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UNA GRANDE SPERANZA 
di G

. R
o

b
erto

 P
rataviera 

S
ì, c

o
m

e
 è scritto a tutta p

ag
in

a, 
v

o
rre

m
m

o
 

d
iv

e
n

ta
s

s
e

 
u

n
 

"B
O

S
C

O
 PIU

' G
R

A
N

D
E

 " ! 
N

on p
er esten

sio
n

e o
 p

e
r l'im

possibi
le p

o
sa d

i altre stele
. 

Più g
ra

n
d

e
 p

e
r c

o
n

te
n

e
re

 i n
o

m
i d

i 
TUTTI g

li A
lp

in
i Italian

i c
a

d
u

ti n
e

lle
 

varie g
u

erre e p
e

r cau
se d

i servizio
 

d
a

l b
attesim

o
 d

e
l fu

o
co

 di A
d

u
a

 ai 
giorni nostri . 

, 
S

areb
b

e l'u
n

ico
 "m

em
o

riale" realizza


to in Italia in rico
rd

o
 TUTTI g

li A
lp

in
i 

cad
u

ti n
ell'ad

em
p

im
en

to
 d

el d
o

vere
. 

E' la g
ran

d
e sp

eran
za! S

e n
e è p

arlato
 

e discusso n
elle riunioni d

el C
onsiglio 

direttivo d
ell'A

s.P
e.M

. e se n
e

 è fatto
 

c
en

n
o

 a
n

c
h

e
 sul nostro g

io
rn

ale
. 

segue a pag. 2 Z8° R
A

D
U

N
O

 
)JlL

 ''BO
SCO

" 

C
om

e da consolidata tradizione, lo scorso 5 
settem

bre si è svolto al «B
O

S
C

O
 D

E
L

L
E

 
P

E
N

N
E

 M
O

Z
Z

E
» l'an

n
u

ale cerim
onia in 

m
em

oria degli A
lpini della M

arca caduti in 
guerra. 
U

n antico legam
e che ci lega a C

oloro che, in 
obbedienza alle leggi dello S

tato, giuste o 
ingiuste che fossero, sono m

orti nell'adem
pi

m
ento del loro dovere di soldati. U

na parte
cipazione num

erosa e com
posta attorno alle 

B
andiere, ai V

essilli e G
agliardetti presenti 

con P
residenti di S

ezione, S
indaci, A

utorità 
m

ilitari e civili. 

( , D
opo l'alza B

andiera è stata letta la P
reghiera 

per tutti i C
aduti e deposta una corona. Q

uindi 
il presidente C

laudio T
ram

petti ha pronunciato 
il discorso che riportiam

o integralm
ente: 

segue a pag. 2 

A
I PR

E
SID

E
N

il D
E

L
IE

 
SEZIO

N
I A

N
.A

 D
'ITA

IJA
 

C
aro

 P
resid

en
te, a iniziare d

a
 q

u
esto

 
n

u
m

e
ro

 il g
io

rn
ale "P

E
N

N
E

 M
O

Z


Z
E

", 
o

rg
an

o
 d

ell'A
ssociazion

e P
en


n

e M
ozze, v

errà reg
o

larm
en

te invia
to

 all'indirizzo d
ella tu

a
 S

ezione. 
L

o 
sco

p
o

 è d
i e

ste
n

d
e
re

 all'in
tero

 
am

b
ito

 n
azio

n
ale d

ell'A
sso

ciazio
n

e 
N

azio
n

ale A
lp

in
i la co

n
o

scen
za d

el 
"B

O
SC

O
 D

E
L

L
E

 P
E

N
N

E
 M

O
Z

Z
E

", il 
M

em
o

riale situ
ato

 n
el territo

rio
 d

el 
G

ru
p

p
o

 A
lpini d

i C
IS

O
N

 d
i V

A
L

M
A


R

IN
O

, S
ezio

n
e d

i V
ittorio V

eneto, ch
e 

raccoglie circa 2
.4

4
8

 "stele n
o

m
in

ati
ve" degli alp

in
i d

ella M
arca trevigia

n
a
 (S

ezioni d
i V

ittorio V
eneto, C

one
g

lian
o

, T
re

v
iso

 e V
ald

o
b

b
iad

en
e) 

C
ad

u
ti n

el co
rso

 d
i tu

tte le g
u

erre e 
p

er cau
se d

i servizio. 
Il M

em
oriale è n

ato
 p

er la v
o

lo
n

tà d
ei 

co
m

p
ian

ti M
ario A

ltaru
i e M

arin
o

 d
al 

M
oro ed

 è situ
ato

 n
ell'am

en
a V

alle d
i 

S
a
n

 D
an

iele fra il verdeggiare d
i lari

ci e abeti. 
D

al settem
b

re d
el 1

9
9

8
, o

g
n

i se
ra

 
all'A

ve M
aria, u

n
a
 c

a
m

p
a
n

a
 v

o
tiv

a 
su

o
n

a in
 ricordo d

i T
U

T
T

I gli A
lpini 

cad
u

ti co
m

b
atten

d
o

 d
a
 u

n
a
 p

arte e 
d

all'altra d
ella b

a
rric

a
ta

 ch
e d

all'8
 

1
9

4
3

 h
a
 diviso gli italiani. 

«D
ivisi d

a
lle p

a
ssio

n
i u

m
a

n
e m

a
 

u
n

iti d
alla m

orte». 
U

n
 seg

n
o

 d
i rico

n
ciliazio

n
e ch

e la 
n

o
stra

 A
sso

ciazio
n

e h
a
 realizzato
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2 «U
na grande speranza» 

segue da pag. 1 

C
o

m
e

 fa
re

?
 A

i p
ie

d
i d

e
lla

 c
a

m
p

a
n

a
 

vo
tiva c

'è
 l'a

lta
re

 sul q
u

a
le

 si ce
le

b
ra


n

o
 le S. M

esse. N
el suo in

ca
vo

 c
'è

 spa
zio p

e
r co

llo
ca

re
 u

n
'u

rn
a

 c
a

p
a

c
e

 di 
cu

sto
d

ire
 p

icco
li ~

o
n

te
n

itori d
i ve

tro
 

sigillati, co
n

te
n

e
n

ti i n
o

m
i d

e
i C

a
d

u
ti 

a
lp

in
i d

i o
g

n
i re

g
io

n
e

 d
'Ita

lia
. O

g
n

i 
S

e
zio

n
e

 d
e

ll' A
.N

.A
. a

v
rà

 q
u

in
d

i a 
d

isp
o

sizio
n

e
 u

n
 p

ic
c
o

lo
 c

o
n

te
n

ito
re

 
n

e
l q

u
a

le
 rip

o
rre

 i n
o

m
i d

e
i p

ro
p

ri 
C

a
d

u
ti alpini. 

E' u
n

'id
e

a
 n

u
o

va
 solo in a

p
p

a
re

n
za

. In 
c
e

rto
 m

o
d

o
 la

 in
tu

ì lo
 stesso M

a
rio

 
A

ltarui . C
e

 lo h
a

 infatti rico
rd

a
to

 il p
re


sid

e
n

te
 T

ra
m

p
e

tti nel discorso te
n

u
to

 
al B

osco d
o

m
e

n
ica

 5 se
tte

m
b

re
, ripro

p
o

n
e

n
d

o
c
i le

 p
a

ro
le

 s
c
ritte

 a su
o

 
te

m
p

o
 d

a
 M

ario: « ... al B
osco visitatori 

n
e

 arrivan
o

 d
a

 m
o

lte reg
io

n
i d

'Italia ... » 
E

gli a
v
e

v
a

 co
m

p
re

so
 c

h
e

 m
oltissim

i 
vo

rre
b

b
e

ro
 ve

d
e

re
 in q

u
a

lc
h

e
 m

o
d

o
 

rico
rd

a
ti al B

osco i propri A
lpini ca

d
u

ti. 
E

 a
n

co
ra

: « ... è in
sisten

te la rich
iesta -

p
u

rtro
p

p
o

 n
o

n
 a

c
c

o
g

lib
ile

 -
d

i co
llo


c

a
rv

i u
n

a
 stele a rico

rd
o

 d
e

l p
ro

p
rio

 
co

n
g

iu
n

to
 ... » 

E
c
c
o

 d
u

n
q

u
e

 la
 so

lu
zio

n
e

: a
n

zich
é

 
co

llo
ca

re
 a

ltre
 stele, co

sa
 im

possibile 
p

e
r e

vid
e

n
ti ragioni di spazio, sarà pos

sibile ra
cco

g
lie

re
 i n

o
m

i d
e

g
li A

lp
in

i 
c
a

d
u

ti n
e

l co
rso

 d
e

lle
 va

rie
 g

u
e

rre
, 

co
n

se
n

te
n

d
o

 in ta
l m

o
d

o
 ai visitatori 

d
e

l B
osco di raccogliersi e p

re
g

a
re

 là 
d

o
v
e

 sa
ra

n
n

o
 c

o
n

s
e

rv
a

ti i n
o

m
i e, 

id
e

a
lm

e
n

te
, le m

e
m

o
rie

 d
e

i co
n

g
iu

n
ti 

o d
e

g
li a

m
ici A

lpini ca
d

u
ti n

e
ll'a

d
e

m


p
im

e
n

to
 d

e
l d

o
ve

re
. 

S
o

lo
 co

sì 
il 

"B
O

S
C

O
 

D
ELLE 

P
E

N
N

E
 

M
O

ZZE
" p

o
trà

 a
ssym

e
re

 u
n

a
 re

a
le

 
va

le
n

za
 n

a
z
io

n
a

le
 e q

u
e

s
to

 n
o

stro
 

g
io

rn
a

le
 p

o
trà

 p
o

rta
re

 la p
ro

p
ria

 vo
ce

 
in T

utte le S
ezioni A

N
.A

 d
'Ita

lia
, co

n
 i 

positivi riflessi ch
e

 è fa
cile

 intuire. 
C

a
ri S

oci e a
m

ici alpini, c
h

e
 n

e
 d

ite
 

d
e

ll'id
e

a
?

 N
o

n
 p

e
rd

ia
m

o
 q

u
e

s
ta

 
o

cca
sio

n
e

. S
crivete al g

io
rn

a
le

 e fa
te


ci sa

p
e

re
 la vostra o

p
in

io
n

e
. 

A
i P

resid
en

ti ... 
segue da pag. 1 

n
ella co

n
sap

ev
o

lezza ch
e ch

i h
a
 d

ato
 

la v
ita p

er la P
atria, co

m
b

atten
d

o
 in

 
b

u
o

n
a
 fed

e p
e
r u

n
 p

ro
p

rio
 id

eale, 

m
erita il ricordo d

ei posteri. 
M

a n
o

n
 solo, è nelle n

o
stre in

ten
zio

n
i 

-
e p

er q
u

esto
 in

v
o

ch
iam

o
 la tu

a
 col

lab
o

razio
n

e -
u

n
a
 iniziativa, u

n
ica in

 
Italia, in

tesa a 
co

n
serv

are al B
O

S
C

O
 

D
E

L
L

E
 P

E
N

N
E

 M
O

Z
Z

E
, in

 u
n

a
 ap

p
o



sita u
rn

a, i n
o

m
i degli alp

in
i C

ad
u

ti 
in

 g
u

erra di ogni S
ezione d'Italia. 

PCNN€ MOZZ€ 

IN
 R

IC
O

R
D

O
 DI 

M
A

R
IO

 ALTARUI 
Il 27 agosto 1989 
M

ario
 A

LTA
R

U
I ci 

lasciava prem
atu

ram
ente. 

S
abato 30 ottobre 

alle ore 
15,30, a 

d
ieci 

an
n

i d
a

lla
 

m
o

rte, 
la 

sua 
esem

p
lare fig

u
ra 

di U
om

o e di A
l-

pino sarà ricordata con una cerim
onia 

co
m

m
em

o
rativa 

al 
B

O
S

C
O

 
D

ELLE . 
PEN

N
E M

O
ZZE

. -
Ideatore e fondatore del M

em
oriale del 

«B
O

SC
O

» M
ario ALTARUI ha lasciato un 

ricordo indelebile in quanti hanno avuto 
la preziosa occasione di conoscerne il 
nobile spirito patriottico che ha tradotto 
con ferm

a determ
inazione nella stupen

da realtà di C
ison di V

alm
arino. 

Soci, alpini e am
ici sono invitati a pre

senziare alla cerim
onia. 

* 
* 

* 

N
ella riunione del C

onsiglio direttivo 
dell' A

s. Pe.M
., svoltasi lo scorso 31 

luglio 
p

resso
 la sed

e dell' A
N

.A
. di V

ittorio 
V

eneto, è stato ricordata la scom
parsa di 

M
arino D

A
L M

O
R

O
, 

insostituibile colla
boratore di M

ario A
ltarui nella realizza

zione del M
em

oriale del B
O

SC
O

 DELLE 
PEN

N
E M

O
ZZE

. 

A
 tale sco

p
o

 v
o

rrem
m

o
 p

re
g

a
rti d

i 
raccogliere p

resso
 i C

o
m

u
n

i d
ella tu

a
 

S
ezio

n
e i n

o
m

i d
i T

U
T

T
I gli A

lp
in

i 
cad

u
ti nelle diverse g

u
erre p

er sp
ed

ir
li al n

o
stro

 indirizzo. S
arà n

o
stra cu

ra 
reg

istrarli e sigillarli in
 ap

p
o

siti co
n

te
n

ito
ri allo

 sco
p

o
 d

i c
o

n
se

rv
a
re

 n
el 

tem
p

o
 la L

oro m
em

o
ria. 

S
arà n

o
stro

 im
p

eg
n

o
 o

rg
an

izzare p
er 

tu
rn

i e g
ru

p
p

i d
i S

ezioni la deposizio
n

e d
ei co

n
ten

ito
ri n

ell'ap
p

o
sita u

rn
a, 

p
o

ssib
ilm

en
te alla p

resen
za degli alpi

n
i delle S

ezioni in
teressate e d

i fam
i

liari dei C
ad

u
ti. 

P
reg

an
d

o
ti d

i riten
erm

i a tu
a
 com

ple
ta

 d
isp

o
siz

io
n

e
 p

e
r o

g
n

i u
lte

rio
re

 
d

e
lu

c
id

a
z
io

n
e
, 

c
e
rto

 d
e
ll'in

te
re

s
sa

m
e
n

to
 tu

o
 p

e
rso

n
a
le

 e d
ella tu

a
 

S
ezio

n
e, 

ti rin
g

razio
 e ti salu

to
 co

n
 

fratern
a am

icizia alp
in

a. 

C
iso

n
 d

i V
alm

arin
o

 5 settem
b

re 1
9

9
9

 

Il p
resid

en
te dell'A

s.P
e.M

. 
C

lau
dio T

ra
m

p
etti 
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A
utorità, signore, Signori e A

lpini tutti, a 
nom

e del C
om

itato del B
osco delle P

enne 
M

ozze, porgo a voi tutti il più cordiale saluto 
e un vivo ringraziam

ento per essere interve
n

u
ti 

a
l 

n
o

stro
 

a
n

n
u

a
le 

a
p

p
u

n
ta

m
en

to
. 

Q
uest'anno m

i presento nella duplice veste di 
P

residente del C
om

itato B
osco e P

residente 
dell'A

ssociazione P
enne M

ozze, 
ritornando 

così alla situazione ricoperta dal p
ro

f M
ario 

A
ltarui e m

antenuta fino alla sua scom
parsa. 

P
er questo m

otivo non ho potuto esim
erm

i 
all'invito di tenere il discorso com

m
em

orativo 
e m

i scuso sin d'ora se non sarò all'altezza di 
chi m

i ha preceduto, m
a vi assicuro che quan

to non riuscirò dire con le parole è certam
en


te dentro il m

io anim
o, altrim

enti non avrei 
m

ai accettato questo im
pegnativo incarico. 

C
om

e saprete da anni è in atto un avvicenda


m
ento nelle cariche delle A

ssociazioni com


battentistiche e d'A
rm

a per ovvi m
otivi ana


g

ra
fici e q

u
in

d
i a

n
ch

e n
ell'A

sso
cia

zio
n

e 
P

enne M
ozze c

'è stato questo passaggio di 
testim

one dopo che il dr. Lorenzo D
aniele si è 

trovato nella im
possibilità di proseguire per i 

m
otivi suddetti. 

C
olgo questa occasione per 

rinnovargli i nostri più sentiti ringraziam
enti 

p
er quanto ha fatto in questi anni che l'h

a
 

visto protagonista di tante m
eritorie iniziative 

a favore dell'A
ssociazione e del B

osco. 
Q

uesto passaggio generazionale porta inevi
tabilm

ente a delle difficoltà per noi più giova


ni, 
in circostanze com

e queste, non essendo 
fortunatam

ente testim
oni di fatti e cose avve

nuti in un contesto storico che ha visto tante 
persone soffrire e che ora noi cerchiam

o di 
alleviare con queste cerim

onie di ricordo e 
ringraziam

ento. L
e nostre conoscenze sono 

basate sulle letture e sui racconti di quanti 
hanno vissuto quei tragici periodi e quindi 
non possiam

o avere quel trasporto em
oziona


le proprio di chi li ha provati personalm

ente, . 
M

i sono chiesto perciò che cosa avrei potuto 
dire in questa occasione, senza incorrere in 
banalità, errori o im

precisioni, ed ho quindi 
ritenuto opportuno parlare dell'A

ssociazione 
penne M

ozze che, com
e ben sapete, è sorta 

p
er onorare tutti i caduti alpini, voluta e 

divulgata inizialm
ente dal p

ro
f M

ario A
ltarui 

coadiuvato dai 100 Soci fondatori. P
er questo 

sono andato a rileggere alcuni scritti del 
com

pianto M
ari, del quale quest'anno ricorre 

il 10° anniversario della scom
parsa; m

a per 
questo terrem

o una apposita celebrazione il 
30 ottobre p. v. qui al B

osco . H
o trovato su un 

testo che co
s'è l'A

s.P
e.M

 .. Il brano e così 
bello e pieno di contenuti che ho ritenuto giu
sto rileggerlo in form

a integrale per rispetta
re i suoi sentim

enti e la form
a di uom

o di cul
tura quale E

gli era. P
enso che 

questo sia 
anche il m

odo m
igliore per ricordarlo in que

sta ricorrenza, certi che ci assisterà sem
pre 

dal m
ondo dei giusti. Scrive il p

ro
f M

ario 

segue a pag
. 3 
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A
ltarui: A

 voler definire l'A
s.P

e.M
. si p

u
ò

 dire 
che è un 'A

ssociazione che p
ro

p
o

n
e l'a

m
o

re 
p

er i caduti alpini. 
Intendim

ento che -
con i 

tem
pi che ci troviam

o a vivere -
p

u
ò

 apparire 
p

er lo m
eno banale o tlttt'al più riconducibile 

al generico concetto di tributo d'onore a chi è 
m

o
rto

 p
er la P

atria. S
ia

m
o

 sicu
ra

m
en

te in 
o

ttim
a

 e co
n

sisten
te co

m
p

a
g

n
ia

, p
erch

é le 
a

sso
cia

zio
n

i co
m

b
a

tten
tistich

e e d
'a

rm
a

 -
com

e altre che si ispirano a m
otivi patriottici -

sono a
d

 assicurare che il sacrificio dei C
aduti 

viene d
o

vero
sa

m
en

te rico
n

o
sciu

to
 nelle p

iù
 

diverse circostanze; le quali si palesano -
oltre 

che in funzioni religiose e di suffragio -
con la 

ritu
a

le d
ep

o
sizio

n
e di co

ro
n

e d
'a

llo
ro

 a
m

i 
m

onum
enti, e l'osservanza di un breve racco


glim

ento p,:,. gli astanti vale a fa
r riflettere su

l 
tragico costo um

ano che ogni guerra im
pone. 

L
a

 B
a

n
d

iera
 viene p

iù
 tardi a

m
m

a
in

a
ta

, la 
corona di alloro arrostirà presto a

l sole, e p
er 

il ricordo dei C
aduti b

iso
g

n
erà

 attendere il 
ripetersi di quella ricorrenza nazionale o festa 
di paese. Tra coloro che fisicam

ente o ideal
m

en
te p

resen
zia

n
o

 a tali cerim
o

n
ie vi so

n
o

 
taluni p

er i quali il m
inuto di raccoglim

ento 
d

u
ra

 da tanti decenni; so
n

o
 i co

n
g

iu
n

ti dei 
C

aduti, 
quelli che h

a
n

n
o

 lasciato su
 q

u
elle 

la
p

id
i il n

o
m

e d
el fig

lio
, 

o d
el m

a
rito

, d
el 

p
a

d
re o d

el fratello. A
n

ch
e l'u

ltim
a

 g
u

erra
 

ap
p

a
re lo

n
ta

n
a

; g
en

ito
ri n

e so
n

o
 rim

a
sti 

pochi, le vedove sem
brano a

n
co

r p
iù

 anziane 
a

cca
rto

ccia
te co

m
e so

n
o

 n
el p

erd
u

ra
re d

el 
dolore; i figli, 

a
llo

ra
 p

icco
li e ch

e ta
lvo

lta
 

conobbero il genitore dalle fo
to

g
ra

fie e dai 
discorsi tenuti in fam

iglia, sono orm
ai uom

ini 
e donne divenuti p

u
r essi genitori e m

a
g

a
ri 

nonni. generazioni nuove, con i loro problem
i, 

sono sem
pre propense a coltivare ricordi non 

vissuti. C
on la guerra del 1915-'18 qudsi ogni 

fam
iglia ebbe un M

orto, m
a

 con la scom
parsa 

delle fa
m

ig
lie sco

m
p

a
rvero

 a
n

ch
e i g

ra
n

d
i 

ritratti che con la figura del caduto dom
inava

no il tinello o la stanza buona di tali fc{m
iglie 

prevalentem
ente povere se si esclude l~Y-ric

chim
ento che ne veniva da quella "venerata" 

presenza. 
P

resente! P
resente .. ! 

ripetono gli spalti del
l'O

ssario di R
edipuglia; e ugualm

ente sottin


tendono gli altri più o m
eno solenni sacrari di 

tante guerre. 
Q

u
ell'essere "p

resen
ti" n

o
n

 è 
facile retorica; è una afferm

azione che esige 
un rapporto tra L

oro e noi il che significa, da 
parte L

oro, attesa di un p
o

' di gratitudine p
er 

il ta
n

to
 -

cioè il tutto -
ch

e ci h
a

n
n

o
 dato. 

O
norati sì, 

m
a

 pure am
ati. le onoranze sono 

significazione collettiva, occasionale. L
'am

ore 
è partecipazione intim

am
ente personale, con


tinua e perciò eterna. A

l cospetto di un sacra


rio nessuno, com
e chi vi ha sepolto un proprio 

congiunto, p
u

ò
 

veram
ente valutare il dolore 

conseguente a tutti gli altri M
orti lì giacenti. E

 
sorge spontanea, quasi a ricercare reciproco 
conforto, la solidarietà con tutte le altre fa

m
i-

PCNN€ MOZZ€ 
glie, anche con quelle del popolo che il desti
n

o
 volle nem

ico perchè ogni loro C
aduto ebbe 

un padre e una m
adre, quasi sem

pre dei fratel
li e d

elle sorelle, fo
rse la sp

o
sa

 e d
ei figli. 

L
'A

ssociazione "P
enne M

o
zze" si ispira a tali 

valori, ed
 è sorta p

er non lasciare che il dolere 
rim

anda un sentim
ento intim

o ed
 isolato e alla 

fin
e p

o
co

 feco
n

d
o

; 
in

ten
d

e in
fa

tti unire g
li 

sparsi lutti affinchè quanto essi rappresentano 
-

e cio
è il sa

crificio
 p

er la P
a

tria
 -

d
iven

ti 
insegnam

ento e m
onito. Il fatto che con essa si 

faccia riferim
ento a

i C
aduti alpini non costi

tuisce una lim
itazione, m

a
 prem

essa a
li' affet

tuoso ricordo p
er tutti gli altri Soldati italiani 

p
er giungere -

com
e recita l'adottata preghie

ra -
a

l pietoso o
m

a
g

g
io

 p
er i caduti di ogni 

nazione e di ogni guerra. 
A

n
ch

e a
l B

osco delle P
enne M

ozze -
che vo

-
· 

lo
n

tero
si a

lp
in

i in co
n

g
ed

o
 d

ella
 p

ro
vin

cia
 

stanno ultim
ando a C

ison di 
-

si prende m
oti

vo
 d

a
ll'in

izia
tiva

 d
i o

n
o

ra
re o

g
n

i sin
g

o
lo 

C
a

d
u

to
 a

lp
in

o
 di d

etta
 p

ro
vin

cia
 ( co

n
 u

n
a

 
artistica stele p

er ciascuno, posta a
l lato di un 

albero a sig
n

ifica
rn

e il vivente ricordo) p
er 

onorare tutti gli alpini caduti com
e è tra l'al

tro a
ttesta

to
 d

a
lla

 p
resen

za
 d

el m
o

n
u

m
en

to
 

esistente all'accesso del m
em

oriale. V
isitatori 

n
e a

rriva
n

o
 da m

o
lte regioni d

'Ita
lia

, 
ed

 è 
stata frequente ed

 insistente, da parte di fam
i

lia
ri d

i C
a

d
u

ti a
lp

in
i d

i a
ltre lo

ca
lità

, 
la 

richiesta (non accoglibile) di collocarvi una 
stele a ricordo del proprio congiunto o alm

eno 
di fare qualcosa p

er i C
aduti delle altre pro

vince. Tali indicazioni hanno suggerito di dare 
vita a

d
 un sodalizio p

er onorare i C
aduti sin

g
o

la
rm

en
te -

co
m

e a
vvien

e p
er le stele d

el 
B

osco -
con l'originale fo

rm
u

la
 d

ell'a
b

b
in

a


m
ento: una particolare "adozione spirituale" 

che ciascuno socio avrebbe fatto m
ediante la 

scelta di un C
aduto a

l di fu
o

ri della propria 
fa

m
ig

lia
, 

d
a

n
d

o
 q

u
in

d
i m

o
d

o
 -

a ch
iu

n
q

u
e 

nutre tale sensibilità -
di am

are una "p
en

n
a

 
m

o
zza

" intim
am

ente considerandola alla stre
gua di un fam

iliare perduto ( da ciò la qualifi
cazione estensiva di sodalizio istituito 

''fra le 
fam

iglie dei caduti A
lpini"). L

a
 partecipazione 

all'A
s.P

e.M
. 

h
a

 quindi la propria valenza nel 
p

erso
n

a
le rapporto ch

e o
g

n
i so

cio
 viene a

d
 

intrattenere con il C
aduto alpino che p

u
ò

 esse
re un congiunto o un conoscente, oppure scel
to con criteri che possono essere i più vari m

a
 

sem
pre inform

ati a
d

 una donazione d'am
ore. 

N
on occorre elencare le cose buone che p

o
s-

3 

so
n

o
 ven

ire fa
tte p

er o
n

o
ra

re il "p
ro

p
rio

" 
C

aduto. 
O

gnuno, a seco
n

d
a

 delle p
erso

n
a

li 
convinzioni, sa cosa fare, 

nella co
m

u
n

e cer
tezza che i M

o
rti vivono in u

n
a

 d
im

en
sio

n
e 

nuova che non li p
riva

 della consapevolezza 
di avere avuto la vita terrena spezzata dalla 
guerra o da altra causa im

posta dal dovere 
verso la com

unità, e che li rende quindi credi
tori di riconoscente m

em
oria. A

l di là del dire 
che p

er le a
n

im
e dei C

aduti è utile recitare 
u

n
a

 preghiera e fa
r celebrare u

n
a

 M
essa, 

e 
dedicare loro qualche opera buona o alm

eno 
l'im

pegno della propria onestà, va qui sottoli
n

ea
ta

 la g
en

ero
sità

 di co
lo

ro
 che, p

u
r n

o
n

 
a

ven
d

o
 vin

co
li d

i p
a

ren
tela

, 
d

esid
era

n
o

 
affiancarsi alle fam

iglie o a
d

 esse subentrare 
m

ed
ia

n
te l'a

d
o

zio
n

e spirituale di un caduto 
a

lp
in

o
 che, n

el p
iù

 freq
u

en
te d

ei casi, n
o

n
 

ebbero nem
m

eno a conoscere in vita. 
D

'accordo. N
o

n
 pochi diranno che ognuno h

a
 

i propri m
orti cui pensare, e che n

o
n

 c'è biso
gno di acquisire altre m

elanconie oltre a quel
le ch

e g
ià

 im
p

o
n

e l'esisten
za. 

M
a

 si p
u

ò
 

osservare che tale im
pegno -

da vivere serena


m
ente e che nulla sottrae a

d
 altri im

pegni ed
 

affetti -
p

u
ò

 è deve risultare gratificante p
er 

chi vi si dedica. E
' sostanzialm

ente un'opera 
b

u
o

n
a

 ch
e tu

tti p
o

sso
n

o
 fa

re e n
essu

n
o

 h
a

 
m

otivo di rim
proverare. 

P
u

r ra
p

p
resen

ta
n

d
o

 u
n

a
 sig

n
ifica

tiva
 p

a
rte 

della storia della P
atria, quello degli alpini è 

p
u

r sem
pre soltanto un fram

m
ento dei sacrifi

ci innum
erevoli che il popolo ha profuso p

er 
creare e conservare l'Italia, e l'A

ssociazione 
"P

enne M
o

zze" n
o

n
 p

u
ò

 attendersi un affolla
m

ento di aderenti; essa costituisce com
unque 

un buon indicatore della sensibilità di quanti, 
a parole, so

n
o

 prodighi di a
m

m
ira

zio
n

e p
er 

g
li A

lp
in

i e le loro im
p

rese m
a

 ch
e tro

p
p

o
 

sp
esso

 d
im

en
tica

n
o

 q
u

a
n

to
 q

u
elle im

p
rese 

g
loriose sono costate. 

P
enso che quanto letto possa esserci di aiuto 

per una serena riflessione. R
ito

rn
an

d
o

 alla 
odierna celebrazione inform

o che oggi abbia
m

o posto a dim
ora due nuove stele a ricordo di 

E
ugenio PIL

O
T

 da V
ittorio V

eneto, cap. m
agg. 

del 3° rgt. A
rtig

lieria alp
in

a d
eced

u
to

 nel 
cam

p
o

 di p
rig

io
n

ia di T
am

b
o

v
 (R

u
ssia) il 

10.03
.'43; e di L

orenzo T
O

F
F

O
L

O
, da B

reda 
di P

iav
e, alp

in
o

 d
ell'8

° rg
t., d

eced
u

to
 a 

T
arvisio per cause di servizio di leva. A

 loro 
vada la nostra preghiera ed il perenne ricordo. 
C

oncludo rinnovando a tutti i più sinceri rin
graziam

enti in particolare a coloro che hanno 
cont1ibuito in qualunque m

odo alla buona riu
scita della m

anifestazione. 

* 
* 

* 
A

l term
ine della allocuzione il presidente 

C
lau

d
io T

ram
p

etti h
a o

fferto
 al d

ott. 
L

oren
zo D

an
iele, a n

om
e d

el C
on

siglio 
d

irettivo d
ell' A

s.P
e.M

. e d
el C

om
itato 

B
osco, una targa ricord

o, quale segn
o di 

riconoscenza per la pluriennale attività al 
vertice del nostro Sodalizio. 

* 
* 

* 
seg

ue a pag
. 4 



4 Z8° R
A

D
U

N
O

 A
L "BO

SCO
" 

segue da pag. 3 

L
a cerim

onia e quindi proseguita con la cele
brazione della S .M

essa celeb
rata dal don 

D
om

enico P
erin, classe 1917, già caporal 

m
aggiore 

degli alpini e ora cappellano della 
S

ezione di C
onegliafl.o. D

on D
om

enico ha 
ricordato i valori m

orali della cerim
onia al 

B
osco, rivolgendo ai presenti parole di com


piacim

ento per la com
posta presenza alla 

annuale celebrazione in ricordo dei m
ille e 

m
ille A

lpini caduti n
ell'ad

em
p

im
en

to
 del 

dovere. 
P

rim
a della benedizione e a chiusura della 

cerim
o

n
ia 

è 
stata 

letta 
la 

"P
reg

h
iera 

dell'A
lpino" 

U
N

IA
V

O
R

O
D

A
 

C
ER

TO
SIN

I 

N
o

n
 sem

bri un'espressione e
sa

g
e

ra
ta

, 

m
a ciò

 che sta facendo d
a

 m
olti m

esi il 

generale C
a

rlo
 G

io
va

n
n

in
i nella ricerca 

d
e

i d
a

ti re
la

tivi a
g

li a
lp

in
i tre

vig
ia

n
i 

C
aduti e che d

o
vra

n
n

o
 essere ricoì-èJati 

al B
osco con una stele, m

erita veram
en

te d
i essere d

e
fin

ita
 lavoro da certosini. 

S
ono m

ig
lia

ia
 d

i n
o

m
i, a

lcu
n

i dei q
u

a
li 

e
sa

tta
m

e
n

te
 ce

rtifica
ti d

a
 u

n
a

 sicu
ra

 

d
o

cu
m

e
n

ta
zio

n
e

 e m
oltissim

i a
ltri che, 

invece, rich
ie

d
o

n
o

 a
n

co
ra

 una m
etico

losa rice
rca

 presso C
o

m
a

n
d

i m
ilita

ri, 

C
o

m
u

n
i e su 

u
n

a
 se

rie
 d

i vo
lu

m
i che 

elencano i nom
i d

e
i C

a
d

u
ti nelle diverse 

g
u

e
rre

. E
 u

n
a

 lo
d

e
vo

le
 m

a
n

o
 (n

o
n

 è 

una battuta) l'a
m

ico
 G

io
va

n
n

in
i la rice

ve
 d

a
l 

fe
d

e
lis

s
im

o
 e o

n
n

ip
re

s
e

n
te

 

G
ia

co
m

in
o

 T
om

asella, sem
pre in p

rim
a

 

fila
 d

o
ve

 e q
u

a
n

d
o

 o
cco

rra
 a

g
ire

 con 

se
rie

tà
 e p

a
ssio

n
e

. E
 n

o
n

 d
o

b
b

ia
m

o
 

d
im

e
n

tic
a

re
 l'a

iu
to

 o
ffe

rto
 d

a
l p

ro
f. 

P
e

rin
, 

ch
e

 
ra

p
p

re
s
e

n
ta

 
u

n
 

p
o

' 
la

 

co
scie

n
za

 cu
ltu

ra
le

 d
i q

u
e

sta
 n

o
stra

 

A
ssociazione. 

G
ra

z
ie

, a
m

ic
i. G

ra
z
ie

 p
e

rch
è

 sta
te

 

co
m

p
le

ta
n

d
o

 un la
vo

ro
 d

i ricerca utilis

sim
o a

l fine d
i rico

rd
a

re
 a

l B
osco tutti 

C
o

lo
ro

 ch
e

 h
a

n
n

o
 o

ffe
rto

 la
 p

ro
p

ria
 

vita a
lla

 P
atria. 

PCNN€ MOZZE 
Settem

bre 1999 

S
P

IG
N

O
N

 '9
9

! 
«Se o

g
g

i ci tro
viam

o
 q

u
i a S

p
ig

n
o

n
 

lo
 d

o
b

b
ia

m
o

 s
o

p
ra

ttu
tto

 a 
c

o
lo

ro
 

c
h

e
, o

ffren
d

o
 il loro san

g
u

e, h
an

n
o

 
fa

tto
 

in
 

m
o

d
o

 c
h

e
 

q
u

e
s

te
 te

rre
 

restassero italian
e .. !» 

C
o

n
 

q
u

e
s
te

 
p

a
ro

le
 

il 
re

g
g

e
n

te
 

d
e

ll'A
s
s
o

c
ia

z
io

n
e

 
re

d
u

c
i 

A
lp

in
i 

"T
a

g
lia

m
e

n
to

" G
iu

se
p

p
e

 G
a

rzo
n

i d
i 

A
d

o
rg

n
a

n
o

 

S
ergio B

attinelli, a
l q

u
a

le
 il re

g
g

e
n

te
 

h
a

 co
n

ce
sso

 la
 p

a
ro

la
, h

a
 

so
tto

li
n

e
a

to
 
c
o

m
e

 
il 

p
re

s
id

e
rn

te
 
d

e
l-

1 'A
. N

 .A
. 

B
e

p
p

e
 

P
a

ra
zzin

i 
a

b
b

ia
 

e
sp

re
sso

 il p
ro

p
rio

 c
o

m
p

ia
c
im

e
n

to
 

p
e

r la
 p

a
rte

c
ip

a
z
io

n
e

 d
e

lla
 v

e
rd

e
 

B
a

n
d

ie
ra

 
d

e
lla

 
«

F
e

d
e

ra
z
io

n
e

 
In

te
rn

a
z
io

n
a

le
 
S

o
ld

a
ti 

d
a

 
M

o
n



h
a

 e
m

b
le

m
a

-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:
-, -

-
-
-
,
-
-
-
-
-

......... ,_, ta
g

n
a

»
 a

lla
 si

g
n

ifica
tiva

 c
e


rim

o
n

ia
 d

i S
pi

g
n

o
n

, ra
p

p
re


s
e

n
ta

n
d

o
 

u
n

 
u

lte
rio

re
 p

a
sso

 
in a

va
n

ti ve
rso

 
u

n
 ric

o
n

o
s
c
i

m
e

n
to

 n
e

g
a

to
 

p
e

r o
ltre

 m
e

z
zo

 s
e

c
o

lo
 so


p

ra
ttu

tto
 

d
a

 
c
o

lo
ro

 
c
h

e
 

a
v
re

b
b

e
 vo

lu


to
 v

e
d

e
r sven

to
 I a re

 
a 

S
p

i

tic
a

m
e

n
te

 
ric

o
rd

a
to

 
le

 
ra

g
io

n
i 

e
d

 
i 

v
a

lo
ri 

m
o

ra
li 

p
e

r 
i 

q
u

a
li, 

o
g

n
i a

n
n

o
 n

e
l-

1' u
ltim

a
 d

o
m

e


n
ic

a
 
d

i 
a

g
o


sto

, m
o

lti Ita


lia
n

i si 
ritro

va


n
o

 a S
p

ig
n

o
n

. 
H

o v
o

lu
to

 to
r

n
a

rci a
n

c
h

'io
, 

p
o

rta
n

d
o

 d
e



1::,Lh--

~ 

gli a
m

ici p
e

rc
h

è
 ve

d
e

sse
ro

, p
e

rc
h

è
 

m
e

d
ita

s
s
e

ro
, 

p
e

rc
h

è
 

a
v
e

s
s
e

ro
 

co
scie

n
za

 d
e

i m
o

tivi p
e

r i q
u

a
li o

g
n

i 
se

ra
 a

ll'A
v
e

 M
a

ria
, la

 "c
a

m
p

a
n

a
 

v
o

tiv
a

" 
d

e
l 

B
o

s
c

o
 

d
e

lle
 

P
e

n
n

e
 

M
o

zze su
o

n
a

 p
e

r gli a
lp

in
i C

a
d

u
ti 

in 
o

g
n

i g
u

erra:d
ivisi talvo

lta d
a

lle
 p

a
s


sioni u

m
an

e, m
a

 u
n

iti n
e

lla
 m

o
rte! 

C
o

m
e

 
s
e

m
p

re
 

u
n

a
 

c
e

rim
o

n
ia

 
so

b
ria

, e
sse

n
zia

lm
e

n
te

 p
a

trio
ttic

a
, 

p
a

rte
c
ip

a
ta

 d
a

 u
o

m
in

i e s
im

b
o

li 
c
h

e
 n

e
 e

vid
e

n
zia

n
o

 il sig
n

ifica
to

. 
Q

u
a

lc
h

e
 fo

rza
ta

 a
sse

n
za

 d
o

v
u

ta
 a 

m
o

tivi ... a
n

a
g

ra
fici; q

u
a

lc
h

e
 "re

d
u


c
e

" fra
 

i p
iù

 a
n

z
ia

n
i è 

s
a

lito
 n

e
l 

P
a

ra
d

iso
 d

i C
a

n
to

re
 a fia

n
c
o

 d
e

g
li 

e
ro

i c
h

e
 si 

im
m

o
la

ro
n

o
 a

p
p

u
n

to
 

p
e

rc
h

è
 q

u
e

s
te

 ita
lia

n
is

s
im

e
 v

a
lli 

restassero tali. 
Q

u
e

s
t'a

n
n

o
 e

ra
 p

re
se

n
te

 a
n

c
h

e
 la

 
b

a
n

d
ie

ra
 d

e
lla

 «F
ed

erazio
n

e In
ter

n
a

zio
n

a
le

 S
o

ld
a

ti d
a

 M
o

n
ta

g
n

a
»

 
c
o

n
 il se

g
re

ta
rio

, il co
n

sig
lie

re
 n

a
zio


n

a
le

 d
e

ll' A
.N

.A
. S

e
rg

io
 B

a
ttin

e
lli, 

a
c
c
o

m
p

a
g

n
a

to
 
d

a
l 

c
o

n
s
ig

lie
re

 
n

a
z
io

n
a

le
 

p
o

rd
e

n
o

n
e

s
e

 
L

u
c
io

 
V

a
d

o
ri. U

n
a

 p
re

se
n

za
, q

u
e

lla
 d

e
lla

 
B

a
n

d
ie

ra
 

d
e

i 
"S

o
ld

a
ti 

d
a

 
M

o
n


ta

g
n

a
", c

h
e

 c
a

n
c
e

lla
 d

e
fin

itiva
m

e
n


te

 o
g

n
i re

sid
u

a
 e

m
a

rg
in

a
zio

n
e

 id
e

o
-

1 og
 i c

a
 

d
e

g
li 

a
lp

in
i 

d
e

l 
"T

a
g

lia


m
e

n
to

", c
h

e
 c

o
m

b
a

tte
ro

n
o

 d
a

 veri 
ita

lia
n

i in d
ife

sa
 d

e
lle

 ita
lia

n
issim

e
 

valli d
e

l Friuli o
rie

n
ta

le
. 

g
n

o
n

, c
o

m
e

 a G
orizia, a C

ivid
a

le
, a 

U
d

in
e

 
e 

fin
o

 
a

lle
 

s
p

o
n

d
e

 
d

e
l 

T
a

g
lia

m
e

n
to

 u
n

a
 b

a
n

d
ie

ra
 stra

n
ie

ra
. 

La c
e

rim
o

n
ia

 h
a

 a
v
u

to
 inizio c

o
n

 il 
ritu

a
le

 a
lz

a
b

a
n

d
ie

ra
 a

l q
u

a
le

 h
a

 
fa

tto
 se

g
u

ito
 la

 S. M
essa c

e
le

b
ra

ta
 

d
a

l c
a

p
p

e
lla

n
o

 c
a

p
o

 d
e

lla
 B

rig
a

ta
 

a
lp

in
a

 "J
u

lia
" te

n
. c

o
l. d

o
n

 
L

in
o

 
M

a
rta

. D
u

ra
n

te
 l'o

m
e

lia
 il ce

le
b

ra
n


te

 h
a

 sig
n

ifica
tiva

m
e

n
te

 so
tto

lin
e

a
to

 
le ra

g
io

n
i id

e
a

li c
h

e
 o

g
n

i a
n

n
o

 p
o

r
ta

n
o

 ta
n

ti a
lp

in
i, b

e
rsa

g
lie

ri, re
d

u
ci 

d
i altri co

rp
i c

o
m

b
a

tte
n

ti n
e

lla
 p

ie
-__ 

c
o

la
 va

lle
 d

i S
p

ig
n

o
n

. 
A

l te
rm

in
e

 d
e

lla
 S

.M
essa h

a
 p

re
so

 la 
p

a
ro

la
 il 

re
g

g
e

n
te

 G
iu

s
e

p
p

e
 G

a
r

zoni d
i A

d
o

rg
n

a
n

o
, c

h
e

 h
a

 rico
rd

a
to

 
i ta

n
ti fa

tti d
'a

rm
e

 c
h

e
 vid

e
ro

 im
m

o


la
rsi m

ig
lia

ia
 d

i a
lp

in
i, b

e
rs

a
g

lie
ri, 

c
a

ra
b

in
ie

ri e 
a

ltri c
o

m
b

a
tte

n
ti in 

d
ife

sa
 d

e
lla

 P
a

tria
 ita

lia
n

a
. 

U
n 

ric
o

rd
o

 e
c
u

m
e

n
ic

o
 d

i q
u

a
n

ti, 
o

b
b

e
d

e
n

d
o

 in b
u

o
n

a
 fe

d
e

 a
lla

 p
ro


p

ria
 co

scie
n

za
, "a

lp
in

i d
e

lla
 R

.s.i. e 
"a

lp
in

i d
e

l S
ud", h

a
n

n
o

 c
o

m
b

a
ttu

to
 

p
e

r la
 stessa P

a
tria

 a
ll'o

m
b

ra
 d

e
llo

 
stesso T

rico
lo

re
. 

La c
e

rim
o

n
ia

 si è co
n

clu
sa

 
c
o

n
 la

 
d

e
p

o
sizio

n
e

 d
i a

lcu
n

e
 co

ro
n

e
 d

i a
llo


ro a

lla
 b

a
se

 d
e

l C
ip

p
o

 co
m

m
e

m
o

ra


tivo
 e co

n
 l'a

m
m

a
in

a
b

a
n

d
ie

ra
. 

G
. R

o
b

e
rto

 P
ra

ta
vie

ra
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Il QUALE ESERCITO 
') 

Il 
go, m

a so
p

rattu
tto

 p
erch

é m
an

can
o

 i 
f 

fo
n

d
i p

er p
ag

arli. In p
ratica n

o
n

 si 
• 

• 
• 

sa ch
e fare di loro! 

O
v

v
iam

en
te n

e so
ffrirà an

ch
e l'as

so
ciazio

n
ism

o
, cu

lla n
a
tu

ra
le

 d
el 

E
 , un

a
 

d
o

m
a
n

d
a
 

le
g

ittim
a
 

e 
attu

ale q
uè

lla ch
e ci p

o
n

ia
m

o: q
u

ale esercito
 l'Italia si 

ap
p

resta a p
o

rre a difesa della p
ace 

nel m
o

n
d

o
 e al servizio della n

u
o

v
a 

E
uropa? 

S
iam

o
 e

n
tra

ti (v
eram

en
te a p

ien
o

 
titolo?) in

 E
u

ro
p

a "p
ag

an
d

o
" co

m
e 

cittad
in

i u
n

 salato
 b

ig
lietto

 d
'in

g
res

so. C
i resterem

o? N
on è facile dirlo, 

se è v
ero

 ch
e i co

n
ti ch

e il n
o

stro
 

G
o

v
ern

o
 h

a p
re

se
n

ta
to

 ai p
a
rtn

e
r 

e
u

ro
p

e
i so

n
o

 
sta

ti v
isto

sa
m

e
n

te
 

m
an

ip
o

l::ti. R
om

a h
a in

fatti am
m

es
so che 3

3
.0

0
0

 (tren
tatrem

ila) m
iliar

di di lire ascritti fra i cred
iti esigibi

li dallo S
tato p

er il 1999 e altri 30.000 
(tre

n
ta

m
ila

) 
p

e
r 

il 
1

9
9

8
, 

n
o

n
 

p
o

tra
n

n
o

 m
ai e

n
tra

re
 n

ella casse 
dello S

tato. 
C

i scu
sin

o
 i n

o
stri g

o
v

ern
an

ti, m
a ci 

sem
b

ra u
n

 m
o

d
o

 tru
ffald

in
o

 d
i far 

q
u

ad
rare co

n
ti che n

o
n

 to
rn

an
o

 ... C
i 

stiam
o

 d
ib

atten
d

o
 in

 u
n

a g
rav

e crisi 
eco

n
o

m
ica ch

e co
n

d
izio

n
a n

eg
ativ

a
m

en
 te il lav

o
ro

, l'o
ccu

p
azio

n
e, le 

p
e

n
sio

n
i e la stessa n

o
stra cred

ib
i

lità in
 q

u
a
n

to
 n

azio
n

e e
u

ro
p

e
a
 e, 

c
o

n
 la p

re
te

sa
 d

i 
u

n
 e

se
rc

ito
 

d
i 

"v
o

lo
n

tari", ci stiam
o

 in
cam

m
in

an


d
o

 a p
asso

 deciso verso u
n

 sen~
ibile 

rin
c
a
ro

 n
ei co

sti d
e
lla

 D
ifesa'. L

e 
rico

rren
ti ristru

ttu
razio

n
i, i tag

li e 
le p

o
tatu

re stag
io

n
ali agli stan

zia
m

en
 ti, la fa

lc
id

ia
 d

e
i re

p
a
rti, le 

n
u

o
v

e leg
g

i su
ll'o

b
ie

z
io

n
e
 d

i co


scienza stan
n

o
 p

ro
d

u
cen

d
o

 gli effet
ti ch

e il co
m

u
n

e b
u

o
n

 sen
so

 av
ev

a 
previsto d

a tem
po. N

on ci voleva u
n

a 
g

ran
d

e m
en

te p
er cap

ire ch
e co

n


sen
ten

d
o

 l'o
b

iezio
n

e a ch
iu

n
q

u
e lo 

d
esid

eri e ab
o

len
d

o
 la leva obbliga

to
ri a, 

sa
re

m
m

o
 

rim
a
sti 

se
n

z
a
 

il 
n

ecessario
 ricam

b
io

 d
i giovani. 

R
e
c
e
n

te
m

e
n

te
 

il 
p

re
sid

e
n

te
 

d
e
l 

C
onsiglio h

a an
n

u
n

ciato
 la fine d

ella 
leva o

b
b

lig
ato

ria ch
e sarà so

stitu
ita 

dal 
volontariato. E

 ap
p

u
n

to
 p

er que
sto o

cco
rre ch

ied
erci: "

q
u

a
le eser

cito
"

 av
rem

o
 tra

 q
u

alch
e an

n
o

 in
 

Italia? 
E

 co
m

in
ciam

o
 co

n
 il ch

ied
erci ch

i 
saran

n
o

 i v
o

lo
n

tari, su
p

p
o

sto
 ch

e se 
n

e tro
v

in
o

 a 
su

fficien
za. G

io
v

an
i 

ch
e n

o
n

 tro
v

an
d

o
 lav

o
ro

 nel m
o

n
d

o
 

civ
ile cerch

eran
n

o
 "im

p
ieg

o
" n

elle 
F

orze arm
ate, q

u
in

d
i i disoccupati di 

o
g

g
i. 

R
ag

azzi c
h

e
 in

 g
ra

n
 p

a
rte

 
v

iv
o

n
o

 n
e
lle

 
zo

n
e d

el S
u

d
 d

o
v

e, 

sen
za loro colpa, è p

iù
 difficile tro

v
a
re

 lav
o

ro
. Q

u
in

d
i si p

ro
c
e
d

e
rà

 
v

erso
 u

n
a ovvia m

erid
io

n
alizzazio

n
e 

delle F
orze arm

ate. E
 saran

n
o

 m
ilita

ri m
o

tiv
ati e d

isp
o

sti a co
n

sid
erare 

_la 
"n

aja" 
co

m
e u

n
a q

u
alsiasi altra 

o
n

o
rev

o
le e risp

ettata p
ro

fessio
n

e? 
U

na co
sa è certa: la m

ig
lio

r resa n
el 

lav
o

ro
 la si o

ttien
e sv

o
lg

en
d

o
 u

n
a 

8 settem
b

re '4
3

: T
U

T
T

I A
 C

A
SA

! 

attiv
ità co

n
g

en
iale al p

ro
p

rio
 carat

tere e alle p
ro

p
rie attitu

d
in

i, q
u

in


d
i... 

M
a n

o
n

 b
asta, allestire u

n
 esercito

 d
i 

v
o

lo
n

tari sig
n

ifica sp
en

d
ere m

o
lto

 
d

i p
iù

. O
cco

rre g
a
ra

n
tire

 u
n

o
 sti

p
en

d
io

 ed
 u

n
 fu

tu
ro

 ai g
io

v
an

i ch
e 

sceg
lieran

n
o

 q
u

ella strad
a. E

 n
o

n
 è 

tu
tto

, in
 u

n
 p

ro
ssim

o
 fu

tu
ro

 saran
n

o
 

arru
o

late an
ch

e le d
o

n
n

e, alle q
u

ali 
o

cco
rrerà assicu

rare le n
ecessarie 

stru
ttu

re
 se

p
a
ra

te
 d

a q
u

elle d
eg

li 
uom

ini... F
igurarsi! 

T
u

tto
 q

u
esto

 n
ella co

n
sap

ev
o

lezza 
che, il n

o
stro

, è u
n

o
 S

tato pasticcio
n

e e p
leto

rico
, in

cap
ace di am

m
in

i
strare ciò ch

e i cittad
in

i co
rrisp

o
n


d

o
n

o
 in

 tasse e balzelli. 
D

icerie o m
alig

n
ità? N

on p
are p

ro


p
rio

, co
n

sid
erato

 ch
e è d

i q
u

alch
e 

settim
an

a fa l'an
n

u
n

cio
 ch

e le cen
tin

a
ia

 d
i m

ig
lia

ia
 d

i g
io

v
a
n

i c
h

e
 

rin
u

n
cian

o
 al serv

izio
 m

ilitare p
re

feren
d

o
 l'o

b
iezio

n
e, n

o
n

 p
o

tra
n

n
o

 
essere u

tilizzati in
 serv

izi altern
ati

v
i, 

n
o

n
 so

lo
 p

e
rc

h
è
 n

e
ssu

n
o

 si è 
p

reo
ccu

p
ato

 di affro
n

tare e risolve
re il grosso p

ro
b

lem
a del lo

ro
 im

pie-

v
o

lo
n

tariato
, so

p
ra

ttu
tto

 d
i q

u
ello

 
fo

rtem
en

te attiv
o

 com
e lo é il volon

tariato
 dell'A

.N
.A

. 
Q

u
alcu

n
o

 h
a d

etto
 ch

e n
o

n
 essen

d
o

 
riu

scito
 il P

alazzo
 a c

o
n

d
iz

io
n

a
re

 
p

o
liticam

en
te l'A

sso
ciazio

n
e A

lpini, 
riesce e

g
re

g
ia

m
e
n

te
 a 

so
ffo

c
a
rn

e
 

sv
ilu

p
p

o
 e co

n
tin

u
ità. M

a i b
en

efici 
ch

e si p
erd

eran
n

o
? 

R
isposta: e a lo

ro
 ch

e g
lien

e frega? 
V

e
d

re
m

o
 

p
e
rò

 
se 

l'E
u

ro
p

a
 

sa
rà

 
d

isp
o

sta a farsi co
n

d
izio

n
are d

a u
n

 
P

aese m
em

b
ro

 in
cap

ace d
i assicura

re alla co
llettiv

ità q
u

el m
in

im
o

 d
i 

riso
rse e di im

p
eg

n
i ch

e si è assu
n

to
 

l'o
b

b
lig

o
 d

i g
aran

tire. M
a fo

rse u
n

a 
sc

a
p

p
a
to

ia
 

c
'è

: 
a
ll'o

c
c
o

rre
n

z
a
 

p
o

trem
m

o
 sem

p
re "affittare" q

u
al

ch
e b

rig
ata ted

esca, fran
cese, ingle

se o 
m

a
g

a
ri 

a
m

e
ric

a
n

a
 ... 

In
u

tile
 

p
e
n

sa
re

 alle G
u

a
rd

ie
 sv

iz
z
e
re

, 
il 

V
atican

o
 ci risp

o
n

d
ereb

b
e p

icch
e. 

* 
* 

* 

A
 p

ro
p

o
sito

 della p
av

en
tata m

eridio
n

alizzazio
n

e d
elle F

o
rze arm

ate, il 
g

io
rn

alista M
ario

 C
erv

i h
a scritto

: 
« ... è sconcertante che ch

i presiede alla 
giustizia, a/l'ordine pubblico, all'am

m
ini

strazione venga in percentuale altissim
a 

da zone dove m
assim

i sono /'i/legalità e 
l'inefficienza ... E

' poco credibile che pro
prio le ragioni che ne/l'autoam

m
inistrarsi 

ra
g

g
iu

n
g

o
n

o
 p

rim
a

ti in
e

g
u

a
g

lia
b

ili d
i 

caos, d
ila

p
id

a
zio

n
e

 e sp
ro

vve
d

u
te

zza
 

segue a pag. 6 



6 Q
uale esercito .. ? 

segue da pag. 5 

siano in grado di fornire a
l P

aese il per
sonale capace d

i guidarlo n
e

ll'E
u

ro
p

a
 

del Terzo m
illennio ... H

o l'im
pressione -

c
o

n
tin

u
a
 C

erv
i -

ch
e

 il fe
n

o
m

e
n

o
, 

a
n

zich
è

 a
tte

n
u

a
rli, s

i co
n

so
lid

i. 
L

e
 

F
orze arm

ate
, inclusi i carabinieri e la 

M
a

rin
a

, 
h

a
n

n
o

 s
u

b
ito

 u
n

 p
ro

c
e

s
s
o

 
a

cce
le

ra
to

 d
i m

e
rid

io
n

a
lizza

zio
n

e
. A

 
queste perplessità vengono date rispo
ste non convincenti. S

i a
ffe

rm
a

 che il 
N

ord non ha "vocazione" p
e

r l'im
piego 

pubblico. E
' in parte vero. S

i può inoltre 
riconoscere che la sottigliezza delle bril
lanti intelligenze m

eridionali ha in alcuni 
cam

pi -
si p

e
n

si a
l diritto -

uno sm
alto 

p
a

rtico
la

re
. 

Q
u

i p
a

rlia
m

o
 p

e
rò

 d
e

g
li 

eccellenti, che ci sono e m
eritatam

ente 
si afferm

ano. M
a su ogni concorso pub

b
lico

 s'a
vve

n
ta

 una folla d
i a

sp
ira

n
ti 

usciti da alacri diplom
ifici la cu

i prepara
zione il cu

i im
pegno, 

i cu
i sfo

rzi sono 
stati tutti tesi alla conquista di una scri
vania ... » 
C

o
n

sid
erazio

n
i ch

e m
eritan

o
 g

ran


d
e attenzione. 

I n
o

stri p
o

litici h
an

n
o

 p
erco

rso
 in

 
b

u
o

n
a fede u

n
a strad

a im
praticabile 

e rischiosa? N
o! 

P
iù sem

p
licem

en
te 

sta
n

n
o

 o
tte

n
e
n

d
o

 l'a
z
z
e
ra

m
e
n

to
 

delle F
orze arm

ate, an
ch

e co
n

 l'as
sen

so
 d

eg
li alti g

rad
i m

ilitari che, 
tro

p
p

o
 sp

esso
, h

a
n

n
o

 "g
re

c
h

e
 e 

stellette" legate alle co
rren

ti politi
che sulla cresta d

ell'o
n

d
a. 

D
o

v
'è fin

ito
 

il ta
n

to
 c

o
n

c
la

m
a
to

 
"E

sercito di p
o

p
o

lo
" ch

e h
a riem

p
i-

A
n

n
o

 X
X

V
II 

N
u

m
ero 11 -Settem

bre 1999 
S

p
ed

izion
e in

 ab
b

on
am

en
to p

ostale 
G

ru
p

p
o IV

 -
70%

 
P

eriod
ico con

 p
u

b
b

licità 
R

egistrazione p
resso il T

ribunale 
di T

reviso d
el 18.X

.1972 n° 315 
P

eriod
ico dell'A

ss.ne P
en

n
e M

ozze 
fra le fam

iglie d
ei C

adutiA
lpini 

G
ratis ai S

oci o p
er ob

lazion
e 

sul c
.c.p

. N
.13643317 

D
irezion

e e R
edazion

e 
V

ia della Seta 5 7 
31029 -V

ittorio V
en

eto 
P

resso S
ezion

eA
.N

.A
. 

D
irettore operativo 

G
. R

oberto P
rataviera 

F
ax 0434 -94.92.37 

D
irettore respon

sabile 
A

m
os R

ossi 

C
om

itato d
i redazion

e 
L

orenzo D
an

iele -C
laudio T

ram
petti 

G
abriella D

al M
oro 

* 

F
otocom

posizione: 
B

attaino -R
overedo in

 P
iano 

S
tam

pa: A
. G

. R
ism

a -R
overedo in

 P
iano 

PCNN€ MOZZE 
to la bocca a q

u
an

ti, p
er o

ltre m
ezzo 

secolo, in
 realtà h

an
n

o
 agito al solo 

fine di rid
u

rre le F
orze arm

ate ad
 u

n
 

ap
p

arato
 sen

za fede e sen
z'an

im
a? 

E
 allo

ra co
m

e an
d

rà a 
finire? U

n
a 

risp
o

sta v
ien

e facile, fin
irà 

a
ll' i

ta
lia

n
a

! 

L
a

n
z
o

 

* 
* 

* 

S
ullo stesso arg

o
m

en
to

 il p
resid

en
te 

n
a
z
io

n
a
le

 
d

e
ll 'A

.N
 .A

. 
G

iu
se

p
p

e
 

P
arazzini 

h
a scritto

 su
 u

n
 n

o
to

 quo
tid

ian
o

 nazionale: 
M

i rife
risco

 a
ll'a

rtico
lo

 p
u

b
b

lica
to

 ie
ri 

su
lla

 n
u

o
va

 co
n

fig
u

ra
zio

n
e

 d
e

ll'e
se

rci
to 

e a
lle

 d
ich

ia
ra

zio
n

i d
e

l p
re

sid
e

n
te

 
d

e
l C

onsiglio on. 
D

'A
le

m
a

 su
lla

 p
ro

ssi
m

a
 p

re
s
e

n
ta

z
io

n
e

 d
i u

n
 d

is
e

g
n

o
 d

i 
le

g
g

e
 re

la
tivo

 a
lla

 riform
a d

e
l se

rvizio
 

m
ilita

re
 e l'a

b
o

lizio
n

e
 della leva o

b
b

li
g

a
to

ria
. 

L
'o

n
. 

D
'A

le
m

a
 h

a
 a

ffe
rm

a
to

 
ch

e
 non ci sa

re
b

b
e

ro
 a

lte
rn

a
tive

 a q
u

e


sta soluzione. 
S

e
co

n
d

o
 l'A

sso
cia

zio
n

e
 

n
a

zio
n

a
le

 a
lp

in
i, 

in
ve

ce
, 

l'a
lte

rn
a

tiva
 

cre
d

ib
ile

 a
lla

 p
ro

sp
e

tta
ta

 p
ro

fe
ssio

n
a


lizza

zio
n

e
 d

e
lle

 F
o

rze
 a

rm
a

te
 è co

sti
tu

ita
 da 

u
n

a
 se

ria
 re

g
o

la
m

e
n

ta
zio

n
e

 
d

e
l se

rvizio
 civile

 e da un 'a
ltre

tta
n

to
 

se
ria

 e n
u

o
va

 re
g

o
la

m
e

n
ta

zio
n

e
 d

e
l 

se
rvizio

 m
ilitare. 

O
vvia

m
e

n
te

 o
cco

rro


no a
n

ch
e

 se
rti le

g
isla

to
ri e a

ltre
tta

n
to

 
se

ri ve
rtici m

ilita
ri 

G
iu

sep
p

e P
arazzin

i 
P

residente dell'A
ssociazione 

nazionale alpini 

A
m
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d
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4
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«
J
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,
e
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t
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~
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i
~
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1
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a
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1
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TESTIM
ONIANZE: 

1A TRAGEDIA DEL VAJONT 
U

n
a

 te
s
tim

o
n

ia
n

z
a

 d
i A

m
o

s R
O

S
S

I 
sulla ca

ta
stro

fe
 d

e
l V

ajont, p
u

b
b

lica


ta
 in e

d
iz

io
n

e
 c

o
m

p
u

te
riz

z
a

ta
, è 

s
ta

ta
 

ric
h

ie
s
ta

 
d

a
l 

S
in

d
a

c
o

 
d

i 
L

o
n

g
a

ro
n

e
 
p

e
r 

il 
lo

c
a

le
 

M
u

s
e

o


A
rch

ivio
 S

torico d
e

lla
 ca

ta
stro

fe
. U

na 
v
o

c
e

 a
g

g
iu

n
ta

 a
lla

 co
p

io
sa

 le
tte

ra


tu
ra

 sulla im
m

a
n

e
 tra

g
e

d
ia

. 
L'A

utore d
e

fin
isce

 la p
ro

p
ria

 te
stim

o


n
ia

n
za

 u
n

a
 a

tte
sta

zio
n

e
 d

i "d
e

stra
". 

In ve
rità

, le
g

g
e

n
d

o
 a

tte
n

ta
m

e
n

te
 il 

la
vo

ro
 di A

m
o

s R
ossi n

o
n

 si h
a

 q
u

e
sta

 
im

pressione. 
«L'A

SSA
SSIN

IO
 D

I LO
N

G
A

R
O

N
E

», q
u

e


sto il tito
lo

 d
e

ll'o
p

e
ra

, è sì u
n

a
 testi

m
o

n
ia

n
za

 p
e

rso
n

a
le

, m
a

 è so
p

ra
ttu

t
to

 u
n

a
 e

sp
o

sizio
n

e
 d

i sensazioni pri
m

a
rie

 d
i u

n
 u

o
m

o
 c

h
e

 n
e

lle
 p

rim
e

 
o

re
 d

o
p

o
 il disastro, n

o
n

 a
ve

va
 a

n
c
o


ra

 
p

e
rc

e
p

ito
 -

e 
c
o

m
e

 a
v
re

b
b

e
 

p
o

tu
to

 fa
rlo

?
 -

la re
a

le
 e

n
tità

 d
e

lla
 

tra
g

e
d

ia
. 

A
 

q
u

e
l 

te
m

p
o

 
A

m
o

s
 

R
ossi 

e
ra

 
S

e
g

re
ta

rio
 

c
o

m
u

n
a

le
 

d
i 

F
o

rra
 

d
' A

lp
a

g
o

 e q
u

in
d

i v
e

n
n

e
 a

ttiv
a

to
 

d
a

lla
 P

re
fe

ttu
ra

 d
i B

elluno in q
u

a
n

to
 

se
g

re
ta

rio
 d

i u
n

 C
o

m
u

n
e

 ch
e

, n
e

lle
 

p
rim

e
 o

re
 d

o
p

o
 il disastro, si p

e
n

sa
va

 
fosse sta

to
 la

m
b

ito
 d

a
lle

 a
c
q

u
e

 lib
e


ra

te
 
d

a
l 

s
u

p
p

o
s
to

 "c
ro

llo
" d

e
lla

 
d

ig
a

 ... 
La tra

g
ica

 ve
rità

 a
p

p
a

rv
e

 in tu
tta

 la 
su

a
 b

ib
lic

a
 s

p
ie

ta
te

z
z
a

 fin
 d

a
lla

 
p

rim
e

 o
re

 d
e

l m
a

ttin
o

 s
e

g
u

e
n

te
, 

a
ssie

m
e

 a
lle

 c
e

n
tin

a
ia

 d
i c

a
d

a
v
e

ri 
spazzati d

a
lla

 furia d
e

lle
 a

c
q

u
e

 p
re


c
ip

ita
te

 d
a

ll'a
lto

 d
e

lla
 d

ig
a

 c
h

e
 

so
vra

sta
 L

o
n

g
a

ro
n

e
, a

n
c
o

ra
 o

g
g

i· -
in

d
e

n
n

e
, c

h
e

 m
a

lg
ra

d
o

 le
 p

rim
e

 
le

g
ittim

e
 su

g
g

e
stio

n
i re

siste
tte

 a
lla

 
sp

in
ta

 d
e

lla fra
n

a
 d

e
l M

o
n

te
 T

oc sul 
la

g
o

 so
tto

sta
n

te
. 

U
n

a
 te

stim
o

n
ia

n
za

, q
u

e
lla

 d
i A

m
o

s 
R

ossi, ra
c
c
o

n
ta

ta
 in to

n
i lirici, c

o
m

'è
 

n
e

l c
a

ra
tte

re
 d

e
ll'A

u
to

re
 e p

ro
p

rio
 

p
e

r q
u

e
sto

, c
re

d
o

 d
i p

o
te

r dire, n
o

n
 

d
e

fin
ib

ile
 d

i "d
e

s
tra

" o d
i "sinistra". 

L
'im

m
a

n
e

 disastro, la m
o

rte
 d

i d
u

e
m

i
la

 p
e

rs
o

n
e

, la
 s

c
o

m
p

a
rs

a
 d

i in
te

ri 
p

a
e

si p
o

sso
n

o
 a

v
e

re
 so

lo
 il c

o
lo

re
 

d
e

lla
 m

o
rte

, d
e

lla
 d

isp
e

ra
zio

n
e

 d
e

i 
p

o
c
h

i so
p

ra
vvissu

ti, d
e

llo
 s

tu
p

o
re

 
im

p
o

te
n

te
 d

e
i p

rim
i so

p
ra

g
g

iu
n

ti sui 
lu

o
g

h
i d

e
ll'o

rro
re

, d
e

lla
 ra

b
b

ia
 p

e
r 

q
u

a
n

to
 a

c
c
a

d
d

e
 c

e
rta

m
e

n
te

 p
e

r 
c
o

lp
a

 d
e

g
li u

o
m

in
i ... (G

.R
.P.) 
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GUERRA E
 PACE: QUALE FUTURO? 

L
'ex Jugoslavia di M

ilosevich ha dovuto 
capitolare. M

a a quale prezzo? E
d è vera

m
ente finita? S

tando alle notizie che anco
ra oggi giungono d af K

ossovo, gran parte 
dei serbi hanno preferito sottrarsi alle pre
vedi b

ili vendette dei kossovari d
'etn

ia 
albanese. 
T

utto il m
ondo è paese: in Italia, dopo la 

fine del secondo conflitto m
ondiale, le 

uccisioni di coloro che avevano scelto di 
stare con i perdenti sono continuate per 
m

olti m
esi: gli anziani ricorderanno certa

m
en te 

g
li 

in
fo

ib
am

en
ti 

n
elle 

zo
n

e 
d

ell'Istria 
italian

a 
p

assate 
so

tto
 

la 
Ju

g
o

slav
ia ed il non m

eno tristem
en

te 
fam

oso '~
riangolo rosso" dell'E

m
ilia e 

R
om

agna .. ! 
E

 la vendetta non costituisce certam
ente 

una scorciatoia per la riconciliazione fra 
religioni, etnie o fazioni politiche diverse. 
A

 
tem

p
o

 
d

eb
ito

 
d

o
v

ev
a 

in
terv

en
ire 

l'O
.N

.U
., hanno detto alcuni. E

' una que
stione europea ed ha fatto bene ad interve
nire la N

A
T

O
 , hanno sostenuto altri. 

C
erto è che la ex Jugoslavia è ridotta ad un 

cum
ulo di m

acerie per la violenza di un 
dittatore che la giustizia internazionale 
intende processare per crim

ini di guerra m
a 

che è ancora al suo posto. 
S

ono m
orti m

olti civili, gente del tutto 
incolpevole, anche se in num

ero nem
m

eno 
paragonabile alle vittim

e di una guerra tra
dizionale com

battuta a terra. 
M

a c'è da credere che se tutto il m
ondo, 

senza eccezioni, avesse solidarm
ente con

dannato la pulizia etnica di M
ilosevich, le 

cose si sarebbero risolte m
olto prim

a e con 
m

inori vittim
e e distruzioni. 

Q
ualcosa di altrettanto terribile sta succe

dendo nell'isola di T
im

or E
st, in M

alesia: 
q

u
ella p

o
p

o
lazio

n
e h

a votato a g
ran

d
e 

m
aggioranza la propria indipendenza da 

G
iakarta, m

a viene m
assacrata da un potere 

che non riconosce il diritto alla libertà 
altrui. E

 l'O
.N

.U
. che fa? S

i riunisce, 
discute, propone, invita senza agire. 
Il m

ondo ha b
iso

g
n

o
 di una «p

o
lizia 

sovrannazionale» capace di im
pedire che 

accadano m
ostruosità com

e in K
ossovo, 

com
e a T

im
or E

st e com
e in tanti altri 

P
aesi dell'A

frica, dell'A
sia e del C

entro 
A

m
erica. F

inchè l'O
.N

.U
. m

anterrà l'at
tu

ale stru
ttu

razio
n

e ch
e co

n
sen

te il 
"veto" a 5 potenze (U

SA
, R

ussia, C
ina, 

F
rancia e G

ran B
retagna), sarà difficile 

arrivare a conclusioni veram
ente dem

o
cratiche e m

aggioritarie. 
P

erchè in futuro si possa giungere a deci
sioni collegiali prese da una m

aggioranza 

dem
ocratica, occorre cancellare il "dirit

to di veto" riservato a quei pochissim
i, 

passando ad una sorta di parlam
ento 

so
v

ran
n

azio
n

ale ove tutti abbiano il 
diritto di esprim

ere le proprie idee e tutti 
accettino le decisioni della m

aggioranza. 
In teoria può sem

brare una cosa facile, 
m

a purtroppo non lo sarà finchè non si 
troverà un sistem

a che assegni ad ogni 
nazione un "voto rappresentativo". N

on 
sarebbe infatti accettabile e dem

ocratico 
che il voto della S

ierra L
eone, tanto per 

citare un piccolo paese, valesse quanto 
quello della R

ussia, della G
erm

ania o 
degli U

.S
.A

. O
ccorre quindi inventare 

una m
isura capace di esprim

ere un giu


sto rapporto fra popolazione e capacità 
eco

n
o

m
ica di o

g
n

i sin
g

o
la n

azio
n

e: 
arduo e difficile! 
M

a la strada sem
bra essere questa se si 

vuole evitare che la nazione "X
" proteg

ga una aggressore con il proprio "veto" 
all'O

.N
.U

. solo perchè questi gli è ideo
logicam

ente vicino. E
d è quello che è 

accaduto e sta accadendo! 

un uom
o della strada 

IN
C

R
E

D
IB

IL
E

 
IT

A
L

IA
 ... 

7 

Q
ualche settim

ana fa la C
o

rte dei C
o

n
ti 

ha lanciato «l'allarm
e rosso» sul pauroso 

buco nel com
parto delle pensioni. 

287.000 m
iliardi di deficit m

etterebbero in 
dubbio l'erogazione delle pensioni in un 
futuro non m

olto lontano. 
D

i 
rim

ando il m
in

istero
 d

el T
eso

ro
 ha 

risposto che le finanze dello S
tato italiano 

non sono m
ai state tanto floride ... 

E
 poi d

ico
n

o
 ch

e
 non su

cce
d

o
n

o
 più i 

m
ira

co
li! 

C
h

i 
ci 

ca
p

isce
 

q
u

a
lco

sa
?

 
In

te
rp

e
lla

ti d
u

e
 e

co
n

o
m

isti, l'u
n

o
 d

e
lla

 
m

a
g

g
io

ra
n

za
 e l'a

ltro
 d

e
ll'o

p
p

o
sizio

n
e

, 
hanno dato giudizi diam

etralm
ente opposti. 

E
' evidente che qualcuno ha sbagliato le 

valutazioni. M
a quando la verità verrà a 

g
a

lla
 state sicuri che la re

sp
o

n
sa

b
ilità

, 
bene che vada

, sarà del vice capostazio
ne di F

rancavilla al M
onte perchè così, al 

m
om

ento opportuno, dichiarerà l'im
m

an
cabile m

afioso pentito di turno. 
P

ro b
o

n
o

 p
a

cis ... s'intende! 
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D
O

N
A

R
E

 V
U

O
L

 D
IR

E
 A

M
A

R
E

 
d

el d
o

tt. L
o

ren
zo

 D
a

n
iele 

«N
on vi è giu

sta su
periorità di un u

om
o sopra gli altri se n

on
 in loro servizio» 

A
. M

a
n

zo
n

i 

A
bbiam

o visto com
e nelle p

iù
 redenti 

sciag
u

re ch
e h

an
n

o
 co

lp
ito

 l'Italia e il 
m

o
n

d
o

 la solidarietà si sia risvegliata, stu
pendoci e, qualche volta, com

m
ovendoci. 

N
o

n
 ci im

m
ag

in
av

am
o

 ch
e gli u

o
m

in
i 

p
o

tessero
 essere così g

en
ero

si, sp
ecial

m
en

te d
o

p
o

 av
er assistito agli eccessi d

i 
m

ale di cui sono capaci: in
 realtà l'u

o
m

o
 

n
o

n
 sm

ette m
ai di m

eravigliare p
er l'ine

stricabile im
p

asto
 d

i b
en

e e d
i m

ale, d
i 

generosità e d
i egoism

o che lo contraddi
stingue. 
N

elle ultim
e sciagure, terrem

oti, alluvioni, 
guerre ecc. abbiam

o assistito ad
 u

n
a vera 

e propria gara d
i solidarietà nazionale ed

 
internazionale. 
Q

u
an

d
o

 fam
e e carestia m

inacciavano d
i 

decim
are intere popolazioni in

 A
frica e in

 
In

d
ia, so

n
o

 p
artiti d

a tu
tti i P

aesi d
el 

m
o

n
d

o
 convogli d

i v
iv

ere e m
edicinali, 

so
n

o
 d

i u
o

m
in

i lo
n

tan
i ch

e si sen
to

n
o

 
coinvolti; personalm

ente nelle sventure e 
co

llab
o

ran
o

 co
m

e p
o

sso
n

o
 p

er lenire le 
sofferenze delle genti colpite. 
P

u
rtro

p
p

o
, p

er sco
p

rire la so
lid

arietà 
u

m
an

a spesso dobbiam
o aspettare queste 

grandi calam
ità! 

E
p

p
u

re ci so
n

o
 o

g
n

i g
io

rn
i p

erso
n

e che 
m

uoiono di fam
e, ogni giorni ci sono scia

gure, ogni giorno c'è u
n

 u
o

m
o

 che tende le 
m

ani verso l'altro u
o

m
o

 in cerca di aiuto, 
di com

prensione, di solidarietà.: n
o

n
 terre

m
o

ti, n
o

n
 m

arem
o

ti, n
o

n
 allu

v
io

n
i m

a 
dolore, sofferenza provocata dal m

ale che 
distrugge il corpo e rode l'anim

a. 
E

cco, allo
ra, che, m

en
tre d

i fro
n

te alle 
calam

ità n
atu

rali le g
en

ti d
im

en
tican

o
 

p
reg

iu
d

izi, an
tip

atie, ideologie, q
u

an
d

o
 

u
n

 m
ale n

o
n

 è p
ro

v
o

cato
 d

a u
n

 ev
en

to
 

eccezionale m
a è la condizione n

o
rm

ale 
della vita, com

e l'altern
an

za dei p
erio

d
i 

buoni e cattivi, la sensibilità sem
bra ottun

dersi e l'uom
o, che è tuttavia a m

ostrarsi 
g

en
ero

so
 n

ei m
o

m
en

ti d
ram

m
atici, si 

ab
b

an
d

o
n

a alla pigrizia e all'inerzia del-
1' ab

itu
d

in
e. S

e, invece, 
tu

tti n
u

trissero
 

sem
pre nel cuore quei sentim

enti d
i soli

darietà che si m
anifestano solo in

 m
om

en
ti particolari, quanti m

ali che travagliano 
oggi l'u

m
an

ità potrebbero essere evitati! 
S

e g
u

ard
assim

o
 le cose co

n
 p

essim
ism

o
 

bisognerebbe p
ro

p
rio

 d
ire che la solida

rietà nelle grandi sciagure ci serve d
a alibi 

p
er la n

o
stra in

d
ifferen

za d
i fro

n
te al 

dolore quotidiano. m
a è p

ro
p

rio
 u

n
 m

al 

co
m

u
n

e q
u

esta in
d

ifferen
za ch

e sp
esso

 
sfocia in vero e proprio egoism

o, o n
o

n
 è 

ch
e q

u
alcu

n
o

, fo
rtu

n
atam

en
te, sap

p
ia 

an
co

ra tro
v

are n
ei recessi d

el p
ro

p
rio

 
cuore u

n
a scintilla d

i am
o

re e d
i solida

rietà u
m

an
a? N

o
i n

o
n

 siam
o

 p
essim

isti 
perchè sap

p
iam

o
 che esiste ancora l'u

o
m

o
 

altruista che n
o

n
 è accecato dall'egoism

o, 
che p

en
sa al fratello sofferente e sa che 

qualcosa p
u

ò
 fare p

er alleviargli p
en

a e 
dolore; è ; è colui che sp

o
n

tan
eam

en
te d

à 
qualcosa d

i sé stesso all'altro u
o

m
o

, che 
spontaneam

ente decide che, q
u

an
d

o
 sarà 

giunto alla fine del cam
m

ino, qualcosa d
i 

sé stesso resti all'altro uom
o. 

E
' lo spirito d

i donazione che pervade l' ani
m

o
 e che supera e annulla lo spirito natura

le d
i egoism

o insito in ciascuno di noi. 
L'uom

o è egoista per natura, dice S
.V

incenzo 
D

é P
aoli, m

a il suo eroism
o è superare tale 

condizione naturale con um
iltà e con am

ore: 
solo da un cuore um

ile e sereno può sortire 
am

ore per il fratello! 
E

cco, d
u

n
q

u
e, il fo

n
d

am
en

to
 della dona

zione che è anche solidarietà, ciò che deve 
risaltare in questo atto è il lato u

m
an

o
, è 

l'atto d
i am

ore che nel gesto di chi d
o

n
a è 

sem
p

re e co
m

u
n

q
u

e presente. 

O
g

g
i il m

o
n

d
o

 h
a b

iso
g

n
o

 d
i cose serie, 

oneste, sem
plici, d

i altruism
o, d

i senso d
i 

um
anità, d

i reciproca fiducia e tolleranza, 
d

i am
ore reciproco e di reciproco soccorso 

fra gli uom
ini; oggi il m

o
n

d
o

 h
a bisogno 

che gente sorrida in q
u

alu
n

q
u

e luogo s'in
contri, che sorrida con serenità, con gioia, 
con purezza. C

o
m

e si p
u

ò
 arrivare a tanto 

se n
o

n
 spogliandoci di tutto l'egoism

o d
i 

cui siam
o

 o
p

p
ressi e g

u
ard

an
o

 alle cose 
con um

iltà e con serenità? 
L

'atto d
i donazione è u

n
 atto d

i um
iltà e 

d
i serenità: di um

iltà, perchè noi d
o

n
iam

o
 

al fratello che h
a bisogno senza nulla chie

dere e senza n
ep

p
u

re conoscerlo; d
i sere

n
ità p

erch
è solo u

n
o

 sp
irito

 seren
o

 p
u

ò
 

d
are e d

o
n

are q
u

alco
sa d

i sé stesso
 n

el 
pieno disinteresse, m

a con la sola visione 
d

ell'u
m

an
a solidarietà. 

U
n

 giorno, q
u

an
d

o
 il nostro cam

m
ino ter

reno sarà term
inato, noi lascerem

o qual
cosa d

i noi ad
 u

n
 fratello: il nostro d

o
n

o
 

sa
rà

 l'a
tto

 co
n

clu
siv

o
 su

p
re

m
o

 d
ella 

nostra esistenza. m
a sarà u

n
 atto com

piu
to con spirito um

ile e sereno perchè, con 
la fine del nostro ciclo, risorgerà alla vita e 
alla sp

eran
za u

n
 essere u

m
an

o
 che in

 sé 
stesso porterà qualcosa d

i noi. 
D

ico ciò con p
ro

fo
n

d
a convinzione: N

O
N

 
O

M
N

IS
 M

O
R

IA
R

 (O
razio, C

arm
. IIl/3

0
) 

n
o

n
 tu

tto
 d

i m
e m

o
rirà, q

u
alco

sa d
i m

e 
continuerà a vivere. 
Io credo che ciascuno d

i noi d
eb

b
a pensa-_ 

re alla m
orte n

o
n

 com
e ad

 u
n

 evento fina
le, perchè tale pensiero sarebbe veram

ente 
l'esclusione d

i qualsiasi speranza, m
a solo 

co
m

e alla fine d
i u

n
 ciclo e all'in

izio
 d

i 
u

n
a n

u
o

v
a vita ap

erta all'infinito. 
D

onazione, in
 fine, è anche pietà: In ogni 

cor gentile pietà si trova 
(P

oliziano). P
ietà 

com
e am

ore, com
e carità, com

e com
pas

sio
n

e p
er le altru

i m
iserie: e chi, se n

o
n

 
u

n
o

 spirito gentile, p
u

ò
 nutrire in cuor suo 

am
ore e carità p

er l'u
m

an
a sofferenza? 

G
li spiriti gentili p

ro
v

an
o

 sem
p

re soddi
sfazio

n
e p

ro
fo

n
d

a n
ell'esercizio

 d
ella 

pietà: e cos'è la pietà se n
o

n
 il p

iù
 alto dei 

doveri? 
E

' la leg
g

e etern
a d

el cielo, la g
iu

stizia 
della terra, il fo

n
d

am
en

to
 dell'autorità, il 

p
rim

o
 leg

am
e sociale, la m

isu
ra d

i o
g

n
i 

m
erito. 

C
hi n

o
n

 h
a ardente affetto p

er l'u
o

m
o

 che 
soffre è co

n
d

an
n

ato
 d

alla n
atu

ra e d
alla 

S
ocietà. 
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"LO
 G

IU
R

O
!" 

di M
ariapia A

ltarui 
l 

LA
 D

A
N

Z
A

 D
E

LLE
 

S
P

A
D

E
, 

LA
 M

A
R

C
IA

 
D

E
LL'A

ID
A

, R
A

P
S

O
D

IA
 IN

 BLU
 ... con que

ste ed a
ltre

 note ha avuto in
izio

 a T
reviso 

venerdì sera 9 lu
g

lio
 u.s. l'in

co
n

tro
 con set

te
c
e

n
to

 
R

e
clu

te
 A

lp
in

e
 d

e
lla

 
B

rig
a

ta
 

"Ju
lia

", che a T
reviso h

a
n

n
o

 prestato g
iu


ram

ento d
i fedeltà a

lla
 R

epubblica 
ita

lia


na. M
a

lg
ra

d
o

 un in
d

e
sid

e
ra

to
 in

te
rva

llo
 a 

ca
u

sa
 d

e
lla

 p
io

g
g

ia
 d

u
ra

n
te

 il 
co

n
ce

rto
 

tenuto d
a

lla
 fa

n
fa

ra
 d

e
lla

 "Ju
lia

", T
reviso 

ha a
cco

lto
 con entusiasm

o questi "boce" 
ed 

i lo
ro

 fa
m

ilia
ri. 

La serata si è conclusa 
con l'in

n
o

 n
a

zio
n

a
le

, m
entre il p

u
b

b
lico

 si 
a

lza
va

 risp
e

tto
sa

m
e

n
te

 in p
ie

d
i con 

m
ia

 
g

ra
n

d
e

, m
a g

ra
d

ita
 sorpresa, perchè con 

"l'a
ria

 che tira
" o

g
g

i è scom
parso anche il 

sentim
ento d

i P
atria. Q

uesto è co
n

fe
rm

a
to

 
anche d

a
lle

 deludenti im
m

a
g

in
i che la tele

vis io
n

e
 ci 

p
ro

p
in

a
 

in
 o

c
c
a

s
io

n
e

 d
e

g
li 

incontri sportivi, d
o

ve
 la m

a
g

g
io

ra
n

za
 dei 

nostri g
io

va
n

i atleti sem
brano quasi ve

rg
o


gnarsi d

i essere ita
lia

n
i e sono im

p
e

g
n

a
ti a 

m
a

stica
re

 il chew
ing-gum

. 
Q

u
e

sto
 a

tte
g


g

ia
m

e
n

to
 m

i sem
bra prevalente p

e
r l'Ita

lia
 

e non p
e

r a
ltri P

aesi. S
e la to

n
a

lità
 m

usica
le del nostro in

n
o

 n
a

zio
n

a
le

 è discutibile, 
d

ip
e

n
d

e
 d

a
 n

o
i 

m
ig

lio
ra

rlo
 o ca

m
b

ia
rlo

; 
m

a
 a

n
ch

e
 fosse 

p
e

g
g

io
re

 è se
m

p
re

 d
a

 
risp

e
tta

re
, sia co

m
e

 sim
b

o
lo

 d
'Ita

lia
 che 

com
e va

lo
re

, che h
a

 ra
p

p
re

se
n

ta
to

 p
e

r 
nostri S

oldati d
i o

g
n

i tem
po. 

A
ll'in

d
o

m
a

n
i, 

sa
b

a
to

 m
a

ttin
a

, 
m

i 
so

n
o

 
a

vvia
ta

 a
llo

 S
ta

d
io

 "O
.T

e
n

n
i" d

i T
reviso 

con 
i m

iei 
rico

rd
i 

sp
o

rtivi d
i ca

lcio
 d

e
g

li 
a

n
n

i 
'5

0
, q

u
a

n
d

o
 la m

itica
 sq

u
a

d
ra

 d
e

l 
T

reviso con 
l'a

lle
n

a
to

re
 N

e
re

o
 R

occo 
non 

ha voluto passare in serie "A
". S

i presen
tava una m

attina con G
io

ve
 P

luvio im
b

ro
n


cia

to
, che tu

tta
via

, a
n

ch
e

 se 
in

ce
rto

, h
a

 
perm

esso lo svolgim
ento d

e
lla

 ce
rim

o
n

ia
, 

ch
e

 è sta
ta

 a
b

b
a

s
ta

n
z
a

 co
n

te
n

u
ta

 
n

e
l 

tem
po con il p

u
b

b
lico

 d
i fa

m
ilia

ri e trevisa
ni 

che a
p

p
la

u
d

iv
a

n
o

 q
u

e
sti "boce" , a

i 
q

u
a

li la ce
rim

o
n

ia
 lascerà lo

ro
 se

n
z'a

ltro
 

un rico
rd

o
 ed un segno nel lo

ro
 carattere, 

a
n

ch
e

 se 
un 

g
io

rn
o

 dovessero ca
m

b
ia

re
 

id
e

o
lo

g
ia

. 
M

e
n

tre
 a n

o
i d

i u
n

a
 ce

rta
 età, 

la p
a

rte


cip
a

zio
n

e
 è m

o
tivo

 d
i co

n
fo

rto
 e anche d

i 
a

lle
g

ria
 co

n
tro

 la triste
zza

 che ci 
in

va
d

e
 

l'a
n

im
o

 q
u

a
n

d
o

 p
e

r stra
d

a
 in

co
n

tria
m

o
 

g
io

va
n

i in co
n

d
izio

n
i fisiche e p

sich
ich

e
 

pietose. 
Ed 

è p
ro

p
rio

 in 
queste o

cca
sio

n
i che tra 

co
n

fu
sio

n
e

, 
risa

te
,, la

crim
e

, g
io

ia
 si 

p
u

ò
 

ascoltare in silenzio l'a
ttim

o
 del S

ILE
N

Z
IO

. 

* 
* 

* 
E

' vero
, c'è sem

p
re ta

n
ta

 g
en

te p
resen

te 
a

i g
iu

ra
m

en
ti d

ei n
o

stri g
io

va
n

i a
lp

in
i. 

M
a

m
m

e co
n

 le la
crim

e a
g

li o
cch

i, p
a

p
à

 
o

rg
o

g
lio

si d
el lo

ro
 fig

lio
 a

lp
in

o
, fra

telli, 
so

relle e ... g
ià

, a
n

ch
e ta

n
te fid

a
n

za
tin

e 
trep

id
a

n
ti ch

e cerca
n

o
 a

ffa
n

n
o

sa
m

en
te il 

vo
lto

 d
el loro ra

g
a

zzo
 tra

 le file sch
iera

te 
in

 a
ttesa

 d
elfa

tid
ico

 "L
O

 G
IU

R
O

!" 
A

 
T

re
v
iso

, 
q

u
e
l g

io
rn

o
, 

c
'e

ra
 
a

n
c
h

e
 

T
a

tia
n

a
, u

n
a

 g
io

va
n

issim
a

 e bella ra
g

a
z

za
 a

c
q

u
a

 e sa
p

o
n

e
 g

iu
n

ta
 a

p
p

o
sta

 d
a

 
P

o
rd

en
o

n
e p

e
r a

ssistere a
l g

iu
ra

m
en

to
 

d
el "su

o
" F

lavio. 
V

era
m

en
te u

n
a

 bella cerim
o

n
ia

, h
a

 d
etto

 
q

u
a

lch
e g

io
rn

o
 d

o
p

o
 T

a
tia

n
a

, a
n

co
ra

 co
n

 
g

li 
o

c
c
h

i 
lu

c
id

i 
d

i 
c
o

m
m

o
zio

n
e
. 

S
o

p
ra

ttu
tto

 felice d
i sa

p
ere ch

e il "su
o

" 
F

lavio n
o

n
 era

 desti
n

a
to

 
in

 
K

o
sso

v
o

, 
c
o

m
e
 

q
u

a
lc

u
n

o
 

le 
a

v
e
v
a

 
sc

h
e
rzo

sa


m
en

te fa
tto

 cred
ere; 

o
ra

 è a 
T

o
lm

ezzo
 ... 

M
o

lto
 

p
iù

 
v
ic

in
o

, 
fa

cilm
en

te ra
g

g
iu

n
-

\.~
\~

 
"b ·1 

. 
. ' 

g
i 

i e, in
so

m
m

a
 p

iu
 

vicin
o

 a lei. 
A

h
, b

ea
ta

 la
 vo

stra
 

verd
e età

! 
A

 
F

la
vio

, 
ch

e sem


b
ra

 d
isp

o
sto

 a 
ra

f
fe

rm
a

rsi, 
u

n
a

 so
la

 
ra

c
c
o

m
a

n
d

a
zio

n
e
: 

rico
rd

a
ti che sei a

lp
in

o
, i m

esi d
i 

"n
a

ja
" 

ch
e ti a

sp
etta

n
o

 sa
ra

n
n

o
 u

n
a

 p
a

ren
tesi 

ch
e rico

rd
era

i co
m

e scu
o

la
 d

i vita
 p

erch
è 

. 
. 

. 
. 

. 
vivra

i esp
erien

ze n
u

o
ve, co

n
o

scera
i n

u
o

vi 
a

m
ici, p

o
tra

i tro
va

re m
a

g
a

ri a
n

ch
e u

n
 

su
p

erio
re u

n
 p

o
' d

u
ro

 ed
 esig

en
te, m

a
 

rico
rd

a
ti ch

e n
ella

 vita
 civile d

i su
p

erio
ri 

d
u

ri e
d

 e
sig

e
n

ti 
n

e 
tro

v
e
ra

i a
n

c
o

ra
 

m
o

lti ... V
ivra

i esp
erien

ze che ti servira
n


n

o
 in

 fu
tu

ro
, a

p
p

u
n

to
, q

u
in

d
i so

p
p

o
rta

le 
d

a
 u

o
m

o
 e q

u
a

n
d

o
 to

rn
era

i a ca
sa

 p
o

tra
i 

d
ire a 

tu
tti, co

n
 g

iu
stific

a
to

 o
rg

o
g

lio
: 

''a
lp

in
 jò

 JU
aJU

e!" 

SIA
M

O
 D

U
N

O
U

E 
IN

 EURO
PA! 

9 

E
' vero, siam

o in E
uropa. M

a non basta dirlo, non 
basta leggerlo sui giornali o sentirlo ripetete fino 
alla noia in televisione. 
Siam

o entrati perchè l'E
uropa non poteva perm

et
tersi di escludere l'Italia e lo dim

ostrano, purtroppo 
per noi, le ripetute "strigliate" che ci piovono 
addosso da B

ruxelles. 
Il 31 dicem

bre 1998 gli undici Paesi firm
atari degli 

accordi di M
aastricht hanno ufficializzato l'E

uro, 
la m

oneta com
une che, si spera, darà più forza alle 

varie econom
ie quindi sviluppo e benessere alla 

nuova E
uropa. 

T
utto scontato e tutto tranquillo? F

orse non 
dovrem

m
o crearci eccessive illusioni. L

'econom
ia 

bada ai fatti piuttosto che alle chiacchiere. Il valore 
dell'E

uro, valutatol.936,27 lire, esprim
e un valore 

che dovrà essere m
antenuto entro lim

iti che dipen
dono dall'econom

ica interna di ogni singolo Paese. 
E

' quindi inutile sperare in una m
antenim

ento, e 
tanto m

eno in un m
iglioram

ento, se tali condizioni 
non saranno assicurate e m

antenute. M
a perchè 

nascono tante incertezza? Preoccupa la disoccupa
zione, che dipende da diverse concause. Preoccupa 
l'eccessiva im

posizione fiscale che im
pedisce il 

reinvestim
ento e quindi 

nuove assunzioni. 
Preoccupa l'eccessiva spesa pubblica, che è un 
autentico sperpero. Preoccupa il costo del lavoro

, 
che toglie com

petitività alle nostre industtie. 
La politica econom

ica europea dovrà seguire un 
indirizzo com

une oggi inesistente o quasi e non 
basterà pensare perchè questo si realizzi, occorrerà 
agire. La politica italiana, in particolare, soffre di 
una fram

m
entazione ideologica paralizzante; in 

Parlam
ento, più che partiti, sono rappresentati pro

tagonism
i individuali che sconcertano l'elettorato. 

I nostri guai non scom
pariranno perchè la bolletta 

della luce e del gas ci arrivano con l'indicazione 
del contro valore in Euro. L

'E
uropa è certam

ente 
una grande realizzazione, m

a i m
iracoli non sono 

cosa di tutti i giorni. R
icordiam

oci che noi italiani 
resterem

o quelli di sem
pre, con i nostri pregi ed i 

nostri difetti, con la nostra cultura, con quella fam
a 

di geniali im
provvisatori che, nei secoli, hanno 

fatto della nostra terra la culla dell'arte m
ondiale. 

Ed i tedeschi resteranno quelli che sono sem
pre 

stati, così com
e i francesi, i belgi e tutte le altre 

genti. N
on dovrem

o cercare un livellam
ento cultu

rale, una m
assificazione che annulli le caratteristi

che dei vari popoli, dovrem
o anzi esaltare le 

m
igliori capacità e virtù di ogni singola etnia. N

oi 
italiani dovrem

o soprattutto acquisire un più reali
stico senso dello Stato, pretendendo da chi ci 
governa una funzionalità più agile, non pletorica, 
che assicuri una vita degna di un paese progredito, 
senza quelle vessazioni intim

idatorie che fanno del 
cittadino una vittim

a dello Stato e che finiscono 
per soffocare il naturale ed arm

onico sviluppo della 
nazione. Se non riuscirem

o a ragionare in questi 
term

ini sarem
o costretti a vivere nell'am

bito di 
un'E

uropa che non abbiam
o contribuito a costruire 

e della quale non potrem
o essere che sudditi em

ar
ginati. 

(Socrate) 
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DAGLI ARCH
M

 DI M
OSCA 

«24.000 ALPINI DISPERSI .. !» 
di S

tefan
o Z

u
rlo de "Il G

iorn
ale"

 

«Q
uando m

i hanno telefonato i carabinieri ho pen
sato: "stai a vedere che hanno rintracciato lo zio, 
da qualche parte, in R

ussia". Invece ... » 
A

 dispetto del fisico m
assiccio, la voce di R

oberto 
Pascoli è un fùo leggero che sem

bra doversi spez
zare da un m

om
ento all'altro. L

e m
ani, nervose, 

non hanno pace, trem
ano e accarezzano quel 

foglio di carta. U
na paginetta, recapitata fra le neb

bie dell'A
lessandrino alla fine di febbraio, che per 

lui è il sigillo del passato: la Seconda guerra m
on

diale è davvero finita. E
 si è conclusa anche la 

ricerca di una vita: lo zio G
iovanni, classe 1913, 

non tonerà m
ai più dalla R

ussia. L
o zio G

iovanni, 
1 ° reggim

ento alpini, battaglione "C
eva", VA com


pagnia, è sepolto da 56 anni nel cam

po 188 di 
T

am
bov, un puntino nella sterm

inata geografia 
russa. 
Il m

iracolo non c'è stato: andò tutto nel m
odo più 

prevedibile e doloroso, m
a adesso -

Pascoli tira un 
sospiro di sollievo -nell'album

 di fam
iglia al posto 

della pagina bianca c'è qualcosa che assom
iglia a 

una foto. 
C

'è, sia pure a grandi linee, una storia e 
c'è un nom

e: quello di T
am

bov, dove le ossa di 
G

iovanni riposano assiem
e e a quelle di m

igliaia di 
sventurati. 

«E
' em

erso» seri ve il 
m

inistero della D
ifesa, 

«che il vostro congiun
to, 

soldato 
P

ascoli 
G

iovanni già dichiarato 
disperso, è stato cattura
to dalle forze russe, 
internato nel cam

po 188 
di Tam

bov, ove è dece
duto 

il 
19 

febbraio 
L

'alpino G
iovan

n
i P

ascoli 1943 
p 

t 
d 

1 . 
.» 

o enza 
eg 

1 

archivi segreti 
di Stato di M

osca, aperti dopo il 
crollo dell'ex U

rss. O
ra il disperso non è più tale: 

ha anche una data di m
orte, da collocare nei giorni 

terribili della ritirata. E
 com

e lui ce l'hanno o stan
no per averla 23-24.000 soldati, m

andati allo sba
raglio con l' A

rrnir. 
C

'è stato un accordo intergovernativo, nel '91. G
li 

italiani sono andati a M
osca (L

'O
norcaduti era 

allora presieduta dal gen. e.a. alpino B
enito 

G
avazza -

n.d.r.) , si sono presi tabulati con circa 
70.000 nom

i di connazionali. Poi, tornati in patria, 
hanno com

inciato a tradurre e traslitterare. U
n 

lavoro im
m

ane, condotto con irlfinita pazienza da 
tre persone: due reduci e un m

ilitare. C
'erano nom

i 
ripetuti, nom

i incom
prensibili, nom

i di fantasia. 
M

a piano piano più di 
20.000 uom

ini -su un tota
le di 80.000 caduti e dispersi, in gran parte spariti 
nel nulla -

sono riem
ersi dal!' oblio. Sono quelle 

persone che prim
a di m

orire ebbero il «privilegio» 
di essere fatte prigioniere dai nem

ici e poi di essere 
registrate alm

eno una volta in qualche punto di 
sm

istam
ento nelle retrovie russe. L

'ultim
o capitolo 

di quelle vite è riassunto ai farniliaii in poche 1ighe · 
firm

ate dal m
inistero della D

ifesa. 
Solo accenni, m

a con un po' di fortuna di può 
anche ricostruire quel che accadde in quegli ultim

i 
giorni. G

iovanni fu spedito in R
ussia all'inizio del 

'43. A
rrivò su una tradotta a R

ossosch, la città a 
pochi chilom

etri dal D
on in cui era sistem

ato il 
C

om
ando italiano ( e dove è sorta la "casa del 

Sorriso", una scuola m
aterna per 120 bam

bini, 
costruita con il lavoro dei volontaii dell' A

.N
.A

. 
con i soldi del!' A

ssociazione -
n.d.r.). N

on fece 
nem

m
eno in tem

po a scendere e fu catturato. 
«Sono sicuro, le cose andai·ono proprio così» spie
ga al G

iornale G
iuseppe G

aravelli di B
assignana, 

83 anni, uno che partecipò alla cam
pagna di 

R
ussia, «io non ero a R

ossosch, m
a radio-naja ci 

inform
ava di tutto». 

V
ero? «Penso proprio di sì» conferm

a il colonnello 
A

ntonio Santini, direttore della D
irezione situazio

ne e statistica del C
om

m
issariato generale per le 

onoranze ai caduti in guerra, «a gennaio del '43 a 
R

ossosch accaddero episodi del genere: soldati 
presi senza sparare un colpo». E

 poi? Il resto lo si 
può solo indovinare: Pascoli si fece a piedi circa 
400 chilom

etri, una ritirata al contrario dal D
on 

verso il V
olga, da R

ossosch a T
am

bov e lì m
orì. 

Povero G
iovanni, spaccalegna di B

assignana così 
fiero e sorridente nella foto di rito in divisa, con 

la 
penna d'alpino che si staglia sopra le m

ontagne. 
A

veva un fratello, A
ngelo, sepolto in fondo al 

m
are con tutto l'equipaggio della m

otonave 
"G

alilea", affondata da un siluro durante l'attraver
sata G

recia-Italia. U
n terzo fratello, L

orenzo, il 
papà di R

oberto, era disperso in A
frica .. A

 
B

assignana i genitori im
pazzivano dal dolore e 

speravano in un m
iracolo. R

ientrò solo uno dei tre 
figli: L

orenzo. G
li altri due non torneranno. 

A
ngelo è in fondo ali' A

driatico. E
 anche per 

G
iovanni ci sono poche chance: «L

a speranza di 
poter recuperare e rim

patriare i resti m
ortali» con

tinua la lettera «presenta difficoltà difficilm
ente 

superabili in quanto i sovietici hanno sepolto i 
nostri C

aduti in fosse com
uni unitam

ente a quelli 
di altre nazionalità, rendendo così im

possibile l'i
dentificazione». N

on im
porta, ora R

oberto Pascoli 
è più sereno e anche la m

em
oria non è solo un 

esercizio crudele: «Q
uando m

orirono i nonni io 
ero un bam

bino; andai al cim
itero di B

assignana 
con un m

azzolino di fiori, m
a papà; m

e lo strappò 
di m

ano e m
i disse: "L

oro non hanno potuto por-

tarli sulla tom
ba di G

iovanni e di A
ngelo, non li 

vorrebbero per sé». I nonni furono sepolti nella 
nuda terra, proprio com

e i loro ragazzi. L
orenzo, 

l'unico scam
pato alla guerra, passò una vita a cer

care notizie di G
iovanni: «L

avorava in polizia, 
aiTivò ad essere il capo della Squadra m

obile di 
A

lessandria, e cercava in tutti i m
odi di sapere 

qualcosa. A
ndò perfino a B

otteghe O
scure, a 

im
plorare P

ajetta. N
iente, fu cacciato via». 

Q
uell'om

one di 42 anni, che nella vita fa il vigile 
del fuoco, sospira di nuovo e la voce si fa ancora 
più lieve: «Se quella lettera fosse aiTivata un po' 
prim

a ... papà è m
orto il 21 m

arzo dell'anno scorso. 
Senza sapere niente». Forse era destino: «Il nom

e 
di Pascoli», rispondono a R

om
a, «è uno degli ulti

m
j che siam

o riusciti a individuare leggendo e 
rileggendo i caratteri cirillici». V

a bene così. 
R

iposeranno tutti più in pace: a B
assignana e a 

T
ainbov. 

* * 
* 

T
A

M
B

O
V

: U
n nom

e che dice poco, il nom
e di 

una località russa che, per chi non ci sia stato 
durai1te la guerra, non ha alcun significato. 
M

a che cosa sia stato il cam
po di T

am
bov ce lo 

ricorda il "celovieko' Ivo E
m

ett, m
ontagnino del 

3° da m
ontagna della "Julia" nel suo libro 

«N
icevò ... » curato da R

. Prataviera, che vi fu rin
chiuso da prigioniero. 
"V

i era
no

, (a T
am

bov) rinchiuse decine di 
m

igliaia di prigionieri di guerra di tutte le nazio
nalità. R

iuniti in gruppo di quaranta, eravam
o · · 

costretti a vivere in bunker scavati nella terra, 
coperti da tronchi d'albero, frasche e terriccio. Si 
dorm

iva accatastati nel fango l'uno sull'altro: 
fuori solo neve e gelo! D

i tanto in tanto ci som
m

i
nistravano una brodaglia che prelevavam

o nella 
baracca della cucina posta al centro del bosco. La 
m

inestra la m
ettevam

o in grossi m
astelli di legno 

che poi, noi prigionieri, trasportavam
o infilando 

dei bastoni in due fori. .. Si stentava a reggere il 
peso dei m

astelli e non di rado accadeva che tutto 
finisse sul terreno ... 
... N

el buio del bunker si pregava in continua
zione, si recitava all'infinito il rosario, si spera
va nell'aiuto di D

io per uscire da quella bolgia 
infernale ... 
U

n giorno alcuni prigionieri di altri bunker venne
ro ad offrirci del fegato e della carne in cam

bio 
della razione di brodaglia. Sul m

om
ento non com


prendem

m
o il m

otivo di una offerta tanto vantag
giosa per noi. C

i dissero che non avevano la possi
bilità di cuocerla! 

P
oi fum

m
o accolti da un dub

bio atroce e ci accorgem
m

o con orrore che si trat-
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A
PA

C
E 

C
o

n
ced

ere il p
erd

o
n

o
 non è co

sa 
fa

c
ile

, s
o

p
ra

ttu
tto

 q
u

a
n

d
o

 esso
 

d
eve p

revalere s1,.1ll'offesa di senti
m

enti cari e intim
l 

M
a

 è più a
p

p
a


g

a
n

te
 q

u
a

n
d

o
 c

o
n

c
e

d
e

rlo
 co

sta 
tan

ta fatica
. 

La lettera c
h

e
 rip

o
rtiam

o
 n

e è la 
dim

ostrazione. * 
* 

* 

C
a

ro
 Lorenzo, h

o
 a

p
p

e
n

a
 finito d

i le
g


g

e
re

 il discorso c
h

e
 h

a
i p

ro
n

u
n

cia
to

 
a

l "B
o

sco
 d

e
lle

 P
e

n
n

e
 M

o
zze

" in 
o

c
c
a

s
io

n
e

 d
e

lla
 in

a
u

g
u

ra
z
io

n
e

 
d

e
lla

 
"C

a
m

p
a

n
a

 
v
o

tiv
a

 
p

e
r 

la
 

p
a

c
e

". Ti confesso c
h

e
 h

o
 gli o

cch
i 

b
a

g
n

a
ti e il cu

o
re

 p
ie

n
o

 d
i rico

n
o


scenza p

e
r le p

a
ro

le
 sa

g
g

e
 c

h
e

 h
a

i 
sa

p
u

to
 dire. E' vero, l'o

d
io

 è d
u

ro
 a 

m
orire, e a

n
c
o

ra
 o

g
g

i in m
o

lti p
e

r
d

u
ra

 il rico
rd

o
 d

e
lla

 sopraffazione e 
d

e
lle

 um
iliazioni p

a
tite

 in passato. Le 
p

e
rso

n
e

 c
o

m
e

 te
 sa

n
n

o
 co

n
vin

ce
re

 
e p

o
rta

n
o

 a
va

n
ti q

u
e

l d
e

sid
e

rio
 d

i 
p

a
c
e

 e rico
n

cilia
zio

n
e

 a
g

o
g

n
a

to
 

d
a

 ta
n

ti, m
a

 c
h

e
 h

a
 d

iffic
o

ltà
 a

d
 

a
ffe

rm
a

rsi so
p

ra
ttu

tto
 q

u
a

n
d

o
 ci si 

tro
va

 d
i fro

n
te

 a ch
i è 

co
n

tra
rio

 a
lle

 
nostre id

e
e

. 
A

l rig
u

a
rd

o
 d

e
sid

e
ro

 p
o

rta
rti u

n
a

 
te

s
tim

o
n

ia
n

z
a

: d
u

ra
n

te
 u

n
a

 g
ita

 
a

ll'iso
la

 di B
rioni, residenza estive d

i 
Tito, 

salirono sul tre
n

in
o

 c
h

e
 gira l'i

sola p
e

r m
ostrare le bellezze n

a
tu

ra
li 

e gli a
n

im
a

li d
e

l p
a

rco
, a

lcu
n

e
 p

e
r

so
n

e
 ch

e
, a p

rim
a

 vista, se
m

b
ra

va


n
o

 m
o

lto
 co

rd
ia

li. A
tta

c
c
a

i b
o

tto
n

e
 

ch
ie

d
e

n
d

o
 loro se parlassero in

g
le


se o fra

n
ce

se
, sco

p
re

n
d

o
 p

o
i c

h
e

 
u

n
a

 
d

e
lle

 
d

u
e

 
s
ig

n
o

re
 

c
a

p
iv

a
 

a
b

b
a

s
ta

n
z
a

 b
e

n
e

 l'ita
lia

n
o

 (se
p

p
i 

c
h

e
 e

ra
 sta

ta
 la m

a
e

stra
 d

e
l nostro 

a
m

ic
o

 Tony d
i F

ium
e d

'Istria
). L'altra 

sig
n

o
ra

 e
ra

 la
 m

o
g

lie
 d

i u
n

a
 b

e
l 

signore ch
e

, m
i ra

cco
n

tò
, e

ra
 sta

to
 

in T
o

sca
n

a
 d

u
ra

n
te

 la
 g

u
e

rra
 d

i 
lib

e
ra

zio
n

e
 a c

a
p

o
 d

i u
n

 re
p

a
rto

 
p

a
rtig

ia
n

o
. Ti d

irò
 c

h
e

 q
u

a
n

d
o

 
questi si p

re
se

n
tò

 c
o

m
e

 c
a

p
o

 p
a

r
tig

ia
n

o
 lo

 g
u

a
rd

a
i c

o
n

 d
u

re
zza

, 
c
a

m
b

ia
n

d
o

 l'e
sp

re
ssio

n
e

 d
e

l m
io

 
· viso

. M
i s

o
n

o
 s

e
n

tita
 c

a
ttiv

a
 e 

c
re

d
o

 d
'a

v
e

rlo
 d

im
o

stra
to

 ta
n

to
 

c
h

e
 lui stesso c

a
m

b
iò

 espressione. 
C

e
rto

 lui n
o

n
 p

o
te

v
a

 sa
p

e
re

 c
h

e
 

in q
u

e
l m

o
m

e
n

to
 il m

io
 p

e
n

sie
ro

 
e

ra
 

a
n

d
a

to
 

a
llo

 
zio

 
O

s
v
a

ld
o

 
S

gualdin a
m

m
a

zza
to

 d
a

i p
a

rtig
ia

n
i 

di Tito. 
M

a
 a

d
 u

n
 c

e
rto

 p
u

n
to

 h
o

 se
n

tito
 

p
re

va
le

re
 in m

e
 un p

ro
p

o
n

im
e

n
to

 
fa

tto
 ta

n
ti a

n
n

i p
rim

a
: d

o
ve

vo
 ce

r
ca

re
 d

i p
e

rd
o

n
a

re
. M

i è ve
n

u
to

 d
a

 
p

ia
n

g
e

re
. E

d è su
cce

sso
 q

u
e

llo
 

c
h

e
 d

o
ve

va
 su

cce
d

e
re

: ci sia
m

o
 

alzati e ci sia
m

o
 a

b
b

ra
ccia

ti p
ia

n


g
e

n
d

o
. H

o
 d

e
tto

: b
a

s
ta

, b
a

s
ta

 
o

d
io

! S
ia

m
o

 rim
asti u

n
 p

o
' così a 

g
u

a
rd

a
rci q

u
in

d
i ci sia

m
o

 stretti la 
m

a
n

o
 a

d
d

o
lc

e
n

d
o

 i nostri sguardi. 
Fu a

llo
ra

 c
h

e
 trasse d

a
l p

o
rta

fo
g

li 
un tesserino d

i c
a

rta
 lu

cid
a

 rossa 
c
o

n
 d

e
lle

 scritte in o
ro

 d
ice

n
d

o
m

i 
d

i co
n

se
rva

lo
 c

o
m

e
 suo rico

rd
o

. 
E

ra u
n

 b
ig

lie
tto

 c
h

e
 rico

rd
a

va
 un 

co
n

g
re

sso
 d

i ve
cch

i co
m

m
ilito

n
i e 

c
h

e
 lui te

n
e

va
 c

o
m

e
 rico

rd
o

. 
P

o
co

 d
o

p
o

 è sco
p

p
ia

ta
 la g

u
e

rra
 

fra
tricid

a
 n

e
lla

 ex Ju
g

o
sla

via
. N

o
n

 
so c

o
m

e
 stia q

u
e

l signore e la
 sua 

fa
m

ig
lia

, m
a

 ti assicuro c
h

e
 lo ricor

d
o

 sp
e

sso
 c

o
n

 c
o

m
m

o
z
io

n
e

 e
d

 
a

ffe
tto

. 
S

o
n

o
 c

e
rta

 c
h

e
 è d

o
ve

re
 d

i tu
tti 

te
stim

o
n

ia
re

 i va
lo

ri d
e

lla
 p

a
c
e

, 
a

n
c
h

e
 se p

u
ò

 essere duro; m
a

 co
n

 
la

 b
u

o
n

a
 v

o
lo

n
tà

 e 
c
o

n
 ta

n
to

 
a

m
o

re
 q

u
a

lco
sa

 di b
u

o
n

o
 resta di 

ce
rto

. Ti a
b

b
ra

ccio
, M

a
riu

ccia
 

M
A

R
IO

 B
E

A
R

Z
I D

A
 C

A
M

O
G

L
I 

L
'am

ico B
earzi ha scritto al neo presidente dell' A

s.P
e.M

. C
laudio T

ram
petti il sim

patico 
biglietto che riportiam

o: 
C

arissim
o P

residente, non ho potuto essere tra V
oi in occasione dell'A

ssem
blea che ti 

ha proclam
ato nuovo presidente. Sono certo che non ci farai rim

piangere chi ti ha 
preceduto. P

er parte m
ia, anche se in ritardo, m

i com
plim

ento per la nom
ina augu

randoti ogni più possibile soddisfazione. Il B
osco non m

orirà. Io m
i tengo (ad onta 

dei m
alanni) in contatto tram

ite la cara G
abriella. F

accio e farò il possibile perchè 
I' A

s.P
e.M

. progredisca. Spero vivam
ente essere tra di voi il prossim

o settem
bre. 

C
ordiali saluti. C

on tutta stim
a. 

C
am

ogli 18.07.'99 
M

ario B
earzi 

11 

P
e
1

i
~

 ... 
H

o un a
m

ico
, anzi, un ca

rissim
o

 a
m

ico
 che 

o
w

ia
m

e
n

te
 è un "alpino

". P
er la verità è un alpi

no "a
b

ru
zz-a

n
o

", 
nel se

n
so

 ch
e

 è n
a

to
 in 

A
b

ru
zzo

 m
a

, di lunga adozione, è friulano
. 

D
a circa un paio di m

esi M
. 

R
. (la sigla è per 

rispettare la privacy dell'am
ico M

ario R
agni) è 

stato collocato in 
"m

eritata" pensione. A
lm

eno 
così egli afferm

a ... 
Lavorava presso una im

portante m
ultinaziona

le
, quindi ha goduto di una lauta liquidazione e 

di relativa buona pensione. 
A

ll'im
m

ancabile cerim
onia di congedo il "capoc

cia
" gli ha rivolto il rituale fervorino di saluto

. 
L'abbiam

o registrato e riportiam
o l'ultim

a parte 
per non perdere le significative parole di com


m

iato: " ... M
ario

 carissim
o

, siam
o

 co
n

sap
evo


li di p

erd
ere u

n
 am

ico
, u

n
 valid

o
 co

llab
o

ra
to

re, q
u

a
lc

u
n

o
 c

h
e

 sarà d
ifficile so

stitu
ire. 

S
ì, n

o
n

 sarà facile so
stitu

irti, a
n

c
h

e
 p

erch
è 

n
o

n
 ab

b
iam

o
 m

ai cap
ito

 ch
e cavo

lo
 h

ai fatto
 

p
er tan

ti an
n

i q
u

i fra n
o

i..! 

N
ella stessa via del centro storico di una città 

del nord Italia ci sono tre ottim
i ristoranti situati 

a poche decine di m
etri uno dall'altro. 

S
ull'ingresso del prim

o si legge: «R
isto

ran
te 

"A
L G

A
M

B
E

R
O

" il p
iù

 rin
o

m
ato

 d
ella città» 

S
ul portale del secondo ristorante cam

peggia la 
scritta: «R

isto
ran

te "A
L

L
A

 P
O

S
T

A
" il m

ig
lio


re d

'Italia » 
U

n po
' più avanti, sull'ingresso del terzo risto

rante è scritto
: «R

isto
ran

te "d
a T

IT
T

I "
il p

iù
 

fam
o

so
 d

i q
u

esta via »
. 

* 
* 

* 
C

arletto è tornato in paese dopo anni di sfortu
nata em

igrazione ed ha assoluto bisogno di un 
prestito

. P
ensa quindi di rivolgersi a P

iero, l'uni
co am

ico rim
astogli. 

-
S

enti, P
iero

, so che col tuo m
odesto com

m
er

cio di castagne hai m
antenuto bene la fam

iglia
, 

hai fatto studiare il figlio
, insom

m
a le cose ti 

sono andate abbastanza bene
... 

lo
, invece, ho 

vissuto d
a

 em
igrante in un paese più povero 

del nostro e non ho un soldo
, m

i puoi aiutare 
con un prestito? 
-

H
ai detto bene; il m

io è certam
ente un lavoro 

m
odesto che m

i ha consentito di m
antenere 

d
e

co
ro

sa
m

e
n

te
 la fa

m
ig

lia
. E

 
se p

o
te

ssi ti 
darei una m

ano ... m
a vedi lì di fronte c'è la filia

le della B
anca di G

inevra e Z
urigo che ha aper

to gli sportelli circa un 
anno fa. 

Fin dal prim
o 

giorno abbiam
o sottoscritto un accordo per il 

q
u

a
le

 io m
i sono im

p
e

g
n

a
to

 a non p
re

ste
re

 
denaro e loro non vendere castagne! 

* 
* 

* 

U
n dendi cam

pagnolo incontra casual
m

ente il dentista. 
-

S
cusi dottore, cosa posso fare per que

sti m
iei denti gialli .. ? 

Il dentista osserva, inorridisce nel vedere 
quella dentatura al zafferano e ... 
-

C
onsiglierei di intonarli con una cam

icia 
celeste e una cravatta m

arrone! 
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A

ltarui M
ariapia 

1-
T

reviso 
G

heller V
irgilio 

-
T

reviso 
A

nselm
i B

runo 
-

M
ilano 

G
hetti M

aria L
uisa 

-
C

astel S. P
ietro (B

O
) 

A
rm

ellin G
iuseppe 

-
F

regona (T
V

) 
G

iacom
ini N

azzareno 
-

C
appella M

agg
. (T

V
) 

A
ss. R

educi. A
lpini 

G
iani E

doardo 
-

B
elluno 

'T
agliam

ento" 
-

S
pilim

bergo 
G

iotto M
ario 

-
C

ol S. M
artino (T

V
) 

A
ss.ne C

om
b. e R

educi 
-T

reviso 
G

iust A
ntonio 

-
V

ittorio V
eneto 

B
aggio G

astone 
-

M
acerata 

G
randi E

m
anuele 

-
V

enezia 
B

arbieri M
ario 

-
A

viano 
G

ruppo A
lpini "T

.S
alsa" -T

reviso 
B

astarolo V
irgilio 

-
Z

erobranco (T
V

) 
G

uzzoni L
odovico 

-
S

pilim
bergo (P

N
) 

B
attistin A

ngelo 
-

P
ordenone 

L
ess R

enzo 
-

G
enova 

B
attivelli M

ario 
-

R
om

a 
L

iberati F
ernanda 

-
P

reganziol (T
V

) 
B

earzi M
ario 

-
C

am
ogli (G

E
) 

L
oat M

aria 
-

-
B

iadene (T
V

) 
B

ernardi V
aleria 

-
G

odega S
.U

. (T
V

) 
L

ongo P
ietro 

-
S

egusino (T
V

) 
B

ertazzon A
ngelo 

-
P

ieve di S
oligo (T

V
) 

L
ucchese V

ittorio 
-

B
elluno 

B
ettoni P

iero 
-T

reviso 
M

arano G
iacom

o 
-

L
ignano S

abbiadoro 
B

onan G
iovanna 

-T
reviso 

M
artignago R

om
ilda 

-
M

ezzolom
bardo (T

N
) 

B
ordin G

iovanna 
-

M
ontebelluna (T

V
) 

M
eneguzzo W

anda 
-

G
orizia 

B
otteon M

ario 
-

V
ittorio V

eneto 
M

eneghel R
enato 

-
D

ue C
arrare (P

D
) 

B
reda T

eresa 
-

G
aiarine (T

V
) 

M
icheletto L

uciano 
-

Z
erob.ranco (T

V
) 

B
rovedani L

idia 
-

S
.S

tefano di C
ad. (B

L
) 

M
ilani D

om
enico 

-
T

iezzo (PN
) 

B
runet R

osa A
nna 

-T
orino 

M
ileto S

erafina 
-

P
allanzeno (N

O
) 

B
urro M

irka 
-T

reviso 
M

ollar B
runo 

-
C

hiavari (G
E

) 
B

urro W
anda 

-T
reviso 

M
ontagnino R

enzo 
-T

orino 
C

am
erin E

rm
enegilda 

-
V

enegazzù (T
V

) 
M

ontanari W
alte 

-
P

iacenza 
C

am
ilotto P

ierantonio 
-T

reviso 
M

orandi B
runo 

-
P

ordenone 
C

anal D
anilo 

-
C

ison di V
alm

. 
N

ascim
ben R

em
igio 

-T
reviso 

C
asagrande A

ngelo 
-

C
orbanese (T

V
) 

N
ardi V

enceslao 
-

S. F
ior ('T

V
) 

C
asagrande C

arlo 
-

C
onegliano 

N
icolis valeriano 

-
T

orino 
C

asassola M
ercedes 

-
U

dine 
P

agliarin L
ina 

-
V

ittorio V
eneto 

C
ason L

uigi 
-

E
upilio (C

O
) 

P
anigadi R

enzo 
-

C
hiavari (G

E
) 

C
eccato G

iuseppina 
-

F
onte (T

V
) 

P
asceri G

em
m

a 
-

B
adoere (T

V
) 

C
eolin E

rnesto 
-T

reviso 
P

asquino E
m

m
o 

-T
orino 

C
esca A

ngelina 
-

F
ollina (T

V
) 

P
avan S

ilvano 
-T

reviso 
C

estaro F
iorino 

-
P

reganziol (T
V

) -' 
P

erla A
ntonjo 

-
T

orino 
C

esca O
norina 

-
V

ittorio V
eneto 

P
essot A

ntonio 
-

C
ordignano (T

V
) 

C
ibola L

uisa 
-

V
illorba (T

V
) 

P
iccin F

ioravant 
-

V
ittorio V

eneto 
C

iresa C
arla 

-
T

reviso 
P

iovesana F
rancesco 

-
Z

erobranco (T
V

) 
C

ol vero A
ntonia 

-
V

ittm
io V

eneto 
P

iovesana F
loralisa 

-
P

adova 
C

oncini G
ualtiero 

-T
reviso 

P
izzetti A

ngela 
-

B
ressanone 

C
orrocher M

arcella 
-

S
an F

ior (T
V

) 
P

ossam
ai B

envenuta 
-

M
ontegrando (V

C
) 

C
ortese A

m
abile 

-
C

onco (V
I) 

P.rataviera G
. R

oberto 
-

P
ordenone 

C
ortese L

ina 
-

C
onegliano 

P
resotto S

ergio 
-

R
auscedo (P

N
) 

D
'andrea Ilario 

-
R

auscedo (PN
) 

Q
uinzi G

uido 
-

V
ittorio V

eneto 
D

alla M
ora L

eone 
-

C
usignana (T

V
) 

R
agni M

ario 
-

P
ordenone 

D
al P

ont F
austino 

-
C

ison di V
alm

. 
R

eginato Im
elda 

-T
reviso 

D
al Z

otto M
aria 

-
V

enegazzù (T
V

) 
R

om
aniello A

ntonio 
-

S. A
ngelo di A

v.no (PZ
) 

D
al B

ianco E
tto.re 

-
Q

uinto (T
V

) 
R

onchei C
elestino 

-
S. M

acario (V
A

) 
D

aniele L
orenzo 

-
V

itto.rio V
eneto 

R
onco Z

ina 
-

G
enova 

D
am

etto M
artino 

-
A

ltivole (T
V

) 
R

ossi A
m

pelio 
-

P
ieve di S

oligo (T
V

) 
D

arsie S
ergio 

-
V

illorba (T
V

) 
R

usalen M
aria 

-
O

derzo (T
V

) 
D

avanzo P
aolo 

-T
rieste 

A
lton O

lga 
-

S
ernaglia d. B

. (T
V

) 
D

eana Pio 
-

T
ravesio (PN

) 
S

artori A
ngelo 

-
P

onzano (T
V

) 
D

e B
ortoli G

iuseppe 
-

B
assano del G

r. (V
I) 

S
chiavinato M

arcellino 
-

Z
erobranco (T

V
) 

D
e Sang.ro Lanzara B

ianca 
-

F
irenze 

S
chiavon E

lvira 
-

V
enezia 

D
e Z

orzi V
era 

-
V

ittorio V
eneto 

S
ignorotto G

uglielm
a 

-
F

alzè di P. (T
V

) 
D

ini P
ietro 

-
U

dine 
S

illicchia A
ldo B

. 
-T

reviso 
D

origo B
eniam

ino 
-

P
ordenone 

S
illicchia Ignazio 

-T
reviso 

F
edrigo A

ntonio 
-

V
illorba (T

V
) 

S
im

ionato A
ngela 

-
R

esana (T
V

) 
Festini F

iam
m

a 
-

B
ressanone 

S
im

ioni M
aria 

-
D

osson (T
V

) 
F

orte V
irginio 

-
M

aserada (T
V

) 
S

olim
ano M

aria 
-

S
ori (G

E
) 

G
addi L

uigi 
-

R
ecco (G

E
) 

S
onego A

m
brogio 

-
C

onegliano 
G

ai P
aolo 

-
P

ieve di S
oligo (T

V
) 

S
pirli M

aria 
-

P
allanzeno (N

O
) 

G
arutti W

ilm
a 

-
V

ittorio V
eneto 

S
pirli R

ita 
-

P
allanzeno (N

O
) 

G
enovese R

enato 
-

V
ittorio V

eneto 
T

andura della V
ittoria 

G
erundio A

ntonio 
-

V
illafranca (M

S) 
V

ittorio 
-

V
ittorio V

eneto 

T
om

asella B
runa 

T
om

asella G
iacom

ino 
T

orre U
m

berto 
T

raldi L
idia 

T
ram

petti C
laudio 

T
revisani M

aria Fa.rida 
T

urini D
avide 

V
asi G

iuseppe 
V

ercelloni G
. C

arlo 
V

idoni G
iacom

o 
V

ignati P
ietro 

V
irano N

ilde 
V

isentin D
orino 

Z
aia D

ina 
Z

aia G
iovanna 

Z
aia Z

anette E
m

ilia 
Z

am
bon G

iuseppe 
Z

andegiacom
o F

ranco 
Z

anetti B
runo 

Z
ecchella A

ntonio 
Z

ecchella G
iovanni 

Settem
bre 1999 

-
O

derzo (T
V

) 
-

C
olle U

m
berto (T

V
) 

-
T

orino 
-

M
ilano 

-
R

evine (T
V

) 
-

L
ignano S

abbiadoro 
-

M
oncalieri (T

O
) 

-
U

dine 
-

C
ol S

.M
artino (T

V
) 

-
B

asiliano (U
D

) 
-

B
usto A

rsizio (V
A

) 
-

M
oncalieri (T

O
) 

-
P

ordenone 
-

V
ittorio V

eneto 
-

V
ittorio V

eneto 
-

S
an F

ior (T
V

) 
-

V
erona 

-
V

aldobbiadene (T
V

) 
-

A
gordo (B

L
) 

-
C

olle U
m

berto (T
V

) 
-

S
an F

ior (T
V

) 

A
I C

A
D

U
T

I 
A

L
P

IN
I IN

 G
U

E
R

R
A

 

R
iposa. 

P
adre, figlio, fratello, am

ico 
vinto o trionfante riposa. 
D

enti m
ostruosi di tigre 

ti hanno squarciato 
il ventre, il petto o il fianco. 
B

rani di carne 
sono sparsi p

er terra 
. 

. 
. 

. 
o sui ram

i acquosi e neri. 
G

li sciacalli in branchi 
si nutrono dei resti sanguinanti. 
R

iposa am
ico m

io 
nelle preci dei vivi 
e nel silenzio oscuro della terra. 

P
ierleonida C

im
olino (*) 

P
ierleonida è un caro A

m
ico, già ufficiale degli 

alp
in

i, figlio del co
lo

n
n

ello
 M

.A
. V

.M
. A

r
m

ando C
im

olino caduto sul fronte russo. 
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L
E

T
T

E
R

E
 A

L
 D

IR
E

T
T

O
R

E
 

H
o letto

 l'in
teressan

te artico
lo

 "Il volto 
della storia" pubblicato sul num

ero di giu
g

n
o

 di "P
en

n
e M

o
à

e" (p
ag

.1
0

/1
1

) e in
 

m
erito m

i perm
etto di segnalare che il gior

nale "L
'A

lpino
", nato a U

dine il 24 agosto 
1

9
1

9
 (un m

ese e m
ezzo

 d
o

p
o

 la n
ascita 

dell'A
ssociazione N

azionale A
lpini, riporta

va nel suo prim
o num

ero un alpino inginoc
chiato, con il fucile, con a fianco una grande 
"L

" con l'apostrofo. 

-.v
1

-
~

~
0

.l
'i

·.S
~

 

"',;\✓"~v 

Il tutto stava a significare ch
e il giornale 

era, appunto, "L
'A

lpino" e non "D
i qui non 

si passa" ( che indicato nello stesso quindici
nale intendeva esaltare il m

otto degli alpi
ni). 
D

alla prim
a decade del m

ese di d
icem

b
re 

19
19 il giornale ( dopo 11 edizioni) passa dal 

D
eposito d

ell' 8° R
eggim

ento alpini (dove 
v

en
iv

a 
p

u
b

b
licato

) 
a
ll'A

sso
c
ia

z
io

n
e
 

N
azion

ale A
lpini (con sede a M

ilano). N
el 

p
erio

d
o

 di tran
sizio

n
e l' A

.N
.A

. p
u

b
b

lica 
due num

eri straordinari de "L
'A

lpino
" ( O

cio 
a

lla
 p

en
n

a
, 1

0
.1

2
.1

9
1

9
 e F

ia
m

m
e verd

i, 
25.12

.1919). D
al 5 gennaio 1920 l'A

iN
.A

. 
in

izia 
a 

cu
rare 

la 
p

u
b

b
licazio

n
e 

d
e 

"L
'A

lpino". 
D

al 1 ° gennaio 1934 (e non prim
o m

arzo
 

'31) il giornale inserisce nella sua testata un 
fascio littorio e dal 15 m

aggio 1934 arriva 
anche il m

otto del D
uce per le truppe alpine 

"si va oltre". Il m
otto ed il fascio accom

pa
gneranno i lettori dell'A

lpino sino alla cadu
ta del fascism

o (25 luglio 1943) 
In

fatti l'ed
izio

n
e del 

1 ag
o

sto
 1943 non 

riporta più il m
otto voluto da M

ussolini e il 
fascio littorio. 
C

o
n

 q
u

esta testata rip
u

lita "L
'A

lp
in

o
" 

so
p

rav
v

iv
e fino al settem

b
re del 

'43. L
a 

redazione del giornale prese la decisione di 
sospendere le pubblicazioni "per evitare che 
divenisse un pericoloso strum

ento collabo
razionista". 
Il 10 luglio 1946 prende vita, a M

ilano
, il 

"V
al C

hiese" (foglio alpino d
' inform

azio
ne). D

opo sei "uscite" il giornale cessa le 
pubblicazioni: D

irettore e redattori passano 
al rinato "L

'A
lpino" (27 aprile 1947). 

T
utto questo per una com

pleta inform
azione 

per i lettori di "P
enne M

ozze". 
C

ordiali saluti e buon lavoro
. M

ario R
izza 

N
ota: M

ario R
izza, che ringraziam

o p
er le 

puntuali precisazioni, 
è m

aresciallo "aiu
tante" alle dipendenze del C

om
ando T

ruppe 
A

lpine di B
olzano. 

C
onsiderate la non com

uni conoscenze sto
riche dell'aiutante M

ario R
izza, vorrem

m
o 

chiedergli di collaborare con il nostro gior
nale. Se vorrà potrà inviarci articoli, note, 
riferim

enti storici o quant'altro possa essere 
inserito nelle pagine del nostro giornale. C

i 
contiam

o e fin d
'o

ra
 ringraziam

o l'alpino 

IA
PIA

G
A

D
EL 

NO
NNISM

O
 

T
riste, 

u
m

ilia
n

te
 ed 

in
a

cce
tta

b
ile

 che una 

g
io

va
n

e
 recluta possa p

e
rd

e
re

 la vita p
e

r 

l'im
b

e
cillità

 d
i qualche com

m
ilitone. E

 ci si 
chiede, perchè ... 

G
ià

, p
e

r q
u

a
le

 inaccettabile m
otivo? Forse 

p
e

r la stu
p

id
a

 pretesa d
i im

p
o

rre
 a

d
 un 

coetaneo l'inconsistente ra
g

io
n

e
 della p

ro


p
ria

 personalità? d
e

ll'a
n

zia
n

ità
 o d

i a
ltre

 

im
b

e
cillità

 del genere? 

U
na cosa va com

unque detta: il n
o

n
n

ism
o

 

non nasce n
elle caserm

e! 

S
u questo g

io
rn

a
le

 l'a
b

b
ia

m
o

 detto e scrit

to a
n

co
ra

. 
Il 

"n
o

n
n

ism
o

" i ra
g

a
zzi se 

lo 

p
o

rta
n

o
 d

a
 ca

sa
. E' 

la
 co

n
se

g
u

e
n

za
 d

i 

u
n

a
 d

is
c
u

tib
ile

 e
d

u
c
a

z
io

n
e

 rice
vu

ta
 

in
 

fa
m

ig
lia

, 
n

e
lla

 scu
o

la
, 

n
e

ll'a
m

b
ito

 d
e

lla
 

stessa 
so

cie
tà

, 
p

e
r il 

d
e

c
a

d
im

e
n

to
 d

e
i 

b
a

sila
ri va

lo
ri e

tici 
e m

o
ra

li d
e

l 
m

o
n

d
o

 

d
'o

g
g

i. A
 scuola, sul la

vo
ro

 ed in caserm
a 

la
 m

a
g

g
io

ra
n

z
a

 a
cce

tta
 la

 co
n

vive
n

za
 

com
e una realtà che va vissuta in g

ru
p

p
o

, 

m
a c'è

 chi, invece, sfoga la p
ro

p
ria

 in
d

o
le

 

con 
u

n
a

 ritu
a

lità
 in

civile
 che, 

p
e

r essere 

ta
le

, va
 co

m
b

a
ttu

ta
 co

n
 

o
g

n
i 

m
e

zzo
 e 

senza tentennam
enti, 

nella consapevolez

za
 che certi a

tte
g

g
ia

m
e

n
ti possono p

o
rta


re al delitto. 

M
a

 o
cco

rre
 p

o
rsi u

n
'a

ltra
 d

o
m

a
n

d
a

: c'è
 

una re
la

zio
n

e
 fra il 

nonnism
o più p

e
rico



loso e l'a
p

p
a

rte
n

e
n

za
 a certi re

p
a

rti cosid-

d 
· d· -1· 

2 
etti 

I e ,te ... 
P

ensiam
oci bene p

rim
a

 d
i d

a
re

 una rispo

sta. S
i è letto che l'a

p
p

a
rte

n
e

n
za

 a
d

 u
n

' u

n
ità

 sp
e

cia
le

 p
u

ò
 p

o
rta

re
 a

d
 a

ssu
m

e
re

 
a

tte
g

g
ia

m
e

n
ti diversi e p

a
rtico

la
ri. 

C
hi scrive ha la co

n
vin

zio
n

e
 che una eser

cito
 d

i vo
lo

n
ta

ri costituisca, 
p

e
r fo

rza
 d

i 

cose, 
u

n
a

 struttura a 
sé 

stante, 
se

p
a

ra
ta

 

d
a

lla
 società civile e q

u
in

d
i p

o
rta

ta
 a com

-

13 

p
o

rta
m

e
n

ti p
a

rtico
la

ri. 

S
i 

d
irà

 che le tante n
a

zio
n

i che h
a

n
n

o
 un 

e
se

rcito
 d

i 
p

ro
fe

ssio
n

isti 
n

o
n

 e
sp

rim
o

n
o

 

queste realtà, m
a la strage del C

erm
is inse

g
n

a
 qualcosa ... 

M
a

 o
cco

rre
 anche d

ire
, e co

ra
g

g
io

sa
m

e
n

te
 

a
m

m
e

tte
re

, che 
n

e
lla

 m
e

n
ta

lità
 

ita
lia

n
a

 il 

concetto d
i P

atria, d
i d

o
ve

re
 verso la collet

tività
, d

i a
p

p
a

rte
n

e
n

za
 a

d
 u

n
o

 S
tato che 

rappresenta tutti, è piuttosto labile. E' 
p

ro


p
rio

 p
e

r questi aspetti che d
o

b
b

ia
m

o
 rico

noscerci diversi d
a

 a
ltri p

o
p

o
li e p

e
r questo 

p
o

rta
ti a

d
 a

ssu
m

e
re

 a
tte

g
g

ia
m

e
n

ti ch
e

, 

tro
p

p
o

 spesso, 
ra

p
p

re
se

n
ta

n
o

 la 
rip

ro
va

 

delle nostre diversità. 

Q
u

in
d

i «esercito
 d

i p
o

p
o

lo
» com

e q
u

e
llo

 

d
e

i nostri 
P

adri, com
e q

u
e

llo
 che si 

b
a

ttè
 

sulle A
lp

i e sul 
P

iave, 
com

e q
u

e
llo

 m
a

la


m
ente sa

crifica
to

 in 
A

fric
a

 O
rie

n
ta

le
, 

in 

L
ib

ia
, in

 G
re

c
ia

 ed 
in 

R
ussia 

d
u

ra
n

te
 il 

secondo conflitto m
o

n
d

ia
le

 ... 

N
o

n
 so q

u
a

le
 esercito a

vre
b

b
e

 saputo fa
re

 
m

e
g

lio
 e d

i più d
i q

u
e

llo
 ita

lia
n

o
, nelle con

d
izio

n
i n

e
lle

 q
u

a
li 

i n
o

stri 
so

ld
a

ti 
fu

ro
n

o
 

costretti a battersi: 
m

ale e
q

u
ip

a
g

g
ia

ti, con 

poche a
rm

i a
n

tiq
u

a
te

, scarsi d
i m

u
n

izio
n

a


m
e

n
to

, il 
p

iù
 d

e
lle

 vo
lte

 a
b

b
a

n
d

o
n

a
ti 

in 

b
a

lìa
 d

i un 
a

vve
rsa

rio
 m

o
lto

 p
iù

 fo
rte

, 
in 

nom
e d

i una retorica m
ilita

rista
 che non ha 

m
a

i tro
va

to
 riscontro nella 

realtà dei 
fatti. 

A
lm

e
n

o
 questo rico

n
o

scia
m

o
lo

! 

E, 
a

lla
 fine, 

sp
e

n
d

ia
m

o
 q

u
a

lch
e

 p
a

ro
la

 a 

p
ro

p
o

sito
 d

i quel d
e

lira
n

te
 zibaldone scritto 

e fatto d
istrib

u
ire

 d
a

l 
co

m
a

n
d

a
n

te
 d

i g
ra

n


d
e

 u
n

ità
 e subito fatto 

ritira
re

 d
a

llo
 S

tato 

M
a

g
g

io
re

: in
cre

d
ib

ile
, b

iso
g

n
a

 am
m

etterlo, 

m
a è accaduto. C

he d
ire

 d
i più? 

(L
a

n
zo

) 

Q
u

esto
 è l'u

n
ico

 e vero
 

N
O

N
N

O
! 
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A
P

P
U

N
T

I D
I STO

R
IA

 
U

O
M

IN
I, SC

O
PER

TE E
 A

W
E

N
IM

E
N

T
I C

H
E H

A
N

N
O

 
CARATTERIZZATO

 IL X
X

 SEC
O

LO
 IN

 ITA
LIA

 
:i 

E
 N

EL M
O

N
D

O
 

a cura di G
. R

oberto P
rataviera 

C
o

n
 il n

u
m

ero
 d

i g
iu

g
n

o
 d

el 1
9

9
9

 d
i 

"P
enne M

ozze", abbiam
o concluso le quattro 

puntate de "IL
 V

O
L

T
O

 D
E

L
L

A
 ST

O
R

IA
", 

u
n

a n
arrazio

n
e racco

n
tata p

er g
ran

d
i linee, 

riguardante le T
ruppe A

lpine e l' A
.N

.A
. 

Il nostro giornale si augura che quelle pagine 
siano risultate gradite ai lettori e possano ser
vire ai più g

io
v

an
i p

er co
n

o
scere m

eg
lio

 la 
storia d'Italia, gli avvenim

enti che hanno coin
volto i loro nonni, i loro padri, i loro fratelli 
m

agg1on. 
C

iò prem
esso, considerato che stiam

o vivendo 
gli ultim

i m
esi del X

X
 secolo e che stiam

o per 
en

trare nel terzo
 m

illen
n

io
, riten

iam
o

 u
tile 

p
ro

p
o

rre 
u

n
a 

n
u

o
v

a 
ru

b
ric

a
 

d
al 

tito
lo

 
"U

om
ini, scoperte e avvenim

enti che hanno 
caratterizzato il X

X
 secolo in Italia e n

el 
m

ondo". 
Q

uesti gli argom
enti ritenuti più significativi e 

che proporrem
o in due puntate : 

il& IJ)M
OO!@

(@
 : L'aereo -

L'autom
obile -

In 
Libia -

La G
rande guerra -

La R
ivoluzione 

d
'o

tto
b

re 
-

Il 
trattato

 
di 

V
ersailles 

-
L'A

ssociazione 
N

azionale A
lpini 

-
Il fasci

sm
o -

La teoria della relatività -
La televi

sione 
-

L'Italia 
im

periale -
La guerra di 

Spagna -
L'energia nucleare -

~
[
I
 IJ)M

OO!®!® 
: La penicillina -

La rivolu
zione cinese -

Il nazism
o -

L'olocausto -
Il 

Secondo conflitto m
ondiale -

La battaglia 
d'Inghilterra -

Pearl H
arbor -

S
talingrado -

L'Italia si 
arrende 

-
G

erm
ania 

K
aputt -

H
iroshim

a 
-

N
asce 

lo S
tato 

d
'Israele 

-
C

ostituita la NATO
 -

M
uore G

iuseppe Stalin 
-

Trieste italiana -
Lo S

putnik -
Fidel C

astro 
-

A
ssassinato Jhon F. K

ennedy -
A

lexander 
D

ubcek -
La conquista della Luna -

Il divor
zio in Italia -

C
hem

obyl -
C

rolla il m
uro di 

B
erlino -

La grande Europa -
N

asce l'Euro. 

C
o

m
'è facile in

tu
ire si tratta di arg

o
m

en
ti 

1iguardanti gli uom
ini, le scoperte scientifiche e 

gli avvenim
enti politici e sociali che hanno con

dizionato il m
ondo e l'Italia nel corso di questo 

secolo. A
rgom

enti da ricordare per com
e, nel 

bene o nel m
ale, hanno caratterizzato l'ultim

o 
secolo del secondo m

illennio. 
E

' il desiderio di ricordare, soprattutto ai più 
giovani, uom

ini e avvenim
enti che il vorticoso 

evolversi dei nostri tem
pi ci porta a dim

enticare. 

* 
* 

* 

L
'A

E
R

E
O

: L
a prim

a im
portante applicazione 

del m
otore a scoppio venne fatta in A

m
erica 

d
ai fratelli W

ilb
u

r e O
rv

ille W
rig

h
t su un 

m
ezzo ritenuto adatto al volo. Il rudim

entale 
m

ezzo riuscì a staccarsi da terra per la prim
a 

v
o

lta e p
er q

u
alch

e d
ecin

a di m
etri il 

17 
dicem

bre 1903. E
ra il prim

o tentativo riuscito 
di staccare l'u

o
m

o
 dalla superficie terrestre, 

com
e secoli prim

a aveva intuito e addirittura 
p

ro
g

e
tta

to
 

il 
genio assoluto 
d

i 
L

e
o

n
a
rd

o
 

da V
inci. 

N
el 

c
o

rso
 d

i 
q

u
a
lc

h
e
 

d
e

cen
n

io
 gli ae

rei sareb
b

ero
 

d
iv

e
n

ta
ti 

ra
p

id
i 

ed
 

effi-
cienti m

ezzi di 
trasporto, m

a anche tem
ibili strum

enti di guer
ra, soprattutto dopo l'invenzione dei m

otori a 
reazione. 
N

el 1
9

2
7

 l'am
erican

o
 C

h
arles L

in
d

b
erg

h
 

volò per la prim
a volta senza scalo d

a N
ew

 
Y

ork a P
arig

i in 33 o
re 3

9
'. O

g
g

i il "C
on

co
rd

e" , d
i co

stru
zieo

n
e an

g
lo

-fran
cese, 

com
pie lo stesso tragitto in m

en
o

 di tre ore, 
volando a 2.300 chilom

etri all'o
ra e traspor

tando 120 passeggeri! 
Il 27 ag

o
sto

l9
4

0
 volava da R

o
m

a a M
ilano il 

"C
am

pini-C
aproni ", prim

o aereo italiano con 
m

otore a reazione "a freddo", sistem
a abban

donato per scarsa fiducia nel m
ezzo m

a forse 
an

ch
e p

er in
d

isp
o

n
ib

ilità di m
ateriali adatti 

allo sviluppo del m
otore. 

P
iù tardi, con l'av

v
en

to
 dei razzi, l'u

o
m

o
 è 

riuscito ad allontanarsi dalla T
erra da p

rim
a 

circum
navigando la L

u
n

a per poi "allunare
" 

portando con se altri m
ezzi di locom

ozione e 
in

v
ian

d
o

 su
ccessiv

am
en

te so
n

d
e spaziali ai 

confini del sistem
a solare e oltre. 

L
' A

U
T

O
M

O


B
IL

E
: 

E
' n

ata 
a
p

p
lic

a
n

d
o

 
u

n
 

m
o

to
re a sco

p


p
io

 ad
 u

n
a car

rozza p
er caval

li. T
u

tta
v

ia
 u

n
 

p
rim

o
 ten

tativ
o

 
fu fatto

 co
n

 u
n

 
m

otore a vapore, 
dim

ostratosi su
b

ito
 tro

p
p

o
 in


g

o
m

b
ran

te. N
el 

1903 l' am
erica-

n
o

 H
en

ry
 F

o
rd

, 
1 

... T
 

~
• 

considerato il padre dell'industria autom
obili

stica m
oderna, costruì la società "F

ord M
otor 

C
om

pany" nei cui stabilim
enti avviò la produ

zio
n

e d
el "M

od. A
"

, co
n

sid
erata la p

rim
a 

autom
obile sufficientem

ente veloce e sicura. 
N

eg
li stab

ilim
en

ti F
o

rd
 fu su

ccessiv
am

en
te 

realizzata la prim
a catena di m

ontaggio p
er la 

fabbricazione delle autom
obili. Q

uesti i nom
i 

dei principali costruttori italiani: A
lfa R

om
eo -

A
n

sa
ld

o
 -

B
ern

a
rd

i -
C

arcano -
C

eirano -
C

h
irib

iri -
F

erra
ri 

-
F

IA
L

 -
F

IA
T

 ( g
ià

 
S.i.c.c.a.) -

F
rera -

F
T

A
. -

G
allia -

Isotta 
F

raschini -
Itala -

L
am

borghini -
L

ancia -
M

aserati -
M

oretti -
O

.M
. -

S.I.A
. T

A
. -

e qual
che altra di cui si è persa la m

em
oria. 

IN
 L

IB
IA

: D
o

p
o

 lu
n

g
h

e trattative, p
eraltro

 
scarsam

ente produttive, l' 11 
ottobre 1911 le 

truppe italiane sb
arcav

an
o

 in L
ib

ia ed
 il 29 

dello stesso m
ese l'Italia dichiarava guerra alla 

T
urchia, che al tem

po occupava quei territori. 
L

a cam
p

ag
n

a di L
ib

ia vide im
piegati p

er la 
prim

a volta nella storia gli aeroplani, utilizzati 
per l'o

sserv
azio

n
e e p

er il lancio di p
icco

le 
bom

be. A
l fine di allentare la forte resistenza 

tu
rca su

l fro
n

te libico
, il C

o
m

an
d

o
 italian

o
 

decise di m
inacciare direttam

ente il territorio 
m

etropolitano della T
urchia inviando un con

tingente da sbarco ad occupare l'iso
la di R

odi. 
F

ra le truppe d
a sbarco italiane c'eran

o
 anche 

gli alpini del battaglione "T
olm

ezzo", fanti di 
m

arina con la penna
, che occuparono l'iso

la 
di R

odi, situata a breve distanza dalla T
urchia. 

L
'azione costringeva il C

om
ando turco a riti

rare una parte delle forze im
piegate in L

ibia, 
consentendo agli italiani una rapida soluzione 
della cam

pagna. 
Il 18 ottobre del 1912 Italia e 

T
urchia firm

avano un accordo prelim
inare di 

p
ace. E

ra la p
rem

essa d
el p

assag
g

io
 d

ella 
L

ibia sotto il controllo dell'Italia. seg
ue a pag. 15 
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seg
ue da pag. 14 

L
A

 G
R

A
N

D
E

 G
U

E
R

R
A

: Il 28 giugno 1914, 
a S

arajevo, in Jugoslavia, il giovane studente 
G

ravrilo P
rincip uccideva a revolverate l'arci

duca F
erdinando, erede al trono d'A

ustria e la 
m

oglie Sofia. Il delitto accendeva la scintilla 
che avrebbe fatto sco~piare la P

rim
a guerra 

m
ondiale. 

L
'Ita

lia
 

en
trò

 in 
guerra il 
2

4
 m

ag


g 
i 

o 
1 9 1 5 , 
d 

o 
p 

o 
av

er de
nunciato 
il 

p
atto

 
difensivo della "Triplice alleanza", che preve
deva l'autom

atico e reciproco aiuto m
ilitare 

nel caso in cui una delle potenze firm
atarie -

G
erm

ania, A
ustria e Italia -

fosse attaccata da 
altre potenze. L

'attacco alla S
erbia da parte 

d
ell'A

u
stria

-U
n

g
h

eria 
co

n
sen

tì 
q

u
in

d
i 

all'Italia di sciogliersi dall'im
pegno, dichia

rando la propria neutralità che durò fino al 24 
m

aggio 1915, quando scese in cam
po a fianco 

di F
rancia e G

ran B
retagna. Il conflitto si con

cl u
d

e va v
itto

rio
sam

en
te p

er l'Ita
lia

 il 4 
n

o
v

em
b

re 1
9

1
8

. L
a g

u
erra era co

stata al 
nostro P

aese 680.000 m
orti. 

L
A

 R
IV

O
L

U
Z

IO
N

E
 D

'O
T

T
O

B
R

E
: L

a 
disfatta degli eserciti russi battuti sul fronte 
occidentale, diede il via alla più grande rivolu


zio

ne del secolo. 
I prim

i confusi m
oti scoppiarono in R

ussia nel 
febbraio del 1917, dopo la firm

a della pace 
con la G

erm
ania. S

uccessivam
ente si verifica

ro
n

o
 le p

rim
e so

llev
azio

n
i di im

p
o

rtan
ti 

guarnigioni m
ilitari che portarono i bolscevi

chi ad im
padronirsi di M

osca e P
ietrogrado. 

A
nim

atore della rivoluzione fu V
ladim

ir Ilic 
U

ljanov, chiam
ato "L

en
in

"
. In una R

ussia 
ridotta alla fam

e scoppiarono ovunque violenti 
scioperi nei trasporti e sanguinosi tum

ulti 
popolari. A

 P
ietrogrado il governo cadde in 

m
ano ai rivoluzionari che costrinsero la zar 

N
icola II .

.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
 

ad 
ab

d
i-

care. C
on 

la cad
u

ta 
della m

o
n

a
rc

h
ia

 
d

ei 
R

o


m
 a

n
o

 v 
nacquero 
d

iv
e
rs

i 
p

artiti di isp
irazio

n
e d

em
o

cratica, su
b

ito
 

sopraffatti dal rullo com
pressore bolscevico 

m
osso da L

enin, che in breve si 
im

padronì 
dell'intera R

ussia. 

IL
 T

R
A

T
T

A
T

O
 D

I V
E

R
S

A
IL

L
E

S
: alle ore 

11 dell' 11 novem
bre 1918 le arm

i tacquero in 
tutta E

uropa. L
e p

o
ten

ze vincitrici -
G

ran 
B

retagna, A
m

erica, F
rancia e Italia -

si riuni
rono a V

ersailles per gettare le basi della pace 
e discutere del futuro d'E

uropa. Il crollo della 
G

erm
ania giunse tuttavia inaspettato; l'eserci

to tedesco, rinforzato dalle divisioni ritirate 
dal fronte russo da poco crollato, era giunto a 

PE:NN€ Mozze 

un'ottantina di chilom
etri da P

arigi. M
a u

n
'o

f
fensiva degli eserciti francese e inglese, rinfor
zati da alcune unità am

ericane, ed il crollo 
austriaco sul fronte italiano, costrinsero le 
forze tedesche ad arretrare rapidam

ente, tanto 
che i com

andanti H
indenburg e L

udendorff 
spinsero il kaiser a chiedere la pace. 
M

a subito sorsero divergenze tra i vincitori: 
alcuni 

avrebbero voluto occupare in profon
dità il territorio tedesco, m

entre altri propone
vano una pace m

eno dura ed um
iliante per la 

G
erm

ania. L
a conseguenza fu che il trattato di 

P
arigi fece nascere forti sentim

enti revanscisti 
in G

erm
ania, che portarono poi lo scoppio 

della seconda guerra m
ondiale. 

L
' A

S
S

O
C

IA
Z

IO
N

I N
A

Z
IO

N
A

L
E

 A
L

P
IN

I: 
F

iglia unigenita 
delle T

ruppe alpine, 
n

acq
u

e a M
ilan

o
 

per volontà di alcu
ni 

red
u

ci 
d

ella 
G

rande guerra, che 
riunirono attorno al 
T

ricolore ufficiali e 
sem

p
lici alp

in
i di 

ogni grado ed estra
zione sociale che si 
riconoscevano nelle 

idealità propugnate dallo S
tatuto asso


ciativo. P

rim
o presidente nazionale fu 

eletto D
aniele C

respi, sostituito dal 1920 
al 

'2
2

 da A
rturo A

ndreoletti. L
a prim

a sede 
nazionale venne allestita in G

alleria presso il 
risto

ran
te "G

ra
n

d
e Ita

lia
". In q

u
ei tem

pi 
esporre il T

ricolore significava andare contro 
corrente rischiando reazioni violente da parte 
delle sinistre. In

 ossequio al conform
ism

o del 
m

om
ento la Q

uestura di M
ilano dispose che 

l'A
ssociazione A

lpini am
m

ainasse la B
andiera 

esposta al balcone della sede. P
er tutta risposta 

gli alpini inchiodarono il T
ricolore alle im

po
ste! E

ra l'unica bandiera nazionale esposta a 
M

ilano. D
a quei giorni I' A

.N
.A

. ingigantì 
sotto ogni aspetto fino a diventare l'A

sso


ciazione che oggi tutto il m
ondo conosce. L

a 
lu

n
g

a sto
ria d

ell'A
sso

ciazio
n

e N
azio

n
ale 

A
lpini è significativam

ente espressa dalle due 
M

edaglie d'O
ro al M

erito C
ivile e dalle due di 

B
ronzo appuntate sul L

abaro nazionale, quale 
segno di riconoscenza dello S

tato verso I' ope
rato degli A

lpini in C
ongedo nei confronti 

della collettività. 
· 

IL
 F

A
SC

ISM
O

; L
'Italia pur uscita vittoriosa 

dalla G
rande gùerra, era ridotta econom

ica
m

ente alla stregua dei paesi vinti. I governi 
che si succedevano non riuscivano a vitalizza
re la disastrata econom

ia nazionale, m
entre si 

produceva una profonda spaccatura ideologica 
fra le diverse classi sociali. G

li ex com
battenti 

venivano derisi ed em
arginati dalle crescenti 

15 

velleità rivoluzionarie socialiste. In
 ogni parte 

d
'Italia si verificavano scioperi e tentativi 

insurrezionali che aggravavano la già precaria 
situazione generale. 
N

el 1919, durante il congresso di L
ivorno del 

P
artito socialista italiano, da una spaccatura 

nasceva il P
artito com

unista d'Italia. L
a scis

sione veniva ispirata addirittura da M
osca. 

L
en

in
 e B

u
k

arin
, allo

ra cap
i d

ella T
erza 

internazionale, erano convinti che l'Italia fosse 
m

atura per una rivoluzione di tipo bolscevico. 
L

'Italia, diceva l'appello inviato da M
osca, 

presenta tutte le condizioni essenziali che 
garantiscono la vittoria di una grande rivolu


zione proletaria nazionale. L

a
 classe operaia 

italiana è straordinariam
ente unanim

e. L
a 

b
o

rg
h

esia
 n

o
n

 p
o

trà
 contare sulle truppe 

regolari: nel m
om

ento decisivo esse passeran


no dalla p
a

rte degli insorti. L
a realtà era 

m
olto diversa; gli agrari, preoccupati dagli 

scioperi, dalle occupazioni delle terre, dalle 
rivendicazioni operaie e dalle notizie dei m

as
sacri com

piuti in R
ussia, com

preso lo sterm
i

nio della fam
iglia im

periale, si coalizzarono 

attorno ai fasci di com
battim

ento fondati da 
B

enito M
ussolini che, pur con contrastanti 

attestazioni, prom
etteva una dura opposizione 

ai m
ovim

enti bolscevichi. N
el 1922 i fascisti 

contavano oltre 350.000 iscritti, una forza che 
nessuno poteva perm

ettersi di ignorare. D
opo 

una prim
a negativa esperienza elettorale nel 

1919, i fascisti ottenevano successivam
ente 

l'elezione di 35 deputati; il m
ovim

ento fasci
sta era quindi legittim

am
ente rappresentato in 

P
arlam

ento. Il 27 ottobre 1922 con le dim
is

sioni del gabinetto F
acta veniva richiam

ato a 
R

om
a G

iolitti, che però a causa degli scioperi 
ferroviari in atto non riusciva a raggiungere la -. 
capitale. In

 quei giorni colonne di fascisti m
ar

ciavano su R
om

a agli ordini di un "quadrum


virato" costituito da E
m

ilio D
e B

ono, C
esare 

D
e V

ecchi, Italo B
albo e M

ichele B
ianchi. 

S
ollecitato da più parti di sbaragliare le colon

ne dei fascisti diretti a R
o

m
a, re V

ittorio 
E

m
anuele III rifiutava di firm

are lo stato d'as
sedio per cui gli uom

ini di M
ussolini potevano 

raggiungere la capitale. A
 R

om
a il 30 ottobre 

M
ussolini riceveva l'incarico di form

are un 
nuovo governo. Il 24 novem

bre otteneva dalla 
C

am
era eccezionali poteri in m

ateria econo
m

ica e am
m

inistrativa, conferitigli a larga 
m

aggioranza allo scopo di "ristabilire I' ordi
ne". C

on questa legge la C
am

era perdeva gran 
parte delle sue funzioni in quanto al governo 
veniva concesso di em

anare leggi senza alcun 
controllo. L

'Italia era diventata fascista! 

L
A

 T
E

O
R

IA
 D

E
L

L
A

 R
E

L
A

T
IV

IT
À

': il 
T

im
es 

di L
ondra scriveva che, a seguito di 

due spedizioni scientifiche sul golfo di G
uinea 

e sul m
onte E

verest, era stata verificata una 

segu
e a pag. 16 



16 
PCNN€ Mozze 

segue da pag. 15 
A

frica orientale e R
odolfo G

raziani veniva 
n

o
m

in
ato

 g
o

v
ern

ato
re d

ella S
o

m
alia. N

el 
riv

o
lu

zio
n

aria 
luglio dello stesso anno s'interrom

pevano le 
scoperta scienti-

trattative in corso fra Italia ed E
tiopia e nel 

fica. Il presiden-
settem

bre il N
egus ordinava la m

obilitazione 
te della "R

o
ya

l 
generale. In risposta il 3 ottobre le truppe ita

Society" 
ingle-

liane di stanza in E
ritrea iniziavano l' invasio

se annunciava: 
ne dell'E

tiopia. Il 7 ottobre la S
ocietà delle 

"non si tratta 
d

ella scop
erta 

di u
n

'isola re
m

ota, m
a di un 

in
tero 

con
ti

nente di nuove 
id

ee scien
tifi

ch
e; è la 

p
iù

 
grande scoper
ta relativa alla 

A
. E

in
stein

 
g

ra
v

ita
zio

n
e 

da quando N
ew

ton ne elaborò i principi"
. 

E
ra l'an

n
u

n
cio

 della verifica della "teoria 
della relatività" enunciata da A

lbert E
instein, 

rig
u

ard
an

te il m
o

to
 a v

elo
cità su

p
erio

re a 
300.000 chilom

etri al secondo. E
instein 1iten

ne, e la scienza appunto provò, che un orolo
gio che viaggi ad una velocità di 260

.000 chi
lom

etri al secondo
, registra un tem

po esatta
m

ente doppio rispetto ad un orologio ferm
o

. 
E

instein, che era di origine ebraica, dovette 
lasciare la G

erm
ania nazista per sfuggire alle 

persecuzioni razziali, riparando negli S
tati 

U
niti per insegnare all'Istituto S

tudi A
vanzati 

di P
rinceton nel N

ew
 Jersey. L

o scienziato 
m

orì in quella città nel 1955, lasciando al 
m

ondo una fra le più grandi scoperte di tutti i 
tem

pi. 

L
A

 T
E

L
E

V
ISIO

N
E

: l'invenzione spetta allo 
scozzese John L

ogie B
aird che la sera del 2 

ottobre 1925, in una casa di L
ondra, riusciva a 

trasm
ettere l'incerta im

m
agine di un am

ico da 
una stanza all'altra. Q

ualcosa di m
olto àppros

sim
ati vo che tuttavia gettò le basi per il perfe

zionam
ento di un apparecchio ch

e o
g

g
i si 

trova in tutte le case, capace di trasm
ettere 

im
m

agini in diretta da ogni parte del m
ondo e 

dalle profondità degli spazi siderali dove le 
sonde lanciate dall'uom

o viaggiano verso altri 

m
ondi. 

L
'IT

A
L

IA
 IM

P
E

R
IA

L
E

: nel febbraio del 
1935 l'Italia fascista, che m

irava ad am
pliare 

le proprie colonie, inviava nuove truppe in 

C
•
n

•o
•
•
H

•
n

l.c
:fn

q
u

•
•
•
m

o
 
g

io
r
n

o
 
d

e
n

· •
•
•
•
d

io
 

e
ç
o

n
o

· r, 
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Presenti le Forze Armale e il 
U

V
IIV

l\f 

FONDA l'IMPi 
nazioni dichiarava l'Italia paese aggressore. 
N

el dicem
bre dello stesso anno, allo scopo di 

annullare gli effetti delle sanzioni im
p

o
ste 

all'Italia, M
ussolini indiceva la "giornata della 

fed
e" 

invitando gli italiani a donare le fedi 
nuziali alla P

atria im
pegnata nella conquista 

dell'Im
pero. Il 9 m

aggio 1936, B
adoglio occu

pava A
ddis A

beba e M
ussolini dal balcone di 

p
alazzo

 V
enezia an

n
u

n
ciav

a ag
li italian

i: 
"dopo quindici secoli l'Im

pero è riapparso sui 
colli fa tali di R

o
m

a
". 

L
'Italia aveva conquistato il più effim

ero degli 
im

peri, che infatti sarebbe durato solo quattro 
anru. 

L
A

 G
U

E
R

R
A

 D
I S

P
A

G
N

A
: nel luglio del 

1936 scoppiava una sim
ultanea rivolta m

ilitare 
in S

pagna ed in M
arocco contro il governo 

repubblicano di M
adrid

. A
 capo dei rivoltosi 

era il g
en

erale F
ran

cisco
 F

ran
co

, ch
e allo 

scopo di assicurarsi m
igliori condizioni nella 

lotta al potere di M
adrid, chiedeva e otteneva 

sostanziali aiuti da Italia e G
erm

ania. P
er fron

teggiare le truppe di F
ranco vennero organiz

zate le "brigate internazionali", in gran parte 
poste agli ordini di em

inenti personalità socia
liste e com

uniste. L
'Italia era im

pegnata con 
60.000 uom

ini, 800 aerei, 8.000 autom
ezzi e 

90 navi. Il 15 novem
bre 1938, a seguito dei 

Settem
bre 1999 

rovesci m
ilitari, le.t'.'brtifw

te inl:tem
azionali" 

veruvano sc101te e n ira e-m
 tem

o
n

o
 rrancese 

e F
rancisco F

ranco poteva assum
ere la guida 

d
el n

u
o

v
o

 S
tato

 m
o

n
o

cratico
 sp

ag
n

o
lo

. 
T

uttavia durante il secondo conflitto m
ondia

le, F
ranco riusciva a m

antenere lo stato di 
neutralità, nonostante le insistenti pressioni di 
H

itler e M
ussolini. A

ncora oggi si discute se 
l'avvento al potere del generale F

ranco abbia 
im

pedito l'instaurazione di un governo m
arxi

sta in S
pagna, considerato che la sanguinosa 

guerra civile è stata diretta da uom
ini inviati 

da M
osca. 

L
'E

N
E

R
G

IA
 N

U
C

L
E

A
R

E
: fu lo scienziato 

A
.H

. B
ecquerel a dim

ostrare che i com
posti 

dell'uranio producono spontaneam
ente radia

zioni sim
ili ai raggi "X

". U
n anno più tardi il 

fisico inglese John 
T

hom
son provava 

l'esistenza, allora 
so

lo
 

so
sp

ettata, 
d

ell'elettro
n

e. L
a 

scoperta avvalora
va l'idea che tutta 
la m

ateria, co
m


presi gli atom

i, sia 
co

stitu
ita 

d
ag

li 
stessi "m

atto
n

i" 
elem

entaii. Si sco
prì poi che la tra
s
m

u
ta

z
io

n
e
 

radioattiva è sem
-

I 
Q

U
P

il 
• 

I 

pre accom
pagnata 

E
. F

erm
i 

d
a u

n
a strao

rd
in

aria em
issio

n
e di calo

re.'· 
P

roseguendo su questa strada il fisico italiano 
E

nrico F
erm

i costruiva la prim
a "pila atom

i
ca", fo

rm
ata da m

attonelle di grafite nelle 
quali erano inse1iti piccoli cilindri di uranio. Il 
collaudo della pila venne fatto il 2 dicem

bre 
1942

. L
'esp

erim
en

to
 ren

d
ev

a p
o

ssib
ile la 

costruzione della prim
a bom

ba atom
ica, perfe

zionata negli stabilim
enti di L

os A
lam

os, nel 
N

u
o

v
o

 M
essico

, d
o

v
e l'eq

u
ip

e d
el fisico

 
R

obert O
ppenheim

er riusciva ad avvicinare 
due m

asse su
b

critich
e di m

ateriale fissile
, 

dando lu
o

g
o

 all'esp
lo

sio
n

e nucleare. N
egli 

anni a seg
u

ire si arrivò alle prim
e centrali 

nucleari ed
 ai successivi sviluppi n

ell'u
so

 
civile. 

Il giornale "P
E

N
N

E
 M

O
Z

Z
E

" ospita articoli inviati da iscritti, atnici e sim
patizm

nti, i quali si 
assum

ono la responsabilità di quanto 
afferm

ano. La R
edazione si riserva d

i rifiutare la pubblica
zione di articoli i cui contenuti siano contrari allo spirito associativo o lesivi della altrui dignità. 




