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AwertenZa 

QUeStO XXIV VOlUme deglI AnnalI a StatO CUratO dal dIrIgente SCOlaStICO RObertO BOrgIa. 
In COPertIna Un dISegnO dell'alUnna ClaUdIa PaSSaCantIllI della ClaSSe 2 B (SeCOndO annO 

dI COrSO) ISPIratO al 150° annIVerSarIO dell'UnIta d'ItalIa. Il dISegnO ha Un dUPlICe ValOre: Ce-
lebrare degnamente qUeSta rICOrrenZa e rICOrdare Il raPPOrtO tra la nOStra CItta e glI aVVenImen-
tI del RISOrgImentO. La SCelta del dISegnO Per la COPertIna a Stata dIffICIle, I dISegnI eSegUItI 
daI nOStrI alUnnI merItaVanO tUttI la PrIma PagIna, ed Il PerSOnaggIO PIA raffIgUratO nOn POteVa 
eSSere Che GIUSePPe GarIbaldI Per Il faSCInO Che l'erOe deI dUe mOndI ha SaPUtO ISPIrare nelle 
VeCChIe e, VedIamO, gIOVanI generaZIOnI. Ma CI ha COlPItO PartICOlarmente Il dISegnO PreSen-
tatO, PerChe mette In rIlIeVO UnO deI mOnUmentI PIA IllUStrI della nOStra CItta Che gIaCe In UnO 
StatO dI PrOfOndO abbandOnO. TIVOlI, CItta d'arte e PatrImOnIO dell'UneSCO, PUb PermetterSI Il 
lUSSO dI CIrCOndare Il PrOPrIO PatrImOnIO artIStICO (In qUeStO CaSO Il SePOlCrO deI PlaUZI) COn 
Un mUrO Che grIda Vendetta e Che SenZa dUbbIO a Una PeSSIma PreSentaZIOne Per la nOStra CIt-
ta? ParlandO del dISegnO OCCOrre rICOrdare Che GarIbaldI Venne a TIVOlI la mattIna del 5 mag-
gIO 1849, COn dUemIla UOmInI, VOlendO dIfendere la RePUbblICa ROmana dalle trUPPe dI Fer-
dInandO II, re dI NaPOlI. QUella RePUbblICa Che annOVeraVa COme SegretarIO dell'ASSemblea 
COStItUente Il tIbUrtInO LUIgI COCCanarI. GarIbaldI SOSt6 fUOrI la POrta S. CrOCe (dOVe a Ora la 
laPIde rICOrdO), POrta Che SI trOVaVa all'alteZZa delle SCUderIe EStenSI, In atteSa dI rIPrende-
re la marCIa VerSO PaleStrIna e VelletrI. La CadUta della RePUbblICa ROmana feCe Si Che GarI-
baldI tranSItaSSe anCOra Una VOlta nella nOStra CItta Il 3 lUglIO 1849, COn 3.000 SOldatI, aCCam-
PandOSI SemPre fUOrI POrta S. CrOCe, PrIma dI InIZIare la leggendarIa marCIa dI rItIrata fInO a 
S. MarInO. AnCOra la nOStra ZOna fU Un nOdO CrUCIale qUandO nella VICIna Mentana le trUPPe 
franCO POntIfICIe SI SCOntrarOnO Il 3 nOVembre 1867 COn I VOlOntarI dell'erOe deI dUe mOndI, 
Che era dIrettO PrOPrIO a TIVOlI Per SCIOglIere la SUa legIOne, eSSendO fallIta la PreSa dI ROma 
Per la manCata InSUrreZIOne deI ROmanI. Il SUPPlementO aglI AnnalI a la rIPrOdUZIOne dI UnO 
deI PrImI lIbrI StamPatI a TIVOlI dalla TIPOgrafIa dI DOmenICO PIOlatO, nel lOntanO annO 1578, 
Il COSIddettO "COrtegIanO", nOn qUellO natUralmente dI BaldaSSarre CaStIglIOne, ma la `BreUIS-
SIma et VtIlISSIma IStrUttIOne del mOdO Che ha da tener Il COrtegIanO, O CIttadInO, Per SaPer-
SI rettamente, & COnUenIentemente gOUernare nelle COrtI, O nella SUa CIttd. RItratta da I Pre-
CettI CIUIlI dI PlUtarCO Per RenatO GentIlI". Nel 2008 nella SteSSa COllana demmO nOtIZIa Per 
PrImI del PrImO lIbrO StamPatO a TIVOlI (alla StatO attUale delle COnOSCenZe) e CIOe del `Ra-
gUaglIO mInUtISSImO del SUCCeSSO della PeSte dI VenetIa. COn glI CaSI OCCOrSI, PrOUISIOnI fat-
te, & altrI PartICOlarI InfInO alla lIberatIOne dI eSSa. Et la relatIOne PartICOlare della PUblICa-
ta lIberatIOne, COn le SOlennI et deVOte POmPe", rISalente all'annO PreCedente, Il 1577, rIPrO-
dUCendOne la COPertIna ed alCUnI PartICOlarI. Ora InVeCe PreSentIamO Integralmente Il "COrte-
gIanO" la CUI edIZIOne OrIgInale, allO StatO attUale delle COnOSCenZe, rISUlta PreSente SOlO In tre 
bIblIOteChe ItalIane, qUella UnIVerSItarIa dI BOlOgna, la BIblIOteCa APOStOlICa VatICana e la BI-
blIOteCa AngelICa dI ROma. SPerIamO Che anChe qUeStO annO ChI CI SegUe SaPPIa aPPreZZare 
lO SfOrZO edItOrIale Che Il nOStrO LICeO, PUr COn I taglI dI bIlanCIO a CUI a SOttOPOSta la SCUO-
la PUbblICa, ha SaPUtO realIZZare COn dUe PUbblICaZIOnI (SPerIamO dI POter PUbblICare qUalChe 
altra COSa SemPre entrO qUeStO annO!) Che CI SOnO Sembrate Certamente all'alteZZa della tradI-
ZIOne PaSSata, PreSente e SPerIamO anChe fUtUra del nOStrO IStItUtO! 
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PRESENTAZIONE 

NOn CI tOCCanO Certamente le POlemIChe SUlla POSSIbIlIty O menO dI Cele-
brare l'annIVerSarIO dell'UnIty d'ItalIa COn Una feSta naZIOnale! Mentre SCrI-
VIamO qUeSte nOte aSSIStIamO ad Una SterIle POlemICa tra COlOrO Che VOrreb-
berO "laVOrare" (SIc) ed Il deSIderIO, Che SPerIamO SIa dI tUttI glI ItalIanI, dI 
COlOrO Che VOglIOnO rICOrdare degnamente l'UnIty d'ItalIa. RICOrdO Che Per Il 
CentenarIO a nOI StUdentI regalarOnO Un lIbrICInO COn Un'antOlOgIa dI SCrIttO-
rI del RISOrgImentO, dal tItOlO `I grandI fattI the POrtarOnO all'UnItc3 d'Ita-
lIa", dOnO del MInIStrO dI qUella Che anCOra SI ChIamaVa "PUbblICa" IStrU-
ZIOne. All'ePOCa fU Un dOnO gradItO, PerCh6 nelle CaSe nOn C'era tUtta qUeSta 
abbOndanZa dI PUbblICaZIOnI Che VI SOnO Ora. NOI StUdentI eraVamO affaSCI-
natI dall'antOlOgIa PreSente In qUeStO lIbrO dI aVVenImentI rISOrgImentalI, In 
PartICOlare dalle ImPreSe garIbaldIne deSCrItte da GIUSePPe CeSare Abba, dal-
la SeVerIty dell'InSegnamentO maZZInIanO e dallO SCambIO dI COrteSIe tra Ca-
VOUr e ManZOnI. SPUlCIaVamO la VIta dI OgnI erOe rISOrgImentale, anChe mI-
nOre, CerCandO la data dI mOrte, Per COnOSCere Se aVeSSe POtUtO, almenO SUl-
la SOglIa della SUa VIta, gOdere dell'ItalIa fInalmente UnIta! NOmI Che Ora SO-
nO SCOmParSI, e SCOmParIrannO SemPre dI PIiu, relegatI a qUalChe targa Stra-
dale, VIStO l'ImPOVerImentO dellO StUdIO della StOrIa (della geOgrafIa nemme-
nO a dIrlO!), materIa Che nOn dy Pane, COme dIrebbe qUalChe mInIStrO della 
nOStra RePUbblICa! CIrO MenOttI, AmatOre SCIeSa, MOrellI e SIlVatI, ChI SO-
nO? ChI lI COnOSCe? Ed I fratellI CaIrOlI? Ed Il Prete LUIgI MInIChInI, Che 
gIy nelle mIa ePOCa dI StUdente era CItatO SOlO (PenSate Un PO') dal BIgna-
mI e nOn dal nOStrO aUlICO lIbrO dI teStO? SarannO fOrSe rICOrdatI In qUalChe 
eSame UnIVerSItarIO, O meglIO In qUalChe dOttOratO dI rICerCa. PerCh6 VOI del 
nOrd aVete VOlUtO l'ItalIa UnIta? L'UnIty d'ItalIa 6 Stata fOrSe fatta da UOmInI 
del SUd? Ed allOra SmettIamOla COn qUeSte InUtIlI POlemIChe! La COlPa 6 dI 
VOI POlItICI, O meglIO POlItICantI, Se Il PaeSe rISUlta dIVISO da PrOfOnde dISU-
gUaglIanZe dI benI, dI rICCheZZe, dI dIrIttI, dI OPPOrtUnIty dI laVOrO. NOn aVe-
te SegUItO l'Ideale deI PadrI fOndatOrI! La VOStra POlItICa nOn deVe PerSegUIre 
Un IntereSSe PerSOnale, ma Un IntereSSe COllettIVO. Ed allOra Il 17 marZO 2011, 
Che VUOle rICOrdare qUel 17 marZO del 1861 qUandO SI rIUni a TOrInO Il PrI-
mO ParlamentO ItalIanO e Venne PrOClamatO Il RegnO d'ItalIa, deVe rImanere 
COme gIOrnata SImbOlO, PerCh6 altrImentI, Se mOrISSe qUeStO SteSSO SImbOlO, 
la nOStra ItalIa dIVenterebbe SemPre PIu Un fantaSma. COme AChIlle Che fU 
tOCCatO da SPIrItO gUerrIerO nel Vedere le armI Celate In UnO SCrIgnO dI VeStI 
femmInIlI, andate, VOI POlItICI, VOI POrtabOrSe, VOI SIndaCalIStI, VOI IndUStrIalI, 
a Vedere la PrIma Sede del ParlamentO ItalIanO a PalaZZO CarIgnanO a TOrI-
nO. COme nOn VI PUb Prendere Un brIVIdO dI COmmOZIOne nell'OSSerVare, da 
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dIetrO Una Vetrata, qUell'ambIente angUStO, ma nellO SeSSO temPO aUSterO e 
PIenO dI SIgnIfICatO, da dOVe InIZIo la StOrIa del nOStrO PaeSe, O meglIO della 
nOStra PatrIa ItalIa, dOVe a rICOnOSCIbIle lO SCannO dI CamIllO BenSO COnte dI 
CaVOUr! NOn SO COme andra a fInIre la dISCUSSIOne O meglIO la SterIle POle-
mICa SUl 17 marZO 2011. Ma OCCOrrera almenO fermarSI a rIflettere Che qUel 
gIOrnO a la feSta dI tUttI glI ItalIanI, PerChe SIamO tUttI ItalIanI, PerChe SIamO 
natI In ItalIa e qUI VIVIamO e laVOrIamO. La rIfleSSIOne Pero nOn deVe eSSe-
re SOlO IndIVIdUale, deVe eSSere Un fattO COllettIVO, IrrIPetIbIle, PerChe, Se la-
SCIamO la fIaCCOla del PrOgreSSO (SPerIamO!) alle generaZIOnI fUtUre, nOn CI 
SaremO PIu qUandO, tra CInqUanta annI, Verra feSteggIatO Il dUeCenteSImO an-
nIVerSarIO. RICOrdO COn PIaCere Il PrImO CentenarIO dell'UnIta d'ItalIa, allOra 
erO StUdente! VOrreI Che I nOStrI StUdentI rICOrdaSSerO neglI annI fUtUrI COn 
PIaCere qUeStO CentOCInqUanteSImO annIVerSarIO dell'UnIta d'ItalIa. 

Per qUeSta rICOrrenZa Il PrOf. VInCenZO G. PaCIfICI, COlOnna POrtante deI 
nOStrI "AnnalI", CI ha rISerVatO Un artICOlO SUll'argOmentO, dOVe la VIS POle-
mICa fa da COllante alla ChIara trattaZIOne del PerCOrSO eSamInatO, InSerendO 
Il dISCOrSO SUll'UnIta d'ItalIa nella medIOCre SItUaZIOne POlItICa attUale (dO-
Ve brIllanO fra l'altrO lOdeVOlI eCCeZIOnI). Un teStO Che VOrreI VenISSe lettO e 
COmmentatO daI nOStrI StUdentI Per ImParare COme SI SCrIVe Una rICerCa StOrI-
Ca, Per OSSerVare COme Il teStO nOn deVe laSCIare nUlla al CaSO O all'ImPrOV-
VISaZIOne, ma OgnI COSa deVe eSSere PeSata, ragIOnata e gIUStIfICata COn fOn-
tI PIu Che aUtOreVOlI. FattO qUeStO, Sara POI gradItO Il COmmentO dell'aUtOre, 
anChe Se qUalCUnO POtrebbe PenSarla dIVerSamente. E Se fOSSe Un SUggerImen-
tO Per glI eSamI dI matUrIta? NO! Sarebbe aSPettarSI trOPPO! 

Un rIngraZIamentO InfIne a tUttI glI altrI COllabOratOrI, SIa anZIanI Che 
gIOVanI! In qUeSta CIVIlta dell'ImmagIne e dIffICIle metterSI daVantI Un COm-
PUter (PrIma Sarebbe Stata Una maCChIna da SCrIVere) Per SCrIVere, ma SOPrat-
tUttO Per Creare! A tUttI qUellI Che CI OnOranO della lOrO fIrma PerCIo Un ab-
braCCIO fraternO da Parte dI tUttO Il LICeO ClaSSICO dI TIVOlI. 

TIVOlI, lI 10 febbraIO 2011 

ROBERTO BORGIA 

DIrIgente SCOlaStICO del LICeO GInnaSIO Statale 
"AmedeO dI SaVOIa" dI TIVOlI 
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SAGGI E STUDI 





IL 150° ANNIVERSARIO DEL'UNITA D'ITALIA 

dI VInCenZO G. PaCIfICI 

DUe VOlUmI nel 2010 hannO rIPOrtatO l'attenZIOne SUl 2011, annO Celebra-
tIVO del 150° annIVerSarIO d'ItalIa. 

Ha InIZIatO Il SaCerdOte SantInO SParta COn Il laVOrO AnChe I PretI han-
nO fattO l'~nItd d'ItalIa 1794-1870, SerenO, PreCISO, ObIettIVO e SOPrattUt-
tO neCeSSarIO. NeCeSSarIO PerChe Offre l'OPPOrtUnIta dI COnfUtare artICOlI nO-
StalgICI del temPOralISmO, dISInfOrmatI ed aCIdI, SCrIttI COn l'eSClUSIVO Inten-
tO dI Infangare. E Un SaggIO qUeStO dI SParta, Che merIta dIffUSIOne e atten-
ZIOne Per le IndICaZIOnI reCate, talI da rIdImenSIOnare OrIentamentI COnSOlIda-
tI e StanCamente rIPetUtI, anChe COn la CItaZIOne deglI InterVentI dI GIOVannI 
XXIII e dI PaOlO VI e alla lUCe deI dISCOrSI reCentISSImI deI CardInalI Ber-
tOne e BagnaSCO. 

Il SeCOndO laVOrO, Il mIraCOlO del RISOrgImentO. La fOrmaZIOne dell'Ita-
lIa UnIta, a dOVUtO a DOmenICO FISIChella. ESSO, Oltre a reCare elementI, da-
tI ed IndICaZIOnI PrObantI SUl PrOCeSSO dI CreaZIOne, InterPreta COn Un VaglIO 
mInUZIOSO, SenZa eSSere mInUtO, dOCUmentatO SenZa eSSere SOVrabbOndante, 
InfOrmatO SenZa eSSere CrOnaChIStICO, le Idee POrtantI (l'Idea dI naZIOnalIta) 
e qUelle UtIlI al dIbattItO ma POI battUte dalla lOgICa (l'IPOteSI federalISta) ed 
InfIne l'InflUSSO eSerCItatO daI PrOtagOnIStI, qUalI CarlO AlbertO, CaVOUr, VIt-
tOrIO EmanUele II, GarIbaldI, MaZZInI, e da PerSOnalIty dI SPICCO ma nOn de-
CISIVe, qUalI GIObertI e CattaneO. 

In Una faSe POlItICa, COme qUella Che StIamO VIVendO, grIgIa, COnfUSa, trOP-
PO SPeSSO SOlO rISSOSa, POVera dI Idee OrIgInalI, CaPaCe dI rIPetere lUOghI CO-
mUnI SUlla nOStra tradIZIOne, COn l'IndIVIdUaZIOne nel RISOrgImentO dI COn-
nOtatI elItarI, COn la rIaPParIZIOne dI COrrentI legIttImIStIChe aCIde O neOPaPa-
lIne SmentIte daglI SteSSI POntefICI, COn Il SOffOCamentO del PrOCeSSO UnItarIO 
all'InternO delle AlPI, al PIiu PedIna dI gIOChI InternaZIOnalI, Il VOlUme dI FI-
SIChella SPerIamO SIa deStInatO a Segnare Il CaPOSaldO e nellO SteSSO temPO Il 
CardIne Per Una rIVISItaZIOne mISUrata, eqUIlIbrata, rISPettOSa della VerIty, rI-
SOlUta SenZa fanatISmI, SOlIda e deCISa. 

FISIChella da StUdIOSO eVIta enfatIZZaZIOnI O demOnIZZaZIOnI e Se nelle rI-
ghe fInalI rIPrende SUl RISOrgImentO la defInIZIOne data da CrOCe dI <<POeSIa 
bella», rIVendICa a Se ed a qUantI SOnO dellO SteSSO aVVISO <<Il dOVere dI Im-
PedIre la dISSIPaZIOne dI tale eredIta». 

ChI SCrIVe, Per la PrIma VOlta neglI UltImI 15 annI COnCOrda COn FInI nel-
l'OCCaSIOne In CUI defInISCe l'UnIta COme bene PrImarIO da SalVagUardare CO-
mUnqUe e da eSaltare nelle OCCaSIOnI SOlennI, COSi da rISVeglIarne Il SenSO ed 
Il ValOre PreSSO le gIOVanI generaZIOnI. 
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SOlO dOPO Una lUnga e traVaglIata dISPUta, In CUI la Lega ha COnfermatO, 
e nOn POteVa eSSere dIVerSamente, la SUa natUra antInaZIOnale, Il gOVernO COn 
deCretO legge ha POtUtO COnfermare la CelebraZIOne, PreVISta Il 17 marZO 2011, 
del 150° annIVerSarIO della PrOClamaZIOne del RegnO d'ItalIa. NeI gIOrnI In 
CUI Il tentatIVO dI SabOtaggIO PareVa aVere bUOn eSItO, a StatO OPPOrtUnamen-
te OSSerVatO In UnO deI POChISSImI qUOtIdIanI, Che hannO raCCOltO e SegnalatO 
nella dOVUta manIera la faStIdIOSa nOtIZIa Che <<Se qUeSta deCISIOne antI-ItalIa-
na nOn VenISSe rIVISta e COrretta, l'ItalIa COntInUerebbe a eSSere l'UnICO PaeSe 
al mOndO Che nOn Celebra la PrOPrIa IndIPendenZa naZIOnale». 

Un altrO gIOrnale ha eSPlICItamente IndIVIdUatO nella Lega Il PartItO, eS-
SenZIale Per la SOPraVVIVenZa della maggIOranZa, <<PICCOnatOre», Il PartItO Che 
<<mette In attO Una SeCeSSIOne StrISCIante» e Che <<SI fa beffe, COn fraSI Offen-
SIVe, del TrICOlOre». 

Al dI la della StrUmentale POlemICa COntrO l'InIZIatIVa, Per nOI CelebratIVa 
e daVVerO nOn COmmemOratIVa, da rItenere Un UlterIOre SIntOmO dI Un PrO-
gettO CaParbIO,Che da temPO andaVa argInatO e nOn InCOraggIatO, ChI ha maI 
Veramente rIflettUtO SUI COStI, SUglI effettI e SUlle rIPerCUSSIOnI SOCIalI del fe-
deralISmO? ChI a In gradO dI PreSentarne, SePPUre In VIa IPOtetICa ma One-
Sta, I benefICI? ChI ha maI StUdIatO, tantO Per CItare Un SerIO e nOn VelleIta-
rIO laVOrO SCIentIfICO, la dISamIna fatta nel 2002 da LUCIanO VandellI, rICCa 
dI OSSerVaZIOnI SUlla deVOlUtIOn, grOSSOlana e COntraddIttOrIa, PrIVa In ItalIa 
del SIStema dI PeSI e COntraPPeSI, realIZZatO In altre naZIOnI, tale da aPParIre 
eStranea alla SteSSa tradIZIOne federalISta? 

Il nOtISSImO "OPInIOnISta" SergIO ROmanO, eX ambaSCIatOre, nella Prefa-
ZIOne al SUO UltImO laVOrO, FInIS ItalIae, SI a eSPreSSO a PrOPOSItO dellO SCIO-
glImentO dell'UnIta naZIOnale COn ParOle COndIVISIbIlI nella PrIma Parte e PeS-
SImIStIChe nella SeCOnda 

<<SOnO trOPPO COnSerVatOre Per deSIderare Un eVentO Che aVrebbe effet-
tI InCalCOlabIlI e ImPreVedIbIlI. Il PrOgettO UnItarIO a COmPleSSIVamente fal-
lItO, ma bene O male glI ItalIanI, In CentOCInqUant'annI hannO CreatO Un Pa-
trImOnIO COmUne fattO dI IStItUZIOnI, aZIende, OPere PUbblIChe, mIraCOlI eCO-
nOmICI, CataStrOfI e rICOStrUZIOnI, gare SPOrtIVe, OPere dell'IngegnO, battaglIe 
COmbattUte InSIeme e nOn SemPre PerdUte. 

QUeStO eterOgeneO PatrImOnIO, dISOrdInatamente StIPatO neglI arChIVI del-
la memOrIa naZIOnale, raPPreSenta, COme dIrebberO I PerSOnaggI deI rOmanZI 
dI Verga, la `rOba' ItalIana. Se lO StatO In CUI tUttO qUeStO a StatO PrOdOttO 
mOrISSe, la rOba andrebbe In gran Parte dISPerSa. Ne Vale la Pena?». 

In ItalIa SI aVVerte, PrePOtente e SUPPOnente, Un'arIa POlemICa e Prete-
StUOSa, Che, PrOPrIO Per eSSere arIa, a VUOta e InCOnSIStente ma faStIdIOSa. Se 
SI rIflette Che la maSSIma Parte deglI attaCChI e delle denUnZIe PrOVengOnO 
da gIOrnalIStI e da qUOtIdIanI dI CentrO-"deStra", dI area gOVernatIVa, Il fat-
tO COlPISCe SOlO aPParentemente e nOn SI StUPISCe, PenSandO alle PrOVe dI In-
SIPIenZa nel SettOre dell'IStrUZIOne e della CUltUra Offerte daI gOVernI BerlU-
SCOnI PrIma COn la BrIghettO ArnabOldI MOrattI ed In qUeStI meSI COn BOndI 
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e dalla GelmInI, Che, COme tUttI abbIamO SPerImentatO, a Per dI PIu anImata 
da Un POtente qUantO ImmOtIVatO lIVOre. 

SU Un fOglIO, StamPatO a MIlanO, Un OPInIOnISta ha attaCCatO CaVOUr e la 
SUa SPedIZIOne dI CrImea e, dOPO aVer fattO Il ClaSSICO "COntO della SerVa" 
SUI mOrtI e SUlle SPeSe, ha COnClUSO Che 

«qUandO SI PerCOrre Una VIa IntItOlata alla CernaIa O a SebaStOPOlI, qUan-
dO la gUerra dI CrImea VIene glOrIfICata SUI lIbrI dI SCUOla, qUandO SI SentO-
nO deCantare le grandI abIlIty dIPlOmatIChe dI CaVOUr e la SUa fInISSIma Or-
dItUra POlItICa, fOrSe rICOrdare Il CrImInale CInISmO COn CUI tantI ragaZZI SO-
nO StatI mandatI al maCellO COn la SCUSa dI nObIlI IdealI. AnChe qUeStO a Il 
RISOrgImentO>>. 

AllOra, anChe Se In aPertUra aPPare Un telegrafICO aCCennO, USandO lO SteS-
SO metrO CrItICO, SI POSSOnO aCCUSare dI "CrImInale CInISmO" I gOVernI del-
l'ItalIa demOCratICa del SeCOndO dOPOgUerra, Che hannO InVIatO COntIngentI 
dI "ragaZZI" In dIVerSI angOlI del mOndO, da KIndU all'Iraq e all'AfganIStan, 
"ragaZZI" Che In tantISSImI CaSI SOnO tOrnatI SOlO Per eSSere OnOratI COn fU-
neralI SOlennI. 

Un altrO qUOtIdIanO, edItO a ROma, ha beneVOlmente InterVIStatO Un altrO 
gIOrnalISta, aUtOre dI Una "antIStOrIa del RISOrgImentO", Il qUale COn arIa Ora-
COlare ha annUnZIatO al mOndO Che le rISerVe aUree deI BOrbOnI (445,2 mIlIO-
nI dI COSa?) fInIrOnO a TOrInO, OVe fUrOnO USate, CItO teStUale, "Per Pagare le 
SPeSe dI gUerra e I tantI debItI Che Il nUOVO StatO SI trOVaVa SUlle SPalle"! 

Il PreSIdente della RePUbblICa — Per rIPOrtare Il tema In ambItI SerI ed aU-
tOreVOlI — e tOrnatO PIu VOlte SUll'argOmentO, rIUSCendO ad eSSere SemPre (O 
qUaSI) InterPrete felICe e mISUratO deI COnVInCImentI della grande maggIOran-
Za deglI ItalIanI e CrItICO SeVerO ma SerenO dI qUantI al NOrd, al CentrO O al 
SUd, CenSUranO, attaCCanO e CerCanO dI SabOtare le CelebraZIOnI, aVVIlendOne 
e fInanCO IrrIdendOne I COntenUtI. 

In Una COnferenZa, tenUta Il 12 febbraIO dellO SCOrSO 2010 alla ACCademIa 
deI LInCeI, NaPOlItanO COn traSParente rammarICO ha nOtatO Che 

«SI VedOnO emergere, tra lOrO Strettamente COnneSSI, gIUdIZI SOmmarI e Pre-
gIUdIZI VOlgarI SU qUellO Che fU nell' 800 Il fOrmarSI dell'ItalIa COme StatO 
UnItarIO, e bIlanCI aPPrOSSImatIVI e tendenZIOSI, dI StamPO lIqUIdatOrIO, del 
lUngO CammInO PerCOrSO dOPO Il CrUCIale 17 marZO 1861. C'e ChI afferma 
COn dISInVOltUra Che SemPre fragIlI SOnO State le baSI del COmUne SentIre na-
ZIOnale, PUr alImentatO neI SeCOlI da PrOfOnde radICI dI CUltUra e dI lIngUa: 
e SemPre fragIlI, COmUnqUe, le baSI del dISegnO VOltO a tradUrre elementI rI-
COnOSCIbIlI dI UnIty CUltUrale In fOndamentI dI UnIty POlItICa e StatUale. E C'e 
ChI tratteggIa Il qUadrO dell'ItalIa dI OggI In termInI dI COSi radICale dIVISIO-
ne, da OgnI PUntO dI VISta, da InfICIare IrrImedIabIlmente Il PrOgettO UnIta-
rIO, Che trOVo Il SUO COmPImentO nel 1861>>. 

Tre meSI PIu tardI, In Una CItty dI MarSala, Che feSteggIa Il 150° dellO 
SbarCO dI GarIbaldI, Il PreSIdente della RePUbblICa, In gradO dI attrarre attOr- 
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nO a S& SU qUeStO argOmentO anChe CIttadInI, OStIlI alle SUe SCelte POlItIChe, 
ha OSSerVatO Che le CelebraZIOnI naZIOnalI 

«OffrOnO l'OCCaSIOne Per mettere In lUCe glI aPPOrtI della SICIlIa e del MeZ-
ZOgIOrnO a Una StOrIa COmUne e ad Una COmUne CUltUra, Che affOndanO le lO-
rO radICI In Un PaSSatO PlUrISeCOlare, ben PreCedente lO SVIlUPPO del PrOCeS-
SO dI UnIfICaZIOne StatUale della naZIOne ItalIana. 

[...] E nellO SteSSO temPO neCeSSarIO Che In Un bIlanCIO CrItICO del lUn-
gO PerIOdO Che ha SegUItO l'UnIfICaZIOne d'ItalIa, nOn SI COltIVInO nel MeZZO-
gIOrnO raPPreSentaZIOnI SemPlICIStIChe delle dIffICOlty Che eSSO ha InCOntratO, 
deI PreZZI Che ha PagatO, Per errOrI O StOrtUre delle POlItIChe dellO StatO na-
ZIOnale nella faSe della SUa fOrmaZIOne e del SUO COnSOlIdamentO. 

Il rIPeSCare le VeCChISSIme teSI — COme qUalChe VOlta SI Sente fare — dI 
Un MeZZOgIOrnO rICCO, eCOnOmICamente aVanZatO a mety `800, Che COn l'UnI-
ty Sarebbe StatO blOCCatO e SPIntO IndIetrO SUlla VIa del PrOgreSSO, nOn a de-
gnO dI Un aPPrOCCIO SerIO alla rIfleSSIOne StOrICa PUr neCeSSarIa. E nOn Va-
le la Pena nemmenO dI COmmentare tendenZe, Che Per la VerIty nOn SI ha 
COraggIO dI fOrmUlare aPertamente, a Un nOStalgICO IdOleggIamentO del Re-
gnO bOrbOnICO. 

SI PUb COnSIderare SOlO PenOSO Che da qUalUnqUe Parte, nel SUd O nel 
NOrd, SI balbettInO gIUdIZI lIqUIdatOrI SUl COnSegUImentO dell'UnIty, negan-
dO Il SaltO dI qUalIty Che l'ItalIa tUtta, UnendOSI, feCe VerSO l'IngreSSO a Ve-
le SPIegate nell'EUrOPa mOderna. Mentre ChI SI PrOVa a ImmagInare O a PrO-
SPettare Una nUOVa frammentaZIOne dellO StatO naZIOnale, attraVerSO SeCeS-
SIOnI O SeParaZIOnI COmUnqUe COnCePIte, COltIVa Un aUtentICO SaltO nel bUIO. 
Nel bUIO [...] dI Un mOndO glObalIZZatO, Che rIChIede COeSIOne deglI StatI 
naZIOnalI eUrOPeI entrO Un'UnIOne PIiu fOrtemente Integrata e nOn maCrOre-
gIOnI allO SbandO». 

QUalChe gIOrnO PIiu tardI, Il 24 maggIO, qUaSI ad Integrare e COmPletare 
glI InterVentI dI NaPOlItanO, nella PrOlUSIOne alla 6 l aSSemblea PlenarIa della 
COnferenZa ePISCOPale ItalIana, Il CardInale AgOStInO BagnaSCO SI a eSPreSSO 
COn ParOle, Che dOVrebberO eSSere aSCOltate da Certe «StUdIOSe» rOmane, abI-
tUate a rImPIangere Il POtere temPOrale COn argOmentaZIOnI grOtteSChe e a Ve-
dere Il RISOrgImentO eSClUSIVamente COme fenOmenO delInqUenZIale e PreVarI-
CatOre, SalVO POI mOStrarSI SUffragette dI mOVImentI e PartItI POlItICI, reSPOn-
SabIlI del dISfaCImentO mOrale della nOStra naZIOne nel SeCOndO dOPOgUerra. 
L'InterVentO del POrPOratO a dI Un rIlIeVO tale Per la SUa rIVISItaZIOne deI raP-
POrtI tra StatO e ChIeSa, da merItare lO SPaZIO adegUatO e neCeSSarIO. 

L'arCIVeSCOVO dI GenOVa ha OSSerVatO e, dIreI SenZa rISerVe mentalI, rI-
COnOSCIUtO, COn lUCIdIty e franCheZZa, Che 

«C'e all'OrIZZOnte Un eVentO dI CUI SI Sta dISCUtendO, a trattI anChe anI-
matamente, e Che CI IntereSSa mOltO da VICInO. E Il 150° annIVerSarIO del-
l'UnIty d'ItalIa. [...] COme ChIeSa nOn rISParmIeremO energIe mOralI n& CUl-
tUralI al fIne dI ParteCIPare al SIgnIfICatIVO annIVerSarIO, gIaCCh& qUeSta a la 
COndIZIOne Per POter a nOStra VOlta ChIedere Che eSSO SIa da tUttI VISSUtO COn 
lO SgUardO rIVOltO In aVantI, e Per qUeStO — Se UnIamO fedelty e rIfOrme — 
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In gradO dI aIUtare I CIttadInI, le famIglIe e le IStItUZIOnI, Che In qUeSta Sta-
gIOne SI StannO SPendendO Per la rIPreSa del PaeSe. [...] L'UnIta del PaeSe 
reSta Una COnqUISta ed Un anCOraggIO IrrInUnCIabIlI: OgnI aUSPICabIle rIfOr-
ma COndIVISa, a PartIre da qUella federalISta, Per eSSere Un aPPrOdO gIOVeVO-
le, dOVra StOrICIZZare Il VInCOlO UnItarIO e COerentemente farlO eVOlVere Per 
Il meglIO dI tUttI. 

Per Parte nOStra, CredIamO merItI attenZIOne l'aPPUntO dI ChI annOta Che 
l'annIVerSarIO a SIgnIfICatIVO nOn PerCh& l'ItalIa SIa Un'InVenZIOne dI qUel mO-
mentO, OSSIa del 1861, ma PerCh& In qUel mOmentO, Per Una SerIe dI COmbI-
naZIOnI, VenIVa a COmPIerSI anChe POlItICamente Una naZIOne Che da Un PUntO 
dI VISta geOgrafICO, lIngUIStICO, relIgIOSO, CUltUrale e artIStICO era gIa da SeCOlI 
In CammInO. A neSSUnO a Certamente IgnOtO Che COSa COmPOrto Il realIZZarSI 
del dISegnO dI UnO StatO fInalmente UnItarIO Per la ChIeSa CattOlICa, CIOe Per 
qUella realty StOrICO — relIgIOSa Che, raPPreSentata dalla barCa dI PIetrO, aS-
SaI PreStO aPPrOdo alla fOCe del TeVere, nella CaPItale dell'ImPerO. E li, SUl-
la tOmba dI PIetrO, StabIli la Cattedra del PrImatO eSPandendOSI VIa VIa nelle 
terre VICIne e lOntane, mentre APOStOlI raggIUngeVanO nUOVe COmUnIta e na-
ZIOnI della terra. Certamente la PenteCOSte, dUnqUe l'ImPUlSO UnIVerSale da-
tO al VangelO dI CrIStO, PreCede la la naSCIta della ChIeSa dI ROma, ma "Il 
nOme dI ROma aPPare nelle IntenZIOnI dIVIene", dIra In Un memOrabIle dI-
SCOrSO, all'IndOmanI del PrImO CentenarIO dell'UnIta, GIOVan BattISta MOntI-
nI, Se a VerO COm'e VerO Che PIetrO ha fattO dI ROma Il CardIne del SUO mI-
nISterO e Che PaOlO, In Una VISIOne nOttUrna, rICeVe dal SIgnOra Un PreCISO 
ammOnImentO: "COraggIO [...] a neCeSSarIO Che tU dIa teStImOnIanZa anChe 
a ROma" (Cfr. ROma a Il COnCIlIO, CamPIdOglIO, 10 OttObre 1962). La StO-
rIa Che SegUi e a tUttI nOta, COme tUttI COnOSCOnO le annOSe traVerSIe Che SI 
e SOlItI COndenSare nella "qUeStIOne rOmana". SI POtrebbe dIre, tUttaVIa, Che 
maI COme In qUella StagIOne la PrOVVIdenZa gUId6 glI eVentI. E VerO: a neS-
SUn altrO POPOlO a StatO dOmandatO, In termInI StOrICI, CIo Che a StatO ChIe-
StO al POPOlO ItalIanO. Ma anChe neSSUn altrO POPOlO ha rICeVUtO, In termI-
nI SPIrItUalI e CUltUralI, qUellO Che ha rICeVUtO e rICeVe l'ItalIa. Il PreSIden-
te NaPOlItanO, nel telegramma Che mI ha InVIatO Per Il COnVegnO genOVeSe, 
nOn ha eSItatO a rICOnOSCere "Il grande COntrIbUtO Che la ChIeSa e I CattOlI-
CI hannO datO, SPeSSO PagandOne altI PreZZI, alla StOrIa d'ItalIa e alla CreSCI-
ta CIVIle del PaeSe"». 

E dIffICIle negare Che mOltI StOrICI nOn rIeSCOnO ad eSSere COnVInCentI nel-
le VeStI dI gIOrnalIStI ma a altrettantO InnegabIle Che I SemPre PIa nUmerOSI 
gIOrnalIStI, Che SI CImentanO COn la StOrIa, SI aCCOStanO alla delICata materIa 
COn PreParaZIOne InSUffICIente e largamente laCUnOSa e PreSentanO PrOdOttI, 
bUOn Per lOrO, COmmerCIalI ma SCIentIfICamente InSIgnIfICantI. Waltra Parte 
Un maeStrO della Carta StamPata tOSCanO ha fattO bUOna SCUOla, SCrIVendO Una 
SerIe dI laVOrI SUlla StOrIa generale, PrIVI dI qUalSIaSI ValenZa. 

Tra glI OPInIOnIStI, Che SI SOnO gIa tUffatI SUl ghIOttO argOmentO, UnO — 
CItatO COme eSemPIO O meglIO COme CamPIOne — ha SOStenUtO Che 

«C'e SOlO da SPerare Che, COn le PrOSSIme CelebraZIOnI deI 150 annI dI 
UnIts naZIOnale, SI rInUnCI almenO In Parte al COnfOrmISmO retOrICO e Pa-
trIOttardO: Un aggettIVO mOltO dIVerSO da "PatrIOttICO"». 
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GUarda CaSO, CIrCa nOVant'annI Or SOnO, eSattamente nel 1922, GIOaCChI-
nO VOlPe, UnO StOrICO aUtentICO e Un aUtOre PreStatO al gIOrnalISmO, ha am-
mOnItO Che la StOrIa del RISOrgImentO nOn PUb eSSere InteSa SOltantO COme 
StOrIa del PatrIOttISmO ItalIanO nell'eta del RISOrgImentO. 

DUe maeStrI della StOrIOgrafIa, Che la GelmInI ChIamerebbe SPreZZante-
mente "barOnI", FranCO ValSeCChI e ROSarIO ROmeO, hannO SIntetICamente O 
analItICamente rIleVatO la CaratUra nOn PrOVInCIale del RISOrgImentO da ana-
lIZZare SerIamente SOlO nel COnteStO della StOrIa eUrOPea deI mOVImentI lIbe-
ralI e naZIOnalI. 

Ma al dI la delle affermaZIOnI SOlennI, neCeSSarIamente anChe retOrIChe, 
qUalI eranO I PrOgrammI e le IntenZIOnI del nUOVO StatO, qUalI glI OStaCOlI 
PreSentI SUl PerCOrSO? 

NOnOStante la delICateZZa e la COmPleSSIta del tema, Il 25 marZO 1861 Ca-
mIllO dI CaVOUr, nell'aUla della Camera, a al maSSImO ChIarO ed eSPlICItO nel-
l'affermare, a PrOPOSItO del nOdO CrUCIale e VInCOlante dI ROma, Che In eSSa 

«COnCOrrOnO tUtte le CIrCOStanZe StOrIChe, IntellettUalI, mOralI, Che deVOnO 
determInare le COndIZIOnI della CaPItale dI Un grande StatO. ROma a la SOla 
CItta d'ItalIa Che nOn abbIa memOrIe eSClUSIVamente mUnICIPalI; tUtta la StO-
rIa dI ROma dal temPO deI CeSarI al gIOrnO d'OggI a la StOrIa dI Una CItta, 
la CUI ImPOrtanZa SI eStende InfInItamente al dI la del SUO terrItOrIO, dI Una 
CItta, CIOe, deStInata ad eSSere la CaPItale dI Un grande StatO. COnVIntO, PrO-
fOndamente COnVIntO dI qUeSta VerIty, IO mI CredO In ObblIgO dI PrOClamar-
lO nel mOdO PIA SOlenne daVantI a VOI, daVantI alla naZIOne, e mI tengO In 
ObblIgO dI fare In qUeSta CIrCOStanZa aPPellO al PatrIOttISmO dI tUttI I CIttadI-
nI d'ItalIa e deI raPPreSentantI delle IllUStrI SUe CItta, Onde CeSSI OgnI dISCUS-
SIOne In PrOPOSItO, affInChe nOI POSSIamO dIChIarare all'EUrOPa, affInChe ChI 
ha l'OnOre dI raPPreSentare qUeStO PaeSe a frOnte delle eStere POtenZe POSSa 
dIre: la neCeSSIty d'aVer ROma Per CaPItale a rICOnOSCIUta e PrOClamata dal-
l'Intera naZIOne>>1. 

QUalChe gIOrnO PIu tardI, Il 2 aPrIle, Un dePUtatO merIdIOnale, a lUngO 
eSUle, eSPOnente lIberale mOderatO, GIUSePPe MaSSarI (TarantO, 1821 - RO-
ma, 1884)2  IllUStra Una SUa InterPellanZa «IntOrnO alle COndIZIOnI e all'anda-
mentO dell'ammInIStraZIOne Interna delle PrOVInCIe del regnO, Che altre VOlte 
SI ChIamaVanO del regnO dI NaPOlI>>3. E l'OCCaSIOne SOlenne, SICUramente Cer-
Cata Per Una rICOStrUZIOne PerSOnale ma ObIettIVa dI Un altrO deI grandI temI-
PrOblemI SUl taPPetO. La PremeSSa a elOqUente e traSParente 

«QUalUnqUe SIa Il banCO della Camera SU CUI nOI SedIamO, nOI nOn ab-
bIamO Che Un SOlO PrOgramma, l'UnIta ItalIana e la mOnarChIa COStItUZIOna-
le eredItarIa dI CaSa SaVOIa>>. 

1  Il ParlamentO dell'UnItd d'ItalIa (1859-61), AttI e dOCUmentI della Camera deI De-
PUtatI, Parte II, ROma, SegretarIatO generale della Camera deI DePUtatI, 1961, P. 124. 

2  GI~SErrE MGNSAGRATI, ad VOCem, In «DIZIOnarIO bIOgrafICO deglI ItalIanI>>, ROma, 
IStItUtO della EnCIClOPedIa ItalIana, VOl. 71°, 2008, PP. 733-740. 

3  Il ParlamentO dell'UnItd d'ItalIa (1859-61), CIt., P. 253. 
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DOPO aVer reSPIntO l'Idea dI Un SentImentO naZIOnale fIaCCO e debOle nel-
le PrOVInCIe del SUd, MaSSarI a all'OPPOStO dell'aVVISO Che 

«eSSO a gaglIardO, a POtente,e PrOfOndO, NOn SOlO COn la mIa eSPerIenZa Per-
SOnale hO aVUtO agIO dI aCCertarmI del COnSOlante fattO, ma CredO dI aVere 
rInVenUta anChe la CagIOne PratICa dell'ardente deSIderIO Che le POPOlaZIOnI 
naPOletane hannO dI COnSegUIre l'UnIta Che hannO deCretatO [...]. L'aUtOnOmIa 
naPOletana nOn SO qUantO POSSa eSSere gIUStIfICata dalla StOrIa e dalla geOgra-
fIa; ma CertO a Che, Se eSSa rICOrda qUalChe, nOn rICOrda Che Una tradIZIOne 
dI lUttO, dI mISerIe, dI VergOgne, dI dOlOrI, dI PerSeCUZIOnI, e Che qUeSta tra-
dIZIOne Il mIO PaeSe l'ha rIPUdIata, e la rIPUdIa altamente»4. 

Il gOVernO, gUIdatO da CaVOUr, a COnSaPeVOle a PIenO delle dIffICOlta e 
delle qUeStIOnI PreSentI SUl taPPetO. MInghettI, mInIStrO dell'InternO, nella re-
laZIOne IntrOdUttIVa SUl COmPleSSO deI PrOVVedImentI COnCernentI l'OrdInamen-
tO dellO StatO, SVOlta Il 13 marZO 1861, SOttOlInea l'UrgenZa dI 

«aCCOrdare alle VarIe PartI del regnO le maSSIme franChIgIe ammInIStratIVe POSSI-
bIlI, PUrChe rImanga Integra, anZI SI COnSOlIdI l'UnIta naZIOnale Che fra tantI Pe-
rICOlI e COn tante fatIChe abbIamO aCqUIStata». 

SI PreOCCUPa dI delIneare rUOlO e fUnZIOnI deglI entI lOCalI, nOn dIStantI 
e dIStIntI dallO StatO ma ad eSSO OrganICI 

«Il COmUne a la PrIma, fOndamentale e PIA IntIma aSSOCIaZIOne delle famI-
glIe [...]. Le [SUe] attrIbUZIOnI fUrOnO amPlIate [...]: Il magIStratO eSeCUtIVO ed 
Il SUO CaPO fUrOnO datI alla eleZIOne deI COnSIglI, fInalmente PIA faCIle la rIU-
nIOne lOrO, PIA effICaCe la lOrO lIberta. 

La PrOVInCIa ha In ItalIa antIChe OrIgInI ed ha Per aVVentUra Una PerSOnalI-
ty PIA SPICCata Che In alCUn'altra Parte d'EUrOPa. ESSa rISale In mOlte Parte del-
la PenISOla a qUell'ePOCa nella qUale ferVeVa la lOtta tra l'elementO demOCratICO 
della CItta e l'elementO feUdale della CamPagna. 

[...] PertantO Il COnCettO, dal qUale SI PartOnO le leggI Che hO l'OnOre dI PrO-
POrVI, SI a qUeStO: Che la PrOVInCIa nOn SIa Un'aSSOCIaZIOne natUrale, fOndata fIt-
tIZIa, ma SIa In generale, e SalVO POChe eCCeZIOnI, Un'aSSOCIaZIOne natUrale, fOn-
data SOPra IntereSSI COmUnI, SOPra tradIZIOnI e SentImentI Che nOn SI POSSOnO Of-
fendere SenZa PerICOlI». 

ParOle mOltO elOqUentI MInghettI SPende SUlla VISIOne della regIOne, Una 
VISIOne da rIleggere COntrO le InterPretaZIOnI fOrnIte nel SeCOndO dOPOgUerra 
dalla StOrIOgrafIa dI SInIStra e CattOlICa, Che hannO InteSO MInghettI COme an-
teSIgnanO del regIOnalISmO, menO male nOn del fraZIOnISmO leghISta, SCOnfIt-
tO e SCOnfeSSatO da Una maggIOranZa dI ParrUCCOnI. Per l'UOmO dI StatO bO-
lOgneSe la regIOne 

«e Un COnSOrZIO Permanente dI PrOVInCIe, Il qUale PrOVVede alla IStrUZIOne 
SUPerIOre, alla aCCademIe dI belle artI, aglI arChIVI StOrICI, e PrOVVede InOl- 

4  IVI, PP. 256-257. 
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tre a qUeI laVOrI PUbblICI Che nOn eSSenZIalmente rettI dallO StatO, n& SOnO 
PrOPrII deI COnSOrZII faCOltatIVI, O delle SIngOle PrOVInCIe»5. 

NatUralmente PIu dettaglIatO MInghettI a nella PreSentaZIOne del dISegnO 
dI legge SPeCIfICO 

«[...] VedIamO Ora, dOPO Che l'ammInIStraZIOne regIOnale SIa COStItUIta, qUa-
lI [COmPItI] rImarrebberO al MInISterO dell' IStrUZIOne PUbblICa e a qUellO deI la-
VOrI PUbblICI. 

Al PrImO le nOrme dIrettIVe, l'aPPrOVaZIOne deglI IStItUtI OrganICI, le dISCI-
PlIne generalI Per glI eSamI e la COllaZIOne deI gradI, la ISPeZIOne delle SCUOle 
d'OgnI gradO. ESSO dIVIene PIUttOStO Un magIStratO dI SUPrema VIgIlanZa Che Un 
UffICIO ammInIStratIVO. Al SeCOndO, le materIe d'IntereSSe Veramente naZIOnale, 
le Strade ferrata, le POSte, I telegrafI, le SPIagge ed I grandI POrtI. 

La regIOne OrdInata COme ente mOrale SI qUeSte baSI mI Sembra nOn POter 
mettere a rePentaglIO In alCUna gUISa l'UnItA e le fOrZe della naZIOne, daPPOICh& 
I lImItI dI eSSa CIrCOSCrIttI, le materIe Che le COmPetOnO bene determInate, la ele-
ZIOne delle raPPreSentanZe In SeCOndO gradO, la POteStA eSeCUtIVa affIdata al gO-
VernatOre [dI li a qUalChe meSe PrefettO], la SUPrema aUtOrItA tUtrICe COnSerVata 
al GOVernO Centrale»6. 

QUIndI le attrIbUZIOnI VengOnO ben SPeCIfICate, In IndISPenSabIle SIntOnIa, 
nOn In COntraPPOSIZIOne O In antIteSI COn lO StatO! 

SaPPIamO Perfettamente Che la PrOPOSta fU abbandOnata anChe PerCh& la 
SteSSa SInIStra lIberale COn Un CertO DePretIS SI batte Per attrIbUIre 

«la PIu amPIa lIberty a' COmUnI e alle PrOVInCIe. Se V'ha alCUne dI qUeSte PIu 
POVere, le qUalI nOn POtrebberO CO' PrOPrI meZZI COmPIre le lOrO retI Strada-
lI, SUPPlISCa lO StatO; e qUandO SarannO COmPIUte. Alle SIngOle PrOVInCIe rI-
manga l'InCarICO dell'ammInIStraZIOne e manUtenZIOne dI qUeSte Strade. AffI-
dandO la maggIOre lIberty POSSIbIle a' COmUnI e alle PrOVInCIe, SI PUo SenZa 
tema dI PerICOlO n& dI dannI, abbandOnare Il SIStema regIOnale»7. 

Un COnfrOntO tra le OCCaSIOnI CelebratIVe Offerte nel 1911 e nel 1961 e 
qUelle In CantIere Per Il 2011 POrta COnClUdere Che qUelle Per Il CInqUante-
narIO e Per Il CentenarIO fUrOnO dI qUalItA ed IntenSItA aSSaI dIVerSe da qUel-
le Per Il 150°, almenO da Parte gOVernatIVa, qUaSI tUtte SUPerfICIalI, SVOglIa-
te e PrInCIPalmente banalI. 

Oltre a POrSI COme COnSaCraZIOne UffICIale del gIOVane StatO le InIZIatIVe 
del 1911 fUrOnO ImPernIate SOPrattUttO a TOrInO, a FIrenZe ed a ROma, Sal-
VO POI SVOlgerSI In manIera eSteSa, COnVInta e ParteCIPata SUll'InterO terrItO-
rIO naZIOnale. 

5  IVI, Parte III, PP. 7-10. 
6  IVI, PP. 115-166. 
7  IVI, P. 257. 
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Nella CItty PIemOnteSe, CaPItale Per 4 annI, SI tenne Una eSPOSIZIOne In-
ternaZIOnale SUl laVOrO e SUll'IndUStrIa COn Un lUSInghIerO ImPegnO dI PaeSI 
COme la FranCIa, la GermanIa, la Gran Bretagna e glI StatI UnItI. Il 17 mar-
ZO fU SOlennIZZatO COn Un InCOntrO deI 2000 SIndaCI deI COmUnI deglI antI-
Che StatI SardI. Il CaPOlUOgO tOSCanO, Sede delle IStItUZIOnI tra Il 1865 ed Il 
1870, OSPIt6 da marZO a lUglIO Un grande mOStra SUl "RItrattO ItalIanO", baSa-
ta SUlla raCCOlta fatta In tUttO Il mOndO dI 1000 rItrattI dI PerSOnaggI del RI-
SOrgImentO. Le CelebraZIOnI CambIarOnO Il VOltO dI ROma. L'eSPOSIZIOne In-
ternaZIOnale dI Valle GIUlIa Segn6 COn l'IStItUZIOne delle aCCademIe StranIere 
Il rIOrdInO UrbanIStICO. Venne realIZZata Una grandIOSa mOStra "etnOgrafICa" 
delle tradIZIOnI delle regIOnI d'ItalIa. Venne COmPIUta la rISIStemaZIOne delle 
Terme dI DIOCleZIanO a CUra dI ROdOlfO LanCIanI COn Una ImPOnente raSSe-
gna SUll'ImPerO ROmanO ed Il PerIOdO dI AUgUStO. FU reStaUratO CaStel San-
t'AngelO COn eSPOSIZIOnI dI Carattere StOrICO. 

In OCCaSIOne della feSta dellO StatUtO, Il 4 gIUgnO 1911, Venne InaUgUra-
tO, PrIVO Pert delle StatUe brOnZee, Il VIttOrIanO. FUrOnO anChe aPertI I PalaZ-
ZI dI GIUStIZIa e qUellO delle ESPOSIZIOnI e la gallerIa dI Arte mOderna. FU-
rOnO InaUgUratI SUl TeVere tre nUOVI POntI, tra CUI qUellO IntItOlatO a VIttOrIO 
EmanUele ed InfIne Venne rISIStemata, SU Un'Idea dI GIOSU6 CardUCCI e RUg-
gerO BOnghI, la "PaSSeggIata arCheOlOgICa". POVera ROma, nella qUale SI me-
dIta dI far SVOlgere nel 2011 Un gran PremIO aUtOmObIlIStICO! 

Il 1961 fU l'OCCaSIOne Per Celebrare Il "mIraCOlO eCOnOmICO" dell'ItalIa, 
Che aVeVa SUPeratO la faSe della rICOStrUZIOne. Dal PUntO dI VISta OrganIZZa-
tIVO Un rUOlO dI PrImO PIanO fU aSSegnatO a TOrInO COn le SUe mOStre SUl-
l'IndUStrIa e SUI PrOdOttI tIPICI del PaeSe. Le OPere PUbblIChe realIZZate eranO 
In SeqUenZa COn glI ImPegnI delle OlImPIadI, SVOlteSI a ROma nel 1960, ed 
eranO PreSentate COme dUe mOmentI della SteSSa aZIOne dI rIlanCIO dell'eCO-
nOmIa naZIOnale. QUanta dIfferenZa COn le tenSIOnI, COn le dIffICOlty, COn glI 
SbandamentI dI qUeStI nOStrI annI! 

QUeSta 6 CUltUra, qUeSta 6 StOrIa, qUeSta 6 VIta, nOn le CerImOnIe Pagane 
e trIbalI del federalISmO "PadanO", Che, alla PrIma OCCaSIOne CrUCIale (l'allU-
VIOne In VenetO dell'aUtUnnO SCOrSO) PaleSa InSUffICIenZe e CarenZe, SImIlI Se 
nOn SUPerIOrI a qUellI del bIStrattatO SUd. 

Del reStO OCCOrre COn tUtta PrObabIlIty COnVenIre Che 6 SOlO graZIe alle CrI-
tIChe, alle denUnZIe ed alle InIZIatIVe POlemIChe PrOmOSSe dalla "Lega NOrd" 
Che mOltI SI SOnO aCCOStatI al RISOrgImentO, rICOrdandO O PerSInO aPPrenden-
dO Che Il 2011 raPPreSenta Il 150° annIVerSarIO della PrOClamaZIOne del Re-
gnO d'ItalIa O, Per USare Una defInIZIOne PIu PIena e COmPleta e, PerCh6 nO, 
PIu InVISa aI SegUaCI dI BOSSI, della naSCIta dellO StatO naZIOnale. 

SOnO gIy aPParSI dIVerSI e dIVerSI laVOrI e mOltI anCOra VedrannO la lUCe, 
VOltI nella Stragrande maggIOranZa deI CaSI ad affOllare le VetrIne delle lIbre-
rIe e ad Ottenere PrOfIttI ma deStInatI COmUnqUe ad eSSere SemPlICI PamPhletS, 
frUttI StagIOnalI e dI lImItatO CredItO SCIentIfICO Per la lOrO OCCaSIOnalIty. 

SOnO UnItI da Un fIlO rOSSO, nOn realIStICO, aPrIOrIStICO e talOra mIOPe, CO-
me Se le rICOStrUZIOnI StOrIChe e le InterPretaZIOnI StOrIOgrafIChe COnOSCIUte 

21 



e StUdIate da deCennI SIanO State tUtte (O qUaSI) falSe e bUgIarde ed abbIanO 
tUtte (O qUaSI) bISOgnO dI rettIfIChe, dI PUntUalIZZaZIOnI Se nOn dI CaPOVOlgI-
mentI. Le UnIChe ValUtaZIOnI PreSentate rItUalmente e qUIndI relIgIOSamente, 
anChe Se SUPerflUe, SOnO qUelle — e banale rIleVarlO — dI GramSCI. 

A tItOlO dI eSemPIO aSSUmO COme mOdellI dUe OPere. L'"OSCar" dI qUel-
la PIiu dUra ed aCrImOnIOSa SPetta a qUella dI GIOrdanO BrUnO GUerrI, Il San-
gUe del SUd. AntIStOrIa del RISOrgImentO e del brIgantaggIO. L'aUtOre, InSe-
gnante dI StOrIa COntemPOranea PreSSO Una UnIVerSIty telematICa, PUnta, an-
COra Una VOlta, COn ImmOdeStIa a rIbaltare la StOrIa e la realty COnSOlIdata: lO 
ha fattO COn Il lIbellO POVera Santa, POVerO aSSaSSInO: La Vera StOrIa dI Ma-
rIa GOrettI (1985), ha COntInUatO COn l'AntIStOrIa deglI ItalIanI. Da ROmOlO 
a GIOVannI PaOlO II (1997) ed Ora — rIngraZIamO COmmOSSI Il CIelO — Inten-
de nOn denIgrare Il RISOrgImentO, «benSi metterlO In Una lUCe ObIettIVa, Per 
reCUPerarlO — VerO ed InterO — nella COSCIenZa deglI ItalIanI dI OggI e dI dO-
manI». AnChe Se nOn manCanO PerPleSSIty (aPPena 259 le nOte UtIlIZZate, al-
CUne SemPlICI IndICaZIOnI bIblIOgrafIChe, SCarSISSIme le arChIVIStIChe, dIVer-
Se dI II manO ed Una addIrIttUra dI III manO!), mOltO PIiu aPPreZZabIle Per Il 
tOnO dISCOrSIVO e nOn OraCOlare rISUlta la lettUra del VOlUme dI AntOnIO Ca-
PrarICa (C'era Una VOlta l'ItalIa. In VIaggIO tra PatrIOtI, brIgantI e PrInCI-
PeSSe neI gIOrnI dell'UnItd), dI CUI tUttI rICOrdIamO Un PIaCeVOle SaggIO SUlla 
Gran Bretagna, SCrIttO dUrante la SUa eSPerIenZa dI COrrISPOndente della RAI 
da LOndra. Al gIOrnalISta PUglIeSe Verrebbe da SOlleCItare nUOVe fatIChe dedI-
Cate alle VICende aUtentIChe del COlOnIalISmO IngleSe, franCeSe, OlandeSe, te-
deSCO e belga neglI UltImI dUe SeCOlI e aI SIStemI dI aSSOrbImentO della raZ-
Za IndIana neglI StatI UnItI. 

GlI SCrIttI neObOrbOnICI, PreSentatI gIy da dIVerSI meSI, ben lOntanI dalla 
dIgnIty letterarIa deI VOlUmI dI CarlO AlIanellO e dalla PaSSIOne CIVIle deI Sag-
gI dI SIlVIO VItale, PretendOnO dI dISegnare Una SItUaZIOne degna della mItI-
Ca "CamPanIa felIX", SenZa tener COntO della PeSanteZZa SPaVentOSa dell'anal-
fabetISmO, dell'arretrateZZa delle StrUttUre VIarIe, del lIVellO deI COllegamentI 
InterCOmUnalI, ImmOdIfICatI da SeCOlI. SOrVOlanO POI SUl fenOmenO emIgra-
tOrIO eSPlOSO neglI annI dell'UnIty, dImOStraZIOne lamPante e, Se SI COnSen-
te, IndISCUtIbIle dI Un SUd, In CUI I BOrbOnI nOn SI eranO maI CUratI dI Crea-
re laVOrO, COStrUIre InfraStrUttUre e PrOmUOVere Una bOrgheSIa ImPrendItOrIa-
le attIVa, fattIVa e PratICa. 

A PrOPOSItO dI mInOranZe maltrattate, bIStrattate e maSSaCrate daI "PIe-
mOnteSI, rOZZI e SangUInarI", IntereSSery a qUalCUnO aPPrendere la traVaglIata 
e dOlOrOSa VICenda dell'eSOdO deI falaSha, glI ebreI dI Pelle nera, dall'EtIO-
PIa a GerUSalemme, PrOmOSSa neglI annI Ottanta del XX SeCOlO da ISraele 
ed USa e deSCrItta COn PaSSaggI COmmOVentI nel VOlUme dI RadU MIhaIleanU 
ed AlaIn DUgrand, VaI e VIVraI (2005). PrObabIlmente nOn SOnO mOltI COlO-
rO a COnOSCenZa del rIfIUtO tenaCemente OPPOStO dal deCantatISSImO gOVernO 
SVedeSe alla ratIfICa della COnVenZIOne InternaZIOnale, Che garantISCe I dIrIt-
tI delle POPOlaZIOnI IndIgene In tUttO Il mOndO, COSi da Creare OStaCOlI e dIf-
fICOlty aI CIrCa 20 mIla SamI, reSIdentI nellO StatO della SCandInaVIa da mOl-
tISSImI SeCOlI. 
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IL FORUM SULL'ECONOMIA* 

dI SandrO BOrgIa 

Alle nOVe del 20 OttObre, la Sala dellO SCantInatO dI CaSa MatteWSOn SI 
PreSentaVa PIu O menO COSi: le POltrOnCIne del teatrInO (CIrCa Una VentIna) 
eranO tUtte OCCUPate da VarIa UmanIty, tendenZIalmente attemPata. SUl PalCO, 
aSSISO SU Una SPeCIe dI trOnO dalle lInee mOltO raZIOnalI, SedeVa MatteWSOn 
In VeSte dI PreSIdente. IndOSSaVa Un aUSterO abItO da manager e Una maSChe-
rIna dI VellUtO blU marIne. Le anOmalIe del SUO CranIO eranO OCCUltate da Una 
SPeCIe dI ZUCCOttO dI feltrO COlOr grIgIO tOPO. I COnVegnIStI, PrIma dI VenIre 
IntrOdOttI nella Sala, eranO StatI aVVertItI della PenOSa COndIZIOne del CaPO. 
VI aVeVa PrOVVedUtO EllIS In fUnZIOne dI SIgnOrIna dell'aCCOglIenZa, COn Car-
tella, bIrO, telefOnInO e tUttO. 

Per I qUattrO relatOrI e me era StatO alleStItO SOttO Il trOnO Un lUngO ta-
VOlO dI CIlIegIO, fOrnItO dI OggettIStICa VarIa, mICrOfOnI e bOttIglIe dI aCqUa 
mInerale. 

In Un taVOlInO a Parte SedeVa EllIS, qUeSta VOlta In qUalIty dI SegretarIa. 
AVrebbe PreSO deglI aPPUntI Per Il Verbale. 

QUandO rItennI arrIVatO Il mOmentO dI aPrIre la SedUta, InterrUPPI Il brU-
SIO Che fInO allOra aVeVa anImatO la Sala, COn qUeSte SObrIe ParOle: 

— SIgnOre e SIgnOrI! E COn Il PIu altO taSSO dI felICIty Che mI OnOrO dI 
aPrIre Il FOrUm SUll'eCOnOmIa, PrOmOSSO dal MOVImentO Per Un MOndO MI-
glIOre, Il CUI genIale ISPIratOre e gUIda IllUmInata a Il qUI PreSente Ingegne-
re dOttOr GeOrge MatteWSOn. 

FeCI Un leggerO InChInO nella SUa dIreZIOne, e COntInUaI: 
— SIamO tUttI COnSaPeVOlI dell'ImPOrtanZa Che rIVeSte l'argOmentO, SPe-

CIe In Un temPO COSi traVaglIatO COme Il nOStrO In CUI SOnO In gIUOCO le SOr-
tI SteSSe dell'UmanIty. I relatOrI Che CI IntratterrannO SUl tema SOnO UOmInI 
dI InSUPeratO ValOre IntellettUale e dI PrOfOnda CUltUra eCOnOmICa. COnSIde-
rO Un PrIVIlegIO UnICO POterVelI PreSentare. ESSI SOnO, alla mIa deStra, AgeSI-
laO DaVanZatI dI ROCCa PrIOra, ItalIanO e OSWald ZInnenSen dI UPSala, SVe-
deSe; alla mIa SInIStra OttO VOn ZUCKenberg dI KOtZenaU, tedeSCO e TraIan 
KaPhOnSKy dI BUCeCea, mOldaVO. 

POIChe SIamO ImPaZIentI dI aSCOltarlI, laSCIO SUbItO la ParOla al dOttOr Age-
SIlaO DaVanZatI, StUdIOSO deI rISVOltI SOCIalI dell'eCOnOmIa mOderna e SPeCIa-
lISta In PrOblematIChe COnCernentI glI aVanZI nelle SOCIety aVanZate. PregO. 

Il dOttOre abbOZZb Un SOrrISO dI COmPIaCImentO, SI dette Una rItOCCatIna 
alla CraVatta e, SChIarItaSI la VOCe, InCOmInCI& 

* TrattO dal rOmanZO Il SOrrISO dell'ESSere. 
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— IO PartIreI SenZ'altrO da ArIStOtele. PerChe PrOPrIO da lUI? NOn CertO 
Per SfOggIare CItaZIOnI erUdIte (nOn a mIO COStUme), ma PerChe eglI a StatO 
effettIVamente Il PrImO Che, ragIOnandO COn rIgOre fIlOSOfICO, ha COltO, SenZa 
POSSIbIlIty dI eqUIVOCI, l'eSSenZa SteSSa del PrOblema. 

"Che COSa OCCOrre Per Una bUOna eCOnOmIa?" — SI dOmanda InfattI Pen-
SOSO, COnSaPeVOle dell'ImPOrtanZa della POSta In gIUOCO —. 

RISPOSta: "In PrImO lUOgO, PrOCUrarSI SChIaVI dIlIgentI". 
ImmOrtale SentenZa! FOlgOrante VerIty! In POChe ParOle VI a COndenSatO Il 

SUCCO e lO SPIrItO dI Una legge, Che Per eSSere dI natUra (Per ArIStOtele qUa-
SI tUttO a dI natUra) Sarebbe InSenSatO traSgredIre. 

E In effettI, qUandO glI SChIaVI mOdernI hannO tentatO dI eSSerlO Un PO' 
menO, I PadrOnI lI hannO SUbItO rImeSSI In rIga. GIUStamente, mI SentIreI dI 
dIre. GlI SChIaVI — dICe aPPUntO ArIStOtele — nOn bISOgna farlI InSOlentIre (CI 
manCherebbe PUre qUeStO!), anChe Se PreCISa, rIVelandO COSi Il fOndO generO-
SO della SUa IndOle, Che nOn VannO maltrattatI. AnZI, arrIVa PerfInO a COnSI-
glIare dI darglI abbOndanZa dI CIbO, PerChe aVere laVOrO e PUnIZIOnI SenZa CI-
bO a Un attO dI VIOlenZa e PrOdUCe dePerImentO. COn grande aCUme Il fIlOSO-
fO dI StagIra SI rende COntO Che glI SChIaVI dePerItI rendOnO POCO. E PerChe 
rendanO dI PIu SUggerISCe addIrIttUra dI COnCederglI (dI tantO In tantO, benIn-
teSO) Un PO' dI SVagO, IndICendO Per lOrO SaCrIfICI e dIVertImentI. 

NOn SO Se qUeSta legge SI POSSa defInIre aUrea, argentea O brOnZea. Al-
CUnI la COnSIderanO SemPlICemente StrOnZea, ma SI tratta dI POChI IdealIStI, 
dI POChe anIme belle Che anCOra S'IllUdOnO dI CambIare Il mOndO CambIan-
dO le defInIZIOnI. 

GlI SChIaVI dUnqUe, e PIu In generale I POVerI, — Ce lO aSSICUra GeSu CrI-
StO COn bUOna PaCe deI SOgnatOrI — lI aVremO SemPre COn nOI. O tra I PIedI, 
Se nOn VOglIamO USare termInI PIu PIttOreSChI. 

In effettI la lOrO VISIbIlIty qUalChe faStIdIO lO PrOCUra, qUantO menO a lI-
VellO eStetICO. Ma qUeSta a Una SeCCatUra IneVItabIle, datO Che la SChIaVItu, la 
POVerty, lO SfrUttamentO SOnO fenOmenI StrUttUralI Che rISPOndOnO ad Un'eSI-
genZa PrImarIa dell'eCOnOmIa, eSIgenZa Che POtremmO SIntetICamente fOrmU-
lare COSi: Il rICCO EPUlOne PUb eSSere tale SOlO Se Il POVerO LaZZarO SI aC-
COntenta delle brICIOle Che CadOnO dalla menSa. 

SU qUeStO argOmentO hO SCrIttO Un lIbrO dal tItOlO "Il PrOblema deglI aVan-
ZI In Una SOCIety ePUlenta". In qUeStO SaggIO, dOVe tra l'altrO analIZZO Il COn-
CettO dI "ePUlUm" Che In latInO VUOl dIre banChettO, rICOnOSCO la fOndateZZa 
del PrInCIPIO Che Se tUttI SI metteSSerO a taVOla, nOn CI Sarebbe neSSUnO Che 
PrePara I PaStI e lI SerVe. E tUttaVIa trOVO qUalChe dIffICOlty a SOttOSCrIVere 
la teSI, SOStenUta da nOn POChI StUdIOSI, SeCOndO la qUale PIu a rICCO Il ban-
ChettO deglI ePUlOnI, PIu COSPICUa Sarebbe la qUantIty deglI aVanZI da redIStrI-
bUIre aI mOrtI dI fame. Se COSi fOSSe, datO Che glI ePUlOnI ePUlanO COn Sem-
Pre maggIOre IntenSIty, nOn CI dOVrebbe eSSere PIu qUel mIlIardO dI dISgraZIa-
tI Che CamPanO la VIta COn menO dI Un dOllarO al gIOrnO. SU qUeStO aSPettO 
della qUeStIOne VOrreI SentIre Il Parere deI mIeI IllUStrI COlleghI. 

Il dOttOr ZInnenSen alZb la manO e ChIeSe Il PermeSSO dI InterVenIre. 

24 



— Ne ha faCOlty. — dISSI aCCOmPagnandO le ParOle COn Un elegante ge-
StO della manO. 

— PrIma dI tUttO — InIZIo Il dOttOre — mI PermettO dI OSSerVare Che Il mIO 
IllUStre COllega, mentre In aPParenZa Sembra VOler dIfendere Il lIberISmO eCO-
nOmICO, Velatamente lO attaCCa. RIfaCendOSI alle SOlIte StatIStIChe Che Stan-
Camente rIPetOnO la StOrIa del dOllarO al gIOrnO, dImOStra dI eSSere Un Vete-
rO marXISta 

— PerChe VeterO? — SI rISenti Il DaVanZatI. 
— Per SOttOlIneare l'ObSOleSCenZa della SUa PreSa dI POSIZIOne. 
— ObSOleSCente O nO, VOleVO SemPlICemente dIre Che Se I rICChI fOSSe-

rO Un tantInO PIu SObrI, fOrSe la qUantIty deglI aVanZI POtrebbe aUmentare In 
PrOPOrZIOne. TUttO qUI. 

— Ma a PrOPrIO qUeStO Che a SbaglIatO! — rIbatte lO ZInnenSen —. COnOSCe Il 
MarCheSe del GrIllO? LeI Che a ItalIanO dOVrebbe COnOSCerlO meglIO dI me. 

— CertO Che lO COnOSCO, SOPrattUttO Per I SUOI SCherZI nOn SemPre edIfICan-
tI, ma mI rIeSCe PIUttOStO dIffICIle annOVerarlO tra I ClaSSICI dell'eCOnOmIa. 

— EPPUre la SUa COnCeZIOne eCOnOmICa, nella SUa elegante SemPlICIty, 
POtrebbe fare bella fIgUra nel mIglIOre deI trattatI della nOStra dISCIPlIna. Sa 
Che COSa rISPOndeVa aI SUOI VIllanI, qUandO glI ChIedeVanO Un aUmentO dI 
Paga? 

— NO. 
— AdeSSO nOn rICOrdO PIu qUantI fOSSerO I SUOI SOttOPOStI, ma SUPPOnIa-

mO Per SemPlIfICare l'analISI Che fOSSerO CentO e la lOrO Paga dI POChI baIOC-
ChI, eCCO qUellO Che rISPOndeVa: "CarI VIllanI, Se anChe VI deSSI Un baIOCCO 
dI PIu al gIOrnO, VOI nOn CI gUadagnereSte gran Che e la VOStra COndIZIOne 
eCOnOmICa nOn mIglIOrerebbe dI mOltO, mentre Per me CentO baIOCChI, mOltI-
PlICatI Per I treCentOSeSSantaCInqUe gIOrnI dell'annO, SOnO Una bella SOmmet-
ta. Se qUeSta SOmma la deSSI a VOI Per Un CertO nUmerO dI annI, VOI SteSSI 
dOVreSte COnVenIre Che IO, dOPO Un PO', dIVentereI PIu POVerO dI VOI. A Par-
te Il fattO Che la COSa Per UnO COme me Sarebbe OggettIVamente aSSaI InCre-
SCIOSa, nOn POtreI PIu darVI neanChe qUeI POChI baIOCChI Che adeSSO VI dO". 
In bUOna SOStanZa: Se I POVerI laZZarI nOn SI aCCOntentanO delle brICIOle, nOn 
aVrannO manCO qUelle. 

Per I rICChI ePUlOnI (Se VOglIamO reStare nella metafOra) gOdere dI PaStI 
SemPre PIu abbOndantI a Un'eSIgenZa InSOPPrImIbIle, nOn PerChe l'aPPetItO, 
COme a nOtO, VIene mangIandO O PerChe, COme la lUPa danteSCa, dOPO Il Pa-
StO eSSI hannO PIu fame Che PrIa, ma PerChe SOlO ammaSSandO IngentI rIC-
CheZZe, POSSOnO gIOVare anChe aI CetI PIu UmIlI. E Il lOrO InnatO SenSO CIVI-
CO Che lI ObblIga a tenere Stretta la bOrSa Per glI altrI e largheggIare COn Se 
SteSSI, eSSendO aPPUratO Che dal lUSSO deI rICChI dIPende la VIta deI POVerI e 
la POmPa e I VIZI deI POtentI glI dannO Il Pane. SOnO PrOPrIO qUeSte le ParO-
le Che OSCar WIlde, nel SUO raCCOntO "Il gIOVane Re", mette In bOCCa ad Un 
UOmO del POPOlO. Nell'InSenSata IntenZIOne del SUO SOVranO dI nOn IndOSSare 
Per Il gIOrnO dell'InCOrOnaZIOne I PreZIOSI SegnI del POtere, InteSSUtI dI dOlO-
re e SOfferenZa, eglI VedeVa mInaCCIatO Il SUO SteSSO SOStentamentO. 
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Se Una tale eSIgenZa la CaPISCe PerfInO Un POPOlanO, fIgUrIamOCI I rIC-
ChI! I qUalI, Per entrare nel regnO deI CIelI, aVrannO magarI qUalChe dIffICOl-
ty In PIu del CammellO Che SI aPPreSta a PaSSare Per la CrUna dell'agO, ma 
qUeStO 6 Un rISChIO CalCOlatO Che le ClaSSI abbIentI PIu aVVertIte COrrOnO VO-
lentIerI Per Il bene COmUne. 

Per qUantO rIgUarda Il faStIdIO Che effettIVamente la VISta deI POVeraC-
CI PrOCUra aI PIu SChIZZInOSI, lO SI POtrebbe attenUare ImItandO l'ImPeratOre 
AdrIanO, Il qUale, Per la SUa SPlendIda VIlla tIbUrtIna aVeVa adOttatO qUella 
genIale InfraStrUttUra Che SOnO I CrIPtOPOrtICI, dOVe glI SChIaVI POteVanO ag-
gIrarSI e laVOrare tranqUIllamente SenZa aPParIre In SUPerfICIe (SalVO Che Per 
lO StrettO neCeSSarIO), nOn dIStUrbandO COSi la SenSIbIlIty dell'ImPeratOre e deI 
SUOI OSPItI PIu raffInatI. COn la teCnOlOgIa dI OggI nOn dOVrebbe eSSere dIf-
fICIle PerfOrare Il SOttOSUOlO delle CItty IndUStrIalI COn gallerIe attreZZate at-
traVerSO le qUalI glI OPeraI, dalle lOrO abItaZIOnI, POSSanO reCarSI dIrettamen-
te In fabbrICa. NOn SI VedrebberO PIu O, al lImIte, mOltO dI menO. E qUandO 
l'OCChIO nOn Vede, Il CUOre nOn dUOle. Il dUOlO Per le mISerIe del mOndO 6 
Un fattOre mICIdIale Per Una Sana eCOnOmIa. 

APPlaUSI. 
— Ora, Se VUOle, PUb Parlare Il dOttOr OttO VOn ZUCKenberg, — annUnCIaI — 

teOrICO deI raPPOrtI tra eCOnOmIa, COmUnICaZIOne e PSICOlOgIa delle maSSe. 
— La rIngraZIO — dISSe lO ZUCKenberg SOrrIdendO e aggIUStandOSI la Cra-

Vatta PUre lUI — IO, PUr eSSendO Un grande eStImatOre dI ArIStOtele e del Mar-
CheSe del GrIllO, nOn IndUgereI SUlle lOrO COnCeZIOnI, OggI Un tantInO SUPera-
te dalla glObalIZZaZIOne del SIStema, ma PaSSereI dIrettamente alla RIVOlUZIO-
ne franCeSe. COme 6 nOtO Il SUO SlOgan PIu IndOVInatO e dI maggIOre SUCCeS-
SO 6 StatO: lIberty, egUaglIanZa e fraternIty. SUlla fraternIty, Se mI 6 COnSentI-
ta Un'OSSerVaZIOne SUlla PregnanZa affettIVa del termIne... 

— SI attenga al tema! — lO InterrUPPI Per far Vedere Che SaPeVO mOderare 
I dIbattItI —. StIamO ParlandO dI eCOnOmIa, nOn dI bUOnI SentImentI. 

— Ma 6 PrOPrIO qUellO Che StaVO Per dIre! — rIbatt6 lO ZUCKenberg —. E 
CIO6 Che glI aUtOrI del mOttO, COn OgnI PrObabIlIty, hannO InCOllatO aI PrImI 
dUe qUel terZO bel SOStantIVO, nOn PerCh6 realmente COnVIntI della SUa CarICa 
rIVOlUZIOnarIa, ma Per COnferIre all'enUnCIatO Una CadenZa trIadICa PIu aCCat-
tIVante, Un elementO SUPPlementare, dICIamO COSi, PIu Che altrO eSOrnatIVO. 
La fratellIZZaZIOne UnIVerSale la laSCereI qUIndI alle fUtUre generaZIOnI affIn-
Ch6 anChe lOrO abbIanO qUalChe IdealIty COn CUI IntrattenerSI nel temPO lIberO. 
NOI, UOmInI del PreSente, SIamO trOPPO dISInCantatI Per nOn SaPere Che qUan-
dO SI tOCCanO IntereSSI COnCretI, SOnO PrOPrIO I COngIUntI PIu StrettI qUellI Che 
affIlanO I COltellI COn la maSSIma determInaZIOne. COme Vede, SOnO Perfetta-
mente d'aCCOrdO COn leI dI mettere da Parte l'affratellamentO (SU CUI PeraltrO 
nOn 6 Che SI SIa InSIStItO PIu dI tantO) e dI Parlare dI COSe PIu SerIe. 

— PrendO attO della SUa PreCISaZIOne, — rePlICaI Un PO' ImbaraZZatO — e mI 
SCUSO dI aVerla InterrOtta aVVentatamente. Ma CI tengO a dIre Che l'hO fattO In 
SPIrItO PIu Che fraternO. RIPrenda PUre Il fIlO del SUO dISCOrSO. 
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— DOVe eraVamO rImaStI? 
— Alla RIVOlUZIOne franCeSe e alla SUa CamPagna PrOmOZIOnale. 
— Ah, gIy. LIberty ed egUaglIanZa. FOrmIdabIle aCCOPPIata! GrandIOSO COr-

tO CIrCUItO ePOCale, le CUI SCIntIlle COntInUanO ad InCendIare Il mOndO! La fOr-
Za attrattIVa dI qUeStO SIngOlare abbInamentO nOn ha CattUratO SOltantO l'anI-
mO dI qUalChe raffInatO IntendItOre, ma ha InfIammatO I CUOrI e le mentI del-
le mUltItUdInI. Un SUCCeSSO dI ImmagIne al dI ly dI OgnI POSSIbIle PreVISIO-
ne, graVIdO dI COnSegUenZe InCalCOlabIlI. FOrSe C'e Stata trOPPa dISInVOltUra 
nel PrOPagandare Il PrOdOttO; fOrSe nOn SI a aVVertItO In temPO Che SI Sta-
Va entrandO nella CIVIlty delle maSSe. FInChe Il faSCInO della lIberty ammalIa-
Va qUalChe ISOlatO UtICenSe, PrOntO Per leI a rIfIUtare la VIta, PUre PUre, ma 
qUandO In SUO nOme SI mObIlItanO le maSSe e tUttI SI mettOnO a grIdare lIber-
ty, lIberty m'e SI Cara... e, COme Se nOn baStaSSe, VI aggIUngOnO, COn la SteS-
Sa enfaSI, anChe la rIVendICaZIOne dell'egUaglIanZa, allOra Il bInOmIO dIVenta 
eSPlOSIVO e maledettamente dIffICIle da geStIre. AnChe PerChe I SUOI eStImatO-
rI nOn SI SOnO lImItatI a reClamare Una lIberty generICa, ma hannO COmInCIa-
tO a SPeCIfICare. DaPPrIma hannO rIChIeStO la lIberty del COmmerCIO deI gra-
nI POI, PartendO da li, hannO PreteSO qUella d'IntraPreSa qUIndI la lIberty PO-
lItICa e qUIndI anCOra qUella dI COSCIenZa, dI PenSIerO, dI ParOla, dI StamPa, 
dI relIgIOne, dI CUltO, dI qUeStO e dI qUellO e (anChe CIb Va meSSO nel COntO), 
da qUeStO e da qUell'altrO. DI qUI le ambaSCe deI reggItOrI Che Se la SOnO dO-
VUta Vedere COn Una PletOra dI lIberalI, lIberIStI, lIbertInI e lIbertarI. NOn mI 
StUPIreI Se, COntInUandO COSi, Un gIOrnO, Oltre a lIberal, aVremO altrI neOlOgI-
SmI COme lIbertOSO, lIberneta, lIberfIlO e ChISSy COS'altrO. 

DI frOnte alla mOle Ingente dI lIberty rIChIeSte, glI StUdIOSI, e I gOVernantI 
COn lOrO, SI SOnO POStO Il PrOblema dI qUale fOSSe Il nUmerO OttImale dI lIberty 
da COnCedere e POI dI COme COmbInarle tra lOrO. BISOgna dIre Che l'ImPegnO 
Che hannO PrOfUSO nel rISOlVere l'ardUa qUeStIOne qUalChe rISUltatO l'ha datO. 
IntantO SI SOnO aCCOrdatI nellO StabIlIre Che la lIberty nOn a lICenZa (e qUeStO 
e bene Che Venga rIPetUtO COn la dOVUta InSIStenZa OgnI VOlta Che Se ne Pre-
SentI l'OCCaSIOne), POI hannO trOVatO la fOrmUla magICa Che dIrIme qUalSIa-
SI dUbbIO. QUeSta: la mIa lIberty fInISCe ly dOVe InCOmInCIa qUella dell'altrO. 
NOn SI POteVa dIr meglIO. Karl POPPer l'ha addIrIttUra eSemPlIfICata nell'afO-
rISma: la lIberty del mIO PUgnO a lImItata dalla POSIZIOne del naSO del mIO 
VICInO. Ben dettO! Ma (le dIffICOlty nOn fInISCOnO maI) eCCO Che SOrge Il PrO-
blema: e Se Il naSO del mIO VICInO a qUellO dI Un fICCanaSO? QUale delle dUe 
lIberty Va fatta PreValere? Elegante qUeStIOne gIUrIdICa, abbaStanZa COmPleS-
Sa In Se, Che Pert a nIente rISPettO a qUella dI COnCIlIare la lIberty e l'egUa-
glIanZa. AnChe PerChe Il nUmerO delle egUaglIanZe da SOddISfare a eSSO SteS-
SO aSSaI COSPICUO. QUeStO a Il VerO nOdO da SCIOglIere. 

— NOdO Che SCIOglIeremO tra POCO — InterVenne MatteWSOn —. AdeSSO COn-
CedIamOCI Una PICCOla PaUSa dI relaX. Nella Saletta attIgUa trOVerete dI Che 
rIStOrarVI. 
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E tUttI CI dIrIgemmO CICalandO VerSO la Sala dOVe la dItta QUICK FOOd 
aVeVa alleStItO Il rInfreSCO. 

Il SerVIZIO dI bUffet SUPerb OgnI aSPettatIVa. L'aSSOrtImentO delle CIbarIe e 
delle beVande, SerVIte da CamerIerI In gIle rOSSO e gUantI bIanChI, era Il me-
glIO Che la bUffetterIa lOndIneSe POteSSe OffrIre. 

COm'e natUrale In SImIlI CIrCOStanZe, CI fU daPPrIma Una PICCOla reSSa In-
tOrnO alle taVOle, POI I COmmenSalI, COnqUIStata CIaSCUnO la POrZIOne dI rIn-
freSCO PIu COnfOrme aI PrOPrI gUStI, SI dIVISerO In grUPPettI e, ChI In PIedI e 
ChI SedUtO, COmInCIarOnO ad aSSaPOrare I CIbI e a SCambIarSI le ImPreSSIOnI 
SUlla PrIma Parte del FOrUm. 

IO IntantO, faCendO fInta dI nIente, gIrOnZOlaVO Per la Sala Per COglIere al 
VOlO qUalChe lOrO gIUdIZIO. I datI Che rICaVaI dal PICCOlO SOndaggIO rISUltarO-
nO aSSaI lUSInghIerI Per l'OrganIZZaZIOne: tUttI aVeVanO largamente aPPreZZa-
tO SIa l'aSPettO CUltUrale SIa qUellO CUlInarIO del COnVegnO. 

DOPO Che tUttI SI eranO gaglIardamente rIfOCIllatI, dIedI Il Segnale della 
rIPreSa deI laVOrI. 

QUandO Il CICaleCCIO Che aVeVa aCCOmPagnatO Il rIentrO deI COnVegnIStI 
nella Sala maggIOre, al mIO CennO CeSSb e tUttI aVeVanO rIOCCUPatI I POStI, dIe-
dI la ParOla al relatOre mOldaVO IntrOdUCendOlO COn le SegUentI ParOle: 

— Il dOttOr KaPhOnSKY, Che hO l'altISSImO OnOre e PIaCere dI PreSentare, 
ha PaSSatO, SI PUb dIre, tUtta la SUa VIta dI StUdIOSO ad Indagare SUI delICatI 
raPPOrtI tra eCOnOmIa e lIberta. FrUttO del SUO laVOrO PlUrIennale a Il SaggIO, 
fInOra InedItO, dal tItOlO "Il SOStenIbIle PreZZO della lIberta" Che COntIene, a 
mIO aVVISO, SPUntI dI rIfleSSIOne mOltO OrIgInalI e InnOVatIVI. ASCOltIamOlO. 

Il KaPhOnSKY, dOPO eSSerSI datO PUre lUI Un'aggIUStatIna all'abbIglIamen-
tO, COmInCI& 

— La lIberta! ECCO, aPPUntO, la lIberta. Ma Che COSa IntendIamO qUandO 
PrOnUnCIamO qUeStO termIne COSi faSCInOSO? Se VOleSSImO rISalIre alle SUe PrI-
me fOrmUlaZIOnI COnCettUalI... 

— DOttOr KaPhOnSKY — lO InterrUPPI, qUeSta VOlta COn garbO — VOrreI Pre-
garla dI attenerSI al tema. 

E PerChe nOn PenSaSSe Che lO InterrOmPeVO a VanVera, gIUStIfICaI Il mIO 
InterVentO COn qUeSta aggIUnta dIdaSCalICa: Vede, dOttOre, UnO deI maSSImI 
raPPreSentantI della fIlOSOfIa analItICa anglOSaSSOne, Il WaISmann, SOStIene (CI-
tO a memOrIa, natUralmente) Che qUalSIaSI PrOblema, andandO SUffICIentemen-
te a rItrOSO, dIVenta Un PrOblema tIPICamente fIlOSOfICO. In CIb nOn C'e nIen-
te dI male, anZI. SOlO Che qUandO Un PrOblema dIVenta tIPICamente fIlOSOfI-
CO (qUeStO lO aggIUngO IO COme mIO PerSOnale COntrIbUtO al dIbattItO e alla 
StOrIa del PenSIerO In generale), dIVenta altreSi InSOlUbIle. 

— E allOra? — dOmandb Il KaPhOnSKY PerPleSSO. 
— AllOra CredO Che nOn SIa Il CaSO rISalIre aI PrImOrdI del PenSIerO SPe-

CUlatIVO Per IllUStrare... 
— Ma a PrOPrIO qUellO Che nOn VOleVO fare! — rIbatte VIVaCemente lO StU-

dIOSO — StaVO aPPUntO PrOPOnendO a qUeStO attentO UdItOrIO dI dISPenSar- 

28 



mI dalla fatICa dI rIVISItare tUtte le InnUmereVOlI defInIZIOnI Che I PenSatOrI 
dI OgnI temPO hannO tentatO dI fOrmUlare SUl COnCettO dI lIberta. Entrerem-
mO In Un grOVIglIO IneStrICabIle dI qUeStIOnI COnCernentI l'aZIOne VOlOntarIa, 
la VOlIZIOne dell'agente, le mOtIVaZIOnI dell'agIre, la reSPOnSabIlIta mOrale, I 
deCretI del FatO, l'armOnIa del COSmO, I dISegnI della PrOVVIdenZa, la GraZIa 
dIVIna, la PreSCIenZa, la PredeStInaZIOne, Il determInISmO SCIentIfICO e SImI-
lI baZZeCOle. TUtta rOba metafISICa SU CUI C'e Un dISaCCOrdO tOtale. ChI, Per 
eSemPIO, gIUra Che l'UOmO gOde del lIberO arbItrIO, ChI gIUra Il COntrarIO, ChI 
COnSIdera la lIberta Un dOnO, ChI Un'IllUSIOne, ChI Un dramma, ChI addIrIttUra 
Una COndanna. E tUttI aVValOranO le lOrO teSI COn argOmentI COSi COnVInCen-
tI Che UnO nOn Sa PIu Che PeSCI PIglIare. Ma glI StatI nOn POSSOnO aSPettare 
I COmOdI deI fIlOSOfI, nOn POSSOnO attendere Che SI mettanO fInalmente d'aC-
COrdO, Per deCIdere qUale PeSCe Va PreSO. Ne andrebbe dI meZZO la fUnZIO-
nalIta del SIStema. AllOra, mOltO PrIma Che Il VaIhInger la fOrmUlaSSe In ter-
mInI eSPlICItI, hannO adOttatO la fIlOSOfIa del "COme Se", eSCOgItandO Una Se-
rIe dI fInZIOnI teOretIChe e PratIChe, nOn dImOStrabIlI e SPeSSO COntraddIttOrIe, 
aVentI Pert Il VantaggIO dI agIre COme Se fOSSerO Vere, dI SPrIgIOnare la lOrO 
VIrtu dI PlaCebO fIlOSOfICI e dI SOddISfare COSi dIVerSI bISOgnI VItalI. Nel Ca-
SO SPeCIfICO glI StatI, InVeCe dI eStenUarSI In SterIlI COntrOVerSIe SUl tema Se 
l'UOmO a lIberO O nO, hannO deCISO dI far fInta Che lO e, dI regOlarSI COme Se 
lO fOSSe. QUeSta PIa frOde, qUeSta nObIle menZOgna lI aUtOrIZZa ad attrIbUIre 
aglI IndIVIdUI la reSPOnSabIlIta mOrale delle lOrO aZIOnI e a Se SteSSI Il dIrIt-
tO, Oltre Che Il PIaCere, dI SOrVeglIarlI, gIUdICarlI, COndannarlI e PUnIrlI qUan-
dO SI da Il CaSO e, nOn dI radO, anChe qUandO nOn SI da. COn grande SOddI-
SfaZIOne dI tUttI: glI UOmInI dI SentIrSI reSPOnSabIlI, I POlItICI dI eSerCItare Il 
POtere, eSerCIZIO rItenUtO UnIVerSalmente aSSaI gratIfICante. Del reStO anChe la 
demOCraZIa, la gIUStIZIa e SImIlI IStItUtI aPPartengOnO al genere delle fInZIOnI 
UtIlI. NeSSUnO PUb SerIamente PenSare Che Il POPOlO SIa SOVranO dI alCUnChe 
O Che la legge, COme SI PrOClama COn SOttIle UmOrISmO, SIa UgUale Per tUttI. 
Ma nOI dObbIamO fIngere dI CrederCI PerChe, SenZa qUeStI artIfICI, nOn Sareb-
be POSSIbIle la VIta aSSOCIata. 

CIb PremeSSO, VedIamO COme POSSIamO CaVarCela COn le lIberta COInVOl-
te nel PrOCeSSO PrOdUttIVO. Il dIVInO PlatOne... 

— DOttOre! — InterVennI ImPenSIerItO — nOn VOrra mICa dI nUOVO... 
— NOn SI PreOCCUPI, SegretarIO, — VOlle raSSICUrarmI — faCCIO SOlO Un bre-

Ve aCCennO alla bIga. 
— Alla bIga? — dOmandaI anCOra PIu PreOCCUPatO — QUale bIga? 
— La nOStra anIma. 
— L'anIma a Una bIga? 
— COSi la raffIgUra PlatOne nel FedrO. 
— Ah, gIa, adeSSO Che CI rIPenSO. Ma fOrSe nOn tUttI nel PUbblICO rICOr-

danO... 
— Per qUeStO VOleVO rInfreSCare la memOrIa dI qUantI, PreSI magarI dalle 

PreOCCUPaZIOnI del qUOtIdIanO, hannO traSCUratO dI rIPaSSare l'argOmentO. 
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— Se a COSi, Vada PUre aVantI. 
— PlatOne, dICeVO, ParagOna l'anIma ad Una bIga traInata da Una COPPIa 

dI CaVallI, UnO bIanCO dOCIle e generOSO, attrattO dalle COSe eleVate e POrtatO 
PerCIo a VOlare altO (anIma IraSCIbIle), l'altrO nerO IndOCIle e SenSUale, attrattO 
InVeCe dalle COSe terrene, PIiu PrOPenSO qUIndI a VOlare baSSO (anIma COnCUPI-
SCIbIle), e InfIne l'aUrIga Che, Se a braVO, lI gUIda ambedUe SaPIentemente. 

— Bella eSPOSIZIOne! — eSClamo UnO del PUbblICO — NOn C'e Che dIre, ma 
Che C'entranO I CaVallI COn l'eCOnOmIa? 

— C'entranO, C'entranO — rISPOSe PaCatamente Il KaPhOnSKy —. LO StatO, 
In fIn deI COntI, trae OrIgIne dalla neCeSSIty dI SOddISfare I bISOgnI natUralI 
deglI UOmInI e dI OrganIZZare a tal fIne I meZZI PIiu IdOneI. Se qUeSta nOn e 
eCOnOmIa... Ora SI dy Il CaSO Che glI IndIVIdUI nOn SIanO aUtOSUffICIentI (nOn 
tUttI POSSOnO far tUttO) e hannO qUIndI bISOgnO glI UnI deglI altrI. ECCO allOra 
Che S'ImPOne Una rIPartIZIOne delle fUnZIOnI COmUnItarIe SeCOndO le COmPe-
tenZe, Una SUddIVISIOne deI COmPItI SeCOndO le attItUdInI. Ma qUeSte CaPaCIty 
nOn emergOnO a CaSO, ad CaPOCChIam, aVrebbe dettO Il mIO VeCChIO PrOfeSSO-
re dI latInO, dIPendOnO InVeCe da qUale CaVallO, CIOe da qUale delle tre anIme 
aPPena deSCrItte PreVale neI SIngOlI IndIVIdUI. QUellI In CUI PreVale l'anIma 
COnCUPISCIbIle, SeCOndO PlatOne, SOnO deStInatI a fare I COntadInI, glI artIgIa-
nI O I COmmerCIantI Per SOddISfare I bISOgnI PrImOrdIalI dI tUttI; qUellI In CUI 
PreVale l'anIma IraSCIbIle e SOnO POrtatI Per qUeStO a menare le manI, faran-
nO I gUerrIerI e dIfenderannO I SaCrI COnfInI della PatrIa; qUellI In CUI eCCel-
le la raZIOnalIty, reggerannO lO StatO. InSOmma In qUeSta dIVISIOne delle Car-
rIere tUttI trOVerannO la maSSIma gratIfICaZIOne PerChe CIaSCUnO eSerCItery le 
PrOPrIe fUnZIOnI In aCCOrdO COn la SUa SPeCIfICa InClInaZIOne. 

— D'aCCOrdO, — InterVenne qUeSta VOlta lO ZUCKenbeg — ma nOn VedO CO-
me tUttO qUeStO dISCOrSO SU PlatOne SI COnnetta COn Il tema Che StIamO af-
frOntandO. Il nOdO Che abbIamO laSCIatO aggrOVIglIatO PrIma del rInfreSCO, rI-
mane tUttOra InSOlUtO. 

— E PrOPrIO PrendendO lO SPUntO dall'IllUStre fIlOSOfO Che POSSIamO SCIO-
glIerlO. BaSta elabOrare, COme lUI, Una tIPOlOgIa dell'UOmO SOCIale baSata SUl-
le InClInaZIOnI. COSa Che IO hO fattO. COn Un aPPrOCCIO natUralmente PIiu mO-
dernO, PIiu SCIentIfICO, PIiu aggIOrnatO SUlla PSICOlOgIa del PrOfOndO, Che tIene 
nel maSSImO COntO la natUra e le eSIgenZe del Se. 

Dall'analISI dI qUeStO famOSO Se, dI CUI nell'antIChIty SI aVeVa SOltantO Un 
VagO SentOre, mentre OggI a StatO SVISCeratO da qUaSI tUttI glI OPeratOrI della 
PSIChe, hO rICaVatO anCh'IO Una bIga. QUeStO VeICOlO, Pert, IO lO faCCIO traI-
nare nOn da dUe ma da tre CaVallI, CUI, Per COmOdIty, dO Il nOme dI PegaSO, 
BUCefalO e ROnZInante. Il PrImO, natO dal SangUe della MedUSa, raffIgUra Il 
Se dI ChI, nel CamPO eCOnOmICO, a POrtatO a SfrUttare Il laVOrO altrUI; Il Se-
COndO, Che SOlO AleSSandrO MagnO rIUSCi a dOmare, SImbOleggIa Il Se dI ChI 
nOn VUOle eSSere SfrUttatO; Il terZO, qUellO SfIanCatO dI DOn ChISCIOtte, raP-
PreSenta Il Se dI ChI SI laSCIa SfrUttare. L'aUrIga, natUralmente a lO StatO CUI 
attrIbUISCO Il COmPItO fOndamentale dI far Si Che CIaSCUn Se abbIa la maSSI- 
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ma lIberty dI eSPrImere aPPIenO la SUa natUra, dI realIZZarSI tOtalmente CO-
me e e Sente dI eSSere. 

— E braVO Il PrOfeSSOre! — eSClamb lO ZUCKenberg —. ChI aVrebbe POtU-
tO dIr meglIO? TUttaVIa, mI COnSenta, qUalCOSa nella SUa brIllante eSPOSIZIOne 
nOn qUadra. Se lO StatO, Per COmPIaCere Il Se deI PegaSI, garantISCe a ChIUn-
qUe Il dIrIttO dI SfrUttare, COme fa a garantIre l'egUale ma OPPOStO dIrIttO dI 
nOn eSSere SfrUttatO? A neSSUnO PIaCe eSSere OggettO dI SfrUttamentO. 

— QUI Sta l'errOre. E COme dIre Che a neSSUnO PIaCe SOffrIre. Ma la PSICO-
PatOlOgIa SeSSUale CI aSSICUra Che InVeCe C'e Un SaCCO dI gente (I maSOChIStI) 
Che COnSIdera la SOfferenZa Un gran gOdImentO. Ma COme POtrebberO COStOrO 
SOddISfare la lOrO InClInaZIOne Se nOn CI fOSSe ChI lI fa SOffrIre? NOn POtreb-
berO. Ma madre natUra, nella SUa SaggeZZa, ha PrOVVedUtO a COnfOrmare la 
PSIChe dI Un COngrUO nUmerO dI PerSOne In mOdO tale Che eSSe PrOVanO PIa-
Cere nel PrOCUrare dOlOre. BaSta IndIVIdUare I POrtatOrI dI qUeSte OPPOSte PUl-
SIOnI, farlI InCOntrare, e l'eqUIlIbrIO deI dIrIttI VIene raggIUntO da Se. 

— Ma l'algOlagnIa, rItrarre CIOe SOddISfaCImentO erOtICO nel dOlOre Infer-
tO O rICeVUtO, a Una PerVerSIOne! 

— LO a nella VISIOne angUSta della mOrale COmUne. Nella realty PrOVOCare 
e/O gUStare Il dOlOre a la nOrma Che regOla la VIta deI VIVentI. Se, COme dI-
Ce WOOdy Allen, l'UnIVerSO nOn a altrO Che Un grande rIStOrante, dOVe tUt-
tI dI VOlta In VOlta mangIanO e SOnO mangIatI, SOnO CIOe frUItOrI O fOrnItOrI 
dI PrOteIne, ZUCCherI e graSSI, a eVIdente Che CIaSCUn VIVente, Per PrOCaCCIar-
SI qUeSte IndISPenSabIlI SOStanZe, dOVra rICOrrere al CrUdele eSerCIZIO dI InSe-
gUIre e UCCIdere la Preda. ChIarISSImO eSemPIO dI SadISmO UffICIale, aUtOrIZ-
ZatO dalla natUra. 

— QUeStO POtra eSSere VerO Per Il leOne, ma nOn CredO Che la gaZZella 
POSSa aPPreZZare gran Che dI eSSere dIVOrata, SIa PUre Per mantenere In VI-
ta Il re della fOreSta. 

— NOn Va maI dImentICatO Che la natUra COnferISCe SemPre Un PIaCere a 
tUttI qUeglI attI Che SerVOnO alla SOPraVVIVenZa deglI IndIVIdUI e della SPeCIe. 
NeSSUnO mangerebbe Se nOn CI fOSSe gUStO; neSSUnO affrOnterebbe la fatICa dI 
COPUlare SenZa la nOteVOle gratIfICaZIOne Che qUell'attO COmPOrta 

— NOn mI dIra Che la gaZZella PrOVI PIaCere, anCOrChe maSOChIStICO, dI fI-
nIre nelle faUCI del leOne? AllOra PerChe SCaPPa qUandO lO Vede? 

— SCaPPa PerChe la natUra ha PreVIStO Che Un CertO nUmerO dI VIVentI 
CamPInO qUel tantO Che SerVe Per rIPrOdUrSI e Per dIVentare mIglIOrI fOrnItO-
rI dI PrOteIne. Ma SOnO COnVIntO Che anChe la gaZZella, almenO neglI UltImI 
IStantI, qUandO SI renders COntO della neCeSSIty e UtIlIta della SUa fIne, mO-
rIra Serena. 

— Sara, — rIPreSe lO ZUCKenberg — ma a Un PO' dUra Per I COmUnI mOrtalI 
aCCettare, SenZa UlterIOrI aPPrOfOndImentI, qUeSta SUa bIZZarra teOrIa. Ma am-
mettIamO PUre Che Una Sana eCOnOmIa rIChIeda la fatale neCeSSIty dI SfrUtta-
re e dI eSSere SfrUttatI e Che le PerSOne dI qUeStO dramma SOCIale CI trOVInO, 
CIaSCUna Per PrOPrIO COntO, PUre Un CertO gUStO, COme la mettIamO COn Il Se 
dI ChI nOn VUOle eSSere ne SfrUttatOre ne SfrUttatO? 
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— SI mettera In PrOPrIO, fara Un laVOrO aUtOnOmO SenZa dIPendentI, SfrUt-
tandO SOlO Se SteSSO. SadOmaSOChISmO aUtOSUffICIente. E COSi Un SanO SadO-
maSOChISmO eCOnOmICO fara tUttI felICI e COntentI. 

— Bene — dISSe a qUeStO PUntO MateWSOn aI relatOrI — terremO nel debI-
tO COntO le VOStre eCCellentI relaZIOnI. E a tUttI: — GraZIe Per la VOStra COr-
teSe attenZIOne. 

COn qUeSte ParOle SI COnClUSe Il FOrUm SUll'eCOnOmIa. 
Il reStO della gIOrnata fU traSCOrSO daI COnVegnIStI SeCOndO le InClInaZIO-

nI PrOPrIe dI CIaSCUn Se. SePPI In SegUItO Che dUrante Il COnVegnO SI eranO 
IntreCCIate tenere amICIZIe Che trOVarOnO le PrIme aPPlICaZIOnI PratIChe nella 
SteSSa Serata, COn l'IntentO dI COnSOlIdarle neI gIOrnI SUSSegUentI. 

AnChe SOttO qUeStO PUntO dI VISta Il FOrUm SI rIVelo Un grande SUCCeSSO. 
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UN NORDISTA EPICUREO TRA BUBKA E ANTEO1  

NOte Per Un rItrattO CrItICO dI AlaIn BOCqUet 

dI GIUSePPe TrIPOdI 

TerrItOrIO a radICI 

"COmUnIStI PreSSO I BOCqUet? NOn PenSateCI affattO! Da SeCOlI la famIglIa 
fOrnISCe a MarqUIllIeS la SUa qUOta dI laVOratOrI deVOtI e dI CattOlICI PratICan- 

' NeI PrImI meSI dell'annO 2000, aSSeSSOre alla CUltUra al COmUne dI TIVOlI freSCO 
dI nOmIna, rICeVeVO Una telefOnata dall'IStItUtO ItalIanO dI CUltUra dI LIlle; dall'altrO Ca-
PO del fIlO Il dIrettOre PrOfeSSOr MOrettI dICeVa dI aVer aVUtO Il reCaPItO telefOnICO dal dI-
rettOre dell'IStItUtO ItalIanO dI CUltUra dI HannOVer Il qUale, a SUa VOlta, l'aVeVa OttenUtO 
da mIa fIglIa FIlOmena Che allOra InSegnaVa alla GeSamte SChUle ItalO-tedeSCa dI WOl-
fSbUrg Che da HannOVer dIPendeVa. MOrettI dISSe In SOStanZa Che Un SUO amICO, SInda-
CO della CItta termale dI SaInt Amand LeS EaUX, VOleVa trOVare Una CItta termale ItalIana 
COn CUI gemellarSI e lUI aVeVa PenSatO dI SUggerIrglI TIVOlI COme POSSIbIle Partner. Cer-
CaI dI Prendere temPO ma Il mIO InterlOCUtOre, Che eVIdentemente era ben InfOrmatO an-
Che SUlla mIa aPPartenenZa POlItICa, mI dISSe Che Il SUO amICO era dal 1978 anChe dePU-
tatO all'ASSemblea naZIOnale franCeSe nelle fIla del PCF e Che era anChe CaPOgrUPPO del 
SUO PartItO a PalaZZO BOrbOne. La COSa mI InCUrIOSi e dISSI Che Se ne POteVa Parlare. DO-
PO qUalChe temPO e dOPO aVer IdentIfICatO geOgrafICamente Il POStO, Che dI SaInt Amand 
In FranCIa Ce ne eranO PareCChIe, rICeVettI Una dOCUmentaZIOne UffICIale PrOVenIente da 
SaInt Amand LeS EaUX COn Una lettera del SIndaCO; In eSSa SI dICeVa Che, In OCCaSIOne 
dI Un PrOSSImO VIaggIO In ItalIa COme membrO dI Una delegaZIOne Parlamentare Che dOPO 
la Val d'AOSta franCOfOna aVrebbe VISItatO ROma OSPIte della Camera deI dePUtatI, Sareb-
be VenUtO a TIVOlI Per COntattO InfOrmale. SICChe, dOVeVa eSSere meta aPrIle O gIn dI l1, 
l'OSPIte gIUnSe all'IngreSSO dI VIlla AdrIana COn la delegaZIOne del ParlamentO franCeSe 
dI CUI faCeVanO Parte elettI SIa della Camera Che del SenatO, alCUnI deI qUalI eranO CO-
me lUI dePUte-maIre O SenateUr-maIre delle CItta dI PrOVenIenZa. TermInata la VISIta della 
VIlla la delegaZIOne PaSSo da QUIntIlIOlO Per aVere UnO SgUardO PanOramICO della CItta e, 
dOPO Un InCOntrO In COmUne, Venne OSPItata Per la Cena In Un rIStOrante dI VIa Parme-
gIanI Che OggI nOn eSISte PIn e Che allOra OffrIVa PrOdOttI effettIVamente OrIgInalI. Il SIn-
daCO VInCenZI, COme glI CaPItaVa SPeSSO qUandO C'era qUalChe InIZIatIVa Che nOn PartI-
Va dal SUO gabInettO, nOn SI feCe VIVO ma mando In SUa VeCe l'aSSeSSOre FranCa CaPOne 
PrOmettendO Che Sarebbe arrIVatO da Un mOmentO all'altrO. DI frOnte all'ImbaraZZO e al-
le SCUSe dI ChI SCrIVe BOCqUet nOn SI SCOmPOSe ed anZI dISSe: "NOn C'e bISOgnO dI SCU-
Se! IO CaPISCO Che Il SIndaCO ha POtUtO aVer ImPegnI!". Il gIOrnO dOPO VInCenZI rImedIo 
andandO a trOVare l'OSPIte a ROma. 

Nella PrIma meta dI OttObre Una delegaZIOne tIbUrtIna SI reCo a SaInt Amand LeS 
EaUX; la PrIma Sera CI fU Un rICeVImentO COn glI ItalIanI Che VI rISIedeVanO nella qUale Il 
SIndaCO dI TIVOlI feCe Un dISCOrSO egregIO e COmmOVente; POI Il gemellaggIO Venne UffI-
CIalIZZatO e la PrImaVera SUCCeSSIVa, nOnOStante dIffIdenZe dI Una Parte del COnSIglIO CO-
mUnale, la CerImOnIa fU rIPetUta a TIVOlI. 

GlI SCambI SI SOnO COnSOlIdatI neglI annI e neI PrImI gIOrnI dI gIUgnO 2010, In OC-
CaSIOne deI dIeCI annI del gemellaggIO, Una delegaZIOne ItalIana dI CUI faCeVanO Parte Il 
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tI"2. AlaIn, ClaSSe 1946, nOn Sary l'UnICa eCCeZIOne a qUeSta regOla; nel 199', 
mentre lUI COnqUISta Il mUnICIPIO dI SaInt Amand leS EaUX, anChe Il fratellO 
dIVenta SIndaCO COmUnISta nella CItty natale dI entrambI3. 

Il terrItOrIO del NOrd-PaS del CalaIS, COme qUellO del COnfInante BelgIO 
VallOne4  e qUellO della regIOne renana In GermanIa, a InSerItO nell'area mIne-
rarIa del CarbOne, COn PreSenZa dI laVOratOrI fOrtemente SIndaCalIZZatI le CUI 
lOtte del SeCOndO OttOCentO hannO trOVatO la lOrO ePOPea In "GermInal" dI 
ZOla'. CIo gIUStIfICa la PreSenZa In lOCO dI mOltI emIgratI ItalIanI Che, dOPO 
aVer laVOratO nelle mInIere a PartIre daglI annI CInqUanta, OrmaI In retraIte 
SI SOnO tantO IntegratI nel terrItOrIO e nella SOCIety da rInUnCIare al rItOrnO In 
PatrIa. Una lOrO aSSOCIaZIOne a mOltO attIVa nella CItty e neI dIntOrnI. 

Il Padre dI AlaIn era anChe lUI mInatOre In qUeSta regIOne dI mInatOrI. Se 
e VerO Che, COme ha dettO SaramagO6, "qUellO Che VedIamO deglI alberI a SOl-
tantO Una Parte, ImPOrtante, SenZa dUbbIO, ma nOn Sarebbe nUlla SenZa le SUe 
radICI" I lUOghI dI naSCIta e la radICe PrOletarIa del Padre SOnO State le StIm-
mate fOndamentalI della VIta del PIiu famOSO deI BOCqUet. Jean MarIe LeblanC, 
StOrICO dIrettOre del TOUr de FranCe dI OrIentamentO COnSerVatOre, ha PenSatO 

SIndaCO da POCO elettO SandrO GallOttI, l'aSSeSSOre alla CUltUra RICCardO LUCIanI (PUre lUI 
eX allIeVO del lICeO ClaSSICO `A. dI SaVOIa'), alCUnI OPeratOrI COmmerCIalI, raPPreSentantI 
delle aSSOCIaZIOnI CUltUralI del terrItOrIO nOnChe Una SqUadra dI fOOtball gIOVanIle e Una 
delegaZIOne dell'aSSOCIaZIOne POdIStICa TIVOlI MarathOn, SOnO StatI InVItatI a SaInt Amand 
LeS EaUX Per Il `FeStIVal de l'eaU' Che era dedICatO all'ItalIa. La SqUadra deI maratO-
netI tIbUrtInI SI a fatta aPPreZZare, COn MarCO terZO ClaSSIfICatO, nel COrSO dI Una COrSa 
tranSfrOntalIera SU lUnghe dIStanZe `Le ChemInS d'EUrOPe' Che PartIVa dalla CItta belga dI 
TOUrnaI (Il COnfIne e a SOlO qUalChe ChIlOmetrO) e SI COnClUdeVa nella CItta termale. SIC-
Che Il qUOtIdIanO `La VOIX dU NOrd' (14 gIUgnO 2010), nel dedICare Una PagIna al feStI-
Val, ha POStO al CentrO Una fOtO deglI atletI ItalIanI e dell'aSSeSSOre alla CUltUra dI TIVO-
lI COn la SegUente dIdaSCalIa: "InCOnteStablement le SymPathIqUeS marathOnIenS de TIVO-
lI Se SOnt VIte adaPteS aU PayS! SUr le ChemInS de l'EUrOPe IlS Ont dUendU leUr COUleUr 
aVeC Charme latIn qUI n'a rIen d'Une legende". 

2  InIZIa COS! (P. 11) la bIOgrafIa dI CInqUeCentO PagIne Che la gIOrnalISta DELPHINE 

WATIEZ ha dedICatO ad AlaIn BOCqUet (Un MarX et ~a rePart, ParIS. Le CherChe mIdI, 
2009). Nel COrSO del PreSente laVOrO faremO rIferImentO al lIbrO OgnI qUal VOlta, nel te-
StO O In nOta, InSerIremO SOltantO Un nUmerO dI PagIna tra ParenteSI tOnde SenZa UlterIO-
rI IndICaZIOnI. Le CItaZIOnI trOPPO lUnghe SOnO State tradOtte. 

3  SICChe AntOInette, la madre, dIVenta `mere de deUX maIreS'; CIo CI fa VenIre In men-
te lO SCIOglIlIngUa del VeCChIO mUratOre BaStIanO MOdaffarI "SambOSCO', OrgOglIOSO della 
franCOfOnIa aCqUIStata COn l'emIgraZIOne: "La mere dU maIre a tOmbee danS la mer". 

4  "Il faSCInO dI qUeSte terre, dOVe mOrbIde OndUlaZIOnI SI InSegUOnO a PerdIta d'OC-
ChIO IgnOrandO I COnfInI naZIOnalI, Sta PrOPrIO nella fUSIOne dI qUeSte dUe CUltUre. Da Un 
latO la franCeSe...e dall'altrO la fIammInga...VIStO Che l'area dell'attUale NOrd-PaS de Ca-
laIS feCe Parte a lUngO delle FIandre SPagnOle" (AA.VV., FranCIa, ROma-MIlanO, TCI -  
La bIblIOteCa dI RePUbblICa, 200', P. 394. 

' SaInt-Amand leS EaUX e I SUOI dIntOrnI SOnO StatI SCeltI dal regISta ClaUde BerrI 
Per gIrare le rIPreSe del fIlm GermInal, trattO dall'OmOnImO rOmanZO dI EmIle ZOla am-
bIentatO nel NOrd della FranCIa. 

6  J. SARAMAGO, D brOnZO e le radICI, In "La StamPa", 19 gIUgnO 2010. 
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ad AlaIn qUandO ha dIChIaratO: "Se fOSSI StatO fIglIO dI mInatOrI PrObabIlmen-
te SareI dIVentatO COmUnISta" (407). E lO SteSSO BOCqUet, ParlandO del PartI-
tO COmUnISta e del SUO IndISPenSabIle anCOraggIO a SInIStra, ha USatO la me-
tafOra Che CalZa a PennellO anChe e nOn SOlO Per Il SUO legame COn le maS-
Se POPOlarI ma anCOr PIn PrOPrIamente Per qUellO COn Il terrItOrIO: "Un Par-
tItO anCOratO PIenamente a SInIStra, COn mIlItantI nUmerOSI, ImmerSI nel PrO-
fOndO del POPOlO COme AnteO, qUeStO erOe della mItOlOgIa greCa Che traeVa 
la SUa fOrZa dalla terra da CUI era StatO generatO" (267). 

DOPO Una fanCIUlleZZa nOrmalmente InqUIeta, tantO Che Il SUO erOe lette-
rarIO 6 StatO TIll EUlenSPIegel PrOtagOnISta della lOtta deI PaeSI BaSSI COntrO 
glI SPagnOlI dI FIlIPPO II, e Un'adOleSCenZa PaSSata COme COnVIttOre al LICeO 
dI HabOUrdIn, `SbattUtO In meZZO ad allIeVI USCItI dalla bOrgheSIa dI LIlle' aS-
SIeme ad Un altrO fIglIO dI mInatOre (16), BOCqUet fa In temPO ad InCOntra-
re a 16 annI la dOnna della SUa VIta7  mentre freqUenta I VeCChI COmUnIStI del 
SUO PaeSe Che glI mettOnO In manO `Il ManIfeStO' dI MarX; nel 1964 aderI-
SCe al PartItO e dIVenta SegretarIO della CellUla dI MarqUIllIeS. 

Il dadO 6 trattO. Da allOra anChe Il matrImOnIO COn MICh6le, CelebratO al-
l'ets dI Vent'annI, SI InqUadra In qUellO Che Sars Il SUO deStInO dI mIlItante e 
dIrIgente POlItICO nel qUale POrters SemPre l'ImPrIntIng della SUa adOleSCen-
Za e Il CalOre della SUa terra8. 

1968 e dIntOrnI: le ChIC e le Charme maIS PaS le CheqUe 

Le PrIme reSPOnSabIlIta OrganIZZatIVe dI BOCqUet rISalgOnO al 1965 qUan-
dO VIene nOmInatO VICe dI AlaIn Th6rOUSe alla gUIda la JeUneSSe COmUnISte 

7  MIChele, dI dUe annI PIn gIOVane, Sara la dISCreta COmPagna dI VIaggIO del Pelle-
grInO AlaIn, deCISa SOltantO a reSIStere all'IPOteSI del traSferImentO a ParIgI OVe Il marItO 
fOSSe dIVentatO SegretarIO generale del PCF dOPO le dImISSIOnI dI GeOrge MarChaIS nel 
1993: "AVrebbe POtUtO dIrIgere Il PartItO ma IO nOn l'aVreI SegUItO... NOn VOleVO VIVere 
a ParIgI. NOn CI SareI andata..." (142). A nOI, abItUatI ad aSSIStere allO SPettaCOlO Inde-
COrOSO delle mOglI dI ImPOrtantI dIrIgentI POlItICI dI SInIStra Che hannO USatO glI altI In-
CarIChI IStItUZIOnalI deI marItI, UnItamente all'abbrOnZatUra artIfICIale, Per farSI aCCettare 
COme ParIa nOn SaPPIamO Se Oberate O menO da COmPleSSI dI COlPa nel SalOttO rOmanO 
della SIgnOra AngIOlIllO, la rISerVateZZa della dOnna CI a Sembrata CaUSa ed effettO ad Un 
temPO della grandeZZa dI BOCqUet. In Una reCente COnVerSaZIOne ChI CerCaVa IrOnICamen-
te dI fOrZare Il SUO rISerbO, ChIedendOglI Se AlaIn nOn fOSSe Per CaSO COme tantI Che Cer-
CanO nel POtere PUbblICO COmPenSaZIOnI Per SUddItanZe dOmeStIChe, ha rICeVUtO da MI-
Chele Un ePIgrafICO "ChaCUn a Sa PlaCe!". IneqUIVOCa rISPOSta al qUeSItO PrOPOStO ed an-
Che CenSUra nOn tantO beneVOla ad Una IndebIta IntrUSIOne In Un CamPO mInatO SOttrattO 
al ChIaCChIerICCIO COnVIVIale. 

8  MarIe-GerOge BUffet, attUale SegretarIa del PCF, SOttOlInea: "AlaIn a Un elettO del 
NOrd. GlI UOmInI e le dOnne del NOrd COnSerVanO qUeStO amOre Per la lOrO regIOne, Un 
legame mOltO fOrte... a Una regIOne aVVInCente, CalOrOSa, PartICOlare, dOVe Il mOndO del 
laVOrO a anCOra mOltO PreSente... Per COmPrendere AlaIn bISOgna Intendere Il SUO amO-
re Per Il NOrd" (P. 337). 
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dU NOrd; SOnO glI annI della SOlIdarIety COn Il VIetnam In lOtta, delle PrOIe-
ZIOnI CInematOgrafIChe ambUlantI Per far COnOSCere l'OrganIZZaZIOne gIOVanI-
le e Per trarre le SOttOSCrIZIOnI neCeSSarIe all'aUtOfInanZIamentO, della dIme-
StICheZZa COn I mInatOrI, atteSI all'InIZIO e alla fIne deI tUrnI dI laVOrO anChe 
neI meSI PIiu freddI: "TU tI SeI COngelatO ma haI InCOntratO Il mOndO OPeraIO 
PUrO, lImPIdO, COn raPPOrtI rUdI ma fraternI e la dIgnIty COme fIlO COndUttO-
re — rICOrda dOPO qUarant'annI BOCqUet —. IO, Che erO Una SPUgna, mI SOnO 
fOrgIatO li dentrO!" (31). E PaZIenZa Se lO ChIC e lO Charme deVOnO SUPPlIre 
la PenUrIa dI Ch6qUeS (29). 

POI, mentre Il gIOVane AlaIn dIrIge COn PrOfIttO la `maISOn deS JeUneS' 
Che Il PartItO ha deCISO dI COStrUIre a TrIth-SaInt-LegIer, eSPlOde la rIVOlta 
ParIgIna del maggIO del 1968 COn glI SCOntrI al QUartIere LatInO. De GaUlle 
SI dImette e, SU Un PrOgramma dI raPPeZ d Z'Ordre, StraVInCe le eleZIOnI del 
30 gIUgnO nelle qUalI Il grUPPO deI dePUtatI COmUnIStI VIene dImeZZatO e rI-
dOttO a 33 membrI. L'annO dOPO Il Generale, SentendOSI SCOnfeSSatO dal VO-
tO negatIVO SUl referendUm da lUI VOlUtO Per la CreaZIOne delle regIOnI, ab-
bandOna l'ElISeO e, nelle eleZIOnI del 1 gIUgnO, Il CandIdatO COmUnISta JaC-
qUeS DUClOS raCCOglIe PIiu dI 4.800.000 mIla VOtI COn Il 21% deI SUffragI nel-
le eleZIOnI PreSIdenZIalI. 

In qUeStO ClIma dI lOtta e dI CambIamentI BOCqUet SI mUOVe COn la leg-
gereZZa dI Un delfInO COmPIendO Un IntereSSante VIaggIO all'InternO della ge-
rarChIa del PartItO: Il COmItatO federale nel 1967, Il BUreaU F~deral nel 1969 
e, nel 1970, la SegreterIa della FederatIOn COmmUnISte dU NOrd, Un deCImO 
deglI ISCrIttI dI tUtta la FranCIa. E lUI, `gIOVane lUPO felICe galVanIZZatO daI 
CambIamentI' (37), SI StabIlISCe a LIlle a COntattO COn mOnUmentI del PartI-
tO Che SI ChIamanO ArthUr Ramette, GUStaVe AnSart gIy OPeraIO metallUrgICO 
e dePUtatO dI DenaIn, HenrI Martel mInatOre e dePUtatO, ArthUr MUSmeaUX 
dePUtatO dI ValenCIenneS. 

PalaIS-BOUrbOn 

BOCqUet, Oltre a `CammInare' dentrO Il PartItO, fa le SUe eSPerIenZe nelle 
IStItUZIOnI e, PIiu ImPOrtante tra eSSe, qUella nella mUnICIPalIty dI LIlle. 

Nella PrImaVera del 1977 PIerre MaUrOy, fUtUrO PrImO mInIStrO SOttO la 
PreSIdenZa MItterand, SI CandIda a SIndaCO dI LIlle COn Una COalIZIOne COm-
POSIta Che Va daglI IndIPendentI aI COmUnIStI; Per qUeStI Il negOZIatOre 6 PrO-
PrIO AlaIn BOCqUet. Alla fIne l'aCCOrdO SI fa. MaUrOy dIVenta SIndaCO della 
CItty e BOCqUet, a 28 annI, ne dIVenta SeCOndO aSSeSSOre ImParandO a `COm-
POSer aVeC leS hOmmeS, y reCherCher l'alChImIe"9. 

Alla fIne del 1977 BOCqUet VIene CandIdatO alle POlItIChe della PrImaVe-
ra SUCCeSSIVa nella XIX CIrCOSCrIZIOne Che COmPrende SaInt Amand leS EaUX, 

9  COSi P. MaUrOy (424). 
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I dUe terZI della CItta dI ValenCIenne e alCUnI altrI PaeSI alla frOntIera COn Il 
BelgIO. NOn a la SUa PrIma eSPerIenZa. E StatO gIa CandIdatO al Parlamen-
tO nel 1973 nella III CIrCOSCrIZIOne ed ha PerSO COntrO Il rePUbblICanO PIer-
re BIlleCOCq, SegretarIO dI StatO dal 1969. QUeSta VOlta ha dI frOnte GeOrge 
DOnneZ, antICO dePUtatO del COllegIO. Al PrImO tUrnO AlaIn Prende qUaSI Il 
qUaranta Per CentO deI SUffragI e batte Il dePUtatO USCente dI PIn dI OttOmIla 
VOtI. Al SeCOndO tUrnO, rInfOrZatO daI VOtI deI SOCIalIStI e deI radICalI dI SI-
nIStra, Prende Il 54 Per CentO deI VOtI e dIVenta dePUtatO. 

Ma nel NOrd-PaS de CalaIS nOn Va bene SOltantO a BOCqUet l'eleZIOne del 
1978. Va bene a tUttO Il PCF e aI SOCIalIStI VInCOlatI dal PrOgramma COmU-
ne: SU VentI CandIdatI Che rImangOnO In gara al SeCOndO tUrnO ne VengOnO 
elettI dICIaSSette (nOVe COmUnIStI e OttO SOCIalIStI) e I dUe PartItI nOn SI SOt-
traggOnO l'Un l'altrO I VOtI COme SPeSSO SUCCede. QUeStO nel NOrd; nel reStO 
della FranCIa InVeCe "danS le traIn de la gaUChe, MItterand e le PartI SOCIalI-
Ste Ont PrIS leS COmmandeS (72). 

La PrIma qUeStIOne Che genera la COmParaZIOne del `CaSO BOCqUet' COn 
CI~ Che aVVIene In ItalIa, dOVe da qUIndICI annI e COn la COnCOrdIa dI tUttI 
I grUPPI ParlamentarI glI elettOrI SOnO StatI PrIVatI della faCOlta dI SCeglIere 
Il nOme dI ChI aVrebbe dOVUtO raPPreSentarlI nella maSSIma eSPreSSIOne del-
la demOCratICa POlItICa, rImanda alla metafOra dI AnteO, CIOe al legame tra 
elettO ed elettOre Che VIene eSaltatO dal SIStema elettOrale UnInOmInale a dOP-
PIO tUrnO10. Un CandIdatO Che a mOltO fOrte nel SUO COllegIO a garantItO an-
Che qUandO aPPartIene ad Un PartItO mInOrItarIO COme a OggI Il PCF. Il qUa-
le PartItO a SUa VOlta, Se nOn VUOle SCOmParIre dalle IStItUZIOnI COme a aV-
VenUtO Per I PartItI ItalIanI Che SI rIChIamaVanO al COmUnISmO, deVe trOVare 
CandIdatI PreStIgIOSI In gradO dI COmPetere COn aVVerSarI altrettantO PreStIgIO-
SI nOn POtendO mandare In ParlamentO meZZe CalZette allIneate e COPerte COn 
Il SegretarIO O, PeggIO anCOra, le mOglI e le CUgIne11  deI maSChI dOmInan- 

10  CI Sembra OPPOrtUnO, eSemPIO dI legame SIntOmatICO tra BOCqUet ed Il SUO terrI-
tOrIO, rIferIre qUI dI Un ePISOdIO margInale ma nOn IrrIleVante. Nel 1998 LaUrent FabIUS, 
PreSIdente della ASSemblea naZIOnale, ChIede aI dePUtatI Che la COmPOngOnO dI "ChOISIr 
Un POeme qUI aPPartIent a leUr JardIn SeCret". Le SCelte VengOnO rIVerSate In Un VOlUme 
a StamPa (PO6SIe(S): anthOlOgIe ParlementaIre, COUrtrY, EdItIOnS BartIllat, 1999) Che CO-
StItUISCe Una antOlOgIa della POeSIa mOndIale attraVerSO I SeCOlI Offerta, Per I POetI nOn 
franCOfOnI, anChe COn Il teStO OrIgInale a frOnte. Ebbene BOCqUet, COn tantI grandI POetI 
COmUnIStI a dISPOSIZIOne (e nella PUbblICaZIOne Se ne trOVa Un CamPIOnarIO da NerUda a 
BreCht, da HIKmet a SenghOr), OrIenta la SUa SCelta SU Una anOnIma CantIlene de SaIn-
te EUlalIe, COmPOSta In PrOVenZale ed eSaltante Una martIre CrIStIana Che PreferISCe mOrI-
re PIUttOStO Che Cedere alle PreSSIOnI del re PaganO Che VOrrebbe COStrIngerla a rInUnCIa-
re alla SUa fede (IbIdem, PP. 682-683). 

11  QUalCUnO dIre, fOrSe a ragIOne, Che qUantO menO SOnO PIn PreSentabIlI le mOglI e 
le CUgIne del CentrOSInIStra delle eSCOrt e delle belle dOnne Che POPOlanO la mIgnOttOCra-
ZIa Che fa CaPO al SIgnOr B. POSSIamO COnVenIre COn qUeSta teSI a COndIZIOne Che, InVeCe 
dI gUardare all'InSIeme del PrOblema, CI SI VOglIa SOffermare SUlle PICCOle dIfferenZe. 
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tI a fagOCItare ImmerItate SIneCUre PenSIOnIStIChe Per nOn SfIgUrare dI frOnte 
a qUelle Che hannO aCqUISItO I marItI COn Il `SUdOre della lOrO frOnte'. E tUt-
tO CIo, anZIChe InCentIVare COme aVVIene In ItalIa la SeleZIOne alla rOVeSCIa 
della ClaSSe dIrIgente (ChI nOn Sa far altrO a bUOnO Per fare POlItICa), genera 
meCCanISmI dI COnCOrrenZa VIrtUOSI Che mandanO nelle aSSemblee raPPreSen-
tatIVe Veramente I mIglIOrI. 

Altra dOmanda COmParatIVa Che SOrge In PreSenZa della VICenda BOCqUet 
e Se, al dI ly del COme l'IntereSSatO SVIlUPPa nel merItO la SUa attIVIty, Una 
COSi lUnga PermanenZa nella Camera deI dePUtatI COStItUISCa O menO Un PrI-
VIlegIO12. COnSIderandO Pero Che Un Parlamentare franCeSe PerCePISCe Una In-
dennIty menSIle dI POCO SUPerIOre a CInqUemIla eUrO13, eqUIValente all'Inden-
nIty PerCePIta dal SIndaCO dI Una CItty ItalIana dI medIe dImenSIOnI COme TI-
VOlI, la rISPOSta POSItIVa nOn Sarebbe la PIiu faCIle14. 

Nel PrImO PerIOdO dI PermanenZa all'ASSemblee NatIOnale BOCqUet COntI-
nUa a fare Il dIrIgente POlItICO dI baSe e a raPPOrtarSI UnICamente alla ClaSSe 
OPeraIa del NOrd COme ha SemPre fattO dal temPO della SUa adOleSCenZa. C'e 
la CrISI eCOnOmICa Che SCUOte Il NOrd e PreCIPIta nell'InCerteZZa la tradIZIOnale 
baSe OPeraIa del PCF. Il SettOre mInerarIO e qUellO metallUrgICO ne SOnO tra-
VOltI COn deCIne dI mIglIaIa dI lICenZIamentI. CI SOnO deI mOtI a DenaIn. Ed 
anChe Il gOVernO MaUrOy, SUbentratO nel 1981 a qUellO gOllISta dI Barre e al 
qUale I COmUnIStI ParteCIPanO, COntInUa a la POlItICa dI deIndUStrIalIZZaZIOne. 
Alla fIne aglI elettI del NOrd nOn rImane Che CerCare dI PIlOtare l'USCIta dal-
la CrISI della lOrO regIOne a meZZO della COnVerSIOne PrOdUttIVa. ArrIVanO I 
grandI marChI (PeUgeOt, CItrOen, FIat, TOyOta) e "Le NOrd-PaS-de-CalaIS de-
VIent le dUeXIeme POle de PrOdUCtIOn aUtOmObIle frangaIS" (77). E In qUeSta 
COngIUntUra BOCqUet aSSUme Il rUOlO Che I SUOI elettOrI SI aSPettanO da lUI e 
Che nOn dISmettery maI neI lUnghI annI Che VerrannO, qUellO dI Un aVVOCatO 
Che dIfenda la CaUSa deI SemPlICI e Che, qUandO a neCeSSarIO, SaPPIa eSSere 
anChe aCCUSatOre (76). E SI Che Per qUeStO rUOlO nOn manCa ad AlaIn Il gU-
StO della metafOra e dell'InVettIVa15. 

12  In ItalIa COlOrO Che gOdOnO della SteSSa lOngeVIty POlItICa dI BOCqUet, SenZa aVer-
ne le qUalIty, In genere VengOnO IndICatI COme gente da rOttamare da COlOrO Che aSPIra-
nO a SOStItUIrlI. 

13  `La VOIX dU NOrd", 14.06.2010. Ma ChI a eSPertO della rete PUb trOVare faCIlmen-
te le CIfre delle IndennIty ParlamentarI In FranCIa, ItalIa ed EUrOPa. 

14  POSSIamO altreSi dIre Che Un SIStema elettOrale COme qUellO franCeSe e Una SItUa-
ZIOne COmPenSatIVa nOn PrIVIlegIata rendOnO menO COnVenIentI I CambIamentI dI CaSaC-
Ca e le OnOreVOlI COmPraVendIte Che delIZIanO la POlItICa ItalIana da OrmaI lUngO temPO. 
InfattI I tranSfUghI dOVrebberO tOrnare PrIma O POI al gIUdIZIO deglI elettOrI, e nOn SOl-
tantO trOVare Un altrO CaPO Che lI POnga nella lISta In POSIZIOne UtIle Per eSSere elettI; e 
POI rISUlterebbe menO deCOrOSO abbarbICarSI a CInqUemIla Che a qUIndICImIla eUrO dI In-
dennIty menSIle. 

15  Nel febbraIO 2005, dISCUtendOSI In aSSemblea della malVerSaZIOne dI Gaymard, mI-
nIStrO dell'eCOnOmIa e delle fInanZe, Che rIgUarda Un aPPartamentO ParIgInO dI 600 mq 
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Nelle eleZIOnI POlItIChe del 1981 Il PartItO SOCIalISta dI MItterand, elettO 
PreSIdente della rePUbblICa, fa man baSSa dI VOtI a SPeSe del PCF; anChe al 
NOrd gUadagna qUattrO SeggI, tre deI qUalI a SPeSe deI COmUnIStI (89). L'an-
nO dOPO CI SOnO le leZIOnI eUrOPee e, mentre Il PS mantIene SOStanZIalmen-
te InalteratI I SUOI SUffragI, Il PCF SCende a POCO PIiu del 10% dI SUffragI e 
VIene qUaSI raggIUntO dal FrOnt natIOnal. E l'InIZIO del deClInO anChe Per la 
leaderShIP dI GeOrge MarChaIS Che, aSSIeme a BerlIngUer e a CarIllO, aVeVa 
lanCIatO l'Idea dI Un eUrOCOmUnISmO SganCIatO dall'UnIOne SOVIetICa. NOn e 
Un PaSSaggIO faCIle. Il PartItO a InCertO Se aPPOggIare O menO Il gOVernO SO-
CIalISta (dOPO MaUrOY, dImeSSOSI Il 13 lUglIO 1984, a LaUrent FabIUS Il nUO-
VO PrImO mInIStrO) e, all'InternO, C'6 battaglIa tra `mOdernIZZatOrI' gUIdatI da 
ClaUde POPeren e l'aPParatO del PartItO ImPerSOnatO dal SegretarIO. 

In qUeSta temPeSta AlaIn BOCqUet nOn SI SChIera, CaPISCe Che Il PartItO SI 
Sta faCendO male e mantIene Una SOrta dI "SerenIty Che lO renders CaPaCe dI 
aSCOltare tUttI, dI nOn rIVOltarSI COntrO ChI ha Un dIVerSO SentIre, dI COnSer-
Vare la fraternIty tra glI IndIVIdUI Che hannO lO SteSSO ObIettIVO ma PUntI dI 
VISta dIfferentI" (102). 

IntantO nOn manCa Un aPPUntamentO COn le leZIOnI POlItIChe; Per qUelle 
del 24 aPrIle del 1988 I SOCIalIStI glI PIaZZanO nel COllegIO Bernard KOUCh-
ner, freSCO dI nOmIna a SegretarIO dI StatO e fUtUrO negOZIatOre In tante CrISI 
InternaZIOnalI. E Un regalO del SUO antICO maeStrO ed amICO PIerre MaUrOY e 
deI SOCIalIStI del NOrd Che VOglIOnO elImInare Un aVVerSarIO SCOmOdO "Era-
nO qUattrO annI Che CI aVVelenaVa l'eSIStenZa" (106). Alla PrImO tUrnO BOC-
qUet raCCOglIe Il 41% deI SUffragI e KOUChner SI deVe aCCOntentare del 29%. 
Al SeCOndO tUrnO, COntraddICendO la tradIZIOne Che VUOle Il rItIrO del CandI-
datO dI SInIStra Che ha PreSO menO VOtI In faVOre del PIiu VOtatO, KOUChner 
InSISte e fInISCe nella POlVere. BOCqUet InVeCe VIene anCOra Una VOlta rIelet-
tO. La CrISI tra PCF e PSF PrOSegUIrs In Un COnflIttO Che POrters alla SCOnfIt-
ta della SInIStra SIa nelle regIOnalI del 1992 Che nelle POlItIChe del 1993. In-
tantO BOCqUet entra a fIne del 1991 nell'UffICIO POlItICO del PCF. 

Le eleZIOnI POlItIChe del 1993 SegnanO la dISfatta deI SOCIalIStI, Che PaSSa-
nO da 275 a 57 dePUtatI (112), mentre I COmUnIStI rImangOnO StabIlI PUr COn 
Un grande rInnOVamentO deglI elettI: CI SOnO InfattI Sette nUOVI elettI mentre 
nOVe dePUtatI USCentI, e tra eSSI Andr6 LaJOInIe CaPOgrUPPO a PalaIS-BOUrbOn, 
PerdOnO Il COllegIO. AlaIn BOCqUet VIene elettO CaPOgrUPPO deI Parlamenta-
rI PCF, (dICIOttO VOtI faVOreVOlI, dUe COntrarI e tre aStenUtI), e, a qUarantOttO 
annI, dIVenta UnO deI tre COmUnIStI PIiu POtentI dI FranCIa: glI altrI dUe SOnO 
Il dIrettOre de L'UmanIte e Il SegretarIO del PCF. 

(OgnUnO ha I SUOI SCaJOla!), BOCqUet attaCCa: "IO COnOSCeVO l'ara e l'ettarO. AdeSSO ab-
bIamO Il GaYmard: 600 mq!". AI grUPPUSCOlI Che rIVendICanO la gaUChe PlUrIel rIbatte 
Che Vede In lOrO la gaUChe PlUS rIen, mentre a qUellI Che hannO abbandOnatO Il PCF Per 
Il FrOnt NatIOnal dICe Che hannO "...le COeUr rOUge et la COlere nOIre" (P. 82). 
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Il nUOVO CaPOgrUPPO Parlamentare COntInUa a mantenere Il POStO nell'UffICIO 
POlItICO: PrOmOZIOne deI mIlItantI ("le reSPOnSableS COmmUnISteS dOIVent etre 
dOnneUrS d'aIde et nOn dOnneUrS d'Ordre", 118), deI dIrIttI dell'UOmO e delle 
lIberta. SOnO temI Per I qUalI ha Un'antICa attItUdIne daI temPI delle battaglIe 
Per la lIberta dI Angela DaVIS, Che aCCOglIe nel NOrd SUbItO dOPO la lIbera-
ZIOne dalle CarCerI StatUnItenSI(1971), all'attenZIOne Per Il dISSenSO In URSS 
(aCCOglIenZa dI L&OnId PlIOUChtCh nella federaZIOne del NOrd nel 1978), al-
l'InCOntrO del 1990 COn NelSOn Mandela CUI COnSegna Il manIfeStO dI Un In-
COntrO Per la SUa lIberaZIOne tenUtOSI a LIlle16. A qUeSte attIVIta SI aggIUnge 
la dIreZIOne della rIVISta teOrICa del PartItO, CahIerS dU COmmUnISme. 

La SUCCeSSIOne a MarChaIS: UnO SCaCCO Per AlaIn 

Nella SeCOnda meta del 1993 GeOrge MarChaIS, ammalatO, deCIde dI la-
SCIare la gUIda del PCF e BOCqUet a UnO deI CandIdatI alla SUa SUCCeSSIOne. 
Ha dalla SUa le OrIgIne nOrdISte (Il PartItO nel NOrd ha la PIiu ImPOrtante rI-
SerVa dI ISCrIttI e dI VOtI), la lUnga mIlItanZa e la COnOSCenZa dell'aPParatO 
del PartItO, Il PreStIgIO aCqUISItO nella qUaSI Ventennale attIVIta Parlamentare 
e COnSOlIdatO nell'eleZIOne a PreSIdente del grUPPO. E POI, COn I SUOI 48 an-
nI, ha l'eta gIUSta Per gUIdare Il PartItO anChe nelle traSfOrmaZIOnI Che Im-
POngOnO l'anCOra freSCO Il CrOllO del COmUnISmO realIZZatO e Il deStInO Or-
maI eUrOPeO delle POlItIChe naZIOnalI. La StamPa ben InfOrmata (Le MOnde, 
La VOIX dU NOrd) ne Parla COme dI COSa qUaSI fatta. 

Ma l'eleZIOne del qUartO SegretarIO del PCF (Ce ne SOnO StatI SOltantO tre 
In PIiu dI Settant'annI dI StOrIa) nOn a Un eVentO da mISUrare SeCOndO Il Cal-
COlO delle PrObabIlIty. EntranO In gIOCO Il Carattere dell'UOmO, POCO PrOPenSO 
alle aUtOCandIdatUre e alle COrdate, e la StrUttUra del PartItO Che nOn ammette 
PrOCedUre Per l'eleZIOne del SegretarIO e affIda all'USCente Il dIrIttO dI IndI-
Care Il SUO SUCCeSSOre (131). AlaIn, Che PUre "aVaIt le rIgUer de MarChaIS, la 
tenaCIt&, maI COmmUnIqUaIt mIeUX" Che "etaIt mOInS bOnhOmme qUe RObert 
HUe ma ne Se laSSaIt PaS InflUenCer Par le mOdeS e le CerCleS ParISIenS"(135), 
alla fIne rISUltera SOCCOmbente. 

Le qUalIty dI BOCqUet SI traSfOrmanO In handICaP: l'eSSere fUOrI dal Pa-
rISIanISme17, Il nOn eSSere USCItO dal SerraglIO della CaPItale, eSSere Un UOmO 
Che Una VOlta al POtere nOn SI Sarebbe fattO COndIZIOnare da neSSUnO, tantO 
menO dal SegretarIO USCente e dalla SUa CerChIa, SPIngOnO MarChaIS a PrO-
POrre COme SUO SUCCeSSOre RObert HUe, Un UOmO qUaSI SCOnOSCIUtO alla ba-
Se del PartItO, Che gIa all'IndOmanI dell'eleZIOne dImOStrery POCa rICOnOSCen-
Za VerSO Il SUO mentOre. 

16  FOtO deglI InCOntrI a P. 7 dell'InSertO fOtOgrafICO dI Un MarX et ~a rePart, CIt. 
17  LO dICe la mOglIe dI MarChaIS Che qUalCOSa dOVeVa SaPere SU COme eranO andate 

le COSe: "AlaIn eSt en dehOrS dU ParISIanISme. Ca JOUe POUr lUI danS le PartI. Ca a JOU& 
COntre de lUI aU mOment dU ChOIX!" (135). 
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DOPO eSSerSI barCamenatO Per Un deCennIO RObert HUe COndUrra Il PCF alla 
grande dISfatta POlItICa delle eleZIOnI PreSIdenZIalI del 21 aPrIle 2002 (3,37% 
dI SUffragI) Per POI USCIre dI SCena. NOn PrIma dI aVer deSIgnatO a SUO SUC-
CeSSOre Una dOnna, MarIe-GeOrge BUffet, Che alle PreSIdenZIalI del 22 aPrIle 
2007 rIeSCe a fare PeggIO dI lUI, raCCOglIendO l'1,93 deI SUffragI. 

AnteO reSISte 

Che COSa ne 6 dI AlaIn In qUeStI annI dI CalVarIO Per Il PCF? A Parte 
l'eSPerIenZa nOn SeCOndarIa dI SIndaCO dI SaInt Amand, dI CUI dIremO a bre-
Ve, 6 ImPOrtante SegUIrne la SCIa nel ParlamentO franCeSe dOVe COntInUa a Se-
dere InInterrOttamente nOnOStante glI SbandamentI del SUO PartItO. EglI, PUr Se 
dalla VICenda della SUCCeSSIOne a MarChaIS SI Sente deClaSSatO, qUalCUnO dICe 
addIrIttUra Che eglI SIa StatO aSSaSSInatO ("meUrtrI", 143), nOndImenO COntI-
nUa la SUa lOtta In ParlamentO. RIelettO nel 1997, dOVe al PrImO tUrnO OttIe-
ne la PerCentUale PIiu alta tra I CandIdatI COmUnIStI COn Il 41% deI SUffragI, 
VIene rICOnfermatO anCOra Una VOlta CaPOgrUPPO all'aSSemblea. 

E, mentre Il neO SegretarIO SI CaratterIZZa Per la CIVetterIa e l'aCCOndI-
SCendenZa VerSO I SOCIalIStI e alCUnI mInIStrI del PCF entranO nel gOVernO 
JOSPIn, BOCqUet 6 COnVIntO Che la rIgIda aPPlICaZIOne del trattatO dI Maa-
StrICht nOn laSCIa SCamPO Per Una POlItICa SOCIale Che rIdUCa Il dannO Per la 
ClaSSe OPeraIa: "JamaIS SanS mOn PeUPle!" (170) dIVenta Il SUO grIdO dI bat-
taglIa. SICCh6 JOSPIn nOn fa In temPO dI alleVIare le SUe Pene COnSUltandO I 
SegretarI deI PartItI Che SOStengOnO Il SUO gOVernO Che, qUandO PaSSa aglI In-
COntrI COn I CaPIgrUPPO, CI6 Che SembraVa COSa fatta VIene rImeSSO In dISCUS-
SIOne. DettO altrImentI "mentre la COrrente tranSIta SenZa dIffICOlta tra Il PrI-
mO mInIStrO e Il SegretarIO naZIOnale, COn Il NOrdISta SI entra SUbItO In COr-
tO CIrCUItO" (175). 

Da qUeStO braCCIO dI ferrO Permanente I COmUnIStI rIeSCOnO a tIrar fUOrI 
alCUne COSe Che Il lOrO POPOlO aPPreZZa: la legge Che fInanZIa l'OCCUPaZIOne 
gIOVanIle, le trentaCInqUe Ore, Il SerVIZIO SanItarIO naZIOnale eSteSO a tUttI. 

La POlItICa SChIZOfrenICa (Il SegretarIO COn JOSPIn e Il CaPOgrUPPO COntrO) 
Pert nOn Paga. Alle eleZIOnI legISlatIVe del 2002 I COmUnIStI dImeZZanO I SUf-
fragI: daI dUe mIlIOnI e meZZO del 1997 ad Un mIlIOne e dUeCentO qUaranta-
mIla. DI qUeSta emOrragIa nOn SI aVVantaggIanO I SOCIalIStI, Che a lOrO VOlta 
PerdOnO Un CentInaIO dI dePUtatI, n6 l'eStrema SInIStra (ferma al 2,5%) e tan-
tO menO I VerdI, Che PaSSanO dal 6,84% al 4,51%. EVIdentemente glI elettO-
rI StOrICI del PCF SI SOnO aStenUtI. RObert HUe, nOn rIelettO alla Camera deI 
dePUtatI, Se la Prende COn Il fetICISmO della ParOla `COmUnISmO' Che aVreb-
be VOlUtO elImInare dalla ragIOne SOCIale del PartItO mentre BOCqUet, natU-
ralmente rIelettO e anCOra Una VOlta CaPOgrUPPO all'UnanImIta, InVIta ad aVe-
re PaZIenZa a "fISSare l'ObIettIVO e darSI deI temPI, SenZa traSfOrmare la COn-
gIUntUra In StrategIa!" (198). 

SegUOnO annI dI CrISI eCOnOmICa mOndIale, dI dISOCCUPaZIOne InCOmben-
te anChe nel NOrd della FranCIa e BOCqUet, lIberO OrmaI da COndIZIOnamen- 
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tI gOVernatIVI, SI batte a tUttO CamPO, Ora nell'aSSemblea Per dIfendere l'Or-
dInamentO dell'aSSICUraZIOne PUbblICa COntrO le malattIe (eState 2004) ed Ora 
POrtandO daVantI al ParlamentO dI StraSbUrgO (14 gIUgnO 2006) Una delega-
ZIOne della SUa regIOne Per reClamare l'eqUIta nella rIPartIZIOne deI fOndI eU-
rOPeI: "Nel mOmentO In CUI Il PCF langUISCe, Il PreSIdente del grUPPO COmU-
nISta dIVenta Un PUntO dI rIferImentO Per la POPOlaZIOne — analIZZa 13OmInI-
qUe TOUraIne —. E attraVerSO lUI e attraVerSO Il grUPPO Che PaSSa l'eSPreSSIO-
ne POlItICa del PartItO" (199). 

La PrOVa dell'effICaCIa dellO StIle BOCqUet ("Un PartItO Che SI OCCUPI del-
la gente") la SI ha alle regIOnalI dell'annO 2004 qUandO Il SIndaCO dI SaInt 
Amand SI POne a CaPO della lISta del SUO PartItO Che PaSSa da 12 a 18 de-
PUtatI nel NOrd-PaS de CalaIS, COn Una PerCentUale del 10,68%. In tUtta la 
FranCIa SOlO Il PCF dI PICCardIa OttIene Un rISUltatO ImPerCettIbIlmente SU-
PerIOre: 10,86%. SIa nel NOrd-PaS de CalaIS Che In PICCardIa COme PUre In 
AlVernIa, dOVe Il rISUltatO (9,2%) SI aVVICIna al 10%, Il PartItO SI PreSenta-
tO SOttO le SUe InSegne. "SIamO SUlla bUOna Strada Per rItrOVare la nOStra aU-
tentICIta e nOn reggere la COda alle SCelte deglI altrI!". In tUttO Il reStO della 
FranCIa Il PCF SI a alleatO COn Il PS O COn altrI POCO PreSentabIlI grUPPI Ot-
tenendO rISUltatI mOltO delUdentI(203). 

Il 13 gIUgnO 2007 C'e l'UltImO aPPUntamentO COn le eleZIOnI legISlatIVe: 
BOCqUet regIStra Il mIglIOr PIaZZamentO al PrImO tUrnO tra I CandIdatI COmU-
nIStI (46,49%) e la PIu alta PerCentUale tra glI elettI al SeCOndO tUrnO al Par-
lamentO franCeSe: 69,17%. Il CaPO a dI bUOna SPeranZa. 

Ma Il PartItO, Che raCImOla SOltantO 15 dePUtatI e nOn PUb COStItUIre Un 
grUPPO aUtOnOmO a PalaIS BOUrbOn, SI allea COn I VerdI e fOnda Il grUPPO 
della GaUChe 136mOCrate et r6PUblICaIne. BOCqUet, Che rImane POrtaVOCe deI 
dePUtatI COmUnIStI Per qUalChe meSe, Perde la CarICa dI CaPOgrUPPO In faVO-
re dI Un altrO dePUtatO nOn COmUnISta. POI, COStatatO Che OrmaI a In mInO-
ranZa all'InternO del grUPPO, SI dImette anChe da POrtaVOCe: "LUI, Che ha dI-
rettO Il grUPPO Per qUIndICI annI SI Cala nella Pelle del dePUtatO dI baSe, alla 
SteSSa StregUa dI ChI entra In Un bagnO CaldO dOPO Una gIOrnata maSSaCran-
te. COn SOllIeVO" (209). 

SaInt-Amand 

SaInt Amand LeS EaUX18  COnta PIu dI qUIndICImIla abItantI ed a SItUa-
ta alla COnflUenZa del PICCOlO COrSO d'aCqUa ElnOn nel grande Canale della 
SCarPe la qUale, alla fIne del SUO COrSO SfOCIa nella SChelda COnflUendO CO-
Si nel grande baCInO POrtUale dI AnVerSa. ElnOn era anChe Il nOme dell'antI-
CO SItO qUandO, neglI annI trenta del VII SeCOlO dOPO CrIStO, Il re merOVIn- 

18  Le nOtIZIe StOrIChe SUlla CItta le rICaVIamO da PaYS de PeVele / BUlletIn dela SO-
CIete dU PaIS de PiVele, annO 2009, n. 65-66, nUmerO SPeCIale dedICatO a SaInt-Amand 
leS EaUX. 
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gIO DagObertO COnCeSSe al mOnaCO Amand dI fOndarVI Un mOnaSterO dI CUI 
Il COnCeSSIOnarIO dIVenne Il PrImO abate. PreSSO l'abbaZIa SI StabIlISCOnO fa-
mIglIe dI COntadInI e COSi VIene COStItUItO Il nUCleO fOndamentale del fUtUrO 
InSedIamentO UrbanO. 

Il POStO a SUl CrInale Che dIVIde I FranChI SalII, InSedIatI SUlle COSte marI-
ne del NOrd della FranCIa dOPO la CrISI dell'ImPerO ROmanO, daI FranChI RI-
PUarII Che SOnO rImaStI IntOrnO alle rIVe del RenO e Che COStItUIrannO Il nU-
CleO della naZIOne tedeSCa. POCO dIStante da qUI SI trOVa BOUVIneS dOVe nel-
l'eState del 1214 aVVenne lO SCOntrO tra l'eSerCItO del re dI FranCIa FIlIPPO II 
AUgUStO e qUellO dell'ImPeratOre tedeSCO OttOne IV dI BrUnSWICK, aPPOggIa-
tO dal re IngleSe GIOVannI SenZa Terra e daI feUdatarI fIammInghI. La bat-
taglIa, VInta dall'eSerCItO franCeSe, dIVenta l'arChetIPO mItOlOgICO del SeCO-
lare COnflIttO franCO-tedeSCO19  le CUI UltIme reCIte SOnO COStItUIte dalla gUer-
ra franCO-PrUSSIana del 1870, dalla gUerra eUrOPea del 1914-1918 e dalla Se-
COnda gUerra mOndIale. La CItty dI SaInt-Amand, PrOPrIO Per qUeSta SUa lImI-
narIty tra mOndO franCeSe e mOndO germanICO, dIVentery SPeSSO terrItOrIO dI 
OCCUPaZIOne da Parte deglI eSerCItI tedeSChI Che CalCherannO Il SUOlO franCe-
Se20  e mOltI SUOI fIglI darannO la lOrO VIta Per dIfendere la PatrIa OCCUPata21. 
Ad eSSI a dedICatO Una Parte ImPOrtante dellO SPaZIO PUbblICO UrbanO SItUa-
tO al CentrO della CItty ed InaUgUratO Il 6 maggIO 200622. 

L'abbaZIa, attOrnO a CUI CreSCe neI SeCOlI Il teSSUtO UrbanO, a dOtata dI 
reddItI aUtOnOmI dI OrIgIne fOndIarIa Che le derIVanO dalle PrOPrIety dIffUSe In 
tUtta la regIOne e Che glI abatI dIfendOnO COn OgnI meZZO dalle mIre del Ve-
SCOVO dI TOUrnaI23. AbbaZIa e CItty hannO Il lOrO PerIOdO PIiu flOrIdO nel SeCO-
lO dI LUIgI xIV; Il re SteSSO, aCCOmPagnatO dalla COrte e dalla regIna, VIene 
In VISIta nella PrImaVera del 1670 qUandO a all'aPICe del SUO POtere In Fran-
CIa ed In EUrOPa; e ne rImane ImPreSSIOnatO ("etOnn6") dI frOnte alla faCCIa-
ta lUnga 183 metrI e al COSPettO della tOrre dI 80 m SUlla CUI SOmmIty a aC-
CrOCCata la CamPana Amanda (qUattrO tOnnellate dI PeSO, aCCOmPagnata nel 
SUOnO da tre altre COnSOrelle dI dImenSIOnI eVIdentemente InferIOrI)24. QUella 
Che era Una delle maSSIme eSPreSSIOnI del barOCCO franCeSe, ParagOnata al Pa- 

19  Per eSSO rImandIamO I nOStrI StUdentI a GEORGEs Dust, La dOmenICa dI BOUVIneS, 
rIStamPata da EInaUdI, TOrInO, 2010. 

20  MARc DEmRsEE, DUne InVaSIOn d l'aUtre: lOrSqUe l'OCCUPant ImPOSa Sa lOI d 
SaInt Amand. 1794-1914, In PaYS de PiVele / BUlletIn dela SOCIiti dU PaIS de PiVele, 
CIt., PP. 37-52. 

21  IsAsELLE VAn~, LOUISe de BettIghIeS, reSIStant de la Grande GUerre, In PaYS de 
PiVele / BUlletIn dela SOCIiti dU PaIS de PiVele, CIt., PP. 53-55. 

22  ALAIN PLATEAux, Le JardIn de la mamOIre, In PaYS de PiVele / BUlletIn dela SO-
CIiti dU PaIS de PiVele, CIt., PP. 71-73. 

23  ALAIN DELEzENNE, Un COmPte de l'abbaYe de SaInt Amand, In PaYS de PiVele / 
BUlletIn dela SOCIiti dU PaIS de PiVele, CIt., PP. 27-36. 

24  ALAIN PLATEAux, L'abbaYe de SaInt Amand, In PaYS de PiVele / BUlletIn dela SO-
CIiti dU PaIS de PiVele, CIt., PP. 7-23. 
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LAZZO DE L~%SCORIAL EDIFICATO DA &ILIPPO )), VIENE ABBATTUTA NEL PERIODO RIVOLU-
ZIONARIO E DI ESSA RESIDUANO LA 4ORRE ABBAZIALE E LA COSTRUZIONE DE L'%CHÒVI-
NAGE CHE OCCUPAVA IL CENTRO DELLA FACCIATA. ,A DISTRUZIONE DELL'ABBAZIA hxEST, 
POUR L~ACHITECTURE MONASTIQUE BAROQUE EN &RANCE, ANALOGUE Ë CE QUE FUT, POUR 
CELLE DE L~EPOQUE ROMANE, LA DEMOLITION DE L~ABBATIALE DE #LUNYv". 

!NCHE NEI SECOLI DI CRISI CHE SEGUONO IL PERIODO RIVOLUZIONARIO 3AINT-!MAND 
CONSERVA LA SUA IMPORTANZA ECONOMICA CHE LE DERIVA DALLE ATTIVITË AGRICOLE E 
DA QUELLE COLLEGATE ALLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI GRANARI26, DALL'ATTIVITË TER-
MALE17  E DA QUELLA DELL'ESTRAZIONE DEL CARBONE CHE Ò STATA LA PRINCIPALE FONTE 
ENERGETICA NELL'/TTOCENTO DELLA SECONDA 2IVOLUZIONE )NDUSTRIALE E CHE, SIA PURE 
IN CONCORRENZA COL PETROLIO, TALE RIMARRË PER BUONA PARTE DEL .OVECENTO. 

BOCqUet `maIre de tOUS' 

!LAIN RISIEDE A 3AINT !MAND DAL 1981. )L SINDACO DELLA CITTË Ò 'EORGES 
$ONNEZ, AVVOCATO E DEPUTATO GOLLISTA FINO AL 1978 QUANDO "OCQUET LO HA BAT-
TUTO ALLE ELEZIONI LEGISLATIVE E GLI HA @CONFISCATO LA CIRCOSCRIZIONE' (147). )L 
PRIMO CITTADINO Ò IN CARICA DAL 1953, UNA DIMENSIONE TEMPORALE IMPENSABI-
LE PER LE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ITALIANE ED INQUADRABILE NELLE COORDINATE 
BRAUDELIANE DELLA @CONGIUNTURA'. 

$ONNEZ Ò MOLTO ANZIANO, SAREBBE MORTO NEL 2001, E IL RAPPORTO CON "OC-
QUET POTREBBE ESSERE ASSIMILATO, PER FANTASIA ANALOGICA CON IL MONDO ANIMALE, 
A QUELLO CHE ESISTE TRA IL LEONE DOMINANTE E QUELLO GIOVANE CHE ASPIRA A SOSTI-
TUIRLO NEL DOMINIO DEL BRANCO. 3E IL GIOVANE ATTACCA TROPPO PRESTO Ò DESTINATO 
AD ESSERE SCONFITTO E AD ESSERE ALLONTANATO DALLA COMUNITË. /CCORRE SCEGLIE-
RE IL MOMENTO OPPORTUNO PERCHÏ L~OPERAZIONE RIESCA. "OCQUET HA INFLITTO UNA 
SCONFITTA POLITICA A $ONNEZ NEL 1978 E, FORSE, AVREBBE POTUTO FORZARE ALLORA LA 
SITUAZIONE SPERANDO DI SFRUTTARE IL VANTAGGIO DELLA SUA VITTORIA COME FA IL CA-
VALLO DI RINCORSA AL 0ALIO DI 3IENA. -A NON LO FA. !TTENDE DICIASSETTE ANNI. % 
L~ANTICA VIRTá DELLA PAZIENZA RIVOLUZIONARIA, MA NON SOLO. .EL 1983, CON UNA 
EVIDENTE FORZATURA E A CAPO DI UNA COMPOSITA COALIZIONE, "OCQUET ERA STATO 
CANDIDATO A SINDACO DI 6ALENCIENNES ED ERA STATO SCONFITTO DA 0IERRE #AROUS, 
PRIMO CITTADINO DAL 1947 E PRESIDENTE DEI SINDACI FRANCESI DEL PARTITO REPUB-
BLICANO (202). &ACENDO TESORO DI QUELLA ESPERIENZA !LAIN SI FA PIá PRUDENTE. 
@4ESSE DA QUINDICI ANNI RETICOLI AMICALI NELLA CITTË' FINO A QUANDO NON SEN- 

21  )BIDEM, P. 7. 
26  "25./ &/52/4, MOUlInS et meUnIerS de SaInt Amand, IN PaYS de PiVele / BUlle-

tin dela SOCiiti dU PaiS de PiVele, CIT., PP. 58-70. 
27  2%.2 #/50)'.9, AUX SOUrCeS de l~antIqUe ElnOn, IN PaYS de PiVele / BUlletin dela 

SOCiiti dU PaiS de PiVele, CIT., PP. 74-79, %4)%..% ,/5)3, AUX OrIgIneS de SaInt Amand-
Thermal: le SanCtUaIre OUblIe de FOntane BOUllIOn, IBIDEM, PP. 80-87, E &2!.±/)3% 6%2- 
2)%2, SPlendeUr, mISere et renOUVeaU dU ParC thermal de SaInt Amand leS EaUX, IBIDEM, 
PP. 88-95, NONCHÏ '22!2$ $!33/.6),,%, FranVOIS de HerOgUelle, medeCIn Intendant deS 
eaUX de SaInt-Amand d la fIn dU XVIIe  SIkle, IBIDEM, PP. 96-98. 
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te SalIre In SUO faVOre `Un'eSPeCe de COUrant, Y COmPrIS danS la PetIte bOUr-
geOISIe lOCale' (149). AllOra rOmPe glI IndUgI e, lUI Che da POCO nOn a StatO 
SCeltO COme SegretarIO del PCF PerCh6 trOPPO legatO al PartItO e POCO dISPO-
nIbIle al CambIamentO, PreSenta Una lISta aPerta, "EnSemble SaInt-Amand aU 
COeUr". L'aVVerSarIO PUnta SUll'antICOmUnISmO "maIS la PeUr deS rOUgeS ne 
fOnCtIOnnaIt PlUS; le mUr de BerlIn S'etaIt effOndr6" (147). 

E Il `ParrICIdIO rItUale', IndISPenSabIle ad OgnI CambIamentO POlItICO Che 
SI rISPettI, SI COnSUma. AnZI, Se aCCettIamO Che qUelle eleZIOnI SIanO l'UltI-
mO PaSSaggIO dI Un PrOCeSSO InIZIatO nel 1978, SI fInISCe dI COnSUmare. E 
`l'OmICIda OlImPICO'28  SbaraglIa Il VeCChIO leOne gOllISta dIVentandO Il `BarO-
ne ROSSO' dI SaInt-Amand. 

Da allOra In POI BOCqUet SI Cala Perfettamente nelle dUe CarIChe. I PrImI 
e glI UltImI gIOrnI della SettImana lI dedICa alla SUa CItta e I gIOrnI dI me-
ta SettImana lI PaSSa nell'aSSemblea legISlatIVa. QUandO e a ParIgI a COnten-
tO dI IntrOdUrre I SUOI COnCIttadInI dentrO `Il PalaZZO' PerChe SI rendanO COn-
tO PerSOnalmente del PreStIgIO dI CUI gOde e, qUandO tOrna a SaInt-Amand, e 
OrgOglIOSO dI eSIbIre, In COSPettO dI ParIgInI e StranIerI, Il raPPOrtO affettIVO 
Che lO lega aglI abItantI della SUa CItta: Per Strada abbraCCIa OgnUnO dI lOrO, 
ChIede nOtIZIe deI famIlIarI e VIene rICambIatO nella PremUra VerSO la SUa fa-
mIglIa e, SOPrattUttO, VerSO la `PetIte-fIlle' MathIlde. 

La CItta CambIa In meglIO neglI annI; la netteZZa Urbana, le retI IdrIChe, le 
SCUOle, Il deCOrO UrbanO e l'ambIente29, lO SPOrt, la SOlIdarIeta COn I PIu de-
bOlI, glI SCambI InternaZIOnalI e I gemellaggI, l'InCrementO deglI SPaZI PUb-
blICI COn l'IStItUZIOne al CentrO della CItta dI Una MaISOn deS ArtISteS e Il re-
CUPerO della CaSa natale dI LOUISe de BettIgnIeS, COn l'Idea dI rICOrdare le 
dOnne dI SaInt-Amand Che nel COrSO delle dUe gUerre mOndIalI hannO "aS-
SUntO Il rISChIO dI batterSI e dI mOrIre PIUttOStO Che dI Cedere all'OPPreSSOre" 
e, PIu In generale, dI rammemOrare "la reSIStanCe deS femmeS a traVerS leS 
ePOqUeS, en rePOnSe a deS fOrmeS SanS CeSSe renOUVeleeS de VIOlenCe (gUer-
reS relIgIeUSeS, ethnIqUeS...) ..."30. 

InSOmma tUttO CIo Che da nOI fa Parte dell'eternO PrOgramma elettOrale 
a SaInt-Amand VIene PrOgreSSIVamente realIZZatO dall'ammInIStraZIOne PUb-
blICa e fUnZIOna alla PerfeZIOne, PrOdUCendO OCCUPaZIOne e nOn ClIentelISmO. 
BOCqUet SI mUOVe all'InSegna del PragmatISmO laVOrandO Per CIo Che a UtI-
le alla CItta, nOn ImPOrta COn ChI. E CIb anChe a dISPettO deI COmUnIStI Or-
tOdOSSI Che, fOrSe, SI attendeVanO dI PIu Per la lOrO Parte a detrImentO del-
la Parte aVVerSa. 

28  ArnaUd Delbarre dICe Che Il PreStIgIO dI CUI gOde BOCqUet Vale a SInIStra COme a 
deStra e glI derIVa anChe dal fattO Che, alla SCUOla dI MaUrOY, SI a ImmedeSImatO nel rUO-
lO deI `tUeUrS a Sang-frOId e, en meme temPe, deS etreS PrOfOndement hUmaInS' (353). 

29  La gUIda MIChelIn 2009 ha InSerItO SaInt-Amand tra LeS 100 PlUS beaUX DetOUrS 
de FranCe (GUIda Verde 2009). 

30  La VIe AmandInOISe, n. 628, 11 nOVembre 2010, P. 3. 
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Dalle rIUSCIte attIVIta ammInIStratIVe dI BOCqUet eStraIamO tre eSemPI em-
blematICI: 

a) La TOrre AbbaZIale, UnICa Parte SUPerStIte del dIStrUttO mOnaSterO be-
nedettInO, qUandO BOCqUet dIVenta SIndaCO SI Sta SbrICIOlandO PerCh6 le PIe-
tre dI CUI 6 COmPOSta SOnO State COrrOSe da SeCOlI dI IntemPerIe e dall'InqUI-
namentO. BOCqUet IntUISCe Il ValOre SImbOlICO e IdentItarIO Che Il mOnUmen-
tO ha Per I SUOI COnCIttadInI e lanCIa Una CamPagna medIatICa Per Il SUO Sal-
VataggIO. I fInanZIamentI, dell'OrdIne dI mIlIOnI dI eUrO, SI trOVanO, Il CantIe-
re aPre ed OggI I laVOrI SOnO al gIrO dI bOa. La ChIUSUra del CantIere 6 Pre-
VISta a gIUgnO del 201231; 

b) I maCellI dI SaInt-Amand qUandO AlaIn dIVenta SIndaCO VerSanO In PeS-
SIme COndIZIOnI. Il gOVernO, nOn dISPOnendO deI fInanZIamentI neCeSSarI ad 
adegUarlI alle nOrme eUrOPee, lI VUOle ChIUdere. BOCqUet POrta al mInISterO 
Una delegaZIOne dI OPeraZIOnI del SettOre delle CarnI e UnO dI eSSI, fOrSe Im-
bOCCatO dal CaPO delegaZIOne, ChIede a VaSSeUr Se la ChIUSUra aVVerra an-
Che Se I PrOdUttOrI SI ImPegnanO a mettere a nOrma I SItI SenZa ChIedere fI-
nanZIamentI PUbblICI. Il mInIStrO, Che eVIdentemente ha PreSO deglI ImPegnI 
In Sede COmUnItarIa, rISPOnde POSItIVamente ma, SI SbIlanCIa, POtrebbe met-
tere deI fOndI Per rICOnVertIre Il SItO. DOPO tre gIOrnI BOCqUet ChIama VaS-
SeUr e glI COmUnICa dI aVere Un PrOgettO Per la rICOnVerSIOne. DOPO Un an-
nO 6 Il mInIStrO SteSSO ad InaUgUrare Il CantIere Che traSfOrmera l'antICO ma-
CellO nella BIrrerIa "GermInal". ACCantO a lUI BOCqUet e Il CIneaSta ClaUde 
BerrI COnVIntO dal SIndaCO "...a PrOlOnger l'aVentUre dU tOUrnage de GermI-
nal en fInangant la PrOdUCtIOn d'Une bI6re 6POnyme" (154); 

C) dal CaSIn6 al PaSIn6. In ChIUSUra dI qUeSta raPIda Carrellata delle rea-
lIZZaZIOnI amandIneSI nell'era BOCqUet 6 neCeSSarIO Parlare della realIZZaZIO-
ne del nUOVO CaSIno, lUOgO dI InCOntrO tra Il PragmatISmO del SIndaCO e l'InI-
ZIatIVa PrIVata, Che ha arrICChItO e dI mOltO la CItta termale. 

L'eSIStenZa dI aCqUe termalI 6 mOltO antICa a SaInt-Amand ed 6 atteStata 
dal tOPOnImO COn CUI VenIVa IndICatO Il SItO dOVe POI SOrgera lO StabIlImentO: 
FOntane BOUIllOn, CIO6 fOnte bOllente, COn eVIdente rIferImentO ad aCqUe Che, 
In OgnI CaSO, SgOrgaVanO dal terrenO a temPeratUre eleVate rISPettO a qUel-
le COmUnI. POCO rIleVantI nel medIOeVO le aCqUe dI SaInt-Amand aCqUIStanO 
nOtOrIety dOPO la rICOnqUISta deI lUOghI da Parte dI LUIgI XIV nel 1667, In 
PartICOlare neglI annI 1697/98 qUandO le OPeraZIOnI dI CaPtaZIOne e derIVa-
ZIOne dell'aCqUa dIederO lUOgO alla COStrUZIOne della FOntana32  nel POStO In 
CUI la SOrgente Calda, SOlfOrOSa e bOllente eSPrIme meglIO "leS lIenS mySte-
rI6UX aVeC le mOnde dIVIn SOUterraIn"33. 

31  La VIe amandInOISe, n. 631, dICembre 2010, P. 4. 
32  ETIENNE LouIS, AUX OrIgIneS de SaInt Amand-Thermal: le SanCtUaIre OUblIe de FOn-

tane BOUllIOn, CIt., P. 80. 
33  IbIdem, P. 82. Il SaggIO, UtIlIZZandO la SCOPerta nel 1697 dI Un VerO e PrOPrIO dePO-

SItO dI eX-VOtO rISalente nel temPO, IPOtIZZa l'eSIStenZa In SItO dI Un SantUarIO gallO-rOmanO 
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LO SfrUttamentO teraPeUtICO dI qUeSte aCqUe rImane POCO PrOfeSSIOnale 
fInO aglI UltImI deCennI dell'OttOCentO qUandO, nel 1882. Un gIOrnalISta dI 
LIlle InIZIa le PratIChe Per la COStrUZIOne VICInO alla FOntana BOUIllOn dI Un 
CaSIn634. L'ImPreSa Va In POrtO e l'aVVentUra del gIOCO dI aZZardO InIZIa a 
PartIre dal 1885, COnSOlIdandOSI UlterIOrmente tra Il deCennIO dI fIne SeCOlO 
e Il PerIOdO del nOVeCentO Che PreCede la Grande GUerra, la COSIddetta Bel-
le EPOqUe. Era Il PerIOdO In CUI I mInatOrI PatIVanO lO SfrUttamentO deSCrIttO 
da ZOla Che, PrOPrIO In qUeglI annI, SOggIOrnaVa nel ValenCIennOIS Per dOCU-
mentarSI SU qUel CaPOlaVOrO InSUPeratO dI letteratUra SOCIOlOgICa Che a `Ger-
mInal'35. La grande bOrgheSIa InVeCe dISPOneVa dI rIleVantI SOmme dI dena-
rO deStInate anChe ad eSSere SPerPerate In Un POStO COme Il CaSInO dI SaInt-
Amand "...lIeU de dIStraCtIOn, bOUrgeOIS e dIStIngU6, Oiu Il faIt bOn Paraitre... 
SynOnyme de feteS, d'6l6ganCe et PlaISIrS..."36. 

ChIUSO dUrante la Grande GUerra, e addIrIttUra OCCUPatO dalle trUPPe te-
deSChe Che VI SI aCqUartIeranO Per tUtta la dUrata del COnflIttO laSCIandOlO In 
COndIZIOnI rOVInOSe, Il CaSIno fa In temPO a rIaPrIre I battentI e a rIPrendere 
le SUe attIVIta Che a COStrettO a SUbIre dI nUOVO l'Onta dell'OCCUPaZIOne na-
ZISta. SOldatI tedeSChI e PrIgIOnIerI dI gUerra rUSSI "...hannO fattO del CaSIno 
Una rISerVa dI CarbOne e dI legna da rISCaldamentO. La Sala dI danZa a CO-
Perta dalla POlVere ...le Sale gIOCO SOnO StraCOlme dI legna da ardere PrOnta 
Per eSSere aCCeSa"37. L'OCCUPaZIOne tedeSCa rende I lUOghI InagIbIlI Per mOl-
tI annI tantO Che lO StabIlImentO termale rItrOVera Il SUO PIenO regIme SOltan-
tO Un deCennIO bUOnO dOPO la fIne delle OStIlIta. 

La COmPagnIe deS EaUX et BOUeS, COn le COnneSSe attIVIta del CaSIno e 
della fOnte termale, COntInUaVa la SUa attIVIta tra InVeStImentI PrOdUttIVI (Un 
labOratOrIO Per l'ImbOttIglIamentO dell'aCqUa) e PrOgettI dI amPIamentO Che, 
PUr eSSendO StatI fInanZIatI, nOn VennerO maI meSSI In attO. E I CaPItalI rela-
tIVI fUrOnO fOrSe dIStrattI In altre attIVIta determInandO fOrtI PaSSIVIty dI bI-
lanCIO Per COPrIre le qUalI, nella PrImaVera del 1973, la SOCIety Venne meS-
Sa In VendIta38. 

Che, anZIChe eSSere ISOlatO In PIena fOreSta SeCOndO l'IdeOlOgIa CeltIZante, "era ImPIanta-
tO nel CUOre dI Una regIOne agrICOla, dOtata dI nUmerOSe bOtteghe artIgIane...e ben Ser-
VIta da Una grande Strada rOmana e daI COrSI flUVIalI della SCarPe e della SChelda, COlle-
gatI da Una flOtta flUVIale PartICOlarmente attIVa" (IbIdem, P. 86). 

34  RERRE GnuwToN, DePUIS le XIXe  SI~Cle Un CaSInO a SaInt-Amand. FragmenteS 
d'hIStOIre, LIeVIn, 2006, PP. 21-25. 

35  IbIdem, P. 17. Il rOmanZO Va COnSIglIatO COme lettUra IndISPenSabIle Per CaPIre, qUI 
ed OggI, COme le OdIerne rICette PrOdUttIVe deI maghI dell'IndUStrIa metalmeCCanICa SIa-
nO IdentIChe a qUelle deI PrOPrIetarI delle mInIere dI Oltre Un SeCOlO fa e SI baSanO SU Un 
UnICO POStUlatO SChIaVISta: tOrChIare glI OPeraI PrOlUngandO Il lOrO temPO dI laVOrO Per 
SOttrarre lOrO qUalSIaSI ChanCe dI aUtOnOmIa e dI beneSSere. 

36  IbIdem, PP. 17-18. 
37  IbIdem, P. 49. 
38  IbIdem, PP. 60-65, ma anChe F. VERRIER, SPlendeUr, mISere et renOUVeaU dU ParC 

thermal de SaInt Amand LeS EaUX, CIt., P. 94. 
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L'aCqUIrente fU ISIdOre PartOUChe, ClaSSe 1931, ebreO dI OrIgIne algerIna 
rIentratO In FranCIa aSSIeme alla SUa famIglIa nel 1962, dOPO Che ad AlgerI 
aVeVa VIntO Il FLN. PartOUChe, gIy attIVO nell'ambItO delle attIVIty alberghIere 
e tUrIStIChe, fIUta nella lICenZa del CaSIno Il ValOre PIu rIleVante dell'affare. 
Paga I debItI della SOCIety e dal 1984, aCCantO al taVOlO Verde dIVenUtO POCO 
reddItIZIO, IntrOdUCe le maCChInette mangIaSOldI. E la SVOlta. Nel 1991, Cede 
le attIVIty dI ImbOttIglIamentO dell'aCqUa e, qUattrO annI dOPO, anChe lO Sta-
bIlImentO termale alla Chaine Termale dU SOleIl CaPItanata da AdrIen Barte-
lemy39. DOPO qUeSta dISmISSIOne Il grUPPO PartOUChe entra In bOrSa e COnCen-
tra le SUe attIVIty PrOPrIO nell'ambItO delle CaSe da gIOCO aCqUISendO, In CaPO 
a dIeCI annI e dOPO l'eSOrdIO amandInO, altre 53 CaSe da gIOCO SParSe Per lO 
PIu In FranCIa, 47, ed altre In BelgIO, SPagna, SVIZZera e TUnISIa40. 

DOPO la CeSSIOne delle altre attIVIty PartOUChe VUOle COStrUIre Un nUOVO 
CaSIno, abbandOnandO l'antICa Sede InglObata nell'area termale. La SCelta Ca-
de SU Un lUOgO PIu VICInO alla CItty, SUlla rIVa deStra del Canale SCarPe deStI-
natO ad area dI eSPanSIOne COmmerCIale. InSOrgOnO dIffICOlty. La legge Pre-
Vede Che I lUOghI dI gIOCO SOrganO dentrO Il PerImetrO delle SOCIety termalI O 
In CItty tUrIStIChe COn PIu dI 500.000 abItantI. BOCqUet dIVenta eSSenZIale Per 
lO SPOStamentO del CaSIno. Ha Pert Il SUO da fare a gIUStIfICare aglI OCChI deI 
SUOI COmPagnI l'aVVICInamentO delle attIVIty dI gIOCO al PerImetrO UrbanO. Il 
16 OttObre 1997 Il COnSIglIO COmUnale della CItty ChIede al PrefettO dI LIlle 
Che la ClaSSIfICaZIOne dI `PerImetrO IdrOmInerale' SIa eSteSa all'area dOVe SI 
VUOle far SOrgere Il CaSIno ed AlaIn SI ImPegna a PrOmUOVere Il PrOgettO nel 
dedalO delle IStItUZIOnI (ACCademIa NaZIOnale dI MedICIna, COnSIglIO SUPe-
rIOre dI IgIene PUbblICa, COnSIglIO SUPerIOre del TermalISmO, MInISterI del-
l'eCOnOmIa, del tUrISmO e della SalUte) Che POSSeggOnO, CIaSCUna Per qUOta, 
le fraStaglIate COmPetenZe In materIa. Alla fIne Il dOSSIer Va In POrtO. I dUe 
PrOtagOnIStI della VICenda SI SCambIanO reCIPrOChe caPtatIOneS beneVOlentIae: 
"IO SOnO COntrO I CaSIno, ma nOn COntrO qUellO dI SaInt-Amand!". "IO SOnO 
COntrO I COmUnIStI, ma nOn COntrO Il SIndaCO dI SaInt-Amand!"41. La lICenZa 
edIlIZIa VIene fIrmata nell'OttObre 2002 e Il 29 dICembre 2003, COmPletatO a 
tambUrO battente l'edIfICIO, I gIOChI rIaPrOnO nelle nUOVe StrUttUre. Ma nOn 
CI SOnO SOlO le Sale gIOChI. CI SOnO gallerIe COmmerCIalI, tre rIStOrantI, UnO 
deI qUalI ItalIanO, Una Sala POlIValente dI 1000 POStI Per SPettaCOlI mUSICalI e 

39  Barthelemy, SU SegnalaZIOne dI BOCqUet, nell'eState del 2001 aVeVa mOStratO In-
tereSSe anChe Per l'aCqUISIZIOne delle Terme dI TIVOlI. AVeVa VISItatO lO StabIlImentO, SI 
era InfOrmatO SUl nUmerO deI dIPendentI gIUdICandOlO eCCeSSIVO, ed aVeVa IntenZIOne dI 
aCqUIStare l'InterO PaCChettO aZIOnarIO della SOCIety. Il COmUne dI TIVOlI era ObblIgatO ad 
Una CeSSIOne SOltantO ParZIale e l'Offerente era mOrtO dOPO qUalChe meSe In Un InCIden-
te Stradale SenZa Che la COSa aVeSSe aVUtO Un SegUItO. 

40  F. VERRIER, SPlendeUr, mISere et renOUVeaU dU Pare thermal de SaInt Amand LeS 
EaUX, CIt., P. 95. 

41  PIERRE GAuMEToN, DePUIS le XIXe  SIeCle Un CaSInO a SaInt-Amand. Fragmen-
teS d'hIStOIre, P. 85. 
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teatralI, Una bIrrerIa. TUttI I gIOVedi Serata JaZZ. E a fIanCO del CaSIno Un al-
bergO, tre Stelle altO, COn Settanta Camere e CInqUe SUIteS. Il nOme SCeltO Per 
la nUOVa lOCatIOn 6 Un neOlOgISmO: `PaSInO', dOVe la PrIma COnSOnante del 
COgnOme PartOUChe SOStItUISCe l'InIZIale dI `CaSIno'. 

E alla CItta COSa reSta? L'InCrementO dI OCCUPaZIOne, 120 dIPendentI, e 
Una PerCentUale del 15% SUglI InCaSSI Che nel 2009 hannO SUPeratO I 60 mI-
lIOnI dI eUrO. E Il PremIO adegUatO al PragmatISmO dI AlaIn BOCqUet e al SUO 
ImPegnO nella SCelta fOndamentale Per lO SVIlUPPO della CItta. 

L'eXPlICIt adegUatO dI qUeStO laVOrO lO rIntraCCIamO In Una battUta dI ISI-
dOre PartOUChe rIVOlta ad Un POlItICO dI CentrOdeStra Che lO aCCUSaVa dI aVer 
abbandOnatO I SanI PrInCIPI lIberalI e dI farSela OrmaI COn I COmUnIStI COme 
BOCqUet: "IO freqUentO da lUngO temPO ammInIStratOrI tUOI amICI Che mI ChIe-
dOnO tUttO e SemPre Per S6 e nUlla e maI Per la lOrO CItta. BOCqUet al COntra-
rIO nOn mI ha maI ChIeStO nUlla Per S6 e tUttO Per la SUa CItta!". 
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FOtO della II C (PenUltImO annO dI COrSO) In gIta alle FOntI del ClItUnnO 
Il 30 maggIO 1968. 

Da SInIStra: GUIdO CIPOllarI (della ClaSSe I C), ErSIlIa BIanChInI, De MI-
Chele MaUrIZIO, LIlIana DI MarCO, ROSalba DI StaSI, RIta MaUglIanI (Se-
mInaSCOSta, tra ROSalba DI StaSI e FranCa PrOIettI), FranCa PrOIettI, Pa-
SqUalInO MOnaCO (In baSSO), GIUSePPe TanI (dIetrO FranCa PrOIettI), Ma-
rIa MenCOnI, GIOVannI MOrICI, PaOla PetrOCChI, RObertO DamaSSa, EmI-
lIO LIbertaZZI, Il PrOf. MarIO MaCri (dOCente dI MatematICa e FISICa), la 
PrOf.SSa LUCIa SIderI In CIanCIO (dOCente d'ItalIanO), VInCenZO SantO-
lamaZZa, Anna LaUra CarrarInI, MarIa PIa MaSCIarellI, Un alUnnO SCO-
nOSCIUtO fOrSe della I C, SIlVanO SCOtOnI (Che freqUentaVa egUalmente 
la I C). COmPOngOnO Il grUPPO rItrattO, anChe Se nOn SOnO IndIVIdUabI-
lI PerCh6 naSCOSte da altrI COmPagnI: ROSella CellInI, SIlVana FlaUtO e 
GabrIella DanIele. 

(Oltre all'amICa MarIa MenCOnI, Un graZIe ad EmIlIO LIbertaZZI Per la fOtO e a LIlIa-
na DI MarCO, dOCente In SerVIZIO nel nOStrO LICeO, Che natUralmente CI ha aIUtatO a rI-
COnOSCere I COmPagnI dI SCUOla! L'amICO LIbertaZZI CI ha aUtOrIZZatO a fOrnIre la SUa 
emaIl Per eVentUalI COntattI: aP.PerCePtS @alICe.It 
Nel nUmerO deglI AnnalI del PrOSSImO annO, Se DIO VOrrd!, PUbblICheremO Un'altra fO-
tO della SteSSa ClaSSe, In POSa "ClaSSICa", COn glI InSegnantI. 
TUtte le fOtO d'arChIVIO SOnO SUl nOStrO SItO Web, PrOPrIO nel lInK ArChIVIO-FOtO d'e-
POCa). 
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UNA GITA DEL 1968 

dI MarIa MenCOnI 

30 maggIO 1968, Ore Sette del mattInO: Un grUPPettO dI StUdentI eCCItatI 
e CIarlIerI SOSta daVantI all'entrata del COnVIttO NaZIOnale "A. dI SaVOIa", a 
qUel temPO Sede del LICeO ClaSSICO, In atteSa del PUllman Che lI POrters al-
le FOntI del ClItUmnO. SIamO nOI della II C, felICI dI eVItare qUalChe Ora dI 
latInO O greCO e, SOPrattUttO, dI USCIre Per Una gIta, eVentO abbaStanZa rarO 
In qUeglI annI. 

NOn rICOrdO mOltO deI lUOghI VISItatI dUrante qUel VIaggIO (fOrSe Sara 
l'et~!) ma hO VIVI nella memOrIa I mOmentI traSCOrSI COn I mIeI COmPagnI, 
l'eUfOrIa del gIOrnO PrIma, glI SCherZI SUl PUllman aI dannI del PrOfeSSOre dI 
matematICa MarIO MaCri e della PrOfeSSOreSSa d'ItalIanO LUCIa SIderI, Il rIm-
PIantO dI nOn aVere COn nOI Il nOStrO berSaglIO PreferItO, Il PrOfeSSOre dI latI-
nO e greCO GregOrIO SerraO. Sarebbe Stata Una gIta Perfetta COn lUI, Che, tal-
mente PreSO dalle SUe leZIOnI, nOn SI aCCOrgeVa (O PrObabIlmente faCeVa fInta 
dI nOn aCCOrgerSI) Che, nel frattemPO, meta della ClaSSe bIVaCCaVa SUl terraZ-
ZO dell'UltImO PIanO del COnVIttO, O SI rImPInZaVa dI dOlCI e Caffe aPPrOntatI 
nell'atrIO deI bagnI dalle PremUrOSe bIdelle MImma e NatalIna. 

QUeI ragaZZI Che rImaneVanO naSCOStI nell'armadIettO della ClaSSe Per nOn 
eSSere InterrOgatI e POrtaVanO a SCUOla tOPI VIVI O eSCrementI fIntI da COllO-
Care SUlla Cattedra, Che SI aZZUffaVanO Per I lOrO IdealI POlItICI dUrante le le-
ZIOnI dI StOrIa, Che nella fOtO dI grUPPO SfOderanO InnOCentI SOrrISI SU VOl-
tI angelICI, SOnO OggI affermatI PrOfeSSIOnIStI In VarI SettOrI. ChI l'aVrebbe 
maI dettO!!! 

A lOrO ed aI mIeI VeCChI InSegnantI rIVOlgO Un nOStalgICO SalUtO. Alla 
mIa Cara COmPagna FranCa PrOIettI, Che nOn 6 PIu tra nOI, Un'affettUOSa Pre-
ghIera. 
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CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 



PREMESSA 

COn la rIfOrma GelmInI (PUr Se nel D.P.R. 15 marZO 2010, n. 89 SI dICe, al-
l'artICOlO 5, COmma 2, Che Il PrImO bIennIO del lICeO ClaSSICO, "mantIene la denO-
mInaZIOne dI gInnaSIO') SI a PreferItO, PrOPrIO In VIrtu della rIfOrma SteSSa, Che 
Parla dI PrImO bIennIO, abbandOnare l'antICa VeCChIa denOmInaZIOne e ChIamare le 
ClaSSI IV e V GInnaSIO, I, II e III LICeO ClaSSICO rISPettIVamente 1, 2, 3, 4 e 5 LI-
CeO. QUeSta nOVIth farh StUPIre mOlte PerSOne, ed a aPPlICata anCOra da POChI IStI-
tUtI, ma SI SPIega COn l'aSSOlUta IngIUStIfICabIlIth dI POter ChIamare Il nOStrO PrImO 
annO: IV GInnaSIOl DOV'e Il PrImO, SeCOndO e terZO gInnaSIO, Se dObbIamO aVere 
Un qUartO gInnaSIO? PerCIo aPPlIChIamO la SCanSIOne deglI altrI lICeI, COSa eStre-
mamente PratICa, SOPrattUttO a lIVellO del trattamentO deI datI deglI alUnnI (annO 
dI COrSO, Pagelle, CertIfICatI, etC). 



STUDI E RILESSIONI 

ETTORE O ACHILLE? 

dI ValentIna GUaglIanOne (1 C) 

CredO Che OggI la nOStra VIta SIa dIVenUta mOltO PIA COmOda dI Un temPO, e qUe-
StO ha, In Un CertO SenSO, fattO aSSOPIre qUell'InnatO SPIrItO gUerrIerO PreSente In tUt-
tI nOI. UnO SPIrItO Che nella VIta, almenO Una VOlta, deVe POter rIemergere Per farCI 
SentIre Veramente "UOmInI"... 

QUeSta a la fOrZa Che ha SPIntO glI UOmInI alle grandI ImPreSe, Il PerSegUImentO 
dI Una meta Che Sembra IrraggIUngIbIle, Il SUPeramentO del lImIte, l'InCIdere Il PrO-
PrIO nOme nella StOrIa. Il "gUerrIerO" nOn a COlUI Che nOn PrOVa PaUra, ma a COlUI 
Che nOn SI laSCIa dOmInare dalla PaUra, l'affrOnta e la VInCe. Il gUerrIerO nOn a CO-
lUI Che COmbatte In Una battaglIa, ma ChI affrOnta la VIta dI tUttI I gIOrnI, COn I SUOI 
gUaI, le SUe IngIUStIZIe, CerCandO In OgnI OCCaSIOne, Per qUantO In SUO POtere, dI da-
re Il meglIO dI Se. POSSIamO dIre Che AChIlle ed EttOre SIanO glI erOI PIA antIChI, e 
gUerrIerI Per eCCellenZa. FIgUra dI altO SPeSSOre, AChIlle, maI medIOCre, tantO faCIle 
all'Ira qUantO alla COmPaSSIOne, ValOrOSO In battaglIa ma dOlCe nell'amICIZIa. 

L'Ideale greCO, ImPaVIdO, SemIdIO, fOrte, bellISSImO, ma anChe egOCentrICO, Per-
malOSO Che PenSa SOlO alla SUa ImmOrtalIty. AltrO, e nOn InferIOre, PrOtagOnISta del 
POema a Il trOIanO EttOre, Il nemICO SCOnfIttO e UCCISO e, fOrSe Per qUeStO, a la fIgUra 
d'erOe PIA amatO e PatetICamente VICInO. L'erOe UOmO, Padre e marItO, fIglIO rISPet-
tOSO dI Padre e PatrIa, COSCIente deI SUOI lImItI, ma nOn Per qUeStO VIglIaCCO dI frOn-
te alle SUe reSPOnSabIlIty. EttOre a Il balUardO della reSIStenZa trOIana, COme AChIlle 
e ValOrOSO, fOrte, ImPaVIdO, gIOVane, ma ha Un'UmanIty PIA COmPleSSa. 

Mentre Il gIOVane erOe aCheO COmbatte Per la glOrIa e Per la PrOPrIa affermaZIO-
ne dI UOmO, EttOre lOtta In dIfeSa dI TrOIa, la SUa CItty, della SUa gente, della mOglIe 
e del fIglIO. TantO COraggIOSamente qUantO InUtIlmente. 

AChIlle SegUe la SCelta dI Una VIta breVe e, COme nella mentalIty nata neI Gre-
CI Per affrOntare la mOrte, nOn SI affIda a Una mOrte dI VeCChIaIa SenZa OnOre, benSi 
a Una VIta breVe Che eSUla PerfInO dal VOlere deglI deI, qUella Che lUI ChIama bella 
mOrte. Nel SUO OdIO e nella SUa Ira a ImPetUOSO. 

EttOre dI CUOre bUOnO, Sa gIy qUale SIa Il SUO deStInO qUandO SI allOntana dal fI-
glIO AStIanatte e dalla mOglIe, nOn ha, COme AChIlle, la mente annebbIata dall'OdIO, 
ma aCCOglIe qUeStO deStInO COn lUCIdIty, COnVIntO dell'Idea Che Il mOdO mIglIOre Per 
PrOteggere CIo Che ama SIa affrOntare la mOrte. NOnOStante CIo, eglI PUre a SPreZZan-
te neI COnfrOntI dI PatrOClO. PenSO Che I dUe erOI SIanO mOltO SImIlI neI lOrO deStInI, 
SePPUr affrOntatO da EttOre COn rISOlUteZZa e da AChIlle COn fUrIa. 
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QUaSI tUttI PreferISCOnO EttOre, IO InVeCe PreferISCO AChIlle. 
LUI e PIix arrOgante, OrgOglIOSO, fOrte, SaCCente, PreSUntUOSO e POSSente, ma rIe-

SCe PIix VOlte a far traSParIre nel POema e a far PreValere SU dI lUI la COmPaSSIOne, 
COme nell'ePISOdIO della mOrte dell'amICO PatrOClO e qUandO Il Padre dI EttOre ChIe-
de la reStItUZIOne del COrPO del fIglIO. E Un PerSOnaggIO ImPUlSIVO ed IrrUentO ma, 
Per qUantO CerChI dI naSCOnderlO O qUantO menO dI CamUffarlO, nOn SI PUo fare a 
menO dI nOtare I latI SenSIbIlI della SUa PerSOnalIta. A mIO Parere AChIlle SI mOStra 
PIix UmanO nel COrSO del POema dI EttOre, Che abbandOna mOglIe e fIglIO anChe Se 
Sa dI dOVer mOrIre. MI IdentIfICO nel mOdellO dI AChIlle PerCh& amO Il SUO Caratte-
re fOrte e Il fattO dI nOn VOler farSI SOVraStare da neSSUnO, e PerCh& CredO Che Og-
gI gIOrnO bISOgna Prendere eSemPIO dal SUO COraggIO e dalla SUa ambIZIOne e aVere 
la faCCIa tOSta e la PreSUnZIOne dI affermare le PrOPrIe Idee, SenZa naSCOnderSI dIe-
trO falSI IdealI! 

~ ~ ~ 

PERCHE GLI STUDENTI SONO SCESI IN PIAZZA? 

dI FederICa ASCanI (2 A) 

Il 29 OttObre 2010 Il ParlamentO ha aPPrOVatO la COSIddetta "rIfOrma GelmInI" 
Che rIgUarda alCUnI CambIamentI SIgnIfICatIVI nel mOndO della SCUOla ItalIana: Il rI-
PrIStInO del maeStrO UnICO; Il rItOrnO deI VOtI SUlla COndOtta InVeCe deI gIUdIZI; l'aU-
mentO della dUrata deI lIbrI dI teStO. Ma la mOdIfICa PIix ImPOrtante a qUella del ta-
glIO delle SPeSe nelle SCUOle PUbblIChe dI OgnI OrdIne e gradO. Per qUantO rIgUarda 
l'UnIVerSIta, a CaUSa dI qUeSt'UltImO CambIamentO SarebberO rIdOttI I fOndI Per la rI-
CerCa SCIentIfICa, attIVIta aSSaI ImPOrtante Per PrOmUOVere lO SVIlUPPO eCOnOmICO e 
Il PrOgreSSO della naZIOne. InOltre qUeStO taglIO alle SPeSe aPPare COme Un tentatIVO 
dI SOffOCamentO della SCUOla PUbblICa, Per PrOmUOVere qUella PrIVata. 

PrOPrIO Per qUeStI mOtIVI Una gran Parte deglI StUdentI delle SCUOle ItalIane SO-
nO SCeSI nelle PIaZZe Per far SentIre le lOrO PrOteSte, POICh& qUeSta rIfOrma nOn ha 
rISCOSSO mOlte SImPatIe. 

CI SOnO State manIfeStaZIOnI: a BarI Il traffICO a andatO In tIlt, e le leZIOnI al-
l'UnIVerSIta SOnO State SOSPeSe; a ROma la SItUaZIOne dIVento SemPre PIix COmPlICa-
ta. Il CentrO a StatO blOCCatO a mO' dI aSSedIO e SOnO SOrtI VarI SCOntrI fra FOrZe del-
l'OrdIne e manIfeStantI, fInO a PrOCUrare ferItI. 

QUeStO, a mIO Parere, nOn a Un OttImO mOdO dI PrOteStare. CI SOnO altrI mOdI, 
COme Per eSemPIO l'aUtOgeStIOne, tra l'altrO, aVVenUta nel nOStrO IStItUtO. DeVO dIre 
Che SOnO StatI mOltISSImI I ragaZZI a ParteCIPare, anChe Se PenSO Che Una gran Parte 
del nUmerO deI ParteCIPantI nOn COnOSCa la rIfOrma. L'UnICa COSa fUOrI POStO a Che 
qUeSta fOrma dI PrOteSta nOn a legale, Per qUeStO mOtIVO, InfattI, Il nOStrO PreSIde ha 
PreSO deI PrOVVedImentI. COmUnqUe rItengO Che SIa ImPOrtante l'aUtOgeStIOne, Per 
ImParare ad aUtOfOrmarSI e ad eSPOrre e a far COndIVIdere le PrOPrIe Idee. Per qUale 
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mOtIVO Pero manIfeStare Illegalmente, qUandO SI PUo andare a ROma O nella nOStra 
CItta PIix VICIna, e manIfeStare COn glI altrI StUdentI delle SCUOle, legalmente e SenZa 
rICeVere PUnIZIOnI? PenSO SIa Una COSa aSSaI mIglIOre. 

CI SOnO altre SCUOle Che hannO OPtatO Per l'OCCUPaZIOne dell'edIfICIO SCOlaStICO, 
COme Per eSemPIO Il LICeO SCIentIfICO "SPallanZanI" dI TIVOlI. IO qUeSta VOlta PenSO 
Che COn l'OCCUPaZIOne nOn SI rISOlVa nUlla. QUeSta rIfOrma fatta dal mInIStrO GelmI-
nI a Stata ImPOSta Per la manCanZa fOndI e Per mOtIVI Strettamente eCOnOmICI e tUt-
tO CIo nOn Verra dI CertO elImInatO ImPedendO Il nOrmale SVOlgImentO delle leZIOnI. 
E POI, dICIamOCela tUtta: dI tUttI I ragaZZI Che hannO manIfeStatO dI gIOrnO, qUantI 
ne SOnO rImaStI anChe la nOtte? DIeCI, VentI? E In qUeStO mOdO Che SI rISOlVe? QUa-
lI SOnO StatI I rISUltatI OttenUtI ? 

La rIfOrma a gIa PaSSata alla Camera ed Ora? Il gOVernO CrOllera? IO nOn CredO 
PrOPrIO. OPPUre SarannO glI StUdentI a VInCere, manIfeStandO fInO a qUandO aVrannO 
OttenUtO Una rIfOrma COndIVISa? 

~ ~ ~ 

RITRATTO DI GERTRUDE, LA MONACA DI MONZA 

dI Andrea PetrICCa (2 A) 

GertrUde, la mOnaCa dI MOnZa, a Una delle fIgUre InterIOrmente PIix COmPleS-
Se del rOmanZO manZOnIanO " I PrOmeSSI SPOSI". La fIgUra della mOnaCa dI MOnZa 
e anChe Una fIgUra StOrICa: SI tratta dI MarIanna de LeYVa, fIglIa del COnte MartInO 
de LeYVa e della rICChISSIma VIrgInIa. MarIanna, SeCOndO l'IStItUtO del maggIOraSCO 
(Un'USanZa dIffUSa nel SeICentO tra le famIglIe rICChe Che PreVedeVa Che Il PatrImO-
nIO PerSOnale andaSSe IndIVISO al PrImOgenItO Che SI SPOSaVa, Per mantenere Intat-
tO Il POtere della famIglIa; glI altrI fIglI eranO deStInatI SPeSSO a entrare In COnVen-
tO) fU COStretta alla mOnaCaZIOne, In SegUItO alla qUale PreSe Il nOme dI VIrgInIa In 
rICOrdO della madre mOrta. 

GertrUde entra In SCena nel IX CaPItOlO del rOmanZO ed Il SUO deStInO SI IntreC-
CIa COn qUellO dI LUCIa, InVIata al COnVentO dI MOnZa da Padre CrIStOfOrO dOPO Che 
dOn ROdrIgO aVeVa tentatO InVanO dI raPIrla. LUCIa Sarebbe dOVUta reStare al COnVen-
tO Per Un PO', fInChe nel SUO PaeSe natIO nOn SI fOSSerO Calmate le aCqUe. 

La VIta dI GertrUde, al mOmentO della SUa aPParIZIOne nel rOmanZO, da PIix dI 
Un annO era Stata maCChIata da aZIOnI terrIbIlI, IgnObIlI, Che POSSOnO eSSere SPIega-
te SOltantO Se SI COnSIdera la SUa StOrIa SIn dalla naSCIta. GertrUde, SIn dal mOmentO 
In CUI naSCe, ha Il deStInO SegnatO: a deStInata alla mOnaCaZIOne. La SUa edUCaZIO-
ne a dI COnSegUenZa. I gIOChI Che rICeVe (bambOle VeStIte da mOnaCa e SantInI) ed I 
dISCOrSI Che le SOnO rIVOltI le fannO gIa Vedere COme delIneatO e CertO Il SUO fUtUrO, 
Che Sarebbe dOVUtO eSSere In COnVentO. A SeI annI InVIata In COnVentO, dOVe aVreb-
be dOVUtO PrOSegUIre la SUa edUCaZIOne. QUI SUbentranO COme edUCatrICI, In VeSte dI 
Vere e PrOPrIe COmPlICI del Padre, la madre badeSSa ed altre mOnaChe Che fannO In 
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mOdO Che GertrUde SI Senta OnOrata ed InVeStIta dI PrIVIlegI (PUb Sedere e dOrmIre In 
Un POStO SeParatO, rICeVe CareZZe, Il SUO COmPOrtamentO a PreSentatO COme Un mOdel-
lO da ImItare alle altre edUCande, a ChIamata Per antOnOmaSIa "la SIgnOrIna"). La SUa 
edUCaZIOne a SUblImInale: maI le SI dICe eSPlICItamente Che Il SUO fUtUrO deVe eSSere 
neCeSSarIamente qUellO dI mOnaCa, ma tUtta la SUa InfanZIa a abIlmente deVIata COn 
Un'edUCaZIOne Che deVe, POI, dI fattO, POrtarla alla SCelta della mOnaCaZIOne. 

RegISta, grande e dIabOlICO, dI qUeSta edUCaZIOne a Il Padre dI GertrUde. 
Il PrInCIPe Padre a SenZa dUbbIO Un UOmO dall'IntellettO fIne, InCredIbIlmente aCU-

tO e, al COntemPO dIabOlICO. EglI agISCe COme Una POtente e deVaStante maCChIna ma-
nIPOlatrICe dell'anIma della fIglIa, CaPaCe dI SradICare In leI la PerSOnalIty e dI Pla-
Smarla a SUO PIaCImentO. QUandO la ragaZZa, dIVenUta adOleSCente, SI aCCOrge Che I 
SUOI SOgnI SOnO rIVOltI all'amOre, Il PrInCIPe Padre Sa Perfettamente COme farle Cam-
bIare Idea. TOrnata a CaSa, GertrUde SI trOVa terra brUCIata attOrnO: le manCa l'affettO 
O, anCOr PeggIO, la COnSIderaZIOne. COSi Il Padre fa In mOdO Che la bambIna PerCe-
PISCa Il manCatO rISPettO della SUa VOlOnty COme Una COlPa. In qUeStO mOdO, GertrU-
de, angOSCIata ed OPPreSSa daI SenSI dI COlPa e dalla manCanZa dI affettO, deCIde dI 
SaCrIfICare la SUa Intera VIta Per SentIrSI amata e ChIede PerdOnO al Padre, deCIdendO 
dI dIVentare mOnaCa. Una VOlta PerdOnata GertrUde, Il Padre mantIene SU dI leI Un 
InflUSSO COndIZIOnante enOrme: PreSenta a leI glI eSamI deCISIVI Per la mOnaCaZIOne 
COme PUra fOrmalIty, COme Se OrmaI la COSa fOSSe gIy fatta e la IndIrIZZa a dIre tUt-
tI qUeI `SP COn Il VelatO rICattO dI Perdere dI nUOVO la beneVOlenZa dI tUttI. DUrante 
tUttO l'arCO dell'edUCaZIOne della ragaZZa, Il Padre nOn COStrInge maI PaleSemente la 
fIglIa, ma mOdella Il SUO anImO a PIaCImentO: le fa CaPIre Che Otterry la beneVOlen-
Za da Parte SUa e della famIglIa SOltantO Se COmPIry qUella fatIdICa SCelta a CUI era 
Stata deStInata SIn dalla naSCIta, le fa VenIre I SenSI dI COlPa qUandO Sente Che la VI-
ta Che PIA le SI addICe a ben dIVerSa da qUella Che le a Stata ImPOSta. 

Da Parte SUa, GertrUde nOn PreSenta Un VerO e PrOPrIO Carattere, Una Vera e PrO-
PrIa PerSOnalIty Che la COntraddIStIngUa, In qUantO SIn dalla naSCIta a mOdellata dalle 
SPIre del Padre. Per tUtta la SUa InfanZIa, a CaUSa dell'edUCaZIOne rICeVUta, ella SVI-
lUPPa la CerteZZa Che Il SUO fUtUrO Sary In COnVentO. GIUnta all'adOleSCenZa, Per6, 
ella SI aCCOrge Che I SUOI SOgnI SOnO ben altrI: eSSI SOnO rIVOltI all'amOre, ma qUan-
dO SI mOStra deCISa a manIfeStare qUeSta VOlOnty al Padre, qUeStI la Segrega, faCendO 
leVa SUll'InCOnSCIO dell'anImO della fIglIa: brUtalmente PrIVata dell'affettO dI tUttI, In 
COlPa Per nOn COnfOrmarSI alla VOlOnty del Padre, deCIde dI ChIedere PerdOnO al ge-
nItOre. QUeStO PerdOnO le COSta dannatamente CarO: Il PreZZO a Il SaCrIfICIO della SUa 
VIta. Per PaUra dI trOVarSI dI nUOVO SenZa affettO e COnSIderaZIOne, GertrUde mente 
COntrO Se SteSSa nelle tante OCCaSIOnI Che ha Per deCIdere, SeCOndO la SUa VOlOnty, 
la SUa VIta; e, COSi faCendO, dIVenta mOnaCa Per SemPre. Una VOlta mOnaCa, nel SUO 
anImO SI InneSCa Un meCCanISmO PerVerSO Che, Per la rabbIa della SCelta COmPIUta, 
la POrta ad abbandOnarSI ad InfImI IStIntI ed a maCChIarSI dI terrIbIlI COlPe (l'amOre 
COn EgIdIO, l'UCCISIOne della COnVerSa Che era VenUta a COnOSCenZa del SUO SegretO). 
L'anImO dI GertrUde a qUIndI Preda dI ChIUnqUe SIa In gradO dI InneSCare l'InCOn-
SCIO Che a PreSente dentrO dI leI e, COme dICe Il Padre gUardIanO, "ChI la Sa Prende-
re Per Il SUO VerSO, le fa far CI6 Che VUOle". 

Il gIUdIZIO dI ManZOnI a dI COmPaSSIOne Per GertrUde: la ragaZZa aPPare VIttI-
ma delle dIabOlIChe trame del Padre. EPPUre, l'aUtOre Sembra bIaSImarla daPPrIma 
Per nOn aVer rIfIUtatO nelle tante OCCaSIOnI aVUte Per farlO, Per nOn aVer SaPUtO VIn- 
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Cere la PrOPrIa fragIlIty InterIOre e raCImOlare qUel COraggIO neCeSSarIO Che aVrebbe 
POtUtO SalVare la SUa VIta. InOltre, Una VOlta entrata In COnVentO, SePPUre aVeSSe fat-
tO CI6 COntrO la SUa VOlOnty, GertrUde, InVeCe dI COglIere COmUnqUe qUeSt'OCCaSIOne 
Per SantIfICare la SUa VIta e VIVere SeCOndO la VOlOnty dI DIO, SI abbandOna a terrI-
bIlI COlPe, Per SOddISfare I SUOI IStIntI amPlIfICatI dalla SUa rabbIa. AnChe dI qUeStO 
ManZOnI la bIaSIma. 

La fIgUra dI GertrUde aPPare qUIndI deVaStata al SUO InternO, traVaglIata da Un'edU-
CaZIOne IndIrIZZata e PrIVata dI Una PrOPrIa PerSOnalIty, PIix VOlte mOdellata e Pla-
Smata fInO ad eSSere SradICata del tUttO. TUtte qUeSte ferIte hannO SVeglIatO la bel-
Va naSCOSta nel SUO anImO, COlPIta, aCCeCata dalla rabbIa, ha rOttO le Catene. I rISUl-
tatI SI SOnO SUbItO VIStI. 

x x x 

...UN ANGELO... 

dI ElISa PerrOtta (2 A) 

30 Settembre 2010, Ore 22,00 

CarO dIarIO, 
SCUSa Se nOn SOnO rIUSCIta a SCrIVertI qUeSta SettImana, ma COme SaI, SOnO SemPre 
PIena dI ImPegnI e I COmPItI OVVIamente nOn manCanO maI. Per6 qUel Che deVO dIr-
tI a daVVerO ImPOrtante e nOn PUb PrOPrIO aSPettare: SI tratta dI Un SegretO Che SO-
lO a te POSSO COnfIdare. MI SOnO InnamOrata dI nUOVO. Per la SeCOnda VOlta, e CO-
me al SOlItO nOn SI tratta dI Una COSa PaSSeggera. SOnO PaSSatI dUe annI, ma rICOr-
dO qUell'OttObre 2008 COme Se fOSSe StatO IerI. Se rIPenSO a qUelle gIOrnate traSCOrSe 
nella PIix tOtale ImPOtenZa, qUandO VOrreStI dIChIarartI Per farla fInIta Una VOlta Per 
tUtte, ma nOn ne haI Il COraggIO, PerCh& nOn SaI dall'altra Parte qUale POtrebbe eSSe-
re la reaZIOne. E qUeStO tI fa PaUra; tI SPaVenta SaPere Che tUttO POtrebbe SVanIre In 
POChI SeCOndI, Che qUellO Che PrIma CredeVI Un SOgnO POSSa ImPrOVVISamente dIS-
SOlVerSI nel nUlla, laSCIandO POStO a qUell'OrrIbIle SenSO dI VUOtO e SOlItUdIne, COme 
Se Una Parte dI te tI aVeSSe abbandOnatO. QUandO CredI daVVerO In Un amOre, qUan-
dO haI gIy PIanIfICatO tUttO, qUandO haI COStrUItO mIglIaIa dI CaStellI In arIa SenZa te-
ner COntO Che manCa la COSa PIix ImPOrtante, l'altra dOlCe mety, allOra Si Che a dIf-
fICIle SmaltIre la delUSIOne. 

Beh, StaVOlta a dIVerSO. AnZItUttO, nOn a mOlta la dIfferenZa d'ety, mentre PrIma 
qUeStO POteVa daVVerO raPPreSentare Un OStaCOlO (COme InfattI SI a rIVelatO) e POI SIa-
mO anChe PIix VICInI, e gOdere della SUa PreSenZa tUttI I gIOrnI a Un PIaCere InfInItO. 
PerCh& anChe Se SaI Che lUI nOn Sa nIente dI qUellO Che PrOVI, anChe Se nOn COnO-
SCe nePPUre Il tUO nOme, anChe Se IgnOra PerfInO la tUa eSIStenZa, tU rImarreStI Ore a 
gUardarlO, mentre PaSSeggIa Per I COrrIdOI, mentre SI PaSSa Una manO fra I CaPellI O 
SemPlICemente ad aSCOltare la SUa VOCe, COSi PrOfOnda e Penetrante. VOrreI eSSere In-
VISIbIle Per entrare In PUnta dI PIedI nella SUa aUla e SedermI aCCantO a lUI, SOlO Per 
SentIre Il CalOre della SUa PreSenZa, SOlO Per aVerlO VICInO almenO Per Un IStante... 
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SentO Il CUOre nel PettO Che batte all'ImPaZZata. COme VOrreI Che tUttO qUeStO fI-
nISSe PreStO... COme VOrreI Che qUeSta VOlta almenO, la mIa SOfferenZa nOn fOSSe SPre-
Cata... Per6, mentre PrIma, nOnOStante tUttO, CI COnOSCeVamO, lUI SaPeVa dI me, CI e 
CaPItatO dI Parlare... Ora InVeCe nOn SaPreI PrOPrIO da dOVe COmInCIare, nOn SaPreI 
PrOPrIO COme fare ad entrare neI SUOI PenSIerI, COme fare a farmI aVantI. 

Il PrOblema a Che lUI nOn Sa dI me, nOn Sa nIente ed e dIffICIle farSI nOtare (al-
menO In Un COnteStO dI dUeCentO PerSOne)... 

Ma lUI ha CattUratO del tUttO Il mIO CUOre, dal PrImO mOmentO Che l'hO VIStO, COn 
qUella SUa arIa Che glI COnferIVa Un nOn SO Che dI affaSCInante, COn qUel SUO atteg-
gIamentO Un PO' ImPaCCIatO, ma COSi IrreSIStIbIle... nOn hO PenSatO ad altrO da qUel 
gIOrnO Che a lUI e a qUeglI OCChI COSi PrOfOndI e PenSIerOSI. 

Se fOSSe qUI, VICInO a me, Se CI fOSSe Un raPPOrtO dIVerSO PIUttOStO Che Una Sem-
PlICe COnOSCenZa dI VISta, glIelO dIreI, PerCh& I mIeI tImOrI SVanIrebberO, PerCh& la SUa 
PerSOna mI metterebbe a mIO agIO, PerCh& la SUa VOCe Calda mI raSSICUrerebbe. 

TardI... SOnO le UndICI e meZZa... e SCrIVO, COn I gOmItI aPPOggIatI al CUSCInO... 
SCrIVO Per lIberarmI dI Un PeSO InSOPPOrtabIle, Per SCrOllarmI dI dOSSO qUeStO PeSan-
te fardellO... "PaZIenZa, CI VUOle PaZIenZa..." mI rIPetO fIdUCIOSa, ma mI ChIedO: tUt-
tO qUeStO POrters a qUalCOSa? 

Una laCrIma SCende fUrtIVa SUlla mIa gUanCIa... la aSCIUgO In fretta... CarO dIa-
rIO, qUante Pene! QUante afflIZIOnI! COm'& dIffICIle affrOntare tUttO qUeStO... Sembra 
Un OStaCOlO InSOrmOntabIle, Una mOntagna trOPPO rIPIda Per eSSere SCalata da me, Che 
In qUeStO mOmentO SOnO COSi debOle e InSICUra... 

GlI OCChI mI brUCIanO dI SOnnO... COntInUereI a SCrIVere fInO all'alba Se POteS-
SI. In fOndO, ne hO daVVerO mOlte dI COSe da dIre, SOnO COSi tantI I qUeSItI Che mI 
POngO OgnI gIOrnO. 

VOrreI Che Il mIO SOgnO fInalmente SI aVVeraSSe, Che tUttO qUellO Che hO deSIde-
ratO fInO a qUeStO mOmentO dIVentaSSe realta... SentO Che nOn rIUSCIreI a rInUnCIare 
a lUI anChe StaVOlta, SentO Che nOn POSSO laSCIarmelO SfUggIre dI nUOVO. Il mIO CUO-
re nOn SOPPOrterebbe Una SeCOnda SCOnfItta, Una SeCOnda delUSIOne. Il dOlOre della 
PrIma VOlta a StatO COSi IntenSO e mI ha laSCIatO dentrO Una ferIta aPerta, Che nOn SI 
e maI rImargInata e Che brUCIa anCOra... 

Ma COSa POSSO fare Se anChe StaVOlta mI SOnO legata COSi tantO a lUI? COSa POS-
SO fare Se nOn rIeSCO a ImmagInare la mIa VIta COn Un'altra PerSOna Che nOn SIa lUI? 
SPerO Che le COSe VadanO Per Il VerSO gIUStO, SPerO Che tUttO qUeStO dOlOre POSSa al-
la fIne traSfOrmarSI In gIOIa, Che tUttO qUeStO POSSa aVere Un SenSO, Un rISVOltO PO-
SItIVO... 

La mIa Penna SCOrre VelOCe SUlle PagIne dI qUeStO dIarIO... In Un geStO natUra-
le e lIberatOrIO... laSCIandO dIetrO dI S& I tOrmentI e le trIbOlaZIOnI dI Una SettIma-
na. QUantI dUbbI, qUante InCerteZZe... Ma mI baSta ChIUdere glI OCChI, Per Vedere la 
SUa ImmagIne StamPata nella mIa mente... e qUeStO mI da COraggIO, qUeStO mI da la 
fOrZa Per andare aVantI. MI baSta SaPere SemPlICemente Che qUellO Che PrOVO den-
trO dI me a Un amOre PrOfOndO e InfInItO, Che mI Permettera dI SUPerare anChe qUe-
StO dIffICIle mOmentO. 

I mInUtI VOlanO... DOmanI mI aSPetta Un dUrO gIOrnO dI SCUOla. CarO dIarIO, e 
arrIVatO daVVerO Il mOmentO dI laSCIartI. 

COSi tI SalUtO... COn Un PenSIerO nella mente e Una SPeranZa nel CUOre Che nOn 
mOrIrannO maI. 

BUOnanOtte. 
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~ ~ ~ 

LA VITA E QUELLA COSA CHE TI CAPITA ... 

dI AnnalaUra IannIllI (2 E) 

FInO ad OggI neSSUnO mI ha maI ChIeStO PrIma Che COSa raPPreSenta Per me la 
VIta, fOrSe PerCh& nel mOndO neSSUnO O qUaSI neSSUnO CI PenSa realmente. 

E VerO, anCh'IO fInO ad Ora nOn aVeVO maI PenSatO al SIgnIfICatO della VIta, nOn 
aVeVO maI medItatO SUl mOtIVO della mIa eSIStenZa, da Una Parte PrObabIlmente PerCh& 
nOn mI SentIVO anCOra PrOnta O nOn SaPeVO da dOVe COmInCIare, dall'altra fOrSe anChe 
PerCh& a Un argOmentO mOltO dIffICIle da affrOntare, SOPrattUttO Per I gIOVanI. 

Se qUalCUnO mI ChIedeSSe Che COSa SIgnIfICa Per me VIVere, In Un PrImO mOmen-
tO nOn mI Verrebbe In mente nIent'altrO Che Il SemPlICe "VIVere", Il fattO dI eSSere In 
gradO dI PrOVare emOZIOnI, SentImentI, StatI d'anImO, tUttaVIa, rIflettendOCI bene, mI 
rendO COntO Che Il SenSO della VIta a Un "qUalCOSa" dI PIix PrOfOndO, IntenSO e Che 
Va rICerCatO nella PIix IntIma Parte dI nOI SteSSI. 

Ma PerCh& IO OggI mI trOVO qUI, In qUeSta PICCOla aUla SCOlaStICa, InSIeme ad 
altre PerSOne della mIa SteSSa ety, SedUta SU Una SedIa e COn la teSta ChIna VerSO Un 
fOglIO bIanCO? 

FOrSe PerCh& hO aVUtO la fOrtUna dI COmPIere qUeStO meraVIglIOSO VIaggIO alla 
rICerCa della felICIty e dI Un POStO nel mOndO, dUnqUe, COme Una SemPlICe CreatUra 
dI qUeSta terra, PrOVO a rIflettere e a dare Una SPIegaZIOne alla mIa VIta. 

La VIta... qUattrO lettere, mIlle SIgnIfICatI. E COSi StranO PenSare Che In Una ParO-
la SemPlICe COme qUeSta SI naSCOndanO InfInIte VerIty, InnUmereVOlI SPIegaZIOnI. 

IO, aVendO qUIndICI annI, In Un CertO SenSO mI trOVO nel PerIOdO PIix bellO del-
la mIa VIta, fattO dI SPenSIerateZZa, dIVertImentO, nOVIty; da Un latO, Per6, bISOgna 
tener PreSente Che aVere qUIndICI annI SIgnIfICa anChe trOVarSI al CUlmIne della PrO-
PrIa VIta: l' adOleSCenZa. Un PerIOdO fattO dI SCelte, deCISIOnI, CreSCIta. StO VIVendO 
qUeStO PerIOdO In manIera mOltO POSItIVa, InSIeme aI mIeI amICI e aI mIeI famIglIa-
rI, ma mI rendO Perfettamente COntO Che Per alCUnI ragaZZI della mIa ety nOn a tUt-
tO COSi SemPlICe. InfattI CaPIta SPeSSO dI InCOntrare gIOVanI ChIUSI nel PrOPrIO dOlOre 
Che SmettOnO dI lOttare, SI arrendOnO faCIlmente, nOn CredOnO nella SPeranZa e SI la-
SCIanO traVOlgere dalla dIStrUZIOne. StO ParlandO dI gIOVanI Che rICOrrOnO alla drOga 
O all'alCOOl Per CerCare dI SUPerare I PrOPrI PrOblemI OPPUre Che lO fannO SOlO Per 
fanatISmO, Per SentIrSI ImPOrtantI e temUtI da tUttI. In VerIty rItengO Che qUeSte Per-
SOne lO faCCIanO SOPrattUttO PerCh& hannO lOrO SteSSI PaUra del mOndO, hannO PaUra 
dI affrOntare la VIta, dI fare delle SCelte, nOn SI SentOnO PrOntI ad affrOntare Il fUtU-
rO e SI laSCIanO traVOlgere dall'Onda malefICa: la drOga. SI SentOnO OrmaI SemPre PIix 
SPeSSO dISCUSSIOnI SU qUeStO argOmentO e neSSUnO a anCOra rIUSCItO a gIUStIfICare Se-
rIamente tUtte qUeSte PerSOne Che CalPeStanO Il meraVIglIOSO dOnO della VIta, COme 
Se fOSSe Un OggettO, Per ImmergerSI nellO SqUallIdO gIrO deI VIZI. 

AnChe Se a dIffICIle, COmUnqUe, SeCOndO me, neSSUnO dOVrebbe maI Smettere dI 
SOgnare e SPerare In Un fUtUrO mIglIOre. Per me la VIta a Un dOnO meraVIglIOSO, e 
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COme Il PrOfUmO deI fIOrI In PrImaVera, a VOlte CertO a Un PO' amarO, ma graZIe al-
la SPeranZa e all'amOre tUttO SI PU6 SUPerare. 

~ ~ ~ 

LA NOSTALGIA DELL'ESULE 

Per la ClaSSe 3 A SI PrOPOngOnO SaggI relatIVI ad Un tema gId affrOntatO nel PaS-
SatO e PUbblICatO SUlla nOStra rIVISta: l'eSIlIO e la nOStalgIa. AnChe In qUeStO CaSO, 
tUttaVIa, la mOdernItd del PrOblema, PrOPOStO alla rIfleSSIOne, a fUOrI qUeStIOne e SOt-
tOlInea Il fIl rOUge Che lega alUnnI dI IerI e dI OggI, nOnChe, PUrtrOPPO, la PerSISten-
Za IrrISOlta dI fenOmenI SOCIalI e l'OrIgInalItd della trattaZIOne da Parte deI gIOVanI, 
CaPaCI dI aPPaSSIOnarSI a talI temI COn la freSCa ImmedIateZZa deI lOrO PenSIerI. 

(LaUra DI LOrenZO) 

dI MartIna PanattOnI (3 A) 

SOnO OrmaI PaSSatI 150 annI da qUel 1861 Che CambI6 le SOrtI dI Una naZIOne In-
tera e Che, OggI, a Per nOI, POPOlO d'ItalIa, Il rICOrdO del raggIUngImentO dI Un Im-
POrtante tragUardO. 

TOrnanO qUIndI alla mente, rIgUardO tale argOmentO, I nUmerOSI COmPOnImentI 
POetICI Che fUrOnO SCrIttI In lOde del Bel PaeSe, SOPrattUttO da ChI da eSSO era StatO 
eSIlIatO. Tra le VarIe "Carte", Che la nOStra letteratUra COnSerVa nel temPO, PartICOlare 
attenZIOne a Per6 rIVOlta a qUelle Che InneggIanO ad Un aSPettO tIPICO e talOra negatI-
VO del naZIOnalISmO: la nOStalgIa della PatrIa. La PIix reCente teStImOnIanZa dI Un CO-
Si fOrte SentImentO fa CaPO ad UnO deI PrInCIPalI eSPOnentI della COrrente Pre-rOman-
tICa, reInterPretata In ChIaVe PatrIOttICa, OVVerO UgO FOSCOlO. SUO InfattI a Il merItO 
dI aVer SaPUtO mettere nerO SU bIanCO I PenSIerI malInCOnICI naSCentI dalla lOntanan-
Za da Zante, SUa terra natale. L'ImPOSSIbIlIta del rItOrnO e la relegaZIOne a VIVere In 
eSIlIO, SUSCItanO nel POeta Una nOStalgIa tale da IndUrlO a SCrIVere In POeSIa CI6 Che Il 
CUOre rIfIUta e a rIflettere SUl rICOrdO della PrOPrIa PatrIa. DOPO Un InCIPIt rIVOltO alle 
VICende PerSOnalI, FOSCOlO tenta dI trOVare Un PO' dI COnfOrtO nel ParagOnare qUantO 
eglI ha VISSUtO COn CI6 Che anChe altrI, In PaSSatO, hannO PrOVatO. ECCO, dUnqUe, Il 
rIferImentO ad OmerO, Il POeta Per eCCellenZa, e ad UlISSe, Celebre PerSOnaggIO del 
POeta greCO, a CUI SI COmPara rISPettIVamente COme COmPOSItOre ed eSUle. 

Ma OgnI StOrIa dIfferISCe da Un'altra ed a rISPettO ad eSSa OrIgInale. FOSCOlO, 
InfattI, ben PreStO, dOVrd renderSI COntO del SUO fallImentare ParagOne, dal mOmentO 
Che Il COmbattente greCO, nOnOStante abbIa PeregrInatO Per PIii dI dIeCI annI, PaSSan-
dO dI POPOlO In POPOlO, alla fIne rIUSCIrd In CI6 Per CUI aVeVa COmbattUtO, nOn aPPe-
na era termInata la gUerra dI TrOIa. FIn trOPPO lOntanO anChe dall'Idea dI Un POSSI-
bIle rItOrnO, Il POeta a COStrettO a SOddISfare I SUOI deSIderI CantandO le meraVIglIe 
del SUO lUOgO natIO, CUI Sa dI nOn POter tOrnare neanChe da mOrtO. A qUeStO PrOPO- 
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SItO, fOrte e l'ImmagIne deSCrItta nell'UltIma terZIna del SOnettO: "TU nOn altrO Che 
Il CantO aVraI del fIglIO, / O materna mIa terra; a nOI PreSCrISSe / Il fatO IllaCrImata 
SePOltUra." COme SI PUd nOtare, la PreSenZa del "fatO", rende anCOr PIii InelUttabIle 
la COStrIZIOne alla lOntananZa da Zante, Che nOn laSCIa alCUna VIa dI USCIta. 

FaCendO Un UlterIOre SaltO IndIetrO nella StOrIa delle antIChe letteratUre, latIna e 
greCa, SI ha Un SIgnIfICatIVO rISCOntrO COn la SCOPerta dI Una fOrte InClInaZIOne dI dIf-
ferentI aUtOrI al tema della nOStalgIa. GIa COn OmerO, SOPra CItatO, qUeStO SembraVa 
eSSere UnO deI PrInCIPalI argOmentI letterarI trattatI. Nell'OdISSea, VI a InfattI Un'am-
PIa Parte del POema dedICata alle rIfleSSIOnI dI UlISSe CIrCa la SUa COndIZIOne dI eSU-
le, Che Pare nOn trOVare alCUna SOlUZIOne. ESSendO OSPIte PreSSO la reggIa deI FeaCI, 
e InVItatO a raCCOntare le SUe PaSSate VICISSItUdInI, Che lO POrtarOnO nella terra deI 
LOtOfagI, deI CImmerI ed InfIne da CalIPSO, Una nInfa Che lO aVeVa COStrettO a rIma-
nere COn leI Per Sette annI, COme SUO amante. AnCOr PrIma dI gIUngere qUa e SUbItO 
dOPO la SUa PartenZa dalla terra deI mOStrUOSI LeStrIgOnI, OdISSeO era aPPrOdatO dal-
la maga CIrCe, la qUale rIUSCi a farlO InnamOrare a tal PUntO Che I SUOI SteSSI COm-
PagnI dI VIaggIO lO COnVInSerO a rIPartIre. 

PrOPrIO dUrante qUeStO laSSO dI temPO a nel V lIbrO, narratO PrIma del flaShbaCK 
dal lIbrO IX al XII, Che l'aUtOre aZZarda Un'atIPICa deSCrIZIOne dI UlISSe, nella qUale 
l'erOe aPPare COme Un UOmO Che, VIntO daI PrOPrI tImOrI, SI rItrOVa a PIangere, SUl-
la rIVa del mare, PenSandO a ChI e COSa lO aSPetta ad ItaCa. 

Tale SenSO dI nOStalgIa fa Si dUnqUe Che Un gUerrIerO, fOrte SOPrattUttO nell'In-
tellettO, SI rIdUCa a COmmISerare Se SteSSO e a SPerare, qUaSI Vanamente, dI POter Un 
gIOrnO rItOrnare nella SUa CaSa, aVVOlta da qUel CalOre famIglIare Che nOn rItrOVa da 
CIrCa Vent'annI. 

OggI gIOrnO, nell'attUalIZZare qUeStO COnCettO, VIene SPOntaneO Il rIferImentO a 
ChI, Per eSIgenZe PrImarIe, a COStrettO ad abbandOnare Il PrOPrIO lUOgO d'OrIgIne COn 
la SPeranZa, Un gIOrnO, dI POterVI rItOrnare. COn Il traSCOrrere del temPO, la COndI-
ZIOne dell'eSUle SI a qUIndI tramUtata In qUella dI emIgratO, Che laSCIa Il PaeSe natIO 
In CerCa dI laVOrO. La SeParaZIOne dalla terra natale a SemPre SentIta COme Una frat-
tUra nella VIta PerSOnale, SPeCIe qUandO le SPeranZe rIPOSte nel tentatIVO dI eSPatrIO 
SI rIVelanO IllUSOrIe. PrOPrIO In tal CaSO, InfattI, la lOntananZa da qUeI lUOghI In CUI 
SI a natI e CreSCIUtI aggraVa maggIOrmente lO StatO PSIChICO dI COlUI Che, anImatO da 
SOgnI UtOPICI, ha meSSO a rePentaglIO le SOrtI della SUa SteSSa famIglIa PUr dI rIUSCI-
re Un dOmanI a COnCederle Un VIVere PIA dIgnItOSO. 

~ ~ ~ 

dI ValerIa Barra (3 A) 

"La PatrIa raPPreSenta l'InSIeme nel qUale mI rICOnOSCO, COn I mIeI COStUmI, le 
mIe abItUdInI tradIZIOnalI dI PenSIerO, dI COmPOrtamentO, la lIngUa, Il mIO StIle dI 
eSIStenZa; la PatrIa a Il PaeSaggIO famIlIare Che mI mantIene In PaCe, SICUrO, a mIO 
agIO, COn me SteSSO; eSSa SI manIfeSta COme CId al dI ld del qUale mI SOnO PerdUtO, 
e a neSSUnO dI nOI PIaCe eSSere PerdUtO" SCrISSe Jean CardOnnel, In UnO deI SUOI afO- 
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rISmI SUlla PatrIa. La COnCeZIOne dI PatrIa nOn a ben defInIta ed a dIfferente dI Per-
SOna a PerSOna. ESSa nOn Va InteSa COme Un COnfIne geOgrafICO, ma COme Una "Ca-
Sa", COndIVISa COn PerSOne della SteSSa naZIOnalIta, Che PreSUmIbIlmente PrOfeSSanO 
le SteSSe Idee. Ora Il COnCettO dI PatrIa SI Sta affIeVOlendO e Sta aCqUISendO Una Va-
lenZa dIfferente. AdeSSO la PatrIa nOn eSISte PIA COme naZIOne, PUntO dI UnIOne tra 
PerSOne aCCUmUnate dalle SteSSe USanZe e COStUmI. E COmUnqUe ChIarO Il fattO Che, 
Se la PatrIa a InteSa COme CaSa, la dIStanZa da eSSa PrOVOCa mOltO rammarICO e trI-
SteZZa. La nOStalgIa della PatrIa lOntana a Un tema Che VIene affrOntatO nella lettera-
tUra SIn dall'antIChIta. `... Ma OdISSeO nOn C'era, PIangeVa COme SemPre In rIVa al 
mare, e deSOlatO, COn laCrIme e lamentI COnSUmaVa Il SUO CUOre", dICe Il narratOre 
dell'OdISSea, ParlandO del dOlOre dI OdISSeO, COStrettO a reStare dIStante dalla PrO-
PrIa PatrIa da mOtIVI IndIPendentI da lUI. GlI DeI hannO VOlUtO COSi, COStrIngendOlO 
ad affrOntare VarIe PerIPeZIe, PrIma dI POter fInalmente tOrnare ad ItaCa. NOnOStante 
OdISSeO, dUrante tUttI glI annI In CUI SI a trOVatO dIStante da CaSa, abbIa PIA VOlte rI-
CeVUtO l'InVItO a fermarSI StabIlmente In Un lUOgO, eglI nOn ha maI aCCettatO, PerCh& 
Il SUO deSIderIO dI rIVedere l'ISOla In CUI a natO e In CUI Ora SI trOVanO SUa mOglIe, 
SUO fIglIO, I SUOI SUddItI, a StatO PIA grande Che qUalUnqUe altra tentaZIOne. DI frOn-
te alla PrOPOSta della VIta eterna, COn Una dea, eglI SI tIra IndIetrO, aCCettandO Il SUO 
deStInO dI mOrtale e SPerandO dI POter COnClUdere beatamente la PrOPrIa eSIStenZa In 
PatrIa. Oltre ad OmerO, anChe VIrgIlIO, PrendendO SPUntO dalla SUa PerSOnale eSPe-
rIenZa, nelle BUCOlIChe, Parla del tema della nOStalgIa della PatrIa. QUI, Il PerSOnag-
gIO a Un PaStOre, MelIbeO, COStrettO, COn altrI PaStOrI, ad abbandOnare le PrOPrIe ter-
re Che VerrannO date aI SOldatI Che hannO PreSO Parte alla gUerra mOSSa COntrO I Ce-
SarICIdI. La PatrIa aSSUme qUIndI Una ValenZa PIA rIStretta In COnfrOntO a qUella del-
l'OdISSea. Nelle BUCOlIChe eSSa a raPPreSentata daI PaSCOlI e daI CamPI; nOn dalla 
CItta SteSSa. In qUeStO branO, MelIbeO, ParlandO COn TItIrO, UnICO PaStOre SCamPatO 
alla tragedIa dell'eSPrOPrIaZIOne, dICe `En UmqUam PatrIOS lOngO POSt temPOre fInIS 
PaUPerIS et tUgUrI COngeStUm CaeSPIte CUlmen,POSt alIqUOt,mea regna,VIdenS mIrabOr 
arIStaS?" (Oh, ammIrero maI rIVedendOlI, dOPO lUngO temPO, I COnfInI della PatrIa 
e Il tettO della mIa POVera CaPanna fattO dI ZOlle, mIO regnO, dOPO qUalChe annO?). 
MelIbeO IntrOdUCe qUIndI Il tema della nOStalgIa, anCOr PrIma dI eSSerSI allOntanatO 
dalla SUa CaSa, POICh& Sa Che nOn la rIVedra PIix, mentre OdISSeO, PUr OStaCOlatO InI-
ZIalmente daglI deI, a COnVIntO Che PrIma O POI tOrnera ad ItaCa. AnChe Il PIA gran-
de POeta ItalIanO, Dante AlIghIerI, ha VISSUtO Il dramma dell'eSIlIO a CUI fU COStret-
tO, nel 1302, Per mOtIVI POlItICI. AnChe In lUI Il SentImentO dI nOStalgIa dI FIrenZe, 
SUa PatrIa, rImaSe SemPre mOltO aCCentUatO e dUrante tUttI glI annI della SUa lOnta-
nanZa da CaSa nOn SmISe maI dI PenSare ad eSSa, tentandO, In Un PrImO PerIOdO dI 
rIentrarVI. DOPO alCUnI tentatIVI fallImentarI, SI arreSe alla PrOPrIa COndIZIOne, SenZa 
Pero raSSegnarSI maI daVVerO al fattO Che nOn aVrebbe rIVIStO PIA FIrenZe. ESSa raP-
PreSentaVa Per Dante Il lUOgO In CUI aVeVa COnOSCIUtO la letteratUra ed era StatO InI-
ZIatO aglI StUdI. AnChe nella DIVIna COmmedIa, COglIe SPeSSO l'OCCaSIOne Per CItar-
la e qUeStO SOttOlInea qUantO eglI aVeSSe SOffertO Per l'allOntanamentO fOrZatO dalla 
SUa CItta natale. LO SteSSO FrYderYK ChOPIn fU COStrettO ad abbandOnare la POlOnIa 
ed andare a VIVere a ParIgI. AnChe Se qUI COndUSSe Una VIta agIata Che glI COnSenti 
dI dIVentare Il famOSO COmPOSItOre, nOn dImentICo maI la SUa terra natIa, dedICandO-
le alCUne delle SUe COmPOSIZIOnI PIA rICChe dI PathOS. La PatrIa raPPreSenta la SICU-
reZZa e Il dIStaCCO da eSSa, SOPrattUttO Se nOn aVVenUtO Per SCelta PerSOnale, PrOVO- 
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Ca mOltO dOlOre. OdISSeO, qUandO tOrna ad ItaCa, trOVa Una SItUaZIOne COmPletamen-
te dIfferente da COme l'aVeVa laSCIata, le COSe nOn SOnO PIA COme le COnOSCeVa. Me-
lIbeO teme dI nOn POter PIA rIVedere la SUa CaSa e I COnfInI della PatrIa, PerCh& l'ar-
rIVO deI SOldatI neI PaSCOlI CaUSery SICUramente la lOrO dIStrUZIOne. QUIndI la PatrIa 
raPPreSenta la SICUreZZa dI CI6 Che SI COnOSCe e Il tImOre PIA grande, Oltre a qUellO 
dI nOn POterla rIVedere, a dI rItOrnarVI e trOVarla CambIata, dI nOn POter PIA rIVIVere 
la realty Che SI era laSCIata. COSi la nOStalgIa nOn ha COnClUSIOne COn Il rItOrnO, ma 
VIene da eSSO aCCentUata. In alCUne SItUaZIOnI a allOra PreferIbIle COntInUare a VIVe-
re dIStantI, ma raSSICUratI dal rICOrdO della nOStra terra, PIUttOStO Che fare rItOrnO In 
Un lUOgO Che nOn COnOSCIamO PIA. 

~ ~ ~ 

dI BeatrICe AntOnellI (3 A) 

Il COnCettO dI PatrIa Sembra aVer aCqUIStatO, OggI, Una ValenZa dIVerSa da qUella 
Che lO COntraddIStIngUeVa nel PaSSatO, SOPrattUttO nell'antIChIty greCO-rOmana e neI 
SeCOlI SUCCeSSIVI, fInO al PerIOdO rISOrgImentale. OggI SI PrOVa Una Certa rItrOSIa nel 
Parlare dI PatrIa rIferendOSI alla naZIOne ItalIa, POICh& lO SPIrItO naZIOnale SI a fOr-
temente affIeVOlItO: nell'ePOCa del "VIllaggIO glObale" CI SentIamO PIA CIttadInI del 
mOndO Che nOn dI Una NaZIOne. Nel COmUne PenSare SI Sta affermandO Il COnCettO dI 
CIttadInanZa dI Una PatrIa allargata, qUantO menO all'EUrOPa. TUttaVIa, anChe al gIOr-
nO d'OggI, In Certe PartICOlarI SItUaZIOnI, SUSSISte la PerCeZIOne della PatrIa In termInI 
mOltO SImIlI al PaSSatO. BaStI PenSare a qUelle PerSOne Che Per ragIOnI eCOnOmIChe, 
POlItIChe O SOCIalI, SOnO COStrette a VIVere lOntanO dal SUOlO natIO: emIgratI, fUOrIU-
SCItI Per mOtIVI POlItICI, PerSOne dI talentO, StUdIOSI e rICerCatOrI Che, Per manCanZa 
dI meZZI e dI IdOnee StrUttUre neI PaeSI d`OrIgIne, SOnO COStrettI a traSferIrSI In PaeSI 
meglIO attreZZatI: a la COSIddetta fUga deI CerVellI O, Per dIrla al mOdO deglI anglO-
SaSSOnI, Il "braIn draIn" Che, Per Un CertO PerIOdO, ha afflIttO Il nOStrO PaeSe e COn-
tInUa anCOra OggI In mOdO anChe PIA VIStOSO. I lOrO PenSIerI SarannO SemPre rIVOltI 
alla lOrO CaSa, al VICInO COn CUI gIOCaVanO da bambInI, a qUella PIaZZa In CUI C'era 
la SCUOla. Che COS'& dUnqUe, qUeSta PatrIa, qUeSta entIty aStratta ePPUre tantO PreSen-
te In nOI da COndIZIOnare la nOStra SteSSa VIta nOn SOlO SOttO Il PrOfIlO affettIVO, ma 
anChe PSICOlOgICO? L'etImOlOgIa latIna dICe Che PatrIa a la terra deI PadrI, a Il lUOgO 
dOVe SI a COnOSCIUtI e rICOnOSCIUtI, dOVe SOnO le CerteZZe Che SegnanO e dannO Sen-
SO alla nOStra eSIStenZa, a Il nOStrO PaeSe, la nOStra CaSa. Se la PatrIa a COSi COnnO-
tata, ben SI COmPrende COme Il VIVere lOntanO da eSSa POSSa raPPreSentare Un'emO-
ZIOne tantO IntenSa e dOlOrOSa da PrOVOCare Un VerO e PrOPrIO maleSSere PSIChICO, 
UnO StatO dI trISteZZa e dI rImPIantO Per l'allOntanamentO fOrZatO da PerSOne e lUO-
ghI CarI. La nOStalgIa (da nOStOS = rItOrnO e algOS = dOlOre) della PatrIa lOntana ha, 
da SemPre, dettatO PagIne IntenSe dI COmmOZIOne, SIa neglI aUtOrI ClaSSICI Che mO-
dernI. Nell'OdISSea (POema del rItOrnO) OmerO raCCOnta Il lUngO e tOrmentatO VIag-
gIO dI OdISSeO da TrOIa VerSO la SUa amata ISOla; nel lIbrO V, VV. 81 e Segg., deSCrI-
Ve l'erOe greCO, PrIgIOnIerO della nInfa CalIPSO, laCeratO dal dOlOre Per la lOntananZa 
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dalla PatrIa: "Ma OdISSeO nOn C'era, PIangeVa COme SemPre In rIVa al mare, e, de-
SOlatO, COn laCrIme e lamentI COnSUmaVa Il SUO CUOre". COnSUmaVa Il SUO CUOre da-
VantI a qUel mare, Oltre Il qUale eranO la SUa ItaCa, la SUa SPOSa, Il fIglIO TelemaCO 
e tUttI glI altrI affettI VerSO I qUalI tendeVa COn tUttO Il SUO eSSere. 

A OdISSeO nOn ImPOrta l'amOre InCOndIZIOnatO dI Una nInfa e neanChe l'ImmOr-
talIty e l'eterna belleZZa: lUI VUOle la SUa PatrIa! VUOle rIabbraCCIare I SUOI CarI, ba-
CIare la SUa terra, traSCOrrere la SUa VIta e mOrIre In qUellO SteSSO lUOgO In CUI era 
natO e laSCIare li la SUa fIrma. 

SPOStandOCI nell' '800, la nOStalgIa della PatrIa lOntana OCCUPa Un POStO dI rIlIe-
VO nell'OPera del FOSCOlO: nel SOnettO "A ZaCIntO" la terra natIa a "le SaCre SPOn-
de OVe Il mIO COrPO fanCIUllettO gIaCqUe"; Il PenSIerO del POeta COrre ad UlISSe Che, 
PUr dOPO tante tOrmentate PeregrInaZIOnI, alla fIne, "bellO dI fama e dI SVentUra, ba-
CI6 la SUa PetrOSa ItaCa". 

DUnqUe Il dISPIaCere dI nOn Vedere la PrOPrIa PatrIa a atemPOrale e rIgUarda tUt-
te le CIVIlty. 

L'UOmO, nOnOStante VIaggI e SIa "CIttadInO del mOndO", laSCery SemPre Una Par-
te dI Se nel SUO "nIdO", COme lO ChIama PaSCOlI, In CUI SI a natI e CreSCIUtI. "Sem-
Pre Un VIllaggIO, SemPre Una CamPagna mI rIde al CUOre" ("ROmagna" dI PaSCOlI). I 
medIa, I gIOrnalI, la teleVISIOne fOrSe POtrannO anChe farCI Credere Che, COn la glOba-
lIZZaZIOne, glI UOmInI SIanO dIVentatI CIttadInI del mOndO; ma nOI nOn CI CredIamO. I 
nOStrI SentImentI e la nOStra mOrale CI dICOnO Che l'UnICa VerIty a Che l'UOmO a UOmO 
In qUantO CIttadInO dI Una naZIOne e, allOntanarSI da eSSa, a COme Perdere Un PeZZO 
dI CUOre. FOrSe l'amOre Per Una PerSOna O Per Un laVOrO POtrannO affIeVOlIre Il dO-
lOre Per la nOStalgIa della PrOPrIa PatrIa, VIVendO In Un altrO PaeSe. Ma Il deSIderIO 
dI rItOrnO CI Sary SemPre PerCh& OgnUnO ha la SUa terra nel SangUe e Un legame In-
dIStrUttIbIle COn eSSa. "Oh! GUarder6 ammIratO, dOPO Un lUngO PerIOdO dI temPO, la 
terra natIa e Il tettO della POVera CaPanna COPertO dI ZOlle Che eranO Il mIO regnO, rI-
VedendOlI dOPO alCUne StagIOnI?" (VIRGILIO, BUC. eClOga PrIma, VV. 77 e Segg.). 

~ ~ ~ 

dI FederICa PUCCI (3 A) 

NOI, In qUantO eSSerI UmanI, SIamO In gradO dI rIeVOCare alla mente VeCChIe traC-
Ce del nOStrO PaSSatO e qUeSta CaPaCIty, dI CUI dISPOnIamO, genera In nOI qUel dOlO-
re dISCretO Che ChIamIamO nOStalgIa. NOn SemPre Per6 la nOStalgIa denOta PrOPrIa-
mente trISteZZa: tale SentImentO talVOlta PUb StraPParCI Un SOrrISO anChe Se dOlOrOSO. 
PUrtrOPPO, O Per fOrtUna, Il temPO SCOrre POrtandO VIa COn Se IStantI Che, SIamO COn-
SaPeVOlI, nOn tOrnerannO maI PIix. FOrSe a PrOPrIO tale COnSaPeVOleZZa Che CI lega 
tantO a qUeStO SentImentO. Un rIfUgIatO Che Perde la PrOPrIa CaSa PrOVa Un PrOfOndO 
SenSO dI StrUggImentO nOStalgICO, In qUantO la SUa VeCChIa abItaZIOne era SImbOlO dI 
SICUreZZa e dI ValOrI COndIVISI. Per Un rIfUgIatO la PerdIta dI Un elementO aPParente-
mente materIale PUb eSSere Strettamente legata alla PerdIta deI raPPOrtI COn glI altrI 
e COn l'ambIente SOCIale Che lO CIrCOnda, ma anChe Un dISOrIentamentO Per qUantO 
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rIgUarda la Sfera PerSOnale. DOPO aVer laSCIatO Il PrOPrIO PaeSe, la PrOPrIa CaSa e le 
PrOPrIe CerteZZe Che hannO CaratterIZZatO la SUa VIta, la nOStalgIa PUb eSSere Un Sen-
tImentO talmente fOrte Che PUb manIfeStarSI COme Una Vera e PrOPrIa PatOlOgIa Che 
POrta maleSSere fISICO e PSIChICO. A PrOPOSItO dI qUeStO abbIamO Un dOCUmentO del-
l'antrOPOlOgO RObertO BenedUCe: "EglI", dICe, rIferendOSI al rIfUgIatO, "PUb aVVertI-
re IntOrnO a S& fOrZe PIA grandI Che lO SPIngOnO alla derIVa fInO a farglI manCare I 
rIferImentI PIA COnCretI e IrrInUnCIabIlI". 

NeglI UltImI dUe SeCOlI, POetI, fIlOSOfI, artIStI, regIStI, hannO fattO della nOStalgIa 
la lOrO mUSa ISPIratrICe. Per CharleS BaUdelaIre, POeta tra I maggIOrI eSPOnentI del 
XIX SeCOlO della COrrente SImbOlISta e PredeCeSSOre del mOVImentO deCadentISta, la 
nOStalgIa era VISta COme SentImentO dI rImPIantO Per Un PaeSe maI COnOSCIUtO. Per 
LeOPardI C'era la nOStalgIa Per l'InfInItO, raPPreSentata, tUttaVIa, COme COllegamentO 
In antIteSI al lUOgO natIO. Ma la PrIma traCCIa del SentImentO nOStalgICO In Un'OPera 
letterarIa rISale all'antICa letteratUra dI OmerO, nell'OPera dell'OdISSea. OdISSeO Infat-
tI, PerSOnaggIO PrInCIPale della VICenda, erOe dalla mente mUltIfOrme Che COmbatt& 
dUrante la gUerra dI TrOIa dalla Parte deglI ACheI, Il PIA grande aVVentUrIerO dI tUt-
tI I temPI a Il PrImO VerO e PrOPrIO erOe nOStalgICO. LO CaratterIZZa InfattI la nOStal-
gIa Per Il rItOrnO nel SenSO letterale della ParOla SteSSa, datO Che la ParOla nOStalgIa 
derIVa da v6arcoq OVVerO "rItOrnO" e 6,kyoq "dOlOre". 

EglI a l'erOe Che rInUnCIa alla VIta eterna Per tOrnare a CaSa, Per rIVedere SUO fI-
glIO TelemaCO e rIabbraCCIare la mOglIe PenelOPe. DOPO Una lUnghISSIma gUerra, OdIS-
SeO IntraPrende Il VIaggIO dI rItOrnO, Un VIaggIO tUtt'altrO Che tranqUIllO, anZI, SegnatO 
da mOStrI mItOlOgICI, da COntInUI naUfragI e da PrOVe Che lO allOntananO dal v6orcoq 
La SUa nOStalgIa nOn a qUIndI SOlO Una SenSaZIOne del SentImentO ma a la dUra lOtta 
Che lO aCCOmPagna fInO alla fIne del VIaggIO. ECCO PerCh&, qUandO ErmeS SI reCa da 
CalIPSO Per darglI la bUOna nOtIZIa del rItOrnO In PatrIa, COSi Ce lO PreSenta OmerO: 
"Ma OdISSeO nOn C'era, PIangeVa COme SemPre In rIVa al mare e, deSOlatO, COn la-
CrIme e lamentI COnSUmaVa Il SUO CUOre" (OMERO, OdISSea, V. 81 Sgg). 

~ ~ ~ 

dI DeSIree DUraStante (3 A) 

ItaCa dI KOStantIn KaVafIS 

QUandO tI metteraI In VIaggIO Per ItaCa 
deVI aUgUrartI Che la Strada SIa lUnga, 
fertIle In aVVentUre e In eSPerIenZe. 
I LeStrIgOnI e I CIClOPI 
O la fUrIa dI NettUnO nOn temere, 
nOn Sara qUeStO Il genere dI InCOntrI 
Se Il PenSIerO reSta altO e Un SentImentO 
fermO gUIda Il tUO SPIrItO e Il tUO COrPO. 
In CIClOPI e LeStrIgOnI, nO CertO, 
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ne nell'IratO NettUnO InCaPPeraI 
Se nOn lI POrtI dentrO 
Se l'anIma nOn te lI mette COntrO. 
DeVI aUgUrartI Che la Strada SIa lUnga. 
Che I mattInI d'eState SIanO tantI 
qUandO neI POrtI — fInalmente e COn Che gIOIa — 
tOCCheraI terra tU Per la PrIma VOlta: 
neglI emPOrI fenICI IndUgIa e aCqUISta 
madrePerle COrallI ebanO e ambre 
tUtta merCe fIna, anChe PrOfUmI 
PenetrantI d'OgnI SOrta; PIix PrOfUmI InebrIantI Che PUOI, 
Va In mOlte CItty egIZIe 
ImPara Una qUantIty dI COSe daI dOttI. 
SemPre deVI aVere In mente ItaCa — 
raggIUngerla SIa Il PenSIerO COStante. 
SOPrattUttO, nOn affrettare Il VIaggIO; 
fa Che dUrI a lUngO, Per annI, e Che da VeCChIO 
metta PIede SUll'ISOla, tU, rICCO 
deI teSOrI aCCUmUlatI Per Strada 
SenZa aSPettartI rICCheZZe da ItaCa. 
ItaCa tI ha datO Il bel VIaggIO, 
SenZa dI leI maI tI SareStI meSSO 
SUlla Strada: Che COS'altrO tI aSPettI? 
E Se la trOVI POVera, nOn Per qUeStO ItaCa tI aVry delUSO. 
FattO OrmaI SaVIO, COn tUtta la tUa eSPerIenZa addOSSO 
gIy tU aVraI CaPItO CIo Che ItaCa VUOle SIgnIfICare. 

"Oh, COntemPlerd maI dOPO Un lUngO temPO la 
terra PatrIa e Il tettO fOrmatO dI ZOlle della mIa PO-
Vera CaPanna?". 

(VI~GILIO, BUC., I V 67-69) 

COSi SI InterrOga MelIbeO, mentre dIalOga COn TItIrO all'Ombra dI Un faggIO, nel-
la qUIete della CamPagna. I dUe PaStOrI, PerSOnaggI PrInCIPalI nella PrIma eClOga del-
le BUCOlIChe dI VIrgIlIO, StannO rIflettendO SU Un tema Che lI tOCCa PrOfOndamente 
entrambI: la COnfISCa deI terrItOrI. I dUe PaStOrI, Sebbene SIanO PerSOnaggI maI real-
mente eSIStItI, SOnO Un meZZO Per Il POeta VIrgIlIO Per raPPreSentare In mOdO IndIret-
tO le VICende StOrIChe Che COInVOlgOnO SIa lUI SteSSO Che tUttI I PrOPrIetarI dI terre In 
qUel temPO. InfattI nel 42 a.C., dOPO la SCOnfItta dI BrUtO e CaSSIO nella battaglIa dI 
FIlIPPI, I VInCItOrI AntOnIO e OttaVIanO Per rICOmPenSare I SOldatI Che hannO ParteCI-
PatO alla battaglIa,deCIdOnO dI COnfISCare deI terrItOrI nel CremOneSe e MantOVanO,e 
dI rIdIStrIbUIrlI aI SOldatI merCenarI. In qUeSta eClOga InfattI trOVIamO TItIrO, Che rI-
POSa tranqUIllamente SOttO l'Ombra dI Un faggIO: eglI, ha rICeVUtO da Un benefattOre 
la lIberty dI rImanere neI SUOI terrItOrI, ed a StatO qUIndI rISParmIatO dalla COnfISCa 
Che lO aVrebbe ObblIgatO ad abbandOnare I SUOI POSSedImentI. 
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A dIfferenZa dI TItIrO, MelIbeO dOVry dIVentare eSUle dalla SUa PatrIa PerCh& Ob-
blIgatO a laSCIare la SUa terra Per affIdarla a Un "ImPIUS mIleS", OVVerO Un SOldatO 
emPIO, IneSPertO e maCChIatO del SangUe delle lOtte CIVIlI. Il PaStOre a PrOfOndamen-
te afflIttO, PerCh& Vede StraPParSI VIa tUttO CIo Per CUI lUI ha laVOratO COn fatICa e 
ImPegnO OVVerO Il SUO CamPO, Per InIZIare Una nUOVa VIta da eSUle, lOntanO dal SUO 
mOndO. NeI tre VerSI SOPra CItatI emerge UnO StatO PSICOlOgICO PartICOlare dI trISteZZa 
e rImPIantO: la nOStalgIa. Dal greCO "v~orcoq = rItOrnO e 6,kyoq = dOlOre: "dOlOre del 
rItOrnO" e qUIndI "ImPOSSIbIlIty dI rItOrnO",a Un tema PartICOlare Che trOVIamO anChe 
In Un'altra famOSISSIma OPera: l'OdISSea dI OmerO. "Ma OdISSeO nOn C'era, PIange-
Va COme SemPre In rIVa al mare, deSOlatO, COn laCrIme e lamentI COnSUmaVa Il SUO 
CUOre..." (OMERO, OdISSea, V 81 Sgg.). L'erOe SI trOVa a dOVer abbandOnare la SUa 
amata ItaCa, terra dOVe lUI a re e a CUI a PrOfOndamente legatO. Nell'OdISSea OmerO 
narra Il deCennale rItOrnO, Il voorcoq aPPUntO, dI UlISSe dOPO la CadUta dI TrOIa. Alla 
fIne della gUerra InfattI tUttI I gUerrIerI SUPerStItI tOrnanO a CaSa, ma SOlO UlISSe, Per 
VOlere deglI DeI a COStrettO a Vagare Per terre e marI lOntanI PrIma dI POter rIVede-
re la SUa ItaCa, dOVe ha laSCIatO PenelOPe la SUa adOrata mOglIe e Il fIglIO Telema-
CO. La nOStalgIa, SPInge l'erOe SteSSO a SVIlUPPare Il SUO "IngegnO mUltIfOrme" Per 
POter SUPerare I nUmerOSI OStaCOlI Che glI ImPedISCOnO Il rItOrnO. 

OdISSeO InfattI a Un erOe CaratterIZZatO da Una grande fOrZa SPIrItUale Che lO SPIn-
ge e lO SOStIene COntInUamente ad andare aVantI e a SUPerare glI OStaCOlI Che la VIta 
glI PreSenta: eglI SI trOVa eSUle, Perde la famIglIa e la PatrIa e SI trOVa ad abbandO-
nare la SUa VeCChIa VIta. PreSenta InnUmereVOlI rISOrSe: nOn SI lImIta ad agIre meC-
CanICamente alle SItUaZIOnI Che glI SI PreSentanO, ma reagISCe In mOdI dIVerSI dImO-
StrandO Una PSICOlOgIa dInamICa e PrOnta. 

OdISSeO Pero a anChe Un UOmO, COme tUttI, COn I SUOI mOmentI OSCUrI e le SUe 
debOleZZe: SPeSSO InfattI nOn VIene rICOnOSCIUtO, SI Sente abbandOnatO, e VIene UmI-
lIatO. 

UnO deglI atteggIamentI Che lO CaratterIZZanO e lO rendOnO PartICOlare a la SUa 
COnSaPeVOleZZa e aCCettaZIOne della natUra Umana: l'erOe InfattI nOn naSCOnde le SUe 
debOleZZe; SPeSSO PIange, In Preda alla dISPeraZIOne, CedendO alla PaUra e alla POS-
SIbIlIty dI Un eVentUale fallImentO. 

TUttO Il SUO VIaggIO a SPIntO dalla nOStalgIa dI CaSa: eglI ha SemPre ben PreSente 
nella SUa mente l'Idea dI tOrnare nel lUOgO dOVe lUI SteSSO ha laSCIatO Il SUO CUOre, 
Per rItrOVare la SUa famIglIa e tUttI glI affettI a lUI CarI. La nOStalgIa, COme abbIamO 
gIy rICOrdatO In PreCedenZa, a Una COndIZIOne PSICOlOgICa PreSente SIa In UlISSe Che 
In MelIbeO, Pero le reaZIOnI Che I dUe PerSOnaggI hannO SOnO ben dIfferentI. Nel Me-
lIbeO VIrgIlIanO SI POtrebbe aVVertIre Una taCIta raSSegnaZIOne alla VIta e aglI eVentI 
Che annUllanO OgnI CaPaCIty dI reaZIOne e rIVInCIta da Parte dell'UOmO. 

L'UOmO dUnqUe dIVIene VIttIma e PedIna dI aVVenImentI PIA grandI Che lO SPIn-
gOnO lentamente alla reSa: MelIbeO SI raSSegna ad abbandOnare la SUa terra PerCh& 
nOn PUo fare nIente Per COntraStarlO, PerCh& aVVerte l'ImPOSSIbIlIty dI rISCattO alla SUa 
COndIZIOne dI eSUle e l'UnICO mOdO Che ha Per SCarICare le SUe PreOCCUPaZIOnI a la 
COntemPlaZIOne, COntInUa nella mente, deI rICOrdI Che COnSerVa nel SUO CUOre. UlISSe 
al COntrarIO, Sebbene nOn naSCOnda la dIffICOlty del SUO OPPOrSI alla realty, COntInUa 
a COmbattere Per tOrnare ad ItaCa. Nel VIaggIO Che SegUe l'abbandOnO della PrOPrIa 
terra SI POtrebbe leggere Pero Una dOPPIa ValenZa; Oltre l'eVentO dOlOrOSO C'a anChe 

71 



la POSSIbIlIty dI rISCattare Una SItUaZIOne dI PerdIZIOne Per POter mOdIfICare la PrOPrIa 
realty: In POChe ParOle Il deSIderIO e la CUrIOSIty dell'altrOVe e del nUOVO. Il rItOrnO 
a la Parte Che termIna Il VIaggIO, a Il mOmentO del rICOrdO delle PrOPrIe radICI e del 
PaSSatO. C'a Una bellISSIma POeSIa dI KOStantIn KaVafIS Che mI ha COlPItO In mOdO 
PartICOlare e Che CredO POSSa attenere al tema della nOStalgIa Che trOVIamO In VIr-
gIlIO e OmerO. La POeSIa dI IntItOla "ItaCa" e SI rIfy all'aVVentUra dI UlISSe Per tOr-
nare ad ItaCa, Pero CI Permette Una VISIOne PIA amPIa del "VIaggIO dI rItOrnO": nOn 
SI SOfferma SUl SIgnIfICatO letterale del rItOrnO OmerICO, InteSO COme fIne delle PerI-
PeZIe e raggIUngImentO della qUIete e rItrOVO della famIglIa, ma Permette Una VISIO-
ne PIA generale e COmPletamente SOggettIVa del "VIaggIO" InteSO COme l'Iter dell'UO-
mO, Il PerCOrSO Che OgnUnO dI nOI COmPIe, In POChe ParOle la VIta SteSSa InteSa CO-
me CammInO. La VIta InteSa COme CammInO nOn a Una VISIOne StatICa benSi Un CO-
Stante mUtare dInamICO della lettUra della realty: nel teStO VIene eVIdenZIatO COme le 
aVVentUre e le eSPerIenZe CaratterIZZInO la VIta rendendOla PIena e SemPre nUOVa e 
dI COme, Sebbene CI SIa SPeSSO bISOgnO dI "nUOVO", nOn SI deVe dImentICare maI CIo 
Che SIamO StatI In PaSSatO. 

Il bISOgnO del CambIamentO Per l'UOmO a Un bISOgnO del tUttO IrraZIOnale Per-
Ch& fa Parte dI nOI ed a In COntraStO COn Il nOStrO PaSSatO e le nOStre radICI. La VIta 
a PIena dI eVentI Che mUtanO la nOStra realty SPeSSO CaPOVOlgendOla COntrO la nOStra 
VOlOnty, COme SUCCede all'erOe UlISSe O allO SteSSO MelIbeO. La COnSIderaZIOne SUlla 
nOStalgIa InteSa COme SentImentO e VOglIa dI rItOrnO PUo eSSere amPlIata: nel VIag-
gIO della VIta Per POter CambIare Il nOStrO fUtUrO C'a bISOgnO dI Una COnOSCenZa del 
PaSSatO e dell'aCCettaZIOne dI CIo Che a StatO COme meZZO dI mIglIOramentO del nO-
StrO StatO. SIa OdISSeO Che MelIbeO hannO nOStalgIa della lOrO terra nOn Per Un bI-
SOgnO materIale, ma PerCh& a In qUel lUOgO Che lOrO hannO VISSUtO Il lOrO PaSSatO, 
ed a li Che rIPOngOnO SPeranZe e affettI Per Il lOrO fUtUrO. Dal mOmentO Che VedOnO 
StraPParSI VIa, Per mOtIVI Che nOn rIeSCOnO a COntraStare, Il lUOgO Che lI ha fOrmatI 
e qUIndI "le lOrO radICI", SI SentOnO PerSI. 

KaVafIS dICe nella POeSIa "ItaCa": "SemPre deVI aVere In mente ItaCa - raggIUn-
gerla SIa Il PenSIerO COStante". 

ItaCa raPPreSenta Un PaSSatO, Un PerCOrSO, CIo Che SI a StatI e CIo Che SI PUo eS-
Sere, Il nOStrO fUtUrO. 

ItaCa a Un VIaggIO Che ha In S& Il bISOgnO dI Un PaSSatO e dI Una VIta a nOI fa-
mIlIare. Il VIaggIO e la nOStalgIa dI CaSa e delle nOStre "radICI" a Un tema amPIa-
mente attUabIle. SPeSSO nel COrSO della VIta, COme SI Vede nella SOCIety OdIerna, SIa-
mO COStrettI Per mOtIVI generalmente legatI al laVOrO ad abbandOnare la PrOPrIa ter-
ra Per dIrIgerCI VerSO lUOghI lOntanI e COmPletamente dIVerSI dalla nOStra realty, Per 
CUltUra e tradIZIOnI. La mIgraZIOne a Un fenOmenO CreSCente nel XXI° SeCOlO: mOl-
tI laSCIanO la PrOPrIa CaSa e famIglIa, Il lUOgO dOVe SOnO CreSCIUtI e natI Per affrOn-
tare Una nUOVa realty. La nOStalgIa della SeParaZIOne dal PaSSatO deVe eSSere, Pero, 
nOn da OStaCOlO, ma Una SPInta Per relaZIOnarSI COl "nUOVO": la COnOSCenZa dI Un 
PaSSatO dIVerSO dalla realty effettIVa deVe eSSere StImOlO e SOStegnO Per COStrUIre Il 
fUtUrO. "ItaCa tI ha datO Il bel VIaggIO, /SenZa dI leI maI tI SareStI meSSO SUlla Stra-
da: Che COS'altrO tI aSPettI? E Se la trOVI POVera, nOn Per qUeStO ItaCa tI aVrd delU-
SO. FattO OrmaI SaVIO, COn tUtta la tUa eSPerIenZa addOSSO / gId tU aVraI CaPItO CIO' 
Che ItaCa VUOle SIgnIfICare". 
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PrOPrIO COme OdISSeO nOn CI SI deVe fermare alla realty Che InCOmbe SU dI nOI: 
bISOgna eSSere attIVI Per Un fUtUrO mIglIOre, tenendO SemPre a mente la nOStra Ita-
Ca, CIO& Il nOStrO PaSSatO, CIo Che a StatO dI nOI, SenZa dImentICarlO, ma SfrUttandO-
lO COme StImOlO Per Una nUOVa ItaCa. 

NOn CI SI deVe aSPettare nUlla dal VIaggIO, PerCh& maI ItaCa delUde: dal mOmen-
tO Che SI rICOnOSCe la fOrZa del PaSSatO, SI ha la COnSaPeVOleZZa Che lO SmarrImen-
tO a nOrmale, ma rICOnOSCendO Il PaSSatO nOn CI SI PUo SmarrIre PIA dI tantO PerCh& 
ItaCa a CerteZZa dI Una realty Che CI Permette dI eSSere CIo Che SIamO, ItaCa a Il nO-
StrO PaSSatO... ItaCa a Il nOStrO fUtUrO. 

~ ~ ~ 

TRA LE FANTASIE EROICHE E LA TRAGICA REALTA 

dI FlaVIa CerVellI (3D) 

LIbanO, FreddO, DandI, SOnO nOmI Che alCUnI neanChe COnOSCOnO, mentre ad al-
trI SOnO ben nOtI. RaPPreSentanO IdOlI e mItI Per mOltI ragaZZI, SOnO rItenUtI PerICO-
lOSI eSemPI daI genItOrI Che, PIA VOlte, SI SOnO lamentatI del fattO Che POrtaSSerO neI 
gIOVanI Idee SbaglIate, lI InCItaSSerO alla VIOlenZa. InfattI I tre PerSOnaggI SOPraCItatI 
SOnO I PrOtagOnIStI della SerIe teleVISIVa Che Sta dIlagandO neglI UltImI tre annI: `RO-
man~O CrImInale". InIZIalmente SCrItta SOttO fOrma dI rOmanZO da GIanCarlO De Ca-
taldO, la StOrIa a dIVentata PrIma Un fIlm, dalla regIa dI MIChele PlaCIdO, e POI Una 
SerIe teleVISIVa dIVISa In dUe CaPItOlI. 

MOltI, e bISOgna dIrlO nOn SOlO ragaZZI, SI SOnO aPPaSSIOnatI alla lOrO StOrIa, ma 
CIo Che lI ha attIratI maggIOrmente a Il meSSaggIO dI POtere Che traSmette. QUelle fra-
SI dIrette, breVI e COnCISe SOnO dIVentate qUaSI deglI SlOgan, delle fIlOSOfIe dI VIta. 

Un PO' dI temPO fa, gUardandO la tV, mI SOnO ImbattUta In Un SerVIZIO del tele-
gIOrnale IntItOlatO "MaglIette CrImInalI". Eh gIy! SOnO arrIVate anChe le maglIette, le 
felPe, I PantalOnI COn le ImmagInI deI PIA ImPOrtantI VOltI della SerIe COn StamPate 
le fraSI ad effettO del tIPO: "DIO PerdOna. La banda nO", OPPUre "QUandO Cade Un 
re, la terra trema". COme SemPre, qUandO Un fIlm, Una SerIe tV hannO SUCCeSSO, SU-
bItO VengOnO PrOdOttI gadget ed altrI OggettI, POICh& SI a COnVIntI Che VerrannO SICU-
ramente VendUtI In grandI qUantIty datO Il nUmerO deI fanS. 

PrObabIlmente mOltI COnOSCOnO tUtta la lOrO VICenda, la VICenda dI qUeI ragaZZI 
dI Strada, Che, da SemPre ImmerSI nella malaVIta rOmana, deCIdOnO "de PIaSSe" RO-
ma. E qUeStO aVVIene attraVerSO la drOga, la PrOStItUZIOne, Il gIOCO d'aZZardO. Ma 
nOn manCanO Pero aCCOrdI SegretI COn PerSOnaggI del mOndO POlItICO e COn altre ban-
de CrImInalI da SemPre InSedIate nel terrItOrIO ItalIanO. InfattI SOnO PrOPrIO qUeStI glI 
IngredIentI Che COmPOngOnO la tOrta fInale: Un fIlm daVVerO rIUSCItO, Che ha rICeVU-
tO gIUdIZI POSItIVI, ma anChe mOlte CrItIChe. NOn a manCata dI CertO qUella dI aVer 
reSO COme erOI deI CrImInalI daVVerO VISSUtI e COlPeVOlI dI Una lUnga SerIe dI reatI, 
erOI Che SI SOnO InfIltratI nella teSta dI mOltI gIOVanI COme deI mItI, deglI IdOlI. PIA 
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VOlte mI a CaPItatO dI CammInare Per Strada e SentIr ChIamare: "LIbanO!", SentendO-
lO mI a VenUtO da rIdere, ma d'altrOnde anChe mOltI mIeI amICI OrmaI SI SOnO aP-
PrOPrIatI del nOme dI FreddO, Un ragaZZO "CaPaCe dI COntrOllare I SUOI", COSi dIrettO 
e InCISIVO nel Parlare da COnVInCere ChIUnqUe, SenZa rICOrrere a tOnI dI VOCe alta, O 
dI qUellO dI LIbanO, l'ImPeratOre, Il re, Il CaPO, l'ImmagIne del POtere fattO PerSOna, 
la mente dI OgnI aZIOne. O InfIne dI DandI, l'UOmO elegante, qUellO Per CUI la rIC-
CheZZa a la COSa PIA ImPOrtante, l'arredO della CaSa, I VeStItI, Il lOOK, le belle maC-
ChIne, COlUI Che a COnVIntO dI POter POSSedere OgnI COSa, PagandO PerSInO le dOnne, 
O meglIO Una dOnna, leI, PatrIZIa, Una PrOStItUta. PerSInO leI, nOnOStante nOn ImPer-
SOnI Una dOnna del tUttO rISPettabIle, a l'ImmagIne dell'eleganZa, dI Una dOnna fOrte 
e CaPaCe dI tener teSta anChe a UOmInI dUrI. 

COme gIy dettO, la StOrIa a ISPIrata ad Una VICenda realmente aCCadUta nella StO-
rIa ItalIana, ad annI Che hannO VIStO ROma SCOnVOlta da tragICI ePISOdI, glI annI del-
la Banda delle MaglIana. Ma Una COSa VIene da ChIederSI: qUantI daVVerO fra I gIO-
VanI COnOSCOnO qUeStI ePISOdI? QUantI SOnO realmente a COnOSCenZa deI nOmI dI qUeI 
CrImInalI Che feCerO SCOrrere SangUe? E anCOra, qUantI ragaZZI SI IntereSSanO a dOCU-
mentarSI CIrCa tUttI I datI SU qUeglI annI, SPeSSO nOmInatI, ma nOn COSi tantO COnO-
SCIUtI? E qUIndI, InfIne, OPPOrtUnO COlPeVOlIZZare qUella Che a Una StOrIa, Si ISPIrata 
a fattI realmente aCCadUtI, ma I CUI I PerSOnaggI SOnO COmUnqUe dOVUtI alla fantaSIa 
dell'aUtOre? I temPI della banda della MaglIana SOnO COnClUSI, e qUellO Che a Un rO-
manZO rImane Un rOmanZO, Un fIlm reSta Un fIlm. A ChI nOn e maI CaPItatO dI Calar-
SI nella Parte dI Un PerSOnaggIO, fIngere dI eSSere Un altrO e gIOCare Un PO' SU qUe-
Sta COSa? IO CredO Che StIa all'IntellIgenZa dI Una PerSOna, dI OgnI adUltO e dI OgnI 
ragaZZO Prendere tUtta qUeSta VICenda COme qUellO Che e, Un fIlm. CI SOnO StatI mOl-
tI fIlm SUlla CrImInalIty, SUlle StOrIe dI mafIa, ma CredO Che nOn abbIanO rISCOSSO ta-
le SUCCeSSO, PerCh& qUeSte SOnO realty anCOra ben radICate nel nOStrO PaeSe e, Veden-
dO determInatI fIlm, SI COmPrende Che COmUnqUe tUttO CIo e a Un PaSSO da nOI. Ma 
la Banda della MaglIana aPPartIene al PaSSatO, I SUOI affarI SOnO COnClUSI da temPO. 
O almenO COSi tUttI nOI CredIamO. 

~ ~ ~ 

RICORDI, LIBRI SPECIALI 

dI NOemI TOrre (3 D) 

"DedICatO a mIO nOnnO PaternO, Che mI aIUta a 
rICOrdare tUttO CIo Che nOn SOn rIUSCIta a Vedere". 

OgnI VOlta Che IO VadO a trOVare mIO nOnnO, In qUeglI InCOntrI Che OrmaI SO-
nO dIVentatI POChI, rarI e effImerI, lUI mI ChIede Se COnSerVO la memOrIa del PaSSa-
tO PIA lOntanO, In POChe ParOle Il rICOrdO PIA VeCChIO Che hO. EglI mI COnfeSSa Che 
Il SUO PrImO rICOrdO a Un COrtIle grandISSImO Che "fOrSe nOn era POI COSi grande, IO 
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magarI lO VedeVO COSi PerCh& erO PICCInO". InIZIa COSi qUeStO gIOCO e IO rImangO In 
SIlenZIO, CerCO dI PeSCare nella mIa mente, ma nUlla affIOra. ECCO, fOrSe hO trOVatO 
qUalCOSa, ma erO trOPPO PICCOla, nO, nOn Va bene. ReStO a PenSare COn UnO SgUardO 
raSSegnatO e mI rendO COntO Che della mIa InfanZIa nOn rICOrdO nUlla, hO reSettatO 
tUttO CIo Che a aCCadUtO PrIma della SeParaZIOne della mIa famIglIa, mI rendO COn-
tO PertantO Che nOn hO rICOrdI dI qUandO la mIa famIglIa era UnIta. AllOra mI bUttO 
a CaPOfIttO nella fOtO, neI VeCChI fIlmatI, ma mI SentO anCOra InCOmPleta, hO anCOra 
deI VUOtI dentrO dI me Che nOn rIeSCO a rIemPIre aUtOnOmamente. MIO nOnnO VUOle 
COlmare qUeStI "bUChI" Che hO ed InIZIa a raCCOntare COn VOga e ParteCIPaZIOne tUt-
tO CIo Che VOglIO SaPere, aIUtandOSI COn delle fOtO, COSi rIdIamO e SfamIamO le CU-
rIOSIty della mIa mente. CredO Che I rICOrdI, I SOgnI, I PenSIerI e tUttO CIo Che CI ba-
lena nella teSta e CI fa battere Il CUOre a mIlle lI dObbIamO tenere StrettI, POICh& SO-
nO le POChe e UnIChe COSe Che neSSUnO POtry maI rUbarCI O mOdIfICare, SOnO Il nO-
StrO teSOrO PIA PreZIOSO. TUttI POSSOnO dImentICare le COSe PIA banalI Che CI aCCadO-
nO tUttI I gIOrnI, ma nOn dImentICherannO maI qUella VOlta Che al ParCO SI SOnO dI-
VertItI tantISSImO COn Il PrOPrIO Padre, Che rIdeVa a CrePaPelle fInO a farSI VenIre Il 
mal dI PanCIa, qUeStO nOn lO dImentICherannO maI. IO nOn me lO rICOrdO, IO nOn mI 
rICOrdO dI eSSere andata al ParCO COn I mIeI genItOrI, dI aVer fattO gIte fUOrI POrta a 
mangIare PanInI Per Il PranZO, mI rICOrdO PIUttOStO tante gare dI danZa dOVe mI han-
nO traSCInatO COntrOVOglIa, PerCh& PreferIVO PaSSare I fIne SettImana COn la mIa fa-
mIglIa, dentrO CaSa a gIOCare COn I gIOChI da taVOlO, COme le famIglIe della PUbblI-
CIty. MI rICOrdO, PerCIo, ballerIne neI lOrO abItI POmPOSI COn ChIgnOn tIratI al maSSI-
mO e trUCCate In mOdO IrrICOnOSCIbIle, rICOrdO tUttO CIo Che nOn hO VOglIa dI rICOr-
dare. MI manCa tUttO qUeStO, a COme nOn aVer aVUtO Un'InfanZIa e qUeStO mI fa ma-
le. HannO dettO Che Il rICOrdO a Un dOnO ImmenSO Che nOn POtry maI InVeCChIare, 
ha Un ValOre InCalCOlabIle, ma nOn COnOSCe PreZZO, rIPOSa In fOndO al CUOre anChe 
Se VIVe nella mente, Il SUO nOme ha Un aCCentO trISte, ma tUttO SOmmatO fa bene al-
l'anIma. AllOra nOn faCCIamOlI mOrIre li, raCCOglIamOlI, SPOlVerIamOlI e rImettIamOlI 
Per POI rIPrenderlI dI nUOVO COme lIbrI bellISSImI Che CI SembranO SPeCIalI, ma qUe-
StI lO SO SOnO dI PIix: lI abbIamO SCrIttI COn la nOStra VIta. 

~ ~ ~ 

TEMPO DI VIVERE, TEMPO DI MORIRE 

Dal tItOlO dellO StrUggente rOmanZO dI E. M. RemaqUe a StatO trattO lO SPUntO 
Per le rIfleSSIOnI deI gIOVanI del PenUltImO annO del LICeO. La SCelta e Stata fOrte-
mente COndIZIOnata daI temI dI StUdIO affrOntatI In qUeStO PrImO PerIOdO. PlatOne, I 
tragICI, OraZIO, CICerOne, LUCreZIO e CatUllO, COn le lOrO OPere CI hannO IndOttO a 
POrre Il qUeSItO: C'e anCOra qUalCOSa Per CUI Valga la Pena dI VIVere e mOrIre? Un 
qUeSItO Che aPPare Urgente In Un temPO e In Un mOndO, In CUI l'aZZeramentO deglI 
IdealI (dIVenUtI qUaSI InUtIlI ZaVOrre nelle SCalate al SUCCeSSO e all'affermaZIOne Per-
SOnale, da effettUare OrmaI SenZa I Se e SenZa I ma dI qUell'ammUffItO OrPellO Che 
ChIamaSI mOrale) Sembra eSSerSI realIZZatO In tOtO. 
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I gIOVanI, COme SemPre, CI teStImOnIanO COn I lOrO laVOrI la bOntd "de lI temPI 
antIqUI" e CI PrOVanO, OVe Ve ne fOSSe bISOgnO, Che I maeStrI del PaSSatO nOn SOnO 
deSUetI, Se rIeSCOnO anCOra ad InSPIrare lOrO talI rIfleSSIOnI. 

AnZI: SOnO qUaSI la SOla lUCe dI SPeranZa dI Un rItOrnO alla ratIO, In Un mOndO 
dI OSCUrantISmO etICO e mentale, SOPrattUttO Per lOrO. 

(LaUra DI LOrenZO) 

dI RebeCCa DI MarCOtUllIO (4 Q 

"VIVere bene O mOrIre bene, qUeStO a Il dOVere 
dell'UOmO nObIle". 

SOnO qUeSte le UltIme ParOle Che Il tragedIOgrafO SOfOCle fa PrOnUnCIare al gran-
dIOSO erOe OmerICO AIaCe TelamOnIO Che, a CaUSa dI Un'Ate dIVIna, Che nOn PerdO-
na COlUI Che OltraggIa glI DeI, ha COmmeSSO Un mISfattO Che lO ha reSO IgnObIle da-
VantI all'Intera COmUnIty e alla SUa SteSSa famIglIa. 

L'aPCti~, la VIrtu Che lO raPPreSentaVa, e Che gIy aVeVa COntraddIStIntO SUO Pa-
dre, a OrmaI SVanIta e SenZa dI eSSa nOn a POSSIbIle VIVere bene, VIVere SenZa IgnO-
mIa, SenZa eSSere marChIatI dallO SChernO. QUIndI nOn reSta Che mOrIre e, tramIte la 
mOrte, rIaPPrOPrIarSI dI qUel ValOre Che la VIta SteSSa CI ha negatO. 

Il COnCettO dI mOrte, COntraPPOStO e COnSegUente a qUellO dI VIta, ha da SemPre 
raPPreSentatO Per l'UOmO greCO e rOmanO Un PrOblema SU CUI dISCUtere. Il PrOtagO-
nISta SOfOCleO InCarna al meglIO Il COnflIttO InterIOre dell'UOmO Che Vede daVantI a 
Se CrOllare, COme Un CaStellO dI SabbIa, Un mOndO Che eglI SteSSO aVeVa COStrUItO, a 
CaUSa dI Un mISerabIle SCherZO della tivxrl. 

La VIta, deSIderata e agOgnata, Il ValOre e I merItI Che COn fatICa e COStanZa l'UO-
mO, eSSere InSIgnIfICante dI frOnte ad Una realty Che COmPrende l'InterO UnIVerSO, ha 
CerCatO dI PrOCUrarSI, SCOmPaIOnO SOttO aI SUOI PIedI, laSCIandOlO In Un drammatICO 
bIVIO: COStrettO a SCeglIere Se COntInUare ad aggraPParSI a qUella VIta, Che OrmaI neP-
PUre SI PU6 defInIre tale, OPPUre aCCOmPagnare la SIgnOra MOrte e COn eSSa rIaCqUI-
SIre qUell'IdentIty OrmaI PerdUta. 

AIaCe, POStO daVantI al bIVIO maledettO, SCeglIe dI mOrIre degnamente e qUIn-
dI rICOnqUIStare COn la MOrte Il PrOPrIO ValOre erOICO. DaVantI alla tragedIa dI qUe-
StO PerSOnaggIO, SOfOCle, COnCOrde COn l'Ideale OmerICO, Sembra abbraCCIare l'Idea 
Che la mOrte SIa la fIne SteSSa dI tUttI I malI e Che, qUalOra l'UOmO SIa afflIttO e CO-
StrettO dalle neCeSSIty, POSSa trOVare In eSSa Un maternO COnfOrtO e Un rISCattO Per 
Una VIta Indegna. 

In realty, Per6, Il PrOblema "MOrS VS VIta" a tUtt'altrO Che SemPlICe. 
In Una GreCIa OrmaI al tramOntO, lOntana dall'aUrea SItUaZIOne del V SeCOlO, la 

fIlOSOfIa StOICa aVeVa OSatO, Per PrIma, affermare Il COnCettO Che l'UOmO, COStrettO 
dalle neCeSSIty e a CaUSa dI COndIZIOnI Che, eSterne ad eSSO, SOnO COntrarIe all'adem-
PImentO del PrOPrIO COmPItO, POteVa, O meglIO dOVeVa, abbandOnare Una VIta, SePPUr 
aPParentemente felICe e, tramIte Il SUICIdIO, affermare la PrOPrIa IdentIty. 
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Alla lUCe dI qUantO StUdIatO, tUttaVIa, la teOrIa StOICa aPPare Una VOCe fUOrI dal 
COrO Che COntraSta nettamente COn l'OPInIOne COmUne. InfattI, In netta antIteSI SI trO-
Va Il PenSIerO della fIlOSOfIa ePICUrea Che, SePPUre COeVa alla SCUOla StOICa, In Una 
delle SUe maSSIme InVIta l'UOmO a nOn SPreCare la VIta, ma a gOdere deI SUOI frUttI 
gIOrnO Per gIOrnO, SenZa ChIederSI Che COSa Sary Il dOmanI. 

TeStImOne del PenSIerO ePICUreO a Il POeta latInO OraZIO Che nell'Ode I,9 affer-
ma: "EVIta dI ChIedertI Che COSa Sard Il dOmanI e qUalUnqUe gIOrnO la SOrte tI aSSe-
gna, COnSIderalO Un gUadagnO"; nel COmPOnImentO aPPare, dUnqUe, ChIarO Il mOnItO 
Che Il POeta InVIa al lettOre: data la breVIty e l'InCerteZZa In CUI VerSa la VIta Umana, 
OCCOrre VIVere bene gIOrnO Per gIOrnO, gOdendO I PIaCerI SemPlICI, qUalI qUellI Che 
derIVanO da Una SInCera amICIZIa, SenZa POrSI dOmande aPOretIChe SU Che COSa SPettI 
al deStInO UmanO, POIChe nOn a datO SaPerlO, ne tantOmenO PUo l'UOmO, COn I SUOI 
meZZI, geStIre e PrOgrammare Il PrOPrIO fUtUrO. 

La raZZa Umana nOn PUo Che rImetterSI nelle manI della SOrte, tivxrl, fOrtUna CIe-
Ca Che, agendO SIlenZIOSa, aSSegna a CIaSCUnO Il PrOPrIO eSItO. 

Il COnCettO dI VIta Umana, COntraPPOStO a qUellO del deStInO, a StatO SIntetIZZa-
tO al meglIO dal POeta COrale SImOnIde. "MISerabIle VIttOrIa Per glI UOmInI / affannI 
mISerabIlI / dUrante Una VIta breVe fatICa SU fatICa; / la mOrte IneVItabIle InCOmbe 
SU tUttI UgUalmente; / dI eSSa OttennerO la SteSSa Parte / I ValentI e qUalSIaSI IgnO-
bIle" (fr. 520 P.). 

DaVantI ad Un UnIVerSO ImPOnente l'UOmO nOn PUo Che COnfOrmarSI alla VOlOn-
ty deglI eVentI, ePPUre nOn deVe rImanere PaSSIVO ma, aCCettandO la VIta COme Un 
dOnO, COmbattere la mOrte ed "ademPIere Il dOVere Che Il dIO SteSSO ha aSSegnatO, 
aSPettandO Che, qUellO SteSSO dIO, a CUI tUttO aPPartIene, lIberI la nOStra anIma dal-
la PrIgIOne del COrPO" (CICERONE, De re PUblICa, SOmnIUm SCIPIOnIS). 

~ ~ ~ 

dI LaUra IZZO (4 C) 

"LUngO a Per nOI Il temPO della mOrte, ma VIVIa-
mO POChI annI dI nUmerO e aSSaI mISeramente". 

(SIMONIDE, fr. 3 WeSt) 

E dOlCe PenSare, COme fannO I SegUaCI dellO StOICISmO O dI tante altre fIlOSOfIe e 
relIgIOnI, Che C'e Un temPO StabIlItO Per VIVere e UnO Per mOrIre, ed a eStremamen-
te COmOdO e raSSICUrante rIUSCIre a Credere fermamente, In qUeStO mOdO, Che CI SIa 
qUalCUnO Che da laSSA COntrOlla OgnI COSa e Che, dOPO Una VIta gIUSta ed eqUIlIbra-
ta, CI rendery gIUStIZIa OffrendOCI Una VIta eterna e beata nell'altrO mOndO. Una VIta 
eterna, Pero; dUnqUe Sembra Che l'UnICO mOdO Che l'UOmO SIa maI StatO CaPaCe dI 
trOVare Per nOn temere la mOrte SIa StatO rIdUrre la mOrte Vera e PrOPrIa ad Un bre-
Ve mOmentO dI PaSSaggIO fra Una VIta terrena, fatICOSa e breVe, ad Una VIta Ultrater-
rena, beata ed eterna. AnChe qUell'UOmO, Che abbIa VISSUtO Una VIta InfelICe, PrOba- 
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bIlmente PenSa dI trOVare COnSOlaZIOne alle SUe SOfferenZe In Una VIta dOPO la mOrte, 
SPerandO dI merItare rIPOSO e SerenIty dOPO Una VIta dI affannI e SOPPOrtaZIOne. 

E qUIndI Sembra PrOPrIO Che la VerIty SIa Che l'UOmO abbIa Un dISPeratO bISO-
gnO dI VIta, Una VOglIa IntrInSeCa dI VIVere Che glI a data dal SUO eSSere anImale, 
dal SUO eSSere VIVente, Che In qUantO tale nOn PUo PIix bearSI dI qUeStO nOme Una 
VOlta mOrtO. 

All'UOmO la natUra ha VOlUtO dare la ragIOne, Per la qUale nOI CI rItenIamO SU-
PerIOrI a tUttI glI altrI eSSerI VIVentI, e Che InVeCe, CredO, COStItUISCa UnO fra I Peg-
gIOrI StrUmentI dI frUStraZIOne. 

Un anImale nOn Sa dI dOVer mOrIre, nOn fa PerCIo PrOgettI e VIVe alla gIOrnata, 
SI gUadagna CIo dI CUI ha bISOgnO, PerCh& PrObabIlmente PenSa Che CIo Che VIVe dU-
rery In eternO, O fOrSe nOn PenSa neanChe qUeStO. Un anImale nOn fary maI ragIOna-
mentI fIlOSOfICI, nOn SI rendery COntO dI tante delle PIaCeVOlISSIme gIOIe della VIta, 
ma IntantO traSCOrre Un'eSIStenZa Serena, SenZa Il tImOre della mOrte. 

L'UOmO InVeCe POSSIede qUeSta ragIOne e Se ne bea, ma a COStrettO a Pagare lO 
SCOttO dI qUeStO grande dOnO POrtandOSI dIetrO Per tUtta la VIta qUeSta angOSCIOSa COn-
SaPeVOleZZa Che a qUella dI SaPere dI eSSere deStInatI a mOrIre. 

La VerIty e Che Un temPO Per mOrIre nOn C'& e nOn CI dOVrebbe eSSere, e Che 
tUttO Il temPO Che abbIamO, Ce l'abbIamO Per VIVere. 

~ ~ ~ 

dI Irene MOdeStI (4 C~ 

It'S a WOnderfUl, WOnderfUl lIfe. 

La VIta e, da temPO IntermInabIle, Il PIix grande mISterO Per l'UOmO. SOnO Sta-
te fatte rICerChe Per rIntraCCIarne l'InIZIO, SUPPOSIZIOnI Per farCI Credere Che CI SIa 
qUalCOSa anChe dOPO; C'& ChI ha tentatO dI deSCrIVerla, SeCOndO Il SUO PUntO dI VI-
Sta, C' a ChI ha OSatO dIre dI aVerla CaPIta. Cantare della VIta, SCrIVere SUlla VIta, fare 
fIlm SUlla VIta... TUttO Per CerCare dI dare Una SPIegaZIOne a qUellO Che e, dOPOtUt-
tO, SemPlICemente lO StatO del nOStrO eSSere: nOI SIamO VIVI, qUalUnqUe SIa l'InIZIO 
O la CaUSa della VIta, nOI SIamO VIVI, e qUeStO CI dOVrebbe baStare. Ma la COnSaPe-
VOleZZa Che, In Un mOdO O nell'altrO, PrIma O POI tUttO qUeStO VIVere fInIry, CI POr-
ta a rICerCare Un mOtIVO, fOrSe Per SentIrCI PIix legatI alla VIta, COnOSCendOne Il PrIn-
CIPIO, la "Vera eSSenZa". COSi, da SeCOlI, SOnO InfInIte le fOntI Che CI ParlanO della 
VIta, Che eSPrImOnO Il lOrO COnCettO dI "VIta Ideale", InCentrandOla SU Una PaSSIOne, 
SU Un SentImentO O addIrIttUra SU Un meStIere. Ad eSemPIO, VIrgIlIO, Il grande SCrIt-
tOre dell'EneIde, eSPrIme Il SUO COnCettO dI "VIta Ideale", In altrI dUe deI SUOI gran-
dI POemI, le BUCOlIChe e le GeOrgIChe, dUe elOgI rISPettIVamente alla VIta PaStOra-
le e CamPeStre. COerentemente COn Il COnCettO ePICUreO del lathe bIOSaS, Per VIrgI-
lIO la VIta Perfetta a qUella del COntadInO, Una VIta tranqUIlla e beata, dedIta al laVO-
rO deI CamPI, alla PaStOrIZIa e all' OtIUm, l'UnICa InSOmma In CUI POter realIZZare glI 
IdealI ePICUreI dI aUtarKeIa e dI ataraSSIa. Un SUO COntemPOraneO, CatUllO, la Pen- 
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Sa In mOdO COmPletamente dIVerSO: Per lUI la VIta a amOre. In Un POeta Che POSSIa-
mO qUaSI defInIre "mOnOtematICO", In qUantO l'amOre a al CentrO della SUa VIta Per-
SOnale e anChe del SUO LIber, la PaSSIOne amOrOSa nOn VIene VISta COme Un SemPlI-
Ce SentImentO Che InterCOrre tra dUe IndIVIdUI, ma COme lO SCOPO della POeSIa, e an-
Che della VIta: l'amOre a Un SentImentO traVOlgente, Che tOrtUra e dIStrUgge ChI ne 
e affettO, qUIndI a IneVItabIle Che ne dIVentI Il CentrO PrOPUlSOre. AllO SteSSO mOdO, 
SIa PUre SenZa rIntraCCIarVI Una qUalChe natUra dIStrUttrICe e tOrmentOSa, anChe MI-
mnermO, POeta greCO, VedeVa l'amOre COme l'UnICa mOtIVaZIOne Per VIVere, la SUa 
gIOIa, COme teStImOnIa Un SUO frammentO PerVenUtOCI: "QUale VIta PIu, qUale gIOIa, 
SenZa AfrOdIte dOrata. Ch'IO mUOIa, Se Un gIOrnO nOn aVrd PIu nel CUOre Un amOre 
SegretO e I dOnI PIu dOlCI del mIele e Il lettO, fragIlI fIOrI dI gIOVIneZZa da COglIere 
In fretta". AnCOra, SeCOndO Un'altra VISIOne, COmPletamente dIVerSa, ma UgUalmente 
mOltO dIffUSa, SOPrattUttO In ambItO fIlOSOfICO, l'UnICa VIta degna dI eSSere VISSUta e 
qUella del SaPIente, teSI SOStenUta aPPUntO da fIlOSOfI COme SOCrate, ArIStOtele e Se-
neCa. In PartICOlare, qUeSt'UltImO, ha dedICatO Un'Intera OPera, Il "De breVItate VItae", 
Per eSPrImere Il SUO Ideale dI VIta, OPera Che tUttaVIa PUo eSSere rIaSSUnta In Un SO-
lO ed UnICO VerSO: "SOlI OmnIUm OtIOSI SUnt qUI SaPIentIae VaCant, SOlI VIVUnt". Se-
COndO SeneCa, tUttO Il temPO Che abbIamO deVe eSSere dedICatO al mIglIOramentO dI 
nOI SteSSI, e qUIndI alla fIlOSOfIa: SOlO COSi l'UOmO PUo rendere lUnga la SUa VIta, In 
qUantO la VIta PUo dIVentarlO SOlO Se Il SUO temPO a SPeSO bene. SCOrrendO nel tem-
PO trOVIamO altre defInIZIOnI, fOrSe menO fIlOSOfIChe, ma SenZ'altrO Vere, COme qUel-
la dI BenIgnI, Che nel SUO fIlm "La VIta a bella" CI rICOrda COme, nOnOStante SPeS-
SO CI aCCadanO dISgraZIe e SCIagUre, la VIta merItI UgUalmente dI eSSere VISSUta COn 
gIOIa ed entUSIaSmO, OPPUre SemPlICemente affaSCInantI, COme qUella dI VaSCO ROS-
SI, Che deSCrIVe la VIta COme "Un brIVIdO Che VOla VIa" O qUella dI JIm MOrrISOn, Il 
qUale afferma Che "VIVere a Il COraggIO dI SemPre" O anCOra, Prettamente SCIentIfI-
Che COme qUella enCIClOPedICa, SeCOndO CUI la VIta, dal PUntO dI VISta bIOlOgICO, e 
la COndIZIOne Che dIStIngUe la materIa VIVente dalla materIa InanImata. TUttaVIa, In 
OgnI CaSO, qUalUnqUe SIa delle "VIte IdealI" qUella Che CI PIaCe dI PIu, la VIta rISUlta 
IneVItabIlmente legata alla SUa fIne, a qUel PrOCeSSO Che tUttI nOI ChIamIamO "mOr-
te". E In qUeStO CaSO, C'e ben POCO da teOrIZZare. SIa Che SI Veda la mOrte COme Una 
SemPlICe dISgregaZIOne dI atOmI, SeCOndO la teOrIa ePICUrea, SIa COme "rUIna", SOn-
nO PerPetUO, rInUnCIa deglI amOrI gIOVanIlI, SeCOndO OraZIO e MImnermO, SIa Che la 
SI Veda COme Una neCeSSIta, Un eVentO IndISPenSabIle Per Sanare Un delIttO dI San-
gUe, COme la trOVIamO deSCrItta In alCUne tragedIe dI ESChIlO, O anCOra, COme Una 
delle COSe belle del mOndO, InSIeme all'amOre, COme la defInIVa LeOPardI, la mOr-
te Segna la fIne dI qUalCOSa. AlCUnI SOStengOnO Che SIa SemPlICemente la fIne delle 
fUnZIOnI bIOlOgIChe Che defInISCOnO Un OrganISmO VIVente, e qUIndI la fIne della SUa 
eSIStenZa; altrI Che SIa la fIne dI Una VIta terrena, ma l'InIZIO dI Un'altra VIta In Un 
IPOtetICO aldIla. QUeStI dUe fenOmenI, tantO legatI, qUantO InVerSI, COStItUISCOnO dUe 
deI PIu grandI InterrOgatIVI Per l'UmanIta. TUttO Il mOndO, COme abbIamO VIStO, da 
SeCOlI COntInUa ad InterPretare la VIta, tIrandOne fUOrI VISIOnI SenZa dUbbIO SenSate 
e bellISSIme, ma neSSUnO CaPISCe Che nOn C'e nIente da InterPretare, nOn C'e nIente 
da CaPIre: l'UnICa COSa bellISSIma Che C'e, a la VIta, e Se Un gIOrnO tUttO dOVra fInI-
re, Se PrIma O POI tUttI dOVremO mOrIre, qUeStO a SOlO Un mOtIVO In PIu Per VIVere 
al meglIO qUeSta breVe VIta Che CI a COnCeSSa, SeCOndO COme nOI CredIamO Che Va-
da VISSUta, OVVIamente neI lImItI della ragIOne, della deCenZa e della legge. Se Pen- 
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SIamO COntInUamente alla mOrte, a qUellO Che SUCCedera O a COme CI PIaCerebbe VI-
Vere, rISChIamO dI PerderCI Il PreSente! La VIta nOn & Perfetta, ed & gIUStO Che nOn 
lO SIa, altrImentI SaremmO tUttI UgUalI e annOIatI. QUIndI l'UnICa COSa Che POSSIamO, 
e Che dObbIamO fare, & PrenderCI qUellO Che CI hannO datO, e Se qUellO Che CI han-
nO datO nOn & Un granChe, beh, abbIamO Una VIta Per renderlO bellO. COme dICe LI-
gabUe, "CI han COnCeSSO SOlO Una VIta, SOddISfattI O nO, qUa nOn rImbOrSanO maI", 
qUIndI VIVIAMO, e baSta. 

~ ~ ~ 

dI FederICO SfOrZa (4 C) 

"Se neSSUnO me lO ChIede, SO COS'e Il temPO, ma 
Se mI SI ChIede dI SPIegarlO, nOn SO COSa dIre". 

In qUeStO mOdO Sant'AgOStInO, nelle SUe COnfeSSIOnI, affrOntaVa l'argOmentO del 
temPO, Un argOmentO talmente ImPOnente da nOn POter eSSere COnCePItO e COmPreSO 
attraVerSO le nOStre faCOlta raZIOnalI. InfattI Una grande SfIda dell'UOmO & COmPren-
dere CIo Che nOI USIamO defInIre COn Il termIne dI temPO. Per l'UOmO e Per tUttO CIo 
Che rIgUarda la nOStra realta, Il temPO & SICUramente la fOrZa PIA deVaStante dI tUt-
tO l'UnIVerSO: Un mISterO Che IneSOrabIlmente CI aCCOmPagna dalla CUlla alla tOmba, 
SenZa Che nOI POSSIamO OPPOrre reSIStenZa. Ma In realta Che COS'& Il temPO? QUeStO 
COnCettO & StatO trattatO dalla fISICa ClaSSICa e qUantIStICa COme mOdellO dI tUtte le 
teOrIe, COme fOndamentO, COme baSe. Ma nOn SI & affrOntatO In mOdO aPPrOfOndItO Il 
termIne eSattO del temPO, lImItandOSI a dare Una defInIZIOne Che PUo eSSere COnSIde-
rata fUOrVIante, In alCUnI SenSI, e Che VIene SPeSSO aSSOCIata allO SPaZIO, COme dedU-
CIamO dalle teOrIe dI EInSteIn. Ma Il temPO nOn deVe eSSere trattatO SOPrattUttO COme 
Una grandeZZa fISICa, benSi COme Un aggregarSI dI atOmI nel battItO dI Una "VIta UnI-
VerSale" Che SI rIfannO al COnCettO PrImarIO dell'UnO, del TUttO. Il COnCettO dI tem-
PO & l'eSPreSSIOne PIA alta del mOVImentO: SOnO la SteSSa COSa qUeStI dUe COnCettI. 
DOVe nOn C'& temPO, nOn C'& mOVImentO e dOVe nOn C'& mOVImentO nOn C'& temPO. 
Ma Il mOVImentO & Una fUnZIOne, SU qUeStO nOn CI SOnO dUbbI, e In qUantO fUnZIO-
ne & Stata Creata. PerCIo anChe Il temPO & Una nOStra COnCeZIOne, e nOn Una COnCe-
ZIOne PerCePIta daI nOStrI SenSI, ma dalle COnSegUenZe Che SUbISCe l'ambIente Che CI 
CIrCOnda, COmPreSI nOI SteSSI, PerCePIbIle daI SenSI fISICI. Il temPO, nOn POtendO eS-
Sere fISICO, PUo eSSere SOlO PSIChICO O SPIrItUale. E qUeSta realta PSIChICa O SPIrItUa-
le, aSSOlUtamente InelImInabIle, Che nOI ChIamIamO temPO. Ed & PrOPrIO Il temPO a 
bUSSare alle nOStre POrte dal PrImO mOmentO In CUI VenIamO SOlO COnCePItI fInO al-
l'UltImO deI nOStrI attImI. Ma tra la nOStra naSCIta e la nOStra mOrte deI SenSI C'& Un 
qUalCOSa dI meraVIglIOSO, ChIamatO VIta. E Un PerCOrSO eSSenZIale, qUeStO VIVere, Che 
CI fa eSSere PrOtagOnIStI dI nOI SteSSI e SPettatOrI della VIta del PrOSSImO. Il COnCet-
tO dI VIVere & eStremamente SOggettIVO; OgnUnO lO InterPreta In Un mOdO dIVerSO, a 
PartIre daI grandI Che hannO fattO la StOrIa antICa. CICerOne, ad eSemPIO, ha OffertO 
la SUa VISIOne del VIVere aSSOCIandOla al COnCettO dI hUmanItaS. QUeStO termIne, In- 
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trOdOttO Per la PrIma VOlta nelle COmmedIe terenZIane, ImPlICa alCUnI ValOrI da rI-
SPettare, affInChe qUeSta COrrente dI PenSIerO (e, allO SteSSO temPO, StIle dI VIta) Ven-
ga COmPreSO al meglIO: la fIlantrOPIa, la dIgnIty, la nObIlta d'anImO, Il SenSO della 
gIUStIZIa, l'eCCellere nell'IngegnO e la nObIlta d'anImO SOnO I gIUStI reqUISItI Per Un 
VIVere da "VIr bOnUS" e CICerOne SI fa PrOmOtOre dI qUeStO StIle dI VIta, SOStItUendO 
l'arIStOCraZIa dI SangUe COn l'arIStOCraZIa dI SPIrItO, dIVUlgandO PrInCIPI StOrICI COme 
la PrUdentIa, la fOrteZZa, la gIUStIZIa e la temPeranZa. COmPletamente OPPOSta era la 
VISIOne CatUllIana rIgUardO Il VIVere. L'amOre, baSIlare e dIStrUttIVO, era Il fOndamen-
tO dell'eSIStenZa del POeta latInO, laCeratO dalle COntInUe delUSIOnI reCateglI da Una 
dOnna, StraZIatO, e allO SteSSO temPO COnSaPeVOle del dOlOre Che ella COntInUamente 
glI PrOCUraVa. EglI a COntInUamente angOSCIatO dalla breVIty della VIta e fa dI qUe-
StO argOmentO Un PUntO fermO della SUa POeSIa. La fragIlIty del VIVere e la fUggeVO-
leZZa dell'amOre e deI PIaCerI amOrOSI nOn ISPIranO Il POeta Un atteggIamentO dI Pe-
nOSa e SCOnSOlata malInCOnIa, ma lO InCOraggIanO a SfrUttare nel mOdO PIix PIaCeVOle 
Il SUO breVe temPO terrenO. La StOrIOgrafIa, InVeCe, raPPreSenta Per SallUStIO Un al-
trO mOdO aSSaI degnO dI COntInUare a VIVere, dOPO l'eSClUSIOne dalla VIta POlItICa e 
dOPO la mOrte dI CeSare. E Un UtOPISta delUSO, ma, nOnOStante CIo, CerCa dI "far be-
ne" neI COnfrOntI della PrOPrIa PatrIa CrItICandO fOrtemente la Sfrenata rICCheZZa del-
la "IUVentUS" e tUtelandO, nel PrOPrIO PICCOlO, Il mOS maIOrUm. Per defInIZIOne dI 
CIo Che a Il temPO dI VIVere VOglIO rIPOrtare Il PenSIerO dI SeneCa, Il qUale InterPre-
ta Il mOdO Per VIVere bene, COn l'ImmedIateZZa nel COglIere glI attImI, COnSIderandO 
l'OggI COme Una VIta Intera. NOn bISOgna PrOgettare la VIta, ma VIVerla affrettandO-
SI a VIVere. Ad OgnI mOdO la VIta e l'eSIStenZa ImPlICanO Un COnCettO tOtalmente OP-
POStO, ma SOPrattUttO IneVItabIle: la mOrte. Il termIne mOrte derIVa dal latInO mOrS, 
Che IndICa la CeSSaZIOne dI tUtte le fUnZIOnI VItalI dell'UOmO. La mOrte a Il PIix gran-
de ParadOSSO della natUra. InfattI Il mISterO della VIta rImane CelatO nel mISterO del-
la mOrte; nOn lO SI COmPrende Se nOn all'InternO della SUa PrOSPettIVa IneVItabIle. 
Il COnCettO dI mOrte eSISte da SemPre; Il PrOblema del mOrIre COnneSSO all'eSIStenZa 
Umana a PreSente gIa nel PenSIerO ClaSSICO, dOVe VengOnO IPOtIZZate tUtta Una SerIe 
dI SOlUZIOnI. Ad eSemPIO PlatOne, nel SUO PenSIerO, rende la mOrte COme Una nUO-
Va VIta dell'anIma IndIVIdUale COnSIderandOla COme Un nUOVO CIClO della VIta, Se SI 
aCCetta Il COnCettO dI ImmOrtalIty dell'anIma. Tra glI antIChI, COmUnqUe, Il COnCettO 
della mOrte nOn era ben VIStO, baStI PenSare Che Il mOndO dell'aldIla a SentItO COme 
Un lUOgO dI OSCUra e OPPrImente trISteZZa, "Una CaSa bUIa, dOVe Il SalarIO a POlVere 
e Il CIbO a fangO". La mOrte PUo eSSere COnSIderata OrrIbIle, ma anChe eStremamente 
affaSCInante. Il COnCettO Che abbIamO nOI del mOrIre a Un COnCettO mOltO egOISta: nel 
mOmentO In CUI mUOre Una PerSOna a nOI Cara, nOn SIamO dISPIaCIUtI Per la SUa SOr-
te, ma Per Il nOStrO COntInUare a VIVere SenZa la SUa PerSOna. FattO Sta Che nOn SaP-
PIamO COSa CI SIa dOPO la mOrte; l'UnICO SIStema a CUI CI POSSIamO affIdare a Il PrO-
greSSO SCIentIfICO, lOntanO anCOra annI lUCe nellO SCOPrIre qUeStO mISterO, Che fOrSe 
reSter IrrISOltO Per SemPre. Per adeSSO ha ragIOne SOCrate, Il qUale dISSe neI SUOI Ul-
tImI mOmentI dI VIta, dOPO eSSere StatO COndannatO a mOrte: "IO VadO a mOrIre, VOI 
a VIVere. ChI Vada a Stare meglIO a OScUrO a tUttI, tranne the a DIO". 

~ ~ ~ 
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dI LUCa PIgnOlOnI (4 Q 

La GreCIa arCaICa e ClaSSICa ha elabOratO rItI Che rISPOndOnO In mOdO effICaCe al 
traUma della mOrte. L'Intera COmUnIty SI mISUra COStantemente COn I rISChI e I Van-
taggI Che POSSOnO derIVarne, adegUandOlI, nel temPO, alle PrOPrIe eSIgenZe. L'eVentO 
lUttUOSO nOn a maI OggettO dI tabu COme aCCade nel mOndO mOdernO. 

Nell'ePICa OmerICa, PartICOlarmente nell'IlIade, Il dOlOre COme COnSegUenZa dI 
mOrte, a Il PrOtagOnISta IndISCUSSO. La mOrte a dOlOrOSa, dIStrUttIVa ma a VOlte neCeS-
SarIa. Il PenSIerO dell'OnOre, InfattI, Vale mOltO PIA dell'eSIStenZa mOrtale. DI frOnte 
alle laCrIme dI AndrOmaCa, EttOre SOffOCa Il SentImentO dI PIety; Il COmmentO SfaVO-
reVOle deI CIttadInI trOIanI a In lUI PIA fOrte del PenSIerO dI laSCIare VedOVa la mOglIe 
ed OrfanO Il fIglIO. MOrte PreCOCe e abbandOnO deI tenerI affettI SOnO nell'ePOPea la 
COntrOPartIta dOlOrOSa della rICerCa anSIOSa della glOrIa, della dIfeSa tenaCe dell'OnO-
re, dell'energIa VIgOrOSa del VIVere. 

L'eVOlUZIOne del PenSIerO greCO POrtery a nUmerOSe InterPretaZIOnI del deStInO 
dI mOrte Che afflIgge I mOrtalI. 

I POetI gIambICI ed elegIaCI SI SOffermerannO SU qUeStO tema lamentandO la bre-
VIty della VIta, InVItandO a COglIere e a COltIVare I PIaCerI a nOStra dISPOSIZIOne. 

SImOnIde enUnCIa Il mOtIVO, dI aSCendenZa ePICa, della breVIty della VIta Umana 
OPPOnendO a eSSa Il temPO, Che nOn ha fIne, della mOrte. 

SImOnIde, aUtOre dI lIrICa COrale, nel CantO trenOdICO Per la mOrte deglI SCOPa-
dI PrOPOne Una nUOVa e OrIgInale ImmagIne: l'InStabIlIty e l'InSICUreZZa della COndI-
ZIOne Umana ha COme termIne dI COnfrOntO la raPIdIty e l'ImmedIateZZa del VOlO dI 
UnO deglI anImalI PIA InSIgnIfICantI, la mOSCa. 

E nella tragedIa Che I greCI POSerO PIA a fOndO l'attenZIOne alle PrOfOnde e In-
SPIegabIlI PaUre della natUra Umana. 

La mOrte In ESChIlO a SPeSSO Il COmPIerSI del PrOPrIO deStInO Per l'eSPIaZIOne dI 
Una COlPa, Il COnflIttO tragICO ImPOne qUeSta SCelta Che POrta angOSCIa e SOfferenZa. 
Nella SCelta SI realIZZa PIena COInCIdenZa dI VOlOnty tra l'UOmO e Il dIO. Le trage-
dIe dI EUrIPIde SOnO InteSSUte deglI affettI UmanI Che nOn COInVOlgOnO glI deI, SOnO 
glI affettI e le eSPerIenZe dell'UOmO rImaStO SOlO, SenZa DeI. AlCeStI a la SPOSa Che, 
COn generOSO altrUISmO, rInUnCIa alla SUa VIta PerCh& SIa COnSentItO dI VIVere al ma-
rItO, deCISa a mOrIre Per nOn rendere I fIglI OrfanI e VIVere eSSa SteSSa SenZa lO SPO-
SO; L'attaCCamentO alla VIta, COSi PrOfOndO, e fOrte In AlCeStI Che Va alla mOrte eSal-
tandO la VIta PerdUta e Il SaCrIfICIO Che COmPIe. L'InnOVaZIOne dI EUrIPIde a qUella 
dI nOn CerCare rISPOSte, ma dOmande. ImPOrta POCO Che la SItUaZIOne deSCrItta nOn 
POteSSe aVere Un rISCOntrO In termInI realI: Per l'aUtOre l'eSSenZIale era Creare Il dI-
battItO SUlla COndIZIOne dI VIta Umana. 

Nel PerCOrSO traSVerSale SUlle rISPOSte e le dOmande Che l'UOmO fa ed ha fattO 
rIgUardO Il SUO temPO dI VIta In relaZIOne al SUO temPO dI mOrte, LUCreZIO nel SUO 
"De rerUm natUra", enUnCIandO la dOttrIna ePICUrea, afferma Che UnO deI PrInCIPa-
lI OStaCOlI al raggIUngImentO della felICIty rISIede nel tImOre Che glI UOmInI nUtrOnO 
neI COnfrOntI della mOrte. 

SICCOme la COSCIenZa eSISte SOlO nellO SPaZIO dI temPO In CUI Il COrPO e l'anIma 
COStItUISCOnO Un tUttO UnICO (In VIta), tale tImOre a dUnqUe InfOndatO. 
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OraZIO nOn fU InSenSIbIle dI frOnte al PrOblema del temPO, In aCCOrdO COn MIm-
nermO, Che eSPrImeVa la SUa InSICUreZZa nel gUardare alla VIta Umana Il CUI deStInO 
aSSOmIglIa a qUellO delle fOglIe: qUantO PIu PreStO naSCOnO, PIu raPIdamente aPPaS-
SISCOnO. QUeStO Il mOtIVO emerge COn PartICOlare InSIStenZa nelle OdI OraZIane del 
"CarPe dIem" dOVe a PIu rIPreSe OraZIO rItOrna SUl fattO Che Il temPO UmanO COrre 
In mOdO IrreVerSIbIle VerSO la dIStrUZIOne, nIente a deStInatO a dUrare nella VIta, tUt-
tO a SOggettO ad ImmUtabIle CambIamentO tranne la mOrte Che a Stata, e e Sara Per 
SemPre defInItIVa. InUtIle dUnqUe CUStOdIre COn ZelO I benI materIalI, bISOgna VIVere 
la fUgaCIta neI mOmentI SerenI del SImPOSIO, InteSO COme lUOgO dOVe SI COndIVIdOnO 
affettI e SentImentI, COnOSCenZe e IntereSSI, OCCaSIOne nOn SOlO dI PUrO dIVertImentO 
ma anChe eSPreSSIOne dI CIVIlta. 

AffaSCInatO dalla COndIVISIOne COSi VICIna dI Un SentImentO, amO gUardare a qUe-
StI aUtOrI COSi COme alla mOrte: "Un magnIfICO amICO, la dISSOlUZIOne dI PIanI ela-
bOratI, dI OgnI COSa StabIlIta, la fIne ne SalVeZZa O SOrPreSa, la fIne, nOn gUarderd 
neI tUOI OCChI" (JIM MORRISON, The end). 

~ ~ ~ 

dI ValentIna CarOCCI (4 C) 

La VIta a la VIta, dIfendIla. 

Se l'UOmO dIStOglIerd dall'aldIld le SUe SPeranZe e COnCentrerd SUlla VIta terre-
na tUtte le fOrZe reSe COSi dISPOnIbIlI, rIUSCIrd PrObabIlmente a rendere la VIta SOP-
POrtabIle Per tUttI e la CIVIltd nOn PIu OPPreSSIVa Per alCUnI (SIGMUND FREuD) qUe-
Sta PrObabIlmente la SInteSI del PenSIerO OraZIanO SUlla VIta e la mOrte... La nOStra 
eSIStenZa a COSi breVe Che nOn POSSIamO PermetterCI dI temere la mOrte e CIo Che 
aCCadra; dObbIamO PerCIo VIVere gIOrnO Per gIOrnO, SenZa POrCI Il PrOblema del fU-
tUrO: "mentre SI Parla, Il temPO a gId In fUga, COme Se CI OdIaSSe! COSi COglI l'at-
tImO, nOn Credere al dOmanI!" (ORAzIO, OdI I,11). QUalUnqUe COSa l'UOmO tentI dI 
fare Per SCamPare alla mOrte Sara UnO SfOrZO VanO, InUtIle, Che CI PrOCUrers eSClUSI-
Vamente tUrbamentO e InSOddISfaZIOne. "MeglIO aCCettare qUalUnqUe COSa aCCadrd 
...PIUttOStO Che tentare InVanO dI tenerSI lOntanI dalla gUerra SangUInOSa e daI flUttI 
InfrantI del fragOrOSO AdrIatICO" (ORAzIO, OdI I,11/II,14). TUttO InUtIle, la mOrte CI 
raggIUngera anChe nel lUOgO PIu tranqUIllO e PaCIfICO della terra, tantO Vale, nel tem-
PO Che CI SePara da eSSa, gOdere deI PIaCerI terrenI: l'amICIZIa, I banChettI, la POe-
SIa, ma SOPrattUttO l'amOre. AmOre IntOrnO al qUale rUOta tUtta la VIta del POeta Ca-
tUllO Che, nel Celebre Carme 5, InVIta la SUa amata LeSbIa ad eSOrCIZZare la fUgaCIta 
della VIta e l'InCOmbenZa della mOrte, COn la lOrO VIVa PaSSIOne e nOn CUrarSI del-
le OPInIOnI deI VeCChI, ma gOdere l'UnO dell'altra Per tUttO Il temPO Che reSta (VIVa-
mUS, mea LeSbIa, atqUe amemUS). 

CatUllO fa dUnqUe dell'amOre Una ragIOne dI VIta, ma Per Una gIOVane regIna, 
Che SI a COnCeSSa all'UOmO Che l'ha aPPena abbandOnata, dIVenta mOtIVO dI mOrte. 
DIdOne nOn rIeSCe a SOPPOrtare l'OltraggIO SUbitO, ma SOPrattUttO nOn SaPrebbe PIu 
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VIVere SenZa Enea. DeCIde dUnqUe dI tOglIerSI la VIta COn la SteSSa SPada Che le era 
Stata Offerta In dOnO dal trOIanO, Per altrI SCOPI. Il SUO traPaSSO a lentO e SOfferen-
te, Per ben tre VOlte tenta dI SOlleVarSI SUl gOmItO ma rIPIOmba SUl lettO, tantO Che 
a COStretta ad InterVenIre GIUnOne, Per POrre fIne alle SUe SOfferenZe. Per leI Infat-
tI qUella mOrte nOn a n& VOlUta dal fatO, n& CaUSata da Un SUO SbaglIO, Per leI nOn 
a temPO dI mOrIre. COSi COme nOn lO a Per I dUe gIOVanI amantI Che Dante InCOn-
tra nel V CantO dell'InfernO, PaOlO e FranCeSCa, Che nel fIOre dell'ety SI InnamOra-
nO PerdUtamente l'UnO dell'altra, COntraVVenendO aI lOrO ObblIghI e aI lOrO dOVerI. E 
COme dICe FranCeSCa a Dante AmOr COndUSSe nOI ad Una mOrte...", I dUe VIVeVanO 
Per amarSI e mOrIVanO dalla VOglIa dI VIVere. 

COSi COme mOrIVa dalla VOglIa dI VIVere Il Celebre erOe aCheO AIaCe, POrtatO al 
SUICIdIO dalla SOCIety dell'ePOCa baSata SUI ValOrI del KleOS e dell'arete. DOPO Il dI-
SOnOre PrOVOCatOglI da Atena, Crede Che Il SUICIdIO SIa l'UnICa VIa da POter IntraPren-
dere, POICh& nOn a bellO VOler VIVere a lUngO Per ChI nOn PreVede mUtamentO aI SUOI 
malI". Il SUO dOVere dI UOmO nObIle Ora a qUellO dI "mOrIre bene", rIfIUtandO dI PIe-
garSI alla CrUda realty del mOndO. QUella dI AIaCe a Una mOrte PreCOCe, anChe Se In 
realty CaUSata dalla hYbrIS Che l'erOe mOStra neI COnfrOntI della dIVInIty. La mOrte dI 
AntIgOne e IfIgenIa InVeCe a qUella dI dUe fanCIUlle InnOCentI, entrambe SCOmParSe 
PrIma dI POter entrare realmente a far Parte della VIta, PrIma d'amare, PrIma dI dI-
Ventare SPOSe. La PrIma, SePOlta VIVa Per aVer VOlUtO COnCedere SePOltUra al fratel-
lO POlInICe, IntOna Un lamentO StrUggente ed emOZIOnante: "nOn hO COnOSCIUtO Ime-
neI, nOn mI aCCOlSe CantO dI nOZZe. Ma SPOSa mI aVry l'ACherOnte". L'altra VIene 
SaCrIfICata dI frOnte aI PIix glOrIOSI gUerrIerI aCheI e al Padre SteSSO, PUr dI Ottenere I 
VentI faVOreVOlI alla PartenZa Per TrOIa. La lOrO a Una mOrS ante dIem, PreCOCe, Che 
CICerOne nel De SeneCtUte ParagOna alla VIOlenZa dI Una fIamma qUandO VIene SOf-
fOCata da Una gran qUantIty d'aCqUa e aCCOSta l'ImmagIne deI gIOVanI, StraPPatI alla 
VIta, a deI frUttI aCerbI Che VengOnO StaCCatI COn fOrZa dall'alberO. VIte StraPPate SO-
nO anChe qUelle deI CadUtI alle TermOPIlI, CelebratI In Un frammentO dI SImOnIde e 
qUella dI PIerO, gIOVane SOldatO PrOtagOnISta dI Una POPOlare CanZOne dI De Andra, 
Che PaganO a CarO PreZZO Per COlPe nOn lOrO, a CaUSa della gUerra, IndUbbIamente 
Il PeggIOre deI malI SUlla terra. GlI SPartanI mUOIOnO Per dIfendere la PrOPrIa PatrIa 
daglI InVaSOrI, PIerO PerCh& SOPraffattO da Un SentImentO dI fratellanZa e Per Un In-
dOmabIle OrrOre dI frOnte alla VIOlenZa. 

MOltI In realty CredOnO Che COn la mOrte CI SI lIberI daI malI, Che SI affrOntanO 
InVeCe PrOPrIO In VIta. CICerOne Vede la mOrte COme Un POrtO dOPO Una lUnga na-
VIgaZIOne, AnaCreOnte SI aUgUra dI mOrIre al PIix PreStO Per POrre fIne alle SUe Pene 
d'amOre. Ma la mOrte a daVVerO Una lIberaZIOne? O Una neCeSSIty? A Parer mIO la 
mOrte fa Parte della VIta. TUttI SaPPIamO Che CI Sary Una fIne a qUeSta nOStra eSISten-
Za, Che nOn a Una retta InfInIta, ma Un PICCOlO SegmentO e PrOPrIO Per qUeStO bISOgna 
SfIdare la VIta, SUPerare glI OStaCOlI Che CI POne SUl nOStrO CammInO. NOn dObbIamO 
temere la mOrte, PerCh& a IneVItabIle Che CI SIa, nOn dObbIamO CerCare dI COntraStarla 
COn tUtte le nOStre fOrZe, qUandO Sary Il mOmentO nOn CI Sary OPPOSIZIOne Che POS-
Sa tenere. AllO SteSSO mOdO nOn POSSIamO deCIdere da SOlI qUandO a temPO dI VIVe-
re O dI mOrIre e dUnqUe StabIlIre qUalCOSa Che nOn CI COmPete. SaPPIamO Che, COme 
dICe SeneCa, fIn dalla naSCIta andIamO In COntrO alla mOrte ed a PrOPrIO Per qUeStO 
Che dObbIamO SfrUttare Il POCO temPO Che abbIamO a dISPOSIZIOne. COme Un'artISta 
Che dUrante Il SUO SPettaCOlO eSPrIme tUttO Se SteSSO e mette In gIOCO la SUa PaSSIO- 

84 



ne COSi nOI, PrIma Che SI ChIUda Il SIParIO, VIVIamO e faCCIamO tUttO qUellO Che SO-
gnIamO, SenZa rImOrSI, PerCh& la nOStra OCCaSIOne a UnICa e IrrIPetIbIle. 

~ ~ ~ 

dI SIlVIa DI GIrOlamI (4 C) 

Cara Mamma hO SCeltO dI VIVere! 

Cara mamma, 

Che bellO! FInalmente tra qUalChe temPO naSCero e POtro abbraCCIartI ed aCCareZZar-
tI Il VISO PrOPrIO COme faI tU Ora COn Il tUO PanCIOne! TI rICOrdI qUandO haI SaPU-
tO Che erO dentrO dI te? O qUandO mI ha VIStO Per la PrIma VOlta dal dOttOre e haI 
SentItO battere Il mIO CUOrICInO? QUella VOlta, Per l'emOZIOne, haI PIantO COme Una 
bambIna! A dIre la VerIta, la tUa PanCIa mI manChera Un PO': qUI SI Sta Veramente 
bene (anChe Se UltImamente CI VadO Un PO' StrettO)! 

NOn StO nella Pelle! HO tanta VOglIa dI VedertI, PrOPrIO COme te, Che OgnI Sera 
VaI a dOrmIre PenSandO a COme Saro bellO. 

Pero mamma, C'& Una COSa Che tI deVO COnfeSSare ... hO PaUra ... hO PaUra dI 
naSCere ... OK, Ora tI Sembrero COntraddIttOrIO! Ma qUellO Che VOglIO dIre, a Che hO 
PaUra dI COme Sara la VIta ... PerCh& gIa SO Che Sara dUra, e nOn POCO! SO Che CI 
SarannO COSe belle; altre COSe InVeCe SarannO COSi belle da eSSere deVaStantI; e InfI-
ne CI SarannO COSe Che belle nOn lO SOnO affattO ... e qUellO Che mI fa maggIOrmen-
te PaUra, a Che tUtte le COSe Che, Per fOrtUna O PUrtrOPPO, Ora SO, qUandO naSCero, 
le aVro dImentICate COmPletamente! E PerCIo dOVro rISCOPrIrle PaSSO PaSSO, CreSCen-
dO e faCendO delle SCelte Che alCUne VOlte SarannO dIffICIlI da Prendere ... In POChe 
ParOle, dOVro VIVERE! NOn rIeSCI a CaPIre VerO?! NOn tI PreOCCUPare, Ora tI SPIe-
ghero tUttO qUantO ... 

VedI mamma, qUalChe gIOrnO fa, StaVO faCendO Il mIO SOlItO PISOlInO POmerI-
dIanO (qUeSte a Una delle COSe Che mI manChera dI PIix della tUa PanCIa!), qUandO 
ad Un trattO hO COmInCIatO a SOgnare ... mI trOVaVO SU Un SentIerO e IntOrnO a me 
C'eranO SOlO alberI PIenI dI fIOrI ... aVreStI dOVUtO Vedere Che beI COlOrI Che aVeVa-
nO: eranO rOSSI, gIallI, VIOla, blU e alCUnI aVeVanO PerSInO PIix dI Un COlOre! Mentre 
erO tUttO PreSO a gUardarmI IntOrnO, SentII Una VOCe Che mI dICeVa dI SegUIre Il Sen-
tIerO. FeCI COme la VOCe mI OrdIno. COmInCIaI a CammInare ... e CammIna, CammI-
na, arrIVaI ad Un bIVIO ... qUI C'era Un CartellO COn dUe freCCe: VICInO alla freCCIa 
dI SInIStra, C'era SCrItta la ParOla "amOre" e VICInO alla freCCIa dI deStra, C'era SCrIt-
ta la ParOla "OdIO". NOn aPPena fInII dI leggere, daVantI a me aPParVerO dUe Stra-
ne fIgUre ... eranO PrOPrIO AmOre e OdIO! AmOre era Un bambInO Un PO' PIix gran-
de dI me Che aVeVa nelle manI Un arCO e Una faretra PIena dI freCCe; OdIO InVe-
Ce Se ne StaVa li COn le braCCIa COnSerte e COn Il VISO arrabbIatISSImO. POI SentII dI 
nUOVO qUella VOCe Che mI ParlaVa: "QUeStI SOnO I PrImI dUe PerSOnaggI Che InCOn-
treraI In qUeStO VIaggIO. QUandO SaPraI Che COSa SOnO l'OdIO e l'amOre, dOVraI SCe-
glIere tra qUeStI dUe SentImentI e qUellO Che SCeglIeraI andra a fOrmare Il tUO Carat- 
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tere: SCeglI SemPre qUellO Che, SeCOndO te, tI PrOCUrers bene ... dUnqUe aSCOlta COn 
attenZIOne le lOrO ParOle.". 

AmOre fU Il PrImO a Parlare: "SaI, dOVreStI SCeglIere me! E graZIe a me Se tra 
qUalChe temPO naSCeraI! Ah l'amOre! DUe COrPI e dUe anIme Che SI UnISCOnO dI nUO-
VO InSIeme! DICO dI nUOVO PerCh& deVI SaPere Che Un temPO glI UOmInI eranO nellO 
SteSSO temPO SIa femmIne Che maSChI. EranO eSSere PerfettI, ma fU la lOrO PerfeZIOne 
a deCIdere Il lOrO deStInO: InfattI nell'antICa GreCIa SI dICeVa Che fU ZeUS a dIVIderlI 
Per la lOrO SUPerbIa. E COSi, da qUel gIOrnO, tUttI glI UOmInI, SIa maSChI Che femmI-
ne, VannO alla rICerCa della lOrO mets PerdUta ... anChe tU Un gIOrnO CerCheraI qUaSI 
dISPeratamente la tUa mets PerdUta... Ma SaPPI Che l'amOre nOn a tUttO rOSe e fIOrI: 
alCUne VOlte a la COSa PIix bella del mOndO; altre VOlte Sa eSSere COSi fOrte da altera-
re la tUa PaCe InterIOre: SaI COme mI defInISCOnO? AMOR FUROR ... IO nOn SO Se 
SOffrIraI, PerCh& nOn SOnO aSSOlUtamente reSPOnSabIle delle Pene d'amOre dI tUttI glI 
UOmInI! IO mI OCCUPO SOlO dI SCOCCare le mIe freCCe e POI Sta a VOI geStIre la SItUa-
ZIOne. D'altra Parte nOI DeI, SIamO COmPletamente IndIfferentI alle faCCende Umane: 
SIete COSi COmPlICatI VOI UOmInI, Che, Se faCeSSImO dIVerSamente, SI SCOnVOlgerebbe 
anChe la nOStra PaCe InterIOre! Ma StaI tranqUIllO! Se SCeglIeraI la VIa dell'amOre, e 
VUOI eSSere SICUrO Che nOn SOffrIraI, tI baSters nOn laSCIartI traVOlgere dalle PaSSIO-
nI e SOddISfare SOlO I tUOI bISOgnI fISICI ... InSOmma, dIVertItI! AltrImentI faI COme 
VUOI e VIVI a PIenO l'amOre, faCendO SICUramente del bene." 

POI fU l'OdIO a Prendere la ParOla: " VUOI SaPere PrOPrIO qUellO Che hO da dIr-
tI? QUellI Che OdIanO nOn SOnO bUOnI, e qUellI Che nOn SOnO bUOnI, nOn SOnO maI 
ben aCCettI PerCh& CreanO SOlO PrOblemI ... ma tI dIr6! A COmPOrtarSI male nOn CI 
SIa annOIa maI: lOtte, gUerre, menZOgne e ChI PIix ne ha PIix ne metta! Ma SOPrattUt-
tO, COn me nOn SOffrIraI maI! Ed Ora, a te la SCelta." 

A qUeStO PUntO mamma, nOn SaPeVO PrOPrIO COSa fare! Che tragedIa! In qUel 
mOmentO hO dOVUtO SCeglIere COSa SareI StatO e qUale VIa aVreI PreSO! E Il tragICO 
e Che nOn SaPeVO, e anCOra nOn SO, Che COSa mI Sarebbe SUCCeSSO In entrambI I Ca-
SI! Ma StaI tranqUIlla mamma, hO SCeltO la VIa dell'AmOre, anChe Se, COme ha det-
tO lUI, nOn Sars SemPre rOSe e fIOrI: nOn mI PIaCerebbe affattO eSSere CattIVO e OdIa-
re tUttO e tUttI! 

POI dI nUOVO qUella VOCe mI OrdIn6 dI PrOSegUIre. Per6 mamma, IO PrOPrIO nOn Ca-
PIVO dI ChI fOSSe qUella VOCe! PrOVaI anChe a ChIederglIelO, ma nOn ebbI rISPOSta. 

E dI nUOVO CammIna, CammIna, InCOntraI Un altrO bIVIO: qUI mI aPParVerO dUe 
nUOVI PerSOnaggI. La VOCe dISSe Che qUelle eranO l'AmICIZIa e l'InImICIZIa Che an-
Che lOrO mI aVrebberO ParlatO Per COnVInCermI a SegUIrne Una. 

L'AmICIZIa Parl6 Per PrIma: "Se SCeglIeraI me SaraI Una PerSOna COrdIale e SemPre 
PrOnta ad aIUtare ChI tI Sta PIix a CUOre! Il PrOblema a SaPer trOVare PerSOne Che ten-
ganO a te, almenO qUantO tU tIenI a lOrO: VedI, nOn SemPre le PerSOne Per CUI fareStI 
dI tUttO SOnO dISPOSte a fare lO SteSSO Per te ... e PUrtrOPPO In qUeStI CaSI SOffrIraI! 
Il latO POSItIVO della COSa a Che la SOfferenZa tI renders PIix fOrte e tI InSegners a nOn 
rIPetere glI SteSSI errOrI. Il COnSIglIO Che tI POSSO dare, a qUellO dI CerCare qUalCUnO 
Che abbIa bISOgnO dI te Per COmPletarSI, COme tU haI bISOgnO dI lUI Per COmPletartI: 
fUnZIOna Un PO' COme Per l'amOre, ma l'amICIZIa a Un qUalCOSa dI PIix altO. RICOrda: 
COme Per eSemPIO dICeVa Il fIlOSOfO PlatOne, l'amICIZIa a Il SOmmO bene!". 

POI l'InImICIZIa PrOSegUh "IO nOn SO PrOPrIO COSa farmene deglI amICI! TIenI ben 
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In mente Una COSa: glI amICI nOn SerVOnO a nIente Se VUOI arrIVare al POtere! L'Im-
POrtante a SOlO freqUentare le PerSOne gIUSte Per raggIUngere I tUOI SCOPI!". 

COmInCIaVO a PreOCCUParmI: POSSIbIle (mI SOnO ChIeStO) Che al mOndO CI SIa-
nO PerSOne Che PredIlIganO l'OdIO e l'InImICIZIa? A qUeStO PUntO aVeVO anCOra PIA 
PaUra dI naSCere ... ma COm'e OVVIO SCelSI l'amICIZIa! E SUbItO dOPO la VOCe mI Or-
dIno dI PrOSegUIre. 

E anCOra Una VOlta CammIna, CammIna, mI SI PreSento daVantI Un altrO bIVIO. PrI-
ma Che POteSSerO aPParIre altre dUe fIgUre, la VOCe mI Parlo dI nUOVO: " QUeStI SOnO 
glI UltImI dUe PerSOnaggI Che InCOntreraI. QUeSta a l'UltIma SCelta Che dOVraI fare, la 
PIA ImPOrtante..." e mI SI PreSentarOnO daVantI la VIta e la MOrte ... 

E la VIta COmInCIo: " IO SOnO Il dOnO PIA grande Che a StatO fattO al mOndO e 
Che In Un CertO SenSO tUttI glI UOmInI temOnO, PerCh& lI POngO SemPre daVantI a delle 
SCelte (COme StO faCendO Ora COn te), e qUeStI fannO CIo Che CredOnO SIa PIA gIUStO, 
SenZa Pero SaPere a Che COSa VannO InCOntrO. Nelle COrSO della tUa VIta aVraI mOmen-
tI bellI e mOmentI COSi brUttI da VOlertI UCCIdere. OVVIamente SeI lIberISSImO dI farlO, 
ma allOra a qUale SCOPO SCeglIereStI dI VIVere? Se SI SCeglIe dI VIVere, bISOgna POrta-
re la VIta fInO In fOndO, fInCh& la mOrte nOn gIUngery dI SUa SPOntanea VOlOnty." 

POI fU la VOlta della MOrte: "IO SOnO qUella Che tUttI temOnO, PerCh& SOPraggIUn-
gO SenZa neSSUnO PreaVVISO; PerCh& neSSUnO Sa Che COSa SI PrOVa nel mOmentO In 
CUI arrIVO; PerCh& neSSUnO Sa dOVe andry Una VOlta mOrtO." 

PrIma Che IO faCeSSI la mIa SCelta, la VOCe mI rIVelo la SUa IdentIty: ChI mI Parla-
Va, era la NatUra, Che mI dISSe Una fraSe dI CUI IO nOn hO ben CaPItO Il SenSO: "CarPe 
dIem! NOn Perdere temPO a lamentatI deI tUOI gUaI PerCh& la VIta a breVe ... e nOn 
aVer PaUra della mOrte: qUandO leI Verry, tU gIy nOn CI SaraI PIA. Un gIOrnO, SemmaI 
SCeglIeraI glI StUdI ClaSSICI e SaraI SOmmerSO daI lIbrI, CaPIraI ..." 

CarPe dIem?! "OggI CarPe"?! Ma Che C'entranO le CarPe COn I gUaI, la VIta e la 
mOrte! CredO Che dOVro fare qUeStI StUdI ClaSSICI... 

In qUel mOmentO mI SVeglIaI, SenZa aVer fattO la mIa UltIma SCelta ... ma, Cre-
dO Che Ora SI gIUntO Il mOmentO dI farla! E SaI COSa hO SCeltO mamma?! VOglIO Ve-
nIre al mOndO, VOGLIO VIVERE! E nOn ImPOrta qUantO la VIta Sary dUra e qUan-
te SCelte dOVro fare, PUr nOn SaPendO tante COSe (COme Per eSemPIO COSa SIgnIfICa 
"CarPe dIem")! 

NOn VedO PrOPrIO l'Ora dI VedertI!!! 

A PreStISSImO mamma ... 

~ ~ ~ 

dI FederICa FelICettI (4 C) 

SI dICe Che alCUne farfalle, COme anImalI adUltI e SVIlUPPatI, VIVanO Per POCO PIA 
dI qUalChe gIOrnO. Una VIta effImera, braVISSIma aI nOStrI OCChI, qUaSI SenZa ImPOr-
tanZa. EPPUre qUeI POChI gIOrnI SembranO, Per qUelle farfalle, Una VIta Intera. COme 
POSSIamO nOI UOmInI allOra lamentarCI della breVIty dell'eSIStenZa, del temPO Che SfUg- 
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ge, InVIdIOSO deI nOStrI PrOgettI e della nOStra felICIta? "NOn dIre maI COSa aCCadrd 
dOmanI [..] InfattI nemmenO lO SCartO dI Una mOSCa dalle alI dISteSe a COSi VelOCe" 
SCrIVe SImOnIde, SOttOlIneandO la PreCarIeta dell'eSIStenZa Umana, COSi breVe ed effI-
mera. Ma la realty a Che, In fIn deI COntI, dI VIta nOn ne abbIamO maI abbaStanZa e 
PIA gIOrnI abbIamO, PIA qUellI Che deSIderIamO aVere SI mOltIPlICanO, gOnfIandOSI In 
Una bOlla dI SPeranZe lUmInOSa e Perfetta fInO a qUandO nOn gIUnge la mOrte a far-
la eSPlOdere e SCOmParIre, COme Se nOn fOSSe maI eSIStIta. COme Se nOI nOn fOSSImO 
maI eSIStItI. COntInUIamO a ChIederCI: "ChI Sa Se glI DeI del CIelO aggIUngerannO le 
Ore dI dOmanI alla SOmma dI OggI?" (ORnzIO, OdI, IV, 7), ma nOn gIUngera maI Per 
nOI Una rISPOSta. MaI SaPremO In qUale mOmentO della VIta gIUngera la mOrte e fOr-
Se maI SaremO Veramente PrOntI ad aCCOglIerla. ChISSa magarI VIVere VUOl dIre PrO-
PrIO qUeStO: SfrUttare Un temPO IndetermInatO Per PrePararSI a qUalCOSa dI aSSOlUta-
mente determInatO e IneVItabIle. "NOn a POSSIbIle SentIrSI VIVI SenZa eSSere COnSaPe-
VOlI Che SI deVe mOrIre", SCrIVe J. Gaarder, ed a PrOPrIO qUeSta COnSaPeVOleZZa Che 
POrta glI UOmInI ad affannarSI Per VIVere al meglIO tUttO Il temPO a lOrO COnCeSSO, 
PerCh& SannO Che nOn VI Sara altra OCCaSIOne, dOPO la mOrte nOn SOrgera Una nUOVa 
alba, ma aVremO daVantI SOlO "Il SOnnO dI Una nOtte SenZa fIne" (CATULLO). Ma Se 
la mOrte a daVVerO Un COnCettO OSCUrO e del tUttO InCOmPrenSIbIle, allOra a nOI nOn 
reSta Che VIVere. VIVere fInO In fOndO OgnI attImO, OgnI battItO dI CUOre, OgnI SOgnO, 
OgnI dOlOre, SenZa CrUCCIarCI In trIStI PenSIerI dI mOrte, SenZa tentare InVanO dI SfUg-
gIrle, ma PIUttOStO CerCandO, COme dICe RIta LeVI MOntalCInI, dI "aggIUngere VIta aI 
gIOrnI PIUttOStO Che gIOrnI alla VIta". Ma la mOrte gIUnge SemPre trOPPO PreStO e la-
SCIa glI UOmInI SgOmentI e atterrItI, SCOnVOlgendOne glI IngenUI PrOgettI e le fragIlI 
VIte Ignare. Nel mOndO antICO e mOdernO Il tOPOS letterarIO della mOrS ante dIem e 
StatO PIA VOlte rIPreSO anChe Se mOltO PrObabIlmente raggIUnge la SUa aKme tragICa 
nelle VICende rIPOrtate nell'EneIde dI VIrgIlIO, In PartICOlare nella SCena della mOrte 
dI DIdOne all'InternO della qUale, Oltre a Una fOrte ParteCIPaZIOne emOtIVa del POeta 
mantOVanO, trOVIamO anChe Un'aCCUrata e qUaSI trUCUlenta deSCrIZIOne dell'agOnIa del-
la regIna Che nOn rIeSCe a mOrIre "PerCh& nOn mOrIVa ne Per VOlere del fatO ne dI 
mOrte merItata, ma mISera PrIma del temPO, aCCeSa da Un ImPrOVVISO fUrOre" (VIR-
GILIO, EneIde, IV). Ed e PrOPrIO qUeSta fOllIa d'amOre Che SPInge DIdOne a PrOCUrar-
SI la mOrte, Una mOrte lenta e terrIbIle, PrOVOCata dalla COnSaPeVOleZZa dI nOn eSSe-
re amata abbaStanZa da Enea PerCh& eglI deCIda dI rImanere COn leI. E POSSIbIle Im-
magInare Una SOrta dI ParallelISmO tra le mOrte dI DIdOne, nell'EneIde dI VIrgIlIO, e 
la mOrte dI OfelIa, nell'AmletO ShaKeSPearIanO. Per entrambe, la mOrS ante dIem e 
PrOVOCata da Una fOllIa d'amOre IrrefrenabIle, dalla SICUreZZa e dal dOlOre dI amare 
trOPPO, ma dI nOn eSSere amate abbaStanZa. E qUandO Il dOlOre dIVenta trOPPO Stra-
ZIante, qUandO CaPISCOnO dI nOn aVere PIA alCUna POSSIbIlIty dI COnqUIStare Il CUOre 
dell'amatO, entrambe CederannO alla fOllIa e SI PrOCUrerannO Una tragICa mOrte PrIma 
del temPO. Ma la mOrte dI OfelIa nOn ha nUlla della VIOlenZa e della brUtalIty dI qUel-
la dI DIdOne. E COme POtrebbe? La "graZIOSa OfelIa", "la rOSa dI maggIO", "la Cara, 
bUOna, dOlCe OfelIa" nOn Sarebbe maI mOrta In mOdO tantO VIOlentO qUantO qUellO 
COn CUI DIdOne SI tOglIe la VIta, la mOrte dI SPada, qUaSI InCOnCePIbIle Per Una dOn-
na, Che Sta a SOttOlIneare Il COraggIO e qUaSI l'erOICIta della regIna. Mentre OfelIa 
nOn PUo far altrO Che laSCIarSI CUllare nelle aCqUe del rUSCellO dOVe a CadUta, al rIt-
mO del SUO CantO melOdIOSO. PUr eSSendO COSi dIVerSe Pero, qUeSte dUe fIgUre fem- 
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mInIlI raCChIUdOnO In Se SteSSe lO SteSSO ParadIgma tragICO, Che eVIdenZIa la CrUdel-
ty dI Una mOrte tantO ImPrOVVISa, PrOPrIO nel fIOre deglI annI. Ma VI a Un altrO aSPet-
tO da analIZZare nel mOmentO In CUI SI Parla della mOrte In gIOVentix: la mOrte erOI-
Ca. La mOrte erOICa a Stata Per SeCOlI UnO deI PIix SentItI tOPOS della letteratUra SIn 
daI POemI OmerICI dOVe glI erOI COmbattOnO COntrO nemICI Che SannO dI nOn POter 
SCOnfIggere, COme EttOre, Che malgradO SaPPIa bene Che ha POChe POSSIbIlIty dI VIn-
Cere AChIlle, SCende In CamPO e lO affrOnta, Per mOrIre In mOdO glOrIOSO e dIfende-
re Il PrOPrIO KleOS. DUnqUe COn OmerO la mOrte a VISta COme Un mOdO Per Ottenere 
fama e glOrIa PerSOnale, VISIOne Che Verry tOtalmente rIbaltata da TIrteO, POeta ele-
gIaCO Che SCrIVe: `E bellO InVerO Che fra I PrImI, CadendO, mUOIall'UOmO ValOrOSO, 
Per la SUa PatrIa PUgnandO" (fr. 10 WeSt.) MOrIre In battaglIa a teSta alta, COmbat-
tendO nOn PIix Per la PrOPrIa glOrIa PerSOnale, ma Per la SalVeZZa della PrOPrIa POlIS, 
e dUnqUe, SeCOndO TIrteO, la maSSIma glOrIa a CUI l'UOmO PUo aSPIrare. Una VISIOne 
della mOrta erOICa tOtalmente dIVerSa, Che eSUla COmPletamente da qUelle PreCedentI 
e qUella deSCrItta dal tragedIOgrafO EUrIPIde Che POne COme PrOtagOnIStI delle SUe 
tragedIe erOI deCISamente antICOnVenZIOnalI rISPettO aI SUOI temPI. `NOn mI UCCIde-
re PrIma del temPO" SUPPlICa IfIgenIa, erOIna dI Una delle tragedIe eUrIPIdee. `E me-
glIO VIVere male Che aVere Una fIne glOrIOSa" afferma InfIne la ragaZZa, dIStrUggen-
dO qUella Che fInO a qUel mOmentO era COnSIderata l'etICa erOICa. EUrIPIde deSCrIVe 
Un'IfIgenIa SPaVentata e angOSCIata, Che SI batte COn tUtte le SUe fOrZe Per dISSUade-
re Il Padre dal SUO PrOPOSItO SCOnSIderatO e Che SI aggraPPa alla VIta COn dISPerata 
tenaCIa, ma qUeSta gIOVane ImPaUrIta dIVIene Un'erOIna nel mOmentO In CUI, SUPeran-
dO Il SUO terrOre e Il SUO amOre Per la VIta, CaPISCe Che Il POPOlO greCO ha bISOgnO 
dI leI e deCIde dI SaCrIfICarSI. COSs la SUa mOrte dIVenta Una mOrte erOICa ed a reSa 
tale PrOPrIO dall'UmanIty e dalla PaUra COn CUI la ragaZZa la affrOnta. Ma COme PUo 
Un Padre SaCrIfICare la fIglIa nel fIOre deglI annI `Per OffrIre alla flOtta Una felICe e 
PrOPIZIa PartenZa" (LucREzIo, De RerUm NatUra I, 100)? PrObabIlmente a PerCh& a 
VOlte la VIta dIVenta Una drOga, nOn Se ne PUo fare a menO, nOn la SI VUOle laSCIare 
andare. E qUeStO VIle attaCCamentO aI breVI reSPIrI mOrtalI dIVenta egOISta, mOrbOSO, 
aSSaSSInO nel mOmentO In CUI SI ChIede, qUaSI SI Pretende, da ChI CI ama dI SaCrIfI-
CarSI al nOStrO POStO, nell'aSSUrdO deSIderIO dI POStICIPare dI qUalChe mOmentO la 
mOrte VelOCe e ImPreVedIbIle. NOI, ParaSSItI della VIta, SaremmO CaPaCI dI antePOrre 
la nOStra eSIStenZa a qUalSIaSI COSa, PerSInO all'affettO deI nOStrI PIix VICInI famIlIarI. 
SIgnIfICatIVa a l'IPOCrISIa dI AdmetO, marItO dI AlCeStI nell'OmOnIma tragedIa eUrI-
PIdea Che, aVendO OttenUtO dal dIO APOllO la POSSIbIlIty dI SOttrarSI alla mOrte, CerCa 
dISPeratamente e In mOdO deCISamente antI-erOICO qUalCUnO Che mUOIa Per lUI e nel 
mOmentO In CUI la mOglIe SCeglIe dI SaCrIfICarSI, le rIVOlge SUPPlIChe, affInCh& nOn 
lO abbandOnI, mOrendO. `FattI fOrZa, POVera InfelICe, nOn mI laSCIare, ImPlOra glI 
deI POtentI dI aVere PIeta dI te" SUPPlICa AdmetO alla mOglIe agOnIZZante, qUandO 
In realty a StatO PrOPrIO lUI a COndannarla al deStInO dI mOrte, a CaUSa dI qUel SUO 
aSSUrdO e tenaCe attaCCamentO alla VIta. A VOlte Pero Il temPO dI VIVere COInCIde COn 
Il temPO dI mOrIre, qUandO SI mUOre OgnI gIOrnO, laCeratI dalla COnSaPeVOleZZa e dal 
SenSO dI COlPa PUngOlatO dall'aSPra Vendetta dI COlOrO Che abbIamO tradItO, Inganna-
tO, abbandOnatO O SemPlICemente IgnOratO. E Il CaSO dI GIaSOne Che Paga Per CIo Che 
ha fattO a Medea, COntInUandO a VIVere StraZIatO Per Il dOlOre Per la mOrte deI fIglI, 
SenZa neanChe Il COnfOrtO dI OffrIre SePOltUra aI lOrO COrPI. Ma Il deSIderIO dI Ven- 
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detta a anChe qUellO Che SPInge I naUfraghI dell'AllIanCe a SOPraVVIVere, COme raC-
COnta A. BarICCO In OCeanO Mare, dOPO eSSere StatI tragICamente abbandOnatI COn 
l'IngannO daI lOrO COmPagnI: `NOI CI SalVeremO, Per l~OdIO Che POrtIamO COntrO qUel-
lI Che CI hannO abbandOnatO e tOrneremO Per gUardarlI neglI OCChI, e nOn POtrannO 
PIii dOrmIre, ne VIVere, ne SfUggIre alla maledIZIOne Che nOI SaremO Per lOrO, nOI, 
VIVI, e lOrO, ammaZZatI OgnI gIOrnO, Per SemPre, dalla lOrO COlPa". 

~ ~ ~ 

dI EmanUele DI MarCO (4 C~ 

"APPena SI naSCe SI InIZIa a mOrIre" qUeSta a Una maSSIma dI PIrandellO SUlla 
mOrte: a PrOPrIO qUeStO l'arCO dI temPO Che CI VIene COnCeSSO Per VIVere, qUel laS-
SO dI temPO Che InterCOrre fra naSCIta e mOrte. 

Il COnCettO e la PerCeZIOne della VIta e qUellO della mOrte SOnO CambIatI mOltIS-
SImO nell'arCO deI SeCOlI. In ePOCa ClaSSICa la mOrte, e PIA SPeCIfICatamente la mOrte 
In gUerra, era Un OnOre, l'UnICO mOdO Per entrare nella StOrIa da erOI affInChe Il rI-
COrdO delle geSta nOn Venga maI CanCellatO e la PerSOna SOPraVVIVa ad eSSe, ImPreS-
Se a fUOCO Per SemPre nella lInea del temPO. L'eSemPIO PIA CalZante a qUellO della 
battaglIa delle TermOPIlI, tramandataCI da ErOdOtO e da SImOnIde nel SUO famOSIS-
SImO frammentO del threnOS, nel qUale, la mOrte ha fattO dOnO aI treCentO ValOrOSI 
gUerrIerI, gUIdatI da LeOnIda, del PremIO PIA ambItO, l'ImmOrtalIta. 

OggI, InVeCe, VIge Un attaCCamentO alla VIta Che nOn PreVede SaCrIfICI Per ValOrI 
e IdealI dI CUI teStImOnIanZa maSSIma a SOCrate Che, PUr dI mantenere fede alle SUe 
COnVInZIOnI, SI feCe UCCIdere IngIUStamente. SeneCa dISSe: "PIll Che della mOrte In Se 
SteSSa, SIamO SPaVentatI da CIo Che l'aCCOmPagna": PrOPrIO l'"OblIO" e la nOn COnO-
SCenZa dI CIo Che PUo COmPOrtare la mOrte, rende COdardO e SUPerStIZIOSO l'UOmO mO-
dernO Che SI baSa SOlO SU COnStataZIOnI SCIentIfIChe Per dImOStrare Una teOrIa. 

L'UOmO deI temPI antIChI, InVeCe, SaldO neI SUOI PreCettI, COlmaVa qUeStO VUO-
tO COn la SPeranZa, ma SOPrattUttO CerCaVa dI laSCIare Un SegnO IndISSOlUbIle Che glI 
aVrebbe PermeSSO dI rImanere VIVO nel rICOrdO. 

In COntraPPOSIZIOne alla mOrte Il VIVere era rIStrettO all'OtIUm e Il negOtIUm: la 
VIta Che a qUell'InSIeme dI eSPerIenZe, SentImentI e aZIOnI Che PlaSmatI In Un'UnICa 
eSSenZa dannO, In mInIma Parte, Un SenSO alla nOStra eSIStenZa, a rIdOtta SOlO al la-
VOrO e allO StUdIO e nOn all'aSSaPOrare OgnI IStante "COme Se fOSSe l'UltImO". 

Per tale mOtIVO OraZIO SI SOfferma COSi tantO SUl `CarPe dIem", Una CelebraZIO-
ne dell'eCCelSO ValOre dI OgnI IStante Che CI VIene COnCeSSO e Che deVe eSSere, COme 
tale, SfrUttatO al maSSImO. BISOgna VIVere nel PreSente e nOn baSarSI SU COnCeZIOnI 
O PreVISIOnI IllUSOrIe del fUtUrO e tantO menO SU CIo Che a PaSSatO e Che OrmaI nOn 
PUo PIA eSSere CambIatO. 

L'UnICa VarIante Che SCOnVOlge l'eqUIlIbrIO dell'eqUaZIOne della VIta a PrOPrIO 
Un SentImentO: l'amOre. L'amOre Che SPaZIa dal fISICO al PlatOnICO, l'amOre Per le 
COSe, Per le Idee e Per le PerSOne, InterPretabIle anChe COme amICIZIa, Che VISta neI 
SUOI VerI ParametrI a Il gIUramentO IndISSOlUbIle Che lega dUe O PIix PerSOne. E Per 
CatUllO Il `fOedUS". 
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L'UnICa "aSSOnanZa" tra VIta mOderna e antICa a la "retIgIO", Il CredO SaldO In 
qUalCOSa O qUalCUnO, Che CI gUIda COme a delIneare deI bInarI ImmagInarI Che SPIn-
gOnO glI UOmInI ad attI tOtalmente PrIVI dI ragIOne. 

Ne a eSemPIO, Il SaCrIfICIO dI IfIgenIa rIPOrtatO In melOdICI VerSI da LUCreZIO, Che 
IndICa la maSSIma deVOZIOne Per Un CredO, SPIngendO Un Padre ad Ingannare e UCCI-
dere Una fIglIa Per Permettere Una gUerra. Nell'attUale mOmentO StOrICO aSSIStIamO a 
OmICIdI-SUICIdI dI maSSa PerPetratI SOttO l'InflUenZa dI Un dIStOrtO fanatISmO relIgIOSO 
da Parte dI KamIKaZe, UOmInI, dOnne e ragaZZI COnVIntI dI agIre Per CerCare dI Creare 
Un mOndO mIglIOre e nellO SteSSO temPO raggIUngere l'eSIStenZa eterna. 

La VIta ha SemPre, COmUnqUe, COme ePIlOgO la mOrte "UltIma dea" Che tUttI lI-
Vella, blaSOnatI e nettUrbInI, COme dICe Il grande TOto nella SUa "LIVella". 

~ ~ ~ 

dI JaCOPO MOntanarI (4 C) 

Ad OgnUnO It SUO SImPOSIO. 

FInalmente SabatO Sera! Un grUPPO dI amICI, dOPO Una SPOSSante SettImana, SI rI-
trOVa InSIeme. QUeSta Sera PIZZa a CaSa dI JaCOPO, VICInO ad Un bel fUOCO CaldO, men-
tre fUOrI SI gela. Ad Un trattO JaCOPO InIZIa UnO deI SUOI dISCOrSI, tantO StranI qUantO 
nOIOSI: "RagaZZI, StaVO PenSandO Che la VIta a COme Un CUbO dI RUbIK: nOn SI CaPI-
SCe Per nIente! IO, SInCeramente, SOnO rIUSCItO a fInIrlO SOlO COn le SOlUZIOnI, PeCCa-
tO Che nOn CI SIanO anChe Per la VIta...". "A JaCOPe", dISSe OraZIO, "e Statte Un PO' 
ZIttO! SemPre CO Sti PenSIerI StranI, e VedI de fInIlla Un PO'! Che nOn Ce o SaI Che 
la VIta SO lI amICI? Un fOCO, er dIVertImentO, li amICI, lO SPaSSO, e Che artrO VOI? 
Te `a deVI gOd& `a VIta, In OgnI attImO. NUn te rICOrdI er "CarPe dIem"?". "HaI ra-
gIOne OraZIO", dISSe VaSCO, "bISOgna gOderSI la VIta fInO In fOndO, SenZa PenSare e 
nIente, lOttare COntrO tUttO e rISChIare! VOrreI COSi tantO VIVere Una VIta SPerICOlata, 
Che Se ne frega dI tUttO!". "Ma daI, ma Per faVOre! Ma COme SI fa a VIVere COSi, In 
balIa delle Onde, SegUendO l'IStIntO!", eSClamo PlatOne, "SIamO eSSerI raZIOnalI, nOn 
anImalI. DeVI VIVere SegUendO deglI IdealI, le Idee maSSIme del bene e della gIUStI-
ZIa!". E VaSCO, "SentI, la VIta a Un gran bel fIlm: le Idee tIenIle Per te, Che a me CI 
PenSO IO". "E CertO, e Se OgnUnO PenSa Per Se, alla PrOPrIa UtIlIta, In Che StatO VI-
VremmO?", Parlo CICerOne, "l'UOmO deVe PenSare al bene dI tUttI, nOn SOlO a qUellO 
PrOPrIO. OgnUnO dOVrebbe VIVere Per la POlItICa e Per lO StatO, affInChe OgnUnO SIa 
felICe.". "Si Si, dOrmI e SOgna! Un mOmentO, ma IPPOCrate dOVe Sta?". "L'hO SentItO 
IO", rISPOSe JaCOPO, "Sta male, SfOrtUnatO, nOn a POtUtO VenIre". "Ma a SemPre ma-
latO! DOVrebbe bere Un PO': bere fa bene alla SalUte, alla VIta!", dISSe SOCrate, men-
tre StaVa bene attentO a qUellO Che glI VerSaVanO da bere. "ASSOlUtamente nO, SO-
Crate!", InterVenne LUCreZIO, "bere trOPPO fa malISSImO, SerVe la gIUSta mISUra, an-
Che nella VIta, altrImentI SI Cade nel VIZIO Che POtrebbe POrtare graVI dannI alla Sa-
lUte, anChe la mOrte". "E allOra? IntantO la VIta a Un'IllUSIOne, nOn eSISte, a SOlO Un 
SOgnO", rIbadi GOrgIa. "SeI PrOPrIO Un PeSSImISta!", Parlo PIrandellO, "la VIta eSISte, 
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ma SOlO al teatrO. DeVe eSSere regOlata, CI deVe eSSere Un COPIOne e bISOgna COnO-
SCere bene la PrOPrIa Parte. InfattI al teatrO l'attOre gIa Sa COSa glI SPetta, Per qUe-
StO VIVe". "NOn SOnO d'aCCOrdO: SeCOndO me la Vera VIta a dOPO la mOrte. NOI VI-
VIamO graZIe alla nOStra anIma, Che a eterna. TUtta la VIta a Una SPeranZa". QUandO 
Dante fIni Il SUO dISCOrSO, eCCO gIUngere AChIlle, Che VelOCe SI era reCatO al bagnO, 
e dISSe: "IO nella VIta SPerO dI Ottenere SUCCeSSO. VOglIO eSSere Un grande UOmO, fa-
mOSO, dIgnItOSO e ValOrOSO". "Ma dOVe lO VUOI trOVare l'OnOre OggI, anCOra CI Cre-
dI?", eSClamo SImOnIde, "OggI SI SOPraVVIVe, nOn SI VIVe PIix, nOn PUOI aVere tUt-
tO, ma SOlO Il neCeSSarIO". "VerISSImO CarO amICO mIO", dISSe SOfOCle, "OgnI gIOrnO 
CI trOVIamO daVantI ad Una SCelta: tentare l'ImPOSSIbIle O aCCOntentarSI dI CIo Che SI 
ha. DObbIamO SemPre SCeglIere, e qUeStO CI rende InfelICI e trIStI. POI la VIta nOn mI 
Sembra COSi bella Se POI termIna COn ...". Che tragedIa! PrIma dI termInare la fraSe, 
SOfOCle SI StrOZZa COn Un PeZZO dI PIZZa e Cade a terra. NOn rIeSCe PIix a reSPIrare 
e tUttI qUantI SOnO PreSI dal PanICO, UrlanO, ChIamanO aIUtO. JaCOPO Prende Il telefO-
nO e ChIama l'OSPedale, ma nOn C'e lInea. PIange, SI dISPera. ImPrOVVISamente SI gI-
ra e Vede Che tUttI SOnO fermI. OgnI COSa Sembra eSSere COngelata, Il temPO SI a fer-
matO, le lanCette dell'OrOlOgIO nOn gIranO PIix. TUttI glI amICI SOnO StatI blOCCatI nel-
l'UltIma aZIOne Che StannO COmPIendO. Sente freddO e nOn CaPISCe. D'Un COlPO Sente 
Una VOCe, SI VOlta e Vede la mOrte. "CIaO JaCOPO". "Ma COSa Sta SUCCedendO?". "SO-
nO VenUta Per Il tUO amICO, a gIUnta la SUa Ora". JaCOPO PIange, COSi la mOrte Per 
rInCUOrarlO glI dICe: "PrIma StaVO aSCOltandO I VOStrI dISCOrSI. AVete anCOra tantO da 
ImParare VOI UOmInI! AVeVI ragIOne tU, la VIta a IndeSCrIVIbIle. E InUtIle tentare dI 
delIneare "mOdellI dI VIta". VOI nOn le date ValOre, SOlO IllUSIOnI. L'UnICO mOdO Per 
CaPIrla a VIVerla! In realty la VIta a l'amOre. IO SOnO InnamOrata della VIta, ma nOn 
POSSO aVerla, Per qUeStO la tOlgO aglI altrI, PerCh& ne SOnO PrIVata. E Una manCan-
Za, PrOPrIO COme l'amOre". Dette qUeSte ParOle, SVanISCe, e JaCOPO fInalmente trOVa 
le SOlUZIOnI Per Il SUO CUbO. 

~ ~ ~ 

dI ROlandO InnOCentI (4 C) 

Sembra Che COSi DIO feCe l'UnIVerSO 
e all'UOmO Inerme SUlla terra nera 
Un temPO dI VIVere dIede 
ed UnO dI mOrIre. 
GIa qUeStO gran delIttO fU Per l'UOmO 
Che fIUmI d'altra VIta POSSentI ed InfInItI 
Vede SCOrrere aCCantO a S&, 
qUandO la SUa, COSi fUgaCe, l'abbandOna 
gettandOlO ImPIetOSa SUlla terra nUda 
e nemmenO COnCede Il temPO 
dI rICOnOSCerSI COl PrOPrIO VOltO 
e dIre "SO ChI SOnO". 
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La SOrte a Stata POI anCOr PIu dUra 
POIChe talVOlta SPetta a lUI defInIre 
qUandO a gIUStO VIVere 
e qUandO PIu mOrIre. 
COSi Il POeta del demO dI COlOnO 
CI CantaVa dI AIaCe, ValOrOSO erOe, 
Che maCChIatO ebbe l'OnOre In Preda alla fOllIa 
e VOlgendO Un UltImO COmmOVente SalUtO alla VIta 
PIantata l'arma nella SPIaggIa d' IlIO 
V'affIda l'OnOre dI Una mOrte 
Che SCamPI la VergOgna della VIta. 
CI narra POI Che AntIgOne 
Offri Il SOffIO VItale 
Per dare SePOltUra al COrPO del fratellO: 
COSi PUrO fU Il SangUe da VerSare 
Per rendere gIUStIZIa ad Una mOrte. 
AnCh'EdIPO aCCeCatO dallO SCemPIO della StIrPe 
SI abbandOna nella SelVa delle EUmenIdI 
al tUOnO della VOCe dIVIna: 
SerenO S'allOntana Per mOrIre. 
VICende aSSaI dIVerSe CIaSCUnO dI COStOrO: 
ePPUre tUttI la mOrte PreSCelSerO alla VIta. 
MI ChIedO dUnqUe Se SIa erratO 
nOn VOler VIVere ad OgnI COStO, 
ma PIUttOStO, Per dare SenSO dall'eSIStenZa, 
trOVare la VIrtu COn l'UltImO tramOntO. 
Ad OraZIO, POeta Vate, 
Il temPO della VIta 
aPPare deClInare VerSO qUellO della mOrte 
e dUnqUe SOlamente SI PUo attendere la fIne. 
E I SImPOSI ed Il VInO, 
Il tePOre dI Una dImOra 
SCaldata dal fUOCO aCCeSO 
attenUanO glI affannI e le aPPrenSIOnI; 
la COmPagnIa dI amICI SInCerI 
rItarda Il deCadere, 
COmUnqUe IneSOrabIle. 
Ma la COnSaCraZIOne dI Se alla POeSIa 
traSCende mOrte e VIta e InnalZa all'eternO. 
LUCreZIO CI tramanda Il dettame d'EPICUrO, 
Che Per PrImO VIde eSSer SOttIle 
Il COnfIne tra l'VIVere e l'mOrIre. 
La fIne dell'anIma e del COrPO 
dUnqUe Un VOlar VIa dI PartICelle 
Che rImeState POI COn l'UnIVerSO 
dI nUOVO dannO fOrma ad altra VIta. 
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NatUra nUlla SPreCa e nUlla UCCIde. 
SInO a me attraVerSO I SeCOlI 
gIUngOnO I SUSSUrrI d'antIChI deStInI 
d'UOmInI e dI dOnne Che dInanZI all'eSIStenZa 
gIUStIZIa dIVIna hannO SCeltO dI SegUIre, 
SIa eSSa nel VIere OPPUre nel mOrIre. 

~ ~ ~ 

dI FederICa FelICettI (4 C) 

C'e Un mOmentO nella VIta dI OgnI IndIVIdUO In CUI SI a SPIntI, Per Un mOtIVO 
O Per l'altrO, a PenSare alla mOrte. L'OblIO eternO, Il nUlla InfInItO, l'aSSenZa dI OgnI 
COSa, nOn PUo Che atterrIre e laSCIare SbIgOttItO anChe l'UOmO PIA COraggIOSO, Il PIA 
temerarIO, qUellO Che fInO a qUel mOmentO aVeVa gIUratO dI nOn temere nIente, nean-
Che la mOrte. AnChe Il PIA ardItO UOmO dI qUeSta Terra trema COme Un bambInO Pen-
SandO Che Un gIOrnO nOn CI Sary PIA e Che tUttI I SUOI PenSIerI, I SUOI rICOrdI, le SUe 
emOZIOnI, SVanIrannO Per SemPre. DOVe andrannO I battItI del SUO CUOre? DOVe le 
SUe gIOIe, le SUe SPeranZe, I SUOI tImOrI? Ed a Per qUeSta tremenda PaUra Che OgnU-
nO SI ImPegna COn tUtte le SUe fOrZe a trOVare Un mOdO Per Ingannarla, POStICIParla, 
dIStanZIarla, SfUggIre da eSSa. LO faCCIamO OgnI gIOrnO, neI PIA PICCOlI geStI: qUandO 
gUardIamO a deStra e a SInIStra PrIma dI attraVerSare, qUandO SPegnIamO Il gaS dOPO 
aVer fInItO dI CUCInare, qUandO aggIUStIamO I frenI della nOStra aUtO, qUandO CI Sen-
tIamO ImPaUrItI Se qUalCUnO CI SegUe mentre CammInIamO In Strada. In OgnI IStante, 
OgnI nerVO del nOStrO COrPO a teSO all'erta, PrOntO a IndIVIdUare la mOrte e a fUggIre 
da eSSa, anCOra e anCOra, OgnI gIOrnO, OgnI mInUtO. La VIta nOn a altrO Che Una COn-
tInUa COrSa Per SfUggIre alla mOrte. MOltI CredOnO Che la mOrte SIa l'OPPOStO della VI-
ta, ma In realty a la CaUSa e la mOtrICe PrInCIPale dI eSSa. Ma la mOrte nOn a legata 
a fIlO dOPPIO SOlO COn la SUa antIteSI; C'e qUalCOSa dI InfInItamente PIA SOrPrendente 
e SbalOrdItIVO Che rImane InCatenatO StrenUamente alla mOrte e rICOrre OgnIqUalVOlta 
eSSa SI PreSenta: l'amOre. BaStI PenSare alle mIglIOrI StOrIe d'amOre maI SCrItte, Per 
renderCI COntO Che l'amOre e la mOrte SI mUOVOnO e agISCOnO InSIeme e, SI dIreb-
be, In Perfetta armOnIa. OrfeO e EUrIdICe, ROmeO e GIUlIetta, GIneVra e LanCIllOttO, 
HeathClIff e CatherIne, la mOrte a Una PreSenZa COStante Che InterVIene e mOdIfICa 
Il COrSO deglI eVentI, StraVOlge e dIStrUgge I PrOgettI, I SOgnI e le SPeranZe deI gIO-
VanI amantI, COme a VOler rICOrdare lOrO ChI a l'arbItrO dI OgnI COSa: la mOrte, Che 
Sembra annIentare l'amOre. Ma COme POtrebbe l'amOre eSSere annIentatO? QUel Sen-
tImentO eternO, PUrO e InCOndIZIOnatO a daVVerO COSi fragIle? 

A VOlte, POI, SI mUOre Per amOre. CI SOnO mOdI dIVerSI dI mOrIre Per amOre. 
AlCUnI amantI, StraZIatI dal dOlOre della PerdIta dell'amatO SI laSCIanO COnSUmare e 
UCCIdere dal dOlOre e gettanO VIa la lOrO eSIStenZa In nOme dell'amOre PerdUtO. Un 
amOre qUaSI malSanO, trOPPO nOCIVO Che SPInge glI InCaUtI amantI a tOglIerSI la VIta, 
SenZa alCUn rISPettO, Se nOn Per Se SteSSI, almenO Per I lOrO PerdUtI amOrI e Per tUt-
te le PerSOne Che COntInUanO ad amarlI. GIUlIetta aVrebbe VOlUtO Che Il SUO ROmeO 
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SI tOglIeSSe la VIta, COSi COme ha fattO, O aVrebbe PreferItO Che dImOStraSSe dI eSSe-
re fOrte, Che affrOntaSSe Il dOlOre In nOme dI qUell'amOre Che lI aVeVa tenUtI legatI? 
GIUlIetta aVrebbe VOlUtO Che Il SUO ROmeO VIVeSSe. Ma C'e Un altrO mOdO dI mOrIre 
Per amOre e VIene ChIamatO SaCrIfICIO. MOrIre Per Una PerSOna amata a fOrSe Il mI-
glIOr mOdO Per andarSene, fare dI tUttO affInCh& qUeSta POSSa COntInUare a VIVere e 
POI, qUandO VIene rIChIeSta In CambIO la PrOPrIa VIta, SaCrIfICarSI SenZa IndeCISIOnI. 
Un PreZZO altISSImO, la nOStra eSIStenZa, ma Che aCCettIamO dI Pagare, SOlO Per Sal-
Varne Un'altra Che CI a InfInItamente PIA Cara. NOn a qUeStO l'amOre dI Una madre 
Che SI fraPPOne fra l'aSSaSSInO e Il fIglIO, SChermandOlO COl SUO COrPO, aCCettandO dI 
bUOn gradO la mOrte? NOn a qUeStO l'amOre dI Un UOmO Che PUr dI SalVare Un amI-
CO SI getta In Un PalaZZO In fIamme, dI Un SOldatO Che SI Offre COme eSCa al nemICO 
Per SalVare I PrOPrI COmPagnI? In qUeStO CaSO nOn a la mOrte a StraPPare VIa l'amO-
re dalla VIta, ma a qUellO SteSSO amOre Che CI SPInge a gettarCI SPOntaneamente nel-
le braCCIa della mOrte. E In qUeStO mOdO la mOrte SI Vede PrIVata dI qUel POtere SOr-
Prendente Che InCUte tantO tImOre, rImane SCOnCertata dI frOnte a Un aVVerSarIO Che 
nOn la teme. L'amOre, qUellO VerO, nOn teme la mOrte. Ma la COSa PIA StUPefaCente 
e Che C'e Un mOdO Per SCOnfIggere la mOrte, Una SOlUZIOne mOltO PIA effICaCe dI PO-
ZIOnI mIraCOlOSe, COmPlICatI InCanteSImI O rICette d'alChImIa. Amare ed eSSere ama-
tI. Nel mOmentO In CUI mOrIamO, l'amOre Che SIamO rIUSCItI a traSmettere aI nOStrI 
CarI e qUellO Che lOrO PrOVanO Per nOI, CI rende, COme Per InCantO, ImmOrtalI. NeS-
SUna magIa, Pero, neSSUn trUCCO da PreStIgIatOrI, StaVOlta neSSUn IngannO. L'affettO 
Che le PerSOne Che CI amanO PrOVanO Per nOI CI fa COntInUare a VIVere neI lOrO Pen-
SIerI, neI lOrO rICOrdI, neI lOrO CUOrI e fa In mOdO Che Una Parte dI nOI COntInUI ad 
eSIStere e a reStare aCCantO a lOrO. PrOPrIO COSi, l'amOre SCOnfIgge la mOrte. PerCh& 
Se mOrIre SIgnIfICa l'annUllamentO dI OgnI Parte dI nOI, Il nOStrO rICOrdO VIVe anCO-
ra nell'anImO dI ChI CI ama. E Se mOrIre VUOl dIre SePararCI da COlOrO Che amIamO, 
Una Parte dI nOI rImane SemPre COn lOrO. Se mOrIre SIgnIfICa SVanIre, nOI nOn lO fa-
remO PerCh& nOn SaremO dImentICatI. L'UOmO a SemPre StatO In gradO dI SCOnfIgge-
re la mOrte e dI renderSI ImmOrtale, ma nOn Se n'e maI reSO COntO. AmIamO e faC-
CIamOCI amare, COnqUIStIamO la nOStra ImmOrtalIty e laSCIamO Un rICOrdO neI CUOrI 
delle PerSOne Che CI CIrCOndanO e COSi, qUandO arrIVery Il mOmentO In CUI nOn PO-
tremO PIA SfUggIre alla mOrte, POtremO affrOntarla Serenamente e COngedarCI da qUe-
Sta VIta rICOrdandO dI eSSere dIVentatI ImmOrtalI. L'amOre, a qUantO Pare, trIOnfa SU 
tUttO, PerSInO SUlla mOrte. 

~ ~ ~ 

dI Marta PIVa (4 Q 

"NOn SerVe COlPIrla nel CUOre 
PerCh& la mOrte maI nOn mUOre". 

COSi dICe Il bUOn FabrIZIO De Andre ParlandO dI COleI Che PrIma O POI COnqUI-
Stery tUttI, e In qUeStI VerSI CIta qUella Che POtrebbe eSSere la mOrS ImmOrtalIS dI LU- 
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CreZIO Che tOglIe a tUttI la mOrtale VIta, Che nOn POtry maI eSSere SCOnfItta da neSSU-
nO, Che a l'UnICa PadrOna del mOndO terrenO. QUalUnqUe SIa StatO In VIta Il tUO Sta-
tO SOCIale, Il tUO COmPOrtamentO, Il tUO OnOre, la tUa dIgnIty nOn rIUSCIraI a SalVar-
tI dalla falCe della mOrte. QUeSta "manO Che SUSCIta PIantI" nOn a Per6 SemPre VISta 
COme Una PreSenZa negatIVa nelle VarIe SItUaZIOnI In CUI SI PreSenta. InfattI Per mOl-
tI PUb raPPreSentare PerSInO la SalVeZZa. 

Dalla SteSSa CanZOne trOVIamO Una StrOfa Che eSPrIme benISSImO qUeStO COnCettO 
e CI eVIdenZIa In PartICOlar mOdO la SItUaZIOne dI ChI aCCOglIe la PrOPrIa mOrte COme 
Un'amICa, Un'alleata PerCh& lI dIStOglIe da Una VIta PenOSa O trOPPO fatICOSa. 

"StraCCIOnI Che Sen~a VergOgna 
POrtaSte Il CIlICIO O la gOgna 
PartIrVene nOn fU fatICa 
PerCh& la mOrte VI fU amICa". 

QUeSta COndIZIOne PUb eSSere faCIlmente rItrOVata nell'antICO teatrO greCO, SO-
PrattUttO nella tragedIa SOfOClea dell'"EdIPO a COlOnO", In CUI Il re tebanO aPre le 
braCCIa alla mOrte Che VIene InteSa COme lIberaZIOne dal PeSO Che a COStrettO a POr-
tare dal mOmentO In CUI SI SCOPre aUtOre dI ePISOdI dePlOreVOlI, qUalI l'OmICIdIO del 
Padre e Il matrImOnIO COn SUa madre, SegUItO anChe dalla naSCIta dI fIglI InCeStUO-
SI. Per EdIPO la mOrte a Un bene, qUaSI Un'aSSOlUZIOne dalle COlPe, PUr Se InVOlOnta-
rIe, Per CUI SI tOrtUraVa; la SUa dIPartIta e la maledIZIOne lanCIata SUI fIglI-fratellI SO-
nO la raPPreSentaZIOne del rIPrIStInO dell'eqUIlIbrIO mOrale. Al COntrarIO nella trage-
dIa dellO SteSSO aUtOre, le "TraChInIe", l'InCOnSaPeVOleZZa, tema POrtante del dram-
ma PreCedente, POrta a Un altrO deCeSSO, qUellO del grande erOe EraCle Che SI IndI-
gna nOn tantO Per la mOrte SteSSa ma Per Il mOdO In CUI qUeSta glI VIene InflItta. SI 
PUb nOtare, InfattI, COme nell'antICa GreCIa fOSSe PIix Che rIleVante Il mOdO In CUI Un 
UOmO, SPeCIalmente Un gUerrIerO, eSalaVa l'UltImO reSPIrO e qUella dI EraCle SICUra-
mente nOn era Una mOrte degna: UCCISO da Una dOnna. Ma CI COrre dI nUOVO In aIU-
tO De Andre dICendO: 

"GUerrIerI Che In PUntO dI lanCIa 
dal SUOlO d'OrIente alla FranCIa 
dI Strage menaSte gran VantO 
e fra I nemICI Il lUttO e Il PIantO". 

I nOStrI erOI nOn COmbatterOnO In FranCIa, ma Il COnCettO Vale In tUttO Il mOn-
dO: Per qUantI nemICI tU abbIa UCCISO, Per qUantO SIa StatO ValOrOSO, nOn rIUSCIraI 
maI a VInCere la mOrte. Il grande fIglIO dI ZeUS Per6 nOn lO aVeVa CaPItO; PIix Che 
altrO aVeVa fraInteSO l'OraCOlO Che glI aVeVa PredettO Che Sarebbe mOrtO Per manO 
dI Un mOrtO. PrOPrIO Per qUeSta PrOfeZIa, mal InterPretata, VIene COltO dI SOrPreSa da 
Una mOrte Che PenSaVa nOn Sarebbe arrIVata, PerlOmenO, Sarebbe VenUta POrtandO-
glI Un PO' dI OnOre e glOrIa da UnO deI mOltI ValOrOSI nemICI. Ma a nOn aCCettare la 
PrOPrIa mOrte nOn CI SOnO SOlO SemIdeI bramOSI dI lOde eterna; anChe "SemPlICI" re 
SCendOnO a PattI COn glI deI, PUr dI eVItare dI entrare nel regnO dell'Ade e, PreSI da 
egOISmO, tentanO dI COnVInCere ChI a lOrO VICInO a mOrIre In VeCe lOrO. AVVIene PrO- 
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PrIO qUeStO nell'OPera dI EUrIPIde "AlCeStI", In CUI SOnO eSPreSSI dUe PUntI dI VISta 
SUlla mOrte: da Una Parte Il re AdmetO, Che tenta dI eVItarla In tUttI I mOdI, dall'al-
tra la bUOna mOglIe, AlCeStI aPPUntO, Che deCIde dI SaCrIfICarSI Per amOre del marI-
tO, a COndIZIOne Che qUeStI le rImanga fedele. QUeStO SUO gIUramentO nOn VIene Pe-
ro OnOratO PerCh& qUandO EraCle, SUO OSPIte, lO SOlleCIta ad aPPrOfIttare della dOn-
na Velata Che glI Offre, lUI Cede. SOltantO dOPO aVer aCCettatO SCOPre Che l'amante 
Offertale nOn era altrI Che la mOglIe StraPPata all'AVernO da EraCle. EglI In Un Cer-
tO SenSO, a rIUSCItO a SCOnfIggere la mOrte, ma SOlO In Parte, PerCh& In fUtUrO qUe-
Sta tOrnery nUOVamente a Prendere I dUe SPOSI, e anChe lUI, entratO e USCItO VIttOrIO-
SO, e VIVO, dal TartarO. 

COme gIy dettO, Pero, la mOrte nOn a SemPre Un male, a VOlte PUo eSSere COn-
SIderata l'UnICa VIa d'USCIta da Un mOndO Che nOn CI PIaCe PIix; qUeStO ad eSemPIO 
era Il PenSIerO dI CatUllO qUandO COmPOSe Il SUO famOSO Carme 52: 

"QUId eSt, CatUlle? qUId mOrarIS emOrI? 
Sella In CUrUlI StrUma NOnIUS Sedet, 
Per COnSUlatUm PeIerat VatInIUS. 
QUId eSt, CatUlle? qUId mOrarIS emOrI?". 

In qUeStI SUOI VerSI SI rIeSCe a trOVare Il dISPreZZO Per la POlItICa COrrOtta da CUI 
derIVa l'aVVerSIOne Per la VIta SteSSa. POSSIamO IdentIfICare, In Parte, qUeStO COmPO-
nImentO COme Un derIVatO della fIlOSOfIa StOICa Che COntemPlaVa Il SUICIdIO neI Ca-
SI In CUI Il deStInO era aVVerSO e nOn PermetteVa all'UOmO dI ademPIere al PrOPrIO 
dOVere. In qUeStO CaSO tUttaVIa nOn a Stata enUnCIata la Vera e PrOPrIa dOttrIna StOI-
Ca, ma Il dISgUStO del POeta. CatUllO nOn SI IntereSSo mOltO della VIta POlItICa; anZI 
rIteneVa Che Un POeta nOn dOVeSSe maI rIferIrSI eSPlICItamente alla POlItICa nelle SUe 
OPere, ma, a qUantO Pare, nOn manCaVanO freCCIatIne O allUSIOnI a PerSOnaggI POlI-
tICI dell'ePOCa. PrOPrIO Per COlPa dI qUeStI POlItICI e deI lOrO COmPOrtamentI, mOral-
mente SbaglIatI, Il POeta COntemPla COnSIdera l'Idea nOn del SUICIdIO, ma della mOrte 
Per nOn dOVer PIix SOPPOrtare l'ImmOralIty della SOCIety dell'ePOCa. 

FaCendO dI nUOVO rICOrSO alla mUSICa trOVIamO Una CanZOne deI MOdena CIty 
RamblerS Che In Un VerSO eSPOne l'attaCCamentO alle PrOPrIe IdeOlOgIe, fInO al PUn-
tO dI eSSere dISPOStI a mOrIre Per tenerVI fede 

"SI Sa dOVe SI naSCe ma nOn COme SI mUOre e nOn Se Un Ideale tI POrterd dOlOre". 

CredO Che l'OratOre MarCO TUllIO CICerOne SIa Il PerSOnaggIO PIix adattO a deSCrI-
Vere qUeStO mOdO dI VIVere. InfattI a lUI Che SI batte Per tenere SaldI nella CUltUra dI 
ROma I ValOrI del mOS maIOrUm e la reS PUblICa, Per I qUalI InfIne VIene aSSaSSIna-
tO daI SICarI dI AntOnIO. AnChe Se qUeStO attaCCamentO dI CICerOne alla SUa IdeOlO-
gIa nOn ha POrtatO SOltantO alla SUa mOrte ma anChe all'aSSaSSInIO dI GIUlIO CeSare, 
eVentO da lUI SOStenUtO e faVOrItO. In qUell'attO CICerOne Vede l'eStrema dIfeSa della 
SUa fOrma dI gOVernO Perfetta: tUttO a leCItO Per la reS PUbblICa. 

In realty dI frOnte alla mOrte SIamO tUttI UgUalI. I bambInI, glI anZIanI, glI UOmI-
nI, le dOnne e a qUantO Pare anChe glI deI: neSSUnO SfUgge 
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"Ma ChI te CrIde d'eSSere... nU ddIO? 
CCd dIntO, `O VVUO CaPI, Ca SImmO egUale?... 
... MUOrtO SI'tU e mUOrtO SO' PUr'IO; 
OgnUnO COmme a `na'atO a tale e qUale". 

COSi TOto nella SUa POeSIa "'A LIVella" CI dICe Che In fOndO dOPO la mOrte SIa-
mO tUttI qUantI UgUalI, marCheSI e nettUrbInI POSSOnO gIaCere UnO aCCantO all'altrO 
PerCh& COme lO SPaZZInO dICe al blaSOnatO "'A mOrte 'O SSaJe hed'e?... a Una lIVel-
la" OVVerO Che OgnI dIVerSIty VIene annUllata SOttO terra. La nObIldOnna e la SgUatte-
ra nOn SarannO PIix dIfferentI In nUlla e la dama, VOlente O nOlente le reStery aCCan-
tO al CImIterO e Se rIUSCIry a PaSSare SOPra alla POSIZIOne SOCIale Che l'altra aVeVa In 
VIta, magarI CaPIry Che hannO aVUtO glI SteSSI PrOblemI e glI SteSSI SOgnI. 

~ ~ ~ 

LETTERA DA BERLINO 
DAL GENERALE CLAUS VON STAUFFENBERG 

DOPO IL FALLIMENTO DELL~OPERAZIONE VALCHIRIA 

dI Marta PIVa (4 C) 

BerlInO, 20 lUglIO 1944 

Cara mOglIe, 

tI SCrIVO da BerlInO. 
TU anCOra nOn COnOSCI I mOtIVI Che mI COStrIngOnO a SCrIVertI qUeSta, la mIa Ul-

tIma lettera, Pero SO Che COndIVIdI Il fattO Che a Ora Che SI faCCIa qUalCOSa. Ma CO-
lUI Che OSery agIre deVe renderSI COntO Che entrery nella StOrIa PrObabIlmente COn Il 
marChIO del tradItOre. Se tUttaVIa rInUnCery ad agIre, SI rItrOVery ad eSSere Un tradI-
tOre daVantI alla PrOPrIa COSCIenZa. Be' IO l'hO fattO: IO hO agItO. HO AGITO. GIy 
dall'annO PaSSatO tra le SChIere dell'eSerCItO terrIbIlI nOtIZIe PrOVenIVanO dal frOn-
te rUSSO; dOPO mI fU ChIarO Che la mIa ParteCIPaZIOne, la mIa manO, Il mIO OCChIO, 
le mIe dIta nOn eranO SerVItI a nUlla Per aIUtare la PatrIa a PreValere nella gUerra 
d'AfrICa. IO ed altrI COme Il generale ROmmel, VOn KlUge e addIrIttUra Il COman-
dante delle nOStre armate In FranCIa, VOn StUPnagel abbIamO deCISO Che C'era bISO-
gnO dI Una SVOlta e abbIamO CaPItO dI nOn eSSere SOlI. NOn SaI qUantI, gIy da tem-
PO, CerCaVanO Una SOlUZIOne... nOn ImmagInereStI maI qUantI UffICIalI, nObIlI, UOmI-
nI dI CUltUra PagherebberO OrO Per UnIrSI al nOStrO PrOgettO. OggI hO aCCOmPagnatO 
Il rOZZO CaPOrale bOemO a RaStenbUrg Per la COnSUeta rIUnIOne mIlItare ed a li Che 
abbIamO InIZIatO a mettere In attO Il nOStrO PIanO. DOPO eSSermI ChIUSO nel bagnO 
hO InneSCatO la CarICa eSPlOSIVa, l'hO naSCOSta In Una ValIgIa Che hO POI tranqUIlla-
mente meSSO SOttO Il maSSICCIO taVOlO della Sala COnferenZe. DOPO eSSermela data a 
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gambe hO PreSO Un aereO Per VenIre qUI dOVe mI aSPettaVanO I mIeI COllabOratOrI. 
Ma InVeCe!? InVeCe dI attIVare SUbItO Il PIanO all'Ora StabIlIta hannO aSPettatO me ... 
Che gentIlUOmInI, VerO? E Per COlPa lOrO Se Il nOStrO PIanO e fallItO! LOrO e dI qUel-
lO StUPIdO taVOlO Se Ora SOnO qUI, attOnItO dI frOnte alla nOtIZIa Che mI a aPPena Sta-
ta data: "Il FUhrer a VIVO!". CaPISCI? Se l'e CaVata e IO InVeCe SOnO qUI, ad aSPetta-
re I SUOI SOldatI Che dI SICUrO VerrannO a PrendermI Per farmI IngInOCChIare daVantI 
a lOrO e SPararmI dIetrO la nUCa rIdendO dI me: "GUarda, CredeVa dI rIUSCIre ad UC-
CIderlO. FOrSe nOn Sa ChI e AdOlf HItler?!". LO SO mIa Cara, lO SO, ed a PrOPrIO Per 
qUeStO Che VOleVO farlO, a PrOPrIO Per qUeStO Che l'hO fattO. MI dISPIaCe. MI dISPIa-
Ce dI nOn eSSere rIUSCItO a dare Una SVOlta a qUeStO gOVernO COrrOttO, mI dISPIaCe dI 
nOn eSSere rIUSCItO ad aSSICUrare Un fUtUrO mIglIOre a te, mI dISPIaCe dOVer mOrIre 
SenZa aVertI VISta Un'UltIma VOlta. MI dISPIaCe Per tUttO. MI dISPIaCe Per tUttO tran-
ne Che Per Una COSa: SOnO rIUSCItO a mOStrare al mOndO Che nOn tUttI SOnO d'aCCOr-
dO COn Il "CaPOrale", nOn tUttI aCCettanO le SUe dISCrImInaZIOnI, ma, SOPrattUttO, Che 
nOn tUttI SOnO dISPOStI a farSI CalPeStare da Un fOlle. IO nOn CI StO. Ed a qUeStO Che 
VOglIO tU rICOrdI. NOn SOffrIro qUandO mI UCCIderannO, nOn Saro trISte e nOn eSSerlO 
neanChe tU PerCh& IO mUOIO Per gIUStI IdealI e SOnO SICUrO Che altrI, ly fUOrI, la Pen-
SanO COme me, e, COme me, PrIma O POI, VerrannO altrI Che SI eSPOrrannO e rIUSCI-
rannO a realIZZare qUellO Che IO mI erO PrOPOStO. Ora Pero SOnO COStrettO a laSCIar-
tI. SentO deI PaSSI. SOnO lOrO. 

AddIO. 
ClaUS 

~ ~ ~ 

LIBERO UOMO 

dI EdOardO TOZZI (5 C) 

QUeSta a la StOrIa del CaValIere errante Che CerCa la SUa lIberty SmarrIta... O fOr-
Se maI aVUta. 

PenSo Che fOSSe gIUStO CerCarla neglI SCrIttI, e COmInCIo a StUdIare, e PIix StUdIaVa 
PIix VedeVa Che la lIberty era Un lUSSO Per POChI, Un'UtOPIa Per I SOgnatOrI. POI Pen-
So Che fOrSe PerdendOSI neI meandrI della SUa mente aVrebbe InfIne trOVatO la Stra-
da, ma nUlla. AllOra COmInCIo a Vagare SenZa meta SUlla terra, armatO del SUO CO-
raggIO, della SUa aUdaCIa, dI UnO SCUdO e dI Una SPada, aCCOmPagnatO dal fedele Ca-
VallO. PaSSo annI VagabOndandO, ma nOn rIUSCIVa a trOVare rIPOSta alle SUe dOman-
de, InterrOgandO qUellI Che InCOntraVa SUlla SUa Strada. 

POI d'Un trattO, nel bel meZZO del CammInO glI Venne Il dUbbIO, fOrSe nOn eSI-
SteVa alCUna lIberty, fOrSe nOn eSISteVa Una CaUSa Per la qUale COmbattere, fOrSe nOn 
eSISteVa nUlla Che POteSSe eSSere COnCretO Se nOn Il fattO Che nell'eSSere SOlO aVeVa 
SemPre COmbattUtO Per CIo In CUI CredeVa. 
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E deCISe dI tOrnare a CaSa, SI aCCOrSe Che l'InUtIlIta dell'UOmO l'aVeVa SPIntO Oltre 
I SUOI COnfInI dI COnOSCenZa e VIrtix. Mentre CammInaVa, SCeSO dalla CaValCatUra, VI-
de Il SOle tramOntare daVantI a S& e PenSo: "HO SemPre CredUtO gIUStO, CIo Che fOrSe 
Per glI altrI nOn lO era, ma Se lO a Per me allOra PerCh& dOVrebbe eSSere SbaglIatO? 
HO qUI lO SCUdO, dIfeSa dal nemICO, la SPada Per attaCCare ChI mI OdIa ed Il CaVallO 
fedele COmPagnO dI battaglIe ed aVVentUre, dI COSa dOVreI PreOCCUParmI Se nOn dI 
me SteSSO". FOrSe qUeStO PenSIerO rISUltera egOISta a ChI nOn ha CaPItO Il VerO Sen-
SO delle ParOle, Il CaValIere a Il nOStrO anImO, lO SCUdO a la nOStra ragIOne, la SPada 
la CaPaCIty dI reagIre, Il CaVallO raPPreSenta glI amICI Che, anChe Se a VOlte SCalCIa-
nO e CI dISarCIOnanO, neI mOmentI CrItICI SannO SemPre StarCI VICInO; le UnIChe COSe 
Veramente IndISPenSabIlI Per eSSere lIberI. Il CaValIere nOn tOrno a CaSa, PrOSegUI Il 
SUO CammInO PerCh& la VIta a Una COntInUa rICerCa dI Una lIberta Che fOrSe nOn eSI-
Ste SOlO neI SOgnI, ma anChe nella realty. NUlla l'aVeVa delUSO delle SUe SCelte, nOn 
tOrno SUI SUOI PaSSI era fIerO dI eSSere lIberO dal gIUdIZIO deglI altrI ma SOPrattUt-
tO SChIaVO del ragIOnamentO. PerCh& a mOltO PIix lIberO l'UOmO Che Sa PenSare Che 
qUellO Che lIberamente PenSa dI POterlO fare. 

~ ~ ~ 

INNAMORAMENTO E DELUSIONE: 
RIFLESSIONI SEMISERIE DI UNA LICEALE ADOLESCENTE 

dI AlICe De PrIZIO (5 E) 

I maSChI SOnO eSSerI COntrOVerSI. QUandO SeI InnamOrata dI UnO dI lOrO, "eglI tI 
Pare Che SIa UgUale aglI deI, ChI a te VICInO COSi dOlCe SUOnO aSCOlta, mentre tU ParlI 
e rIdI amOrOSamente alle SUe battUte", Per dIrla COn la VeCChIa SaffO. Sembra SaPPIa-
nO SemPre tUttO, SOnO SICUrI dI OgnI COSa e POI SCOPrI Che nOn COnOSCOnO nemmenO 
la lOCaZIOne della Carta IgIenICa nella PrOPrIa CaSa. FannO Credere a nOI dOnne Che 
SOnO deI VerI AdOnI (Per rImanere In tema ClaSSICO), Che POtrebberO dOnartI Il mOn-
dO delle terre emerSe SenZa Il mInImO SfOrZO, Se SOlO VOleSSerO. Ma ChI CI Crede PIix 
OrmaI? NOI dOnne OrmaI SaPPIamO COme SOnO fattI qUellI Che le nOStre nOnne ChIa-
maVanO "I maSChIettI": nOI lI ChIamIamO "baStardI". 

NeI PrImI meSI della COnOSCenZa SOnO SUPer-attentI, COme Se la nUOVa ragaZZa 
fOSSe la bambOlIna dI CrIStallO Che deVOnO mOStrare a tUttI I lOrO amICI: tI rIemPIOnO 
dI COmPlImentI, tI bOmbardanO dI meSSaggI e dI ChIamate In qUalUnqUe Ora del gIOr-
nO, e magarI l'eSemPlare PIix aUdaCe tra lOrO tI manda addIrIttUra I fIOrI a CaSa! 

OddIO Che tragedIa... le nOStre madrI Se ne InnamOranO SUbItO, tantO Che, men-
tre SIamO SUll'USCIO della POrta dI CaSa, PrOnte ad andar VIa, CI dICOnO: "ESCI COn TI-
ZIO? Oh, Si, Cara VaI, a tantO Un braVO ragaZZO, ma StaI attenta!". 

PaSSa Un meSe. 
Il ragaZZO Che SI faCeVa SemPre la barba, PIix CUratO PerSInO dell'efebO dI SelI- 
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nUnte, e Che SI PreSentaVa VeStItO In manIera ImPeCCabIle, deCISO a far COlPO SUlla 
SUa "Preda", Ora aSSUme Una COnnOtaZIOne alqUantO barbIna. Sembra aPPena USCItO 
da Una mISSIOne delICatISSIma nella qUale era IntentO a SalVare Il mOndO InSIeme a 
BrUCe WIllIS O a rIPUlIre le Stalle dI AUgIa In COmPagnIa del CarO EraCle. 

Dal SeCOndO meSe fannO SemPre tardI aglI aPPUntamentI, nOn SI Sa COme. TU dICI 
alla tUa amICa: "Ma GIUSePPInO nOn ha maI fattO tardI! COme a POSSIbIle?" e la tUa 
SOdale, COn fare mOltO SaggIO, magarI SOCChIUdendO glI OCChI e SCUOtendO Un PO' la 
teSta rISPOnde: "TeSOrO, nOn tI PreOCCUPare, SICUramente aVra Una SPIegaZIOne raZIO-
nale Per tUttO.". E qUandO GIUSePPInO arrIVa, trafelatO e COn l'eSPreSSIOne SCOnVOlta, 
tI VIene Il dUbbIO Che nOn SIa StatO a CaSa COn I SUOI ParentI ma Che SIa StatO OSPI-
te da TarZan Per qUalChe SettImana O Che SIa SfUggItO all'Ira deI SerPentI Che StrItO-
larOnO Il POVerO LaOCOOnte. 

NOI ragaZZe SIamO SemPre le SteSSe: abbIamO la fISSa del PrInCIPe aZZUrrO, O fOrSe 
del mItICO UlISSe Che gIUnge all'ISOla deI FeaCI ed InCOntra NaUSICaa. FedelI al nOStrO 
SentImentO OttenebratO d'amOre, nOn CambIamO faCIlmente Idea, ePPUre CI aCCOrgIa-
mO Che I nOStrI ValOrOSI argOnaUtI dOPO Un PO' mUtanO atteggIamentO. DIVentanO PIA 
SCOntrOSI, PIA mISterIOSI (Se OSSerVIamO attentamente la lOrO SChIena POSSIamO nOtare 
Il marChIO Dan BrOWn SUlla Pelle). DOPO POCO Che lI nOtI dIStaCCatI, tI laSCIanO. 

"SCUSa Cara, tU SeI Perfetta, ma SaI, l'eSerCItO deI SOldatInI dI PIOmbO Che hO SUl 
COmo ha bISOgnO dI Una gUIda e SarebberO PerSI SenZa dI me" reCItanO COntrItI. "SaI, 
UltImamente nOn CI StO COn la teSta, hO trOPPe COSe a CUI PenSare", a la VarIante. 

Ma PerCh&, qUeStI maSChI PenSanO? DeVO eSSermI PerSa qUalChe PaSSaggIO fOnda-
mentale. C'e anChe qUellO Che SUPera Se SteSSO. "TI laSCIO PerCh& tU SeI trOPPO Per-
fetta Per me e IO nOn tI merItO". DaVantI a eSternaZIOnI del genere nOI dOnne nOn 
dOVremmO nemmenO PrenderCela... reagIre COme Medea Sarebbe deCISamente trOP-
PO, Per lOrO. 

E COSi nOI dOnne In fIerI CI SI StrUgge Per Una delUSIOne d'amOre. 
A qUeSte ragaZZe, fUtUre dOnne, VOrreI rammentare alCUne COSe. FInCh& al mOn-

dO eSISterannO Il gelatO, la CIOCCOlata, la Panna, la nUtella e I marShmellOWS, dI CO-
Sa CI PreOCCUPIamO? E fInCh& C'e la StagIOne deI SaldI COSa rISOlVIamO a Stare den-
trO CaSa a PIangerCI addOSSO IntOnandO Un trenOS COme Danae Per Un ragaZZO Che 
PrObabIlmente nOn SI rICOrda nemmenO PIA COme tI ChIamI O Se haI glI OCChI Ver-
dI O marrOnCInI? 

Le dOnne, fIn dall'antIChIta hannO lOttatO Per l'emanCIPaZIOne e Per Ottenere dI-
rIttI. NOn SIamO dee, e ad OgnI COSa C'e Una SOlUZIOne, ma PrOPrIO a tUttO. Beh, ma-
garI alla mOrte nO, ma EPICUrO dOCet, Se leI C'e, nOI nOn CI SIamO. Un altrO amOre 
arrIVera, e magarI Sara qUellO gIUStO. 

QUeStO artICOlO a StatO COnCePItO COme Una PrOVOCaZIOne SCherZOSa SUlle tema-
tIChe dell'amOre e delle delUSIOnI amOrOSe Che COlPISCOnO le gIOVanI nInfe qUandO 
SI InnamOranO dI faUnI SIlVeStrI daglI OCChI lUCentI. 

~ ~ ~ 
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CANTA FORTE, SORELLA MIA, 
IN QUESTO MONDO DOVE OGNUNO E SOLO 

dI GZaUdIO PrOIettI (5 E) 

E COSi, dOPO I dICIOttO, a arrIVatO anChe Il tUO dICIannOVeSImO COmPleannO. E, 
COme al SOlItO, SOnO qUI Per aUgUrartI Un annO felICe e SPenSIeratO, e Che la Strada 
Che tI SI SnOda daVantI (la trOVeraI, lO SO) tI POrtI drItta VerSO I tUOI deSIderI. 

COlgO l'OCCaSIOne anChe Per rIngraZIartI dI aVermI PermeSSO dI StartI VICInO Per 
tUttO qUeStO temPO. InfattI, COme SemPre, SOnO qUI COn te, SteSSa SCUOla, SteSSa ClaS-
Se, SteSSO banCO. 

I nOStrI annI SCOlaStICI OrmaI gIUngOnO al termIne, e daVVerO nOn SO COme faro 
SenZa VedertI tUttI I gIOrnI, SenZa le rISate dI SOPPIattO, SenZa I dISCOrSI SCrIttI SUl ban-
CO. Ma VOglIO lO SteSSO Che tU SaPPIa Che Il temPO PaSSatO COn te a StatO fantaStICO, 
e Che dI amICIZIe COme la nOStra nOn Se ne VedOnO neanChe In teleVISIOne. 

SPerO Che Per nOI qUel ClICh& del "reStIamO In COntattO" nOn rImanga SOlO Un'aC-
COZZaglIa dI ParOle, Una fraSe VUOta e fredda, SCrItta, detta e nOn SentIta daVVerO, ma 
Un fattO, Un the OgnI tantO, Una manCIata dI rISate e Un SaCCO dI raCCOntI dIVertentI 
(COme qUellI deI tUOI SOgnI StranI). 

LO SPerO daVVerO. 
PerCh& tUttO qUeStO temPO PaSSatO COn te, qUeStI 15 annI, SOnO StatI Una bellIS-

SIma aVVentUra, Un lIbrO Che COnSerVero Per SemPre e Che rIleggero SPeSSO e VOlen-
tIerI, magarI daVantI a Una CrePe Calda, COme PIaCe a te. 

Un lIbrO Che Sara SemPre li, qUandO VOrremO aggIUngere nUOVe PagIne, nUOVI 
raCCOntI, nUOVe rISate. 

Un'amICIZIa Che Sara SemPre a POrtata dI manO, dI telefOnO. 
FammI UnO SqUIllO e Saro da te aPPena POSSIbIle, lO SaI. COme SI aSCOlta In 

FACE, la CanZOne tratta dall'anIme BECK (MOngOlIan ChOP SqUad) Che tantO mI 
PIaCe, "Canta fOrte, SOrella mIa, In qUeStO mOndO dOVe OgnUnO a SOlO: StaremO be-
ne, Un gIOrnO O l'altrO". 

QUIndI, anCOra aUgUrI, "SISter". Che qUeStI dICIannOVe annI POSSanO POrtartI tUt-
tO qUellO Che deSIderI e anChe dI PIix, e Che daVantI a te SI aPra Un fUtUrO CaldO e 
lUmInOSO, PIenO dI dOlCI SOrPreSe. 

SemPre tUO (e lO SaI), 

ClaUdIO 

~ ~ ~ 
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LACRIME DI VITA 

dI ValerIa ROggI (5 E) 

"PerChe SI UCCIdOnO le PerSOne Che hannO UC-
CISO altre PerSOne? 

Per dImOStrare Che le PerSOne nOn SI debbO-
nO UCCIdere?". 

NORMAN MAILER 

Una flebIle lUCe anCOra rISPlende neglI OCChI VItreI e SPaUrItI, Un UltImO SPaSmO 
dI VIta PerVade le membra, InIbIte dal terrOre, e la mOrte gIUnge IneSOrabIle, annUl-
landO qUeSt'UOmO, CanCellandO I SUOI traSCOrSI, PrIVandOlO dI Un qUalSIaSI fUtUrO. La 
SUa mente, Sebbene annIChIlIta, ha Pero anCOra temPO Per IndIgnarSI, Per far VerSa-
re aglI OCChI qUell'UltIma laCrIma In CUI SI dISPerdOnO PenSIerI latentI. Una gOCCIa 
amara, Che rImane ImPIglIata tra le CIglIa, qUaSI VOleSSe reStare aggraPPata alla VIta. 
Nel SUO CUOre, Che SI COntrae neglI UltImI lentI battItI, rISIede la COnSaPeVOleZZa Che 
neSSUn DIO, neSSUn DeStInO, ne alCUna aVVerSa SOrte SI SOnO reSI artefICI dI qUeSta 
atrOCe mOrte, ma SOlO Un UOmO, Un SUO SImIle, ergendOSI a dIVInO gIUdICe, ha deCI-
SO dI POrre fIne alla SUa eSIStenZa. 

"NOn a UtIle la Pena dI mOrte Per l'eSemPIO dI atrOCItd Che dd aglI UOmInI", 
SCrIVeVa CeSare BeCCarIa nella SUa OPera DeI DelIttI e delle Pene, ed aVeVa IndUb-
bIamente ragIOne: neSSUn UOmO ha dIrIttO dI deCIdere dI Una VIta nOn PrOPrIa. In-
fattI, COme a aSSOlUtamente COndannabIle ChI SI rende COlPeVOle dI Un OmICIdIO, lO 
e altrettantO ChI, faCendO aPPellO a leggI OrmaI ObSOlete, deCIde dI InflIggere la Pe-
na CaPItale ad Un altrO UOmO. In entrambI I CaSI VIene VIOlata Una delle PrerOgatIVe 
fOndamentalI dI CUI CIaSCUn UOmO PUo lOdarSI: Il dIrIttO alla VIta. NOn a ammISSIbI-
le Che alCUna COStItUZIOne POSSa PreVedere la Pena dI mOrte, la PrIVaZIOne della VIta 
nOn PUo eSSere COnSIderata In neSSUn CaSO, Un eSemPIO dI gIUStIZIa; aPPellarSI ad eS-
Sa Per Una tal fIne da VIglIaCChI, a Un VOler Celare Il PrOPrIO OdIO, a Un CerCare gIU-
StIfICaZIOnI effImere all'anImaleSCa e anCeStrale natUra Umana. InterVenIre delIberan-
dO SUlla fIne della VIta deI CIttadInI nOn a Un dIrIttO ne Un dOVere dellO StatO, Che 
nOn PUo COndannare a mOrIre COme nOn PUo COndannare a VIVere: SIa la VIta Che la 
mOrte, InfattI, SOnO PrerOgatIVe Che POSSOnO eSSere determInate, In UltIma IStanZa, SO-
lO daI SIngOlI IndIVIdUI Che ne SOnO In POSSeSSO. Il PaSSaggIO da VIttIma a CarnefICe 
PUo aVVenIre COn la SteSSa VelOCIty dI Un battItO dI CIglIa. 

In qUalSIaSI PerIOdO StOrICO la SI COllOChI, la Pena dI mOrte, O meglIO Il dIrIttO a 
PrIVare della VIta, aPPare VUOta dI SIgnIfICatO: SI SUSSegUOnO SOlO ImmagInI dI PaUra 
e dI terrOre, dI VOltI SPaUrItI, dI SgUardI VUOtI e dI labbra COntratte. La Pena CaPItale 
aPPartIene ad Un mOndO PaSSatO, fattO dI SUPerStIZIOnI e dI ataVICI COnVInCImentI, Ca-
ratterIZZatO dall'IPOCrISIa e dalla PaUra. E Stata la StOrIa SteSSa, COn Il SUO IneSOrabIle 
COrSO, a dImOStrare l'InUtIlIty dI tale Pena: I PaeSI In CUI anCOra aVVengOnO le eSeCU-
ZIOnI SembranO eSSere rImaStI aPPIglIatI ad Un PaSSatO Che nOn aPPartIene PIix all'UO-
mO mOdernO. L'eSSere UmanO deVe eSSere SPIntO a mIglIOrarSI, a tIrar fUOrI qUantO 
PIA dI POSItIVO ha In Se; ChI ha COmmeSSO Un errOre nOn CaPIry maI I PrOPrI SbaglI 
Se, PrIVatO della VIta, glI VIene PreClUSa la POSSIbIlIty dI COmPrendere e dI CambIare. 
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La mOrte a Una Pena CrUdele e banale PerCh& terrIbIle ed InUtIle; Il VerO tOrmen-
tO Per l'UOmO rISIede nella PrIVaZIOne della LIberty. AnChe Un CrImInale Che SI a re-
SO COlPeVOle dI aZIOnI efferate a, In fOndO, Un UOmO e, In qUantO tale, Per defInIZIO-
ne fIlOSOfICa, Un "anImale SOCIale". EglI trae la PrOPrIa lInfa VItale daI raPPOrtI Che 
ha COn glI altrI e nOn a affattO abItUatO a relaZIOnarSI da SOlO COn Se SteSSO. E trOP-
PO SemPlICe dImentICare dI aVer COmPIUtO Un OmICIdIO mentre Il SIbIlO terrIbIle della 
SCUre del bOIa SI COnVOglIa terrIfICante neglI OreCChI. La Vera redenZIOne dI Un UO-
mO PUo aVere InIZIO SOlO qUandO qUeStO SI trOVa a dOVerSI neCeSSarIamente COnfrOn-
tare COn Se SteSSO. NOn VI a PeggIOr Pena, Per l'eSSere UmanO, Che trOVarSI da SOlO, 
In Una Cella SPOglIa, COStrettO a fare I COntI COn la PrOPrIa COSCIenZa, COn la COnSa-
PeVOleZZa dI aVer CaUSatO la SOfferenZa dI altrI SUOI SImIlI. 

A COnfrOntO la Pena dI mOrte aPPare PrIVa dI SIgnIfICatO. 

~ ~ ~ 

"OBLOMOV" 
dI IVAN GONCAROV 

dI MarCO ROmanI (5 E) 

OZIOSO, aPatICO, PIgrO e IngenUO: OblomOV a UnO deI qUeI PerSOnaggI SU CUI PrO-
babIlmente neSSUn aUtOre SCeglIerebbe dI SCrIVere Un rOmanZO, eCCettO IVyn AleKSan-
drOVIC GOnCarOV (1812-1891), Che deVe a qUeStO — aPParSO nella SUa PrIma edIZIO-
ne Integrale nel 1859 — gran Parte della SUa fama. 

Il'~y Il'IC OblomOV a Un PrOPrIetarIO terrIerO della San PIetrObUrgO dI mety Ot-
tOCentO, a SUO mOdO emblema della bambagIa e dell'ImPrOdUttIVIty In CUI gIaCeVa 
gran Parte della ClaSSe agIata del PerIOdO. EglI, Oltre a tenerSI ben lOntanO dal laVO-
rO e daI dOVerI, a InSOfferente a OgnI PIaCere O PaSSatemPO fUOrCh& qUellO dI dOr-
mIre Per gran Parte delle SUe InUtIlI gIOrnate. FIn dalle PrIme PagIne, InfattI, l'aUtO-
re Ce lO deSCrIVe COme Un trentadUenne dI bell'aSPettO e dI StatUra medIa Per Il qUa-
le lO "Stare dISteSO nOn era n& Una neCeSSIty, n& Un PIaCere, ma SemPlICemente Una 
COndIZIOne natUrale". 

La PrIma Parte del rOmanZO a dedICata a Un'aCCUrata deSCrIZIOne dell' "OblOmO-
VISmO", OVVerO al genere e alla fIlOSOfIa dI VIta dI CUI Il nOStrO "erOe" (ma lO SI PO-
trebbe defInIre gIUStamente Un antI-erOe, gIaCCh& le SUe ImPreSe SOnO generalmente 
deStInate al fallImentO) a Il PIA aUtOreVOle raPPreSentante. CentralI SOnO I dUettI COn 
ZaChar, Il COllerICO e fannUllOne SerVO dI OblOmOV, e le VISIte dI alCUnI SUOI COnO-
SCentI, raPPreSentantI dI qUella SOCIety dI CUI eglI SI a COnSaPeVOlmente aUtO-eSClU-
SO, SerratO nel SUO gUSCIO a Veder SCOrrere, Inerte, Il temPO dI frOnte a S&. Un lUngO 
flaShbaCK CI narrery POI della VIZIatISSIma fanCIUlleZZa del PrOtagOnISta nel COnteStO 
dI Un arretratO ambIente dI CamPagna, COlPeVOle d'aVer reSO InSOStenIbIle l'ImPattO 
COn l'ety adUlta dOPO eSSere USCItO dalla PrOteZIOne famIlIare. 

A COnIare Il termIne "OblOmOVISmO" a StOlZ, SUO CarO amICO d'InfanZIa, tedeSCO 

104 



d'OrIgInI, l'antI-OblOmOV Per eCCellenZa: eglI nOn rIeSCe a trOVare altrO termIne Per 
defInIre qUell'eSIStenZa ImmObIle, fatta dI Un PerPetUO POltrIre e dI Un COntInUO fUg-
gIre anChe dalla PIA PICCOla delle (Pre)OCCUPaZIOnI. Alle InSIStentI PrOPOSte dell'amI-
CO dI USCIre, VIaggIare O freqUentare gente, OblOmOV OPPOrry SemPre StIZZOSI rIfIU-
tI: "NOn mI PIaCe Il Perenne COrrere COme In Una gara, Il Perenne gIOCO dI PaSSIOnI 
meSChIne, l'IntralCIarSI reCIPrOCamente Il CammInO, I PettegOleZZI, le dICerIe, le Offe-
Se reCIPrOChe, qUellO SqUadrarSI da CaPO a PIedI!". SOgnaVa Una SOrta dI IdIllICO qUa-
drettO COn Una bella mOglIe e deI fIglI ObbedIentI, lOntanO da qUalSIVOglIa affannO e 
al dI fUOrI della freneSIa della CItty. La manCata realIZZaZIOne dI qUeSt'UtOPIa deglI 
annI gIOVanIlI lO COndannery a eSSere PerSegUItatO daI fantaSmI del PaSSatO, nOnChe 
a Una Perenne InCerteZZa rIgUardO al fUtUrO. Il ChIUderSI In Se SteSSO aPPare, qUIn-
dI, COme Un attO dI rIbellIOne VerSO Un mOndO Che nOn lO SOddISfa e VerSO CUI nOn 
ha la ragIOneVOle IntenZIOne dI adegUarSI. MetafOrICamente POtremmO Parlare dI Un 
letargO (Il CUratOre del lIbrO ha ParlatO dI "ClaUStrOfIlIa") In atteSa dI Una PrImaVera 
Che maI COrrISPOnde alle SUe aSPettatIVe. 

A SCUOterlO mOmentaneamente dal SUO tOrPOre a l'amOre, SentImentO nUOVO, Ina-
SPettatO e IndeSIderatO a CUI a COStrettO ad abbandOnarSI arrendeVOlmente. La gIO-
Vane e graZIOSa Ol'ga, PreSentataglI da StOlZ, lO ha IrretItO, ma Il lOrO raPPOrtO Sa-
ry dOmInatO dal COStante tImOre dI OblOmOV dI nOn eSSere alla SUa alteZZa e dI nOn 
POter OffrIre a leI qUellO Che merIta, allO SteSSO mOdO In CUI leI, Per SUa IndOle, nOn 
PUo eSSere ParteCIPe del SUO SOgnO dI VIta. Ol'ga, In altre ParOle, nOn aderISCe al-
l'"OblOmOVISmO", e OblOmOV Sente dI nOn aVere ne la fOrZa ne la CaPaCIty dI Cam-
bIare Per andarle bene. Una relaZIOne, InSOmma, Che SI rIVela eSSere SOlO Una breVe 
PaUSa nella generale InfelICIty del PrOtagOnISta. 

NOnOStante qUeStO, attraVerSO Una lettUra SentImentalISta del rOmanZO CI rendIamO 
COntO Che a nUOVamente l'amOre - tema tantO abUSatO nella letteratUra COntemPOranea 
- ad eSSere COnSIderatO l'UnICO antIdOtO COntrO l'ImPIetOSO, e ImPetUOSO, SCOrrere del 
temPO: nOn SOlO l'amOre PaSSIOnale Per Ol'ga, ma anChe qUellO amICale Per StOlZ, 
lOdeVOle Per la SUa generOSIty e abnegaZIOne. ACCantO a qUeStO, l'altrO tema PrInCI-
Pale della StOrIa Sembra eSSere Il "CarPe dIem", COn la dIfferenZa Che Il nOStrO antI-
erOe Per VOlOnty SUa nOn COglIery maI l'attImO, SICChe aPParIrebbe COme Un mOdellO 
negatIVO da nOn SegUIre, Una SOrta dI mOnItO Per Il lettOre a nOn COmPOrtaSI COme 
lUI, a nOn dOrmIre SUglI allOrI e a nOn adagIarSI nella SPeranZa dI Un fUtUrO mIglIOre 
Che rISCattI Un PreSente Che nOn Va bene. Un InVItO, Se VOglIamO, a VIVere COn PIe-
neZZa la COntemPOraneIty, SenZa Il rImPIantO del PaSSatO ne Il tImOre del fUtUrO, eVI-
tandO dI raSSegnarSI a Un deStInO Che a ImmUtabIle SOltantO In aPParenZa. 

Il narratOre, dal CantO SUO, dI radO dy gIUdIZI SUlle VICende narrate, e gUarda 
SemPre COn beneVOlenZa Il SUO PrOtagOnISta, ergendOlO a mOdellO POSItIVO qUandO 
dIChIara Che eglI, dOPOtUttO, "COnSerVaVa nella SUa anIma la fede nell'amICIZIa, nel-
l'amOre, nell'OnOre UmanO e, Per qUantO SbaglIaSSe nel gIUdICare le PerSOne, Il SUO 
CUOre ne SOffrIVa, ma nemmenO Una VOlta dentrO dI lUI eranO VaCIllate le fOndamen-
ta del bene e della fede". Il SUO PeCCatO, In fOndO, a dI eSSere Un IngUarIbIle SOgna-
tOre, InfInItamente UmIle e trOPPO OneStO Per la realty Che lO CIrCOnda. Se a VerO 
Che "Il mIglIOr mOdO Per realIZZare Un SOgnO a SVeglIarSI" (P. Valery), aPPare eVI-
dente COme OblOmOV SIa deStInatO fIn dall'InIZIO a Un fallImentO IneVItabIle qUan-
tO l'InfrangerSI deI deSIderI VelleItarI dI Un'ety In CUI Il mOndO nOn S'e anCOra rIVe-
latO nella SUa dUreZZa. 
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GlI amantI dell'aZIOne fOrSe SI gUarderannO bene dal leggere Un rOmanZO del 
genere, ma gIUdICarlO PIattO Sarebbe COme dIre Che "MISSIOn ImPOSSIble" a trOPPO 
mOVImentatO: a eVIdente Che Un PerSOnaggIO del genere nOn laSCIa adItO alla narra-
ZIOne dI determInate VICende O ImPreSe, ne a grandI COlPI dI SCena. Centrale, COme 
SI eVInCe dalla breVe analISI Che hO CerCatO dI fare, a l'aPPrOfOndImentO PSICOlOgI-
CO, aCCOmPagnatO da UnO StIle PIanO, SCOrreVOle, SemPlICe e maI nOIOSO; l'atmOSfe-
ra, COmUnqUe, nOn a maI aPPeSantIta dal PeSSImISmO dI CUI Velatamente a rICOPerta 
ma, anZI, e a trattI lIeVe e IrOnICa. 

UnICUm ed enneSIma Perla della letteratUra rUSSa, "OblOmOV" PreSenta atteggIamen-
tI e StatI d'anImO In CUI Il lettOre POtry IdentIfICarSI faCIlmente. E Il bellO dI Un lIbrO 
Sta PrOPrIO nella POSSIbIlIty dI rItrOVare In eSSO PartI, anChe PICCOle, dI nOI SteSSI. 
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CREATIVITA 

INCONSAPEVOLE 

dI Serena MarChettI (2 B) 

InCOnSaPeVOle dI tantO amOre 
PaSSeggIaVI lentamente nel SUO CUOre, 
mentre leI tentaVa dI SPIegartI la belleZZa della VIta. 
InCOnSaPeVOle dI tanta gIOIa 
gOdeVI del dOlOre e VI CerCaVI 
la fOrmUla dI qUella Che CredeVI fOSSe la felICIta. 
InCOnSaPeVOle dI tanta belleZZa 
COrreVI neI meandrI della SUa fantaSIa, 
mentre leI tentaVa dI SPIegartI COme, a VOlte, 
I SOgnI POSSanO dIVenIre realta. 
InCOnSaPeVOle dI tanta lUCe 
VagaVI nel bUIO della tUa dISPeraZIOne, 
CerCandO dI SCOrgerVI Il SOle SOrgere 
e adIrandOtI COn te SteSSO 
PerCh& nOn lO VedeVI nePPUre tramOntare. 
InCOnSaPeVOle laSCIaVI Che Il temPO 
gIOCaSSe COn le tUe SCelte 
e I rImPIantI COn I tUOI errOrI. 
InCOnSaPeVOle dISSImUlaVI Il tUO eqUIlIbrIO e 
PermetteVI alla fOllIa dI COndUrre la tUa eSIStenZa 
nel PIA aSSOlUtO delIrIO. 

~ ~ ~ 

FRAMMENTI DI VITA 

dI Serena MarChettI (2 B) 

FrammentI dI VIta mI SCIVOlanO SOPra. 
L'InVerSO della fOllIa e della mOderaZIOne, 
l'InaPPlICata rIbellIOne COntenente l'abItUdInarIO... 
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FrammentI dI VIta SCOrrOnO nelle mIe Vene. 
EmOZIOne InCatalOgabIle ma StandardIZZata. 
MOnOtOnIa e PaUra dI CambIare 
qUeSta VIta Che nOn SentO PIA mIa. 

~ ~ ~ 

LA MIA VITA PER LA TUA 

dI Serena MarChettI (2 B) 

E tI rItrOVO qUI, In Una StanZa bUIa e VUOta, 
a PIangere e SInghIOZZare. 
E tI rItrOVO COSi, COn Il VOltO nerO e glI OCChI VIOla. 
NOn COmPrendO le tUe dISPerate ParOle... 
NOn SOPPOrtO I tUOI fOllI geStI... 
HO PaUra Per la VIta Che neI tUOI OCChI SI SPegne... 
VOrreI VedertI Urlare anZIChe taCere... 
VOrreI VedertI lOttare 
affInChe la tUa Idea Venga aSCOltata anZIChe SOCCOmbere... 
VOrreI Che la SPeranZa rInaSCeSSe dal tUO CUOre 
Per POI rIdOnare Un SOrrISO al tUO trISte VISO... 
E tI rItrOVO qUI, SU Un raggIO dI SOle, a gIOIre e SCherZare... 
E tI rItrOVO COSi, COn Il VOltO SOrrIdente e SPenSIeratO... 
Per Ottenere qUeStO hO PerSO la mIa VIta... 
ma nOn ImPOrta, tI hO reStItUItO la tUa, 
Che da trOPPO temPO era Stata, IngIUStamente, 
rUbata... 

~ ~ ~ 

NON FIDARTI MAI DI NESSUNO 

dI Serena MarChettI (2 B) 

NOn fIdartI maI dI neSSUnO, 
CredI SemPre e SOlO In te SteSSO... 
Se tI dIrannO Che SeI egOCentrICO 
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nOn rISPOndere PerCh& tI VOrrannO SOlO CIrCUIre, 
Se tI aCCUSerannO dI eSSere egOISta 
nOn fartI Ingannare dalle lOrO bUgIe... 
NOn aSCOltare I COnSIglI deglI altrI, PerCh& tI farannO SOlO IndebOlIre, 
nOn IllUdertI COn aPParentI gIOIe, PerCh& naSCOndOnO dOlOre e dIStrUZIOne... 
NOn fIdartI maI dI neSSUnO, PerCh& qUandO menO te l'aSPettI 
tI PUgnalerannO alle SPalle Per trarre VantaggIO dalla tUa mOrte... 
NOn Credere maI In CIo Che tI dICOnO e 
nOn ObbedIre alle lOrO ParOle Se CIo ImPlICa 
rInUnCIare alla tUa dIgnIty e alle tUe SPeranZe. 
SII tU Il bUrattInaIO e 
nOn CreartI maI deI bUrattInI. 

~ ~ ~ 

AMANTI IMMORTALI 

dI MatIlde MargUttI (2 B) 

IO SOnO Il gIardInO. 
HO da OffrIrtI 
rOSe, IrIS, fIOrI d'aranCIO, fragOle e frangIPane, 
SentIerI dI gIada, baCChe e Perle, 
qUarZI, agata e gemme, 
l'arIa PrOfUmata, 
glI OleandrI VelenOSI e le VItI, 
nOCCIOlI e lImPIde SOrgentI, 
alVearI gOCCIOlantI, dOlCe mIele, 
farfalle, grIllI, SerPI e SCOIattOlI. 
TUttO CIo PreStO mOrry 
Se tU, SOle, nOn mI regalI la tUa lUCe. 
NOn C'& terra fertIle qUantO la mIa: 
IO SOnO l'Eden. 
Ma la mIa rICCheZZa mI rende fragIle, 
e la VIta In me a aggraPPata ad OgnI tUO raggIO. 
SOle, IllUmInamI. COSi SaremO eternI. 
AmantI ImmOrtalI. 

~ ~ ~ 
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LA CONCHIGLIA 

dI MatIlde MargUld (2 B) 

HO aPPOggIatO Una COnChIglIa 
SUll'OreCChIO 
ed hO SOgnatO 
Il frUllare d'alI dI Una farfalla, 
hO VIStO 
fUSCellI e fOglIe SCOSSI dal VentO 
e l'arIa SOlleVata dalle CaPrIOle 
dI Un SaltImbanCO PaZZO. 
HO SentItO lO SCOrrere del SangUe, 
lO ZamPettare deI grIllI. 
POI hO COrSO neI PratI 
grIdandO e COglIendO VIOle 
e InfIne hO VOlatO, 
Oltre la SCOglIera 
Oltre le nUbI 
dOVe le Stelle eranO fUOCO. 
RIaPrendO glI OCChI Che SI eranO ChIUSI, 
hO SCOPertO Che la mIa mente a trOPPO lIbera 
Per trOVare PaCe. 

~ ~ ~ 

L'ALBA 

dI MatIlde MargUld (2 B) 

Il SOle SCIVOla raPIdO, InVInCIbIle 
SUI PetalI e le fOglIe gelatI dalla brIna. 
IllUmIna, SCalda, SalUta Il mOndO. 
SalUta me Che OSSerVO I SUOI raggI. 
TreCCe dI lUCe 
CadOnO SenZa VIOlenZa 
SUlla terra addOrmentata. 
AnCOra Una nUOVa gIOrnata. 

~ ~ ~ 
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GHIACCIO & ROSE 

dI MatIlde MargUttI (2 B) 

PaUra dI aVertI, 
PaUra dI PerdertI. 
SIamO ChIUSI In gabbIa, 
IndeCISI e COnfUSI, 
InnamOratI COme neSSUn altrO al mOndO. 
MIlle VOlte PIix POtentI dI Un baCIO, I nOStrI SgUardI. 
Far fInta dI nOn SaPere a Una SOfferenZa InUtIle! 
QUale mOtIVO aSSUrdO 
CI SPInge a StraPParCI Il CUOre l'Un l'altrO 
COn artIglI d'argentO? 
Ad OgnI tUa ParOla 
mI SentO aVVOlta da lIngUe dI fUOCO, 
ma nOn C'& nUlla 
Che IO POSSa ParagOnare al tUO SgUardO, 
neSSUna fIamma tantO alta 
dIVamPa In me, Se nOn qUandO 
TU MI GUARDI. 
I tUOI OCChI SOnO l'UnICa CerteZZa, 
Il mIO COraggIO, la mIa gIOIa. 
PerCh& tI ImPedISCOnO 
dI COntInUare qUeSta maSCherata maSOChISta! 
PaZZO, SeI Un PaZZO, ed IO tI SegUO In qUeStO. 
NIente a COme nOI dUe. NUlla. 
SIamO Il dOlOre e la felICIta, 
la fantaSIa e la trISteZZa, 
l'amOre e la dISCOrdIa, 
I SOgnI e la realta, 
Il VelenO e l'antIdOtO, 
la lUCe e Il bUIO: 
IO e te SIamO AmOre! 
PUrO! FreSCO e ardente, 
Una fUrIa gentIle, 
Un gettO d'aCqUa dI rOSe 
Che IrrOmPe COn la VIOlenZa 
dI Una CaSCata... 
NOI SIamO amOre InCOntamInatO, 
Un IntreCCIO dI SentImentI COntraStantI. 

~ ~ ~ 
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SCULTURA 

dI MatIlde MargUld (2 B) 

Un rICOrdO a IndIStrUttIbIle. 
DISPeratO, 
tU CerChI dI mOdellare 
la tUa memOrIa COme Creta, 
tI IllUdI dI rIUSCIrCI, 
VantandOtI POI della tUa arte 
d'abIle SCUltOre. 
Ma tU daI SOlO fOrma al nUlla. 
I tUOI rICOrdI naSCOStI, InVarIatI, 
SI PrendOnO gIOCO dI te, CrUdelI, 
SOnO InfettI e InVISIbIlI COme germI. 
SCIOCCO, 
nOn PUOI CanCellare Il PaSSatO. 
RICOrdalO, PrOVa rImOrSO Per glI errOrI. 
Il PreSente a da VIVere, 
Il fUtUrO da COStrUIre. 

~ ~ ~ 

DAVANTI ALLA SUA ANIMA SPOGLIA 

dI Sara SIngh (2 B) 

SI SPOglIa, SI gUarda allO SPeCChIO, entra nella dOCCIa. SI SPOglIa, SI a VerO, SI 
e meSSa a nUdO daVantI alla SUa anIma, SI a SPOglIata dI tUttI I SUOI dOlOrI, dI tUt-
tI I SUOI SOgnI, I PeCCatI e le delUSIOnI. SI gUarda allO SPeCChIO, Vede Una ragaZZa 
PIangere, Vede gOCCIOlIne d'aCqUa SCendere SUlle gUanCe, Vede Un'anIma, Vede Una 
bambIna CreSCIUta PrIma del temPO. Entra nella dOCCIa, COn glI OCChI SOCChIUSI, nOn 
VUOle PIA Vedere nIente, nIente, nIente! Sente Il CalOre dell'aCqUa SfIOrarle dOlCemen-
te la Pelle, Vede Il SUO VOltO, Sbatte fOrte al mUrO, l'aCqUa SI fa fOrte, SI fa POten-
te daVantI a leI Che a nUda daVantI a Se SteSSa, a leI Che fragIle lO a SemPre Stata, 
ma nOn ha maI aVUtO Il COraggIO dI ammetterlO daVantI a Se SteSSa. SI Sente brUCIa-
re; StranO, Ora l'aCqUa a fredda, gelIda fOrSe. Ma leI nOn rIeSCe a PenSare, nOn rIe-
SCe PIA ad amare, nOn rIeSCe PIA a VIVere... 

~ ~ ~ 
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SAI PERCHE? 

dI Sara SIngh (2 B) 

PerCh& manChI TU. 
ManCa Il tUO reSPIrO SUlla mIa Pelle. 
ManCa l'AmOre, O almenO, 
Il SOgnO dI Un AmOre. 
ManChI e COn te mI manCa Il reSPIrO, 
mI manCanO I battItI dI CUOre, qUellI fOrtI, 
qUellI Che nOn mI faCeVanO qUaSI reSPIrare, 
ma Che rIUSCIVanO SemPre a farmI VIVere. 
MI manChI, eCCO tUttO, 
mI manChI e nOn SaI qUantO. 
MI manCa Il fattO dI POtertI 
SOgnare aCCantO a me. 
Il fattO dI POtertI amare 
InCOnSaPeVOlmente. 

~ ~ ~ 

NIENTE DI PIiJ 

dI Sara SIngh (2 B) 

TI rICOrdI? 
C'era la neVe, IO aVeVO Il CUOre 
SPeZZatO, tU, SPeraVO, me l'aVreStI 
gUarItO. NeVICaVa, neVICaVa 
e nOI dUe InCredUlI SOttO la neVe 
COn ChISSa qUante PerSOne 
attOrnO, CI gUardaVamO dI naSCOStO, 
eVItandO dI mOStrare 
l'UnO all'altra 
l'ImbaraZZO Che PrOVaVa. 
POI, all'ImPrOVVISO, I nOStrI 
SgUardI SI InCrOCIarOnO 
tra I fIOCChI dI neVe Che CadeVanO, 
Che CI OStaCOlaVanO. 
PenSaVO dI SOgnare, ma era tUttO reale! 
C'erI tU, C'erO IO, nOn aVreI maI 
POtUtO deSIderare 
nIente dI PIll ! 
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~ ~ ~ 

TI PENSO ANCORA 

dI Sara SIngh (2 B) 

MI batte fOrte Il CUOre Se lO faCCIO; Se SOlO tI VedO, 
mI agItO. 
TU ed Il tUO StUPIdO SOrrISO 
mI COlPIte OgnI VOlta al CUOre, 
neanChe fOSte delle PUgnalate. 
I tUOI SgUardI IndeCIfrabIlI mI UCCIdOnO, 
SqUarCIandOmI l'anIma nel PrOfOndO 
del dOlOre. MI COntInUI a ferIre, COntInUI 
a darmI CICatrICI InVISIbIlI 
aglI OCChI altrUI, CICatrICI 
Che POSSOnO Vedere SOlO le anIme 
PerSe nell'AmOre ImPOSSIbIle dI qUalCUnO. 
TI PenSO anCOra SaI? E faI male PIA Che maI. 

~ ~ ~ 

RINASCO DOLENTE ... 

dI EmanUele GarOfalO (2 E) 

DImentIChero qUeStO lUOgO SbaglIatO 
Mentre SParIro nelle Onde PIA PrOfOnde del blU. 
MentItOrI dI POCO ardOre 
ReState dOVe la mOrte COglIe l'anImO ImPUrO Che S'aCCInge. 
UCCIdero e fUggIro OgnI laCrIma e rImPIantO 
QUandO PerICOlOSa Sara la VOglIa d'eVaSIOne Che aSSale UnO dI VOI, 
rInChIUSO In gabbIa dalla qUOtIdIanIta dI Un mOmentO PerfettO. 
WaSSale la nOIa e gelate e tremate Per la PaUra d'aPParIre StanChI 
E debOlI VI gettate InermI nella PrOfOnda OSCUrIta Che V'aCCOglIe. 
DIVertItO dal gIOCO, 
V'affOgO nelle VOStre CUrIOSe atrOCIta, 
dISSaCrO I VOStrI COrPI traSandatI e PerItI 
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nel mare In CUI mI CUllero, 
da dOmanI. 
SOnO SemPlICemente StanCO e nOn ParlO COn neSSUnO, 
rInaSCO dOlente dalla Cenere Che brUCIa anCOra qUeStO mare StermInatO dI MahOnIa. 

~ ~ ~ 

NON VOGLIO DIMENTICARE 

dI ChIara D'AVInO (3 C) 

HO COrSO nel bUIO 
COSi a lUngO 
Che hO dImentICatO la lUCe. 

NOn rICOrdaVO PIA 
Che COlOre aVeSSe 
Un SOrrISO; 
nOn SaPeVO PIA 
Il ValOre dI Una rISata 
ne qUellO dI Una laCrIma. 

COn fInta dIgnIty 
mI VantaVO 
della mIa SOlItUdIne. 
HO tIratO fUOrI glI artIglI 
COntrO Il tUttO 
e tUttI. 

COntInUandO ad annegare 
nel dOlOre 
e PUr SaPendOlO 
hO COntInUatO 
a nOn reSPIrare. 

E StatO Un bene 
allOra InCIamPare 
e PrOVare 
tUttO qUel dOlOre. 
HO rItrOVatO 
la VOglIa dI SOgnare 
e dI SPerare. 
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HO COntInUatO a COrrere, 
Cadr6 anCOra 
ma Sar6 InVInCIbIle 
PerCh& hO trOVatO 
Il COraggIO e 
VOglIO grIdare al mOndO: 
nOn VOglIO dImentICare 
me SteSSO, 
VOglIO eSSere CI6 Che SOnO. 

~ ~ ~ 

I VERI AMICI 

dI MatteO D'AmbrOSIO (3 D) 

I VerI amICI nOn tI SOnO aCCantO SOlO qUandO SeI felICe 
ma anChe qUandO la tUa VIta e a PeZZI, 
tI SannO aSCOltare e SannO fartI SfOgare. 
I VerI amICI nOn SOnO qUellI Che tI aSCIUganO le laCrIme, 
ma qUellI Che nOn te ne fannO maI VerSare. 
NOn SOnO qUellI Che tI aSCOltanO mentre SOffrI, 
ma qUellI Che nOn tI fannO maI SOffrIre. 
SOnO COlOrO Che VIVOnO gIOrnO dOPO gIOrnO 
Per regalartI emOZIOnI, SOnO la tUa eSSenZa e tU, 
SenZa dI lOrO, tI SentIreStI COme Un COrPO SenZa anIma! 
VI VOglIO bene! 

~ ~ ~ 

NON SMETTERE MAI 

dI MatteO D'AmbrOSIO (3 D) 

NOn Smettere maI dI CerCare la PerSOna gIUSta Per te, 
leI a In qUalChe Parte nel mOndO... 
aSPettala, PerCh& Sara leI la tUa felICIta. 
QUella Che nOn SI arrabbIa maI qUandO COmmettI Un errOre, 
Che rImane SVeglIa dI nOtte Per VedertI dOrmIre, 
Che tI mOStra al mOndO OrgOglIOSa dI aVertI aCCantO, 
e Che Sa rendertI felICe COn Il SemPlICe fattO dI eSIStere. 
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~ ~ ~ 

RICORDO 

dI MatteO D'AmbrOSIO (3 D) 

ESSenZa dI Un mOmentO PaSSatO 
ESSenZa dI Un gIOrnO Che a StatO 
ESSenZa Che SemPre reSters. 
ESSenZa dell'ImmOrtalIts! 

~ ~ ~ 

PIOVE 

dI MatteO D'AmbrOSIO (3 D) 

La PIOggIa Cade 
SUl VetrO lUCCICante, 
MalInCOnIa! 

~ ~ ~ 

TUTTO RIPOSA 

dI ROlandO InnOCentI (4 C) 

In lOntananZa nembI ammaSSatI 
COme Un'Onda lenta 
SI rIVerSanO SUlla Valle 
trIOnfanO SUll'OrIZZOnte. 
Cala Un bUIO SOttIle 
SUlla terra 
al CantO grande 
d'Un InnO InVernale. 
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Un mantellO 
dISteSO SUlle frOnde aPPena SVeglIe. 
OgnI COSa S'abbandOna 
al SOffIare lUngO del VentO 
anChe le aSPre PUnte rOCCIOSe 
largamente reSPIranO. 
Per alCUnI IStantI anCOra 
tUttO rIPOSa. 

~ ~ ~ 

"'NA VERSIONE" OVVERO: 
"LAMENTO DELLO STUDENTE DISPERATO" 

dI EdOardO TOZZI (5 C) 

'Na VerSIOne a Un ternO al lOttO. 
L'artrO gIOrnO me C'erO meSSO de CattIVerIa a falla. 
NIente. NUn C'era VerSO! Ce l'aVeVa CO me. 
NUn VOleVa Veni; 
E PIA la PregaVO, PIA nUn VenIVa. 

SabatO aVemO fattO er COmPItO. 
M'erO ChIUSO a fa' eSerCIZIO; 
Ma nOn aVeVO CalCOlatO 
Che era `na mattata Perde temPO 
Pe 'na COSa Che nUn me rIeSCe maI. 

AllOra hO PenSatO: 
"MO SVagO: SPeramO Che SaltO" 
E InVeCe nIente. NOn C'hO CaPItO 
Na maZZa! 
(Pe nOn dI n'artra COSa.). 

NUn C'e nIente da fa: 
Alla VerSIOne SemPre tre Ce deVO PIa. 
FOSSe deStInO, fOSSe magIa; 
SeCOndO me Ce Sta dIetrO `na magagna: 
FOSSe l'OraCOlO de DelfI 
Sta SOZZa PIZIa! 
NUn Se lI POtea fa l'affarI SeI? 

'Na VOrta me Venne `na VerSIOne! `Na VOrta... 
Me rICOrdO qUel gIOrnO 
COme er PIA felICe della VIta mIa! 
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La PrOf me StrInSe la manO, 
E I COmPagnI me feCerO la rIVerenZa, 
TOrnatO a CaSa tUtta 'na POmPa! 
MI madre, Che PIagnea; 
MI Padre, Che me StrIgnea la manO; 
MI SOrella, Che batteVa le manO; 
MI nOnna Che te lO dICO a fa'! 
AVra dettO na deCIna de rOSarI 
Pe' rIngraZIa er SIgnOre NOStrO DIO. 

Era COme Se aVeSSI VIntO al lOttO: 
TUttO er PaeSe era In feSta! 
Ma IO, Se OggI me ChIedete 
De Che ParlaVa, 
SU Che era, 
COme l'hO tradOtta, 
Ve rISPOnnO 
Che me rICOrdO Che ParlaVa de'n SOmarO... 

Sara Che me rItrOVaVO ner PrOtagOnISta: 
Senno nUn Se SPIega PerCh& m'& annata bene 
'Sta VerSIOne. 

~ ~ ~ 

dI AlICe De PrIZIO (5 E) 

DImmI qUandO a Stata l'UltIma VOlta Che haI gUardatO Il CIelO SenZa PIangere, 
qUandO qUelle Stelle lOntane tI SOnO Sembrate COSi VICIne da POterle tOCCare. 
E tendeVI la manO VerSO qUelle lUCI Che POteVanO far aVVerare I tUOI SOgnI, 
tI PerdeVI tra I fIOrI e l'OdOre del Pane, tra I fIUmI dI ParOle VUOte 
Che rIemPIVanO l'arIa dI rUmOrI del mOndO, VIbraZIOne IntenSa. 

DImmI qUandO haI SOrrISO dI nUOVO gUardandO Una rOSa, 
delICatO bOCCIOlO freSCO Che mUOre al tOCCO dI dICembre. 
E Cala Il gelO SUlle nOStre mentI, e Sale la nOStalgIa dI CIo Che a StatO. 
Ma Il CalOre dI qUelle lUCI lOntane, COSi ImmenSe ePPUre COSi PICCOle 
CI rICOndUCe a CaSa, CI baCIa COn Il VentO freSCO e CI SUSSUrra SOSPIrI. 

~ ~ ~ 
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ECLISSI D'ACQUA 

dI GZaUdIa PrOIettI (5 A) 

Un taVOlInO VeStItO dI Verde e rUggIne SerVe da PIanO 
Per Un SOttIle PIaCere al PrOfUmO dI VanIglIa, 
delICatamente UnItO al VetrO della traSParenZa; 
SUllO SfOndO tra erbe naSCentI, Una CaSa e le SUe fIneStre. 
AranCIO dI PeSCa dOna lUCe a qUelle gOCCe eStIVe tratteggIate da UnO SCenarIO lIeVe. 
COSi dOPO l'aSSOrdante SOle I COlOrI dISPerdOnO VarIeta, 
COSi aPtere flUttUanO nel VentO a rICOPrIre Il SIlenZIO dI Una Perfetta melOdIa VOtata 
al CIelO da Un'arPa fragIle dI CreaZIOne. 
COSi rImane ImmObIle qUel PUrO mOVImentO. 

~ ~ ~ 

MUSA STANCA DI ESSERE 

dI GZaUdIa PrOIettI (5 A) 

PerSa In Un antICO gIOCO, VIVe dIStratta tra I COlOrI dI Una taVOlOZZa, 
mUSa nOn anCOra ammIrata, CreaZIOne anCOra nOn nata... 
Dal SInUOSO tOCCO dI PennellO Che SUOna mOrbIdO SUlla tela, 
Un VellUtO maI VIStO eSPlOde SUl nUdO SPaZIO. NOn VedI? 
EPPUre a l~. 
COntInUa SemPre PIix VelOCe qUeSta SCala dI COrde 
Che anIma dal COrPO fIlI dI CreSPI fIOrI SelVatICI. 
Ma a fUtIle SfOrZarSI, mOrIr In aSSenZa dI lUCe. 

~ ~ ~ 

PER UNA NOBILE COSCIENZA 

dI GZaUdIa PrOIettI (5 A) 

QUeStI gIOVanI PaladInI Che lOdanO la lIberta, CantanO all'OneSta, 
SI fIngOnO SantI, anIme PUre, lOntane dal PeCCatO ma tramanO l'IngannO... 
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COme tUttI, mOStranO la faCCIata mIglIOre VantanO dISteSe PrOmettOnO l'OrIZZOnte: 
COme abIlI IllUSIOnIStI tI rICOlleganO all'anIma faCendOtI SentIre lIberO, dIVerSO, gIUStO... 
QUeStI gIOVanI PaladInI amanO Il CentrO della fIamma dOVe tUttO arde dI Un blU CO-
baltO SI dISSOCIanO dalle COmUnI lIngUe dI fUOCO e COme abIlI PreStIgIatOrI InCantanO 
la COrte del PadrOne a SUOn dI ParOle Ornate. 

QUeStI gIOVanI POetI Oh... VOleVO dIre PaladInI Ora natI dal nUlla, 
SembranO aVer VISSUtO mIlle VIte OgnI gIOrnO, reCUPeranO amICI OVUnqUe, 
laSCIandO SOrrISI dIPIntI dI Infedelta. 

NOteraI Che l'UltIma manO Che tOCChera la tUa SPalla Sara SemPre la lOrO, In SegnO 
dI Un malIgnO graZIe CelatO neglI OCChI. PerCh& deVI SaPere Che qUeStI gIOVanI Pala-
dInI OrmaI COme SPIrItI dannatI VendOnO l'anIma al dIaVOlO Per Un PO' dI glOrIa... 

~ ~ ~ 

AGLI AMICI 

dI ClaUdIO PrOIettI (5 E) 

COn tUttO l'affettO POSSIbIle a FederICa, AlICe, 
EleOnOra, MarIa, RenatO, FabrIZIa, ArIanna e a tUttI 
I mIeI COmPagnI dI ClaSSe. NOn VI SCOrderd maI. 

Cade la PIOggIa. 
SOnO gIUntI I SalUtI, 
e COn eSSI, 
le PrIme laCrIme. 

SI alZa Il VentO. 
Il nOStrO temPO 
PaSSatO In Un SOffIO, 
e gIa CI allOntanIamO. 

SCende Una Stella. 
I rICOrdI, 
Che StOltI rIteneVamO 
nOStrI Per SemPre, 

PreCIPItanO nella nOtte, 
deStInatI 
a nOn farSI PIA 
rIVedere. 
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Un annO a andatO 
e COn eSSO Un'era. 

GUardatemI bene, 
COmPagnI mIeI, 
fISSate la mIa ImmagIne 
nella retIna. 

GUardatemI a fOndO, 
amICI mIeI, 
e dentrO aI mIeI OCChI 
Vedrete VOI SteSSI. 

Ma Il temPO delle ParOle 
lOntanO, dIetrO dI nOI. 

PrendIamOCI la manO, 
faCCIamO Un InChInO, 
e aVVIamOCI SerenI 
VerSO Il CrePUSCOlO. 

PerCh& lO SaPete, 
OrmaI: 
OgnI fIne 
e Un nUOVO InIZIO. 

~ ~ ~ 

DIECI D'AGOSTO (NOTTE DI SPERANZA) 

dI GZaUdIO PrOIettI (5 E) 

AnCOra danZanO nell'arIa 
le mIe POeSIe, 
COme PetalI mUltICOlOre; 

e anCOra aleggIanO nel mare 
le mIe ParOle, 
COme freCCe dI SUOnO. 

GIa SI aPPreSta Il SOle 
neI mIeI OCChI 
a tramOntare, qUIetO; 
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e gIa SI SPande 
attOrnO alla mIa teSta 
Il PrOfUmO delle Stelle. 

E SPerO 
dI Vederne qUalCUna 
Cadere, StaSera, 

Per deSIderare 
dI Stare anCOra COn te, 
SUlla SPIaggIa. 

E PregO, 
In qUeSta nOtte d'agOStO, 
In qUeSta nOtte dI SPeranZa: 

reSta COn me, 
Per faVOre. 

~ ~ ~ 

NEL CIELO DORATO E PROFONDO 

dI ClaUdIO PrOIettI (5 E) 

COme Un SaCChettO dI PlaStICa, 
Che SI atteggIa a medUSa 
nel VentO gentIle e leggIadrO; 

COme I fUOChI d'artIfICIO, 
Che SI fIngOnO Stelle 
nella nOtte SOffICe e dOlCe; 

COme fUggeVOle fUmO 
Che tende alle nUVOle 
nel CIelO dOratO e PrOfOndO. 

COSi Il nerO InChIOStrO 
InCIde COPIe SbIadIte 
dI emOZIOnI, dI CUOrI InfrantI 

e COSi le fOtOgrafIe 
dISegnanO mOmentI CattUratI 
dI Un PaSSatO dI PaeSaggI e SOrrISI 
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e COSi le laPIdI 
SI POngOnO a SImUlaCrI gelIdI 
dI Un fUtUrO andatO Per SemPre. 

~ ~ ~ 

SOGIVI DI CERA (RISATE) 

dI ClaUdIO PrOIettI (5 E) 

A F., M., A., F., A., R., E. e a tUttI I bICChIerI-
nI alZatI InSIeme... 

VedO le lUCI 
dI qUeSta nOtte 
SPlendere 
neI VOStrI OCChI. 

SentO l'alCOl 
SCOrrermI nelle Vene, 
InSIeme 
alle rISate. 

SentO la naUSea 
gIrarmI nella teSta 
COme I VOStrI VOltI, 
allegrI. 

E mentre SCIVOlO gIix, 
gIix nell'abISSO dell'OblIO, 
SentO la felICIta, 
la VOStra PreSenZa, 
la CItta SteSSa 
SVanIre, 

COme SOgnI dI Cera 
Che SI SCIOlgOnO 
SOttO Il CaldO fIatO 
della VeglIa. 

~ ~ ~ 
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UN GIORNO RESPIREREMO DI NUOVO (INSIEME) 

dI ClaUdIO PrOIettI (5 E) 

LaSCIamI SCaPPare 
dal gelIdO CIelO InVernale; 
laSCIamI SCaPPare 
dal CamInO aCCeSO 
e dalle tUe braCCIa Calde. 

LaSCIamI fUggIre 
dal mOrbIdO tOCCO del SOle; 
laSCIamI fUggIre 
dalla COPerta PrOfUmata 
e dalle tUe labbra dI fragOla. 

LaSCIa SCOrrere 
I gIOrnI PaSSatI In mOntagna; 
laSCIa SCOrrere 
I nOStrI SOrrISI InnOCentI 
e Il rICOrdO del mIO COrPO. 

LaSCIa andare 
Il reSPIrO Che tIenI dentrO; 
laSCIa andare 
Il nOStrO SUdOre InfUOCatO 
e I mIeI OCChI aVVOlgentI. 

LaSCIO dIetrO dI me 
Una PrOmeSSa: 
rItrOVero Il tUO SOffIO dI fIatO 
e, Un gIOrnO, 
reSPIreremO dI nUOVO. 

InSIeme. 
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FInItO dI StamPare nel meSe dI aPrIle 2011 
dalla TIPOgrafIa ManCInI S.a.S. 

VIa EmPOlItana, 326 - 00019 TIVOlI 
Tel. 0774411526 - FaX 0774411527 - E-maIl: tIPOgrafIamanCInIlIberO.It 





vOlUmI PUbblICatI 
nella COllana "COntrIbUtI alla COnOSCenZa del PatrImOnIO tIbUrtInO" 

1) Un POeta tIbUrtInO: FederICO FredI PanIgI (1923-1994), 1997 e 1998, tre 
edIZIOnI. 

2) Alle SCalI de San BIaCIU, COmmedIa In dIalettO tIbUrtInO, 1998. 

3) THOMA DE NERiS (TOMMASO NERi), De tYbUrtInI aerIS SalUbrItate COmmen-
tarIUS. AUCtOre ThOma de NerIS medICO. ROmae, aPUd AleXandrUm Zannet-
tUm, 1622, rIStamPa anaStatICa, 2007. 

4) ESTiENNE THEvENET, LUCta TYbUrtIna, ad IllUStrISS. et ReUerendISS. D. D. 
AlOYSIUm CardInalem EStenSem. AUthOre StePh. TheUenetO GallO. TYbUre, 
APUd DOmInICUm PIOlatUm. 1578, rIStamPa anaStatICa COn tradUZIOne dI 
LaUra DI LOrenZO ed Un SaggIO dI RenZO MOStI, 2008. 

5) In memOrIa del CardInale dI Ferrara IPPOlItO II d'ESte nel CInqUeCenteSI-
mO annIVerSarIO della naSCIta (1509-2009), 2009. 

6) THOMA DE NERiS (TOMMASO NERi), De tYbUrtInI aerIS SalUbrItate COmmen-
tarIUS. AUCtOre ThOma de NerIS medICO. ROmae, aPUd AleXandrUm Zannet-
tUm, 1622 (La SalUbrItd dell'arIa dI TIVOlI), rIStamPa anaStatICa COn tradU-
ZIOne dI LaUra dI LOrenZO, 2009. 

7) RENATO GENTiLi, BreUISSIma et VtIlISSIma IStrUttIOne del mOdO Che ha da 
tener Il COrtegIanO, O CIttadInO, Per SaPerSI rettamente, & COnUenIentemente 
gOUernare nelle COrtI, O nella SUa CIttd. RItratta daI PreCettI CIUIlI dI PlU-
tarCO Per RenatO GentIlI. In TIVOlI. APPreSSO DOmenICO PIOlatO, 1578, rI-
StamPa anaStatICa, 2010. 

8) ANTONiO DEL RE, AntIChItd TIbUrtIne, 1611, a CUra dI PIetrO CandIdO (In 
PrOgrammaZIOne). 

SBN 978-88-902795-9-1 

9 788890 279591 
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