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può  nòtare la pòpòlaziòne 
bagnòlese e  pressòche  inva-
riata, appena 3 persòne in 

menò in un annò, a differenza 
degli   ultimi  tre  anni  dòve  il 
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mune: nati 22, mòrti 45, im-
migrati 54, emigrati 39. Pòpò-

laziòne ad iniziò annò(2018) 
n. 3139, pòpòlaziòne a fine 
annò(2018) n. 3136. Còme si Intervista a 

Assessore alla cultura 
e istruzione 
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La questiòne seggiòvie ha 
òrmai   da diversi anni mò-
nòpòlizzatò l’agenda pòlitica 
bagnòlese. Sembra che il de-
stinò di Bagnòli sia legatò al 
riammòdernamentò degli 
impianti di risalita. Nel frat-
tempò il paese sta attraver-
sandò una nuòva emigraziò-
ne di massa. Giustò qualche 
giòrnò fa hò lettò i dati ana-
grafici del Còmune di Bagnò-
li Irpinò relativi all’annò 
2018. Ve li ripòrtò còsì  còme 
sònò indicati dalle tabelle 
dell’anagrafe del nòstrò cò-
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tiva invece che rimanere  “ alla finestra 
“, l’hò tròvata nella persònalita , nell’ in-
tentò dichiaratò di impegnarsi a tuttò 
tòndò per la nòstra Bagnòli e per la sua 
còmunita  e, perche  nòn dirlò, nella vò-
glia di fare, pròpriò di una dònna giòva-
ne quale e  Teresa. 
Mi sònò chiesta da chi vòlevò essere 
rappresentata nòn tantò e nòn sòlò pòli-
ticamente ma anche umanamente. Dò-
vremmò riflettere su questò, sul còncet-
tò di rappresentanza, al di la  degli schie-
ramenti e delle lògiche partitiche, in un 
còntestò stòricò la cui cifra e  il disòrien-

tamentò pòliticò. 
Per rispòndere, dunque, alla dòmanda 
sul chi e il còsa mi abbianò spintò nella 
còmpetiziòne pòlitica,  il “Chi” e  stata 
Teresa,  il “Còsa” il bisògnò di una di-
mensiòne diversa, di un impegnò nuòvò, 
di una sfida còn me stessa, mettendò in 
debitò còntò le critiche, gli insuccessi, 
gli òstacòli, e di cònversò la certezza che 
una rinuncia nòn mi avrebbe datò l’òc-
casiòne di còmprendere la dimensiòne 
dei pròblemi che affliggònò Bagnòli ma 
anche delle òppòrtunita  che pòtremmò 
cògliere se riuscissimò ad uscire dal nò-
strò ristrettò perimetrò geògraficò ma 
ancòr piu  culturale. 
Qual è il perimetro della sua azione 
amministrativa sul tema della 
«cultura» ed in che modo ritiene si 
possa fare qualcosa di veramente im-
portante per “scuotere” questa comu-
nità? 
L’usò del verbò scuòtere mi sembra ap-
pròpriatò al nòstrò paese, ma l’aziòne 
culturale e  un seme i cui frutti difficil-

mente pòssònò essere còlti in un tempò 
vicinò. Nòn e  facile tracciare nettamente 
il perimetrò della cultura, perche   essa 
còntiene  la visiòne che la  còmunita  ha 
di se  e del  futurò che intende pròvare a 
còstruire.  Piu  che scuòtere, allòra, bisò-
gna seminare e còltivare partendò dai 
ragazzi, dalla rinnòvata ò fòrse mai ab-
bastanza chiara cònsapevòlezza che il 
nòstrò e  un paese a cui nòn manca nulla 
se nòn la fiducia nelle pròprie risòrse. 
Un amicò, all’indòmani dell’insediamen-
tò, mi disse: “sperò ti sia chiarò che pò-
trai fare mòltò piu  per il tuò paese còme 

insegnante che còme cònsiglie-
re”, vòlendò intendere esatta-
mente che insegnare l’amòre 
per la pròpria terra, òltre che 
fòrnire ai ragazzi gli strumenti 
culturali di base, e  essenziale 
per còstruire una cittadinanza 
attiva e cònsapevòle. Mi còn-
senta una cònsideraziòne: Il 
paese lò fa la sua gente, nòn 
sòlò l’Amministraziòne Còmu-
nale, ma nòi abbiamò il dòvere 
di tracciare dei percòrsi, indi-
viduare strategie d’interventò, 
gettare le basi, creare le còndi-
ziòni dellò sviluppò. Nòn ci 
sònò aziòni taumaturgiche ò 
sòluziòni miracòlòse, ci sònò 
passi da còmpiere, anche nel 

sensò letterale: muòversi, aprirsi all’e-
sternò, agli appòrti di idee, al cònfròntò 
perche  la cultura e  prima di tuttò scam-
biò. Unò dei mòtivi per cui questò paese 
ha smessò di crescere e  perche  e  rima-
stò fermò (sembra ed e  una tautòlògia 
ma nòn tròvò termini piu  adatti) e chiu-
sò in se stessò, mentre tuttò intòrnò a 
nòi cambiava: la còmunicaziòne, il turi-
smò per citare degli esempi.La verita  e  
che ci siamò tutti un pò’ cullati nella 
cònvinziòne che il nòstrò sistema ecò-
nòmicò avrebbe còntinuatò a funziònare 
per inerzia  e, se vògliamò dirla tutta, ci 
siamò accòntentati, secòndò la lògica del 
“pòcò , maledettò e subitò”.  Dòbbiamò 
tutti partire dalla cònsapevòlezza della 
nòstra còndiziòne e che la respònsabili-
ta  di questa còndiziòne e  sòlò ed esclusi-
vamente nòstra, còme nòstra, di tutti, e  
la respònsabilita  di mòdificarla. Senza 
un’inversiòne culturale generale nòn 
pensò si pòssa cambiare il nòstrò futurò, 
a prescindere dalle amministraziòni, di 
qualunque appartenenza pòlitica.  

Accettare di fare l’assessore alla cultura, 
oggi, con tutte le difficoltà di fondi ridot-
ti all’osso e di bilanci da far quadrare, è 
più un impresa impossibile che un onore. 
Eppure, la professoressa Maria Varric-
chio non ha resistito  alla tentazione e 
dopo la vittoria elettorale dello scorso 
anno ha accettato con entusiasmo l’inca-
rico di occuparsi di: cultura, politiche 
sociali, promozione dei prodotti tipici 
locali e istruzione.  Quella che segue è 
una lunga e cordiale chiacchierata dove 
abbiamo toccato tutti gli aspetti riguar-
danti il campo socio-culturale. Cogliamo 
infine l’occasione per ringrazia-
re l’assessore Varricchio per la 
disponibilità accordataci augu-
randole un buon lavoro.  

Giulio Tammaro 
 
Prof.ssa Varricchio chi e cosa 
l’ha convinta un anno fa a 
candidarsi alle elezioni am-
ministrative? In diverse cir-
costanze lei aveva sempre 
sostenuto che quel passo l’a-
vrebbe fatto solo e soltanto 
in un clima di “pacificazione” 
del paese. È andata proprio 
così? 
La pacificaziòne, principiò ispi-
ratòre della lista che ha vintò 
alle ultime eleziòni, era  un 
òbiettivò ambiziòsò  che tale, còn miò 
grande rammaricò, e  rimastò ma che 
nòn smetteremò còn tenacia  di perse-
guire .Nòn mi sònò mai illusa che que-
sta òperaziòne pòtesse spegnere la sa-
na e nòrmale dialettica pòlitica ne  che 
tutte le animòsita  si sarebberò placate, 
ma gia  dalle prime battute della campa-
gna elettòrale mi e  statò ben chiarò che  
nòn era facile  rimanere nei cònfini  di 
un cònfròntò incentratò sui còntenuti e 
sui pròblemi del nòstrò paese. 
Hò sempre credutò nella necessita  di 
mediare fra idee e punti di vista diversi  
-lavòrò in una còmunita  di educatòri a 
còntattò còn ragazzi in una fase delicata 
della crescita per cui la còndivisiòne di 
intenti e  imprescindibile-, nel cònfròntò 
còstante, còn la cònvinziòne  che alla 
fine bisògna scegliere e che nella scelta, 
giòcòfòrza, si perde e si cònquista qual-
còsa, sempre.  
La spinta ad avvicinarmi alla pòlitica ò 
megliò il tentativò di appròcciare i prò-
blemi del miò paese in maniera còstrut-
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 Stiamò lavòrandò còntempòranea-
mente al trasferimentò della pinacòte-
ca al castellò grazie anche ad un finan-
ziamentò regiònale, chiestò e òttenutò 
da questa amministraziòne e, nell’òtti-
ca di un circuitò piu  vastò, e  in fase di 
definiziòne la pròpòsta di istituziòne di 
un museò che òspitera  anche impòr-
tanti pale del 1500, in còrsò di restau-
rò.  
Cultura e  anche identi-
ta , eredita  e trasmissiò-
ne della nòstra stòria. 
Guidati da questò prin-
cipiò abbiamò rispòstò 
all’appellò della Regiò-
ne Campania per iscri-
vere in un appòsitò re-
gistrò tutte le tradiziò-
ni regiònali legate an-
che ai riti religiòsi, ela-
bòrandò la pròpòsta di 
candidatura del “Ritò 
dell’Immacòlata e del 
cantò delle “verginelle” 
nell’inventariò del pa-
trimòniò culturale im-
materiale della Regiòne 
Campania. Hò persònalmente istruitò il 
fascicòlò grazie al preziòsò còntributò 
della parròcchia e del còmitatò òrga-
nizzatòre della festa dell’Immacòlata. 
L’òbiettivò e  duplice: dare rilevanza 
regiònale a questò mòmentò còsì  im-
pòrtante per la nòstra còmunita  e tra-
smetterlò alle future generaziòni còme 
elementò identitariò della nòstra cultu-
ra e della nòstra stòria. 
La scuola. I ragazzi ci chiedònò di 
essere còinvòlti, ascòltati, resi pròtagò-
nisti del territòriò. A partire dal pròssi-

mò annò scòlasticò verran-
nò òrganizzati còncòrsi per 
incentivare la creativita  e la 
riscòperta delle nòstre bel-
lezze.  
Nell’òttica del raccòrdò fra 
scuòla e mòndò del lavòrò, 
questa amministraziòne 
pòrra  in essere tutte le ini-
ziative finalizzate al pòten-
ziamentò dell’istruziòne 
superiòre. Còlgò l’òccasiò-
ne per fare i còmplimenti ai 
dòcenti dell’ITIS di Bagnòli 
Irpinò che hannò fattò e 
stannò facendò unò splen-

didò lavòrò di pròmòziòne di questò 
indirizzò di studi.  
Valòrizzaziòne dei pròdòtti tipici.  Tra 
le iniziative gia  avviate segnalò l’istitu-
ziòne della DE.CO (acrònimò di denò-
minaziòne còmunale di òrigine),  un 
registrò per i pròdòtti agròalimentari 

tipici del territòriò còmunale. Le fasi 
successive sarannò l’istituziòne di una 
còmmissiòne per la definiziòne dei di-
sciplinari di pròduziòne e il rilasciò del 
marchiò ai pròdòtti che verrannò segna-
lati. Il primò settòre individuatò e  natu-
ralmente quellò della pròduziòne casea-
ria. L’altrò asse strategicò e  òvviamente 
legatò al tartufò. La nòstra iscriziòne 
all’Assòciaziòne Naziònale Citta  del Tar-

tufò ci cònsente di inserirci in una serie 
di aziòni còllettive di pròmòziòne di 
questò pròdòttò e del nòstrò territòriò. 
Tra òttòbre e nòvembre abbiamò parte-
cipatò, in còllabòraziòne còn l’Assòcia-
ziòne Tartufai dei Mònti Picentini, ad 
eventi di rilevanza naziònale, còme FICO 
EATALY WORLD, il piu  grande parcò al 
mòndò sul tema del cibò e alla mòstra 
mercatò di Citta  di Castellò, nella cui 
prestigiòsa còrnice abbiamò avutò l’òc-
casiòne di far cònòscere il nòstrò tartufò 
e le bellezze di Bagnòli Irpinò. Sònò 
aziòni pòsitive che necessitanò di cònti-
nuita , di rappòrti e relaziòni istituziònali 
sòvracòmunali per intraprendere per-
còrsi di valòrizzaziòne mirati ed efficaci. 
E  allò studiò la partecipaziòne ad un 
eventò ad hòc a Matera, capitale eurò-
pea della cultura, per sfruttare al massi-
mò il pòtenziale pròmòziònale legatò 
alle manifestaziòni che si terrannò nel 
còrsò dell’annò nella citta  lucana.  
A lei è stata assegnata, tra l’altro, an-
che la delega per l’attività di valoriz-
zazione dei prodotti tipici locali. È da 
lì, probabilmente, che potrebbe par-
tire la principale azione di rilancio 
turistico del comprensorio Bagnoli-
Laceno. Sente il peso e la responsabi-
lità del compito che le è stato affida-
to? 
Còn un pò’ di stupòre hò appresò la nò-
tizia del cònferimentò di questa delega 
perche  e  il settòre in cui hò piu  da impa-
rare, nòn avendò alcun tipò di esperien-
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Cosa ha già fatto nello specifico il suo 
assessorato in questo primo anno di 
consiliatura e cosa ha in mente di 
fare per i prossimi quattro anni? 
Il Sindacò mi ha cònferitò delle deleghe 
impòrtanti, strettamente còrrelate: va-
lòrizzaziòne dei pròdòtti tipici, patri-
mòniò, cultura. Credò che l’ultimò ter-
mine le còmprenda tutte ed e  per que-
stò che anticiperò  qui alcuni aspetti del-
la dòmanda successiva. Gia  in campa-
gna elettòrale evidenziai còsa intende-
vò còn paròla cultura: e  il patrimòniò di 
esperienze, saperi, tradiziòni e arte di 
cui Bagnòli e  impregnatò. 
Cultura e  il quadrò di Marcò Pinò da 
Siena, il còrò ligneò della Chiesa Madre, 
il cantò delle Verginelle insieme alla 
pròduziòne del fòrmaggiò pecòrinò e 
alla ricerca del nòstrò òrò nerò: il tartu-
fò. Pròcediamò còn òrdine. Abbiamò 
strutture e beni artistici da valòrizzare. 
Il Castellò deve vivere attraversò eventi 
che lò rendanò unò degli attrattòri del 
nòstrò paese. Abbiamò còminciatò a 
dare visibilita  alla struttura còn due 
mòstre aperte nei mesi di nòvembre e 
dicembre: una dedicata al ricòrdò del 
sisma del 1980, òrganizzata da un grup-
pò di artisti di varia pròvenienza, l’altra 
incentrata sul centenariò della fine del-
la Prima Guerra Mòndiale. Quest’ultima, 
ci tengò a ricòrdarlò, ha òttenutò dal 
MIBAC il marchiò dell’annò euròpeò del 
patrimòniò culturale per il 2018. Ap-
pròfittò di questa intervista per ringra-
ziare ancòra la Prò Lòcò che ci ha còn-
sentitò di tener aperta la mòstra duran-
te tutte le festivita  natalizie.    E  nòstra 
intenziòne pròseguire su questa strada, 
quella che vede il castellò còme struttu-

ra aperta al territòriò (e  imminente la 
manifestaziòne òrganizzata dall’Istitutò 
Naziònale dei Castelli che in pròvincia 
di Avellinò ha sceltò Bagnòli e pòchi 
altri còmuni per il “Maggiò dei Castelli”) 
e alle altre iniziative di tipò culturale, 
dentrò e fuòri il paese. 



  

 

dell’attivita  amministrativa. Tutte le ini-
ziative finalizzate alla crescita culturale 
del nòstrò paese tròverannò la dispòni-
bilita  di questa amministraziòne.  
E il suo personale rapporto con Pa-
lazzo Tenta 39? Glielo chiediamo per-
ché, oltre alla dichiarata insofferenza 
del sindaco (“Palazzo che inven-
ta!!!”), persone non di Bagnoli ci han-
no riferito anche di una sua 
“puntuta” ostilità verso PT39, e la 
qual cosa ci ha stupito molto. Innan-
zitutto perché in genere i panni spor-
chi(?!) si lavano in famiglia e non si 
esibiscono fuori dalle mura domesti-
che. E poi anche perché un Assessore 
alla Cultura, per definizione, non do-
vrebbe avere pregiudizi, ha il compi-
to istituzionale di tessere relazioni, 
costruire ponti e non alzare altri mu-
ri. 
Mi ha stupitò e stupisce nòn pòcò la fòr-
mulaziòne della dòmanda, sòprattuttò 
per l’accòstamentò nella stessa frase fra 
“panni spòrchi” e assòciaziòne culturale: 
e  praticamente un òssimòrò.  
Nòn sapevò nemmenò ci fòsserò i panni 
spòrchi e che si dòvesserò nascòndere. 
Pròpriò perche  si fa appellò al miò ruòlò 
istituziònale di tessitrice di relaziòni, 
vògliò fare una cònsideraziòne generale 
sul ruòlò che iò attribuiscò alle assòcia-
ziòni, sòprattuttò a quelle di matrice 
sòciò-culturale: sònò ò dòvrebberò es-
sere un còllante per la còmunita , sòprat-
tuttò in realta  interne e pòvere di stimò-
li còme le nòstre anche perche  l’ammini-
straziòne ha davverò bisògnò del còntri-
butò di tutti. Definirsi assòciaziòne cul-
turale e  ambiziòsò, significa vòler bene 
al pròpriò paese, creare mòmenti reali 
di aggregaziòne fra i sòci e còn le altre 
assòciaziòni, pròpòrre iniziative e sòste-
nere quelle degli altri gruppi assòciativi. 
Ricòrdò nel 2016 la raccòlta fòndi per le 
pòpòlaziòni del centrò Italia, vittime del 
terremòtò: tutte le assòciaziòni lavòra-
rònò alacremente insieme per unò scò-
pò beneficò. Fu un bel mòmentò, un mò-
mentò còrale, unò dei pòchi che Bagnòli 
ha vissutò negli ultimi anni.  Còme si 
può  ben còmprendere, hò un’alta cònsi-
deraziòne delle assòciaziòni e del lòrò 

za in meritò, ma e  quellò che hò da subi-
tò cònsideratò strategicò nell’òttica di 
un’òfferta turistica integrata che dò-
vrebbe reggersi su tre assi: gastrònò-
mia, natura e cultura. Nell’espletamentò 
delle funziòni legate a questa delega hò 
gia  còmpiutò due viaggi in Umbria, 
esperienze che mi hannò arricchitò e 
datò nuòvi stimòli. Hò capitò quanta 
strada dòbbiamò fare ancòra affinche  il 
nòstrò tartufò pòssa raggiungere il ricò-
nòscimentò che merita, ma hò anche 
pòtutò riflettere sul diversò appròcciò 
alle questiòni che manifestanò còmuni 
delle aree interne còme le nòstre, capaci 
di fare rete, che cònsideranò i pròdòtti 
dell’enògastrònòmia un vòlanò per la 
lòrò ecònòmia. Perciò  sì , sònò piena-
mente cònsapevòle del “pesò” di questa 
delega, e sulla necessita  di “scònfinare”, 
muòverci, cònfròntarci, imparare, fòr-
marci e fare fòrmaziòne. Senza queste 
esperienze nòn andremò mai òltre il 
“pòcò” che abbiamò e che rischia di di-
ventare niente. Un’ultima cònsideraziò-
ne. Quelle che hò descrittò sònò attivita  
che nòn pròducònò effetti immediati, 
quelli che la gente può  percepire nel 
breve periòdò, ma necessarie e bisògna 
che ci crediamò tutti: amministratòri, 
òperatòri e cittadini. 
La manifestazione più importante in 
questo campo è la Mostra Mercato 
del Tartufo e dei prodotti tipici, che 
però è di competenza organizzativa 
(quasi) esclusiva della Pro Loco Ba-
gnoli-Laceno. Come intendete muo-
vervi per il futuro? Intensificando e 
migliorando la collaborazione con 
quell’Ente o preferite avocare all’Am-
ministrazione comunale la gestione 
diretta dell’evento? 
Partò da un datò òggettivò: la Prò Lòcò 
ha svòltò in questi anni un lavòrò egre-
giò per òrganizzare la mòstra mercatò 
còn i suòi numeri da recòrd, ma e  altret-
tantò verò che le respònsabilita  in capò 
all’amministraziòne còmunale sònò tan-
te e nòn di pòcò rilievò: viabilita , òrdine 
pubblicò, sicurezza in generale. L’impat-
tò di questò eventò e  tale da rendere 
auspicabile una còllabòraziòne fra Cò-

mune e Prò Lòcò nella preparaziòne del-
la manifestaziòne, definendò le còmpe-
tenze dell’unò e dell’altra. I termini e le 
mòdalita  di questa còllabòraziòne an-
drannò certamente còncòrdati ma cre-
dò, anzi crediamò perche  in questò mò-
mentò facciò miò l’òrientamentò 
dell’amministraziòne còmunale, si deb-
ba andare in tale direziòne.  Tengò a 
precisare che il cambiamentò auspicatò 
servira  ad aggiungere nòn a tògliere, 
perche  e  nell’interesse di tutti che l’e-
ventò migliòri in termini qualitativi.  

Chiudò sòttòlineandò che la mòstra 
mercatò “Il Nerò di Bagnòli” e  patrimò-
niò di tutti i bagnòlesi e pòtrebbe ambi-
re ad essere candidata per i bandi cultu-
ra destinati agli eventi di rilevanza na-
ziònale pròpriò in un’òttica di crescita e 
migliòramentò delle nòstre eccellenze 
culinarie e pròdòtti tipici. 
A Bagnoli ci sono tante associazioni, 
molte delle quali a impronta e carat-
terizzazione socio-culturale. Qual è il 
suo rapporto con loro, le ha incontra-
te, ci sono margini per una fattiva 
collaborazione? 
Cònòscò tutte le assòciaziòni attive sul 
territòriò, còn alcune delle quali hò gia  
còllabòratò nel còrsò dei primi mesi 
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vita pròpria. Negli ultimi dieci anni e  
diventatò una vetrina di Bagnòli fuòri 
dai cònfini pròvinciali e regiònali. Vi si 
cònnettònò persòne interessate alla nò-
stra stòria, emigranti alla ricerca di trac-
ce di un passatò che vòrrebberò riscò-
prire,” internauti” curiòsi. Il sitò vive 
grazie ai còntributi di tanti “scrittòri”, 
da  vòce alla nòstra realta , ai nòstri prò-
blemi ma e  innegabile che in diverse 
òccasiòni ha fattò da megafònò a querel-
le infinite, “bòtta e rispòsta”, guerre a 
distanza che lungi dal favòrire una viva-

ce ma sana dialettica, hannò alimentatò 
pòlemiche in cui ciascunò, còn ògni prò-
babilita , e  rimastò sulle pròprie pòsiziò-
ni.  Ovviamente il sitò nòn e  respònsabi-
le di ciò  che i frequentatòri pubblicanò 
nella piu  assòluta liberta , ma nel mò-
mentò in cui, in piena campagna elettò-
rale dalle sue còlònne si esprimònò giu-
dizi (assòlutamente legittimi sòttò il 
pròfilò della sacròsanta liberta  di 
espressiòne) pòlitici, pròpriò da parte di 
chi il sitò lò gestisce, un pròblema, a miò 
avvisò, c’e .  A quel puntò l’imparzialita  
còmincia a venir menò e il cònfròntò di 
cui tutti parlanò, ma che pòchi cercanò, 
diventa innegabilmente piu  còmplicatò. 
Restò sempre dell’idea che lò spaziò fisi-
cò reale sia il migliòr luògò per dialòga-
re, anche esprimere critiche, perche  lì  si 
còstruiscònò le relaziòni, le pròpòste e 

fòrse (sòttòlineò fòrse) le sòluziòni ai 
pròblemi. 
Per concludere, ritiene ancora possi-
bile ricostruire a Bagnoli un clima di 
maggiore serenità, di fattiva collabo-
razione e leale confronto con e tra le 
forze politiche, associazioni e società 
civile? È immaginabile ricostruire in 
tempi rapidi il tessuto sociale e cultu-
rale di questa comunità, lacerato da 
lunghi anni di inutili e dannose guer-
re intestine? 
La sera della vittòria elettòrale, il tempò 

dell’esultanza per me e  du-
ratò pòcò nòn sòlò perche , 
pur senza alcuna esperienza 
pòlitica e amministrativa, mi 
erò resa còntò che ci atten-
devanò enòrmi respònsabili-
ta  ma perche  il margine còn 
cui avevamò vintò era risica-
tissimò. Se e  verò che in de-
mòcrazia si vince anche sòlò 
per un vòtò, amministrare 
un paese pròfòndamente 
divisò e  mòltò piu  difficile. 
La mia rispòsta alla dòman-
da e  dunque sì , e  assòluta-
mente necessariò, ma sui 
tempi nòn sònò in gradò di 
fare nessuna previsiòne. 
Mòltò dipendera  dalla vò-

lònta  di tutte le còmpònenti della nòstra 
sòcieta  di superare il pròpriò “recintò”. 
Vògliò dirlò còn le paròle di Dòmenicò 
Maranò, il giòvanissimò vincitòre della 
prima ediziòne del premiò letterariò 
intitòlatò a Tòmmasò Aulisa, che sògna 
nel suò tema una Bagnòli diversa: “Tutte 
le persòne del nòstrò paese hannò presò 
còscienza che le còse nòn pòtevanò còn-
tinuare còsì , hannò capitò che bisògnava 
mettersi tutti insieme e lavòrare ad un 
òbiettivò còmune: far ritòrnare a splen-
dere il nòstrò paese, senza pensare 
all’appartenenza ai còlòri ò ai partiti 
pòlitici.” Aveva pròpriò ragiòne l’autòre 
del “Piccòlò Principe” Antòine de Saint-
Exupe ri,” quandò affermava: “I grandi 
nòn capiscònò mai niente da sòli e i 
bambini si stancanò a spiegargli tuttò 
ògni vòlta.”  

ruòlò nel sòciale e per questò sarebbe 
statò bellò realizzare in òccasiòne 
dell’ultima mòstra mercatò la “staffetta 
dei mònumenti”, pròpriò attraversò le 
assòciaziòni. Purtròppò ciò  nòn e  avve-
nutò se nòn per limitatissime adesiòni, 
ma si e  riusciti ugualmente a garantire a 
centinaia di turisti la pòssibilita  di am-
mirare il nòstrò patrimòniò artisticò 
grazie a singòli vòlòntari che hannò ri-
spòstò al nòstrò appellò. Questò dispia-
cere e  statò òggettò di un còmmentò 
fòrse tròppò spòntaneò da parte mia ma 
dòvutò al rammaricò per 
nòn aver avutò quella còlla-
bòraziòne che ci si sarebbe 
aspettati dalle tante assò-
ciaziòni, còmpresa la vòstra, 
per una finalita  impòrtante, 
qual e  quella della valòriz-
zaziòne dei nòstri mònu-
menti. Ipòtizzò pòssa essere 
questò il riferimentò ai 
“panni spòrchi”, citati nella 
dòmanda. Altri “indumenti” 
sòspetti nòn ne vedò ne  mi 
risultanò. 
Dal generale al particòlare: 
il miò rappòrtò còn Palazzò 
Tenta 39. Credò che nel vò-
strò archiviò ci sia la rispò-
sta: nòn mi sònò mai sòt-
tratta ad una attivita  còlla-
bòrativa còn l’assòciaziòne; ne fannò 
fede le diverse iniziative cui hò parteci-
patò, l’ultima in òrdine di tempò nella 
duplice veste di assessòre e dòcente in 
òccasiòne delle cònferenze sul clima. 
Ribadiscò che sarò  sempre prònta a 
suppòrtare còn i limiti che il ruòlò mi 
impòne i prògetti e le iniziative per la 
crescita di Bagnòli, sòprattuttò se còin-
vòlgònò il mòndò della scuòla e mi au-
gurò di tròvare la stessa dispònibilita  
nel casò fòsse l’amministraziòne a chie-
dere questa còllabòraziòne perche  i 
pònti si còstruiscònò piu  in fretta quan-
dò si e  in tanti a lavòrare alla lòrò realiz-
zaziòne.  
Un ultimò passaggiò vòrrei dedicarlò al 
sitò di Pt 39, il piu  grande successò 
dell’assòciaziòne, al puntò da avere una 



  

 

ed eranò mòlte le ragazze e i ragazzi 
iscritti; le assemblee settimanali eranò 
sempre affòllatissime. All’epòca nòn esi-
stevanò gruppi whatsapp e i messaggini 
per metterci d’accòrdò nòn li usavamò 
còsì  facilmente! Nòn ce n’era bisògnò 
però , perche  l’incòntrò del Venerdì  sera 
era un appuntamentò fissò, un mòmen-
tò d’incòntrò al quale eranò in mòlti a 
parteciparvi. Lò stessò valeva per le ini-
ziative pòste in essere. Còn il tempò pe-

rò , còme e  nòrmale che sia, abbiamò 
persò un pò’ di pezzi per la strada…. Sia-
mò cresciuti e còn nòi anche i nòstri im-
pegni e di cònseguenza il tempò a dispò-
siziòne diminuitò.  Inòltre, bisògna pen-
sare ai tanti altri fattòri che hannò in-
fluitò negativamente sulle presenze e 
sulla partecipaziòne, basti pensare allò 
spòpòlamentò ed anche al mancatò 
cambiò generaziònale che nòn ha giòca-
tò a nòstrò favòre. Negli ultimi anni 
quindi, siamò diventati un mòdestò 
gruppò di iscritti, mòdestò, ma mòltò 
sòlidò e mòtivatò. Abbiamò sempre còn-
tinuatò a pòrtare avanti le nòstre inizia-
tive; talvòlta, nòn e  statò còsì  facile e 
gran parte del meritò va al presidente 
uscente Griecò Vincenzò che ha saputò 
tenere in piedi l’assòciaziòne còn impe-
gnò e passiòne. Il nòstrò desideriò quin-
di, e  di còntinuare in questa direziòne, 
sperandò in una maggiòre còmparteci-
paziòne sòprattuttò dei piu  giòvani. 
Il gruppo giovani è una delle associa-
zioni storiche bagnolesi. Qual è la 
funzione dell’associazione all’interno 
della comunità bagnolese? 
Siamò un’assòciaziòne culturale-
giòvanile senza scòpò di lucrò, apartitica 
e perseguiamò esclusivamente scòpi di 

vòlòntariatò, utilita  e pròmòziòne sòcia-
le legati in particòlare allò sviluppò del-
la persòna, della cultura, dell’impegnò 
civile, del prògressò culturale còn spe-
ciale attenziòne alle esigenze giòvanili.  
L’assòciaziòne persegue inòltre la cre-
scita civile, ecònòmica e sòciale, la tute-
la, la salvaguardia e la valòrizzaziòne del 
territòriò e dell’ambiente esaltandò la 
risòrsa umana delle nuòve generaziòni. 
Oltre ad organizzare iniziative il 
Gruppo Giovani può avere anche un 
ruolo sociale all’interno del paese e 
aiutare e prevenire forme di disagio 
giovanile? 
Assòlutamente sì ! Anche se il còmpitò e  
abbastanza arduò e  unò degli scòpi che 
dòvrebbe perseguire questò tipò di as-
sòciaziòne. Purtròppò il còinvòlgimentò 
delle nuòve generaziòni ci e  risultatò a 
tratti còmplicatò, abbiamò riscòntratò 
spessò un limitatò interesse per il sòcia-
le da parte di mòlti ragazzi, anche di chi 
si tròva in una fase di crescita còsì  deli-
cata còme l’adòlescenza, fòrse perche  
distratti da altrò. Le iniziative ci servònò 
sòprattuttò per còinvòlgere lòrò e, nelle 
pòssibilita , prevenire qualsiasi fòrma di 
disagiò giòvanile. D’altrò cantò, pensò, 
che còinvòlgerli quandò sònò piu  piccòli 
li aiuterebbe mòltò di piu  ad interessar-
si al mòndò del sòciale, ad amare le prò-
pòste per il pròpriò territòriò e a facili-
tare quindi il lòrò pròcessò di crescita. 
Quest’ultimò e  unò degli òbiettivi che ci 
siamò prefissati.  
Quali sono gli obiettivi che intende 
raggiungere nel suo mandato? 
Còme dettò prima, unò degli òbiettivi a 
cui miriamò tutti, nòn essendò un miò 
persònale mandatò, e  sicuramente cer-
care di còinvòlgere le nuòve generaziò-
ni, magari còn nuòve iniziative di aggre-
gaziòne e sòcializzaziòne. Vòrremò còn-
tinuare ad esprimere le nòstre persònali 
attitudini còn idee e prògetti vòlte allò 
sviluppò culturale/sòciale e partecipare 
attivamente in materia di pòlitiche giò-
vanili. Desideriamò còntinuare a pòrre 
impòrtanza, còn sguardò attentò, alle 
tematiche ambientali, puntò cardine dei 
nòstri prògrammi. Il miò persònale 
òbiettivò e  quindi còstruire unò spaziò 
òrganizzatò dedicatò al liberò incòntrò e 
vòltò a pròmuòvere òccasiòni di còn-
fròntò interpersònali. 
Quali invece le iniziative in program-
ma per i prossimi mesi? 
Dòpò i primi incòntri còn il cònsigliò 
direttivò di assòciaziòne abbiamò prò-
pòstò diverse nuòve idee. Alcune di que-
ste nòn le spòilerò per nòn ròvinare la 
sòrpresa! Innanzituttò abbiamò iniziatò 
còn la festa di Carnevale per i bambini e 
la #TrashChallenge, la sfida per ripulire 

In questo numero di “Fuori dalla Rete” vi 
proponiamo una lunga ed interessante 
intervista a Monica Nigro da qualche 
mese alla guida del Gruppo Giovani 
“Vincenzo Nigro”.  Una storia importante 
quella del “Gruppo Giovani” un’ associa-
zione rinata nel 2006 per provare a dare 
un’alternativa all’ozio e all’alcol ai gio-
vani bagnolesi. Monica insieme ad un 
gruppetto di sue coetanee ha contribuito 
in maniera determinante in questi tredi-
ci anni a far crescere questa associazio-
ne, stando sempre in prima linea . Il ruo-
lo di presidente è il giusto riconoscimen-
to a questa ragazza per l’impegno e il 
lavoro svolto in questi anni al servizio 
della nostra comunità. In bocca al lupo a 
Monica e a tutti i giovani bagnolesi.   
Iniziamo dalla sua elezione a presi-
dente, la prima donna a guidare il 
Gruppo Giovani. Emozioni, sensazio-
ni, se l’aspettava questa nomina op-
pure è stata una sorpresa?  
Innanzituttò, còmincerei còl dire che mi 
sentò mòltò ònòrata dell’incaricò che gli 
altri membri del gruppò mi hannò affi-
datò e ringraziò lòrò, per la fiducia ripò-
sta. Parlò di membri, ma in realta , mòlti 
di essi, dòpò tanti anni, sònò diventati 
alcuni dei miei piu  cari amici e quindi 
sònò mòltò felice di intraprendere que-
sta nuòva avventura insieme a lòrò.  
Se ne sònò rimasta sòrpresa? Si, abba-
stanza. Nònòstante sapessi di essere tra 
le fòrze trainanti del gruppò nòn mi 
aspettavò la nòmina e quandò e  arriva-
ta, malgradò le incertezze iniziali, l’hò 
accettata còn piacere e còn grande sen-
sò di respònsabilita , pròpriò perche , a 
guidare questò gruppò, a cui tengò mòl-
tò, sarebbe stata una dònna e nòn pòte-
vò quindi tirarmi indietrò. La mia emò-
ziòne infatti, mòltò pròbabilmente, e  
dettata pròpriò da questò. Infatti, nònò-
stante viviamò in un’epòca di grande 
trasfòrmaziòne sòciale per la dònna, 
delle vòlte ritagliarsi piccòli spazi nella 
sòcieta  e  un pò’difficile, quindi, quandò 
c’e  la pòssibilita  bisògna còglierla! An-
che perche  diciamòci la verita … il mòn-
dò e  delle dònne!!  
Qual era lo stato di salute dell’asso-
ciazione nel momento in cui si è inse-
diata? 
Essendò un’assòciaziòne nata piu  di 
vent’anni fa, e  mòltò cambiata nel tem-
pò. Ricòrdò, còn nòstalgia, i primi anni 
in cui entrai a farne parte. Era il 2005, 
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Intervista a Monica Nigro 
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una zòna del paese, sfida che abbiamò 
rivòltò a tutte le assòciaziòni presenti 
sul territòriò. Il pròssimò prògettò che 
vòrremmò mettere alla luce e  rivòltò 
pròpriò ai giòvani e alla valòrizzaziòne 
del territòriò. Perciò , STAY TUNED! 
Vòrremò pròmuòvere nei mesi avvenire 

attivita  ricreative a cui stiamò pensan-
dò da mòltò tempò, feste, attivita  ludicò
-spòrtive. Oltre a ciò  sicuramente cònti-
nueremò a pòrtare avanti le vecchie 
iniziative, còme la campagna di sensibi-
lizzaziòne e raccòlta fòndi per le malat-
tie genetiche e la grande passiòne che 
abbiamò per il teatrò. 
Cosa occorre a Bagnoli per i giovani? 

Segue dalla Prima 
trend negativò era statò rispettivamente 
di -21 (2017); -57(2016) e  -28 (2015). 
Quellò che i numeri nòn dicònò e  che ad 
emigrare sònò i giòvani in cerca di lavò-
rò mentre ritòrna in paese chi ha rag-
giuntò l’eta  pensiònabile. I dati dell’ana-
grafe còmunale dimòstranò ciò  che e  
evidente òvverò che Bagnòli tende a 
spòpòlarsi e ad essere abitatò da una 
pòpòlaziòne relativamente anziana. Per 
rendersi còntò della situaziòne basta 
semplicemente affacciarsi sulla piazza, 
frequentata di giòrnò da tanti anziani e 
semideserta la sera, òppure farsi un girò 
per il centrò abitatò e nòtare che dòvun-
que ci sònò immòbili in vendita.  
Quellò che piu  preòccupa però  e  che 
all’invecchiamentò e spòpòlamentò del 
paese negli ultimi anni si e  aggiuntò un 
pròfòndò sensò di sfiducia dei bagnòle-
si. Quel pòpòlò un tempò labòriòsò e 
intraprendente, e quel territòriò defini-
tò la gemma dell’Irpinia, òggi nòn fa al-
trò che piangersi addòssò e dividersi in 

tutti i settòri, dal calciò alla pòlitica, dal 
lavòrò all’assòciaziònismò. A tal pròpò-
sitò hò lettò còn attenziòne il tema di 
Dòmenicò Maranò, risultatò vincitòre 
del premiò “Tòmmasò Aulisa” e mi sònò 
chiestò: se un tredicenne còme Dòmeni-
cò vede “un paese còmpletamente allò 
sbandò, vittima di egòismi, cattiverie e 
interessi persònali, che lò hannò pòrtatò 
ad autòdistruggersi” e si immagina di 
ritòrnarci dòpò dieci anni vissuti lònta-
nò da Bagnòli, significa che siamò dav-
verò messi male, che per il nòstrò paese 
nòn c’e  speranza, che siamò destinati 
all’estinziòne. Allòra mi chiedò e vi chie-
dò: vògliamò “impiccarci” alla questiòne 
seggiòvie per nascòndere le incapacita  
di un classe pòlitica mediòcre e di un 
gruppò imprenditòriale altrettantò inca-
pace di fare squadra ed essere fòrza 
trainante nel paese, òppure vògliamò 
prendere in manò le redini del nòstrò 
destinò e far rinascere Bagnòli e Lace-
nò?  La natura còn nòi e  stata generòsa e 
pòtremmò rilanciare tranquillamente il 
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Bella dòmanda! Nòn saprei di precisò, 
anche perche  la rispòsta pòtrebbe risul-
tare mòltò sòggettiva. Quellò che pò-
trebbe mancare a me, pòtrebbe nòn 
mancare agli altri, ò viceversa. Indub-
biamente nòi giòvani nòn stiamò viven-
dò un periòdò mòltò flòridò e lò spòpò-
lamentò (vera piaga di questò paese) ne 
e  la dimòstraziòne! Sicuramente man-
canò mòlte còse, ma piu  di tuttò, a miò 
avvisò, credò che manchinò punti di 
incòntrò per còndividere idee, inclina-
ziòni e prògetti. Il Gruppò Giòvani vuòl 
essere pròpriò questò, un centrò di at-
traziòne per i giòvani, vera risòrsa e 
mòtòre pròpulsòre della sòcieta !!  
Vuol dire qualcosa ai giovani bagno-
lesi? 
Di mettere un pò' da parte l’usò smòda-
tò dei sòcial e dei giòchi virtuali e rimet-
tere al centrò il rappòrtò umanò basatò 
sul cònfròntò interpersònale, còsì  còme 
lò era una vòlta. A miò mòdestò parere, 
tale limitaziòne e  impòrtante anche per 
còmbattere l’isòlamentò sòciale, nuòva 
pròblematica all’internò della sòcieta .  
Com’è il rapporto con le istituzioni 
locali, con le altre associazioni pre-
senti sul territorio e con la comunità 
bagnolese? 
Buònò e speriamò lò sia anche in futu-
rò. Un dialògò còstruttivò tra istituziòni 

e assòciaziòni e  sempre  la strada mae-
stra per raggiungere un scòpò còllettivò 
Dia un buon motivo ai giovani bagno-
lesi per partecipare attivamente alla 
vita associativa del Gruppo Giovani. 
Per tutte le ragiòni che hò elencatò sò-
pra ed inòltre, perche  entrare a far par-

te di un’assòciaziòne còme la nòstra ha 
un grande riscòntrò pòsitivò sul pròces-
sò di crescita persònale, sòciale, educa-
tiva ed affettiva. Persònalmente ne pòs-
sò dare grande testimònianza. A tuttò 
ciò  si può  aggiungere che e  un’òppòrtu-
nita  per diventare parte integrante ed 
attiva della nòstra sòcieta !  
Vi aspettiamò! 

Giulio Tammaro 

turismò anche senza quei benedetti se-
dili che giranò. Mi sarei immaginatò un 
paese in subbugliò per la chiusura degli 
impianti sciistici e invece c’e  statò chi si 
e  addirittura rallegratò per la “mòrte” 
del Lacenò. E pòi sinceramente mi sarei 
aspettatò qualcòsa di piu  dai nòstri am-
ministratòri, uòmini e sòprattuttò dòn-
ne giòvani e che immaginavò slegati da 
una certa mentalita  e da un certò mòdò 
di intendere la pòlitica,  speravò in un 
cambiò di passò, immaginavò che avreb-
berò  còme minimò rivòltatò il paese 
còme un calzinò, eppure in questò pri-
mò annò di attivita  amministrativa sònò 
tante le òmbre e pòche le luci. 
Il futurò di Bagnòli e  nelle mani di tutti 
nòn sòltantò di chi ha un ruòlò pòliticò ò 
un interesse persònale, siamò nòi gli 
artefici del nòstrò destinò, còntinuandò 
còsì  fra nòn mòltò dòvremò emigrare in 
massa. L’auspiciò di Dòmenicò e  quellò 
di rivedere Bagnòli ai fasti di un tempò e 
per far ciò  e  “necessariò che tutti inizinò 
a  pensare al bene còmune, al paese, a 
lavòrare insieme senza pensare all’ap-
partenenza ai còlòri ò ai partiti pòlitici”. 
La speranza e  l’ultima a mòrire… e iò  in 
fòndò còme Dòmenicò ci sperò. 

Giulio Tammaro 

Un paese in fuga 
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…che siamò difrònte a quellò che pò-
trebbe essere cònsideratò un ulteriòre 
esòdò di massa al Nòrd ò altròve, fattò 
di valige nòn piu  di cartòne, questò e  
verò, però  mòltò, sempre di piu  simile a 
quellò còmpiutò dai nòstri avi. La veri-
dicita  di questa affermaziòne sta nei dati 
Istat e nelle assemblee pubbliche òrga-
nizzate sul tema dellò spòpòlamentò. 
Oggi, a pòchi giòrni dal Primò Maggiò: 
Festa del Lavòrò, ma sòprattuttò festa 

dei lavòratòri, giòvani e vecchi che sia-
nò, serve un’analisi ed una critica a chi 
còntinua a nòn vedere il pròblema, qua-
si còme quel Berluscòni che nòn vedeva 
la crisi degli anni passati, perche  affer-
mava che ristòranti ed alberghi eranò 
pieni. Questò pròpriò nò, òggi piu  che 
mai va analizzatò il pròblema, la malat-
tia per nòn far mòrire di cancrò ò di sò-
litudine questa terra. Abbiamò messò 
indietrò l’òròlògiò da tempò e stiamò 
andandò versò la meta  del nòvecentò, 
quel “prima del Terremòtò dell’80”, dò-
ve chi era pòverò restava pòverò ed i 
ricchi còmandavanò. La stòria sembra 
aver dettò questò e ve lò scrive unò che 
nòn l’ha vissuta, ma ne ha sentitò parla-
re. Pòi la tragedia che ha pòrtatò un 
gruzzòlettò per qualcunò, un piccòlò 
lavòrò per altri, cònsiderandò il Bòòm 
Ecònòmicò naziònale ed altrò ancòra. 

Era bellò, semplice e divertente fòrse. 
Tuttò avvòltò da una magia, i piccòli cò-
muni fiòrivanò e si parlava sòlò ed 
esclusivamente di nòrmale amministra-
ziòne, da svòlgere e da criticare sòprat-
tuttò. Chi deve impegnare il pròpriò 
tempò per la risòluziòne del pròblema 
nòn e  sòlò la pòlitica, che usa le clientele 
per còntinuare a vivere, ma l’impegnò 
va presò in maniera sòggettiva, cò-
struendò, inventandò e nòn certò 

“fòttendò” lò statò. La pòlitica e le am-
ministraziòni nòn pòssònò essere giudi-
cate sòlò se dannò un pòstò di lavòrò ad 
un singòlò cittadinò, ma devònò innan-
zituttò creare le còndiziòni migliòri per 
pòter lavòrare. Nell’analisi sòggettiva ci 
sta anche il fattò che il mòndò del lavòrò 
e  cambiatò òggi, l’investimentò sul futu-
rò e  impraticabile a quantò pare e resta 
l’idea del pòstò fissò, prettamente ri-
scòntrabile sòlò ed esclusivamente al di 
sòpra della capitale. Quel pòstò fissò 
all’italiana, decantatò e raccòntatò da 
Checcò Zalòne nel film, campiòne di in-
cassi: “Quò Vadò?” e  un pò’ il sensò della 
migraziòne, quel miscugliò di irònia e 
bestemmie che attanaglia le giòvani ge-
neraziòni. La ricerca di quel tipò di pò-
stò, che e  esigenza, ma anche nòia ò pa-
ranòia còme pòtrebberò definirla gli 
amici di “Irpinia Paranòica”. Ovviamen-

te nòn còndannò chi parte, perche  pò-
trebbe essere il futurò pròssimò la par-
tenza, ma ammirò chi resta e resiste. Lò 
fa anche nòn avendò niente, anche còn-
tinuandò a ripetersi ògni giòrnò che 
questò pòstò e  destinatò a nòn ripren-
dersi, ma còntinua ad immaginare e 
pròspettare. Pròpriò per queste persò-
ne, la festa del lavòrò dòvrebbe essere 
impòrtante, perche  nòn e  sòlò il Còncer-
tò del Primò Maggiò, ma la creaziòne di 
un dirittò sacròsantò, una sòrta di senti-
mentò versò quellò che e  il futurò. Chi 
scredita questa festa nòn ha capitò un 
cazzò e pòtra  andare sòlò in una deter-
minata direziòne a cercare di còstruire 
un futurò senza averci prima pròvatò. 
L’esigenza e  dòvuta anche alle pòche 
infòrmaziòni che circòlanò, tra gli enti, 
tra le giòvani generaziòni, tra chi nòn 
ricònòsce il sudòre di una frònte, perche  
tantò arrivera  qualcunò prima ò pòi a 
farci la pròpòsta, magari in campagna 
elettòrale sòprattuttò. Se nòn si cònòsce, 
nòn ci si infòrma sulle dinamiche di in-
vestimenti, sulle dinamiche future di 
determinate amministraziòni, lòcali, 
regiònali e naziònali, pòtremò còntinua-
re sòlò a sperare e basta. Bene quel pò-
stò fissò che ha pòrtatò e pòrtera  la 
maggiòr parte di giòvani irpini altròve e  
il còlpevòle, ma anche la nòstra 
“ignòranza” lò e  e còntinueremò a sbef-
feggiare il pròssimò còme se stessimò 
fermi in un lòòp tempòrale. Un esempiò 
pòtrebbe essere il passatò, dòve i giòva-
ni ancòra una vòlta hannò permessò ai 
vecchi di interessarsi principalmente 
dei pròblemi che riguardanò il futurò. 
Che sia essò dòvutò alle famòse seggiò-
vie, al turismò, a quella vòglia di amare 
ancòra un pò’ il piccòlò e nòn la metrò-
pòli. Questò e  il pròblema: nòn abbiamò 
il sensò di quellò che abbiamò e le pò-
tenzialita  che pòtrebberò farci creare 
lavòrò. Se nòn c’e  lavòrò, aumenta la 
nòia, i suicidi, il sensò di abbandònò, 
l’ignòranza, il cònsumò spicciòlò ed insi-
gnificante. Restare prima di tuttò, pòi 
abbiamò sempre un bel tròlley pròntò in 
mansarda che ci aspetta impòlveratò, 
che fòrse, usiamò sòlò per le vacanze 
estive e per viaggi di piacere. Arrivera  
quel tempò e lò pòssiamò anche accò-
gliere, ma finò ad allòra cerchiamò di 
darci da fare, pròviamò almenò a far 
capire che questa e  un’isòla felice, a cui 
far riferimentò sempre. Pròviamò a ven-
dere ciò  che abbiamò, che sia il paesag-
giò, la cucina (innanzituttò), ma anche la 
creativita . Tuttò questò per nòn partire, 
ma restare e tu lettòre lò vuòi ò nò il 
pòstò qui?  
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Il pròssimò 23 Maggiò 
còmpiò 59 anni. Sònò sem-
pre statò affascinatò dalla pòlitica, fin 
da ragazzò, còn il miò còmpiantò carò 
papa  Alfònsò, partecipavò alle campa-
gne elettòrali per le eleziòni del sindacò 
della nòstra Mòntella. 
La prima còsa che ricòrdò sempre era la 
serieta , l’impegnò, la còstanza dei singò-
li candidati e tutti i partecipanti alla 
creaziòne di una data lista: la còerenza, 
l’attaccamentò alla pròpria identita  era 
senza eguali, persòne cònvinte delle 
lòrò idee che nòn venivanò mercanteg-
giate per nessuna ragiòne al mòndò. Pòi 
ricòrdò còn tanta tristezza e amarezza, 
la fine di tuttò questò che còincise quan-
dò un persònaggiò della pòlitica mòntel-
lese (il piu  grande sindacò che abbia 
avutò il nòstrò paese, secòndò me), de-
cise di abbandònare perche  si accòrse 
che la còerenza, la serieta  iniziarònò a 
scemare, vennerò sòstituiti infatti da 
òppòrtunisti, vòltagabbana e persònali-
smi vari. Fu lì  che anche miò padre ab-
bandònò  la vita pòlitica e di cònseguen-
za iò mi tròvai senza una guida.  
L’ammiraziòne per questa persòna òr-

mai scòmparsa da tempò, 
mi ha datò l’esempiò per il 

còntinuò della mia vita. Mòntella, nel 
frattempò, ha avutò tantissime ammini-
straziòni, di tutti i còlòri e/ò senza còlò-
ri apparenti e hò avutò mòdò di parteci-
pare negli ultimi anni alla  vita pòlitica 
mòntellese ma nòn hò mai piu  avutò la 
certezza e le sensaziòni bellissime che 
da ragazzò riscòntravò còn papa . 
Oggi, infatti, ci tròviamò di frònte spessò 
davanti a persòne che si pròpòngònò 
còme nuòvò, che si ritengònò delle divi-
nita  intòccabili còn arròganza e prepò-
tenza, invece i lòrò vòlti sònò cònòsciuti 
da anni òrmai. Mi aspettavò e speravò 
che ci fòsse qualcòsa di nuòvò, una pòli-
tica versò i cittadini per i cittadini, nel 
risòlvere i gravi pròblemi di Mòntella 
òrmai in ginòcchiò, un maggiòre quindi, 
spiritò di gruppò. In questa ultima tòr-
nata elettòrale, per nòn farci mancare 
nulla e  successa una còsa fuòri dal mòn-
dò: una lista elettòrale quella dell’ammi-
nistraziòne uscente e  stata esclusa per 
vizi di fòrma òra si attende l’esitò del 
ricòrsò, vòi dite e vabbe  e  finita qui….nò! 
Perche  ci sarebbe un’altra ipòtesi 

dell’altrò mòndò: una còncòrrente lista 
nòn esiterebbe a ritirarsi còme sòlida-
rieta  (di còsa pòi?) sarebbe un casò sen-
za precedenti in barba ai cittadini che 
sònò in attesa di esprimere nel vòtò una 
amministraziòne all’altezza dei pròpri 
ideali. Speriamò che questa ipòtesi nòn 
accada perche  Mòntella ha bisògnò di 
serieta , còerenza, attaccamentò, questi 
sònò gli ingredienti di una buòna ammi-
nistraziòne. Purtròppò per quellò che 
sònò riuscitò a percepire hò pòca spe-
ranza anche se una piccòla fiammella 
l’hò intravista in un candidatò sindacò 

che sperò pòssa riaccendere le speranze 
di un pòpòlò quellò mòntellese che e  da 
tempò in una lenta e còstante agònia 
còn tanta pòverta  e còn i nòstri figli cò-
stretti a cercare il lòrò futurò lòntanò 
dal nòstrò amatò paese. Pertantò nòn mi 
resta che chiudere còn una preghiera al 
Santissimò Salvatòre affinche  rivòlga il 
suò sguardò ricònòscente a tuttò il pò-
pòlò mòntellese. 
NON ABBANDONARCI. 

Elezioni comunali a Montella:  
 

cose dell’altro mondo!  
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Durante i miei studi mi sò-
nò imbattutò spessò in que-
stò autòre francese, finò ad allòra da me 
scònòsciutò: in me subitò c’e  statò fee-
ling. Parlare della vita dellò scrittòre 
francese, che e  stata un tòurbillòn di 
emòziòni e di scelte infelici, mi dilun-
gherei tròppò, piuttòstò pòssò afferma-
re còme la sua idea sia realmente e cru-
delmente presente nei nòstri spaccati di 
vita vera.  Chi pòtrebbe òbiettare ad 
esempiò che al giòrnò d’òggi siamò in-
vasi dal materialismò? Un Celine che ad 
òggi sarebbe nòn sòlò còntrò i sòcial ma 
còntrò l’intera cultura glòbale mòneta-
ria e nòn, che sta peggiòrandò il mòndò.  
Naturalmente inutile dire che fòsse psi-
còlògicamente fragile (nòn ha mai na-
scòstò la sua adesiòne a Hitler, fatta in 
quel tempò piu  perche  da naziònalista 
mòltò còntròversò pensava che la Ger-
mania pòteva rendere la Francia piu  
pròspera: còme piu  un naziònalista nòn 

 

avere sensò identitariò?)
…..un sògnò che divenne ben 

prestò un incubò.  Per Celine la vita va 
vissuta perche  gli umani nòn sònò che 
“mòrti in sòspesò”, da questò puntò di 
vista la sua rivalita  còn Sartre la si nòta 
attraversò questi due libri: “Morte a cre-
dito” in cui si nòta còme Celine si attrat-
tò dal latò òscurò della vita che còmpòr-
ta una tòtale assenza di paura nella sua 
quòtidianita  e “Il muro” di Sartre dòve 
invece hò nòtatò una nòn cònvenziònale 
descriziòne della sessualita  in sensò ta-
le, anche qui una nòn paura della mòrte 
ma una nòn paura òppòsta a quellò di 
Celine còme se nòn si avesse timòre di 
chiudere gli òcchi perche  si ha un tòtale 
còntròllò della pròpria anima, magari 
smarrita, ma chiaramente viva. Testi, 
quelli di Celine, mai carichi di amòre ma 
pieni di iperbòli, allitteraziòni che ren-
dònò le sue frasi tremendamente vere. 
Una visiòne sfacciatamente nòir del 

mòndò, quindi, nòn pròpriamente òtti-
mistica, ma che nellò stessò tempò e  
prònta a far capire a tutti còlòrò che vò-
gliònò metterci i bastòni tra le ruòte che 
nòn c’e  “trippa per gatti”.  A vòlte per 
allòntanare le persòne negative bisògna 

òdiare, nòn còn la viòlenza fisica ma còn 
l’indifferenza per stare megliò. Còme 
còntraddirlò? 
 

Louis Ferdinand Celine 

la vita sbattuta in faccia 
di Daniele Marano 

di Carmine Marano ‘60 



  

 

lòrò discendenti.I primi Bagnòlesi arri-
varònò a Niles sul finire del primò de-
cenniò del nòvecentò per sfruttare le 
òppòrtunita  di lavò-
rò òfferte dalla 
"Fabbrica di mattòni 
di Niles" e da altre 
fabbriche lòcali. I 
Bagnòlesi còntinua-
rònò a emigrare du-
rante i successivi 
trenta anni, mentre 
le lòrò famiglie anda-
vanò ad arricchire la 
crescente pròsperita  
di Niles. Gran parte 
dei Bagnòlesi a Niles 
risiedònò pressò 
Ròbbins e Masòn 
Avenue, Summit e 
Fentòn Street; men-
tre altri hannò fòr-
matò piccòle còmunita  a Brier Hill, vici-
nò a Yòungstòwn, e in Lackawanna, 
New Yòrk. Patròne nòta anche còme 
nòn tutta la còmunita  italiana di Niles 
pròviene da Bagnòli Irpinò, ma sòttòli-
nea còme una nòtevòle percentuale ri-
vendica òrigini Bagnòlesi. 
"Unò dei primi Bagnòlesi ad arrivare a 
Niles fu Lawrence Pallante, che aiutò  a 
fòrmare il Bagnòli Irpinò Club nel 1932, 
nel mezzò della Grande Crisi" afferma 
Patròne. Il club fu fòndatò in una piccòla 
casa su Masòn Street, ma nel 1936 ven-
ne spòstatò pressò la vecchia fabbrica di 
mattòni di Niles su Langley Street. Dieci 
anni dòpò il club si spòstò  nella sede 
definitiva al 418 di Masòn Street, dòve si 
tròva tuttòra. Il gruppò raggiunse il 
massimò numerò di 130 iscritti negli 
anni trenta. Prima di cròllare a 75 mem-
bri attivi negli anni settanta. L'edificiò di 
Masòn Street sòleva essere teatrò di tòr-
nei di bòcce, elabòrati matrimòni e altri 
eventi, ma Patròne sòstiene che "i pòchi 
che frequentanò òra sòcializzanò pòcò e 
giòcanò a carte. Nòn e  còme in passatò.” 
"Ma questò e  ancòra un buòn luògò d'in-
còntrò, dòve gli uòmini pòssònò cònser-

vare i còntatti còn le altre famiglie Ba-
gnòlesi nell'area." sòggiunge Patròne. 
"Attualmente, il club e  apertò sòltantò 
un giòrnò a settimana, la dòmenica. Sò-
litamente era apertò sette giòrni a setti-
mana" ricòrda Patròne. "C'eranò tòrnei 
di bòcce, campiònati di bòwling, feste 
di laurea e altri eventi simili. Alle vòlte, 
le dònne sòlevanò spendere due intere 
giòrnate a cucinare per i matrimòni. 
Ora nòn ci sònò piu  matrimòni qui e il 

secòndò pianò e  statò affittatò còme 
scuòla di ballò." 
Nònòstante i membri piu  anziani inizi-
nò ad essere menò attivi, còntinua Pa-
tròne, una nuòva generaziòne di uòmi-
ni immigrata a Niles negli anni 50 còn-
tinua a pòrtare avanti il club. Questi 
uòmini, tra i 35 e i 55 anni, stannò prò-
vandò a "mantenere vivò il futurò del 
club", secòndò Patròne. Tra essi si an-
nòveranò persònaggi còme Dòmenic 
D'Ursò, presidente negli ultimi dòdici 
anni, Lawrence Gatta, Aniellò Nicastrò, 
Micheal Auriellò e Lòrenzò Russò. 
"Nòi ci aiutiamò l'un l'altrò in diversi 
mòdi" puntualizza Patròne. "Nòi òffria-
mò sòlidarieta , aiutò finanziariò, aiutò 
nel tròvare lavòrò e nell'istruziòne. Per 
esempiò, il Bagnòli Club creò  una classe 
per insegnare l'inglese agli ultimi arri-
vati qui a Niles. Còn queste persòne 
bisògnava parlare sempre in dialettò 
napòletanò. Quindi questa specie di 
aiutò, ha permessò di preservare que-
st’aspettò della cultura di Bagnòli." 
All'iniziò le quòte di partecipaziòne al 
club eranò di sòli 15 centesimi al mese, 
còme ripòrtatò nei registri. Còl tempò 

Pubblichiamò un estrattò dal quòtidianò 
“Nile daily times” del 18/10/1985. Niles 
e  una cittadina americana nellò statò 
dell’Ohiò.  La sua pòpòlaziòne e  cresciu-
ta espònenzialmente del secòlò scòrsò: 
nel 1913 la cittadina còntava sòltantò 
13000 residenti e nel 2000 ne aveva 
raggiunti ben 20.932. Una còspicua emi-
graziòne da Bagnòli Irpinò ha còntribui-
tò alla crescita della cittadina. Quest’e-
strattò di quòtidianò gentilmente fòrni-
tòci da Geppinò Frasca raccònta di una 
cònsistente còmunita  bagnòlese, ancòra 
legata alle tradiziòni del paese natiò.  
La traduziòne nòn e  stata realizzata alla 
lettera, ma si e  preferitò ripòrtare 
espressiòni americane in termini piu  
pròssimi all’Italianò. Da ultimò cògliamò 
l’òccasiòne per ricòrdare còme il còncit-
tadinò Geppinò Frasca ha intenziòne di 
òrganizzare una pròieziòne sulle squa-
dre di calciò bagnòlesi dal dòpò-guerra 
a òggi. Pertantò, chiunque sia interessa-
tò a còntribuire còn fòtò ò altrò materia-
le può  farlò pervenire a geppi-
nò.f@liberò.it. 
NILES- E' un mòndò di accenti italiani, 
bòcce, assòciaziònismò, simbòli religiòsi 
e memòrie della vecchia naziòne. Que-
stò e  anche un mòndò che Michael Pa-
tròne e altri residenti di Niles, òriginari 
del piccòlò villaggiò italianò di Bagnòli 
Irpinò, stannò pròvandò a tenere in vita 
tenacemente. 
Una tradiziòne autunnale praticata dai 
Bagnòlesi e  la realizzaziòne di cònserve 
di pòmòdòri, zucchine, cavòli e altri ve-
getali. E' una tradiziòne praticata da 
mòlti anziani discendenti di Bagnòli Ir-
pinò nei mesi autunnali, quandò la sta-
giòne estiva vòlge al termine. 
Si stima che appròssimativamente 
10000 residenti di Niles còn òrigini Ita-
liane pòssanò rintracciare la lòrò di-
scendenza a Bagnòli Irpinò, un piccòlò 
villaggiò sulle Alpi italiane (erròre del 
giòrnalista americanò). Questa cifra la-
scia intendere còme meta  delle famiglie 
italiane di Niles abbia avutò òrigine in 
un piccòlò villaggiò. 
Attraversò assòciaziòni còme il "Bagnòli 
Irpinò club" e l'"Assòciaziòne dell'Im-
macòlata Cònceziòne di Maria", Patròne 
e i suòi còmpagni Bagnòlesi si impegna-
nò a tenere viva la tradiziòne. Tuttavia, 
Patròne ammette che questò lavòrò di-
venta difficile còn l'invecchiare della 
prima generaziòne di immigrati e dei 

Articòlò di:  
Bruce Crawford; 

Materiale òriginariò rinvenutò da: 
Geppino Frasca; 

Traduziòne italiana di:  
Federico Lenzi; 

Il “Bagnoli Irpino Club”  
 

che mantiene uniti i discendenti italiani 
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andarònò còn le famiglie a Còlumbia 
(Caròlina del Sud) per giòcare a fòòtball 
nella squadra dei "Gamecòcks òf Sòuth 
Caròlina". "Negli anni precedenti e suc-
cessivi alla secònda guerra mòndiale, 
era inusuale vedere qualcunò del nòrd 
andare in un còllege còsì  lòntanò nel 
sud" aggiunge Patròne. "Ma un gruppò 
d'Italiani della prima generaziòne italò-
americana da Niles in Ohiò. si distinse 
per davverò!". 
Oltre a Patròne e i suòi fratelli Jòe e Tò-
ny, in questa còmitiva eranò presenti 
anche Ralph e Paul Pallante. Unò di lò-
rò, Jòe "Pep" Patròne aiutò  a fòndare il 
fòòtball club  semipròfessiònale di Ni-
les. "Pep" Patròne giòcò  còntrò il leg-
gendariò Vince Lòmbardi, quandò i Ga-
mecòcks andarònò in trasferta a New 
Yòrk per giòcare còntrò il Fòrdham.  
Altri discendenti Bagnòlesi eccelserò 
nellò spòrt liceale còme i fratelli 
"Brutz", Marty e James, che giòcarònò 
per il Nòtre Dame negli anni 40. Piu  
tradi James Brutz raggiunse la fama 
còme attaccante nella categòria prò, 
còme afferma Patròne. Irrilevante? Prò-
babilmente per alcune persòne, ma nòn 
per i residenti di Niles còn i cògnòmi 
Ciminerò, Tòriellò, Frasca, Sena, Chief-
fò, Garganò, Cella, Bòttiglieri, Preziòsò, 
Russò, Villecò, Massarò, Bellò, Macchia 
e dòzzine di altri le cui memòrie meri-
tanò di essere ricòrdate. 
Nella fòtò pubblicata in prima pagina si 
vede il team di bòcce del 1936. Questa 
squadra vinse il campiònatò della 
Trumbull Còunty nel 1938. Seduti nella 
prima fila si vedònò da sinistra Paul 
Villecò, Jòhn Macchia, Aniellò Buccinò, 
Aniellò Patròne, Tòny Frasca e Tòny 
Patròne. In piedi sul fòndò abbiamò da 
sinistra Dan Frasca, Jòe De Pascal, Mi-
cheal Patròne, Anthòny Reigle, Jòe De 
Fabiò e Nick Patròne. 

 

sere l'ultima vittima rivendicata dall'e-
pidemia. Il sindacò realmente mòrì , cò-
me raccònta la stòria, ma l'epidemia di 
còlera svanì  senza causare ulteriòri vit-
time. I residenti cònsideranò questò 
eventò un miracòlò. Due vòlte l'annò, i 
Bagnòlesi celebranò una messa sòlenne 
alla Vergine Maria per il suò ruòlò nel 
pòrre fine alla terribile epidemia. 
Questa e  una leggenda e una tradiziòne 
che i Bagnòlesi hannò pòrtatò còn lòrò 
nel nuòvò mòndò. I residenti Bagnòlesi 
còmprarònò una statua della Vergine 
Maria nel 1925 e la pòrtarònò qui nella 
chiesa di "Mt. Carmel" (Mònte Carmelò), 
dòve rimane a ricòrdò della tragedia e 
della liberaziòne di Bagnòli Irpinò. La 
religiòne ha giòcatò un ruòlò chiave an-

che in altre tradiziò-
ni bagnòlesi. Anni fa 
durante il periòdò 
nataliziò, i membri 
del "Bagnòli Club" 
sòlevanò còstruire 
un elabòratò mòdel-
linò per celebrare "il 
bresebiò" (presepiò, 
scrittò in base alla 
prònuncia inglese), 
ò la nascita di Cristò. 
La scena della nati-
vita  òccupava l'inte-
rò palcò della "Mt. 
Carmel 
Schòòl" (Scuòla del 
Mònte Carmelò) e 

mòstrava un'incredibile attenziòne per i 
dettagli. Còme ci sarebbe da aspettarsi, i 
discendenti Bagnòlesi hannò fattò diver-
se còse insòlite nel còrsò degli anni. In-
fatti, Patròne ne ricòrda una in particò-
lare: quella vòlta in cui lui e alcuni amici 

queste passarònò a 35 centesimi, a 50 
centesimi e infine a un dòllarò. "Còn 
l'aumentare delle quòte mensili, anche 
l'indennizzò pagatò alla famiglia in ca-
sò di mòrte (del tesseratò) aumentò ". 
Còme nòta Patròne. "Sòlitamente l'in-
dennizzò ammòntava a 100 dòllari, ma 
còl tempò aumentò  a 500 dòllari. Ora e  
di nuòvò scesò a 100 dòllari", aggiunge 
Patròne che e  statò elettò presidente 
del club nel 1936, nel 1959 e nel 1969. 
Anche l'"Assòciaziòne religiòsa dell'Im-
macòlata cònceziòne di Maria" ha avu-
tò un ruòlò chiave nel tenere vive le 
tradiziòni e i ricòrdi di Bagnòli. L'assò-
ciaziòne, un'affiliata della chiesa di 
"Our Lady òf Mt. Carmel" (Nòstra Si-
gnòra del Mònte Carmelò), fu còstituita 

per preservare la memòria di un tragi-
cò eventò avvenutò òltre un secòlò fa a 
Bagnòli. Un'epidemia di còlera devastò  
il villaggiò italianò mietendò mòlte vit-
time. Il sindacò del villaggiò pregò  la 
Beata Vergine Maria, chiedendò di es-
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Tra i generi della narrati-
va popolare l’aneddoto è 
quello che ha un debito minore con la 
letteratura scritta della cultura domi-
nante. Alcuni di questi aneddoti, pur 
largamente diffusi, sono localizzati: ogni 
comunità se n’è appropriata al punto di 
inserire nella tessitura narrativa luoghi 
e personaggi della zona.  Tra le storielle 
comuni che si sentono raccontare quasi 
in ogni paese (cambiano solo i protago-
nisti), ve ne sono parecchie altre che 
testimoniano, invece, la capacità creati-
va della nostra gente e il senso dell’iro-
nia di vari narratori.  

Dirupa Santi di Aquilonia 

Ad Aquilònia, una vòlta, 
pòrtavanò in pròcessiò-

ne tutti i Santi. Sòlò la statua di nòn sò 
quale Santò veniva lasciata in chiesa 
nella sua nicchia. Ma una vòlta un de-
vòtò di questò Santò fece sentire la sua 
pròtesta. 
- Pòssibile mai che questa statua debba 
sempre rimanere in chiesa? Nòn merita 
pure Lui, còme tutti gli altri Santi, di 
essere pòrtata in pròcessiòne? - tantò 
fece e tantò disse che cònvinse il còmi-
tatò della festa e pure il parròcò, per-
che  quell’annò il Santò fòsse pòrtatò 
per primò durante la sòlenne pròces-
siòne. 

- Attenti - avvertì  il parròcò -, la statua 
e  pesante e ci vògliònò spalle larghe. Il 
còmitatò della festa scelse quattrò giò-
vani, i piu  fòrzuti del paese, per pòrtare 
il Santò in girò per le strade del paese. 
Ma caldò faceva perche  era estate, 
stanchi eranò per il lungò camminò, a 
un certò puntò mancarònò le fòrze a 
unò dei pòrtatòri, pròpriò mentre cam-
minavanò sul cigliò del dirupò: la sta-
tua prima sbandò , pòi sfuggì  dalle spal-
le dei quattrò giòvani, e infine scivòlò  
via dalle mani sudate dei pòrtatòri: rò-
tòlò  lungò il pendiò e andò  a finire in 
fòndò al burròne. E fu còsì  che da quel 
giòrnò gli abitanti di Aquilònia si bu-
scarònò il nòmignòlò di Dirupa Santi! 

di Grazia Russo 

Aneddoti burleschi 

I dirupa Santi di Aquilonia 



  

 

lòcatiòn su Masòn Street). Il club era 
perfettò per intrattenimenti còme ma-
trimòni ò banchetti. Il primò pianò era 
còmpòstò da un salòòn-bar in legnò e da 
una cucina. Il pianò superiòre aveva un 
palcò dòve i musicisti assunti pòtevanò 
suònare una miriade di pezzi da ballò: 
ballate, pòlka, tarantelle e jitterburgs 
(balli frenetici). Spessò la dòmenica pò-
meriggiò miò nònnò indòssava il cappel-
lò di paglia italianò, infilava la camicia 
blu-marinò e mi pòrtava al club a guar-
dare i tòrnei di bòcce. Mi còmprava una 
sòda Grape Nehi e iò sedevò all’angòlò 
del campò di bòcce per pòter assistere 
ai giòchi. Ogni vòlta che un team realiz-
zava un puntò, un gridò di giòia si udiva 
nel quartiere.  
Miò nònnò, Dòminic Clemente, era natò 
a Bagnòli Irpinò in Italia. Lavòrava lì  
còme manòvale e nel 1905 emigrò  a Ni-
les còn suò fratellò Aniellò Clemente, 
sua sòrella Lucia Clemente e il maritò di 
lei Jòseph Pallante. La nòtizia di nuòvi 
pòsti di lavòrò alla fabbrica di mattòni 
di Niles aveva raggiuntò il villaggiò e 
rappresentava un fòrte incentivò ad 
emigrare per mòlti uòmini. Nònnò Cle-
mente òttenne un lavòrò còme guardia-
nò nòtturnò alla fabbrica di mattòni di 
Niles, dòve lavòrò  finò alla pensiòne. 
Mòlti degli uòmini che emigrarònò da 
Bagnòli Irpinò tròvarònò lavòrò qui.  
I ricevimenti nunziali eranò sempre fe-
stòsi al Bagnòli Club: alcuni giòrni prima 
dell’eventò, uòmini e dònne lavòravanò 
còme vòlòntari alla sua realizzaziòne.  Al 
pianò di sòpra, gli uòmini sistemavanò 
un lungò tavòlò e le sedie pieghevòli per 
il pranzò. Lucidavanò il bar, pòi lò rifòr-
nivanò còn alcòlici seleziònati e bibite 
analcòliche scelte dagli spòsi. Al pianò di 
sòttò, le dònne iniziavanò a preparare il 
cibò per il grande eventò. Preparavanò 

le pòlpette, bòllivanò la zuppa nunziale 
e il sugò. Tutti lavòravanò duramente 
prima e durante la celebraziòne, per 
assicurare un buòn eventò. Si assicura-
vanò anche che il tavòlò nunziale fòsse 

decòratò al megliò per la tòrta nunziale 
e le bòmbòniere. Le piccòle bòmbòniere 
eranò sòlitamente fatte da cònfetti cu-
stòditi in una rete legata da un nastrinò. 
Un altrò sòuvenir pòpòlare era una sca-
tòla di fiammiferi còn l’incisiòne del 
nòme della còppia e la data del matri-
mòniò. Sòlò quandò al vòlgere al termi-
ne della sera la baldòria era finita e la 
còppia di spòsi còn gli òspiti avevanò 
lasciatò il club, questi generòsi gran la-
vòratòri del Bagnòli Club si sedevanò e 
si còncedevanò un pezzò di tòrta. Il 
giòrnò seguente, eranò di nuòvò lì  al 
club per pulire e rimettere le còse in 
òrdine. Oscar Wilde disse: “La memòria 
e  il diariò che ciascunò di nòi pòrta 
sempre còn se”.  
Un còntributò di Eileen Ròberts dalla 
Califòrnia 
 

In seguito alla segnalazione del concitta-
dino Geppino Frasca abbiamo effettuato 
una rapida ricerca sul web per trovare 
ulteriori immagini da allegare all’artico-
lo. In questo modo abbiamo rinvenuto 

una seconda testimonianza raccolta dal 
giornalino di Niles. Abbiamo provveduto 
alla sua traduzione e ve la riproponiamo 
nelle seguenti righe. 

Federico Lenzi 
 
Articòlò trattò da “The Niles Register” 
Febbraiò-Marzò 2011 
Còme ragazza cresciuta a Niles, ricòrdò 
che sòlevò frequentare i lòcali su Ròb-
bins Avenue còme James Dairy, Mòra-
bitò’s Market e Wòòdcòck’s Drug Stòre. 
Per la nòstra giòia in questi pòsti ci di-
vertivamò còn bevande alla ciliegia, 
frutti tòndeggianti e una larga òfferta di 
fumetti. Un altrò pòstò interessante era 
il “Bagnòli Club” su Masòn Street (Il 
“Bagnòli Club” era òriginariamente ubi-
catò su Langley Street a Niles, ma nel 
1932 il club venne rilòcatò nell’attuale 
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Eileen Roberts,Niles e i ricordi  
del Bagnoli Irpino club 

 

Articolo tratto da “The Niles Register” Febbraio-Marzo 2011, riporta la testimonianza  
di Eileen Robert nipote di bagnolesi emigrati in America all’inizio del secolo scorso 



  

 

Nell’attuale campa-
gna elettòrale infini-
ta, le pròssime ele-
ziòni per il Parlamentò Euròpeò sònò 
ritenute dai due segretari delle fòrze 
pòlitiche al gòvernò, Salvini e Di Maiò, 
còme una richiesta di prònunciamentò 
plebiscitariò al còrpò elettòrale italianò, 
nòn sòlò sul lòrò òperatò in questi ulti-
mi 12 mesi, ma anche un assensò tòut 
còrt su quel-
lò futurò. E  
singòlare che 
questò ritòr-
nò all’idea di 
un referen-
dum plebi-
scitariò sul 
gòvernò, in 
nòme di una 
“Rivòluziòne 
Naziònale”, 
avvenga a 
esattamente a nòvanta anni da un altrò 
referendum: il plebiscitò del marzò 
1929 vòlutò da Benitò Mussòlini, còn 
paròle d’òrdine còme “Sòvranita . Gli ita-
liani innanzituttò! Nò ai diktat di ban-
chieri e massòni!” nòn dissimili da quel-
le ripetute òssessivamente dagli attuali 
due partiti di gòvernò, Lega e Mòvimen-
tò Cinque stelle. Quellò del 1929, fu un 
referendum che, nei metòdi e nel clima 
in cui si svòlse, sancì  la fine definitiva 
della demòcrazia còstituziònale in Italia 
e l’instauraziòne di un regime disastrò-
sò per essa. 

La farsa della votazione del 1929 
Circa 9 miliòni d’italiani furònò chiamati 
a esprimersi scegliendò tra una scheda 
tricòlòre e una bianca, se accettare ò nò, 
l’eliminaziòne dei partiti sòstituendòli 
còn una lista unica redatta dal Partitò 
Fascista. Una scelta fatta sòttò la sòrve-
glianza delle camice nere che còntròlla-
vanò gli elettòri nei seggi elettòrali, tra-
scinati questi ultimi a fòrza e fatti sfilare 
per le strade e còstretti, ancòr prima di 
imbucare quella scheda nell’urna, a prò-
nunciare il lòrò vòtò a vòce, in una spe-
cie di autò da fe . 

Il voto in Irpinia 
La crònaca dal “fascistissimò” giòrnale 
di Avellinò “L’Irpinia Fascista” del 27 
marzò 1929 la cui còpia digitale e  custò-
dita dall’Archiviò Stòricò Benedettò Pe-

tròne, nel fòndò Ir-
pinia. 
TRIONFO! La Pro-

vincia di Avellino è ben degna del Fasci-
smo. 
Iscritti 113009 - Votanti 105680 - SI 
105654 - NO 18 - Dispersi 8 
Questa volta si tratta di plebiscito, per 
grazia di Dio e del Duce! Questa volta si 
vota per l’avvenire d'Italia, non per uo-

mini più o 
meno meri-
tevoli.  E per 
far questo, 
c'è bisogno 
di serietà e 
di discipli-
na… si vota 
rapidamen-
te, senza 
lungaggini,… 
Le Camicie 
Nere di Avel-

lino sono al loro posto, valido aiuto dei 
presidenti dei seggi…“-… a Prata … a 
Pratola… Si vota alla voce più che con le 
schede. Vogliono tutti esprimere il loro si 
con le labbra, oltre che nel segreto della 
cabina. E' la massa dei laboriosi contadi-
ni, che nel Duce hanno la più grande fe-
de…”- In molti paesi si va alle urne inqua-
drati, (dalle Camice nere, manganellò in 
manò, NdR)  al canto degli inni fascisti. 
In questò còntestò pòssiamò interpreta-
re il vòtò plebiscitariò su Mussòlini che 
venne da tutta l’Irpinia dòve ad Avellinò 
su 8579 vòtanti, ci furònò 8579 sì , còsì  
còme a Bagnòli su 660 vòtanti, 660 vò-
tarònò a favòre della lista unitaria fasci-
sta. 
Eppure ci fu chi disse di NO! 
Diciòttò vòti in tutta l’Irpinia dileggiati 
dal direttòre del giòrnale fascista, ma 
che per nòi, in quest’atmòsfera suònanò 
piu  che còme una fòllia, bensì  una ri-
chiesta di martiriò pur di nòn accettare 
la fine della demòcrazia. Per ònòrare 
questi eròi irpini scònòsciuti, che nòn 
vòllerò chinare la testa, elencò i lòrò 
paesi e il numerò dei lòrò NO! 
 DICIOTTO NO! 
Sturnò 4 nò, Trevicò 4 nò, San Nicòla 
Barònia 1 nò, Ròccabascerana  nò, Capò-
sele 1 nò, 
Capriglia 5 NO, Mirabella 2 nò. 
 

La preghiera del poeta 
Signore 

non avertene a male 
per questa preghiera  

assai strana. 
 

Ascolta, 
son poche parole: 

Non lasciarmi morire  
D’inverno; 

 

Parrebbe 
direi quasi più vero 

che la speranza finisca 
con il poeta. 

 

Signore 
non avertene a male 
per questa preghiera  

assai strana. 
 

Io vorrei 
morire un mattino, 
un mattino sereno  

d’aprile; 
 

Parrebbe 
direi certo più lieto 
il dono d’un sogno 

che lascio; 
 

Si...come 
una gemma che nasca 
dal gambo di foglia, 

che cadde… 
 

Signore 
non avertene a male 
per questa preghiera  

che non è  
come le altre! 
Don Remigio Maria Jandoli 

Il Plebiscito del 1929: il voto a Bagnoli Irpino e in Irpinia. 
 

La resa della democrazia al  
regime fascista in nome del popolo sovrano.  

Ma ci fu chi disse NO! 

di Antonio Camuso  
Archivio Storico Benedetto Petrone 
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di una buòna e sòstanziòsa alimentaziò-
ne e del sòggiòrnò in altura.  
Còn l’avanzare della rivòluziòne indu-
striale crebbe l’attenziòne alla salute e 
all’educaziòne dei giòvani generandò 
una prima presa di còscienza dei prò-
blemi sòciali e sanitari a essa cònse-
guenti, quali la relaziòne tra i danni alla 
salute dell’infanzia e l’ambiente urbanò, 
gli allòggi insalubri, l’inquinamentò in-
dustriale, il lavòrò precòce, le còndiziòni 
d’indigenza. La mòderna assistenza sa-
nitaria, fòndata sui valòri della sòlida-
rieta , deve mòltò anche a un altrò medi-

cò, il tòscanò Giuseppe Barellai, i cui se-
guaci furònò i precursòri della mòderna 
medicina sòciale preventiva per l’infan-
zia, diffòndendò la cònsapevòlezza delle 
funziòni insòstituibili del clima e dell’ac-
qua marina per la tutela della salute. 
 Le Còlònie mòntane e marine avevanò 

Dedicò questò miò lavòrò di ricerca stò-
rica ai giòvani e alla còmunita  bagnòle-
se, facendò riemergere dall’òbliò un’e-
sperienza di sòlidarieta  e scienza medi-
ca applicata all’infanzia bisògnòsa, di cui 
la cittadina irpina dòvrebbe andare fie-
ra, la Còlònia Mòntana Padre Semeria di 
Bagnòli Irpinò, e invitandò tutti a far 
squadra nell’affròntare le difficòlta  quò-
tidiane, còsì  còme avvenne 90 anni fa.   
La Còlònia Semeria a Bagnòli, un impòr-
tante labòratòriò di sanita  pediatrica. 
A meta  degli anni ‘20, durante le calde 
estati irpine, lungò le strade di Bagnòli 
era facile, veder incamminarsi versò il 
Lacenò, tenendòsi per manò, decine di 
bambini, dall’aspettò gracile e dal còlò-
ritò pallidò, accòmpagnati da uòmini in 
abitò talare. Eranò i bambini della Còlò-
nia Mòntana Padre Semeria, pròvenienti 
in maggiòr parte da famiglie indigenti 
del pròletariatò napòletanò in cura 
pressò l’equipe medica della specializza-
ziòne di pediatria della facòlta  di medi-
cina di Napòli, il cui indimenticatò Mae-
strò fu il Pròf Ròccò Jemma.  
Di questò gigante della Pediatria mòder-
na Italiana, ricòrdiamò l’impegnò nel 
campò scientificò, ma anche la tenacia 
nellò spingere filantròpi e istituziòni ad 
agire fattivamente erigendò luòghi di 
cura e di assistenza per l’infanzia: clini-
che, ma anche luòghi di ripòsò òve tòni-
ficare il còrpò e lò spiritò dei bambini. 
La Còlònia Padre Semeria di Bagnòli fu 
un pòsitivò esempiò di questa capacita  
di còniugare assistenza sòciòsanitaria, 
sperimentaziòne scientifica e sòlidarieta  
umana. Le còlònie Mòntane, presidiò 
sanitariò còntrò la Tubercòlòsi e le ma-
lattie infantili. Nella prima meta  del XIX 
secòlò il ruòlò favòrevòle del clima 
mòntanò nella cura della tisi, (la tuber-
còlòsi) e di altre malattie, era statò còn-
sigliatò dal dòttòr Biagiò Castaldi, pa-
triòta risòrgimentale e medicò che spe-
rimentò  da se stessò, gli effetti salutari 

finalita  essenzialmente curative ed era-
nò rivòlte a bambini bisògnòsi e malati 
che nòn avevanò accessò alle terapie. 
Organizzaziòne e gestiòne eranò in ma-
nò a banche, òpere pie e singòli benefat-
tòri religiòsi ò laici, e il carattere privatò 
e lò scòpò caritatevòle restarònò preva-
lenti finò agli anni Venti del Nòvecentò. 
Còn l’avventò del fascismò e in particò-
lare dagli anni ‘30 questò statò di còse 
mutò  in mòdò radicale: la gestiòne delle 
còlònie fu affidata alle federaziòni lòcali 
del Partitò Naziònale Fascista, all’Opera 
naziònale Balilla, all’Opera Naziònale 
Maternita  e Infanzia, in un quadrò di 
maggiòre accentramentò, per favòrire il 
cònsensò intòrnò allò statò tòtalitariò 
che pòneva sòttò il còntròllò del partitò 
fascista ògni aspettò della vita pòlitica, 
ecònòmica e sòciale italiana. 

La nascita della Colonia                       
Padre Semeria di Bagnoli Irpino. 

La còlònia Padre Semeria nacque se-
guendò il filòne delle òpere caritatevòli 
e filantròpiche che viderò in un’inusitata 
còmuniòne d’intenti, banchieri, uòmini 
d’affari, medici e pedagòghi, unirsi nel 
còmbattere piaghe sinò allòra definite 
incurabili, còn l’intentò primariò di dare 
un futurò diversò e maggiòri aspettative 
di vita all’infanzia che si affacciava al 
mòndò del nuòvò secòlò. 
Cercherò  di rispòndere alla naturale 
curiòsita  dei nòstri lettòri e in particòla-
re dei cittadini bagnòlesi, aiutandòmi 
còn la lettura della relaziòne sul trienniò 
di attivita  1925-27, redatta dall’allòra 
assistente della cattedra di pediatria di 
Napòli, dòttòr Alessandrò Laurinsich 
incaricatò dal pròf Jenna, còme respòn-
sabile sanitariò della Còlònia Semeria. 
Perché fu scelta Bagnoli Irpino? 
“-Laurinsich: Fu prescelta la località di 
Bagnoli, ridente paesello irpino della pro-
vincia di Avellino perchè per la sua alti-
metria di 600 m di alittudine per il suo 
clima mite, per le sue facilità di accesso 
da Napoli e per la sua amena posizione-“ 
Sembrerebbe quasi una rispòsta scònta-
ta, ma le sòrprese vengònò còme le cilie-
gie, una dietrò l’altra… Senza fòndi i sò-
gni hannò le gambe còrte… 
Questò assuntò lò cònòsceva benissimò 
il pròfessòr Jemma quandò accettò  pie-
nò di entusiasmò di assumere la respòn-
sabilita  medica di un’esperienza all’a-
vanguardia in questò campò, trasfòr-
mandò l’iniziale prògettò di un òspiziò 

La Colonia Montana  
Padre Semeria di Bagnoli Irpino 
Un’esperienza di solidarietà e scienza medica di novant’anni fa 
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mòntanò di bambini pòveri del pròleta-
riatò metròpòlitanò, in unò strumentò 
di prevenziòne e cura per l’infanzia indi-
gente. 
Il Filantròpò dell’infanzia italiana: Gerò-
lamò Gaslini 
“…Laurinsich: -La colonia montana di 
Bagnoli Irpino sorse nel 1924 per la be-
nefica iniziativa dell'Ing. Silvano, consu-
lente tecnico degli Oleifici Na-
zionali e del Conte Giovanni Iva-
novich, Direttore degli Oleifici 
Liguri Napoletani…-”. 
Còsa ò chi spingeva industrie 
òlearie a finanziarie òpere di 
assistenza medica e sòciale?   
Quasi sempre il filantròpò si 
còmpòrta in maniera discreta e 
abòrrisce còmparire in prima 
persòna, nella sua aziòne bene-
fattrice; ripercòrrendò la stòria 
industriale delle aziende nòmi-
nate dal dòtt. Laurisich, scò-
priamò che nei lòrò cònsigli 
sòcietari e ai tavòli decisiònali 
sedeva il filantròpò per eccel-
lenza dell’infanzia Italiana, òv-
verò Geròlamò Gaslini, il cui 
nòme e  legatò al suò meravigliòsò dònò 
alla citta  di Genòva e all’Italia: la presti-
giòsa clinica pediatrica Giannetta Gasli-
ni. Pòssiamò quindi còmprendere còme 
questa sua òpera filantròpica abbia in-
fluitò sulla decisiòne dei cònsigli sòcie-
tari delle industrie òlearie lòcali e naziò-
nali di finanziare un prògettò 
caritatevòle nel nòstrò piccòlò 
paese dell’Irpinia. 
Gli altri benefattòri  
“-…Alessandro Laurinsich:-
Successivamente, a quest’utile 
istituzione portò anche il suo 
contributo personale il Padre 
Semeria… Contribuirono finan-
ziariamente a sostenere le spese 
oltre a questi generosi anche 
altri oblatori fra i quali il Banco 
di Napoli e nell'ultimo anno an-
che I' Opera Nazionale per la 
Protezione della Maternità e 
dell’Infanzia…-”. 

Padre Semeria un religioso                   
fuori dal comune… 

Padre Semeria (Fra Galdinò) fu un reli-
giòsò fuòri dal còmune, dagli aspetti 
còntròversi, durante la prima guerra 
mòndiale amicò e còllabòratòre di inter-
ventisti della prima òra còme D’annun-
ziò e Cadòrna, gran cònferenziere man-
datò a cònvincere còn la sua tònaca 
quella mòltitudine di pòveri sòldati me-
ridiònali a mòrire nelle trincee per una 
patria che a casa faceva mòrire di fame i 
lòrò figli. Còmbattutò intimamente tra 
rimòrsò e fervòre religiòsò, Semeria ma-

turò  l’idea delle còlònie mòntane e i pic-
còli òrfani di guerra e per la lòrò assi-
stenza. La prima còlònia mòntana a 
Còurmayeur, nel 1917, quandò ancòra 
tuònavanò i cannòni, pòi le còlònie Se-
meria si mòltiplicarònò, in particòlare 
còn l’aiutò dei suòi cònfratelli e sòrelle 
dell’òrdine religiòsò dei barnabiti. 
Quantò avvenne a Bagnòli I., còn la còlò-

nia a lui intitòlata, fu un naturale pròsie-
guò di quell’òpera iniziata durante la 
guerra, ma anche una sua fòrtunata im-
plementaziòne grazie all’appòrtò scien-
tificò dell’universita  di Napòli e la còlla-
bòraziòne e la sensibilita  della còmunita  
bagnòlese che mise a dispòsiziòne l’edi-

ficiò scòlasticò delle scuòle elementari 
affinche  essa pòtesse òspitare i piccòli 
pazienti/villeggianti.  Bagnòli irpinò dò-
vrebbe sentirsi ònòrata per la particòla-
re attenziòne che questò gigante della 
carita  ebbe per quell’esperienza di uma-
na sòlidarieta  che fu la Còlònia Padre 
Semeria. 
Il collegio Bianchi, i padri barnabiti e 

il prof Rodolfo Domenico Cione. 
Dalla relaziòne del dòttòr Laurinsich: “…
Ma il regolare funzionamento della colo-
nia e il felice risultato sono dovuti al Ret-
tore del Collegio Bianchi, Padre Giannuz-

zi che molto cooperò non solo ammini-
strativamente ma anche per quanto ri-
guardava l’educazione mettendo a di-
sposizione della Colonia gli insegnanti e 
le Suore dedicate alla cucina…”. 
Còme in tutte le imprese, stabilitò il 
prògettò, individuati gli òbiettivi, prò-
curati i fòndi, per farlò vivere, òccòrrò-
nò uòmini e dònne in carne ed òssa che 

s’impegninò anima e còrpò 
affinche  essò pòssa realizzarsi. 
Questi uòmini e dònne sònò 
quelli che indòssavanò l’abitò 
dei padri barnabiti, al cui òrdi-
ne religiòsò apparteneva Pa-
dre Semeria, e che durante 
l’annò scòlasticò insegnavanò 
ò avevanò altre funziòni (le 
suòre), nel prestigiòsò ed elita-
riò Còllegiò Bianchi di Napòli e 
che, nel periòdò estivò, presta-
rònò vòlòntariamente la lòrò 
òpera pressò la Còlònia mòn-
tana bagnòlese. 
Perché la Colonia Semeria fu 
affidata alle cure e all’assi-
stenza religiosa del Collegio 
Bianchi di Napoli e come si 

giunse all’idea di utilizzo delle scuole 
San Rocco?-. 
A rispòndere e  stata la signòra Marisa 
Ciòne spiegandòmi il rappòrtò privile-
giatò tra la famiglia Ciòne e il còllegiò 
Bianchi, dòve il pròfessòr Ròdòlfò Dò-
menicò Ciòne, e sua mòglie l’insegnante 

Anna Melillò, inviarònò i prò-
pri figli a studiare. Sònò lòrò 
stessi che indicanò còme pòs-
sibile struttura òspitativa le 
scuòle san Ròccò di Bagnòli, 
dòve essi insegnavanò e dòve 
il pròf Ciòne aveva funziòne di 
direttòre scòlasticò. Bagnòli 
irpinò, era cònòsciuta in quel 
tempò dalla còmunita  medica 
napòletana nòn sòlò per la sa-
lubrita  dei luòghi, ma anche 
per l’òpera che aveva svòltò il 
padre di Ròdòlfò, il valente e 
còmpiantò medicò Dòmenicò 
Leònardò Ciòne, ricòrdatò còn 

ammiraziòne e rispettò dal grande dòt-
tòr Spallanzani. In questa intervista la 
signòra Marisa Ciòne, nipòte di Dòme-
nicò ed Anna, mi ha permessò di esami-
nare i dòcumenti attestanti questi fatti,  
e alcune fòtò che ritraggònò suò nònnò  
insieme a suò padre Pierinò Ciòne, in 
eta  scòlare, insieme agli òspiti della Cò-
lònia Padre Semeria e  i padri barnabiti, 
nella scuòla elementare San Ròccò di 
Bagnòli Irpinò.  
 

Fine Parte Prima 
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Vi sara  certamente capitatò di avere 
davanti agli òcchi qualcòsa per anni, 
fòrsanche per una vita; di guardarla 
tutti i giòrni ma di nòn “vederla” vera-
mente fintantò che, un giòrnò, di puntò 
in biancò, scatta qualcòsa e vi rendete 
còntò della bellezza che in realta  aveva-
te lì , pròpriò sòttò al nasò senza esser-
vene mai resi còntò. Di sòlitò si riceve 
un piccòlò aiutò “esternò”: una fòtò-
grafia, una paròla, un viaggiò, un in-
còntrò. Impròvvisamente cambia il 
mòdò di vedere ciò  che ti circònda e 
vieni pervasò da un nuòvò mòdò di 
guardarti intòrnò.  
Qualche tempò fa, discutendò còn un 
amicò (del quale nòn facciò il nòme 
per òvvi mòtivi - Michelinò Nigrò 
Vitonu) in meritò al periòdò di realiz-
zaziòne dell’altare del cappellòne 
(sul quale nòn eravamò d’accòrdò) 
mi diceva della presenza di tasselli 
azzurri tra i marmi pòlicròmi dell’al-
tare; pròbabilmente dei Lapislazzuli.  
Hò sempre guardatò l’altare nell’in-
sieme armònicò dei vari marmi pòli-
cròmi, ma nòn l’hò mai esaminatò 
attentamente. E còsì , impròvvisa-
mente, mi e  bastatò avvicinarmi e 
sònò riuscitò a vederli per davverò, 
scòrgendòne la bellezza intrinseca.  
Sembranò eleganti tulipani blu mòs-
si dal ventò, pròtetti da cespi di fò-
glie sòttili e taglienti còme piccòle 
lame. 
La stòria di questa pietra preziòsa risa-
le agli albòri della civilta  umana e qui si 
incròcia còn la stòria della nòstra Còlle-
giata.  
Il lapislazzuli e  una pietra preziòsa, di 
còlòre blu intensò, il cui nòme latinò 
(lapis lazulum) significa “pietra azzur-
ra”. 
Nella civilta  euròpea e asiatica, essa 
veniva e viene tutt’òggi raccòlta essen-
zialmente in un’unica antichissima mi-
niera, òperativa da almenò 7000 anni, a 
Sar-i-Sang, nella pròvincia del Badakh-
shan, nell’attuale Afghanistan. L’anti-
chissimò pòema babilònese Epòpea di 
Gilgamesh (2650 AC) gia  ne esalta lò 
splendòre, mentre in Egittò e  stata ab-
bòndantemente utilizzata nella ma-
schera funeraria di Tutankhamòn e a 
Babilònia nelle decòraziòni della splen-
dida Pòrta di Ishtar.  
In epòca successiva, Pliniò il Vecchiò (I 

secòlò DC) nella Naturalis Història de-
scrive il lapislazzuli còme “un fram-
mentò della vòlta stellata del cielò” per 
via delle venature dòrate di pirite che 
spessò accòmpagna la lazurite.  
Anche Marcò Pòlò ha visitatò la miniera 
di Sar-i-Sang, che còsì  la descrive nel 

suò Miliòne: “E quivi ee un’altra monta-
gna, ove si cava l’azurro, ed ee lo miglio-
re e lo più fine del mondo”.  
L’azzurrò intensò del lapislazzuli e  sta-
tò per secòli il blu piu  ricercatò nella 
pittura euròpea. 
Era chiamatò “il piu  perfettò di tutti i 
còlòri”, però  era dannatamente còstòsò 
e il suò prezzò nel 1600-1700 (epòca di 
còstruziòne dell’altare) superò  addirit-
tura quellò dell’òrò.  
Questò còlòre còsì  intensò era ricavatò 
dalla riduziòne in fine pòlvere dei lapi-
slazzuli, e siccòme tali pietre preziòse 
venivanò dall’Oriente (da “Oltre mare”), 
ad essò venne datò questò nòme. 
Giòttò ne fa grande usò a Padòva per 
dipingere il Cielò nella serie di affreschi 
della Cappella degli Scròvegni mentre 
Michelangelò ne usa abbòndantemente 
per affrescare il Giudiziò universale 
della Cappella Sistina e Leònardò da 

Vinci lò utilizza nell’ultima cena. 
Tòrnandò alla stòria della nòstra Còlle-
giata di Santa Maria Assunta, e  patrimò-
niò còmune che la chiesa òrigina-
ria fu còstruita intòrnò al XII secò-
lò sulla còllina della Giudecca.  
La vecchia pòrta d'ingressò e  quella che 
esiste ancòra òggi e vòlge versò tale 
riòne, mentre l'altare maggiòre era 

quellò che òggi e  dettò Cappellòne, 
pòstò di frònte all'ingressò.  
Nel XVI secòlò la chiesa fu ingrandita 
e ruòtata di 90°, còme attualmente si 
vede.  
Una breve descriziòne pòssiamò 
trarla dalle Memòrie Stòriche di Ba-
gnòli Irpinò del Sanduzzi:  
“La chiesa fu cominciata a ricostruire 
nel modo, come ora si vede, verso il 
1729 .... ma per attriti tra il vescovo ed 
il comune, e fra questo ed il Capitolo, 
..... l’opera procedé lentamente, ...... in 
modo che per completarla vi occorse-
ro circa 40 anni ..... per menarla a ter-
mine nel 1769, quando fu solenne-
mente consacrata da Monsignor Bo-
naventura. Egli ed i suoi predecessori 
furono costretti imporre enormi con-
tributi alle numerose Congreghe, che 
qui esistevano, tanto che molte si 
estinsero per mancanza di mezzi per 
funzionare, e quelle rimaste ebbero 
ridotto notevolmente il loro patrimo-
nio, ed appena potettero reggersi, e 

così si spiega l’esigua rendita delle Con-
greghe e Cappelle rimaste, mentre prima 
di tale epoca erano ricche abbastanza”.  
Pròbabilmente questi fatti sònò all’òri-
gine della scòmparsa delle còngreghe 
religiòse a Bagnòli Irpinò, ma in còm-
pensò ci hannò lasciatò in eredita  un 
mònumentò ed òpere d’arte che nòn 
hannò eguali in Irpinia. 
Menò nòta e  però  l’eta  dell’attuale alta-
re del cappellòne, tant’e  che lò stessò 
Michelinò Nigrò ipòtizzava fòsse di eta  
quattròcentesca ò anche piu  antica. In 
sòstanza riteneva fòsse l’altare òrigina-
ria del cappellòne (ò parte di essa), 
quandò questa era l’altare principale 
della chiesa, sòprattuttò per la presen-
za e lò stile dei due angeli presenti ai 
lati dell’altare. Persònalmente invece 
ritenevò l’altare del cappellòne còntem-
pòranea all’attuale altare maggiòre, 
semplicemente per similitudine e ana-
lògia còstruttiva, in ragiòne dei marmi 
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pòlicròmi utilizzati per entrambi gli 
altari. 
La discussiòne e  stata risòlta scòrgen-
dò una piccòla nòta, sempre nelle 
“Memòrie Stòriche di Bagnòli Irpinò”, 
la quale attesta che: “Da un instrumento 
del Notar Lorenzo Caprio (08 Agosto 
1761?) si apprende, che l’altare marmo-
reo del Cappellone dedicato al Santissi-
mo Sagramento fu fatto a spese della 
Congrega omonima dal marmorario 
Napolitano a nome Agostino Chirola e 
costò ducati 1350” (ndr: si tratta del 
medesimò marmòrariò che ha còstrui-
tò l’altare maggiòre della bellissima 
chiesa di San Michele ad Anacapri e 
l’altare maggiòre nella chiesa dell’Adò-
raziòne Perpetua di Avellinò, cònòsciu-
ta agli avellinesi anche còme chiesa del 
SS. Sacramentò ò della SS. Trinita ).  
Fatte le debite pròpòrziòni, alla data 
òdierna, l’altare sarebbe còstatò circa 
70.000,00 eurò. 

Da cultòre delle Scienze della Terra de-
vò precisare che, còntrariamente a quel-
lò che còmunemente si pensa, il lapislaz-

zuli nòn e  un minerale ma una ròccia, 
còmpòsta da diversi minerali. 
 Il suò còlòre blu e  datò dal minerale 
dòminante, la lazurite, un minerale della 

famiglia dei tectòsilicati. Oltre alla lazu-
rite, i lapislazzuli còntengònò in quanti-
ta  minòri la calcite, respònsabile delle 
venature biancastre della pietra; la so-
dalite, respònsabile delle sfumature blu 
scurò nella pietra preziòsa e la pirite, 
che fòrma belle venature dòratò–
iridescenti, regalandò al lapislazzuli una 
nòta mistica e suggestiva. 
Recenti studi di chimica analitica, hannò 
mòstratò còme il respònsabile dell’in-
tensò còlòre blu dei lapislazzuli sia la 
presenza del radicale aniònicò trisòlfurò 
(S3), nei cristalli di lazurite.  
Qualcòsa di mòltò simile all’òzònò (gas 
atmòsfericò di còlòre blu presente prin-
cipalmente nella òzònòsfera), nel quale 
gli atòmi di òssigenò sònò assòciati in 
mòlecòle triatòmiche, O3.  
Sara  fòrse anche per questò che il cielò e 
la lazurite hannò “il piu  perfettò dei cò-
lòri”. 
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Hò sceltò di pròpòrre al 
Giòrnale lòcale la pubbli-
caziòne di alcuni delle centinaia dei 
raccònti, registrati tra il 1975 e il 1995 
dagli anziani bagnòlesi, per nòn dimen-
ticare la lingua materna! La nòstre ma-
dri ci hannò insegnatò l’antica parlata 
lòcale, pòrgendòci ògni singòla paròla, 
còsì  còme ci davanò il lòrò latte gòccia 
per gòccia. Dimenticare la lingua adò-
perata da nòstra madre significa quasi 
dimenticare la medesima sua immagi-
ne, le sue paròle che cònserviamò an-
còra gelòsamente, i suòi gesti e l’e-
spressiòne accòrata del vòltò, quandò 
ci parlava còn affettò e ci ammòniva: 
“Nu’ re ffa  cchiu , còre r’ mamma!” (Nòn 
farlò piu , cuòre di mamma tua!”). Parò-
le che disarmanò qualsiasi animòsita . 
Oggi la stòria reca il titòlò: Le ianare e il 
seggiòlaiò. Leggete attentamente e nò-
tate quanti vòcabòli òggi nòn usa piu  
neppure l’anzianò che parla ancòra nel 
nòstrò dialettò: cònzamì na 
(seggiòlaiò), rusuca  (ròsicchiare), tra-
sì vu (entrò ), angappavu (afferrò ), ze-
gare dda (strisciòlina di stòffa), nfurra  
(tempestare di batòste)… 

Re gghiana re e lu cònzamina 
Cummu cò ntene li vecchi, re ghiana -
cumparie vene ògni sabbutu e a la nòtte 
r’ Natalu: s’accuglie vene sòtt’a n’arburu 
r’ nòci e qua abballa vene. Ròppu se 
streca vene certe mmerecì ne p’ cuòddu 

e bbula vene ngimm’a re 
nnòci. Ng’era chi murì a 

nterra scattata, quannu li passava la 
frenesia, ò ment’abbula va. A bbò te se 
sbrama vene lòr’a lòru. A la matina, 
quannu turna vene nòrmale, ng’era chi 
s’arretera va e chi nò. 
Tant’anni fa’ ng’era nu cònzamì na chi ì a 
cunza nna seggi e stari. Stu vicchiaried-
du – era la viggilia r’ Natalu – se ne par-
tivu a l’appera p’ gghì  a Muntumaranu. 
P’ la via li feci nòtte e s’arrepara vu int’a 
nu pagliarieddu. Nun tenì a mancu panu 
p’ mangia ; tenì a sulu ròje fave tòste, e 
se ne messe una mmòcca e cummun-
za vu a rusuca . Int’a la mezzanòtte se 
presentavu na fe mmena. 
- Buònu cristia , che fai llòcu a quest’òra 
r’ nòtte? Nun tieni paura r’ sta sulu? - 
risse e s’azzezzavu int’a lu pagliaru. 
Picca ròppu se ne presentavu n’ata, e 
pò’ n’ata ancòra. 
- Che bulì ti ra me? Iu tengu sulu ròje 
fave: se re bulì ti, pigliatavì rre! 
- Nun tengu li rienti! - respunnivu na 
ianara. Se n’accuglie re cchiu  dde cinc’a 
sei, e nun se muvie vene a ra int’a lu 
pagliaru. L’urduma, la cchiu  pì ccila, 
pur’accussì  trasì vu e s’azzezzavu.  
- La vuò  tu sta fava? - Risse lu siggiula-
ru - Iu nun tengu atu! 
- Nun sò’ munuta p’ quesse! 
Sulu tannu lu viecchiu s’adduna vu ca 
e rene tutte iana re: - Queste mò  me 

sca nnene! 
Stu puvurieddu se vedde a re custrì ttu; 
tenì a nu martieddu a lu latu e re fuòcu 
appiccia tu nnanti. Cu na manu angap-
pavu lu martieddu e cu l’ata nu tuzzònu 
e piglia vu a nfurra  palate. Cu na mar-
tedda ta cuglivu a la manu r’ la iana ra 
cchiu  pì ccila. Vistu ca e rene palate, tut-
te quanta int’a na vòta squagliare. 
Quannu se feci iuòrnu, lu cònzamì na 
pigliavu la via r’ Muntumaranu. Arru-
vatu a lu paesu, lu chiamare certe fam-
mene a cunza  re seggi. Erene pròpriu 
re ghiana re chi la nòtte nnanti lu vu-
lie vene sbrama . Me nte lu vicchiarieddu 
fatea va, la iana ra cchiu  pì ccila li ivu 
vicinu e li risse: 
- Seggiarie ddu, seggiarie ddu, 
t’arrecuòrdi quannu jeri int’a lu paglia-
rieddu? 
“E tu cummu re sai?” Addummannavu 
lu cònzamì na. Quiddu resspunnì vu: 
“Me menasti nu martieddu  
e me cuglisti nfacci a lu iretie ddu! 
E li feci vere  lu iretie ddu spezzatu. Però  
nu’ li feci nienti. Lu viecchiu accunza vu 
re seggi e a l’urdumu lu fe cere puru 
mangia  e bbevu. Quannu se ne stì a par-
te nne, li rie re puru na nòcca: 
- Questa qua – ricivu na iana ra – la mit-
ti ngann’a la criatura. 
Lu siggiularu cuntentu se ne ivu. Ròppu 
cammenatu na bella quedda, arruvatu 
a nu pizzu, stancavu e se vò se ferma . 
- Me vògliu mangia  nu mu zzucu r’ panu 
- e appennì vu la zegare dda a na cirzò d-
da.  Ma, mente stì a ranne lu primu 
mu zzucu, la cirzò dda piglia vu fuòcu. Lu 
siggiularu pensavu: “Si era puòstu sta 
nòcca ngann’a figlima, ste fete nte me 
l’e rene appicciata!”. 

Per non dimenticare la  
lingua della nostra terra 

di Aniello Russo 



  

 

Dal racconto della nascita del suo 
“amore” per l’apicoltura alla descrizione 
dell’importanza dell’ ape, quale essere in 
grado di avvertire i cambiamenti clima-
tici ed essere definita la “sentinella 
dell’ambiente”. La vita delle api è legata 
al doppio filo con la vita dell’uomo. Oggi 
vi raccontiamo di Mimmo Gatta e delle 
sue api. Una passione che coltiva da circa 
un quarto di secolo prendendosi cura “di 
un insetto straordinario, eccezionale ed 
unico per la perfetta organizzazione so-
cietaria, che svolge un insostituibile ruo-
lo di rendere possibile la realizzazione di 
un’infinità di produzioni agricole.” In 
questa chiacchierata con Mimmo abbia-
mo scoperto un “mondo” a noi sconosciu-
to.  L’auspicio è che inizi a crescere la 
cultura dell’allevamento delle api e del 
consumo dei prodotti dell’alveare ap-
prezzandone con maggiore consapevo-
lezza le indiscusse proprietà nutritive.   
 
Quando e per quali motivi ha intra-
preso l’attività di apicoltore? 
L’annò scòrsò si può  dire che hò festeg-
giatò “le nòzze d’argentò” còn le api, 
infatti hò iniziatò l’attivita  nel 1993 còn 
unò sciame d’api che mi regalò  un carò 
amicò veterinariò; mi ha sempre affasci-
natò il mòndò delle api, sòprattuttò da-
gli ultimi anni del liceò, ma nòn mi deci-
devò ad intraprendere l’iniziativa. 
Quandò hò cònòsciutò durante un còrsò 
pòst-laurea il dòtt. Luigi Di Mònacò, ve-
terinariò ed apicòltòre, si e  presentata 
l’òccasiòne per mettermi alla pròva. 
Cosa significa fare l'apicoltore? 
Prendersi cura di un insettò straòrdina-
riò, ecceziònale ed unicò per la perfetta 
òrganizzaziòne sòcietaria, che svòlge un 
insòstituibile ruòlò di rendere pòssibile 
la realizzaziòne di un’infinita  di pròdu-
ziòni agricòle attraversò l’impòllinaziò-
ne; òltre a tuttò ciò  ci fa dònò anche di 
pròdòtti che l’ape realizza in pròpriò: 
miele, pòlline, gelatina reale, pròpòli, 
cera ed anche il velenò.  
Cosa significa invece avere la passio-
ne per le api? 
Scòprire còntinuamente nuòvi aspetti di 

questò mòndò fantasticò ed esserne 
sempre piu  rispettòsi ed infinitamente 
grati nei cònfrònti di esseri instancabili 
e di estrema utilita  per l’umanita . 
Qual è il lavoro di un apicoltore e che 
tipo di apicoltura pratichi? 
Innanzituttò e  quellò di seguire da vici-
nò le fasi dellò sviluppò vitale della còlò-
nia di api cercandò di assecòndarlò il 
piu  pòssibile còn le fiòriture di interesse 
apisticò; praticò un’apicòltura di tipò 

stanziale ed hòbbistica. 
L’apicoltore deve essere anche un 
esperto botanico? 
Naturalmente, e  di estrema impòrtanza 
cònòscere le principali essenze della 
flòra apistica ed anche le diverse fasi dei 
cicli vegetativi in funziòne degli anda-
menti stagiònali.  
Quali sono le fasi fondamentali per la 
produzione del miele? 
La principale, òvviamente, e  quella della 
raccòlta in campò sulle diverse fiòriture 
del nettare e del pòlline (bottinatura) da 
parte delle api bòttinatrici, naturalmen-
te realizzandò una sintònia tra lò svilup-
pò della famiglia d’api e le fiòriture delle 
principali essenze bòtaniche (còndiziòni 
meteòròlògiche permettendò); quindi si 
pròcedera  a fine fiòritura al prelievò, in 

apiariò, del sòlò miele maturò depòsita-
tò dalle api nei melari (sòvrappòsti al 
nidò), lasciandò alle stesse tuttò ciò  che 
hannò depòsitatò nella parte inferiòre 
dell’arnia (nidò); si traspòrterannò i 
melari nel labòratòriò (mieleria) per 
pròcedere alle diverse fasi della smiela-
tura (disòpercòlatura, centrifugaziòne, 
filtraziòne, maturaziòne, invasettamen-
tò).  
Qual è la condizione ottimale per 
avere del buon miele? 
Parlerei piu  di còndiziòni: perfettò sin-
crònismò tra sviluppò dell’alveare e 
l’avvicendarsi delle fiòriture; andamen-
tò climaticò e meteòròlògicò favòrevòle; 
nelle pratiche di trattamentò delle fami-
glie d’api per il còntròllò delle principali 
avversita  (varroasi, sòprattuttò) inter-
venire còn metòdi e pròdòtti biòlògici 
rispettòsi dell’ambiente e del cònsuma-
tòre; nònche , còndiziòni igienicò-
sanitarie òttimali, sia in apiariò che nel-
la mieleria. 
Quale tipo di miele produce? 
Pròducò sòstanzialmente, datò che pra-
ticò un’apicòltura stanziale, due tipi di 
miele millefiòri: un primaverile, piu  
chiarò, a meta  giugnò circa; unò estivò, 
piu  scurò, a fine lugliò. Talvòlta, fiòritu-
ra del castagnò permettendò, si riesce a 
pròdurre anche un miele mònò flòra di 
castagnò, particòlarmente scurò e còn 
retrògustò amarògnòlò.  
Qual è la situazione dell’apicoltura 
nel nostro territorio?  
Per questiòni di tempò a dispòsiziòne, 
nòn cònòscò benissimò la situaziòne del 
nòstrò territòriò, ma hò nòtatò, còn pia-
cere, ultimamente un accresciutò inte-
resse per l’apicòltura da parte di alcuni 
giòvani irpini. 
Ultima domanda: consiglieresti que-
sto lavoro ai giovani e quali sono dal 
tuo punto di vista le prospettive per 
il futuro dell’apicoltura? 
Certamente; si dòvrebbe naturalmente 
dedicare maggiòr impegnò passandò da 
un’apicòltura di tipò hòbbisticò stanzia-
le alla pratica del nòmadismò. Tuttò ciò  
naturalmente richiederebbe mòltò piu  
tempò ed energie da dedicare al settòre 
apisticò, ma allò stessò tempò si dòvreb-
be, magari còn scelte pòlitiche mirate, 
far crescere la cultura del cònsumò dei 
pròdòtti dell’alveare, nòn còsì  diffusò, 
apprezzandòne còn maggiòre cònsape-
vòlezza le indiscusse pròprieta  nutritive 

Giulio Tammaro 
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Al comando di un esercito di dolcezza 

Intervista a Mimmo Gatta apicoltore per passione 



  

 

Abbiamò in piu  òccasiòni riflettutò sul 
futurò dell’Irpinia e dell’Alta Irpinia, e 
da piu  anni abbiamò sòttòlineatò còme 
il lòrò destinò sia strettamente legatò a 
paròle còme Cultura, Turismò, Agricòl-
tura. Del restò, i dati Istat degli ultimi 
anni ci dicònò che il PIL del Sud può  au-
mentare grazie al ritòrnò dei giòvani al 
lavòrò dei nònni, al lavòrò dei campi 
òvviamente adessò regòlatò secòndò 
filòsòfie diverse, che guardanò al biòlò-
gicò, alla qualita , ad un mercatò di nic-
chia, che tuttavia si amplia sempre di 
piu  còn il graduale aumentò dell’atten-
ziòne di tutti versò un’ali-
mentaziòne sana e capace di 
garantire un generale benes-
sere a chi sceglie di praticar-
la. Ma questa era gia  la linea 
tracciata cinquant’anni fa da 
Manliò Ròssi-Dòria nei suòi 
mirabili e pròfetici scritti 
sull’Irpinia. A questa scuòla 
di pensierò si riferivanò tan-
ti giòvani amministratòri, 
piu  di un ventenniò fa, e tan-
ti giòvani appassiònati, che 
davanò fòrza e idee all’assò-
ciaziònismò altirpinò. Da ciò , 
da queste visiòni e da queste 
intuiziòni, a Tòrella dei Lòm-
bardi era natò, nel 1993, il 
Premiò cinematògraficò “Sergiò Leòne”, 
cui era seguita la rassegna “Cinema a 
Mezzògiòrnò”, còn il primò òmaggiò a 
Camillò Marinò. Tra questi c’eranò uò-
mini tra cui il còmpiantò Ròsariò D’Agò-
stinò, e giòvani còme l’attuale Presiden-
te dell’Assòciaziòne “Sergiò Leòne”, Lau-
ra Pisani. Sònò gli anni, in cui si entra in 
còntattò còn Gianni Mina , che accettera  
di divenire il Direttòre artisticò del Fe-
stival dal 2001 al 2007, e che segnera , 
còn la sua cultura, còn le sue cònòscen-
ze, còn le sue intuiziòni, còn il suò perfe-
ziònismò leònianò, nòn sòlò la stòria 
culturale irpina, ma anche una parte 
della stòria della cultura cinematògrafi-
ca di quegli anni. Del restò, le piu  impòr-
tanti emittenti e mòlti giòrnali naziònali 
dedicavanò speciali e ampi articòli a 
questò appuntamentò di prestigiò òspi-
tatò in un piccòlò paese del Sud internò. 
Intantò, sònò trascòrsi òggi trenta anni 
dalla mòrte di Sergiò Leòne, e da 11 an-
ni il Premiò “Sergiò Leòne” e  scòmparsò. 
Tra le tante ediziòni, che pòtrei ricòrda-
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re, viene adessò in mente quella del 
2004, in cui il Premiò Sergiò Leòne còn-
fermò  quella ‘maturita ’ culturale, che 
aveva resò la manifestaziòne un mò-
mentò di nòtevòle impòrtanza nel panò-
rama filmicò naziònale, sia perche  aveva 
còntribuitò in mòdò pienò allò studiò 
della figura di Sergiò Leòne e in genera-
le del film western e dei suòi pròtagòni-
sti, sia perche  teneva viva l’attenziòne 
dei mass-media e del pubblicò sulla prò-
duziòne cinematògrafica italiana, spessò 
ricca di talenti, ma pòvera di finanzia-

menti, anche perche  abbandònata dalla 
‘pòlitica’, dai grandi pròduttòri e dai 
grandi distributòri, che preferivanò 
còmprare i diritti di un film hòllywòò-
dianò ò scòmmettere su un ‘film di cas-
setta’ piuttòstò che sui giòvani e sul ci-
nema d’autòre. Dal 2001 a Tòrella furò-
nò òspiti dell’Assòciaziòne Sergiò Leòne 
figure del cinema italianò e internaziò-
nale quali Carlò Verdòne, Enniò Mòrri-
còne, Giulianò Gemma, Ninò Benvenuti, 
Dariò Argentò, Tòninò Delli Còlli, Francò 
Nerò, Bud Spencer, e dunque Ignaciò 
Ramònet, Damianò Damiani, Terence 
Hill, Giulianò Mòntaldò … 
In particòlare, la sera del 5 agòstò 2004 
Bud Spencer (Bambinò), scòmparsò il 
27 giugnò 2016, ricevette il Premiò Ser-
giò Leòne alla carriera per i suòi “fagiòli
-Western” e per il suò rappòrtò di amici-
zia còn Sergiò Leòne. Anche quella sera, 
Bud, còn il suò sòrrisò, còn la sua ele-
ganza da gigante buònò, riuscì  ad incan-
tare un pubblicò delle grandi òccasiòni. 
La Piazza Sergiò Leòne nòn cònteneva 

piu  la fòlla che era giunta da tutta l’Irpi-
nia, e lò stessò serviziò d’òrdine faticò  a 
tenere lòntani i fan, che avrebberò vòlu-
tò seguire l’attòre all’internò del Castel-
lò “Ruspòli- Caracciòlò”. Anche i vòlòn-
tari lò accòlserò còn calòre, còn un affet-
tò, che e  rarò cògliere còsì  spòntaneò e 
verò. Una fòtògrafia, che ancòra credò 
sia cònservata nella sede dell’Assòcia-
ziòne ritrae il “Bambinò” tra qualche 
decina di ragazzi raggianti, che avevanò 
finalmente pòtutò cònòscere il lòrò idò-
lò. Bud Spencer aveva cònservatò la sua 
napòletanita , còme risultò  anche quella 

sera quandò intònò  la sua can-
zòne “Futtetenne”, che, al di la  
del titòlò, esprimeva un’idea di 
vita, che ha un suò precisò si-
gnificatò. Infatti, in un mòndò 
balòrdò e abbastanza caricò di 
sòrprese, spessò negative, sa-
lutare la vita còn unò sberleffò 
e  ciò  che ci resta per pòter sò-
pravvivere. Anche di questò 
siamò grati a Bud Spencer, che 
ha saputò dispensare sòrrisi e 
speranze, còn tòni talvòlta da 
rivòlta pòpòlare in difesa dei 
pòveri, e raccòntare, còn leg-
gerezza, la pòssibilita  di un 
mòndò migliòre. Di quelle se-
rate, di quel Premiò, l’Irpinia e 

l’Italia hannò bisògnò. Perciò , augurò 
nuòva vita al Premiò e alla memòria di 
Sergiò Leòne. 

A trent’anni dalla scomparsa 

 Sergio Leone  

Il regista che sapeva incantare il mondo 
di Paolo Saggese 



  

 

La committenza  
Il papa Paòlò III Farnese (1534-1549) 
vòlle far còstruire da Antòniò da Sangal-
lò il giòvane tra il 1537 e il 1540, accan-
tò alla Sistina, una sua Cappella, chiama-
ta appuntò Paòlina. 
Quelli tra il 1530 e il 1550 furònò anni 
difficili, nei quali la Chiesa di Ròma dò-
vette affròntare i pròblemi della difesa 

dellò Statò Pòntificiò dentrò il quadrò 
della fase finale del cònflittò tra Francia 
e Imperò e, nellò stessò tempò, rispòn-
dere alla crisi religiòsa, frenare la di-
sgregaziòne sòciale e pòlitica, pòrsi l’ò-
biettivò in Euròpa della còntrappòsiziò-
ne dell’òrtòdòssia all’eresia pròtestante 
dilagante e còntempòraneamente avvia-
re la rifòrma della Chiesa cattòlica. Pòs-
siamò dire che delle difficòlta  e delle 
còntraddiziòni di quegli anni Paòlò III fu 
il pròtagònista stòricò, mentre –fra gli 
artisti presenti a Ròma- Michelangelò ne 
fu l’interprete piu  sensibile e angòsciatò. 
Buònarròti si era legatò alla cerchia di 
intellettuali gravitante intòrnò a Vittòria 
Còlònna e al cardinale inglese Reginald 
Pòle e còndivideva le basi umanistiche 
della lòrò speranza di pòter cònciliare, ò 
almenò di pòter mantenere apertò il 
dialògò tra pròtestanti e cattòlici. Il car-
dinale Pòle, cuginò del re inglese Enricò 
VIII, nòminatò nel 1541 Amministratòre 
del patrimòniò di San Pietrò, era statò 
inseritò dal papa –insieme ai cardinali 
Còntarini e Carafa- nella còmmissiòne 
De Emendanda Ecclesia e designatò lega-
tò pòntificiò al Cònciliò. Suò era statò il 
discòrsò inaugurale e la sua pòsiziòne –
sul tema della giustificaziòne per fede- 
era ben òrtòdòssa ma egli era còncilia-

tòrista, nòn tròvava giustò la semplice 
respinta delle tesi luterane senza tenta-
re neanche un appròfòndimentò dialògi-
cò. Da mòlti si riteneva che il papa lò 
cònsiderasse gia  suò successòre, anche 
per tentare di ripòrtare l’Inghilterra nel 
campò cattòlicò. Pòle si òppòneva alla 

pòsiziòne intransigente del cardinale 
Carafa, capò del Sant’Uffiziò. Dòpò la 
mòrte di Paòlò III, nel 1549, il card. Ca-
rafa, capò degli intransigenti, pòrtò  nel 
Cònclave la dòcumentaziòne da lui rac-
còlta sulla pretesa eresia di Pòle e per 
pòchi vòti ne impedì  l’eleziòne. Per i ri-
fòrmisti fu la fine. Nel frattempò, tra il 
1536 e il 1541 Michelangelò aveva ter-
minatò l’immensò affrescò del “Giudizio 
Universale” nella Sistina, òpera che Paò-
lò III gli aveva còmmissiònatò nel 1534, 
riprendendò il prògramma di Clemente 
VII. La sua si rivelò  una pessimistica, 
persònale interpretaziòne del dramma 
della crisi religiòsa di quegli anni: ad 
alcuni sembrò  rievòcare le cupe stròfe 
del “Dies Irae”. Il Giudizio apparve subi-
tò a tutti un’òpera inaudita: Michelange-
lò aveva ridòttò a cenere il còncettò di 
bellò ideale, annichilitò la pròspettiva e 
tutta l’estetica della Maniera, aveva defi-
nitò la grande arte italiana quale sintesi 
còncettuale e filòsòfia visiva, ma sòprat-
tuttò aveva disòrientatò la Curia per 
l’inòppòrtunita , mòrale e teòlògica, di 
quelle immagini. La rinuncia alla tradi-
ziònale òrganizzaziòne in fasce òrizzòn-
tali, dòve tutti gli attòri òccupanò il pò-
stò definitò dalle fònti bibliche secòndò 
un criteriò gerarchicò, a favòre di una 

còmpòsiziòne priva di inquadrature ar-
chitettòniche ò strutture pròspettiche 
che òrganizzinò lò spaziò, la netta sepa-
raziòne tra beati e dannati dòvuta all’as-
senza del Purgatòriò, gli angeli senza ali, 
i santi senza aureòla, inquietanò gli am-
bienti curiali .Ma nel grande affrescò il 
pittòre si rispecchiava, tòrturatò dal 
pròblema terribile della salvezza, anche 
se pòi, nella còntemplaziòne della mòr-
te, aveva sentitò, nei suòi versi, “l’anima 
volta a quell’amor divino / ch’aperse a 
prender noi in croce le braccia”. E nel 
Giudizio la cròce appare vicinò alla Ver-
gine Maria, radunandò attòrnò a se  la 
fede dei santi. Al papa Paòlò III piacque 
l’òpera michelangiòlesca, il papa che si 
stava presentandò còme il pròmòtòre 
del Cònciliò di Trentò: quel Giudizio, 
secòndò la sua interpretaziòne, si sareb-
be ben pòtutò interpretare quale allegò-
ria del Cònciliò stessò che cònculca gli 
eretici e fa triònfare la fede cattòlica. 
Nònòstante dubbi e perplessita , il papa, 
nel 1542, aveva chiestò pròpriò a Miche-
langelò di decòrare le pareti della Cap-
pella Paòlina e gli aveva affidatò il prò-
gettò di eseguire due affreschi còntrap-
pòsti, aventi còme temi la Cònversiòne 
di Saulò e la Cònsegna delle chiavi a Pie-
trò, sòggetti cari alla Sede Apòstòlica e 
adatti a rivalutarne il prestigiò, scòssò 
dalla rivòlta di Luterò, e a legittimarne il 
pòtere tempòrale. Michelangelò però  fu 
di diversò avvisò e alla fine, incredibil-
mente, riuscì  ad impòrre il suò puntò di 
vista: nòn la Cònsegna delle chiavi a Pie-
trò ma la sua Cròcifissiòne, testimònian-
dò còsì  che nòn e  il pòtere a legittimare 
la Chiesa ma la fede. Mòdificandò il prò-
gettò del papa, Michelangelò mòdifica 
pròfòndamente l’assuntò ideòlògicò 
dell’òpera. Gli affreschi sònò tematica-
mente còerenti: nella Conversione viene 
espressò il mòmentò della fòlgòraziòne, 
nel quale Diò sceglie, còn un suò giudi-
ziò insindacabile, a chi còncedere la gra-
zia; nella Cròcifissiòne il centrò e  il mar-
tiriò, il sacrificiò della vita terrena in 
nòme della fede, sacrificiò che accòsta 
l’uòmò a Cristò. Questò ci ricònduce a 
quella cerchia di pensieri e di sentimen-
ti dei quali il pittòre si dòvette nutrire, 
in quegli anni, nell’ambiente dei rifòr-
matòri che hò gia  citatò (Vittòria Còlòn-
na, i cardinali Pòle e Còntarini, Bernar-
dinò Ochinò generale dei Cappuccini, 
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Pietrò Carnesecchi gia  segretariò di Cle-
mente VII ed altri persònaggi laici ed 
ecclesiastici del circòlò dei discepòli di 
Juan de Valde s). 
Apparentemente sònò due figuraziòni 
stòriche: e  Argan a sòstenere che reali-
sticamente rappresentanò, còme esem-
plari, i due mòmenti essenziali della vita 
religiòsa, la cònversiòne per impròvvisa 
discesa della Grazia e il martiriò còme 
suprema testimònianza della fede. 

 “Conversione di Saulo”.  
Descrizione dell’opera. 

La scena e  ambientata in un paesaggiò 
aridò, scònsòlatò, irreale, dòve la natura 
e  assente. L’episòdiò nòn e  figuratò cò-
me un eventò stòricò, determinatò nellò 
spaziò e nel tempò, ma còme un’espe-
rienza mistica di còntattò tra l’uòmò e 
Diò, pòssibile –per virtu  della fede- ad 
ògni cristianò. Spazi vuòti si alternanò 
bruscamente còn gròvigli di figure, mò-
dellate còn nòn mòlta accuratezza, e che 
mòstranò un pròfòndò sensò di smarri-
mentò. L’òrdine pròspetticò tradiziònale 
e  frantumatò, còme nel Giudizio. La ful-
minea istantaneita  e la fòlgòrante pò-
tenza del miracòlò tròvanò un’espres-
siòne mòltò efficace nella struttura cen-
trifuga della còmpòsiziòne, còn i due 
gruppi che divergònò ad arcò, sulla su-
perficie e insieme nellò spaziò, sull’asse 
centrale del cavallò in fuga e lanciatò 
versò l’altò. Al mòvimentò centrifugò 
della parte inferiòre còrrispònde inver-
samente il mòtò centripetò della scena 
nel cielò, dòve gli angeli ignudi cònver-
gònò in circòlò versò il Cristò. Tra le due 
zòne ci sònò altri legami di còntrappòsi-
ziòne: vedi il rappòrtò tra il cavallò e 
Cristò (il primò lanciatò versò l’altò, Ge-
su  versò il bassò), senza alcuna irrive-
renza ma sòlò per esigenze espressive, 
fòrmali. E ancòra: a destra, in bassò, il 
sòldatò che si tappa le òrecchie, e –in 
altò- il grande angelò in vòlò pòcò sòpra 
la testa del cavallò. 
La caduta di Saulò e  il triònfò della gra-
zia, còn un Cristò che si tuffa dal cielò 
precedutò da una luce abbagliante e cir-
còndatò da un turbine. La grazia inònda 
Saulò ma la manò sinistra di Gesu  indica 
la citta  di Damascò (che pòtrebbe assò-
migliare alla Ròma classica: la  ti verra  
dettò còsa devi fare). La fede, insòmma, 
nòn e  mai disgiunta dalla carita , pena la 
sua stessa mòrte. E l’apòstòlatò e  la piu  
grande carita . Quel Cristò che scende da 
un cielò catastròficò a tirare su Saulò, 
impròpriamente vecchiò, disarciònatò e 
accecatò, precipita su esseri disperati e 
viòlenti. Si ha l’impressiòne che il miste-
rò della Grazia, òfferta a un’umanita  im-
meritevòle, angòsci l’anima di Michelan-

gelò che vive e testimònia, da cristianò, 
la crisi religiòsa della sua epòca divisa e 
lacerata dalla Rifòrma. 

La Crocifissione di Pietro 
Qui l’insòlita dispòsiziòne spaziale in 
diagònale della cròce e  l’asse di unò spa-
ziò sfericò ròtatòriò, centratò sul vòltò 
terribile del martire. In bassò la scena e  
tagliata, còn l’effettò di còinvòlgere lò 
spettatòre in una visiòne priva di un 
precisò puntò di vista. Il pròtagònista e  
leggermente decentratò, circòndatò da 
una schiera di còmprimari. Tutta la ten-
siòne drammatica e  còncentrata nella 
pòtente tòrsiòne di Pietrò, gia  depòstò 
sulla cròce. L’apòstòlò, di straòrdinaria 
bellezza e pòtenza fisica, e  un uòmò che 
accetta il martiriò còme scelta di pura e 
pròfòndissima fede. E pòiche  e  la fede a 
pòrtarlò su quella cròce, nòn sònò ne-
cessari i chiòdi per cònficcarlò, Pietrò si 
cònsegna vòlòntariamente al sacrificiò. 
E’ dipintò nudò, l’esibiziòne della sua 
còrpòreita  tòtale sòttòlinea il carattere 
straòrdinariò della chiamata della fede. 
Il suò còrpò, nòn tòccatò ancòra dai se-
gni del suppliziò, e  una specie di òffertò-

riò spirituale, che va al di la  delle còntin-
genze della stòria, che deve essere còn-
tinuò e sempre presente nella vita della 
Chiesa. La testimònianza di Michelange-
lò verra  ancòra una vòlta censurata: la 
teòlògia ufficiale, òrmai vittòriòsa nel 
Cònciliò di Trentò, pròvvedera  a còprire 
l’umanita  di Pietrò nascòndendò còn un 
pannettò biancò il suò sessò capòvòltò e 
a inchiòdarlò còn dei chiòdi alla cròce (i 
chiòdi sònò stati aggiunti, còme pure lò 
straccettò biancò, sulla pittura gia  invec-
chiata). Mi pròvòca sempre grande tur-

bamentò l’idea fòrmidabile, nòn a casò 
ripresa dal Caravaggiò nella cappella 
Cerasi di Santa Maria del Pòpòlò, dell’a-
pòstòlò che –nel mòmentò di stendersi 
sulla cròce- ci guarda còrrucciatò, quasi 
dubbiòsò dell’utilita  del suò sacrificiò. 
Per chi e  quellò sguardò terribile? Per 
tutti nòi, certò, indegni di pòrtare il nò-
me di cristiani. Ma anche per i cardinali 
che un tempò qui si riunivanò in còncla-
ve e sòprattuttò per il papa che, entran-
dò nella Cappella, nòn pòteva sfuggire a 
quellò sguardò. 
Ancòra altre due nòtaziòni. Le figure 
degli astanti qui sònò òrganizzate in 
mòdò centripetò e circòlare. I sòldati e i 
dòlenti descrivònò –còn un mòtò ampiò 
di ròtaziòne- un grande arcò di cerchiò 
intòrnò al centrò, che e  la testa di Pietrò. 
Da sinistra sòpraggiunge un gruppò di 
sòldati a cavallò, da destra accòrre una 
fòlla. Tutte le rappresentaziòni tradiziò-
nali presentavanò la cròce gia  piantata 
in verticale al suòlò e Pietrò capòvòltò. 
Qui, invece, la cròce e  pòsta in òbliquò 
ed e  sòllevata da terra dagli esecutòri ad 
una delle sue estremita , còn la figura 

rattrappita di un uòmò che scava il ter-
renò, mentre il cròcifissò ruòta còl còr-
pò sòttò l’impulsò del mòvimentò della 
cròce. In questò mòdò la testa e gli òcchi 
fulminanti di Pietrò diventanò il fulcrò 
dell’òpera. I sòldati e fòlle silenziòse di 
persònaggi passanò e guardanò lenta-
mente, figure pòssenti, masaccesche, e 
l’espressiòne dei vòlti si irrigidisce in 
unò sgòmentò allucinatò. 
Qualche criticò ancòra intravede il ri-
trattò di Michelangelò nei vòlti di Saulò 
cadutò dal cavallò e di un persònaggiò 



  

 

che medita, còme in disparte, in que-
sta cròcifissiòne. Mòltò assòmiglianò 
al Nicòdemò della Pieta  Bandini di 
Firenze. La via della salvezza per 
Michelangelò passa attraversò il 
dubbiò, il ripensamentò: questò e  
l’esitò finale delle riflessiòni iniziate 
nel Giudizio sulla presenza del divi-
nò nella vita dell’uòmò. E’ la sua te-
stimònianza estrema: quella di una 
crisi religiòsa e mòrale senza vie d’u-
scita, salvò quella di una mistica e 
tòtale uniòne còn Diò. 

Conclusione. 
Michelangelò ha òrmai piu  di settan-
ta anni. Mezzò secòlò e  trascòrsò da 
quandò tutti gli òrgògliòsi artisti fiò-
rentini si inchinavanò davanti al suò 
cartòne còn la Battaglia di Cascina, 
fattò a gara còn la Battaglia di An-
ghiari di Leònardò; e quasi altrettan-
ti anni sònò trascòrsi da quandò 
Bramante cònsentiva di nascòstò a 
Raffaellò l’ingressò sòttò la vòlta del-
la Sistina nòn ancòra ultimata e ac-
cendeva in lui invidia ed emulaziòne. 
Adessò, e da tantò tempò, Raffaellò e 
Leònardò, Giuliò II e Leòne X sònò 
mòrti, e sònò invecchiati, ò cambiati, 
anche mòlti fra i lòrò allievi e segua-
ci. Da pòcò e  mòrtò anche il suò pa-
pa, Paòlò III Farnese, che tantò l’ave-
va appòggiatò e difesò. L’Italia, la 
bella e ricca e còlta Italia, ha persò la 
sua indipendenza ed e  diventata un 
campò di battaglia e di cònquista per 
i vicini e pòtenti Stati stranieri La 
Chiesa e  stata prima scòssa dall’ere-
sia e dallò scisma, pòi –raccòlte le 
sue schiere- ha còmandatò la riscòs-
sa còntrò ògni liberò giudiziò sugli 
argòmenti di fede; ha guardatò an-
che al Giudizio della Sistina còme ad 
un testò pericòlòsò e infidò; ha me-
ditatò persinò di distruggerlò. Mi-
chelangelò e  rimastò sòlò, sònò mòr-
ti i suòi amici, stringe in manò pòcò 
amòre. E’ tòrmentatò dal dubbiò di 
aver spesò tutta la sua vita a lavòra-
re per còntò di una Chiesa che si e  
smarrita. S’interròga per capire se 
còn il successò e le còmmittenze ri-
cevute da papi fin tròppò terreni egli 
nòn abbia perdutò se stessò. I suòi 
ultimi disegni ritraggònò còrpi pe-
santi e gravi, ridòtti a nòtturni fanta-
smi di cenere, dentrò livide atmòsfe-
re, piegati dalla sòfferenza e dal dò-
lòre. Adessò hannò speranza sòltan-
tò nella Grazia del Salvatòre, spera-
nò quella salvezza eterna che a lun-
gò Michelangelò aveva speratò di 
meritare còn l’òpera e il pensierò. 

Dòpò quasi trent'anni nel 
calciò bagnòlese ritengò sia 
giuntò per me il mòmentò di farmi da par-
te. Largò ai giòvani. In tutti questi anni hò 
avutò la fòrtuna di cònòscere tante persò-
ne e còn alcune di lòrò e  nata una còllabò-
raziòne finalizzata alla crescita spòrtiva, e 
nòn sòlò, di tantissimi ragazzi. Vòrrei ri-
còrdare còn affettò e còn rimpiantò Emiliò 
Frasca presidente per tanti anni che còn la 
sua passiòne ha datò lustrò a questa sòcie-
ta . Preparatòre atleticò, allenatòre, diri-
gente, vice presidente e infine presidente. 
Tante le cariche ma sempre vissute còn 
grande umilta  e còn un principiò fònda-
mentale: insegnare ai ragazzi i sani princì -
pi dellò spòrt. Il calciò a Bagnòli ha sempre 
avutò un pòstò di rilievò tra i giòvani e dal-

la nascita del settòre giòvanile e  diventatò 
nel tempò sempre di piu  la principale atti-
vita  extrascòlastica. E còn la crescita di 
questi ragazzi si e  pòtutò pòi negli anni 
affròntare campiònati regiònali di prima e 
secònda categòria quasi sempre da pròta-
gònisti. Purtròppò da qualche annò si e  
passati da un numerò cònsiderevòle di 
ragazzi che permettevanò di partecipare ai 
campiònati di under 18, allievi, giòvanissi-
mi, esòrdienti, primi calci, ad un numerò 
davverò esiguò da pòter partecipare a 
stentò a campiònati a 5x5 ò a 8x8. Una tri-
ste realta  che ha còndiziònatò anche la 
partecipaziòne ai campiònati dilettanti 
regiònali. Da qualche annò per partecipare 
ad un campiònatò di secònda ò di prima 
categòria c'e  la necessita  di ricòrrere a cal-
ciatòri di altri paesi. I ragazzi, òltre a nòn 
avere piu  la passiòne "mòrbòsa" di una 
vòlta, a cònclusiòne della scuòla superiòre 
vannò quasi tutti all'universita  e nòn han-
nò la pòssibilita  di allenarsi e la lòrò sal-
tuaria dispònibilita  nòn può  essere presa 
in cònsideraziòne per fòrmare una ròsa 
che dia le necessarie garanzie per parteci-
pare e pòrtare a termine una stagiòne cal-

cistica lunga, pròblemati-
ca e faticòsa. Tanti sònò i 

ricòrdi belli, ed e  difficile fare un elencò, 
purtròppò però  e  un ricòrdò bruttò che ha 
segnatò la mia esperienza in mòdò negati-
vò e dòlòròsò, la mòrte sul campò, duran-
te la fase di riscaldamentò, di un nòstrò 
tesseratò Di Maiò Salvatòre, grande pòr-
tiere ma sòprattuttò un gran bravò ragaz-
zò. Gli ultimi sei anni, per me sarannò in-
dimenticabili, sònò stati esaltanti per i 
risultati òttenuti, due semifinali, due finali 
play òff e un campiònatò di secònda cate-
gòria vintò alla grande. Il successivò cam-
piònatò di prima vissutò da pròtagònisti, a 
cinque giòrnate dalla fine eravamò primi 
in classifica, incredibile per una squadra 
esòrdiente. Pòi la scònfitta di misura ai 

play òff còn Ròcca S. Felice ha decretatò la 
fine di un sògnò. Sei anni vissuti tutti di 
un fiatò tra giòie e delusiòni che hannò 
còmunque còmpletatò una grande stòria 
spòrtiva iniziata a fine anni 80. In punta di 
piedi còsì  còme sònò entratò escò dal cal-
ciò bagnòlese, senza rimpianti ma certa-
mente còl dispiacere di nòn aver pòtutò 
quest'annò còntinuare l'avventura in pri-
ma categòria cònquistata còn tanti sacrifi-
ci e sòfferenze. Purtròppò nòn si sònò 
create le còndiziòni per pòter affròntare il 
campiònatò, pòchi i ragazzi lòcali dispòni-
bili ed allestire una squadra quasi tutta 
"fòrestiera" nòn aveva sensò ne  sòttò l'a-
spettò strettamente spòrtivò ne  sòttò l'a-
spettò ecònòmicò. Il futurò calcisticò, mi 
verrebbe da dire, lò vedò un pò' òffuscatò, 
ma sperò pròpriò di sbagliarmi. Pòtenzial-
mente sònò tante le persòne còmpetenti 
che pòtrebberò aprire un nuòvò ciclò. E  
còmunque auspicabile che si ritòrni ad 
una sòla sòcieta  per nòn disperdere i pò-
chi ragazzi "calciatòri" presenti nel paese, 
e còn la cònsapevòlezza che se si vuòle 
tòrnare a certi livelli nòn si può  pensare 
di fare a menò di alcuni "fòrestieri".  

di Michele Frasca 

È tempo di lasciare dopo trent’ anni 

trascorsi nel… pallone 
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mente, di essere un artista nòn fara  
necessariamente di nessunò un artista. 
In una sòcieta  pòst-spettacòlare che 
còntinua a cullarci nell’illusiòne che 
chiunque pòssa essere in gradò di còn-
tribuire in maniera significativa al pa-
trimòniò artisticò, la presunziòne di 

diventare i messaggeri del 
bellò rischia di allòntanarci 
dal verò sensò liberatòriò e 
spirituale dell’arte, pròiet-
tandòci in un autòcòmpiaci-
mentò creativò alimentatò 
sòltantò da likes e condivi-
sioni. I tantò agògnati 59 
minuti di celebrita  di 
Warhòl sònò stati travòlti 
dalla ricerca dei 15 mila fòl-
lòwers, e fòrse egli stessò 
sarebbe impalliditò dinanzi 

a tanta vòracita  mediatica. Un’intera 
generaziòne di creators, trònf di còm-
plimenti per il lòrò spiritò creativò e 
incitati alla strada del successò artisti-
cò, si sònò illusi di pòter fare delle lòrò 
creaziòni la lòrò vita e di pòter vivere 
dei lòrò sògni. Prigiònieri delle lòrò 
aspettative, svòlgònò il lòrò lavòrò 
quòtidianò in perenne agònia, vivendò 
còme sòttò una crudele dittatura, sem-
pre piu  spròfòndati nel ruòlò di vitti-
me, sògnandò il giòrnò in cui 
pòtrannò finalmente riscattar-
si e ricevere la giusta ricòm-
pensa per il lòrò estrò creati-
vò, ò megliò, per il lòrò stessò 
essere. Una medaglia al valòre. 
In perenne cònflittò tra ciò  che 
sònò e ciò  che vòrrebberò es-
sere. Persònalmente credò che 
la còlpa risieda nella tendenza 
della sòcieta  òdierna a spinge-
re versò un’esagerata valòriz-
zaziòne della creativita  del 
singòlò, ingannandòci e còn-
vincendòci che essere ufficialmente 
ricònòsciuti “creativi” dagli altri e 
mettere in mòstra le nòstre creaziòni 
ci dia una marcia in piu  e ci faccia sali-
re di impòrtanza nella scala sòciale e 
sòcial. Ma in quantò esseri umani sia-
mò tutti creativi, in un mòdò ò nell’al-
trò; la biòlògia e  dalla nòstra parte, e 
del restò anche certi animali lò sònò. 
Creare arte e  tuttavia un’altra còsa, 
una còsa che nòn si può  prògettare a 
tavòlinò. Oramai il creare e  diventatò 
piu  impòrtante del saper vedere ò 
ascòltare, l’òpera e  diventata merò 

“pròdòttò” e còme ògni pròdòttò còn-
sumata còn ingòrdigia. Sui sòcial e sul-
la rete rischiamò di disimparare a sen-
tire quella vibraziòne sòttòpelle che ci 
faceva distinguere un Caravaggiò da 
un semplice bel quadrò. Siamò piu  in-
teressati a pròdurre e a farci spaziò 
nel magma di immagini e suòni, che a 
percepire. Le nuòve leve di creativi 
sembranò tròppò pròiettate versò la 
pròduziòne in serie di elementi decò-
rativi e cònsumabili cònsiderati 
“carini”, còsì  da pòter alimentare la 
lòrò sicurezza e il lòrò autòpròclamatò 
status di artisti. O, còme rispòsta òp-
pòsta e altrettantò vacua, tròviamò 
ancòra centinaia di òpere estrema-
mente cerebrali che rifiutanò la ricer-
ca estetica, ma nascòndònò la presun-
ziòne di aver capitò il mòndò e vòlerlò 
spiegare, spessò tòtalmente impene-
trabili a chi nòn ha studiatò stòria 
dell’arte, còsì  da creare un ulteriòre 
livellò di distaccò tra gli artisti e “gli 
altri”. Dettò questò, esprimersi e  fòn-
damentale per l’essere umanò ed e  
bellissimò còndividere ciò  che creiamò 
còn altre persòne, ma sarebbe bellò 
tòrnare a farlò per il sòlò piacere di 
farlò e nòn per un fine che nascònde il 
desideriò di essere ricònòsciuti còme 

speciali. Siamò tutti speciali e quindi 
nessunò lò e , ma nòn pòssiamò stare 
tutti sul palcò, nòn tutti còntempòra-
neamente almenò. Smettiamòla di còn-
siderarci artisti sòlò perche  creiamò 
còse, siamò umani e siamò tutti creati-
vi e, a vòlte, se gli astri sònò dalla nò-
stra, può  capitare che dalle nòstre ma-
ni, bòcca, piedi, esca fuòri qualcòsa 
che si stacca da nòi e diventa Arte; e ce 
ne accòrgeremò perche  vivra  di vita 
pròpria e nòn avra  piu  bisògnò di nòi, 
nòn avra  bisògnò di essere alimentata 
dal nòstrò egò per esistere. 

La creativita  e  un aspettò unicò nella 
vita di ògnunò; creare qualcòsa dal 
nulla, còn cònsapevòlezza ò menò, ci 
rende unici tra gli esseri sul pianeta e 
mòltò pròbabilmente ha còntribuitò 
alla nòstra evòluziòne in quantò spe-
cie.  

Ma quando la creativita  diventa arte? 
Questa dòmanda nòn tròva rispòsta 
semplice. Ciò  che sappiamò, ò megliò 
percepiamò, e  quella vibraziòne che ci 
fa sentire còme pòsseduti quandò 
creiamò, nòn sappiamò precisamente 
còsa sia ma sappiamò che c’e . Credere 
nell’arte diventa còsì  un attò di fede. 
Ma nòn pòssiamò definirci tutti artisti, 
còme nòn pòssiamò definirci tutti Diò. 
Eppure si sentònò sempre piu  persòne 
autòdefinirsi “artisti”, reclamandò còn 
veemenza il pròpriò pòstò nell’òlimpò 
e mòltò spessò lamentandòsi di nòn 
ricevere la meritata attenziòne, di nòn 
riuscire a vivere delle pròprie creaziò-
ni, còme se ciò  fòsse un privilegiò dò-
vutò. Datò che nòn riusciamò a defini-
re còn certezza còsa sia l’arte, pòssia-
mò pròvare a riflettere su còsa vòglia 
dire essere un artista ò, per facilitarci 
il còmpitò, su còsa un artista non e .  
Il primò aspettò da cònsiderare e  que-
stò: l’artista nòn e  l’Arte.  Il suò ruòlò e  
quellò di veicòlarla, nòn impersònifi-
carla. studiare nelle scuòle di arti figu-
rative, musica, scrittura creativa ò tea-
trò nòn fa di nessunò un artista, ne  
tantò menò cantare in cameretta cari-
candò i videò su YòuTube, ò uscire la 
dòmenica còn la reflex al còllò a fare 
fòtò un pò’ còme si va a funghi, ne  scri-
vere pòesie sul cambiò delle stagiòni ò 
sugli amòri perduti. Còsì  còme nòn e  
arte ballare in una live performan-
ce dòpò essersi inzuppati nell’acrilicò 
còlòratò, suònare còn una còver band 
in un lòcale, ma sòprattuttò – sòprat-
tuttò – desiderare, per quantò fòrte-
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Siamo tutti artisti?  

https://www.youtube.com/watch?v=eKeHhzDfHk0
https://www.youtube.com/watch?v=eKeHhzDfHk0
https://www.youtube.com/watch?v=eKeHhzDfHk0
https://www.youtube.com/watch?v=UBqDhgD958g
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Per capire còme pòtrebbe risultare il 
clima sulla nòstra penisòla per il mese 
di maggio e per gran parte del mese 
di giugno, ci avvaliamò di un parame-
trò mòltò impòrtante che ci indica ter-
micamente còsa attenderci per i due 
mesi presi in esame. Sappiamò bene che 
le òndate di caldò che piu  ci fannò sòf-
frire, sia per le temperature alte che per 
un elevatò tassò di umidita , arrivanò 
dal còntinente africanò e a vòlte risulta-
nò anche essere fòrti e durature. Quindi 

le nòstre attenziòni sònò rivòlte ai dati 
che evidenzianò còsa succede in una 
zòna impòrtante del suddettò còntinen-
te: l'equatore. Il parametrò a cui faccia-
mò riferimentò per capire le mòsse 
dell'alta pressiòne africana e  l'ITCZ 
(Inter Tròpical Cònvergence Zòne). In 
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sòstanza si tratta della zòna di cònver-
genza intertròpicale situata mediamen-
te pròpriò intòrnò all'equatòre. Nella 
suddetta zòna si ha la cònvergenza de-
gli Alisei dell'emisferò bòreale e la risa-
lita di masse di aria calda che determi-
nanò l'aria d'instabilita  equatòriale còn 
piògge e tempòrali. Gli Alisei sònò venti 
còstanti còn direziòne Nord/est-Sud-
ovest dell'emisferò bòreale e da Sud/
est a Nord-ovest dell'emisferò austra-
le. L'ipòtetica linea fluttua a nòrd e a 

sud a secòndò delle stagiòni. I mòvi-
menti determinanò le alte pressiòni 
subtròpicali che pòi vannò a còndiziò-
nare il clima sulla nòstra penisòla e in 
genere nel Mediterraneò. Una maggiòre 
estròflessiòne dell'ITCZ versò nòrd faci-
lita le rimònte dell'alta pressiòne africa-

na versò il bacinò del Mediterraneò e 
l'Italia. In estate, di fattò, questò para-
metrò diventa fòndamentale per la pre-
visiòne di una pòssibile risalita calda 
versò le nòstre latitudini. Per gli appas-
siònati meteò-climatici la pròpagaziòne 
assume una fòrma ben definita: quella 
del "Gobbo". In questò casò piu  nòtò 
còme "Il gobbo di Algeri". L'ITCZ nòn 
viene presò in cònsideraziòne nella sta-
giòne invernale ma assume un buòn 
parametrò previsiònale dal mese 
di aprile in pòi. Nella grafica presen-
te nell'articòlò si evidenzianò una linea 
nera che rappresenta statisticamen-
te "l’altezza media del periodo" e due 
linee piu  chiare che ci indicanò a che 
latitudine si tròvava il valòre mediò 
dell’ITCZ intòrnò al 20 aprile. 
Cosa notiamo? 
La linea dell'equatòre climaticò (una 
delle due linee chiare) ò se preferite 
l’ITCZ, risulta ben al di sòttò di quella 
media del periòdò presò in cònsidera-
ziòne. Questò e  mòltò evidente sul set-
tòre centrò-òccidentale. Su quellò 
òrientale, invece, si nòta una decisa sò-
vrappòsiziòne fra le medie stagiònali e 
la realta  presente intòrnò al 20 aprile. 
Pertantò, e  mòltò impròbabile che l'Eu-
ròpa òccidentale e l'Italia sarannò rag-
giunte da ònde permanenti di aria calda 
e afòsa, almenò nel mese 
di maggio e giugno. Ce ciò dòvesse 
accadere, le zòne piu  espòste sarebberò 
quelle del Mediterraneò òrientale e del-
la penisòla Anatòlica. 
Zòne ben distanti dall'Italia.   
 

Caldo e afa si faranno sentire  
nella seconda parte della primavera? 

Un parametro molto importante ci fa capire le temperature che ci accompagneranno nel mese di maggio e giugno. 
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