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u n vecch io  r eda t to re  de l 
p r imo  Bo rgoro tondo, un 
g iovane  d i  be l l e  spe ranze 

i n  f uga  pe r  l a vo ro, un  e sp lo ra to re 
o l t r e  i  con f i n i  con  l o  za ino  zep -
po  d i  l i b r i .  s t e f ano  è  l ’ emb lema 
de l l a  g i oven tù  d i  ogg i ,  s t anca  d i 
ch i  s i ede  d i e t ro  l e  a l t e  s c r i van i e 
e  che  non  ha  pau ra  d i  c e r ca re  da 
so lo  l e  p rop r i e  ve r i t à .

–  P iù  che  un  Pers i ce tano  in 
fuga , d i re i  un  nomade. . .
“d i c i amo  un  v i agg ia to re : i l  no -
made  è  co lu i  che  non  ha  ca sa 
men t r e  i o, pe r  quan to  s i a  spes -
so  a l l ’ e s t e ro  e  pe r  quan to  abb ia 
camb ia to  p iù  d i  una  vo l t a  c i t t à 
pe r  l a vo ro, cons ide ro  sang io  an -
co ra  ca sa  m ia , quan tomeno  me -
ta fo r i camen te, e  nonos tan te  ogn i 
vo l t a  che  v i  r i t o rno  i  c amb iamen -
t i  s i ano  sempre  p iù  g rand i :  c a se 
e  qua r t i e r i  nuov i ,  ma  sop ra t tu t to 
pe r sone  e  am i c i  che  sono  anda -
t i  a  v i ve r e  a l t r ove. ce r to, po i  so 
anche  che  a  sang io  non  po t r e i 
r imane r c i  t r oppo  a  l ungo, ma 
ques to  è  un  a l t r o  d i s co r so : ha  a 
che  vede re  con  l a  m ia  vog l i a  d i 
v i agg ia r e  e  d i  r ea l i z za rm i  p ro -
f e s s i ona lmen te, co sa  sempre  p iù 
d i f f i c i l e  i n  i t a l i a  e  pe r  l a  qua l e 
ho  i n i z i a to  a  gua rda re  anche  o l -
t r e  i  con f i n i  naz iona l i .”

–  Quanta  i ta l ia  c ’è  in  aust ra -
l i a?
“a  me lbou rne, dove  ho  i n segna to 

Le tASche e L’AnIMA
SteFANo CALzAti

L u c a  f r a b e t t i

i t a l i ano  pe r  8  mes i ,  l a  comun i t à 
i t a l i ana  è  pa re c ch io  numerosa  e 
ha  e se r c i t a to  un ’ i n f l uenza  no te -
vo l e  sop ra t tu t to  a  ca r l t on  ( uno 
de i  qua r t i e r i  p r i n c i pa l i  de l l a 

c i t y )  dove  g l i  i t a l i an i  hanno  da to 
v i t a  a  una  f i t t a  r e t e  d i  r i s t o ran t i 
e  shops  “made  i n  i t a l y” degn i  d i 
no ta , ma  sop ra t tu t to  dove  g l i  im -
m ig ra t i  hanno  ce r ca to  d i  d i f f on -
de re  que l l ’  “ i t a l i an  s t y l e” sempre 
mo l to  app rez za to. B i sogna  con -
s i de ra re, i n f a t t i ,  che  l ’aus t r a l i a 
è  un  paese  soc i a lmen te  g iovane 
e  l ’ i t a l i ano  è  v i s to  un  po ’  come 
un  e spo r ta to re  d i  cu l t u ra , d i  s t o -
r i a ,  d i  t r ad i z i one. i l  p rob l ema , 
s emma i , è  che  a  me lbou rne  s i  ha 
un ’ i dea  de l l ’ i t a l i a  e  deg l i  i t a l i an i 

anco ra  un  po ’  r e t rò , d i c i amo  f e r-
ma  ag l i  ann i  ’ 50 : non  s i amo  a l l a 
p i z za  e  a l  mando l i no, ma  poco 
c i  manca . Pe r  i l  r e s to, ne l  con t i -
nen te  ( che  ho  ce r ca to  d i  g i r a r e  i l 
p i ù  pos s i b i l e  du ran te  l e  vacan -
ze  s co l a s t i che ) ,  qua l che  i t a l i a -
no  l o  s i  t r ova , ma  non  t r opp i ,  s e 
non  a  Pe r th , l a  c i t t à  p i ù  g rande 
de l l a  co s ta  e s t ,  che  e ra  i l  p r imo 
po r to  d i  sba r co  deg l i  immig ra t i 
da l l ’ eu ropa  du ran te  e  dopo  l a 
seconda  Gue r ra  mond ia l e  e  ne l 
qua l e  s i  sono  s t anz i a t e  d i ve r se 
f am ig l i e  i t a l i ane.”

–  Perché  se i  dovuto  scappa-
re?
“P iù  che  a l t r o  ho  vo lu to  s cappa -
r e : s ebbene  l ’ i t a l i a  a l  momento 
non  o f f r a  a i  g i ovan i  g rand i  spe -
r anze  l avo ra t i ve, devo  d i r e  che 
sono  sempre  s t a to  f o r tuna to 
po i ché  ogn i  vo l t a  che  sono  an -
da to  a l l ’ e s t e ro  l ’ ho  sempre  f a t -
t o  pe r  s ce l t a  e  ma i  pe r  dove re, 
s f r u t t ando  que l l e  bo r se  d i  s t ud io 
o  que i  p roge t t i  un i ve r s i t a r i  ed 
ex t r a -un i ve r s i t a r i  che  r i u s c i vo 
d i  vo l t a  i n  vo l t a  a  cog l i e r e. Ne l 
ca so  de l l ’aus t r a l i a ,  ho  v i n to  un 
bando  d i  conco r so  pe r  anda re  ad 
i n segna re  un  anno  ne l l e  s cuo l e 
de l  V i c to r i a  ( l o  s t a to  d i  cu i  me l -
bou rne  è  cap i t a l e )  ed  e s sendomi 
appena  l au rea to, è  s t a ta  un ’op -
po r tun i t à  quas i  p rovv idenz i a l e. 
ma  non  d imen t i co  anche  l ’ anno 
a  Pa r i g i  o  i  t r e  mes i  t r a s co r s i  a 

P e r s i c e t a n i  i n  f u g a  -  5 ^  P u n t a t a
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inaugurata il 23 Aprile si è chiusa l’8 
Maggio la personale di Argo Forni 
all’acquedotto.
Accuratamente allestita da Serafino 
Beccari, presentata artisticamente dal 
professor Carlo d’Adamo, ha goduto di 
un’affettuosa partecipazione di pub-
blico, che, raccolto attorno all’artista 
prossimo novantenne, si è complimen-
tato per la freschezza della pennella-
ta.

testimone concreto il bel catalogo curato in ogni particolare: 
“ritorno al lago” è il prodotto schietto del genio artistico del 
nostro concittadino.

ARGO FORnI
g i O r g i n a  n e r i
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New Yo rk  pe r  s c r i ve r e  l a  t e s i . 
ce r to, a  ques to  va  agg iun to  che 
a  me  p i a ce  mo l to  v i agg ia r e  pe r 
cu i ,  t endenz i a lmen te, s e  ne  ho 
l a  pos s i b i l i t à ,  m i  p i a ce  l ’ i dea  d i 
r e ca rm i  a  l a vo ra re  a l l ’ e s t e ro. i n -
f i ne, c ’ è  l a  ques t i one  e conomica : 
spes so  i  s a l a r i  che  o f f r ono  ab ro -
ad  ( a l l ’ e s t e ro )  a  s tuden t i  neo -
l au rea t i  come  me  sono  med ia -
men te  p iù  a l t i  r i s pe t to  a  quan -
to  po t r e i  ma i  o t t ene re  i n  i t a l i a , 
dove  anco ra  m i  s en to  o f f r i r e  s t a -
ge  e  t i r o c i n i  non  r e t r i bu i t i ,  pe r 
cu i  p robab i lmen te  è  s t a ta  anche 
una  neces s i t à .”

–  melbourne  è  una  grande  c i t -
tà  o  una  c i t tà  g rande?
“me lbou rne  è  una  c i t t à  g rande 
che  s t a  d i ven tando  una  g rande 
c i t t à . u rban i s t i camen te, s i  p r e -
sen ta  come  un  agg lomera to  d i 
qua r t i e r i  s enza  una  spec i f i c a 
i den t i t à  che  con  g l i  ann i  s i  sono 
agg rega t i  uno  a l l ’ a l t r o  (me l -
bou rne  non  pos s i ede  un  ve ro  e 
p rop r i o  cen t ro  s to r i co  come  l o 
i n t end iamo  no i ,  ma  semma i  un 
cen t ro  f i nanz i a r i o - e conomico  i n 
s t i l e  mo l to  amer i cano ) ;  men t r e 
cu l t u ra lmen te  è  una  c i t t à  r i c -
ca  d i  oppo r tun i t à  e  che  s i  s t a 
imponendo  anche  a  l i v e l l o  i n -
t e rnaz iona l e  con  f e s t i va l  e  ap -
pun tamen t i  d i  r i l i e vo. s i  t r a t t a 
pe rò  d i  un  p roces so  tu t t ’ o ra  i n 
co r so  e  c r edo  che  l a  c i t t à , co s ì 
come  tu t to  i l  con t i nen te, non  ab -
b i a  anco ra  e sp re s so  tu t to  i l  s uo 
po tenz i a l e  ( s ydney  compresa ) . 
una  cosa  i n f a t t i  va  so t to l i nea ta : 
i n  aus t r a l i a  non  sono  l e  c i t t à  a 
ma r ca re  l e  d i f f e r enze  t r a  una  r e -
g ione  ( o  uno  s t a to )  e  l ’ a l t r a  ( pe r 
i n t ende r c i :  ad  e s c l u s i one  d i  me l -
bou rne  e  s ydney, t u t t e  l e  a l t r e 
c i t t à  sono  p ra t i camen te  ugua l i 
t r a  l o ro ) ,  bens ì  l a  na tu ra . sono 
l a  na tu ra  e  i l  c l ima  a  d i r t i  dove 
t i  t r ov i :  f a s c i a  t r op i ca l e, t empe -
ra ta , de se r t i ca , e t c .  Ques to  pe r 
d i r e  che  l e  c i t t à  hanno  un  peso 
r e l a t i vo  ne l l a  ca ra t t e r i z zaz ione 

de l l o  spaz io. e ’  l a  na tu ra  a  do -
m ina re. i n f i ne  a  mov imen ta re  l a 
c i t t à  c ’ è  po i  l a  s to r i ca  compe t i -
z i one  con  sydney : men t r e  ogg i , 
p robab i lmen te, l a  c i t t à  de l l ’ope -
ra  house  è  que l l a  p i ù  conosc iu ta 
a l l ’ e s t e ro, va  de t to  che  pe r  ann i 
me lbou rne  è  s t a ta  i l  p r imo  cen -
t ro  de l l ’aus t r a l i a ,  s i a  a  l i v e l l o 
e conomico  che  cu l t u ra l e. Po i  l e 
o l imp iad i  de l  2000  hanno  spo -
s ta to  un  po ’  g l i  equ i l i b r i  a  f avo -
r e  d i  s ydney, anche  se  t u t t i  g l i 
au s t r a l i an i  che  ho  conosc iu to 
m i  hanno  con fe rmato  che  me l -
bou rne  è  d i  g ran  l unga  p iù  v i -
v i b i l e  ( pe r sona lmen te  s ydney  m i 
è  p i a c i u ta  mo l to, ma  e s sendoc i 
s t a to  appena  3  g io rn i  du ran te  i l 
s ydney  Fi lm  Fe s t i va l  non  pos so 
g iud i ca re ) .”

–  un  voto  a l l ’ i ta l ia , uno  a l l ’ eu -
ropa  e  uno  a l l ’aust ra l ia .
“dare  un  vo to  a l l ’ i t a l i a  ogg i  è 
mo l to  d i f f i c i l e :  non  vo r r e i  e s se re 
i n c l emen te, ma  senza  dubb io  non 
s t i amo  a t t r ave r sando  un  pe r i odo 
f a c i l e.  d i co  pe rò  una  cosa : da 
“ fuo r i” l a  pe r cez i one  che  s i  ha 
de l l ’ i t a l i a ,  pu r  nega t i va , r i en t r a 
ne l  gene ra l e  dec l i no  c r epusco la -
r e  ne l  qua l e  è  i nquad ra ta  t u t t a 
l ’ eu ropa  ( s e  non  tu t to  l ’occ i den -
t e ) .  Pa r l ando  con  g l i  au s t r a l i an i 
( p r emesso  che  non  sono  pe r sone 
e c ce s s i vamen te  a c cu l tu ra te )  l a 
cond i z i one  i t a l i ana , a  pa r t e  l a 
r i ba l t a  de l l e  v i c ende  de l  P r imo 
min i s t r o, non  v i ene  comunque 
cons ide ra ta  i n  man ie ra  e c ce s s i -
vamen te  nega t i va . o  meg l i o, non 
pegg io re  de l  r e s to  d ’ eu ropa . ce r-
to, l a  d i s t anza  l en i s ce  e  app ia t t i -
s ce  l e  d i f f e r enze  e, da l l ’ i n t e rno, 
i  d i s t i nguo, pon iamo, t r a  un ’ i t a -
l i a  e  una  Ge rman ia  sono  pa rec -
ch i ,  ma  da l  d i  f uo r i  mo l t e  d i  que -
s t e  d i f f e r enze  s van i s cono  ( e  non 
sap re i  d i r e  s e  s i a  un  bene  o  un 
ma le  e  pe r  ch i…) . Vo l endo  da re 
un  vo to, pe rò , m i  s en to  d i  d i r e 
una  cosa : i n  i t a l i a  i l  p rob l ema 
non  è  Be r l u s con i ,  né  t an tomeno 

l ’ oppos i z i one  i ne s i s t en te  ( s em-
ma i  sono  l a  conseguenza ) ,  bens ì 
s i amo  no i ,  un ’ i n t e ra  gene raz ione 
che  non  r eag i s ce, non  l o t t a , non 
“s ’ i n cazza” , e  i  cu i  componen t i , 
i nd i v i dua l i s t i c amen te, c e r cano 
so lo  d i  a c casa r s i  s enza  pensa re 
a l l ’ a l t r o  o  a l  doman i .  e  i l  g i o co  è 
f a t to. Ta l vo l t a  non  nego  d i  vede -
r e  ne l l a  m ia  pa r t enza  una  so r t a 
d i  s con f i t t a  pe r sona l e  e  gene -
ra z i ona l e. VoTo : 5 , d i  i n co rag -
g i amen to. Pe r  quan to  r i gua rda 
l ’ eu ropa , i nvece, i o  c i  ho  sempre 
c r edu to, non  so lo  i n t e sa  come 
p roge t to  e conomico, ma  anche 
e  sop ra t tu t to  come  p roge t to  co -
mun i t a r i o. o ra  pe rò  ques ta  m ia 
conv inz i one  s t a  venendo  un  po ’ 
meno : i  va r i  Paes i  con t i nuano  a 
non  vo l e r  t r ova re  que l l ’ a c co rdo 
po l i t i co, o l t r e  che  e conomico, 
i n  g rado  d i  r i l anc i a r e  l ’ i n t e ro 
con t i nen te. s i  pens i  so lo, r e cen -
t emen te, a l l ’ imposs i b i l i t à  d i  r i -
u s c i r e  a  t r ova re  una  pos i z i one 
un i t a r i a  su l l a  c r i s i  l i b i ca : f i n chè 
con t i nue ranno  a  p reva l e r e  g l i 
i n t e r e s s i  naz iona l i s t i c i  e  f i n chè 
g l i  s t a t i  non  sa ranno  d i spos t i 
a  de l ega re  pa r z i a lmen te  l a  l o ro 
sov ran i t à  i n  f avo re  d i  s ce l t e  co l -
l e t t i v e, l ’ eu ropa  r ima r rà  un  p ro -
ge t to  i n comp iu to. d ’a l t r o  can to, 
p r e s i  s i ngo la rmen te, c r edo  che 
g l i  s t a t i  eu rope i  r app re sen t i no 
anco ra  de l l e  e c ce l l enze  e  ab -
b i ano  r i so r se  s to r i che  e  cu l t u -
r a l i  i n commensu rab i l i .  una  de l -
l e  co se  che  m i  è  manca ta  d i  p i ù 
i n  aus t r a l i a  è  p rop r i o  ques ta : l a 
s to r i a  con  l a  s  ma iu s co l a , que l l a 
s to r i a  che  s i  r e sp i r a  ne l l e  c i t t à 
d i  t u t t a  eu ropa , ne i  ca f f è , o  an -
che  semp l i c emen te  pa r l ando  con 
l e  pe r sone, andando  a  t ea t ro, 
a l  c i nema , dovunque. VoTo  6 .5 . 
l’aus t r a l i a ,  pe r  con t ro, è  un  Pae -
se  g iovane, ne l  qua l e  l e  pe r sone 
sono  mo l to  s emp l i c i  e,  t a l vo l t a , 
un  po ’  t r oppo  l i nea r i  ( supe r f i c i a -
l i ,  o se re i  d i r e ) .  Pe r  ca r i t à , ques to 
a t t egg iamen to  easy  ne i  con f ron t i 
de l l a  v i t a  è  mo l to  be l l o, ma  dopo 
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SUcceDe A PeRSIcetO
DOmenica 15, 22 e 29 maggiO , Laboratorio del l ’ insetto, “un cane 
per amico” a cura di Serena degani, educatr ice cinofi la.

VenerDì 20 maggiO Ore 21 , Planetario, “i l  c ielo per pr incipianti” a 
cura di Chiara Marsigl i .

VenerDì 20 e sabatO 21 maggiO Ore 21 , piazza del Popolo, 
Aperock Music Fest ival.

sabatO 21 maggiO Ore 8-19 , centro storico, Antiquariato in piazza. 

DOmenica 22 maggiO Ore 21 , piazza Mezzacasa a decima, “Gran 
concerto per l ’unità d’ital ia” del la Corale San Matteo con brani patr iott ic i , 
l i r ic i  e melodie celebri .  

DOmenica 22 maggiO , Circolo Arci  Accatà, f inale del concorso 
musicale “dir itt i  in-canto”, promosso da Amnesty international -  Gruppo 
260.

DOmenica 22 maggiO Ore 15.30 , Planetario, “Giovani astronauti : 
costruiamo un missi le!”, att iv ità per grandi e piccol i  a cura di Giuseppe 
Pupi l lo.

LuneDì 23 maggiO Ore 21 , c inema Fanin, “Sorel le mai” nel l ’ambito 
del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

MARteDì 24 e MeRcOLeDì 25 MAGGIO ORe 21 , c inema Giada, 
“vento di pr imavera” nel l ’ambito del la rassegna cinematografica 
Fi lm&Film.

VenerDì 27 maggiO Ore 21 , Planetario, “Miti  e leggende del c ielo 
antico” a cura di Marco Cattelan.

27, 28, 29 e 30 maggiO, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giugnO , Le Budrie, Festa 
del le spighe, att iv ità e manifestazioni sport ive, cultural i , social i , di  svago 
e di r istoro. info: tel . 333.2737305.

finO a sabatO 28 maggiO  Centro civico di decima, mostra “Fratel l i 
d’ ital ia - 1861/2011: 150 anni di  v ita”. Apertura: dal lunedì al  venerdì 
ore 8.30-18; sabato ore 8.30-13.

DOmenica 29 maggiO Ore 15.30 , Planetario, “La nostra stel la: i l 
Sole”, att iv ità per grandi e piccol i  a cura di Marco Cattelan.

DOmenica 29 maggiO , parco Sacenti , concerto Autan day a cura del 
Circolo eternit .

LuneDì 30 maggiO Ore 21 , c inema Fanin, “i l  truffacuori” nel l ’ambito 
del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

marteDì 31 maggiO e mercOLeDì 1 giugnO Ore 21 , c inema Giada, 
“rabbit hole” nel l ’ambito del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

Da giugnO a OttObre , chiesa di Sant’Apol l inare, percorso esposit ivo 
“La gestione del l ’acqua oltre l ’unità d’ital ia nel la pianura emil iana” e 
celebrazione del 525° anno dal lo scavo del “Cavamento Foscagl ia” (1487- 
2012). info: tel . 051.6871757, www.museoarcheologicoambientale. i t

cOntinua a Pag. 8 ->
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un  po ’  può  r i su l t a r e  l egge rmen -
t e… s tancan te. s t a  c r e s cendo  e 
s i  s t a  s v i l uppando  r ap idamen te, 
ma  mancano  de l l e  ve re  r ad i c i , 
que l l e  r ad i c i  che  av rebbe ro  po -
tu to  e s se re  r app re sen ta te  da l l a 
cu l t u ra  abo r i gena , s e  so lo  non 
fo s se  s t a ta  ann i en ta ta  i n  man ie -
r a  t r ag i ca  ne l  co r so  de l  s e co lo 
s co r so. lo  s t e rm in io  deg l i  abo -
r i gen i  è  un  cap i to l o  de l l a  s to r i a 
r e cen te  aus t r a l i ana  d i  cu i  g l i 
“aus s i e s” ( g l i  au s t r a l i ano )  pa r-
l ano  d i f f i c i lmen te, ma  sop ra t tu t -
t o  è  s t a to  una  t r aged ia  soc i a l e  e 
cu l t u ra l e  che  ha  d i  f a t to  cance l -
l a to  l ’ un i ca  ve ra  t r ad i z i one  da l l a 
qua l e  i  co lon i  av r ebbe ro  po tu to 
a t t i nge re. se  ogg i  g l i  au s t r a l i an i 
sono  cos ì  “ i gno ran t i” e  s emp l i c i 
è  anche  pe r ché  hanno  f a t to  t e r r a 
b ruc i a ta  d i  qua l s i vog l i a  r e t ro -
t e r r a  cu l t u ra l e  a l  qua l e  av reb -
be ro  po tu to  f a r e  r i f e r imen to. un 
aneddo to : ne l l a  s cuo la  e l emen -
ta re  dove  i n segnavo, a lmeno  una 
vo l t a  a  s e t t imana  i  bamb in i  s i 
r adunavano  i n  a s semb lea  e  can -
tavano  l ’ i nno  naz iona l e  ( che  pe -
r a l t r o  r i s a l e  a l  1984! ) :  un  t en ta -
t i vo  d i  c r ea re  que l  s enso  pa t r i o t -
t i co  che  g l i  au s t r a l i an i  s en tono 
anco ra  ca ren te. de t to  c i ò , s e 
un  immig ra to  d i  ogg i  a c ce t t a  i l 
compromesso  de r i van te  da  que -
s ta  r imoz ione  cu l t u ra l e  e  l ’ i s o -
l amen to  non  so lo  geog ra f i co, ma 
anche  s to r i co  che  ne  consegue, 

l ’aus t r a l i a  è  i ndubb iamen te  uno 
de i  Paes i  con  i l  p i ù  a l t o  t eno re 
d i  v i t a  a l  mondo  e  ne l  qua l e  l e 
“pos s i b i l i t à” sono  i nnumerevo l i . 
Pe r sona lmen te, pe rò , un  anno  m i 
è  bas ta to ; m i  sono  s cope r to  f o r-
s e  t r oppo  eu ropeo. VoTo  6”

–  16 .000  km da  Pers i ce to, ma 
ogg i  i l  mondo è  mol to  p iù  p i c -
co lo. . .
“s ì ,  ogg i  i ndubb iamen te  i l  mon -
do  è  p i ù  p i c co lo. G ià  dopo  poch i 
g i o rn i  che  e ro  i n  aus t r a l i a  non 
avve r t i vo  davve ro  i l  f a t to  d i  e s -
se r e  da l l ’ a l t r a  pa r t e  de l  mondo 
( f u so  o ra r i o, e s c l u so ) :  ne  avevo 
consapevo l e z za , c e r to, ma  non 
s i  t r a t t ava  d i  qua l co sa  d i  pe san -
t e. cosa  s i gn i f i c a  ques to?  senza 
dubb io  che  i  mezz i  d i  comun i ca -
z i one  d i  ogg i  r endono  p iù  f a c i l e 
i l  f a t to  d i  anda r sene  pe r ché  con -
sen tono  d i  r imane re  i n  con ta t to 
con  ch iunque  e  dovunque, m i t i -
gando  l e  d i s t anze. ma  pu r t rop -
po  s i gn i f i c a  anche  che  i l  mondo 
od i e rno  è  s empre  p iù  omo loga to 
a  s e  s t e s so  e  l e  d i f f e r enze  t r a 
paes i  anche  mo l to  l on tan i  t r a 
l o ro  t endono  a  s compa r i r e  so t to 
i l  pe so  de l  me r ca to  e  de l l a  g l o -
ba l i z zaz i one. conc lu so  l ’ anno 
s co l a s t i co, su l l a  v i a  de l  r i t o rno 
ve r so  l ’ eu ropa , ho  v i agg ia to  pe r 
un  mese  e  mezzo  i n  V i e tnam, 
cambog ia  e  Tha i l and ia , ebbene : 
nonos tan te  g ran  pa r t e  de l  sud -

e s t  a s i a t i co  s i a  cons ide ra to  ad 
ogg i  “ i n  v i a  d i  s v i l uppo” e  p r e -
sen t i  anco ra  p ro fond i  l i neamen t i 
p r emode rn i  e  r u ra l i ,  s i  a vve r t e  i n 
man ie ra  f o r t e  e  i nequ i vocab i l e, 
anche  l ì ,  l ’ i n ce s san te  avanza -
men to  de l  “p rog re s so” , so t to  i l 
cu i  pe so  i n t e r e  c i t t à  e  t r ad i z i o -
n i  m i l l ena r i e  vengono  a f fo s sa te 
s enza  d i s c r im ine  g io rno  dopo 
g io rno.”

–  Pross ima  meta?
“mi  s to  gua rdando  i n to rno. d i 
f e rma rm i  non  ne  ho  mo l t a  vo -
g l i a .  l’ i dea  è  que l l a  d i  t r ova re 
un  do t to ra to  a l l ’ e s t e ro, i n  eu -
ropa , che  m i  consen ta  d i  con t i -
nua re  a  co l t i va re  l e  m ie  pas s i on i 
pe r  l a  l e t t e ra tu ra  e  i l  v i agg io, 
s enza  pe rò  f a r e  l a  f ame. avevo 
pensa to  anche  a l l ’ i t a l i a ,  ma  è 
s t a ta  l a  m ia  ex  r e l a t r i c e  a  d i rm i 
d i  anda rmene : non  c i  sono  so l -
d i ,  né  t an tomeno  bo r se  d i  s t ud io 
ne l  Be lpaese  ( i l  vo l e r e, i n  ques to 
ca so, s i  un i s ce  a l  dove re ) .  con 
t an t i  r i ng raz i amen t i  a l  m in i s t r o 
G e l m i n i .  Po i ,  c e r t o,  c o n t i n u o  a 
s c r i v e r e  e  a  c o l l a b o r a r e  c o n  va -
r i e  r i v i s t e ,  s e b b e n e  a n c h e  q u e -
s t o  n o n  m i  r i e m p i a  l a  p a n c i a , 
n é  l e  t a s c h e.  m a  l ’ a n i m a ,  q u e l l a 
a l m e n o  s ì .  Pe r  i l  m o m e n t o,  i n -
s o m m a , n o n  m i  p o n g o  l i m i t i ,  n é 
s p a z i a l i ,  n é …  o n i r i c i .  G i u s t o  i l 
t e m p o  d i  r i f a r e  l a  va l i g i a …  Po i 
s i  v e d r à ! ”
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SUcceDe A PeRSIcetO
segue Da Pag. 6 ->

giOVeDì 2 giugnO Ore 10 , piazza del Popolo, Festa del la 
repubblica.

DaL 5 aL 12 giugnO  Al la scoperta del Canale San Giovanni: 
domenica 5, bic ic lettata dal centro storico di Persiceto f ino al la fonte 
a Castelfranco; venerdì 10, in serata, incontro pubbl ico su aspett i 
stor ic i  e ambiental i  del canale con espert i  stor ic i  local i ; sabato 11, 
bicic lettata dal centro storico di Persiceto lungo i l  Canale f ino a 
decima; domenica 12, r ievocazione storica a decima con sf i lata, 
pranzo a tema e concerto lungo via Sic i l ia e via Cento.

LuneDì 6 giugnO Ore 21 , c inema Fanin, “i l  discorso del re” 
nel l ’ambito del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

marteDì 7 e mercOLeDì 8 giugnO Ore 21 , c inema Giada, 
“tournée” nel l ’ambito del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

LuneDì 13 giugnO Ore 21 , c inema Fanin, “La f ine è i l  mio iniz io” 
nel l ’ambito del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

marteDì 14 e mercOLeDì 15 giugnO Ore 21 , c inema Giada, 
“Biuti ful” nel l ’ambito del la rassegna cinematografica Fi lm&Film.

sabatO 18 giugnO Ore 8-19 , centro storico, Antiquariato in 
piazza. 
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c osì p ro te t ta  da  non  vede r s i 
nemmeno. cos ì  p ro te t ta  da 
s compar i r e. cos ì  p ro te t ta 

da  d iment i ca r sene. ma  è  tu t ta 
co lpa  de l l ’ ub i caz ione  o  sono  l e 
co r se  su  v i a  Bo logna  e  i l  v i c i no 
cen t ro  commerc ia l e  a  f avo r i r e  l a 
d iment i canza  d i  dove  s i a  l a  casa 
p ro te t ta?  e ’  so lo  co lpa  de l  f a t to 
che  è  un  po ’  ‘ i n tana ta ’  t r a  g l i  a l -
be r i  o  è  l o  s f r e cc i a re  t r a  l e  co r se 
a  cu i  ogn i  g io rno  s i  è  ch iamat i  a 
non  l a s c i a r  nemmeno  in t ravede re 
a l  r i còva r?  e ’  p rop r io  co lpa  de l 
suo  e s se re  un  po ’  g iù  d i  s t r ada  o 
è  l a  vog l i a  d i  v i ve r  meg l io  sen -
za  pensa re  a  come  sa rà  l a  vec -
ch ia ia?  a  come  sa rà  que l l ’ e tà  i n 
cu i  occo r re  anco ra  p iù  fo r tuna  d i 
quan to  non  ne  se rva  ne l l e  a l t r e? 
Pe r ché  ne l l ’ avanza re  deg l i  ann i 
non  so lo  c i  vuo le  fo r tuna , ma 
occo r re  una  fo r tuna  cond iv i sa . 
che  va lo re  ha  r i t ene r s i  f o r tuna t i 
d i  d i ven ta re  anz ian i  i n  mezzo  a 
f i g l i  e  n ipo t i  s e  pe r  f i g l i  e  n ipo -
t i  s i  è  so lo  un  anz iano  in  mezzo 
a i  p i ed i?  e  che  va lo re  ha  se  c i 
s i  r i t i ene  fo r tuna t i  d i  p repa ra r s i 
p i ano  p iano  a l l a  mor te, ment re 
tu t t i  i n to rno  non  fanno  a l t ro  che 
l oda re  che  non  c ’ è  m ig l i o r  mor te 
d i  un  be l  s ca rabacén  ve loce  e  v i a 
anda re  senza  so f f e renza  o  a l t ro? 
che  va lo re  ha  r i t ene r s i  f o r tuna t i 
d i  ave r  messo  da  pa r te  due  so l -
d i  pe r  non  pesa re  su i  f i g l i  ne l -
l a  p rop r i a  vecch ia ia , ment re  l a 
vecch ia ia  d i ven ta  cos ì  l unga  che 
que i  so ld i  f i n i s cono  p r ima  che  f i -
n i s ca  l a  v i t a? 
Pens i e r i  t r i s t i ?  Troppo  t r i s t i  ve r-
so  ques t ’ e tà  de l l a  v i t a  l i be ra  da 
impegn i , r i c ca  de l  t empo  de l l a 

OLtRe GLI  ALbeRI, In AtteSA 
uNA ChiACChierAtA ALLA CASA ProtettA

s a r a  ac c O r s i

mer i ta ta  pens ione, p i ena  d i  pe r-
sone  i n  ques t ’ i t a l i a  i n  cu i  c r e s ce 
sempre  p iù  l ’ e tà  med ia?  Pens i e -
r i  r ea l i  i n  ques t i  t emp i  da l l ’ a l t a 

p rodu t t i v i t à , da l l e  i ngen t i  r i ch i e -
s te  de l  f a re. Non  fa i ,  non  se i .  Non 
fa i ,  non  va l i .  e  f a  ma le  r ende r-
s i  con to  che  ques ta  l og i ca  v ince 
anche  quando  non  dov rebbe, an -
che  dove  non  s i  vo r rebbe, anche 
quando  non  s i  ha  i n tenz ione  d i 
l a s c i a r l e  spaz io. i nvece. . .  i nve -
ce  s i  f i n i s ce  un ’ i n te rv i s ta  e  c i  s i 
a c co rge  d i  ave r  avu to  l a  s t e s sa 
l og i ca  os tegg ia ta . s i  f i n i s ce  una 
ch iacch ie ra ta  e  c i  s i  a c co rge  d i 
ave r l a  condot ta  f acendo  v ince re 
i l  f a re. Pe r ché , a  pa re r  vos t ro, 
non  c ’ è  ques ta  l og i ca  ne l  doman-
da re  qua le  s i a  l a  g io rna ta  t i po  d i 
un  anz iano  in  casa  p ro te t ta?  o 
ne l  f a r s i  r a ccon ta re  l ’ a l za ta , l a 
mat t i na ta  t r a  l e  a t t i v i t à  va r i e, i l 
p ranzo  po i  i l  r i pos ino  a l  pome-

r igg io, a l t r e  a t t i v i t à , l a  cena , 
l a  messa  a  l e t to?  Non  v ince  l a 
l og i ca  de l  f a re  ne l  po r re  doman-
de  come  se  s i  s t e s se  pa r l ando  d i 

una  ca tego r i a  d i  ex t ra te r r e s t r i , 
de l l a  se r i e  ‘ch i s sà  cosa  succe -
de  qu i  den t ro ’?  o  ne l  vo l e r  co -
nosce re  ep i sod i  d i  conv i venza 
cu r io s i  e  pa r t i co la r i ,  quas i  c i 
s i  d iment i cas se  che  e s sendo  un 
l uogo  in  cu i  v i vono  p iù  pe r sone, 
possano  accade re  ep i sod i  bu f f i , 
t r i s t i ,  d ’ a f f e t to, d i  s con t ro, con 
l a  s t e s sa  i nc idenza  con  cu i  a cca -
dono  ne l l a  v i t a  d i  c i a s cuno, ne l l e 
case  d i  c i a s cuno?  Pe r ché  conve r-
sa re  pe r  p iù  d i  un ’o ra  e  r i l egge re 
g l i  appunt i  s en tendos i  s tup id i , 
supe r f i c i a l i ,  co lpevo l i  d i  un ’a r-
roganza  d ’e tà  e  d i  f o r tuna  che 
non  pe rmet te  a l t r i  pun t i  d ’o s se r-
vaz ione  che  i  p rop r i ?  Non  è  fo r se 
ch ia ro  segno  d i  quan to  s i a  sub -
do la , avve r sa ta  e  pu r  v incen te  l a 
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il 20 aprile scorso, la squadra 
femminile di pallanuoto del ra-
pallo, in cui milita la persicetana 
Aleksandra Cotti, rimontando il 
5-12 dell’andata contro le olan-
desi del Fysius het ravijn, con un 
perentorio 12-3, ha trionfato nel-
la finale di Coppa Len (analoga 
della europa League calcistica). 

La Coppa Len conquistata rappresenta il primo sigillo 
europeo della storia del club ligure. Per la ventiduenne 
Aleksandra – che nell’ultima partita ha anche segnato 
una rete – invece è il secondo sigillo europeo, dopo la 
Coppa Campioni con la Fiorentina nel 2007. 

ALek cOttI 
cAMPIOneSSA D’eUROPA!

m i c h e L e  s i m O n i
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l og i ca  de l  ‘ s e  f a i ,  va l i ’ ,  s e, pe r 
cap i r e  e sa t tamente  qua le  fo s se 
s ta to  l ’ e r ro re  de l l ’ i n te rv i s ta , s i a 
s ta to  necessa r io  r i l egge re  l e  an -
no taz ion i  p re se  e  r i pensa re  a l l e 
domande  pos te?
e  qu ind i?  cos ’è  tu t to  ques to 
s t rano  g i ro  d i  pa ro l e?  Qua le  è  i l 
p rob lema  de l l ’ e s se r  anda t i  a l l a 
casa  p ro te t ta  a  f a re  una  ch iac -
ch ie ra ta  con  l a  r e sponsab i l e  lu -
c i a  Be l l o t to  pa r l ando  de l l a  s t ru t -
tu ra  e  d i  ch i  v i  ab i ta?  dove  s i 
vuo le  a r r i va re  con  tu t to  ques to 
pa r l a re?
a l l ’ e r ro re. a l l ’ e r ro re  compreso 
so lo  a l l a  f i ne. a  que l l ’ e r ro re  d i 
va lu taz ione  con  cu i  s i  è  en t ra t i 
a l l a  casa  p ro te t ta . ma  se  c i  s i 
a c cos ta  a  una  s t ru t tu ra  d i  r i cove -
ro  pe r  anz ian i , è  cos ì  f uo rv ian te 
pensa re  a l l a  ca tego r i a  anz ian i? 
ecco lo  l ’ e r ro re : i l  conce t to  d i  ca -
t ego r i a  app l i ca to  a l l a  pa r tenza  e 
non  a l l ’ a r r i vo. repu ta re  a  p r i o -
r i  una  ca tego r i a  d i ve r sa  da  sé  e 
s tup i r s i  pe r ché  è  d i ve r sa . anz i , 
no, add i r i t tu ra  l egge re  l a  d i ve r-
s i t à  i n  ques t ion i  ovv i e  e  bana l i . . . 
Pe r ché , a  pa re r  vos t ro, come  s i  f a 
ad  en t ra re  i n  una  ‘casa ’  e  s tup i r-
s i  s e  ques ta  ha  o ra r i ,  componen-
t i ,  r ego le  p rop r i e?  come  s i  f a  a 
non  sen t i r s i  s tup id i ?  come  s i  f a  a 
non  cons ide ra r s i  a r rogan t i  d i  t e -
s ta  e  d i  pens i e r i ?  anche  pe r ché , 
o l t r e  a l l ’ e r ro re, anche  un  pa ra -
dosso : a  ch i  i n te re s sa  conosce re 
i l  f unz ionamento  d i  un  l uogo  in 
cu i  c i  s i  augu ra  d i  non  anda re? 
e  qu ind i  a  ch i  i n te re s sa  sape re 
che  osp i ta  60  pe r sone, d i  cu i  57 
s tab i l i  e  t r e  pe r  accog l i enze  d i 
pe r iod i  p iù  o  meno  b rev i ,  da  una 
se t t imana  a  un  mese?  o  sape re 
che  neg l i  u l t im i  ann i  l a  med ia 
d ’ e tà  s i  è  a l za ta  e  l e  pa to log ie 
da  ges t i r e  s i  sono  agg rava te?  o 
che  l a  p re senza  de i  f ami l i a r i  è  un 
fa t to re  mo l to  impor tan te  e  pe r 
ch i  v i ve  i n  casa  p ro te t ta  e  pe r 
ch i  v i  ope ra?  o  che  sono  36  l e 
o re   d i  s e r v i z i o  d i  f i s i o te rap i s ta  e 
d i  an imato re?  e  che  b i sogno  c ’ è 

d i  conosce re  che  l a  casa  p ro te t ta 
r i en t ra  i n  seneca , a z i enda  in te r-
comuna le  che  s i  o ccupa  de i  se r v i -
z i  a l l a  pe r sona?
Poss ib i l e  t rova re  una  ch iave  d i 
vo l ta  che  r i pa r i  ag l i  e r ro r i  e  don i 
va lo re  a  quan to  s i  è  a s co l ta to?
r ipensa re  a l  pe r co r so  d ’ i ng res so 
d i  ch i  en t ra  a l l a  casa  p ro te t ta . 
e tà  supe r io re  a i  65  ann i , p rob le -
mat i che  ge r i a t r i che  o  med i che  che 
r endono  d i f f i co l to sa , quando  non 
pe r i co losa , l a  pe rmanenza  a  casa 
pe r  sé  e  pe r  g l i  a l t r i ,  va lu taz ione 
ge r i a t r i ca  che  a t t e s ta  l a  s i tuaz io -
ne  d i  neces s i t à : ques t i  i  r equ i s i t i 
pe r  l ’ i ng res so  e  pe r  l ’ i n se r imento 
neg l i  e l ench i  o  l i s t e  d ’a t t e sa  de l 
se rv i z i o  ass i s t enza  anz ian i . ma 
nonos tan te  l e  spec i f i che  s i ano 
ques te  e  v i  s i a , qu ind i , una  ce r ta 
omo logaz ione  t ra  l e  pe r sone  che 
usu f ru i s cono  de l  se r v i z i o, dopo 
c i r ca  un  mese  da l l ’ en t ra ta , v i ene 
e labo ra to  i l  Pa i , p i ano  as s i s t en -
z i a l e  i nd i v idua le. i l  Pa i  v i ene  r e -
da t to  da  un ’équ ipe  cos t i tu i t a  da 
un  med i co, un  i n fe rm ie re, un  r e -
sponsab i l e  de l l ’ a t t i v i t à  a s s i s t en -
z i a l e, un  ope ra to re  oss, un  tu to r, 
un  educa to re  e  da l l ’ anz iano  e /o 
da  un  suo  fami l i a re. e ’  i l  Pa i  a 
ga ran t i r e  una  pa r tenza  che  non 
pone  a l  cen t ro  l a  ca tego r i a , ma 
una  pa r tenza  che  met te  a l  cen t ro 
l a  pe r sona  ne i  suo i  b i sogn i , ne l l e 
sue  po tenz ia l i t à . e cco  a l l o ra  che 
l ’ e s se re  anz ian i  d i  ch i  v i ve  den t ro 
l a  casa , l ’ e s se re  anz ian i  anag ra -
f i camente  (o l t r e  i  65  ann i )  o  come 
pa to log ie, d i ven ta  una  tona l i t à 
de l l a  r e l az ione, non  l ’ e s senza ; r i -
ch i ede  l a  de l i ca tezza  d i  r e l az ione 
che  occo r re  ne l  co lo ra re  con  g l i 
a cque re l l i .  Non  s i  f a  fo r se  p iù  a t -
t enz ione  ne l l o  s t ende re  i l  g i a l l o 
v i c i no  a l  mar rone  d i  quan to  non 
s i  f a cc i a  s t endendo  un  b lu  v i c i no 
a  un  rosa?  Non  s i  p re s ta  a t t en -
z ione  a f f i n ché  i l  co lo re  p iù  s cu -
ro  non  s i  e spanda  su  que l l o  p iù 
ch ia ro  a r r i vando  a  cop r i r l o?  so lo 
i n  ques ta  de l i ca tezza , i n  ques ta 
vo lon tà  d i  a t t enz ione  s i  ev i t ano 

a r roganze  d i  p rospe t t i va , s i  ev i t a 
i l  p reva le re  d i  una  fo rma  d ’ i ro -
n ia  t r ag i comica  che  fa  i ndaga re 
l e  pe r sone  che  v i vono  a l l a  casa 
p ro te t ta . so lo  pa r tendo  da  ques ta 
de l i ca tezza  d i  r e l az ione  acqu i s ta 
impor tanza  ch iacch ie ra re  su l l ’ a l -
to  g rad imento  r i s cos so  da  po len -
ta  e  pas ta  a l  r agù  o  su l l a  p re sen -
za  d i  f o to  de i  f ami l i a r i  e  ogge t t i 
ca r i  ne l l e  s tanze  d i  ch i  v i ve  i n 
casa  p ro te t ta  o  su l l e  t an te  s to r i e 
umane  che  a l l a  casa  p ro te t ta  s i 
i n t r ecc iano  o  su  tombo le, u s c i t e 
e  a t t i v i t à  o rgan i z za te. so lo  i n 
ques ta  de l i ca tezza  d ’a t t enz io -
ne  a l l a  pe r sona , ques to  v i agg io 
ne l  come  v i ve  e  cosa  fa  ques to 
l uogo  che  poco  i n te re s sa  s i  sa l va 
da l l ’ e r ra ta  p rospe t t i va  d i  i nda -
ga r lo  come  un  se rv i z i o  comuna-
l e, a l l a  s t r egua  d i  un  as i l o. 
occo r r eva  ques to  l ungo  v i agg io 
ne l l a  s t o r i a  d i  un ’ i n t e r v i s t a  pe r 
f a r  u s c i r e  dag l i  a l be r i  ques to 
pos to  conosc i u to   a i  p i ù  come  i l 
r i cove ro  deg l i  anz i an i ,  quando 
non  add i r i t t u ra  l ’ e x  man i com io, 
l uogo  da  cu i  s t a r e  a l l a  l a rga , 
l uogo  che  pa r l a  d i  una  t appa 
de l l a  v i t a  che  e s i s t e  e  che  non 
sempre  s i  ha  l a  f o r tuna  d i  pa s sa -
r e  i n  g ran  f i na l e.   e  f o r s e, è  qu i , 
s u l  f i na l e,  che  s i  a r r i va  a  r eden -
z i one, è  qu i  su l  f i na l e  che  que l l a 
l og i ca  de l  ‘ s e  f a i ,  va l i ’  r i e s ce  ad 
e s se r e  s con f i t t a .  Pe r ché  ques to 
r e socon to  non  ha  a l cuno  s co -
po  f a t t i vo : non  s i  è  r a c con ta to 
i l  l uogo  pe r  p romuove r l o  o  pe r 
m ig l i o r a r l o,  pe r  f a r  pubb l i c i t à  o 
pe r  f a r e  denunce. s i  è  r a c con -
t a to  pe r  po r t a r l o  f uo r i  da i  suo i 
a l be r i ,  pe r  f a r l o  e s i s t e r e  o l t r e 
l e  sue  po r t e, pe r  f a r l o  e s i s t e r e 
i n  que l l a  sua  vog l i a  d i  r e l a z i o -
ne  con  Pe r s i c e to  che  s i  cog l i e  f i n 
da l  p r i n c i p i o, da  que l  cance l l o 
che, so l o  p r emendo  un  bo t tone, 
è  p ron to  a  spa l anca r s i .  e  a l  d i  l à 
de l l a  l og i ca  de l  f a r e, s i  è  l a s c i a -
t o  spaz i o  a  un  l uogo  che  e s i s t e 
pe r  un ’a t t e sa , i n  cu i  s i  dà  d i gn i -
t à  a l l ’ u l t ima  a t t e sa .
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Nelle settimane tra marzo e aprile, io, valentino Luppi e Adria-
no Forlani abbiamo partecipato a una spedizione scientifica, 
organizzata da romano Serra, nel Sahara algerino. La spedi-
zione, composta di dodici persone, comprendeva anche un ge-
ologo e un astrofisico e aveva lo scopo di visitare e analizzare 
tre crateri da impatto.
Ma cosa sono i crateri da impatto meteoritico?
un cratere meteoritico è un buco di forma circolare sulla su-
perficie terrestre, lunare o di un altro corpo solido del sistema 
solare, causato dalla caduta di un meteoroide, una cometa 
o un asteroide. L’atmosfera avvolge la terra e la preserva 
dall’impatto al suolo di molti di questi oggetti, se sono di 
piccole dimensioni, ma in un remoto passato, il giovane si-
stema solare era attraversato da moltissimi grandi oggetti va-
ganti nello spazio. Alcuni, più grossi, riuscirono a superare la 
barriera dell’atmosfera e a raggiungere la superficie terrestre 
causando eventi catastrofici anche di notevole portata come, 
ad esempio, l’estinzione dei dinosauri avvenuta circa 65 mi-
lioni di anni fa.
La terra conserva solo pochi indizi di questi eventi poiché 
l’erosione causata dalla pioggia, dal vento e il continuo rimo-
dellamento della sua crosta tende a cancellarne le tracce. No-
nostante tutto, però, qualcosa è rimasto e oggi siamo in grado 
di riconoscere più di 170 grandi crateri sparsi sulla superficie 
terrestre. un aspetto poco conosciuto dei crateri meteorici è 
quello riguardante il loro potenziale economico: da anni, per 
esempio, viene sfruttato un giacimento di nichel in Canada e 
un giacimento petrolifero nel Nord dakota.

g i L b e rtO  f O r n i

dal GruPPo asTroFili  PersiceTaNi

cRAteRI DA IMPAttO 
MeteORItIcO
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s ono immagin i   o rma i  sb iad i -
te, anche  pe r  l e  pe r sone  p iù 
anz iane, que l l e  de i  vecch i 

“bar rocc ia i” che  facevano  i  p r im i 
t raspor t i  d i  gh ia ia  e  d i  sabb ia  g ià 
a l l ’ i n i z io  de l  seco lo  sco r so  e  che 
s i  sv i lupparono  f ra  l e  due  guer re 
mond ia l i .
un  mes t ie re  duro  e  fa t i coso : i l  ba r-
rocc ia io  pa r t i va  a l  mat t ino  a l  bu io 
e  con  cava l lo  e  ba r rocc io  andava 
ne l  g re to  de l  f i ume reno  o  de l  sa -
mogg ia , mun i to  d i  b iada  e  acqua 
pe r  i l  cava l lo  e  d i  bad i l e  e  f i a sco 
d i  v ino  pe r  sé . Qu i  in i z iava  i l  du ro 
lavoro  pe r  i l  ca r i co  de l la  sabb ia  o 
de l la  gh ia ia  e  po i  s i  r i to rnava  pe r 
l e  consegne  ne i  cant ie r i , a l  se rv i -
z io  de i  mura to r i , de i  se l c ia to r i  o 
deg l i  “s t rad in i” .
Nacquero  in  que i  pe r iod i  l e  “leghe 
de i  ba r rocc ia i” e  success i vamente, 

con  l e  motor i z zaz ion i  de i  mezz i  d i 
t raspor to  d i  cose, nacquero  l e  p r i -
me  o rgan i zzaz ion i  d i  t raspor ta to r i , 
c reando  leghe  o  g rupp i  d i  camio -
n i s t i .
P resso  i l  ba r  de l la  pesa  pubb l i -
ca  de l la  “Fedora” e  p resso  i l  ba r 
de l la  s taz ione  fe r rov ia r ia  avevano 
“sede” anche  l e  cos iddet te  “ba l l e” 
de i  facch in i , i  qua l i  ca r i cavano  e 
sca r i cavano  merc i  da i  ca r r i  f e r ro -
v ia r i  e  da i  camion  e, du rante  l e 
sos te, avevano  un ’a l ta  f requenta -

cOOP tRASPORtI PeRSIcetO
uNA StoriA v iC iNA, Che ArrivA dA LoNtANo

L O r e t ta  g a r D i n i ,  L O r i s  n a Da L i n i

z ione  de i  ba r  osp i tan t i  e  un ’o t t ima 
con f idenza  con  i l  b i c ch ie re  d i  v ino. 
c ’e rano  pe r sonagg i  mo l to  s impat i -
c i , ca ra t te r i s t i c i  e  ben  conosc iu t i 
i n  paese  come i l  Neç , rosgh i , G i -
noGino, Fugaron  (cot t i ) , Fe roce 
( tu t t ’o ra  a t t i vo, r id imens ionando 
in  base  a l l ’ e tà  anche  i l  mezzo  d i 
t raspor to ) , r i s i  Fe rd inando, l ’ u l -
t imo  b i rocc ia io  ( che  l egava  la  “so 
b roza” davant i  a l l a  sede  de l la  coop 
Traspor t i  i n  v ia  doga l i ) , Ga l l e t t i 
amedeo  de t to  “macag” d i  san  mat -
teo  de l la  dec ima , G ino  scag l ia r in i 
e  i l  f i g l io  mar io, a rmando  malagut i 
i l  p r imo  p res idente  de l la  coopera t i -
va , Fe r ra r i  Franco  e  mo l t i  a l t r i .
con  i l  passa re  deg l i  ann i , aumen-
ta rono  l e  es igenze  s ia  buroc ra t i che 
che  o rgan i zza t i ve ; adesso  con  i  ce l -
lu la r i , i n te rne t  e  i  compute r  è  tu t to 
p iù  fac i l e, ma  ch i  v i  s ta  raccontan-
do  ques ta  s to r ia  s i  r i co rda  ben i s s i -
mo che, a  una  r i ch ies ta  de l  c l i en -
te, occo r reva  andare  d i re t tamente 
a  casa  de l  soc io  pe r  comun ica re  i l 
t i po  d i  se rv i z io. Non  tu t t i  avevano 
i l  t e le fono  e  b i sognava  s ta re  mo l -
to  a t ten t i , pe rché  una  vo l ta  che  i l 
“padronc ino” e ra  pa r t i to  non  e ra 
p iù  poss ib i l e  comun ica rg l i  un  im-
provv i so  cambio  d i  des t inaz ione  o 
d i  d i ve r sa  t ipo log ia  d i  mate r ia le  da 
ca r i ca re.
a  san  G iovann i  in  Pe r s i ce to  e rano 
p resent i  a l cun i  g rupp i  d i  t raspor-
ta to r i  e, dopo  d ive r s i  ann i  pensa -
rono  bene  d i  un i f i ca r s i  pe r  c rea re 
una  s t ru t tu ra  meg l io  o rgan i zza ta  e 
pe r  ques to  dec i se ro, pu r  con  mo l -
ta  fa t i ca  e  d i f f i co l tà , d i  cos t i tu i re 
ne l l ’o rma i  lon tano  1972  la  “coope-
ra t i va  Traspor t i  Pe r s i ce to” con  35 
soc i  fondato r i , tu t t i  p ropr ie ta r i  d i 
un  lo ro  camion .
G l i  ann i  sono  passa t i , i  mezz i  evo-
lu t i , l e  a t t i v i tà  ampl ia te ; non  p iù  la 
“broza” con  i l  cava l lo  e  sabb ia  ca r i -

ca ta  a  mano  a  co lp i  d i  bad i l e, ogg i 
s i  spaz ia  da l  t raspor to  d i  sabb ia  e 
gh ia ia  (mate r ia l i  i ne r t i )  a l  t raspor-
to  d i  p rodot t i  ag r i co l i  e  indus t r ia -
l i .  da l l e  po ta tu re  con  l ’u t i l i z zo  de l 

ces te l lo, a l  t ras loco, g l i  e scavato r i 
e  l e  ruspe  pe r  i l  mov imento  te r ra , 
l a  log i s t i ca  e  i l  f acch inagg io, i l 
t raspor to  merc i , l e  pu l i z i e  c i v i l i , 
i l  se rv i z io  ge lo  e  sgombero  de l la 
neve  da l l e  s t rade  (da  ques t ’anno 
anche  i l  se rv i z io  pe r  i l  comune  d i 
Pe r s i ce to ) .
insomma, una  coopera t i va  sempre 
in  mov imento, p ro ie t ta ta  a  guarda-
re  avant i  e  sempre  a l  passo  con  i 
t empi , pe r  sodd i s fa re  l e  r i ch ies te 
sempre  p iù  spec i f i che  d i  una  c l i en -
te la  ampia  ed  es igente.
dato  che  ques t ’anno  r i co r re  l ’ an -
n ive r sa r io  de l l ’un i tà  d ’ i ta l i a , non 
vog l iamo esse re  p resuntuos i  ma  
una  fe t ta  d i  s to r ia  l ’ abb iamo fa t ta 
anche  no i : buon  ann ive r sa r io  coo-
pera t i va  Traspor t i  Pe r s i ce to  (1972-
2012) . compl iment i  pe r  i  tuo i  p r im i 
40  ann i !
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FÔLe AccAntO AL FOcOLARe
i L  veCChio e  i L  BAMBiNo

g i O r g i n a  n e r i

Q uesta  s to r i a  che  pa r te  da 
lon tano  è  o rma i  an t i ca ; 
na ta , v i s su ta  e  pa r la ta 

i n  d ia l e t to  pe rde  ne l l a  t raduz io -
ne  in  l i ngua  de l l a  sua  genu in i -
tà , de l l a  sua  s ch ie t tezza . lu i  e ra 
i l  pa t r i a r ca , un  uomo g rande  e 
g rosso  che  l ’ e tà  non  aveva  p ie -
ga to, l a  sua  co rpo ra tu ra  impo-
nente, l o  sgua rdo  azzu r ro  pene -
t ran te, i  ba f f i  e  i l  p i z zo  cand id i , 
e  l e  bucco le  ag l i  o recch i  g l i  da -
vano  un ’a r i a  au to revo le. i l  bam-
b ino  e ra  uno  de i  t an t i  p ron ipo t i 
de l l a  sua  numerosa  famig l i a  e, a l 
con t ra r io  de i  f r a te l l i  e  de i  cug in i 
che  avevano  g rande  soggez ione 
de l  b i snonno  e  ne  s tavano  a l l a 
l a rga , g l i  e ra  sempre  appresso, 
e ra  se rv i z i evo le, g l i  po r tava  un 
mes to lo  d ’acqua  appena  a t t in ta 
da l  pozzo  quando  aveva  se te  e 
a  vo l te  con  ga rbo  da  adu l to  g l i 
l avava  i  p i ed i  i n  un  mas te l l o  d i 
l egno. Troppo  g rosso  e  l en to  pe r 
p i ega r s i , t roppo  o rgog l io so  pe r 
ch iede re  i l  s e rv i z io  a l l e  donne  d i 
casa , i l  nonnone  s i  l a s c iava  sgu -
ra re  e  s t r i g l i a re  i  ga r re t t i  con  l a 
p i e t ra  pomice. Ques te  cose  ave -
vano  c rea to  f ra  i  due  una  con -
f idenza  che  non  es i s teva  con  g l i 
a l t r i  component i  de l l a  famig l i a .
in  ve r i tà  ra f lón  p red i l i geva  que -
s to  p ron ipo te  pe r ché  a  d i f f e ren -
za  de i  suo i  coe tane i  de l l a  casa , 
p iangeva  quando  ven iva  tenu -
to  a  casa  da  s cuo la  pe r  a iu ta re 
ne l  l avo ro  de i  camp i ; t eneva  con 
cu ra  i l  l i b ro  e  i  quade rn i , sape -
va  s c r i ve re  con  be l l a  ca l l i g ra f i a , 
sapeva  fa re  d i  con to  anche  ope -
raz ion i  a  memor ia . i l  bamb ino  s i 
ch iamava  come  i l  b i snonno, ma 

pu r  non  essendo  i l  p iù  g iovane  d i 
casa  ven iva  ch iamato  a l  “c inén” 
( i l  p i c co lo ) , pe r ché  e ra  sne l lo  e 
m inu to. 
un  seg re to 
s u g g e l l a v a 
l ’ i n tesa  f ra  i 
due : un ’es ta te, 
quando  tu t t i 
e rano  occupa-
t i  ne i  camp i , i l 
p i c co lo  aveva 
in segnato  “a l 
g rande  uomo” 
a  fa re  l a  sua 
f i rma . i n  man-
canza  d i  ca r ta 
(non  vo leva 
s c iupa re  i  suo i 
quade rn i )  u sa -
va  s chegge  l i -
s ce  de l l a  spac -
ca tu ra  de l l a 
l egna  e  g l i 
s c r i veva  i l  suo 
nome: i l  vec -
ch io  p rendeva 
i l  l ap i s  con  l e 
sue  d i ta  tozze, 
s t r i ngendo  e 
ca l cando  cos ì 
fo r te  che  spes -
so  ne  spezzava 
l a  punta ; a l l o ra 
p a z i e n t e m e n t e 
con  l a  ronco la 
che  teneva  sempre  in  ta sca  l a  r i -
f aceva . Ques to  ese r c i z io  du rò  pa -
recch io, ma  in f ine  ra f lón  imparò 
a  s c r i ve re  i l  suo  nome con  g rande 
sodd i s faz ione, pe r ché  come  mo l t i 
adu l t i  a  que l  t empo  s i  ve rgogna-
va  quando  pe r  f i rma  faceva  una 
c roce.

Ne l l e  l unghe  se re  d ’ i nve rno  ra -
f lón  con  i l  suo  t rono  d i  l egno  (e ra 
un  a l to  segg io lone  r i n fo r za to ) , 
p rendeva  pos to  p resso  i l  camino, 

i l  bamb ino  g l i  sedeva  v i c ino  su l l a 
rô la  de l  foco la re  e  se  i l  nonnone 
es t raeva  da l  co rpe t to  l a  sua  p ipa 
d i  t e r raco t ta , s ve l to  g l i  a l l unga-
va  uno  s tecco  acceso. a l lo ra  i l 
b i snonno  dopo  a l cune  bocca te 
d i  fumo cominc iava  a  racconta -
re  fô l e  an t i che  in  d ia l e t to  so t to 

Pio iX, in una famosa foto d’epoca



14 15

m ag g i O 2011
g l i  occh i  a t ten t i  de l  r agazzo  che 
aspe t tava  que i  moment i  sempre 
con  g rande  in te res se. i l  vecch io 
t ramandava  s to r i e  sen t i t e  ne l l e 
l unghe  veg l i e  ne l l a  s ta l l a ; z ì ru -
de l l e  e  a l t r e  fô l e  l e 
i nven tava , quando 
esau r i va  l e  memor ie 
o ra l i .  e rano  fô le  d i 
“b r igan t i  sa l ta - s t ra -
da” che  de rubavano 
i  v i andant i , d i  b i s c io -
n i  i n  agguato  v i c ino 
a i  f i umi , d i  an ima l i 
g r i fon i , d i  b iga t t i  g i -
gan t i  che  facevano 
l a  “bada” a  te so r i , 
d i  pa lpas t r i ghe  de l l a 
Pan f i l i a  che  facevano 
impazz i r e  i  ba r ca io -
l i ,  d i  ga t t i  mammon i 
che  rap ivano  i  neo -
na t i  ne l l a  cûna . a l 
c inén , pu r  spaventa -
to  da  ques t i  r accont i , 
r e s tava  incan ta to  e 
fan tas t i cando  s i  ad -
do rmentava  con  l a 
t e s ta  appogg ia ta  a l l e 
gambe  de l  vecch io ; 
ne l  sonno  sussu l ta -
va , fo r se  sognava 
mos t r i  e  d ragh i . Po i 
una  se ra , dopo  ave re 
e sau r i to  tu t te  l e  fô l e, 
i n  una  pausa  d i  s i l en -
z io  i l  bamb ino  p rese 
co ragg io  e  ch ie se  a l 
b i snonno  come  e ra 
s ta to  lu i  da  ragazzo.
i l  vecch io  mas t i cò  a  l ungo  l a  can -
nucc ia  d i  canapa  de l l a  p ipa  e  i n 
una  vo lu ta  d i  fumo denso  a t taccò 
d i cendo : “Ques ta  è  una  fô la  che 
non  t i  ho  ma i  racconta to. e ro  i l 
p iù  g iovane  de i  m ie i  f r a te l l i  au -
re l i o  e  Gae tano, ma  nonos tan te 
avess i  so lo  d i c i a s se t te  ann i  e ro 
fo r te  e  robus to, e ro  ab i tua to  a 
sp inge re  l ’ a ra t ro  t i r a to  da i  buo i 
pe r  un ’ in te ra  g io rna ta  facendo 
a  ga ra  con  g l i  a l t r i  uomin i  fo r-
t i  de l l a  famig l i a . m i  r i co rdo, e ra 
d ’agos to, i l  t empo  de l l a  canapa , 

ma  mio  padre  mandò  me  e  i  m ie i 
f r a te l l i  a  sp iana re  l a  s t rada  che 
da  san  G iacomo a r r i va  a  Pe r s i -
ce to. e ra  un  l avo ro  impor tan te, 
i n s i eme  ad  a l t r i  con tad in i , b rac -

c ian t i  e  mezzadr i  c i  impegnammo 
con  ca r re t te  ca r i che  d i  gh ia ione, 
b recc io l i no  e  sabb ia  a  co lmare 
co i  bad i l i  l e  buche  che  rende -
vano  l a  s t rada  pe r i co losa  pe r  l e 
“b i r rocc i e” e  pe r  i  ca r r i  ag r i co -
l i .  da  que l l a  s t rada , pe rò , que l l a 
vo l ta  doveva  passa re  i l  co r teo  d i 
ca r rozze  che  av rebbe  po r ta to  i l 
Papa  P io  iX  in  v i s i t a  pas to ra le  a 
Pe r s i ce to. dev i  sape re  che  l a  no -
s t ra  t e r ra , de t ta  l a  bassa  padana , 
po i  l a  romagna , po i  t an te  a l t r e 
c i t tà  p iù  i n  g iù  e rano  i l  r egno  de l 

Papa : l u i  P io  iX  e ra  p iù  d i  un  re. 
No i  non  l ’ avevamo ma i  v i s to, 
so lo  i l  r eve rendo  pa r roco  quando 
ven iva  a  bened i re  l e  “bes t i e” pe r 
san t ’anton io  abate, c i  pa r l ava  d i 

ques to  san to  Padre 
che  s tava  a  roma, 
mo l to  lon tano, e  a i 
r agazz i  e  a i  bamb i -
n i  d i ceva  d i  p rega re 
pe r  l u i . ment re  no i 
l avo ravamo su l l a 
s t rada , l e  donne  che 
to rnavano  da l  merca -
to, dove  e rano  anda-
te  a  vende re  po l l i  e 
uova , d i cevano  che 
a  san  G iovann i  c ’ e ra 
un  g ran  s comp ig l io 
d i  mura to r i ,  d i  f a l e -
gnami , d i  imb ianch i -
n i  che  facevano  be l l e 
l e  case  e  pe r f i no  i l 
Pa lazzo  de l  comune 
e ra  d i ven ta to  come 
nuovo. e ra  un  avve -
n imento  impor tan te 
s i a  pe r  i  devo t i  che 
pe r  que l l i  che  non 
ne  sapevano  tan to  d i 
r e l i g ione ; i l  Gon fa -
lon ie re  de l  comune 
aveva  da to  l ’ annun-
c io  de l l ’ a r r i vo  de l 
Papa  P io  iX  con  un 
pubb l i co  bando  a l l a 
popo laz ione. Quando 
venne  i l  g io rno  s tab i -
l i t o  de l l a  v i s i t a , i o  e 
i  m ie i  f r a te l l i  e rava -

mo  p ron t i  f i no  da l  mat t ino, tu t -
t i  l ava t i  e  pu l i t i  con  l e  camic i e 
b ianche  d i  t e la  e  l e  b raghe  de l -
l a  f e s ta , so lo  a i  p i ed i  avevamo 
i  “ t ronche t t i” pe r ché  avevamo 
un  so lo  pa io  d i  s ca rpe  buone  co i 
sa la r in i” i n  t r e. a  mezzog io rno 
e ravamo g ià  a  san  G iacomo a 
con t ro l l a re  i l  l avo ro  che  non  e ra 
p rop r io  venuto  a l  meg l io, i l  ca l -
do  aveva  secca to  l e  agg ius ta tu re 
e  dovemmo inna f f i a re  pezz i  d i 
s t rada  pe r ché  i l  sabb ione  tenes -
se  p iù  impas ta ta  l a  gh ia ia ; po i 

Notificazione del gonfaloniere persicetano dell’’11 agosto 1857 
conservata nell’archivio storico comunale (foto G. Vincenzi)
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c ’e ra  mo l ta  po lve re  che  av rebbe 
d i s tu rba to  i l  co r teo.
i l  so l l eone  de l  pomer igg io  e ra 
mo l to  fo r te, ogn i  tan to  andava -
mo ne l l a  “co r te” d i  un  con tad ino 
a  be re  e  a  bagnarc i , l e  o re  pas -
savano  ma  i l  co r teo  non  a r r i vava ; 
d ig iun i  da l  mat t ino  andammo in 
un  campo, t rovammo un  a lbe ro  d i 
me le  p r imat i c ce  e  c i  r i emp immo 
lo  s tomaco  anche  se  e rano  ve rd i 
e  b rusche. Po i  da l  cu lm ine  de l l a 
“ rà ta” d i  san  G iacomo in  mezzo 
a l l a  po lve re  s i  cominc iò  a  vede re 
i l  co r teo  de l  Papa .
la  gen te  e ra  a  i  marg in i  de l l a 
s t rada  quando  la  ca r rozza  de l 
Papa  cominc iò  ad  a f f ron ta re  l a 
sa l i t a : i  due  cava l l i  b ianch i  f r a  l e 
s tanghe, r i cope r t i  da  r i c che  gua l -
d rappe, f a t i cavano  e  sudavano 
con  l a  s ch iuma  a l l a  bocca , t e s i 
ne l  mass imo  s fo r zo. la  ca r roz -
za  e ra  be l l a  l uc ida  e  cope r ta  da 
un  ba ldacch ino  pe r  f a re  ombra : 
i l  Papa  P io  iX  e ra  tu t to  ves t i to 
d i  b ianco  con  una  g rossa  co l l ana 
con  una  c roce  lucc i can te  d i  p i e -
t r e  che  imbarbag l i ava  g l i  occh i ; 
bened i ceva  l a  gen te  a  des t ra  e 
a  s in i s t ra , un  po ’  so r r ideva , ma 
poco  poco. a r r i va t i  i n  ve t ta  a l l a 
sa l i t a , i  cava l l i ,  con  anco ra  lo 
s l anc io  de l lo  s fo r zo, cominc ia -
rono  a  s cende re, ma  g l i  zocco l i 
s c i vo lavano  su l l a  gh ia ia  e  nono-
s tan te  avesse ro  l e  r ed in i  t ra t te -
nu te  p rese ro  ma le  l a  s t rada , un 

cava l lo  p ian tò  una  zampa  in  una 
buca  e  s i  i ng inocch iò . successe 
uno  s comp ig l io, g l i  adde t t i  a l 
co r teo  p rova rono  a  fa r lo  a l za re 
ma  la  bes t i a  azzoppata  e  spa -
ven ta ta  in  uno  s ca t to  spezzò  una 
s tanga , l ’ a l t ro  cava l lo  ba l zano  s i 
imb i zza r r ì  e  s i  dove t te ro  s tacca -
re  en t ramb i .
Ne l l a  con fus ione  l ’ un i co  che  r i -
mase  f e rmo  e  imper tu rbab i l e  e ra 
i l  Papa ; i o, Gae tano  e  aure l i o  c i 
e ravamo fa t t i  avan t i  pe r  da re 
una  mano, ma  a  que l  pun to  s i  do -
veva  dec ide re  se  f a re  smonta re 
sua  san t i t à  e  u sa re  una  ca r roz -
za  de l  s egu i to. una  nos t ra  i dea 
ebbe  succes so, g l i  a i u tan t i  p re -
se ro  co r r egge  e  f i n iment i  de l l a 
ba rda tu ra , ce  l e  g i r a rono  a t to rno 
a l l e  spa l l e  e  ce  l e  f e ce ro  pas sa re 
so t to  l e  b racc i a  e  cos ì  a t tacca t i 
a l l e  s tanghe  c i  impegnammo a 
po r ta re  l a  ca r rozza  papa le  f i no  a 
Pe r s i ce to. i  p r im i  pas s i  f u rono  i 
p iù  pe r i co lo s i  pe r ché  l a  ca r rozza 
s i  e ra  un  po ’  i ngavona ta  ne l l a  d i -
s ce sa , ma  una  vo l ta  a l  p i ano  con 
i  nos t r i  s fo r z i  un i t i  cominc iammo 
ad  anda re. a  vo l t e  ne l l a  f a t i ca  d i 
t i r a re  c i  p i egavamo in  avan t i  ed 
i o  che  e ro  i l  p r imo  dovevo  da re 
l o  s t r appo  i n i z i a l e.
i l  Papa  e ra  acc l amato  da l l a  gen -
te, ch i  can tava  i nn i ,  ch i  p regava , 
ch i  app laud i va , ch i  ge t tava  pe ta l i 
d i  f i o r i .  No i  f r a te l l i  ed  i o  i n  spe -
c i a l  modo, che  e ro  i l  p iù  g iovane, 

e ravamo  o rgog l i o s i  d i  ave re  avu -
to  i l  p r i v i l eg io  d i  t i r a re  l a  ca r roz -
za  d i  P io  iX  e  spe ravamo  che  d i 
t u t t e  l e  bened i z ion i  qua l cuna  a r-
r i vas se  anche  su l l e  nos t r e  spa l l e 
e  c i  a iu ta s se  a  po r ta re  a  t e rm ine 
con  ono re  i l  nos t ro  pe r co r so. a r-
r i va t i  a l l a  Pa lazz ina  f r a  mus i che 
d i  banda  e  can t i ,  s vo l t ammo pe r 
v i a  de i  cappucc in i ,  dove, a l  con -
ven to, i l  Papa  av rebbe  camb ia to 
l ’ ab i to  da  v i agg io  e  i ndossa to  l a 
montu ra  de l l e  so l enn i tà . Quando 
s cese  da l l a  ca r rozza , appogg iam-
mo  a  t e r ra  l e  s tanghe, i l  Papa  P io 
iX  s i  f e rmò  davan t i  a  no i  che  non 
sapevamo come  dovevamo sa lu -
ta re ; a l l o ra  c i  i ng inocch iammo e 
l u i  c i  bened i s se.
Ques ta  fô l a  i l  bamb ino  l a  a s co l tò 
t an te  vo l t e  e  ogn i  vo l t a  i l  non -
none  agg iungeva  pa r t i co la r i  o 
ne  tog l i eva  a l t r i ;  a l  c inén  e ra 
mo l to  con ten to  d i  sape re  che 
ne l l a  sua  f amig l i a  c ’ e rano  s ta t i 
uomin i  f o r zu t i  come  ra f lón . da 
g rande  ques ta  s to r i a  l a  r a ccon tò 
sempre  p r ima  a i  f i g l i  e  po i  a i  n i -
po t i ,  da  vecch io  non  avendo  p iù 
nes suno  a  cu i  na r ra r l a , p re se  a 
s c r i ve r l a  su  fog l i  a  r i ghe  ed  ogn i 
vo l t a  come  i l  vecch io  nonnone, 
agg iungeva  pa r t i co la r i  o  ne  to -
g l i eva  a l t r i .
i ng ia l l i t o  da l  t empo  e  f r ag i l e, ho 
t rova to  un  f r ammento  d i  ques ta 
an t i ca  s to r i a  i n  un  cas se t to  d i  un 
mob i l e  i n  d i suso. 
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i l  c a r t e l l o
 StefANO VISONà

pito,  le i  aveva co-
stantemente qual-
cosa da fare.  I  pa-
viment i  da t i rare a 
specchio,  i  vetr i  a 
cui  togl iere aloni 
di  pioggia, i  panni 
sporchi  da mettere 
ammol lo,  i  cumul i  di 
biancher ia raggr in-
z i ta da passare col 
ferro.  e poi  i l  pran-
zo, la tavola,  le sto-
vigl ie…
ed io là,  cont inuavo 
con la mia l i tania. 
Questo no, l ’ho già 
fatto ier i .  Quest’al-
t ro non mi va ades-
so.  Per l ’alt ro non 
c’è tempo, poi  mi 
tocca venire subito 
a tavola…
fino a che le i  esplo-
deva e mi sbatteva 
letteralmente fuor i 
dal la porta di  casa. 
S lam! ed io a t ra-
scinarmi per quel le 
scale che una volta 
ogni  due sett ima-
ne toccava a mia 
madre lavare. Cin-
que piani  più giù, 
nel  cort i le del imita-
to dal le ombre dei 
condomini .  Mi  se-
devo sul  cemento, 
sotto i l  cartel lo di 
div ieto di  sosta che 
proibiva a tutt i  d i 

n oia, eccola qui .
erano anni ,  s ì . 

Anni .
Mi r icordo da bam-
bino, invece. Al-
lora era una com-
pagnia costante. 
Un brus io di  fondo 
che non mi lasciava 
mai.  D’estate spe-
cialmente, quando 
la scuola era f in i -
ta e restavo tutto i l 
g iorno con me stes-
so.  Un senso di  lan-
guore, un fermentar 
di  stomaco che mi 
spossava.
Mi r icordo che 
quand’ero così  mia 
madre mi spediva 
giù in cort i le.  Non 
voleva avermi per 
casa.
L ì  a chieder le lamen-
toso mamma cosa 
posso fare? Per un 
po’ provava anche 
a lanciarmi qualche 
spunto: dai  amore, 
t i ra fuor i  i  soldat in i . 
O perché non fai  un 
bel  disegnino coi 
color i  a tempera? 
Al lora prendi le co-
st ruz ioni  e fai  qual-
cosa. Sent i ,  quel lo 
che vuoi ,  puoi  fare 
quals ias i  cosa con i l 
Lego.
Lei  non ha mai ca-

bloccare l ’accesso 
ai  garage. e aspet-
tavo che qualcosa 
succedesse.
eccola qui .
Ho quarantasette 
anni  ed è r i saltata 
fuor i !
era veramente un 
bel  pezzo che non 
s i  faceva viva, eh. 
D’alt ronde, uno di-
venta adulto per 
qualcosa, no? f in i -
sci  la scuola, t i  t rovi 
un lavoro. t i  com-
pr i  una macchina, 
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lavor i  un po’ di  più 
per le rate.  t i  t rovi 
una donna, t i  spos i , 
t i  compri  una casa, 
lavor i  un po’ di  più 
per i l  mutuo. fai  dei 
f ig l i ,  l i  fa i  crescere, 
gl i  compri  i  g iocat-

tol i ,  lavor i  un po’ di 
più per portar l i  in 
vacanza. Compri  la 
tV da 50” per te che 
te lo mer i t i  e magari 
anche l ’auto un po’ 
più grande e quindi 
lavor i  un po’ di  più.  e 
lavor i ,  compri ,  lavo-
r i ,  compri… Le gior-
nate t i  s i  r iempiono 
al l ’ inveros imi le cos ì 
che tu t i  sent i  vera-
mente ut i le.  fonda-
mentale nel l ’ordine 
intr icato del le cose.
e adesso?
Un afoso pomerig-
gio est ivo ed io qui 
seduto a guardare i l 
t raff ico. Non ho più 
una madre da infa-
st id i re,  posso lagnar-
mi solo con me stes-
so.  Mia mogl ie… lei 
adesso non ha certo 
tempo per ascoltar-
mi,  dice. Deve ga-
loppare per tutt i .
già.
Lei  non ha certo i l 
mio problema, ora. 
Le sue giornate sono 

bel le piene, le i  può 
correre più in f ret-
ta di  questo senso 
di  inappetenza che 
aspetta solo di  az-
zannarmi.
e pensare che s i  pre-
occupa, anche. Ma 

cosa vuoi  che s iano 
le rate del  mutuo, 
del la macchina, 
del  f r igo ed i l  resto. 
Male che vada se l i 
r iprenderanno indie-
t ro.  Non ci  sono le 
ipoteche per que-
sto? S i  r iprendono 
quel lo che ci  hanno 
convinto a compra-
re e stop.
Sono cose, solo 
cose.
Questo vuoto che 
mi ros icchia da den-
tro invece? Che fu-
turo ho davant i? In 
poco tempo di  me 
resterà solo la pel le 
esterna. Un guscio 
indur i to come scor-
za d’arancia secca. 
Anni  ed anni  a lan-
guire sul le panchi-
ne, a mor i re di  ine-
dia,  ad aspettare 
che qualcosa acca-
da.
Un magazzin iere 
che viene l icenzia-
to a quarantasette 
anni  è fuor i .  Def in i -

t ivamente fuor i .  Non 
lo r i t rova più un la-
voro, per quanto s i 
metta a chiedere 
in gi ro cosa posso 
fare? fortuna che 
i  tg dicono che la 
cr is i  s ta passando.

e ades-
so? Cosa 
p o s s o 
fare?
Cosa fa-
cevo da 
bambino 
in quel 
c o r t i l e ? 
r a c c o -
gl ievo i 
sass i ,  l i 
m e t t e v o 
uno die-
t ro l ’al -
t ro al l i -
neat i .  O 
i n s e g u i -
vo le for-
miche e 
c e r c a v o 
di  bru-

ciar le con la lente. 
Oppure s ì ,  ecco, i l 
passatempo per ec-
cel lenza. Mi affer-
ravo con una mano 
a quel  cartel lo di 
div ieto di  sosta ed 
in iz iavo a gi rargl i 
intorno. Sempre più 
veloce. Appeso solo 
col  braccio turbina-
vo f ino a che tutto 
i l  mondo in iz iava a 
roteare per conto 
suo. A chi  mi r im-
proverava io r i spon-
devo che non stavo 
sostando. Io cont i -
nuavo a muovermi, 
a gi rare…
ecco, perché no?
Lì  a lato del la st rada 
c’è propr io un car-
tel lo.
ehi ,  è propr io un di-
v ieto di  sosta…

Il  v iso del la giornal i -
sta non sorr ide.
Ma non per la pross i -
ma not iz ia che deve 
dare. Ha le parole 
del  Di rettore che la 

ros icchiano da den-
tro.  Quel bastardo. 
t i  usa f inché gl i  p ia-
ci ,  f inché sei  snel la, 
car ina e compia-
cente, poi… Un bel 
par lare di  profess io-
nal i tà.  Quel lo vuole 
solo corpi  giovani  a 
cui  guardare i l  culo. 
Se una s i  sposa, fa 
dei  f ig l i ,  è normale 
che metta su qual-
che chi lo.  Ma a lu i 
non va più bene… 
sent i  cara, ho deci-
so di  aff idart i  una ru-
br ica tutta tua. Uno 
speciale di  c inque 
minut i ,  una volta a 
sett imana, dopo i l 
tg di  mezzogiorno. 
Sai ,  una rubr ica te-
nuta da una mam-
ma, che s i  interessa 
del  futuro dei  propr i 
f ig l i ,  d i  cosa fargl i 
fare…
La luce rossa del la 
telecamera s i  ac-
cende. tocca a le i : 
Q u a r a n t a s e t t e n n e 
disoccupato s i  get-
ta sotto un camion. 
Dieci  secondi per 
r iassumere lo st ra-
z iante caso di  que-
sto magazzin iere l i -
cenziato da poco, 
con problemi eco-
nomici .  Poi  i l  v ideo: 
l ’ interv ista ad alcuni 
passant i  che dicono 
di  aver lo v isto poco 
pr ima aggrappato 
ad un cartel lo st ra-
dale.  L’ inquadra-
tura sul  disco blu e 
rosso a terra,  i l  palo 
arrugginito,  piega-
to e spezzato al la 
base. I l  pr imo piano 
sul l ’asfalto,  i  segni 
del l ’ inut i le f renata.
ecco, queste sono 
le not iz ie su cui  le 
piace lavorare.
Lei  è una giornal i -
sta!
Alt ro che una rubr i -
ca su Scuola e Lavo-
ro per i  nostr i  f ig l i .
Sai  che noia.
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gIANLUCA StANzANI (SNCCI)

“ Q u e s t i o n e  d i  c u o r e ”

d
ue uomini, Alberto 
(Antonio Albanese) 
e Angelo (Kim ros-

si Stuart) si conoscono 
nel reparto di rianima-
zione dell’ospedale ro-
mano in cui vengono ri-
coverati dopo un infar-
to. Alle loro spalle due 
storie completamente 
diverse, due mondi di-
stanti: il primo è uno 
sceneggiatore senza 
ispirazione e questo 
gli farà vivere un pes-
simo rapporto con la 
compagna (molto più 
giovane di lui), l’al-
tro è un carrozziere di 
borgata divenuto im-
prenditore di se stes-
so, innamorato della 
moglie e padre di due 
figli. Ma, per entrambi, 
l’infarto rappresenterà 
uno spartiacque alle 
loro vite, sconvolgen-
dole. Perché mentre 
Alberto viveva una si-
tuazione di conflitto 

a
nberber (Aron 
Arefe) è un figlio 
d’etiopia di ritor-

no alla madre e al suo 
amato paese, lasciato 
quand’era ancora gio-
vane e pieno di speran-
ze nel futuro. Ma il suo 
ritorno alla terra-madre 
porterà in lui prima uno 
smarrimento, poi una 
lacerazione dell’anima 
che gli impedisce il son-
no la notte. Vedendolo 
come posseduto dal 
demonio, la madre e la 
comunità del villaggio 
crederanno di salvarlo 
tramite un rito con l’ac-
qua benedetta. L’ef-
fetto di quell’acqua 
fredda sul suo corpo lo 
costringerà a ricordare, 
scavando lentamente 
nel proprio passato. I 
dolci ricordi dell’infan-
zia, la vita da studente 
nella germania dell’est 
degli anni ‘70 quando 

economico e affettivo 
con se stesso e Ange-
lo invece aveva rag-
giunto tutti 
gli obiettivi 
di una vita 
t r a n q u i l l a 
(sia eco-
n o m i c a 
che affet-
tiva), la 
salute pre-
caria del 
carrozziere 
r i b a l t e r à 
c o m p l e -
t a m e n t e 
le sorti dei 
due. Na-
scerà così 
in Angelo la volontà 
di affidare ad Alberto 
una bellissima amicizia 
oltre che le sorti della 
sua giovane famiglia; 
senza pietismi né pia-
gnistei ma a tratti con 
intense sferzate di iro-
nia e comicità. A fran-
cesca Archibugi va 

sognava di diventare 
dottore per poter cura-
re la gente, 
il suo impe-
gno politi-
co. e il suo 
ritorno a 
casa, ca-
valcando il 
sogno ide-
ale della 
r ivoluzione 
e di un pa-
ese dive-
nuto ai suoi 
occhi irri-
conoscibi -
le. La fuga 
e l’esilio 
in una germania (nel 
frattempo unificata), 
anch’essa mutata e ir-
riconoscibile. Lodevole 
e impegnativa opera 
del regista Haile geri-
ma che ci riporta alla 
tragedia attualissima 
dei migranti senza pa-
tria, nonché dell’en-

certamente il merito 
di riuscire a “trattare” 
i sentimenti (in questo 

film come 
in altri suoi 
precedenti) 
ma l’impres-
sione è che 
la pellicola 
abbia tro-
vato nei suoi 
i n t e r p r e t i 
(Antonio Al-
banese, Kim 
rossi Stuart 
e Micaela 
r a m a z z o t -
ti), tutta la 
sua forza 
e ragione. 

forse il film vorrebbe 
dire tante cose e po-
tenzialmente avrebbe 
tutte le carte in regola 
per farlo, però la sen-
sazione è che non rie-
sca ad esprimersi fino 
in fondo, sorreggen-
dosi, fin troppo, sulla 
bravura degli attori.

nesimo stato africano 
ubriacato dal potere, 

dalla guerra 
e dal san-
gue. Valori 
ben impara-
ti dall’Occi-
dente colo-
nizzatore. Il 
film, purtrop-
po, trova 
nell’eccessi-
va lunghez-
za (140’) 
e nell’in-
t r e c c i a r s i 
di continui 
f l a s h b a c k 
(soprattutto 

nella prima parte) le sue 
note dolenti, che impe-
discono allo spettatore 
di apprezzare appieno 
l’ambizioso progetto 
registico. Premio Spe-
ciale della giuria e  
Premio Osella per la mi-
gliore sceneggiatura al 
festival di Venezia 2008.

REGIA E SCENEGGIATURA:
francesca Archibugi;

fOTOGRAfIA:
fabio zamarion Ayers; 

SCENOGRAfIA:
Alessandro Vannucci;

MONTAGGIO:
Patrizio Marone Shore;

MUSICHE:
battista Lena;

PRODUzIONE:
Cattleya, rai Cinema, 
Cinemello;

DISTRIbUzIONE:
01 Distribution. Italia, 2008, 
drammatico, 102’. 

INTERPRETI PRINCIPALI:
Antonio Albanese, Kim 
rossi Stuart, Micaela 
ramazzotti.

REGIA E SCENEGGIATURA:
Haile gerima;

fOTOGRAfIA:
Mario Masini;

SCENOGRAfIA:
Patrick Dechesne, Alain-
Pascal Housiaux, Seyum 
Ayana;

MONTAGGIO:
Halile gerima, Loren 
Hankin;

MUSICHE:
Vijay Iyer, Jorga Mesfin; 

PRODUzIONE:
Negod-gwad Production, 
Pandora film;

DISTRIbUzIONE:
Ripley’s film. Germania, 
etiopia, francia, 2008, 
drammatico, 140’

INTERPRETI PRINCIPALI:
Aron Arefe, Abiye tedla, 
takelech beyene, teje 
tesfahun, Nebiyu baye.
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gIANLUCA StANzANI (SNCCI)

“ t e z a ”
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u n libro che abbia come pro-
tagonista augusto casoni , 
c lasse 1899, di  san Giovan-

ni  in Pers iceto, già fa s impatia. 
un l ibro che giunge f ino al  1988, 
(dopo già cambia, vogl iamo met-
tere, i l  1989 è una nuova data sto-
r ica, perché è certo che con la ca-
duta del  muro di   Ber l ino s i  chiude 
un’epoca, anche se non s i  nota 
subito che se ne apre un’altra) , of-
f re una bel la panoramica di  questo 
spicchio di  mondo. uno spicchio 
piccolo, ma con tutto quel lo che 
conta per chi  c i  v ive: la  famigl ia, 
g l i  af fett i , g l i  amori  sacr i  e  gl i 
amori  profani , la  guerra, gl i  af far i , 
i  t raff ic i , la  morte, la  discenden-
za, la  fede, le  donne, la chiesa, gl i 
azzeccagarbugl i , i  bracciant i , la 
miet i tura, i  “ciappinar i”, i  v iaggi , 
le  chiacchiere di  paese, la  f i losof ia 
da bar, un’educazione sent imen-
tale al  maschi le più pubbl ica, più 
raccontata e meno pudica, le  mogl i 
che non mettono l ingua, non vo-
gl iono sapere, ma hanno la parola 
def ini t iva… una sorta di  divert is-
sement letterar io su Pers iceto del 
t ipo “i  caval ier  le  donne, l ’arte, g l i 
amor, io canto” questo romanzo di 
luciano montaguti . La grande ri-
sata , infatt i , è  un past iche che s i 
muove tra istantanee al la robbe-
Gri l let  e t ragedie (o commedie) 
in due battute, unite in un f lusso 
di  coscienza molto intr igante, per 
chi  non sapesse o anche per chi , 
d i  suo, eventualmente conoscesse 
qualche dettagl io, avendo raccolto 
nel  tempo qualche voce nel  bar  o 
nel la piazza. le microstor ie più sa-
pide, una schidionatura di  micro-
stor ie, hanno contemporaneamen-
te la color i tura del la commedia, 

LA vItA è UnA RUOtA 
che GIRA e RIcORDARe 

è DI PeR Se SteSSO Un PIAceRe 
m au r i Z i a  c Ot t i

del la t ragedia e pers ino, ta lvolta, 
del la beffa.  così  nel la pr ima parte 
del  romanzo abbiamo la nascita di 
Giovanni  “picco-
lo fascista” nel lo 
stesso giorno di 
maria Pia di  sa-
voia, o la morte 
di  aniceto, ul t imo 
morto di  guerra 
del la zona. con 
una meravigl iosa 
s intesi  per  t rat-
teggiare l ’epoca, 
abbiamo l ’episo-
dio di  augusto 
che torna dal  bar 
e apre la part i ta 
dei  prel iminar i 
con la Viola con 
un apprezzat iss imo boero. ah, i l  
valore del l ’omaggio nel l ’ int imità!                                   
Nel la seconda e terza parte del 
romanzo, – abbandonato un certo 
al legro c inismo narrat ivo, i l  suo 
protagonista augusto, nel  1953, 
per  morte prematura –, l ’autore s i 
dedica a r iportare le  boccaccesche 
chiacchiere da bar sul le  avventure 
sent imental-erot iche di  giovani  e 
meno giovani , imbranat i , p iù che 
vi te l loni , che cominciano ad ame-
r icaneggiare a part i re dagl i  acqui-
st i  a  rate. Tutto i l  paese sa, condi-
v ide quest i  raccont i .  i l  romanzo 
può def ini rs i  un romanzo corale, 
perché coinvolge un intero paese, 
intorno al  maestro che è i l  narrato-
re. s i  sente molto bene al  r iguardo 
la potenza di  un less ico famil iare, 
che ha i l  registro, la  color i tura, 
l ’enfasi , la  potenza del  dialet-
to par lato da tutt i . ma in questa 
coral i tà v i  è  anche un vero e pro-
pr io coro, cost i tui to dai  gruppett i 

d i  conversator i  da bar, che r ipor-
tano vecchie stor ie, pettegolezzi , 
spacconate e smargiassate da c i t -

tadini  di  “picc iola” c i t tà. 
molt i  peraltro raccontano 
di   sé, a volte mi l lanta-
no, a volte s i  espongono. 
le donne traggono i  loro 
vantaggi  restando altrove, 
gl i  uomini  s i  formal izza-
no poco. Quel  che fanno, 
raccontano.  e anche quel 
che non fanno. ma hanno 
le  loro buone ragioni . al 
cuor non s i  comanda e al 
sesso ancor meno. anche 
la resa eventuale è nota 
e colta con benevola com-
prensione. la permanenza 
al  bar  rende pubblici pro-

fili caratteriali alquanto difformi 
dal senso comune, le teorizzazioni 
hanno quel po’ di quella follia che 
la gente normale apprezza come e 
in quanto paradossali. Tramite il 
paradosso, infatti, è bene sotto-
linearlo, ci si avvicina e si accetta 
il nuovo che avanza e incombe. il 
primo viaggio in america di giova-
ni del paese è raccontato in lungo 
e in largo a tutto il pubblico devo-
to del bar. l’america (e si intende 
solo stati uniti) ha anche un pezzo 
dell’italia dentro la sua pancia. Per-
ché l’america è grande, è immensa, 
ma gli italiani se la cavano ovun-
que. si sentono a casa in america, 
perché là gli italiani ci sono e hanno 
saputo fare. il racconto nel bar ren-
de mitici gli eventi, meno terribili le 
defaillances, più accettabili i timo-
ri di nuove esperienze, meno soli i 
protagonisti, più forti i ricordi, più 
semplice la vecchiaia… più unito il 
piccolo mondo persicetano.

.. .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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i monti di Pietà nacquero sul finire 
del medioevo per rispondere ad 
una diffusa domanda di assisten-

za monetaria causata da un’acuta 
insicurezza economica estesa a molti 
strati della popolazione. i primi mon-

ti di Pietà furono eretti, nelle terre 
papali, negli anni sessanta del XV 
secolo; i l  primo monte in assoluto fu 
fondato a Perugia nel 1462; nel terri-
torio emiliano-romagnolo la più anti-
ca fondazione si riferisce a montefio-
re conca (1471), a cui seguì, due anni 
dopo, quella del monte di Bologna.
alcuni studiosi hanno ipotizzato che, 
nello stato pontificio, f ino a quando 
il  governo fu in grado di risolvere i l 
problema del fabbisogno finanzia-
rio con la gestione monopolistica 
del sale di cervia e ravenna – e con 
l’esazione delle decime – la situazio-
ne socio-economica della popolazione 
poté mantenersi su binari di relativa 
stabil ità. ma, negli ultimi decenni del 
XV secolo, con la conquista venezia-
na delle saline romagnole e con la 
protesta della Francia e della spagna 
verso le decime, questa realtà subì 
un duro colpo che portò la chiesa a 
considerare con favore la possibil ità 
dell’esercizio del piccolo credito e di 
alcune funzioni di f inanza pubblica 

UnA bAncA D’ALtRI teMPI 
iL MoNte di Pietà di PerSiCeto 

m i c h e L e  s i m O n i

da parte di nuove istituzioni create, 
gestite o supportate dalle stesse ge-
rarchie ecclesiastiche. 

Furono in particolare i frati france-
scani, minori osservanti, in un varie-

gato intreccio di idee ed 
intenzioni, a dare i l  mag-
gior contributo teorico e 
pratico alla nascita dei 
monti. Questa creazione 
permise, tra l’altro di af-
frontare criticamente una 
pratica economica fino a 
quel momento lasciata in 
mano, per motivi legati 
alla morale religiosa, ai 
soli banchieri ebrei. 
i  monti, nella visione dei 
loro fautori, si propone-
vano sia di sottrarre la 
gestione del piccolo pre-
stito all’egemonia ebrai-
ca, sia di rispondere alle 
particolari situazioni eco-

nomiche che si andavano a sviluppa-
re in quei decenni. la creazione di 
una nuova istituzione dedita al pre-
stito fu quindi la risposta creativa e 
pragmatica alle difficoltà indotte dal 
progressivo inurbamento della popo-
lazione, dalla rigidità dell’offerta dei 
beni di prima necessità, dall’aumento 
dei prezzi e dall’ indebolimento del 
potere d’acquisto che causarono un 
veloce aumento della povertà anche 
in strati della popolazione, fino a 
quel momento, maggiormente tutelati 
quali i  lavoratori delle corporazioni. 

come possiamo leggere in un agile 
l ibro di marco Guidi e marco Poli (i l 
monte di san Giovanni in Persiceto. 
storia di una istituzione cittadina che 
rivive, pubblicato nel 1983) anche la 
nostra cittadina ebbe il  proprio mon-
te: esso fu istituito, con documento 
sti lato dal notaio del monte di Bolo-
gna annibale rusticell i , i l  29 febbraio 
1572, quando furono anche approvati 
i  capitoli e le normative finanziarie. 

a differenza dei primi monti, quello 
persicetano nasceva in un momento 
storico relativamente più tranquillo: 
siamo negli anni in cui i l  nostro più 
celebre concittadino, i l  poeta canta-
storie Giulio cesare croce attraversa-
va, con i suoi versi di strada, le vie di 
una Bologna seconda città di un’or-
mai consolidato stato pontificio; Per-
siceto era una piccola comunità che 
aveva abbandonato da tempo i moti 
di sfida al futuro capoluogo, presen-
tandosi come un’entità assestata sul-
la propria dimensione di centro pe-
riferico. 
attraverso l’ampia documentazione 
pubblicata da Guidi e Poli, vediamo 
come furono gli stessi reggenti della 
nostra comunità a fare istanza alla 
congregazione del monte di Bologna 
per portare avanti le trattative volte 
all’apertura di una nuova sede a Per-
siceto, “in servizio dell i  poveri”. Nel 
giro di pochi giorni vennero sti lati i 
“capitoli” e gli “obblighi” del nuo-
vo “massaro” (stimatore dei pegni e 
coordinatore della fi l iale); poco dopo 
furono votati all ’unanimità, dai Presi-
denti del monte bolognese, la stesura 
dei “capitoli da farsi con la comunità 
di Persiceto oltra l i  capitoli genera-
li  ovvero statuti del monte”. Fu poi 
stabil ita la somma che la sede madre 
di Bologna avrebbe prestato per ini-
ziare l’attività: 2.000 lire, cifra a cui, 
la comunità beneficiante di Persiceto 
aggiunse altre 2.000 lire.    

la nascita del monte persicetano fu 
sollecitata dal cardinale arcivescovo 
di Bologna, i l  Paleotti, i l  quale diresse 
l’ invito direttamente all’allora capo 
della comunità persicetana, Benedet-
to rusticell i . motivazione principale 
addotta dal cardinale fu l’esigenza di 
aiutare la parte più indigente della 
nostra popolazione che, fino a quel 
momento, per i l  piccolo prestito, do-
veva ricorrere ai banchieri ebrei che 
prestavano ad un tasso che poteva 
raggiungere anche il  30%. come ha 

l’ultima sede del monte (disegno del 1891 conservato 
nell’archivio storico comunale di Persiceto)
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evidenziato Patrizia cremonini in un 
saggio dedicato alla presenza ebraica 
nella Persiceto medievale (in Banchi 

ebraici a Bologna nel XV secolo, a 
cura di maria Giuseppina muzzarel-
l i , 1994), tale interesse poteva anche 
essere ripagato in natura, cioè con 
“grano, vino, olio, legne, feno, biava 
o altra cossa fuora che dinari”; e la 
frequente presenza di grandi quanti-
tà di vino, farina e olio negli inventa-
ri dei beni dei prestatori dell’epoca 
fa capire molto bene quali fossero le 
difficoltà, per gli abitanti del conta-
do, nel pagare i debiti contratti. 

sempre facendo riferimento allo stu-
dio di Guidi e Poli, è interessante 
porre l’attenzione sulle sedi in cui i l 
monte persicetano trovò casa. in ol-
tre due secoli di vita – dal 1572 fino 
al 1796 – furono quattro gli stabil i  in 
cui l ’ istituzione svolse i l  proprio com-
pito: la storia di questi cambiamenti 
è anche la storia dell’andamento dei 
rapporti tra i l  monte di Bologna e la 

comunità persicetana e della disputa 
tra i due enti per avere maggior in-
fluenza sul suo operato. 

la prima sede del monte 
di Pietà persicetano fu nel 
così detto Palazzino del 
Forno, che all’epoca era 
anche sede del comune: 
prova questa dell’ iniziale 
coesistenza delle due isti-
tuzioni. i l  forte rapporto 
tra i due enti è testimonia-
to, in maniera ancora più 
forte, anche dalla scelta 
per la seconda sede: nel 
1612, quando il  comune 
acquistò l’attuale palazzo 
comunale, anche il  monte 
si trasferì tra le mura che 
erano state inizialmente 
della residenza bentivole-
sca. Persino una porta met-
teva in comunicazione le 
sale delle due istituzioni… 
questa apertura fu proprio 
motivo di disputa tra le due 
istituzioni, precedendo di 
alcuni decenni i l  braccio 
di ferro sull’elezione del-
le cariche del monte, che 
sanciranno, dopo una di-
sputa incall ita, l ’autorità 
dei bolognesi sull’ente 
persicetano.

Terza e provvisoria sede 
del monte venne creata in 
una casa sul lato nord di 

piazza maggiore, attigua alla chie-
sa di santa maria delle laudi dove 
il  monte restò dal 1670 fino a 1697. 
in seguito, come ricorda Giovanni 
Forni nel suo volume del 1927, “il 
monte acquistò la casa sull’angolo 
sud-ovest della piazza e la ridus-
se ad uso del nostro monte, che vi 
mantenne la sua residenza sino alla 
soppressione”; la facciata di questa 
sede (la quarta ed ultima), come 
riportato da Fil ippo carlo sacco in 
un’opera del 1775,  presentava “frà 
gli magnifici, e grandiosi ornamenti 
di elegante Pittura, e scoltura… le 
armi gentil izie de’… Presidenti…”. 
durante i l  periodo relativo all’ulti-
mo edificio, i l  monte persicetano era 
oramai una vera e propria sede di-
staccata di quello bolognese. chiuso 
dai francesi di Napoleone nel 1796, i l 
monte di Persiceto venne gestito di-
rettamente dal comune, fino a quan-

do, nel 1807, le sue proprietà immo-
biliari furono messe all’asta: i l  bando 
parla di diverse case in via Bologna 
e ancora di altre abitazioni, tra cui 
tre in piazza maggiore. l’intero bloc-
co edil izio del monte fu venduto solo 
nel 1811 a Gaetano Fangarezzi che lo 
trasformò in un normale palazzo di 
abitazioni con botteghe e portico. 
dell’ultima sede del monte resta 
ancora testimonianza, in piazza, 
nell’angolo del palazzo tra le due 
porte del Bar moderno, la nicchia che 
conteneva una piccola scultura rap-
presentante la Pietà. l’antica presen-
za del monte in questo stabile è do-
cumentata anche dai due disegni che 
pubblichiamo a supporto del testo. 

Questi sono solo alcuni stralci della 
storia raccontata nell’agile e com-
pleto l ibro di Guidi e Poli; un volume 
da riscoprire, assieme al più recen-
te contributo di Poli (un monte del 
“contado”: san Giovanni in Persiceto 
in Per diritto di conquista. Napoleone 

e la spogliazione dei monti di pietà di 
Bologna e ravenna, a cura di angelo 
Varni, edito nel 1996) dedicato speci-
ficamente agli ultimi mesi di vita del 
monte persicetano. 

un ringraziamento particolare a Giu-
liano risi per le preziose indicazioni.

Pianta della Nuova Numerazione civica costrutta 
nel 1884, con raffronto della Vecchia (archivio 
storico comunale, attualmente conservata presso 
il servizio urbanistica). l’ultima sede del monte 
era ai numeri 45 e 46.

copertina del compendio a stampa delle 
regole da osservarsi... 1791 (da il monte 
di san Giovanni in Persiceto di m. Guidi 
e m. Poli)
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MyAnMAR
riFLeSSioNi dA uN PAeSe oPPreSSo dA uNA dittAturA

PaO L O  ba L ba r i n i

LA SIGnORA

Quando  no i  passa  davan t i  ca sa 
s igno ra , no  fo to, don ’ t  speak 
w i th  me, so lo  gua rda re. –  Va  bene 
se in  moe, s ta i  t r anqu i l l o, non  t i 
p r e o c c u p a -
re. ma  cosa 
può  succe -
de re?  –  eh? 
Non  cap i -
r e. . .  –  Ti 
ho  ch i e s to 
cosa  può 
s u c c e d e r e , 
what  cou ld 
happen , se 
no i  pa r l a re 
con  t e  da -
van t i  a  casa?  Why  we  can ’ t  spe -
ak  w i th  you?  –  mio  amico, gu i -
da  i t a l i an i , spa r i to. Non  c ’ è  l u i 
ca sa , non  c ’ è  l u i  l avo ro. sua  mo-
g l i e  non  sa  dove. Nessuno  d i ce. 
Nessuno  ch iede. Non  c ’ è  p iù .

c ’è  un  g rande  l ago  in  cen t ro  a 
Yangon , m i  ha  de t to  i e r i  s e ra  l a 
gu ida  ne l  suo  i nce r to  i t a l i ano  r i -

mesco lando lo  a  pa ro l e  d i  un  im-
p robab i l e  i ng le se. c ’è  un  g ran -
de  l ago  e  no i  l o  cos tegge remo. 
Quando  l ’ au tobus  abbandone rà 
l a  s t rada  p r inc ipa le  e  s vo l t e rà  su 

un ive r s i t y  avenue, poche  dec ine 
d i  met r i  p iù  avan t i ,  pas se remo 
accan to  a l l a  casa  de l l a  s igno ra . 
cap i ra i  sub i to  qua l ’ è  –  m i  ha  de t -
to  –  ma  non  dov ra i  f o tog ra fa re  e 
nemmeno  r i vo lge rm i  l a  pa ro la  – 

ha  agg iun -
to. Ko  se in 
moe  non  ha 
i l  pe rmesso 
d i  a ccom-
pagna re  i 
t u r i s t i  a 
vede re  l a 
casa  de l -
l a  s igno -
ra . Non  ce 
l ’ ha  l u i  e 
non  ce  l ’ ha 

nessun ’a l t r a  gu ida  de l 
myanmar : tu t t i  co lo ro 
che  l avo rano  ne l  tu r i smo 
sono  obb l i ga t i  a  f i rmare 
un  acco rdo  con  l o  s ta to 
impegnandos i  a  non  pa r-
l a re  d i  po l i t i ca  con  g l i 
s t r an ie r i .  un  suo  amico, 
m i  ha  de t to, è  s van i to  ne l 
nu l l a  dopo  ave r  s camb ia -

to  qua l che 
pa ro la  d i 
t roppo. 
l ’ a u t o b u s 
s ta  co r rendo  pe r  una 
de l l e  poche  s t rade 
che  s i  po t rebbe ro 
s camb ia re  con  que l l e 
d i  a l t r e  g rand i  c i t t à 
a s i a t i che ; pe r f e t ta , 
senza  buche, una  ra -
r i t à  da  ques te  pa r t i . 
da l  f i nes t r i no  s i  i n -
t ravede  i l  l ago  inya . 

Po i  l a  cu rva . l’ au tobus  ra l l en ta  e 
camb ia  d i r e z ione. s i l enz io. Ten -
s ione. a t te sa . 
Ko  se in  moe  gua rda  avan t i .  a  cosa 
s ta rà  pensando?  a l  suo  popo lo? 

a l l a  d i t t a tu ra?  a l l a  f amig l i a?  a l 
suo  bamb ino  che  è  g ià  na to  e 
a  que l l o  che  t ra  poco  nasce rà? 
oppure  pensa  a l l a  s igno ra?  i e r i 
s e ra  m i  ha  raccon ta to  che  pa r te -
c ipa  a l l e  r i un ion i  i n  cu i  le i  pa r l a 
a i  c i t t ad in i .  ha  pau ra  ma  va  l o 
s t e s so. c i  va  ma  s ta  i n  s i l enz io. 
asco l ta  l e  pa ro l e  d i  spe ranza  as -
s i eme  a  tan t i  a l t r i  che  sognano 
l a  pace, l a  l i be r tà  e  l a  g iu s t i z i a . 
G l i  ab i tan t i  de l  myanmar  hanno 
paz i enza . sanno  che  un  g io rno  l a 
d i t t a tu ra  m i l i t a re  sa rà  rovesc ia -
ta  e  che  i l  f u tu ro  sa rà  i nev i ta -
b i lmente  d i  l i be r tà . sanno  che  c i 
vo r ranno  gene raz ion i  pe r  con -
qu i s ta re  c iò  che  sa rebbe  l o ro  d i 
d i r i t to. sanno  che  p robab i lmente 

l a  l i be r tà  non  l a  ved ranno  ma i . 
ma  sanno  anche  aspe t ta re. 
una  casa  s i  avv i c ina  a l  f i nes t r i -
no. su l  muro  d i  c i n ta  c i  sono  t r e 
band ie re  i n c roc ia te, con  i  s im-
bo l i  de l l a  lega  Naz iona le  pe r  l a 
democ raz ia . d ie t ro  i l  muro  un 
g ia rd ino, d i e t ro  i l  g i a rd ino  una 
v i l l a . Non  ved iamo  nessuno. 
aung  san  suu  Ky i  sembra  non  es -
se re  i n  casa , ma  l a  sua  p resenza 
è  ne l l ’ a r i a . la  pe r cep iamo, come 
fos se  l ì .  anche  Ko  se in  moe  l a 
sen te  pe r ché  s i  vo l ta  ve r so  d i 
me, po i  so r r i de. 



24 25

m ag g i O 2011
IL  MeRcAtO DI  nyAUnG-U

le  v ib raz ion i  de l  ce l l u l a re  annun-
c iano  l e  se t t e  e  t r en ta  de l  mat t i -
no. ap ro  g l i  o cch i  e  dopo  un  a t -
t imo  d i  smar r imento  r i co rdo  che 
m i  t rovo  i n  una  p i c co la  ma  pu l i t a 
s tanza  d ’a lbe rgo. una  docc ia  ve -
loce  tog l i e  i  r e s idu i  d i  un  sonno 
se reno. za ino  i n  spa l l a , macch i -
na  fo tog ra f i ca  a  po r ta ta  d i  mano 
e  f e lpa  l ega ta  i n  c in tu ra . Fa  un 
po ’  f r eddo  ma  l ’ a r i a  f r i z zan te  de l 
mat t i no  m i  f a  sen t i r e  v i vo.

ha  fa t to  f r eddo  ques ta  no t te. 
mo l to  f r eddo. sono  i  g io rn i  p iù 
du r i  de l l ’ i nve rno  e  l e  f e s su re 
de l l a  capanna  non  sono  in  g ra -
do  d i  t r a t t ene re  i l  ca lo re. m io 
mar i to  ha  spen to  i l  f o co la re, è 
r i s ch ioso  do rmi re  con  i l  f uoco 

acceso. i l  can to  de l  ga l l o  e  i l 
f i l o  d i  l u ce  che  pene t rava  da l -
l a  f i nes t ra  m i  hanno  sveg l i a ta 
p re s to. cos ì  m i  sono  a l za ta  da l 
g i ac ig l i o  d i  pag l i a  e  cope r te  e 
ho  p repa ra to  l a  co laz ione  pe r 
me  e  pe r  i l  p i c co lo.

co laz ione  a  bu f f e t . Fan tas t i co. 
c ’è  d i  tu t to. Pa ta te, sa l s i c c io t t i , 
bacon , f ag io l i ,  pane, bu r ro, mar-
me l l a ta , succh i  d i  f ru t ta . c i  sono 
pe r s ino  c i ambe l l i ne  e  c ro i s san t . 
dopo  ave r  messo  i n  un  p ia t to 
tu t t e  l e  p re l i ba tezze  t rova te  su l 
t avo lo  senza  p reoccupa rmi  de l l a 
r ea l e  capac i tà  de l  m io  s tomaco, 
m i  accomodo  in  un  tavo lo  de l 
r i s to ran te  de l l ’ a lbe rgo. ment re 
i l  camer i e re  ve r sa  una  tazza  d i 

t è , p rendo  l a  lone l y  P la -
ne t  e  l eggo  qua l cosa  su l l a 
meta  od ie rna . i l  merca to  d i 
Nyaung-u  e  i  t emp l i  d i  Ba -
gan .

ogg i  è  g io rno  d i  merca to  a 
Nyaung-u. i l  bamb ino  s ta 
c re s cendo  e  ha  b i sogno  d i 
ves t i t i  nuov i . Vendendo  un 
po ’  d i  ve rdu re  qua l che  sp i c -
c io lo  l o  po r te rò  a  casa . i l 
c e s to  che  uso  d i  so l i t o  s i  è 
ro t to, cos ì  sono  s ta ta  cos t r e t ta 
a  l ega re  tu t to  con  uno  spago. 
appogg io  i l  pacco  su l l a  t e s ta , 
i n f i l o  l a  g iacche t ta  a l  p i c co lo, 
l o  p rendo  in  b racc io  po i  m i  i n -
cammino  ve r so  i l  me rca to.

sa re i  anda to  anche  a  p i ed i  ma 
l a  gu ida  ha  i n s i s t i t o  pe r  u sa re  i l 

pu l lman . abb iamo  fa t to  c in -
quecen to  met r i  po i  c i  s i amo 
fe rmat i .  che  be l l o  i l  me rca to 
e  quan t i  co lo r i !  Pecca to  che 
c i  s i ano  anco ra  mo l te  zone  i n 
ombra  e  che  i l  so l e  non  sp l en -
da  su l l e  banca re l l e. Que l l a  s i -
gno ra  con  i l  s i ga ro, che  fo to 
f an tas t i ca !  c l i ck , c l i c k . e  que l 
bamb ino  con  i l  t r ucco!  c l i ck , 
c l i c k , c l i c k . devo  sb r iga rm i  a 
f a re  l e  u l t ime  fo to  pe r ché  a l l e 
nove  s i  pa r te  pe r  i  t emp l i . 

i l  so l e  cominc ia  a  s ca lda re. 
dov rebbe ro  e s -
se re  quas i  l e 
nove. un ’o ra 
pe r  a r r i va re  a l 
merca to, anche 
tag l i ando  pe r 
l a  v i a  de i  t em-
p l i .  Quando  non 
avevo  i l  bamb i -
no  c i  me t tevo  l a 
metà  de l  t em-
po. devo  po r-
ta r l o  i n  spa l l a 
pe r ché  non  r i -
e s ce  anco ra  a 
cammina re  cos ì 
a  l ungo. s i amo 
a r r i va t i .  c ’ è 
t an ta  gen te. e 

t an t i  t u r i s t i .  P rop r io  non  cap i -
s co  cosa  c i  s i a  d i  cos ì  i n te re s -
san te  da  fo tog ra fa re. Fo r se  ne l 
l o ro  paese  non  c i  sono  f ru t ta , 
ve rdu ra  e  ca rne?

la  f ru t ta  a l l a  l uce  de l  so l e  de l 
mat t ino  c rea  e f f e t t i  sp l end id i . 
i l  g i a l l o  de i  l imon i  è  quas i  ab -
bag l i an te !  e  l e  a rance  ammuc-
ch ia te  su l  t e lo, che  sp lendore! 
ment re  gua rdo  in  l on tananza  pe r 
ce r ca re  g l i  amic i  vedo  avv i c ina r-
s i  una  donna . Po r ta  un  bamb ino 
in  b racc io  e  ve rdu ra  su l l a  t e s ta . 
con  l a  macch ina  fo tog ra f i ca  sa l -
damente  impugnata , a spe t to  che 
l a  donna  venga  a l l a  l uce. c l i ck . 
c l i ck . dov rebbe  r imane re  f e rma , 
a l t r iment i  l a  fo to  sa rà  mossa . 
c l i ck . c l i ck . Be l l a  ques ta !  l’ho 
s ca t ta ta  ment re  i l  bamb ino  sba -
d ig l i ava!

ha i  sonno  p i c co l i no?  mi  d i sp ia -
ce  ave r t i  po r ta to 
qu i  cos ì  p res to. 
ecco  i l  nos t ro  po -
s to. Ti  met to  g iù 
cos ì  posso  s ten -
de re  i l  t e lo  e  ap -
pogg ia re  l e  ve r-
du re. i  t u r i s t i  s e 
ne  s tanno  andan-
do. uno  d i  l o ro  ha 
gua rda to  a  l ungo 
ve r so  d i  no i  po i 
ha  fa t to  una  fo to -
g ra f i a . m i  sa rebbe 
p iac iu to  vede r l a . 
ma  que l l ’ uomo se 
ne  è  anda to  sub i -
to, senza  nemme-
no  sa lu ta re. 
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il 28 maggio di cinquant’anni fa nasceva Amnesty international ad opera di 
un avvocato inglese, Peter Benenson. venuto a conoscenza della condanna 
a sette anni di reclusione, emessa da un tribunale portoghese nei confronti 
di alcuni studenti, rei di aver brindato alla libertà in un bar, egli pensò di 
attivarsi in favore di quelli che chiamò prigionieri dimenticati, in carcere per 
aver semplicemente espresso le proprie idee in modo pacifico. Comperò una 
pagina del giornale “the observer” e pubblicò un articolo intitolato “Appel-
lo per l’amnistia”. il suo obiettivo era di combattere il senso di impotenza di 
fronte alle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani, nella convinzione che 
il cambiamento sarebbe stato possibile se i sentimenti di disgusto avessero 
potuto tradursi in una azione comune, se persone di tutto il mondo avesse-
ro unito la loro voce per denunciare le violazioni e pretendere dai governi 
il rispetto dei diritti umani. Amnesty international si fece, così, portatrice 
dell’idea di globalizzazione dei diritti.
Nel 1964 l’associazione, che in tre anni si era occupata di 1.367 prigionieri 
di coscienza, ottenendo la liberazione di 329, ricevette lo status consultivo 
presso le Nazioni unite e nel 1977 il Premio Nobel per la pace. da allora 
Amnesty ha progressivamente ampliato il suo mandato, impegnandosi a 
promuovere tutti i diritti compresi nella dichiarazione universale dei diritti 
umani del 1948, sulla base dell’idea che i diritti sono universali, indivisibi-
li e interdipendenti. oggi, sul sito dell’organizzazione, è possibile firmare 
on-line gli appelli e leggere le “buone notizie” relative ai casi che si sono 
conclusi con esito positivo. Come sappiamo, c’è ancora molto da fare e 
l’impegno non deve mai venire meno. “Meglio accendere una candela che 
maledire l’oscurità!”.

ci PuOi trOVare Ogni PrimO e terZO marteDi’ DeL mese,  Ore 21, 
Via rambeLLi 14 - san giOVanni in PersicetO. infO: gr260@amnesty.it

simOnetta cOrraDini

bUOn cOMPLeAnnO, AMneSty!



26 27

m ag g i O 2011
DOnne

u n a  b a r c a  s c i v o l a  l e n t a  l u n g o 
l a  r i va  d e l  f i u m e  i r r a wa d d y.  l a 
v e l a  è  a m m a i n a t a  m a  l a  b a r c a 
a va n z a  u g u a l m e n t e.  a  p o p p a 
u n  u o m o  s e d u t o  s u  u n o  s g a b e l -
l o  t i e n e  i l  t i m o n e  e  m a n t i e n e 
l a  d i r e z i o n e.  d a l l ’ a l b e r o  d e l l a 
n a v e  p a r t e  u n a  c o r d a  c h e,  b e n 
t e s a ,  r a g g i u n g e  l a  s p o n d a  d e l 
f i u m e.  l a  c o r d a  t e r m i n a  c o n  u n 
n o d o  c h e  l a  i m p r i g i o n a  a d  u n 
m o s c h e t t o n e  f i s s a t o  i n  u n a  i m -

b r a c a t u r a .  d u e  s p a l l e  i n c l i n a t e 
i n  a va n t i  d a l l o  s f o r z o  g r i d a n o 
a l l a  b a r c a  d i  a va n z a r e  s u l l ’ a c -
q u a .  s u l l e  g u a n c e  d e l l a  d o n n a , 
u n  r i v o l o  d i  s u d o r e  e  l a c r i m e  d i 
f a t i c a .

Tr a  B a g a n  e  i l  l a g o  i n l e  c i  s o n o 
p o c o  p i ù  d i  d u e c e n t o  c h i l o m e t r i 
m a  n o n  è  p o s s i b i l e  p e r c o r r e r l i 
i n  m e n o  d i  d i e c i  o r e.  c i  s o n o  b u -
c h e,  t a n t e  b u c h e,  a l c u n e  p i c c o l e 
e  f a s t i d i o s e,  a l t r e  g r a n d i  c o m e 
c r a t e r i .  Tr a t t o r i ,  c a m i o n  s c a s s a -
t i  s t r a p i e n i  d i  p e r s o n e,  r a r e  a u -

t o m o b i l i  e  p o c h i  a u t o b u s  a r r a n -
c a n o  f a t i c o s a -
m e n t e  l u n g o  l a 
s t r a d a  f a c e n d o s i 
l a r g o  t r a  m u c c h i 
d i  p i e t r e  a c c a t a -
s t a t e.  d i e t r o  a i 
m u c c h i  c i  s o n o 
g r u p p i  d i  e s s e r i 
u m a n i  c h e  l a v o -
r a n o.  s o n o  d o n -
n e,  t u t t e  d o n n e, 
a l -
c u n e 

s o n o  b a m b i n e.  h a n n o 
l a  f a c c i a  c o p e r t a  d i 
p o l v e r e  e  i l  f a z z o l e t -
t o  d a va n t i  a l  n a s o  è 
s c u r o  c o m e  i l  c a t r a -
m e  c h e  t e n g o n o  t r a 
l e  m a n i .  Q u a l c u n a 
i n d o s s a  i  g u a n t i ,  a l -
t r e  n o.  P r e n d o n o  i l 
m a t e r i a l e  b i t u m i n o -
s o  d a  u n  c e s t i n o,  p o i 
r i e m p i o n o  l e  b u c h e 
m e s c o l a n d o  q u a l c h e  p i e t r a ;  i n -

f i n e,  c o n  l e  m a n i ,  t e n t a n o  d i  l i -

v e l l a r e  l a  s t r a d a .  a l  p a s s a g g i o 
d e l l ’ a u t o b u s  s o l l e va n o  l a  t e s t a , 
c i  g u a r d a n o  a l  d i  l à  d e l  v e t r o  e, 
a g i t a n d o  l e  d i t a  n e r e  d i  c a t r a -
m e,  c i  s a l u t a n o  c o n  u n  s o r r i s o.

Pa d a u n g ,  s i  c h i a m a n o.  Pe r  i 
t u r i s t i  s o n o  s e m p l i c e m e n t e  l e 
d o n n e  g i r a f f a .  F i n  d a  b a m b i n e 
l e  d o n n e  d i  q u e s t a  e t n i a  i n d o s -
s a n o  a n e l l i  m e t a l l i c i  c o n c e n t r i c i 
a l  c o l l o ,  s e m p r e  p i ù  p e s a n t i  c o n 

i l  p a s s a r e  d e g l i  a n n i .  c o n  i l  p e s o 
s i  o t t i e n e  l ’ a b b a s s a m e n t o  d e l l a 
c l a v i c o l a  e  l ’ e f f e t t o  è  q u e l l o 
d e l l ’ a l l u n g a m e n t o  d e l  c o l l o .  a t -
t o r n o  a l  l a g o  i n l e  c i  s o n o  v i l l a g -
g i  c h e  v i v o n o  v e n d e n d o  i  l o r o 
p r o d o t t i  a r t i g i a n a l i  a i  t u r i s t i 
s t r a n i e r i .  e  p e r  a t t i r a r e  i  v i s i -
t a t o r i ,  e s p o n g o n o  s u l l a  v e r a n d a 
d e l  n e g o z i o  l e  d o n n e  Pa d a u n g . 
c o m e  a n i m a l i  a l l o  z o o.  i n  q u e s t i 
n e g o z i  s i  i ncontrano anche bam-
bine che con le  loro  d i ta  sot t i l i 
passano i  f i l i  d i  seta  sot to  a l  te la-
io, bambine che, sedute  ord inata-
mente  in  f i la , a r roto lano i l  tabac-

co in  lunghi  e  pro-
fumat i  s igar i , bam-
bine che da matt ina 
a  sera  armeggiano 
con un panno impre-
gnato d i  lacca  per 
f i l t rar la  e  tog l ie rne 
le  impur i tà ; bambine 
che hanno d iment i -
cato  mol to  presto  i l 
s ign i f i cato  de l la  pa-
ro la  g iocare.
Fer i te  profonde, in 
u n  m o n d o  i n g i u s t o.
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Che il nostro piatto territorio favorisca la pedalata è cosa nota 
e sperimentata. Basta pensare alle strade di campagna nelle 
domeniche di sole e ai cartell i  stradali disseminati lungo i 
percorsi più battuti. La retta e lunga via Montirone ha addirittura 
una variazione di l imitazione di velocità nei giorni festivi e 
feriali. Si può anche pensare ai percorsi più o meno lunghi 
intrapresi per recarsi in luoghi in cui occorre arrivare ‘in ordine’. 
Al lavoro, a teatro, a messa, a qualche riunione. Percorrere 
qualche chilometro di pianura certo rallenta la sudorazione più 
di quanto non comporterebbe qualche impegnativo dislivello. 
da qualche tempo però salita o discesa in terra persicetana 
si sono modificate. Alla salita percepibile ai pedali ma poco 
visibile agli occhi di Corso italia e a quella del ponte di via 
Braglia si sono affiancati... i  sottopassaggi! A poco pare sia 
servito aver addolcito i l percorso pedonale-ciclabile, tanto 
che la loro l inea saliscendi è apparsa come insolita avventura. 
La bella corsa l ibera giù per la discesa per affrontare meglio 

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 PerChé, CoMuNQue, 
QueLL’urLo NoN è  PASSAto

cOntinua a Pag. 29 ->
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Non risponderà presente all’ap-
pello del maestro della nostra 
classe: il suo banco è vuoto ed 

a nessuno verrà mai concesso di se-
dervi.
era buono come il pane appena sfor-
nato, semplice e generoso, non appro-

fittava della sua stazza che poteva 
incutere timore.
centinaia, anzi migliaia di volte ci 
ha mandato tutti... a quel paese, e 
in quel teatro naturale che era il su-
perbar, renato ne era il protagonista 
perché recitava a soggetto. erano de-
cine le sue interpretazioni: da artista 
della pennellessa, a massaggiatore, 
da cuoco a intrattenitore gradevole e 
generoso incassatore.
oggi splende il sole, la primavera è 
arrivata, ma il tasto del “review” (il 
tasto dei ricordi) l’abbiamo dovuto 
premere. Prima con il superbar, poi 
con la Tortuga del carlo, suo fratel-
lo minore, fu il co-fondatore del più 
“esclusivo” team della storia calcisti-
ca persicetana (per la verità solo sim-

In RIcORDO DI RenAtO cORteSI
orSo BuoNo, ChiAMAto “YoGhi”

m O r r i s  e  a L b e rtO  f O r n i

paticamente esclusivo, ma vincente 
mai). il Presidente era l’artista per ec-
cellenza, il mai dimenticato “profes-
sor” Giangiacomo rusticelli, mentre 
renato fungeva da massaggiatore e 
uomo dal secchio facile (perché spes-
so lanciato verso una tifoseria a lui 

ostile!).
Gli episodi che ci legano a 
questo istrionico personag-
gio hanno rallegrato e ani-
mato la quotidianità di una 
parte della vita sportiva e 
non sportiva persicetana.
ricordiamo come in un tor-
neo notturno estivo a Bolo-
gna, dopo un primo tempo 
in parità, tornati assetati 
per il caldo e affaticati per 
le energie consumate, ci fece 
trovare negli spoglia-
toi una catinella di 
punch al mandarino, 

perché con la sua ricorren-
te massima: “Vùetàr àn capi 
gnenta! il mandarino rinfre-
sca!”. a tutto ciò si deve ag-
giungere come nell’intervallo, 
rené, unitamente al presidente 
Giangiacomo, avevano omag-
giato l’arbitro (per dissetarlo) 
di una bottiglia di Johnny Wal-
ker, ottenendo logicamente il 
risultato di conseguenti deci-
sioni sfavorevoli in campo, con 
partita elegantemente persa. 
ma con la nostra grande soddisfazio-
ne di aver destato nel pubblico bolo-
gnese, grazie al loro estroverso com-
portamento, una allegra sensazione 
di grande simpatia.
di questo inimitabile animatore de-

gli spalti, negli indimenticati Tornei 
Notturni dei bar degli anni ‘70, col 
“Tortuga club” del fratello carlo’s, ci 
rimarrà soltanto uno sbiadito ricordo.
ora, purtroppo, il fido daniele l’atten-
derà invano con in mano la consueta 
“flebo”, così come invano l’attende-
ranno gli amici del “Figarobar” della 
Porta di sotto, della “Baita” all’in-
gresso dello stadio ungarelli e del 
“Fanin superbar” e gli ospiti all’in-
gresso della prestigiosa “carlo’s and 
friends”, esclusiva e animata ricor-
renza che l’amato e vulcanico fratello 
carlo riserva ogni anno a metà luglio 
agli amici del cuore.
si è conclusa la favola di questo orso 
buono, chiamato “Yoghi”, emblema di 
una Persiceto chiassosa, allegra e go-
dereccia che più non ci appartiene.

addio rené, le tue urla bonarie come 
“culatacchione”, “cornutone” e 
quant’altro, rivolte agli amici che ti 
attendevano, non risuoneranno più 
in quelle stanche e assolate giornate, 
ma tanto ci mancheranno...
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la salita ha vinto anche gli spirit i più pigri e ha vinto le 
critiche di chi temeva che il sottopassaggio diventasse 
barriera divisoria tra i l centro e la periferia. Che la bella 
corsa l ibera potesse diventare una veloce scapicollata c’era 
da immaginarselo, soprattutto pensando che il sottopasso 
di via Cento può esser la strada percorsa per gli studenti 
che vanno a scuola e non vogliono passare dalla stazione o 
per qualcuno che va in stazione e non vuole passare dalle 
scuole, insomma può esser percorso da un pubblico dalla 
pedalata veloce. Ma questo può provocare una difficoltà 
nella convivenza con i pedoni. e allora in quest’italia che 
non sa più convivere e che ormai conosce solo le maniere 
forti e la l ibertà vigilata, a salvare i pedoni e a riportare 
la lenta andatura da pianura, arriva l’operazione drastica: 
gli sbarramenti. Quella gimkana stretta anti-bicicletta, che 
magari previene anche qualche passaggio di motorino, e 
tutti a piedi è davvero la soluzione migliore? Non è che 
qualche ritardo per colpa della fi la nei periodi di maggiore 
affluenza induca qualcuno a tornare all’auto? e se, 
decidendo di restare ancora in sella, avviasse l’abitudine di 
fare la carreggiata delle auto? Se poi si creassero problemi 
con la velocità delle auto, si placherebbero le rabbie da 
convivenza con la soluzione delle auto... a mano?

segue Da Pag. 28 ->
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PaO L O  ba L ba r i n i

s a b a t o  1 6  m a g g i o  i l  c o m u -
n e  d i  s a n  G i o v a n n i  i n  Pe r-
s i c e t o  h a  i n a u g u r a t o  d u e 

a l b e r i  n e l  p i a z z a l e  d e l l e  s c u o -
l e  Q u a q u a r e l l i .  G l i  a l b e r i ,  d u e 
c a r p i n i ,  s o n o  s t a t i  p i a n t a t i  p e r 
r i c o r d a r e  i  m a g i s t r a t i  G i o v a n -
n i  Fa l c o n e  e  Pa o l o  B o r s e l l i n o , 
v i t t i m e  d e l l a  m a f i a  n e l  1 9 9 2 , 
e  l ’ a r g e n t i n a  Fr a n c a  J a r a c h , 
d e s a p a r e c i d a  e  v i t t i m a  d e l l a 
d i t t a t u r a  n e l  1 9 7 6 .  G i o v a n n i 
e  Pa o l o  s o n o  d u e  e r o i  i t a l i a n i 
d i  c u i  t a n t o  s i  è  d e t t o  e  s c r i t -
t o .  l a  s t o r i a  d i  Fr a n c a  è  i n v e c e 
p o c o  c o n o s c i u t a .  Pe r c h é  è  s t a -
t o  p i a n t a t o  u n  a l b e r o  a l l a  s u a 
m e m o r i a ?

u n a  s i g n o r a  a n z i a n a  d a l l o 
s g u a r d o  t r i s t e  e  c o m m o s s o,  s e 
n e  s t a  a v v o l t a  i n  u n a  g i a c c a 
b i a n c a  n e l  p i a z z a l e  d e l l e  s c u o -
l e .  i l  f a z z o l e t t o ,  c h e  l a  s i g n o -
r a  p o r t a  l e g a t o  s o t t o  a l  m e n t o 
c o m e  f a c e v a  m i a  n o n n a  t a n t o 
t e m p o  f a ,  è  c o m e  u n a  c o r n i c e 
s u  u n  v o l t o  c h e  r a c c o n t a  u n a 
v i t a  d i  s o f f e r e n z a ,  u n a  v i t a  i n -
s p i e g a b i l m e n t e  s o l c a t a  d a  v i o -
l e n z a  e  m a l v a g i t à .  Ve r a  V i g e v a -
n i  s i  c h i a m a  l ’ a n z i a n a  s i g n o r a . 
N a c q u e  a  m i l a n o  n e l  1 9 2 8 ,  i n 
p i e n o  v e n t e n n i o  f a s c i s t a .  a 

DeSAPARecIDA
StoriA di  FrANCA JArACh e 
deLL’ALBero A Le i  dediCAto

c h i  o g g i  v e d e  c o n  a m m i r a z i o -
n e  q u e l  p e r i o d o,  a  c h i  p r o p o n e 
d i  m o d i f i c a r e  l ’ a r t i c o l o  1  d e l l a 
c o s t i t u z i o n e ,  a  c h i  p r o p o n e  d i 
c a n c e l l a r e  i l  r e a t o  d i  a p o l o g i a 
d e l  Fa s c i s m o,  è 
o p p o r t u n o  r i c o r-
d a r e  c h e  n e l l ’ a n -
n o  i n  c u i  n a s c e v a 
Ve r a  v e n i v a  c a m -
b i a t a  l a  l e g g e 
e l e t t o r a l e  p e r  l a 
c a m e r a  d e i  d e -
p u t a t i .  d a  q u e l 
m o m e n t o  i n  p o i 
t u t t i  i  c a n d i d a t i 
d a  p r o p o r r e  a g l i 
e l e t t o r i  d o v e v a -
n o  e s s e r e  s c e l t i 
d a l  G r a n  c o n s i -
g l i o  d e l  Fa s c i -
s m o.  e r a  l a  m o r-
t e  d e l l a  d e m o c r a z i a ,  s e  a l l o r a 
l a  p a r o l a  d e m o c r a z i a  a v e v a 
a n c o r a  u n  s e n s o .  Ve r a  V i g e v a n i 
a v e v a  u n d i c i  a n n i  q u a n d o  i l  r e -
g i m e  f a s c i s t a  p r o m u l g ò  l e  l e g -
g i  r a z z i a l i .  e  q u e s t o  f u  u n  p r o -
b l e m a  a n c o r a  p i ù  s e r i o .  l a  s u a 
f a m i g l i a  e r a  e b r e a  e  d e c i s e  d i 
e m i g r a r e  i n  a r g e n t i n a .  i l  n o n n o 
n o n  s e  l a  s e n t ì  d i  a b b a n d o n a r e 
m i l a n o,  i n  f o n d o  c o s a  m i  p u ò 
s u c c e d e r e ,  d i c e v a ;  s a r à  u c c i s o 

a d  a u s c h w i t z  n e l  1 9 4 3 .  i n  a r-
g e n t i n a  Ve r a  s p o s ò  u n  e b r e o 
i t a l i a n o,  i l  t r i e s t i n o  J o r g e  J a -
r a c h .  N e l  1 9 5 7  n a c q u e  Fr a n c a , 
l a  l o r o  u n i c a  f i g l i a ,  c h e  c r e b b e 

i n  u n a  n a z i o n e  d e v a s t a t a  d a l l a 
c o r r u z i o n e  e  d a l l a  c r i s i  e c o n o -
m i c a .  l a  s i t u a z i o n e  i n s t a b i l e 
c u l m i n ò  n e l  c o l p o  d i  s t a t o  d e l 
1 9 7 6 ,  q u a n d o  u n  g o l p e  d e p o s e 
i l  g o v e r n o  d i  i s a b e l i t a  Pe r o n  e 
i n s t a u r ò  l a  d i t t a t u r a  m i l i t a r e  d i 
V i d e l a .  Fr a n c a  e r a  u n a  g i o v a n e 
l i c e a l e  d i  B u e n o s  a i r e s  e ,  c o m e 
t a n t i  a l t r i  s t u d e n t i ,  n o n  s i  r a s -
s e g n ò  a l l ’ o p p r e s s i o n e .  c o m i n -
c i a r o n o  l e  r i u n i o n i ,  l e  i n i z i a t i -
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vUvUvù

www.aPertODOmenica.cOm
iL Motore di riCerCA Per Le APerture 

StrAordiNArie

A parte i l  fat to che non vedo cosa c i  s ia  d i  s t raor-
d inar io nel  tenere aperto d i  domenica. . . se avess i 
vogl ia  d i  fare un gi ro in  quel  part ico lare negozio, 
in  un centro commerc ia le  o se, propr io d i  domeni-
ca, apr iss i  i l  mio f r igo e lo  t rovass i  desolatamente 
vuoto? Apertodomenica.com è un motore d i  r icer-
ca che segnala le  aperture d i  ogni  t ipo d i  negozio 
fuor i  dai  normal i  g iorn i  fer ia l i  e  nel le  fest iv i tà , nel -
la  tua regione, prov inc ia o comune. off re  la  poss i -
b i l i tà  d i  r icerca per  t ipologia d i  eserc iz io (centro 
commerc ia le, supermercato o categor ia spec i f ica)  o 
d i ret tamente l ’ insegna des iderata; molto ut i le  per 
programmare i l  propr io week-end t ra dovere e p ia-
cere. ovviamente, per  le  es igenze p iù raf f inate, non 
poteva mancare l ’appl icaz ione per  iPhone!
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v e ,  l e  a s s e m b l e e ,  m a  i l  r e g i m e 
l e  p r o i b i v a .  c o s ì  f u  e s p u l s a  d a l 
l i c e o  e ,  q u a n d o  s i  r i f i u t ò  d i  r i -
c o n o s c e r e  l e  s u e  a z i o n i  c o m e 
e r r o r i ,  s c o m p a r v e  n e l  n u l l a .  d e -
s a p a r e c i d a .  Po c o  t e m p o  d o p o  f u 
g e t t a t a  d a  u n  a e r e o ,  c o m p l e t a -
m e n t e  n u d a ,  n e l  r i o  d e l l a  P l a t a , 
u c c i s a  p e r  i l  s o l o  m o t i v o  d i  c r e -
d e r e  n e l l a  d e m o c r a z i a .  a v e v a 
d i c i o t t o  a n n i .  l a  m a d r e  s e p p e 
d e l  v o l o  d e l l a  m o r t e  s o l a m e n t e 
v e n t i q u a t t r o  a n n i  d o p o ;  i l  p a -
d r e  m o r ì  s e n z a  m a i  a v e r  a v u t o 
n o t i z i e  s u l l a  s o r t e  d e l l a  f i g l i a . 
Q u e s t a  è  l a  s t o r i a  c h e  è  s t a t a 
i n t r e c c i a t a  t r a  l e  r a d i c i  d i  u n o 
d e i  d u e  c a r p i n i ,  s t o r i a  s c o l p i t a 
n e i  c e r c h i  d e l l ’ a l b e r o  p e r  e s s e -
r e  t r a m a n d a t a  e  r i c o r d a t a .
Tr a  l e  c h i a c c h i e r e  d i  p a e s e  è 
f a c i l e  u d i r e  q u a l c u n a  d i  q u e s t e 
a f f e r m a z i o n i .
 “ e  a d e s s o  d o v e  p a r c h e g g i a m o 
l a  m a c c h i n a ? ” 
 “ Va n n o  b e n e  Fa l c o n e  e  B o r s e l -
l i n o ,  m a  c h i  è  Fr a n c a  J a r a c h ? ” 

s o n o  c o m m e n t i  c h e  i n d i c a n o 
u n a  s c a r s a  v o l o n t à  d i  i n f o r m a r-
s i ,  d i  r i f l e t t e r e ,  d i  c a p i r e .  c o m -
m e n t i  c h e  n a s c o n o  d a  q u e l l ’ a u -
r a  d ’ i g n o r a n z a  i n  c u i  s p e s s o  c i 
s i  a v v o l g e  e  c i  s i  c o m p i a c e ,  l a -
s c i a n d o  a d  a l t r i  i l  c o m p i t o  d i 
g e s t i r e  i  n o s t r i  p e n s i e r i .  c o m -
m e n t i  c h e  d i c h i a r a n o  d i  n o n  v o -

l e r  p e n s a r e  t r o p p o  a l  s i g n i f i c a -
t o  d i  q u e l l ’ a l b e r o .
m a  q u a l  è  a l l o r a  i l  s e n s o  d e l 
c a r p i n o  d e d i c a t o  a  Fr a n c a  J a -

r a c h  i n  P i a z z a  c a r d u c c i ?  l’ a l -
b e r o  v u o l e  f a r  c o n o s c e r e  l a  s t o -
r i a  d e l l a  d i c i o t t e n n e  a r g e n t i n a 
e  c o n d i v i d e r e  g l i  a l t i  i d e a l i  d i 
l i b e r t à  e  d e m o c r a z i a  c h e  p o r t a -
v a  n e l  c u o r e .  l’ a l b e r o  v u o l  e s -

s e r e  u n  m o n i t o ,  u n  a v v i s o ,  u n a 
l a m p a d i n a  s e m p r e  a c c e s a  c h e 
r i c o r d a  c h e  l a  p a c e  e  l a  l i b e r t à 
i n  c u i  v i v i a m o  s o n o  s t a t e  c o n -
q u i s t a t e  c o n  s u d o r e  e  s a n g u e 
e  n o n  è  p e r  n u l l a  s c o n t a t o  c h e 
s i a n o  n o s t r e  p e r  s e m p r e .  l’ a l -
b e r o  v u o l  e s s e r e  u n  l e g a m e  t r a 
v i c e n d e  l o n t a n e ,  c o m e  q u e l l a  d i 

Fr a n c a ,  e  s t o r i e  n o s t r a n e ,  c o m e 
q u e l l e  d i  Fa l c o n e  e  d i  B o r s e l -
l i n o .  l e g a m e  c h e  s i  s p i n g e  i n 
p r o f o n d i t à  c o n  u n  a l t r o  a l b e r o 

i n a u g u r a t o  i n  q u e s t i  g i o r n i ,  l a 
s c u l t u r a  d e d i c a t a  a l  p a r t i g i a n o 
a n t o n i o  m a r z o c c h i ,  u c c i s o  d a i 
n a z i f a s c i s t i .  l e g a m e  u n i v e r s a -
l e ,  c h e  s i  f o n d a  s u l l a  l o t t a  p e r 
l a  d e m o c r a z i a .  Pe r  q u e s t o  l ’ a l -
b e r o  d i  Fr a n c a  p u ò  e s s e r e  v i s t o 
c o m e  i l  s i m b o l o  d i  t u t t e  l e  p e r-
s o n e  a  n o i  s c o n o s c i u t e  c h e  h a n -
n o  d o n a t o  l a  v i t a  p e r  r e g a l a r e 
u n  f u t u r o  a  c h i  r i m a n e v a .  e  u n 
s i m b o l o  c o s ì  p u ò  a v e r e  d i m o r a 
i n  q u a l s i a s i  p a r t e  d e l  m o n d o, 
a n c h e  n e l  p i a z z a l e  c a r d u c c i  a 
s a n  G i o v a n n i  i n  Pe r s i c e t o .
N o n  c ’ è  t a n t a  g e n t e  a  v e d e r e 
q u e l l ’ a n z i a n a  s i g n o r a  c h e  t a g l i a 
i l  n a s t r o  t r i c o l o r e  d e l l ’ i n a u -
g u r a z i o n e .  Po c o  i m p o r t a ,  p e r-
c h é  q u e g l i  a l b e r i  r i m a r r a n n o 
l ì .  c r e s c e r a n n o.  i  b a m b i n i  c h e 
a n n o  d o p o  a n n o  c o n t i n u e r a n -
n o  a d  e n t r a r e  e d  u s c i r e  d a l l a 
s c u o l a  l i  v e d r a n n o.  Q u a l c u n o 
d i  l o r o  c e r t o  s i  f e r m e r à  a  l e g -
g e r e  l e  t a r g h e t t e  t r a s p a r e n t i  e 
q u e i  t r e  n o m i ,  Pa o l o  B o r s e l l i n o , 
G i o v a n n i  Fa l c o n e  e  Fr a n c a  J a -
r a c h ,  s u s c i t e r a n n o  c u r i o s i t à  e 
i n  u n  q u a l c h e  m o d o  e n t r e r a n n o 
n e i  l o r o  c u o r i .  c o m e  t a n t i  s e m i , 
p r o n t i  u n  g i o r n o  a  g e r m o g l i a -
r e .
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IL beLI RUGGISce 
neI PLAy OFF

Meno di  10, p iù d i  28. 
Marco Bel ine l l i  lot ta f ino 
a l la  f ine coi  suoi  p iccol i 
hornets  contro i  grandi 
Lakers, i  campioni  in  ca-
r ica del l ’NBA, perdendo la 
ser ie  4-2 a testa a l ta, anz i , 
a l t i ss ima. Quasi  10 punt i 

a  part i ta , p iù d i  28 minut i  a  part i ta , partendo sempre 
nel  quintetto t i to lare, ma soprattutto tanta tanta d i fesa. 
Marco s i  è  t rovato davant i  un mast ino d i  nome Artest , 
uno dei  migl ior i  d i fensor i  a l  mondo, e per  6 part i te  ha 
tenuto v ivo i l  sogno di  New or leans contro i  pronost ic i 
che l i  vo levano e l iminat i  con zero v i t tor ie. i  suoi  pr imi 
p lay of f  a  coronamento di  una stagione br i l lante, con 69 
part i te  d isputate e tant i  a l t r i  numer i  da snocc io lare, ma 
f inalmente la  f iduc ia d i  una squadra NBA al  “Cinno” di 
San Giovanni .
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