? la pa-
rola coriandolo, che oggi 
indica i pezzetti di carta 
colorata che vengono 
lanciati, indicava i frut-
ti secchi del coriandolo 
che venivano colorati di 
bianco con il gesso e poi 
lanciati.
Mentre i dolci tradizionali 
sono molto semplici, dal 
momento che dovevano 
essere cucinati veloce-
mente e in grande quan-
tità, dato che doveva-
no essere distribuiti alla 
popolazione intera che 
partecipava alla mani-
festazione. gli ingredienti 
principali sono infatti ac-
qua, farina e zucchero e 
il preparato è poi fritto. 
Nascono così le chiac-
chiere, le castagnole, le 
sfrappole, le frittelle, gli 
zufoli, i cenci ed altri dol-
ci sul genere.  

1 9
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V
eronica (Caterina Mu-
rino) e Mario (Alessan-
dro gassman) sono 

una coppia solo all’appa-
renza felice: giovani, belli 
con una vita frenetica e 
impegnata dove ognuno 
investe sul proprio lavoro 
piuttosto che nel loro amo-
re. Lei, proprietaria di un 
piccolo negozietto di abbi-
gliamento femminile in pro-
cinto di allargare la propria 
attività in un locale all’al-
tezza delle proprie aspira-
zioni, lui, commerciante di 
fertilizzanti sempre lonta-
no da casa impegnato a 
vendere i propri prodotti. 
Dopo appena cinque anni 
di matrimonio, la quotidia-
nità, le abitudini, hanno 
sostituito il loro rapporto 
sentimentale. Un giorno, 
all’ennesima richiesta del-
la madre di poter avere un 
nipotino, Veronica decide 
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di fare il test sulla fertili-
tà per capire i motivi che 
stanno dietro 
l’ impossibi l i tà 
di concepire 
un figlio. Sco-
prirà in modo 
inequivocabile 
che il giovane 
e all’apparen-
za prestante 
marito è sterile 
ma inspiega-
bilmente, Ve-
ronica rimane 
incinta senza 
che abbia mai 
avuto relazioni extraco-
niugali. Ovviamente per 
lui pare cosa impossibile 
ma lei, un giorno, ricorda 
di essere stata aggredita 
da due giovani mentre ri-
entrava dal negozio con 
l’incasso giornaliero. Il film 
parte bene, fresco, friz-
zante, allegro, coloratissi-

mo, concentrato tutto su 
evidenti ammiccamenti 

sessuali delle 
figure femmi-
nili presenti 
nel film. Perso-
naggi fuori dal 
tempo (molto 
Londra anni 
‘60), una lo-
cation che nel 
Centro Direzio-
nale di Napoli 
non ha nulla di 
par tenopeo, 
s u g g e s t i o n i 
iper femmini l i 

all’Almodovar. Purtroppo, 
quando la magia del con-
cepimento perde la sua 
aura di santità, il film s’in-
cupisce, s’intristisce come 
il volto della bella Murino 
vittima di un machismo 
che con la violenza ma-
schera la propria impoten-
za e meschinità.

L ’ u R L O  D E L L O  S H O G u N 

gUrU & ALL bLACk PANDA

L A  N E V E  S E  N E  F R E G A 
L u c i a n o  L i g a b u e

C
he cosa può andare 
storto in un mondo 
perfetto, dove tutti 

sono felici, hanno ciò 
di cui hanno bisogno 
e le risorse vengono ri-
spettate? Può l’amore 
essere sbagliato, essere 
di troppo? E come può 
reagire una coppia che 
vive in un mondo per-
fetto, in cui non esisto-
no malattie, ad affron-
tarne una di cui nes-
suno vuole dire nulla e 
che sembra un segreto 
sempre più pericoloso?

ALL BLACK PANDA: Non posso parlare di questo libro, 
sono di parte: lo adoro. Ho sentito molti pareri al suo 
riguardo negli ultimi tempi, sia positivi che negativi. 
Ma io continuo ad amarlo. Continuo a pensare che 
sia di una potenza sconvolgente, tanto più per il suo 
linguaggio semplice e colloquiale. Continuo a pen-
sare che trapassi cuore e cervello, ponendo doman-

de terribili sul 
mondo e la 
società. Con-
tinuo a pensa-
re che sia una 
storia d’amore 
m e r a v i g l i o -
sa, tanto più per la sua realtà, con momenti di crisi 
alternati ad altri di gioia, senza il solito stucchevole 
idillio. In poche parole: continuo a pensare che sia 
semplicemente meraviglioso. Semplicemente. Mera-
viglioso.

GuRu: A me il libro non è piaciuto! Per quanto la 
storia possa essere interessante e commovente, mi è 
sembrato incompleto. Nel racconto vengono portati 
avanti molti temi (come quello della libertà, della op-
pressività di questa utopia in cui i personaggi vivono 
e il tema dell’ignoranza), ma solamente uno viene 
portato avanti fino alla fine, tralasciando tutti gli altri. 
In questo modo sembra che l’autore svaluti il mondo 
che ha creato, considerandolo di minore importan-
za rispetto al rapporto dei due protagonisti. A parte 
questo difetto il libro non è male, semplicemente non 
mi ha colpito abbastanza per piacermi.
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e ducaz ione. educato. educare. 
educab i l i tà . educaz ione s ì , edu-
caz ione no. l’educaz ione è  mor-

ta . Non c ’è  p iù  educaz ione. Bu l l i smo e 
de l inquenza. viva  l ’educaz ione. È  co l -
pa  de l la  famig l ia , è  co lpa  de l la  scuo-
la , è  co lpa  de l la  te lev i s ione, è  co lpa 
de l la  g ius t i z ia . C i  vor rebbero  quat t ro 
legnate. C i  vor rebbe p iù  fame o  mise-
r ia . una vo l ta  s ì  che… i  g iovan i  hanno 
t roppo. i  g iovan i  non hanno prospet t i -
ve. i  g iovan i  non hanno p iù  r i spet to. i 
g iovan i  sono cocch i  d i  mamma. i  g io-
van i  sono f ig l i  d i  papà. i  g iovan i  sono 
ingrat i . i  g iovan i  sono bambocc i , anz i 
“bambocc ion i” . i  g iovan i  non sanno 
p iù  che cosa  des iderare.
Queste  le  ch iacch ie re  (da  bar?)  a  pro-
pos i to  de l l ’educaz ione, come se  po i 
fosse  so lo  una quest ione per  g iovan i . 
Come se  l ’educaz ione non fosse  mai 
una d imens ione per  vecch i .
R ipud iando i l  modo in  cu i  mol t i  ne 
par lano, spesso in  modo sprezzante, 
sovente  a  spropos i to, per  non d i re  a 
vanvera , c ’è  da  ch ieders i  se  è  g ius to 
che tut t i  s i  in te ress ino de l l ’educaz io-
ne. È  g ius to  che tut t i  ne  possano par-
la re  e  ne  par l ino  a l l ’ impronta , ne i  bar 
e  a  commento d i  event i  e f fe rat i  o  fa t -
t i  p rur ig inos i?  È  g ius to  che tut t i , ma 
propr io  tut t i , possano d i re  la  lo ro  ne l 
campo de l l ’educaz ione? Presentare  le 
lo ro  r i ce t te?  Avanzare  le  lo ro  pretese? 
Pretendere  le  r i sposte  a  tut to?
la r i sposta  p iù  immediata  sembrereb-
be “no, non è  g ius to”. l’educaz ione è 
s f in i ta , umi l ia ta , t rad i ta , invasa , mal -
t ra t ta ta , s f i lacc ia ta , da  tante  tens ion i 
e  d ibat t i t i  s t ran i  e  in te rvent i  d i s t rut t i -
v i . e  invece  s ì . dobbiamo par la rne. Ma 
in  modo consono, perché l ’educaz ione 
c i  r iguarda tut t i , ma propr io  tut t i . A l -
lo ra  è  impor tante  che tut t i  ne  par l ino, 
anche que l l i  con una competenza l imi -
ta ta , purché con buone in tenz ion i  che 
s i  d imost rano sub i to  avendo un’avver-
tenza fondamenta le : l ’avver tenza d i 
in te ressars i  a l l ’educaz ione, a i  percor-

L’edUCAzIONe 
CI  RIGUARdA tUttI :
PARliAMoNe TuTT i  iN  Modo deGNo

M au r i z i a  C ot t i

s i  e  process i  fo rmat iv i , con l ’adoz ione 
consapevo le  d i  un at tegg iamento in i -
z ia le  cos t rut t i vo, ovvero   par tec ipan-
do a l  d ibat t i to  in  modo pos i t i vo. C iò 
s i  d imost ra  t rami te  i l  fa t to  che ch i  ne 
par la  non sconfess i  se  s tesso  e  g l i  a l -
t r i , con un modo d i  par la re   sarcas t i co, 
super f i c ia le  e  fac i lone, ma sostenga le 
propr ie  pos iz ion i  con una d ispon ib i l i tà 
ad asco l ta re  e  ad appro-
fond i re. 
Su  questa  base  s i  può 
andare  lontano, ins ieme, 
ne l  d ibat t i to  e  ne l  con-
f ronto.
Giunge a  ta l  p ropos i to 
un p icco lo  l ib ro  d i  duc-
c io  demetr io  “l’educa-
z ione non è  f in i ta . idee 
per  d i fender la”. 
demetr io  cost ru i sce  la 
sua argomentaz ione su 
due p ian i , i l  p r imo d i 
decost ruz ione ana l i t i -
ca  d i  tu t ta  una ser ie  d i 
bat tute, improvv i saz io-
n i , a t tegg iament i  der i -
sor i , approcc i  minat i  da 
in tenz ion i  pun i t i ve, con 
in te rvent i  censor i , ap-
procc i  sbr igat iv i  e  perc iò 
super f i c ia l i , v io lent i , d i s t ru t t i v i . Ne l 
secondo p iano apre  invece  ad  a rgo-
mentaz ion i  cos t rut t i ve, in  modo es t re-
mamente  ( r i )mot ivante.  
una po l i t i ca  v i r tuosa, secondo de-
metr io, non dovrebbe met tere  t ra  pa-
rentes i  l ’educaz ione, sacr i f i candola  a 
tut to  i l  res to, anz i  a i zzando i l  sent i -
mento popolare. le  i s t i tuz ion i  dovreb-
bero  garant i re  l ’educaz ione o  a lmeno 
favor i r la . 
la  famosa r i ch ies ta  d i  “Gesù o  Ba-
rabba?” è  come s i  fosse  t ramutata  in 
“Scuo la  o  carcere?”.
Mol t i  vecch i  ( c ioè  s tanch i )  educator i  e 
mol t i ss imi  nuov i  educator i  sono ogg i 
“P iù  s imi l i  a  po l i z io t t i , a  g ius t i z ie r i , a 
vend icator i , a  ronde, ecc”. 

eppure  laddove non c ’è  educaz ione, 
c ’è  comunque lo  s tesso  una sor ta  d i 
educaz ione: cat t i va , l imi ta ta , incer-
ta , mal  r iusc i ta , d i fe t tosa , incoerente, 
f rammentar ia , fa l l imentare, parz ia le 
educaz ione. Non s i  può essere  “fuor i” 
da l l ’educaz ione. vecch i  inc lus i . l’edu-
caz ione è  un processo umano cont i -
nuo: se  non progred isce, regred isce, 

con grave  danno per  tu t -
t i . S i  ch iama processo d i 
imbarbar imento. 
C iò  premesso ducc io  de-
metr io  s i  ch iede che cosa 
è  educaz ione. È  i s t ru i re  e 
insegnare? È  ammaest ra-
re?  È  curare  e  a l levare? È 
sos tenere  e  r in f rancare? 
È  r i spondere  o  esp lora-
re?  e  cosa  ancora? Può 
essere  tut te  queste  cose 
ins ieme ed a l t re  ancora . 
i  modi  d i  rappresenta-
re  l ’educaz ione, quando 
sono l imi ta t i , possono in-
c idere  su i  r i su l ta t i  e  su l le 
so luz ion i  (o  r i ce t te )  p ro-
poste, con grave  danno 
per  i  p rocess i  fo rmat iv i , 
cu i  to lgono que l l ’ampio 
resp i ro  e  que l la  d i spos i -

z ione e  vocaz ione a l la  c reat iv i tà  che 
l ’educaz ione pot rebbe avere. d i fen-
d iamola  a l lo ra . 
in fat t i  l ’educaz ione, che  non è  f in i ta , 
s ia  ben ch ia ro, è  generosa , è  a l t ru i s ta , 
è  capace d i  p renders i  cura , è  un’avven-
tura , ma è  anche un invest imento… 
Tut to  i l  l ib ro  d i  ducc io  demetr io  è  un 
gent i le, p iacevo le  d i segno argomenta-
t i vo, se r i ss imo ne i  contenut i , de l i z ioso 
ne l la  fo rma. leggero  e  energ izzante. 
Per  questo  è  be l l i s s imo (e  sempl i ce ) 
s ia  legger lo  tut to  d i  f i la to, s ia  ad 
aper tura  d i  pag ina. Può essere  qu ind i 
fonte  d i  r i f l ess ione duratura  o  compa-
gno d i  v iagg io  quot id iano per  un po’ . 
Ma sarà  per  sempre. È  la  mia  scom-
messa.

duCCio deMetrio, 
l’eduCazione non è finita. 

idee Per difenderla, 
raffaello Cortina 

editore, Milano,  2009

. . .mi  soNo scavaTa 

uNa TaNa Nelle cose 

che ho leTTo, 

e  NessuNo PoTrà 

mai  T irarmi fuori , 

NemmeNo coN la forza. . .

(Nuala o’faolaiN)
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C apita , quando  s i  pa r la  d i 
g iovan i , d i  gene ra l i z za re 
con  comment i  non  sempre 

benevo l i  su i  l o ro  s tandard  d i  v i ta : 
vanno  a  s cuo la  pe r  fa re  p iace re  a i 
gen i to r i , s tanno  o re  su  in te rne t , 

su  soc ia l  ne twork  come Facebo-
ok , usano  i l  t e l e fon ino  come fosse 
un ’append i ce  c resc iu ta  sponta -
nea  da l l e  lo ro  man i , f r equentano 
p iacevo lmente  g l i  happy -hour  e 
l e  d i s co teche ; pa re  non  abb iano 
ob ie t t i v i  ben  de f in i t i  da  ragg iun-
ge re  e  se  pe r  caso  l i  hanno  sono 
mo l to  lon tan i  e  vengono  supera t i 
da  p r io r i tà  immed ia te. Po i  cap i ta 
d i  i ncont ra rne  qua l cuno  che  v i s to 
da  v i c ino  c i  f a  r i c rede re  d i  ce r t i 
g iud i z i  sommar i  e  p ressappoch i s t i . 
Ho  incont ra to  S i l v i a  lamber t in i , 

SILVIA LAMBeRtINI 
SteLLA deL PAttINAGGIO

G i o r G i n a  n e r i

è  una  ragazza  moderna  da l  do l ce 
so r r i so, l ’ ho  conosc iu ta  un  pome-
r igg io  ne l lo  s tud io  dove  i l  padre  fa 
fo togra f i e, f ra  macch ine, s fond i  e 
ombre l l i  concent ra to r i  d i  l uce.
i l  suo  tempo è  l im i ta to, ha  una 

manc ia ta  d i  m inut i  da 
acco rda rmi , ma  è  mo l to 
gent i l e  e  d i spon ib i l e  ne l 
r i spondere  a l l e  m ie  do-
mande : sp iega  d i  ave re 
spaz i  ben  de f in i t i  pe r  lo 
s tud io  e  l ’ a l l enamento 
e  l a  sua  v i ta  è  s cand i ta 
da l l ’o ro log io  che  co r re 
ve loce.
S i l v i a  f r equenta  la  se -
conda  l i ceo  ( l a  qu in ta 
g innas io )  a l  Po lo  Ar-
ch imede  d i  Pe r s i ce to, è 
una  s tudentessa  vo lon-
te rosa  e  d i l i gen te  che 
nonos tan te  l ’ impegno 
sco las t i co  impor tan-
te, r i e sce  ad  a l l ena r s i 
qua t t ro  vo l te  l a  se t -
t imana  su l l e  p i s te  d i 
pa t t inagg io ; quando  l e 
ch iedo  come r i e sca  a 
fa re  tu t to  c iò , r i sponde 
che  l e  bas ta  una  buona 
o rgan i zzaz ione. Pe r  non 
t ra lasc ia re  n ien te  de l l a 
pe r sona l i tà  d i  ques ta 

ragazza , che  v i ve  se rena  i  suo i 
sed i c i  ann i  ( l i  comp i rà  a  marzo )  e 
esce  pe r  d i ve r t i r s i  i l  sabato  se ra 
come la  magg io r  pa r te  de i  suo i  co -
e tane i .
Mi  racconta  che  i l  pa t t inagg io,  
come tu t t i  g l i  spo r t , è  una  d i s c i -
p l ina  che  o l t re  a  r in fo r za re  e  da re 
res i s tenza  a l  co rpo  a iu ta  a  fa r 
matu ra re  l a  vo lon tà  e  l a  cos tanza 
pe r  lo  s tud io. Mi  d i ce  po i  de l  suo 
pe rco r so  spor t i vo : ha  cominc ia to 
a  se t te  ann i  i n  seconda  e lemen-
ta re  a  f requenta re  i  co r s i  i n s i e -

me  ad  una  sua  p i c co la  amica  che 
po i  ha  la sc ia to  pe rde re  dopo  un 
pa io  d i  l e z ion i ; l e i  ha  cont inuato, 
cos ì  pe r  d i ve r t imento, que l lo  che 
l e  sembrava  un  g ioco, che  con  i l 
t empo è  d i ven ta ta  una  fo rmaz ione 
a t l e t i ca . Ha  sca la to  tu t te  l e  ca te -
gor i e  a  seconda  de l l a  capac i tà  e 
de l l ’ e tà : en t rando  in  p reagon i s t i ca 
l ’ impegno  spor t i vo  r i ch iedeva  t re 
a l l enament i  se t t imana l i ; s i  è  po i 
spec ia l i z za ta  ne l  “pat t inagg io  in 
copp ia” f in  da l l a  p r ima  med ia . da 
a l lo ra  ba l l a  su i  pa t t in i  a  ro te l l e  su 
b ran i  mus i ca l i  sempre  con  lo  s tes -
so  pa r tne r, lo renzo  Cazzo l i , con  i l 
qua le  d i v ide  fa t i ca , sudore  e  g ran-
d i  sodd i s faz ion i  quando  l e  lo ro 
pe r fo rmances  o t tengono  b r i l l an t i 
r i su l ta t i . 
Sono  mo l to  a f f i a ta t i , hanno  un ’o t -
t ima  in tesa  e  non  pot rebbe  esse re 
d i ve r samente  v i s t i  i  r i su l ta t i  d i  uno 
spor t  che  v iene  svo l to  in  s imb ios i 
t ecn i ca  e  a r t i s t i ca . i l  pa t t inagg io 
è  un ’a t t i v i tà  che  non  ha  cont r ibu t i 
d i  nessun  genere : cos tumi , pa t t in i 
e  t ras fe r te  sono  tu t to  a  ca r i co  de l 
s ingo lo  a t l e ta , so lo  l e  ga re  in te r-
naz iona l i  vengono  in  pa r te  f i nan-
z ia te. 
ora  l a  nos t ra  copp ia  è  ne l l a  ca te -
gor ia  Jun io res, i l  p ross imo ba l zo  a 
d i c ias se t te  ann i  l i  po r te rà  in  que l -
l a  Sen io res, i l  g rad ino  p iù  a l to  de l -
l a  d i s c ip l ina .
Ch iedo  a  S i l v i a  se  i l  pa t t inagg io 
agon i s t i co  è  uno  spor t  pa r t i co la r-
mente  p ra t i ca to  so lo  ne l l a  nos t ra 
reg ione, ma  l e i  m i  racconta  che 
è  d i f fuso  in  tu t ta  i ta l i a  e  che  g l i 
a t l e t i  i t a l i an i  sono  i  m ig l io r i  a  l i -
ve l lo  eu ropeo  e  sono  second i  so lo 
a  que l l i  deg l i  S ta t i  un i t i , paese 
dove  i l  pa t t inagg io  gode  d i  l a rghe 
sponsor i z zaz ion i  e  i  pa t t ina to r i 
possono  a l l ena r s i  i n  merav ig l iose 
e  in f in i t e  p i s te.
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Con o rgog l io  pa r la  de l lo  sp len-
d ido  r i su l ta to  d i  dan ie le  Ragazz i 
(anch ’eg l i  Pe r s i ce tano )  in  copp ia 
con  G iu l i a  Mer l i , e  d i  F i l i ppo  Fo rn i  
i n  copp ia  con  e lena  leon i  i  qua l i 
hanno  v in to  i l  Mond ia le  r i spe t t i va -
mente  d i  “pat t inagg io  a r t i s t i co” e 
“danza” a  Fr ibu rgo   (German ia )  lo 
s co r so  novembre : i l  1°  e  i l  3°  p re -
mio. . . è  come ave re  i l  pod io  a l l e 

o l imp iad i . viene  cos ì  da  ch iede r s i 
come ma i  uno  spor t  cos ì  d i f fuso 
non  facc ia  pa r te  de l l e  d i s c ip l ine 
o l imp i che : S i l v i a  m i  r i sponde  che 
fo r se  i l  pa t t inagg io  non  t rova  po-
ten t i  f i nanz ia to r i . A l lo ra , r i pensan-
do  a l  “cu r l i ng” , uno  spor t  i n se r i to 
a l l e  u l t ime  o l imp iad i  i nve rna l i  d i 
To r ino, v i ene  da  so r r ide re, pe rché 
quas i  l a  to ta l i tà  de l  pubb l i co  non 

lo  conosceva . . . , come av rà  fa t to  a 
fa r  pa r te  de i  G ioch i? 
un  a l t ro  in te r rogat i vo  mi  cog l i e ; 
come ma i  a t l e t i  d i  pa t t inagg io  cos ì 
a f fe rmat i  non  d i spongono  a  Pe r s i -
ce to  d i  una  p i s ta  g rande  abbas tan-
za  pe r  i  l o ro  a l l enament i?  i  nos t r i 
ragazz i  se t t imana lmente  debbono 
reca r s i  i n  t reno  f ino  a  imo la  pe r 
usu f ru i re  d i  una  p i s ta  adeguata  a i 

l o ro  ese r c i z i . S i l v i a  e  lo ren-
zo  in  ga ra  a  Pa r ig i  l o  s co r so 
2009 hanno  conqu i s ta to  i l 
se t t imo  pos to  ne i  Campio -
na t i  eu rope i , ment re  ne l 
Campionato  i ta l i ano  de l -
l a  ca tegor ia  Jun io res  sono 
a r r i va t i  a l  t e r zo  pos to. un 
p iù  che  onorevo le  r i su l ta to 
pe r  due  camp ion i  che  in  un 
p ross imo fu tu ro  pensano 
d i  m ig l io ra re  mo l to  l e  lo ro 
p res taz ion i . Ho  ch ies to  a 
S i l v i a  cosa  p rova  p r ima  d i 
una  ga ra  impor tan te, se  è 
angosc ia ta  ed  in  apprens io -
ne  come davant i  a  un  com-
p i to  d i  matemat i ca  o  ad  una 
ve r s ione  da l  l a t ino  d i  C i ce -
rone ; l e i  s i  gua rda  a t to rno, 
ce r ca  una  r i spos ta  neg l i  oc -
ch i  de l l a  mamma che  l e  s ta 
accanto  e  r i sponde  che  è  un 
a l t ro  modo d i  v i ve re  l e  an-
s i e : c ’ è  l a  p reparaz ione, i l 
pa r rucch ie re, i l  t rucco  e  l a 
ves t i z ione, è  un ’a tmos fe ra 

so f t  fa t ta  d i  concent raz ione, po i 
quando  en t ra  in  p i s ta  e  pa r te  l a 
mus i ca , l ’ ad rena l ina  ha  i l  sop rav -
vento  e  pe r  poch i  m inut i  de l l a  ga ra 
v i ve  quas i  i n  un ’a l t ra  d imens ione. 
Cos ì  r i e sce  quas i  a  compie re  un 
mi raco lo  s f idando  l e  ins id ie  d i  un 
p reca r io  equ i l i b r io  e  l e  l egg i  de l l a 
f i s i ca ; ques t i  g iovan i  sono  a iu ta -
t i  ne l  l o ro  pe rco r so  da  due  a l l e -

na to r i , un  uomo e  una  donna  che 
cu rano  la  tecn i ca , l e  co reogra f i e  e 
s ce lgono  l e  mus i che  su l l e  cu i  no te 
d i segnano  una  mappa  che  sa rà  i l 
pe r co r so  che  in te resse rà  l ’ a rmon ia 
de i  pass i  e  l a  d i f f i co l tà  de l l ’ e se r-
c i z io  che  cos t i tu i rà  l a  lo ro  es ib i -
z ione. 
l’ in ten to  d i  ques to  m io  v iagg io 
a l l ’ i n te rno  de l lo  spor t  su  ro te l l e 
vuo le  da re  un  g ius to  e  mer i ta to 
r i conosc imento  ag l i  a t l e t i  pe r s i ce -
tan i  che  s i  sono  qua l i f i ca t i  s i a  a 
l i ve l lo  d i  Campionato  eu ropeo  che 
a l  Campionato  de l  Mondo. 
Pu r t roppo  i l  pa t t inagg io  non  gode 
d i  r i sonanza  su i  g io rna l i  e  a l l a  te -
l ev i s ione : s i amo sommers i  da  t ra -
smiss ion i  che  pa r lano  de l  ca l c io  in 
tu t te  l e  se r i e  da l l a  A  a l l e  ca tego-
r i e  d ’ecce l l enza , ma  ma i  un  b re -
ve  commento, una  menz ione  ag l i 
spo r t  cos idde t t i  “minor i” .
e ’  una  d i s c ip l ina  r imas ta  “spor t  d i 
n i c ch ia” , ma  s i  pens i  che  l ’ i nven-
z ione  de i  pa t t in i  r i sa le  a l  l on tano 
1793, quando  un  p ro to t ipo  d i  que-
s t i  a t t rezz i  f ece  l a  p r ima  compar-
sa  in  un ’es ib i z ione  lond inese  su l 
pa l co  d i  un  tea t ro : oscu ro  i l  nome 
de l l ’ i nvento re. Ne l  1863 s i  ha  no-
t i z i a  d i  un  ta le  James  P l impton  d i 
New York , ap r ì  l a  p r ima  p i s ta  da 
compet i z ione. Success i vamente  un 
ing lese, Wi l l i am Brown b reve t tò  i l 
f r eno  a  tampone, po i  l ’ i nvenz io -
ne  de i  cusc ine t t i  a  s fe ra  o t t im iz -
zò  l ’u t i l i z zo  de i  pa t t in i  r endendo l i 
mo l to  p iù  ve loc i .
ora  l a  tecno log ia  ha  cont r ibu i to  a 
rendere  sempre  p iù  a f f idab i l i  e  p ra -
t i c i  i  pa t t in i  che  u t i l i z zano  i  nos t r i 
g iovan i  a t l e t i . Neg l i  u l t im i  decenn i 
sono  na t i  i  ro l l e rb lade, hanno  la 
d inamica  deg l i  ogget t i  f an tasc ien -
t i f i c i  e  non  c ’è  n ien te  d i  t ecn i ca  e 
d i  v i r tù  a r t i s t i ca  ne l  l o ro  uso. 
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Seduta ad un tavolo. Circondata 
da studenti. da libri. da sussurri. 
dal rumore silenzioso di pagine 

che corrono verso la fine di un libro. 
dove sono? in biblioteca. una bibliote-
ca fra tante, una biblioteca qualunque. 
È un luogo tranquillo, ospitale… una 
vera seconda casa per molti ragazzi. Mi 
guardo attorno e riconosco sempre gli 
stessi visi, sono loro, gli utenti della 
biblio(teca).

C’è chi scrive,  chi sottolinea, chi si 
guarda attorno, chi torna col cappuc-
cino (preso dalla macchinetta) in mano, 
soddisfatto di poter svolgere la sua at-
tività intellettuale sorseggiando la sua 
calda bevanda.
Perché sto scrivendo ciò?
Perché c’è ancora qualcuno che vive di 
luoghi comuni considerando le biblio-
teche spazi vecchi, ammuffiti, abitati 
da ultranovantenni ingobbiti dal peso 
della polvere.
Basta!
la biblioteca è un micro mondo da vi-
vere, un luogo quasi mitico nel quale la 
letteratura e la cinematografia hanno 
ambientato storie avvincenti. Ah, ma 
solo nei fi lm accadono certe cose… 
siamo sicuri?
le piccole biblioteche dove bene o male 

tIPI  dA BIBLIOteCA

C h i a r a  s e r r a

tutti si conoscono possono sfornare 
sceneggiature degne di Beautiful, amo-
ri finiti, amori incominciati… e tutto 
sotto gli occhi di spettatori che fingono 
di non accorgersi di nulla ma in realtà 
non vedon l’ora che scatti i l colpo di 
scena… un occhio sul l ibro e un altro 
su lei o lui. Teste chine che in realtà 
puntano lo sguardo altrove.
le biblioteche pullulano di studenti de-
siderosi di trovare un angolino tranquil-

lo dove poter 
studiare e nello 
stesso tempo 
socializzare con 
altri ragazzi. 
le pause per 
le chiacchiere 
sono d’obbligo.
Questo univer-
so svolge una 
funzione di in-
contro in senso 
globale: incon-
tro fra diverse 
generazioni, fra 
diverse menti, 
fra persone mai 
viste prima, ma 
soprattutto in-

contro con la cultura.
il lato intellettuale della biblioteca è 
quello portante, coloro che vi giungono 
sono mossi come ulisse da una sete di 
curiosità; curiosità verso libri di ogni 
sorta, dai classici della letteratura ita-
liana e straniera, ai testi più recenti e 
commerciali.
i l bancone del bibliotecario è una sorta 
di dogana culturale, chi vi giunge deve 
fermarsi, depositare il sapere che ha 
già fatto proprio e casomai decidere di 
prendere in prestito un altro volume da 
divorare con gli occhi. Requisiti? Co-
gnome, nome e registrazione presso la 
suddetta biblioteca.
A viverla in modo completo, una bi-
blioteca dà veramente la possibil ità di 
arricchirsi. Passeggiando fra gli scaffali 
ricolmi di l ibri si può casualmente “in-

contrare” un autore mai sentito no-
minare prima, e allora la tentazione è 
forte, la mano si allunga verso di lui e 
subito si va alla ricerca della descrizio-
ne del l ibro. Può essere amore a prima 
vista e allora gli incontri continueran-
no andando alla ricerca di tutto ciò 
che è stato pubblicato appartenente 
a quell’autore; oppure da subito non 
sarà scattata la scintil la e allora verrà 
ricollocato al suo posto, ma anche in 
questo caso l’incontro è avvenuto. un 
nuovo nome, un nuovo titolo è entrato 
nei nostri pensieri.
la biblioteca è un luogo di trasmissio-
ne vitale, dove il sapere si può aggior-
nare costantemente. Raccoglie i l gusto 
del passato, del presente e del futuro; 
avere la possibil ità di capirne i mec-
canismi vuol dire conoscere toccando 
con mano documenti antichi e scoprire 
le tecniche moderne per la corretta ge-
stione di questo luogo.
A volte non si pensa al lavoro che ser-
ve per amministrare una biblioteca; 
oggi è tutto informatizzato. Giustissi-
mo. Praticamente quasi tutte le biblio-
teche gestiscono i prestiti attraverso 
programmi, ma… i l ibri non hanno 
ancora “imparato” ad acquisire auto-
nomamente un numero di inventario e 
una collocazione. Questa operazione 
richiede tempo e molto scrupolo, così 
come l’aggiornamento continuo del 
materiale presente e fruibile; nuove 
acquisizioni, pensionamento di vecchi 
l ibri ormai poco consultati e quindi 
destinati a luoghi più nascosti, ma at-
tenzione… assolutamente non dimen-
ticati!
eh, ma in una biblioteca chi ci lavora 
cosa vuoi che faccia? Sta seduto como-
do a guardarsi attorno e a leggere! Sfi-
do chiunque a trovare un bibliotecario 
che mentre presta servizio abbia tempo 
di leggere! in ogni biblioteca che si ri-
spetti c’è sempre qualcosa da fare… 
correre a spostare libri, sistemare com-
puter, fare ricerche, catalogare, inven-
tariare, etichettare, collocare, aiutare 
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gli utenti nelle ricerche, riorganizzare 
le sale, aggiornare i dati… Pancia in 
dentro e petto in fuori, avanti, al la-
voro!
Chi parla usando troppo spesso luoghi 
comuni forse dovrebbe dedicare un po’ 
del suo tempo a scoprire il mondo della 
biblioteca, a domandarsi cosa si celi nel 
“lato oscuro” di questi luoghi. Cosa vi 
ruota attorno e chi in definitiva fa in 
modo che questa ruota giri…
le curiosità sarebbero molte, a parti-
re da ciò che ogni simpatico ficcanaso, 
come me, si domanda entrando in una 
biblioteca: ma cosa c’è dietro? ogni 
biblioteca ha un “dietro”, una zona 
“offlimits” per i l pubblico, una parte 
segreta e nascosta… scale che con-
ducono chissà dove, porte dalle qua-
li entrano ed escono persone, ma per 
quanto si allunghi i l collo, sbirciare non 
è possibile. le bibil ioteche più interes-
santi sono quelle ubicate all’ interno di 
edifici storici, le cui pareti, ricoperte da 
scaffali di l ibri, raccontano esse stesse 
vicende passate.
A volte, dietro ad una piccola biblio-
teca, con al massimo due sale, si cela 
un mondo tutto da scoprire… magaz-
zini che esplodono di l ibri, collezioni di 
giornali di inizio ‘900, repertori foto-
grafici inimmaginabili. Scatoloni, casse, 
cassetti ricolmi di carteggi di personag-
gi di notevole importanza storica; fogli, 
foglietti, cartoncini, fascicoli, opuscoli, 
cartoline… dall’800 ad oggi. Persino 
chi vive e lavora in biblioteca da anni 
può provare l’emozione di scoprire do-
cumenti mai usciti alla luce fino a quel 
momento, e posso assicurare che l’en-
tusiasmo per una tale scoperta è enor-
me, ci si sente dentro alla storia.

le biblioteche non sono solo luoghi di 
transito per chiedere in prestito libri, 
ma molto di più: sono campi fertil i per 
ricerche di ogni tipo. Professori e stu-
diosi si fermano a “banchettare” con 
libri, cataloghi, giornali… li divorano, 
stuzzicati da un appetito di conoscenza 
inesauribile.
il panorama umano è vastissimo! Si può 
far la conoscenza di arzil l issimi quasi 
novantenni che con sicurezza ed ener-
gia arrivano a richiedere video cassette 
di ogni genere e con la loro sportina si 
allontanano poi soddisfatti pregustan-
dosi seratone  di “buona visione”; le 
signore in pensione di solito arrivano 
in gruppetto, e voracemente si fionda-
no allo scaffale già adocchiato la volta 
precedente: sanno ciò che vogliono e 
se lo vanno a prendere! «eh, noi ce lo 
siamo meritato il riposo… e adesso ci 
ri lassiamo leggendo».
Si può trovare l’avido lettore di quoti-
diani, di solito ha un’età fra i 40 e i 60 
anni, signore dallo sguardo distinto, si 
siede sulla poltroncina e inizia a sfo-
gliare, con le sopracciglia corrucciate, i 
fatti del giorno; i l cellulare-dipendente,  
che nonostante vi sia scritto a caratteri 
cubitali che non è consentito parlare al 
telefono nelle sale di lettura, bello come 
il sole inizia a raccontare, all’auricola-
re, che “l’auto dal meccanico non è an-
cora riuscito ad andarla prendere…”. 
oppure lascia squillare all’ infinito, con 
la suoneria rigorosamente inserita, per 
deliziare con canzoni super pop gli stu-
piti utenti della biblio(teca).
vi è poi chi decide di sostare in biblio-
teca per studiare. Con grande gioia 
posso affermare che la biblio(teca) è 
meta di moltissimi giovani studenti, qui 

non si parla di “topi da biblioteca” ma 
di “tipi da biblioteca”.
Si arriva al top quando appaiono utenti 
con la “u” maiuscola… si conoscono 
tutti… sono un clan, una tribù. Appena 
ne entra uno in sala di lettura è tutto un 
salutarsi, poi procede verso il posto che 
di solito è “suo”, apparecchia il tavolo e 
parte a studiare, per interrompersi ogni 
tanto a scambiare quattro chiacchiere 
con gli amici, o sottovoce o uscendo 
dalla sala, creando dei veri e propri 
gruppi di discussione. l’utente, una vol-
ta scelto il suo posto, marca il territorio 
lasciando i suoi oggetti personali sul 
tavolo anche quando si allontana dalla 
biblio per andare a casa a pranzo o per 
rinfrescarsi le idee all’aperto. la fiducia 
nel ritrovare tutto ciò che ha lasciato 
sul tavolo è indiscussa anche perché 
dopo anni di frequentazione è un po’ 
come se appoggiasse il l ibro sopra al 
comodino prima di andare a letto, sicu-
ro di trovarlo al solito posto la mattina; 
la biblio(teca) è una casa, una famiglia 
con le sue regole da rispettare.
Molto ancora si potrebbe scrivere su 
questo ambiente, ma penso sia meglio 
invitare il lettore a curiosare autono-
mamente nel Paradiso dei libri.

ogni riferimento a fatti, persone e am-
bienti reali è puramente “casuale”. Ti 
sei sentito chiamato in causa? Ti sem-
bra di aver già visto un luogo così? Ti 
trovi proprio ora in biblio e mi stai sfo-
gliando in attesa di andare al compu-
ter? Complimenti!!! Allora sei un uten-
te di una biblioteca e se non lo sei cosa 
aspetti? Precipitati nella biblioteca a te 
più vicina e scopri ciò che ti circonda. 
Buona lettura.



CINe teAtRO fANIN: 
StAGIONe teAtRALe

GioVedì 25 feBBraio, 
“var ie tà  d ’autore” d i  dav ide  da l  F iume, comico 

Venerdì 26 feBBraio , 
Se ra ta  jazz  “R icordando Gian Car lo  Borghesan i” ,  
mus ica .

Martedì 2 Marzo, 
orches t ra  M.Budr ies i  con  R .Tabar ron i  e  osp i t i , mus ica .

Venerdì 5 Marzo, 
“Mamma mia!” con mus ica  deg l i  Abba, mus ica l .

Venerdì 26 Marzo, 
“dracu la” d i  dav id  zard , mus ica l .

GioVedì 18 Marzo, 
Compagnia  Teat ro  dehon “ i l  ma la to  immaginar io” , 
teat ro.

Martedì 20 e MerColedì 21 aPrile, 
orchest ra  Ga lass i  e  osp i t i ,  mus ica .

GioVedì 22 aPrile, 
“una v i ta  da  pavura” con Giuseppe Giacobazz i , comico.

GioVedì 6 MaGGio, 
“Queen: h igh lander  & d in torn i”  The  Queentet , mus ica .

www.cineteatrofanin. i t
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CALLe MACeO 622

Pao l o  Ba l Ba r i n i

N el 1956 un gruppo d i  o t -
tantadue r ibe l l i , t ra  cu i  un 
i ta l iano, sbarcò a  Cuba in-

seguendo i l  sogno d i  cambiare  i l 
mondo. i l  g ruppo sub ì  mol te  per-
d i te  neg l i  scont r i  con l ’eserc i to  ma 
con i l  tempo cominc iò  a  c rescere. 
S i  fo rmò un mov imento, ch iamato 
26 lug l io, che organ izzò la  guer r i -
g l ia  ne l la  S ie r ra  Maest ra  e, t re  ann i 
dopo, r iusc ì  ne l l ’ improbabi le  impre-
sa  d i  rovesc ia re  la  d i t ta tura  mi l i ta re 
d i  Fu lgenc io  Bat i s ta . l’ in tento  era 
que l lo  d i  por re  le  bas i  d i  una soc ie-
tà  basata  su l l ’uguagl ianza e  su l la 
g ius t i z ia  soc ia le ; per  i l  mov imen-
to, l ’un ica  v ia  poss ib i le  per  a r r i va-
re  a l  r i su l ta to  era  la  lo t ta  armata. 
la  s tor ia  d i  queg l i  ann i  r i corda in 
modo par t i co lare  due uomin i , e rne-
s to  Guevara  e  Cami lo  C ienfuegos. 
una morte  prematura  consegnò 
ent rambi  a l la  leggenda, lasc iando 
Cuba ne l le  mani  de l la  cont roversa 
f igura  de l  leader  F ide l  Cast ro. Tut -
to  i l  mondo conosce  que l le  gesta 

come “ la  r i vo luz ione cubana”, in 
poch i  però  hanno compreso cosa 
rea l i zzarono veramente  quegl i  uo-
min i . in  rea l tà , fo rse  nessuno lo  ha 
veramente  cap i to. oggi , c inquan-

tuno anni  dopo, cosa n ’è  s tato  d i 
que l  sogno d i  rendere  Cuba, ed i l 
mondo, un posto  mig l io re?

un p icco lo  mattone aranc ione im-
pedisce  ad un sot t i le  pneumat ico, 
nero  e  consumato da l  tempo, d i 
ro to lare  su l la 
s t rada. i l  ce r-
ch ione è  ar-
rugg in i to  come 
i l  car re t to  cu i 
appar t iene; ch i 
lo  aveva co-
s t ru i to  in  un 
tempo lonta-
no, l ’aveva d i -
p into  d i  verde. 
Su l  car re t to  c i 
sono due vec-
ch ie  pento le, 
un forchet tone 
ed a lcune scato le  d i  car tone. Ap-
poggiato  sopra  ad un tavo l ino t ra-
ba l lante  e  incast rato  ne l  car re t to, 
c ’è  un forne l lo  con i l  fuoco acceso. 

Sopra  a l  fuoco, una pade l la 
bruc iacch iata . un anz iano 
s ignore, che indossa una 
magl ie t ta  rossa  con una 
macch ia  d ’unto bene in  v i -
s ta  su l  co l le t to, t iene s t re t -
to  i l  pomel lo  de l  coperch io 
e  ta lvo l ta  but ta  lo  sguardo 
per  cont ro l la re  la  cot tura . 
un c l iente, ne l l ’a t tesa  de l -
la  co laz ione, osserva  in te-
ressato  le  c iambel le  che 
f r iggono ne l l ’o l io. da l la 
por ta  de l la  casa a l le  spa l le 
de l  vend i tore  esce  una ga l -

l ina . Ha appena deposto  un uovo e 
s i  agg i ra  per  la  s t rada con ar ia  sod-
d is fat ta . lo  sca lp icc io  deg l i  zocco l i 
d i  un cava l lo  annunc ia  l ’a r r i vo  d i 
un car ro. le  red in i  sono tenute  da 

un uomo con un cappe l lo  d i  pag l ia 
da dove spuntano un pa io  d i  baf -
f i  lunghi  e  ner i . i l  gu idatore  fa  un 
cenno con la  mano a l  vend i tore  d i 
c iambel le  che a lza  lo  sguardo e  r i -
cambia  i l  sa luto. Su l  car ro, a  f ianco 
de l  contad ino, s iede una ragazza 

mora da l lo  sguardo f i sso  ne l  vuoto. 
indossa una camicet ta  d i  jeans  ed 
una gonna b ianca e  s t r inge a l  pet to 
una borset ta  e legante. i l  car ro  s i 
fe rma per  fa r  passare  un vecch io, i 
cu i  poch i  cape l l i  sono d isord inat i  e 
sporch i . i l  vecch io  sp inge una car-
r io la  d i  legno che ondeggia  mentre 
la  ruota  sobbalza  t ra  le  buche d i 
un as fa l to  vecch io  d i  ann i . Traspor-
ta  due ceste, da l le  qua l i  spuntano 
a lcun i  sacchet t i  d i  p las t i ca  ed una 
bot t ig l ia  d ’acqua da l  co lore  impro-
babi le. un’a l t ra  car r io la  è  fe rma, 
poco lontano, accanto ad un p ic -
co lo  negoz io. da l la  por ta  esce  una 
ragazza con lunghi  cape l l i  ner i . 
inc roc ia  le  bracc ia  ed aspet ta  che 
un ragazzo appoggi  un te lev i sore 
su l la  car r io la . l’apparecch io  ha un 
se le t tore  d i  cana l i  a  manopola  ed è 
r i coper to  d i  po lvere. un vecch iet -
to  osserva  la  scena, nascosto  da 
un cappe l lo  con la  v i s ie ra  b lu ; s ta 
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lunedì 1 e 8 Marzo ore 21 , c inema Fanin, rassegna 
Fi lm&Film.

Martedì 9 e MerColedì 10 Marzo ore 21,  c inema Giada, 
per la rassegna Fi lm&Film: segreti di famiglia .

MerColedì 10 Marzo ore 20.45,  centro per le famigl ie Spazio 
Aperto, via Matteott i  2, “Belle dentro, belle fuori”  nel l ’ambito 
del c ic lo di  incontr i  e laboratori  St i l i  di  v ita eco-sostenibi l i .

GioVedì 11 Marzo ore 21,  teatro Fanin, Marco Paolini  in 
“la macchina del capo” .

Martedì 16 e MerColedì 17 Marzo ore 21,  c inema Giada, 
rassegna Fi lm&Film.

MerColedì 17 Marzo ore 20.45,  centro per le famigl ie Spazio 
Aperto,  “attenzione a cosa mettiamo sulla pelle”  nel l ’ambito 
del c ic lo di  incontr i  e laboratori  St i l i  di  v ita eco-sostenibi l i .

saBato 20 Marzo ore 8-19,  centro storico, Antiquariato in 
piazza. 

saBato 20 Marzo ore 21, Teatro comunale, “racconti di 
Violetta” , spettacolo ispirato a “la Traviata” di Giuseppe verdi a 
cura di opif ic io d’arte scenica di Bologna.

lunedì 22 Marzo ore 21,  c inema Fanin, rassegna Fi lm&Film.

Martedì 23 e MerColedì 24 Marzo ore 21,  c inema Giada, 
rassegna Fi lm&Film.

MerColedì 24 Marzo ore 20.45,  centro per le famigl ie 
Spazio Aperto, “laboratorio sull’uso degli oli essenziali 
e sulla cosmesi naturale”  nel l ’ambito del c ic lo di  incontr i  e 
laboratori  St i l i  di  v ita eco-sostenibi l i .

Martedì 30 e MerColedì 31 Marzo ore 21,  c inema Giada, 
rassegna Fi lm&Film.

SUCCede A PeRSICetO
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appoggiato  a l la  parete  senza in to-
naco d i  una casa turch ina o  forse 
s ta  dormendo. una donna d i  mezza 
età  t iene per  mano una bambina d i 
quat t ro  o  c inque anni . la  b imba è 
vest i ta  con una magl ie t ta  rosa , le 
scarpet te  v io la  e  ha due t recc ine  de-

corate  da e las t i c i  g ia l l i . la  s ignora 
s i  fe rma a  par la re  con i l  vend i tore 
d i  c iambel le  mentre  la  bambina le 
t i ra  i l  b racc io, impaz iente  d i  andar-
sene. un uomo t rasandato, d ’e tà 
indef in ib i le, por ta  in  spa l la  un pa io 
d i  scope ed un lungo bastone d i  le -
gno. veste  un ab i to  b lu , le rc io  da 
mol to  tempo. le  labbra , da l le  qua l i 
pende un lungo s igaro  spento, sono 
c i rcondate  da una fo l ta  pe lur ia 
b ianca e  gr ig ia . una donna con la 
borsa  d i  pe l le, da l la  qua le  spunta 
una bot t ig l ia  d i  la t te, lo  segue a 
breve  d is tanza. S ta  ch iacch ie rando 
con un’amica cercando d i  ev i ta re 
g l i  esc rement i  lasc ia t i  da l  cava l -
lo. la  por ta  de l la  casa accanto a l 
car re t to  de l  vend i tore  s i  apre  ed 
esce  un uomo da l l ’aspet to  robusto. 
indossa una canot t ie ra  b ianca r im-
boccata  in  un pa io  d i  bermuda che 
g l i  s tanno la rgh i , sos tenut i  in  c in-
tura  da uno spago. Ha in  mano una 
gabbia  che appende ad un ch iodo 
accanto a l la  por ta . dent ro  la  gab-
b ia  borbot ta  un p icco lo  pappagal lo 
g ia l lo. Ne l le  numerose gabbie  che 
sono appese presso le  case  v ic ine, 
tant i  ucce l l i  d i  mi l le  co lor i  sa lutano 
l ’a r r i vo  d i  un’a l t ra  g iornata  d i  so le. 
la  luce  f resca  de l  matt ino i l lumi-

na le  verd i  co l l ine, ornate  d i  pa l -
me, che c i rcondano Tr in idad. una 
sgangherata  automobi le  fucs ia , 
che sputa  fumo nero, oscura  per  un 
lungo momento la  v ia . Quando la 
nuvo la  s i  d i rada, da l la  por ta  de l la 
casa d i  f ronte, aper ta  come tut te  le 

a l t re, s ’ in t ravede 
una bambina con 
le  ca lze  b ianche, 
la  gonna nera , la 
camic ia  azzur ra 
ed un fazzo le t to 
rosso annodato 
a l  co l lo. Tiene a l -
cune ga l le t te  in 
mano che ch iude 
a  pan ino dopo 
averc i  spa lmato 
la  maionese. le 
avvo lge in  un to-
vag l io lo  d i  car ta , 

po i  le  pone in  una p icco la  borsa  d i 
re te  g ia l la , dove s i  t rova g ià  una 
bot t ig l ia  d ’aranc iata  gh iacc ia ta , 
pre levata  da l  f reezer. Con la  car-
te l la  su l le  spa l le  dà un bac io  a l la 
mamma, esce  da l la  por ta  e  s i  avv ia 
verso  la  scuo la  che è  cos ì  v i c ina 
che s i  può ud i re  l ’a l legro  voc iare 
d i  una mol t i tud ine  d i  bambin i . da 
una parete  co lorata  d i  verde, v i c ino 
a l la  scuo la , due occh i  sever i  sot to 
ad un basco con la  s te l la , guardano 
l ’ in f in i to, r i cordando che s i  andrà 
avant i  f ino  a l la  v i t tor ia . 
i l  vend i tore  sor r ide, prende i l  fo r-
chet tone e  raccog l ie  una c iambel la . 
Po i  me la  o f f re. io  a l lungo le  mani  e 
la  prendo porgendogl i  a l cun i  pesos 
con l ’a l t ra  mano. vo l to  lo  sguardo 
verso  la  s t rada mentre  assaporo i l 
do lce. Seduto su l la  sca la  che con-
duce a l la  casa d i  Nana, la  vecch ie t -
ta  che mi  ha osp i tato  per  la  not te, 
sono avvo l to  da l la  r i vo luz ione. la 
vedo camminare  t ra  i  co lor i  de l le 
case, l ’asco l to  at t raverso  i l  ch iac-
ch ie r i cc io  de i  bambin i  ed  i l  canto 
de l  ga l lo, ne  percep isco l ’odore  t ra 
g l i  esc rement i  de l  cava l lo  e  i l  fumo 
de i  gas  d i  scar i co, ne  gusto  i l  sa-
pore  mentre  mangio  la  c iambel la . 
Ma quando provo ad a l lungare  una 

mano non r iesco a  toccar la . 
Cos ’è  la  r i vo luz ione cubana? una 
d i t ta tura? un laborator io  soc ia le? 
un anacron ismo? un cancro  co-
munis ta  in  un mondo cap i ta l i s ta? 
una s te l la  luminosa in  un mondo 
oscuro? la  r i sposta  a l le  ing ius t i z ie 
oppure  un’ ing iust i z ia  essa  s tes-
sa? Par t i to  un ico  e  pens ie ro  un ico. 
Media  d i  par t i to  e  in ternet  l imi -
tato. Marx i smo? Comunismo? So-
c ia l i smo? eppure  in  queste  nebbie 
oscure  sc int i l lano a lcune luc i , cu l -
tura  e  san i tà . da perderc i  la  tes ta . 
i s t ruz ione pagata  da l lo  s tato  f ino 
a l l ’un ivers i tà . Computer  e  ing lese 
in  tut te  le  scuo le. Ass i s tenza sa-
n i ta r ia  gratu i ta . Per  tut t i , b ianch i , 
ner i , r i cch i , pover i , vecch i , bambin i . 
È  t r i s te  pensare  che concet t i  cos ì 
umani , cos ì  g ius t i , abb iano b isogno 
d i  una r i vo luz ione per  essere  rea-
l i zzat i  o  che s iano r inch ius i  in  una 
d i t ta tura . Ma è  anche t r i s te  pensare 
che in  paes i  che s i  d icono p iù  l iber i 
e  c iv i l i  i l  va lore  de l  bene pubbl i co 
è  un idea le  che pur t roppo va  scom-
parendo. Sento l ’ impulso  inar res ta-
b i le  d i  cap i re  cosa c ’è  d i  g ius to  e 
cosa c ’è  d i  sbag l ia to ; ho b isogno d i 
par la re  con ch i  mi  può d i re  qua lco-
sa  d i  p iù . So lo  ch i  è  nato  e  v i ssuto 
qu i  può darmi  le  r i sposte. Mi  g i ro 
a l lo ra  verso  i l  vend i tore  per  sup-
p l i car lo  d i  sp iegarmi  la  r i vo luz ione, 
ma non c ’è  p iù , è  ent rato  in  casa. 
Guardo verso  i l  car re t to  ma l ’uomo 
con i  baf f i  lunghi  e  ner i  è  r ipar t i -
to. P rovo a l lo ra  con i l  s ignore  che 
indossava i  bermuda la rgh i , ma s i 
s ta  a l lontanando lungo la  s t rada. 
Nessuno, ogg i , mi  racconterà  la  r i -
vo luz ione. Forse  nemmeno domani . 
un g iorno, ch issà .
Nana mi  ch iama, la  co laz ione è 
pronta . Mi  a lzo  in  p ied i  e, ment re 
sa lgo i  g rad in i  d i  Ca l le  Maceo 622, 
a l le  mie  spa l le  la  gente  cammina 
per  la  s t rada, par la  e  sor r ide. le 
por te  de l le  case  sono aper te, la 
v i ta  d i  ognuno s i  mesco la  con que l -
le  deg l i  a l t r i . Nessuno è  so lo  lungo 
la  s t rada. Forse  è  questa  la  vera  r i -
vo luz ione.
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e’  innegab i le. C i  sono idee  che  r i ten iamo lontane da l  nos t ro 
sent i re, che  g iud ich iamo come pess ime moda l i tà  de l  v i ve-
re  soc ia le. eppure  s i  ins inuano sot t i l i  su l le  nos t re  bocche. 
Cap i ta , per  esempio, che  un mat t ino  s i  dec ida  d i  andare 
in  qua lche  u f f i c io  comunale  a  ch iedere  una de luc idaz ione. 
N iente  d i  o rgan izzato, cos ì , un  po’  d i  tempo l ibero  e  s i 
dec ide  d i  p rovare  a  passare  per  sapere  qua l ’è  la  pos i z ione 
u f f i c ia le  e  qua l i  s iano i  poss ib i l i  r imed i  d i  una quest ione. 
Come per  esempio  que l la  de i  p i cc ion i  che  ab i tano i  nos t r i 
te t t i , l e  nos t re  g ronda ie, i  nos t r i  comigno l i , l e  nos t re  anten-
ne, le  nos t re  f ines t re  e  tu t to  que l lo  che  o f f re  una gradevo le 
“panch ina” su  cu i  passare  le  g io rnate. Perché  quando s i 
ha  ormai  ogn i  ba lcone invaso  da  que i  s impat i c i  sp i l l i  che 
rec idono a  monte  ogn i  ipotes i  d i  appogg ia rs i  a l la  f ines t ra 
in  s t i l e  sore l le  Materass i  e  quando tu t te  le  f ines t re  e  le 
imposte  sono addobbate  con la  car ta  rega lo, r i t rovars i  an-
cora  t racce  che  r i ch iedono pu l i z ie  può non esser  scoper ta 
mat tut ina  s impat i ca!  A l lo ra  s i  sa le  in  Comune a  ch iedere 
un  modo po l i t i camente  cor re t to  d i  d ia logo in te r-an imale, 
a  domandare  qua l i  s iano g l i  u l t imi  pat t i  d ip lomat i camen-
te  s t i la t i  t ra  umani  e  p i cc ion i . e  qua l ’è  la  p r ima r i spos ta : 
eh , sa  non s i  possono mica  abbat te re!  ecco lo!!!  ecco lo  i l 
pens ie ro  la tente  che  s i  s ta  ins inuando ne l  nos t ro  be l  Pae-
se  democrat i co!  Perché  que l la  r i spos ta  non è  una bat tu ta 
leggera!  e ’  i l  pens ie ro  d i  g r ido  de l  momento, i l  pens ie ro 
d i  moda. e ’  l ’ idea  de l la  conv ivenza  per fe t ta : e l iminare  la 
fonte  de l  p rob lema!  A questo  punto? Come può procede-
re  la  r i ce rca  d i  moda l i tà  d i  un ’e t imolog icamente  autent i ca 
con -v i venza? Ma soprat tu t to, come può essere  che  ce r te 
idee  s iano pa lesemente  a r r i va te  in  ce r t i  luogh i?  S i  spera 
ne l  s ingo lo?  S i  sper i  pure, po i  non c i  s i  s tup i sca  se  ce r te 
r i spos te  a l  l eggero  prob lema de i  p i cc ion i  cambino contes t i , 
s i  espandano, perdano i l  senso  de l la  misura  e  d ivent ino 
rabb iose  guer r ig l ie  u rbane. 

s a r a  aC C o r s i

SfOGO dI RABBIA
dA SCRiveRe PeR NoN uRlARe, dA SCRiveRe PeR 

NoN AveR uRlATo, SCRiveRe PeRCHÈ, CoMuNQue, 
Quell’uRlo NoN È  PASSATo
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f e d e r i C o  s e r r a

S e qualche  ab i tante  d i  v ia  San 
Bernard ino  s i  fosse  a f facc ia to 
a l la  f ines t ra  ne l  bu io  de l le  se i 

de l la  mat t ina  de l  5  d i cembre  scorso, 
av rebbe v i s to  uno spet taco lo  inso l i -
to : un  lungo cor teo  d i  persone con 
f iacco le, band ie re  e  s t r i sc ion i  che  da 
Sant ’Agata  andavano ad Amola .
Quest ’anno abb iamo dec i so  d i  r i co r-
darc i  cos ì  de l  ras t re l lamento  naz i fa -
sc i s ta  de l le  Budr ie, Amola  e  Borgata 
C i t tà , avvenuto  propr io  ne l la  not -
te  de l  5  d i cembre  1944. i l  ras t re l -
lamento  co invo lse  c i r ca  duecento 
persone e  cos tò  la  v i ta  a  t rentaset te 
nos t r i  conc i t tad in i , la  maggior  par-
te  fuc i la t i  dopo poch i  g io rn i  a  Sab-
b iuno: i  co rp i  fu rono recuperat i  so lo 
ne l l ’agosto  de l  1945. A l t r i  vennero 
invece  depor ta t i  ne i  campi  d i  con-
cent ramento. 
l’ idea  è  nata  da l l ’ANPi  e  da l  C i r co lo 
Arc i  Accatà , che  hanno t rovato  ne l 
Coro  Ter re  d ’Acqua un’ ind i spensab i -
le  co l laboraz ione  e  ne l l ’Ammin is t ra -
z ione  comunale  un ’entus ias ta  cond i -
v i s ione  organ izzat i va  e  cu l tu ra le.
Abb iamo vo lu to  r i to rnare, a  sessan-
tac inque ann i  d i  d i s tanza , esat ta-
mente  in  que i  pos t i , esat tamente  in 
que i  moment i . Con la  f iacco la ta  par-
t i ta  da l  teat ro  d i  Sant ’Agata  abb iamo 
r ipor ta to  s imbol i camente  a  casa  tu t t i 
co lo ro  che  le  camionet te  t raspor ta-
rono lontano da  Amola  e  che  a  casa 
non to rnarono p iù . È  s ta ta  una res t i -

L’ALBA deLLA MeMORIA
l’ iNSoliTA CoMMeMoRAzioNe del  65°  ANNiveRSARio 

del  RASTRellAMeNTo di  AMolA

tuz ione memor ia le, necessar ia . una 
res t i tuz ione  d i  g ra t i tud ine  e  luc ida 
consapevo lezza .
R ica lpes ta re  po i  la  te r ra  de l  p iazza le 
de l la  ch iesa  d i  Amola , dove  fu rono 
r inch ius i  i  ras t re l la t i  p r ima d i  esse re 
por ta t i  a l  teat ro  d i  Sant ’Agata , ha 
permesso  a i  par tec ipant i  a l l ’ in i z ia t i -
va  d i  avv i c inars i  a  que l  d rammat ico 
evento  s to r i co. S i  è  avuta  la  poss ib i -
l i tà   d i  r i v i ve r lo  co i 
c inque sens i , a t t ra -
verso  i  cant i  e  le 
le t tu re  de l le  tes t i -
monianze. la  f iac -
co la ta , i  cant i  de l 
coro  Ter re  d ’Acqua, 
una bambina che 
ha  suonato  “Be l la 
C iao” co l  f lauto  e 
le  le t tu re  de l le  te -
s t imonianze  sono 
s ta t i  i  moment i  p iù 
suggest i v i  ed  emo-
z ionant i . A l l ’ in i z ia -
t i va  ha  par tec ipato  una var ia  uma-
n i tà , composta  d i  bambin i , famig l ie, 
ragazz i , anz ian i , tes t imoni  d i  que i 
fa t t i , assoc iaz ion i  e  la  G iunta  Comu-
na le  d i  Pers i ce to  a l  completo, o l t re 
a l  S indaco d i  Sant ’Agata , le  fo rze 
de l l ’o rd ine  ed  a l t r i  rappresentant i  d i 
ent i  loca l i . 
l’o ra r io  os t i l e  ( i l  r i t rovo  e ra  per  le 
5 .45 d i  un  sabato  mat t ina  d i  d i cem-
bre )  e  i l  c l ima (ha  smesso  d i  p iovere 

poch i  minut i  p r ima de l l ’ in i z io  de l la 
f iacco la ta )  non hanno imped i to  a 
tante  persone d i  r i t rovars i  (qua lcuno 
è  venuto  da  Modena, da  Bo logna) . 
R i t rovars i  per  r i co rdare, in  ques to 
modo inso l i to  e  toccante, non so lo 
l ’evento  s ingo lo, ma l ’ in te ra  Res i -
s tenza  de l le  nos t re  te r re, v i t to r iosa 
a l  f ine, cu l tu ra lmente, po l i t i camente 
e  mi l i ta rmente, ma a  un prezzo  inau-

d i to  d i  v i te  in te r ro t te  e  famig l ie  de-
vas ta te.
i l  ca lendar io  d i  que l la  mat t inata  è 
s ta to  f i t to : dopo Amola , mol t i  han-
no ragg iunto  Pers i ce to  a  p ied i , a l t r i 
hanno ut i l i z za to  i  t raspor t i  mess i 
a  d i spos iz ione  da i  vo lontar i  de l la 
p rotez ione  c iv i l e. da Pers i ce to  sono 
par t i t i  due  pu l lman per  p rosegu i re  le 
commemoraz ion i  a l le  Budr ie  e  a  Bor-
gata  C i t tà . Ha par tec ipato  anche un 
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i l  Parkour  è  cons iderato  uno spor t  es t remo ma per  que l l i  che 
lo  p ra t i cano, i  “ t raceur” , è  un  vero  e  p ropr io  s t i l e  d i  v i ta 
fa t to  d i  ba lz i , capr io le  e  sa l t i  che  s i  misch iano t ra  le  a r t i 
marz ia l i  e  la  danza  per  “ fugg i re” in  percors i  u rban i . i l  p iù 
g rande esponente  è  i l  f rancese  dav id  Be l le  che  è  s ta to  co lu i 
che  ha  appreso  a l  meg l io  le  tecn iche  de l  Parkour  nato  come 
a l lenamento  per  i  so ldat i  t ransa lp in i  ne l  XX seco lo. Quando 
nacque s i  ch iamò “parcours  du  combat tant” (percorso  de i 
combat tent i )  ma i l  nome fu  p res to  t ras fo rmato  per  dare  p iù 
dec i s ione  a l  te rmine  sos t i tuendo la  C  con una K  e  tog l iendo 
la  S. i l  p ro f i lo  de l l ’a t le ta  non è  cos t i tu i to  so lamente  da  fo rza 
f i s i ca  e  ag i l i tà  ma anche da  un buon aspet to  menta le  che  fa 
cap i re   a l  t raceur  f ino  a  che  punto  s i  può r i sch ia re. 
l’aspet to  fondamenta le  d i  ques t i  ac robat i  non è  competere 
f ra  d i  lo ro  ma cercare  i l  pe r fez ionamento  persona le  e  fo rse  è 
anche per  ques to  che  i l  Parkour  è  ancora  uno spor t  pu l i to  e 
l ibe ro. 
l’un ica   assoc iaz ione  mondia le  ded i ta  a l l ’ insegnamento  de l 
parkour  è  la  urban Free f lower  perché  le  o r ig in i  d i  ques to  spor t 
desc r i vevano i  p ra t i cant i  come autod idat t i  ma p ian  p iano 
s tanno emergendo a l t re  p i cco le  scuo le  c i t tad ine.

G i o r G i o  Ba i e s i

LO SPORt dI GJO
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nut r i to  g ruppo d i  pod is t i  che  hanno 
cos ì  dato  i l  lo ro  cont r ibuto  a l l ’ in i -
z ia t i va . in  Sa la  de l  Cons ig l io  c ’è  po i 
s ta ta  la  p ro iez ione  d i  un  v ideo pro-
dot to  da  Socrate  Minezz i  ne l  1984 

da l  t i to lo  “Amola  par t ig iana”, e  l ’ in -
te rvento  de l  S indaco Mazzuca .
È  s ta ta  “ l ’a lba  de l la  memor ia” , que l -
la  che  ha  consent i to  a  una comuni tà , 
sessantac inque ann i  dopo, d i  s t r in -

gers i , r i t rovandos i  compat ta  a t to rno 
a  una ver i tà  s to r i ca  che  nessun pate-
t i co  e  a r rogante  rev i s ion i smo pot rà 
mai  neanche min imamente  sca l f i re. 
È  s ta ta  anche l ’a lba  d i  una memo-

r ia  nuova non perché 
d ive rsa , ma perché 
lasc ia ta  a l le  respon-
sab i l i tà  d i  generaz io-
n i  o rmai  inequ ivoca-
b i lmente  d i s tant i  da 
que i  fa t t i . Generaz io-
n i  a l le  qua l i  spet ta 
l ’onore  d i  p rendere 
t ra  le  mani  que l  te -
s t imone e  l ’onere  d i 
tu te la r lo, tenendo-
lo  v i vo  e  sapendone 
adeguare  le  moda l i tà 
d i  t rasmiss ione  a l la 
nuova soc ie tà . dovre-

mo r iusc i re  a  r ip ropor re  que l l ’esem-
p la re  messagg io  d i  pace, l ibe r tà  e 
g ius t i z ia  soc ia le  a f f inché  possa  t ro-
vare  cu l tu ra  fe r t i l e  per  met te re  rad i -
c i  sa lde  e  p ro fonde. l’ in i z ia t i va  de l 

5  d i cembre  è  s ta ta  un  buon banco 
d i  p rova  che  ha  co invo l to  mol t i  sog-
get t i  ne l l ’o rgan izzaz ione  e  a lmeno 
duecentoc inquanta  persone hanno 
par tec ipato  ag l i  event i . P ropr io  per 
i l  suo  approcc io  inusua le  ha  a t t i ra to 
l ’a t tenz ione  d i  mol t i  che  non sono 
avvezz i  a  p rendere  par te  a  comme-
moraz ion i  de l  genere. e  c red iamo s ia 
ques ta  la  s f ida : a f f iancare  a l le  com-
memoraz ion i  c lass i che  e  necessar ie 
nuov i  s t rument i  e  nuove  proposte. 
P roposte  che  get t ino  semi , magar i 
durante  un  evento  d i  poche ore, ca-
pac i  d i  fa r  germogl ia re  ne l le  persone 
la  cur ios i tà  e  la  consapevo lezza  per 
i l  pe rcorso  che  ha  mode l la to  l ’an i -
ma generosa , tenace  e  so l ida le  de l -
la  comuni tà  pers i ce tana. Pens iamo 
che, a  due  mes i  da i  fes tegg iament i 
per  i l  sessantac inques imo ann iversa-
r io  de l la  l iberaz ione, ques ta  s ia  una 
s f ida  ambiz iosa  e  impor tante  da l la 
qua le  nessuno, ne l  suo  ambi to  d i 
in te rvento  persona le, p ro fess ione  e 
c i v i l e, può sent i r s i  d i spensato.
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APPUNtAMeNtI 
IStItUtO RAMAzzINI

25  feBBraio  ore  20  To mb o l a  d i  b en e f i c en z a 
p r e s so  l a  Sa l a  Pa r r o c c h i a l e  d e l l e  Bu d r i e  d i  S an  G i o van n i

2  Marzo ore  20 ,45  “Co n c e r t o  d i  P r imave ra” 
p r e s so  i l  Tea t r o  Fan i n  d i  S an  G i o van n i  i n  Pe r s i c e t o

Per  in formaz ion i : 
Se z i one  Ramazz i n i  i l  me r c o l ed ì  d a l l e  10  a l l e  12 
t e l .  051  6812773  o p p u r e  Ma r i s a  0510823141
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