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Ozio e Negozio



Br eve p r esen tazi on e p er  i  n u ov i  l et tor i : 

In punta di penna è la r iv ista d?Ist i tu to che 
in tende valor izzare i l  f r u t to del la r i f lessione 
e del la creat iv i tà degl i  studen t i  del  
M an tegna in tor no ad un  tem a com une. L a 
nov i tà d i  quest?anno in teressa la sezione 
Cartoline, non  p iù  in tesa sol tan to com e 
r accol ta d i  r ecension i  d i  l ibr i , ?sped i te? al  
ter m ine d i  un  m etafor ico v iaggio al l?in ter no 
d i  un?oper a, m a anche com e 
cor r ispondenza d i  esper ienze v issute a e 
con  la scuola (par tecipazione a incon tr i , 
usci te d idatt i che, p rogett i ), d i  cu i  
valor izzare gl i  aspett i  ar r i cchen t i .

I l  tem a d i  questo ter zo num ero è i l  

b inom io ozio e n egozio , astensione dagl i  

im pegn i  con tr apposta al la v i ta at t iva. 

Esal tato dal la cu l tur a pagana classica, 

l?ozio d iven ta peccato dur an te i l  

M ed ioevo: D an te Al igh ier i , nel la 

Commedia, non  è cer to indu lgen te con  

coloro che, per  «len to am ore», poco si  

er ano spesi  in  v i ta. 

È vero, l i  pone nel  pur gator io, salvandol i  

qu ind i  dal la dannazione eter na 

del l?in fer no, m a in  v i r tù  del l?in f lessibi le 

legge del  con tr appasso l i  condanna a 

cor rere com e una calca f ur iosa, notte e 

gior no, gr idando esem pi  d i  sol leci tud ine. 

«L?am or  del  bene, scem o / del  suo dover » 

(Pur g., X VI I ): non  agi re sign i f i ca, per  

D an te, non  am are abbastanza, 

sot t in tendendo D io e i l  p rossim o. 

D ?al t r a par te, già l?ora et labora del la 

Regola benedett ina aveva posto i l  lavoro 

quale com ponen te im prescind ibi le d i  una 

v i ta ret ta, al  par i  del la p regh ier a.

Fr ancesco Petr arca, anch?egl i  uom o del  

Trecen to, com pie invece un?oper azione 

str aord inar ia: t r aghetta l?otium lat ino 

ver so l?epoca m oder na, senza tr ad i r ne i l  

senso p iù  p rofondo e r iuscendo a f ar  

coesistere l?idea cr ist iana d i  

con tem plazione con  quel la d i  l iber tà 

in ter iore col t ivata at t r aver so la let tur a e la 

r i cerca dei  «p iù  d iser t i  cam pi». 

M oder n issim o Petr arca.

Q uan to at tuale suona essere tale bisogno 

L'ozio quando è 
troppo completo ti 

inchioda più 
dell'occupazione più 

frenetica.

Beppe Fenoglio

par ole



d i  l iber tà! È la sete d i  auten t ici tà 

del l?uom o con tem por aneo, in  cerca d i  

una r innovata d im ensione um ana 

lon tano dal le logiche m ater ial i st i che del  

p ropr io tem po. Talvol ta, f ino a com piere 

scel te estrem e. Com e per  

l?an t icon for m ista Chr istopher  

M cCand less, p rotagon ista realm en te 

esist i to del  f i lm  Into the wild (20 0 7): 

giovane e p rom etten te laureato d i  una 

fam igl ia al tobor ghese am er icana, 

apparen tem en te sol ida m a in  ver i tà assai  

con f l i t tuale, lascia tu t to per  andare in  

Alaska. «Alaska? D a  che cosa stai  

scappando?»: gl i  ch iede l?anziano 

veter ano Ron . «Abbiam o solo bisogno d i  

cam biare i l  m odo d i  vedere le cose» è la 

nuova d i rezione d i  Ch istopher.

h ttps:// www.youtube.com / watch?v=1Epg_ O 8R358

una par ola al la volta
L e r i gen er azi on i  ben ef i ch e del l ?ozi o

O ggi , sem pre p iù  spesso abbiam o una 
l i sta d i  cose da fare talm en te lunga che 
non  sapp iam o p iù  dove scr iver la e poi  
ar r ivano le vacanze.

Aspett iam o questo m om en to com e dei  
bam bin i  davan t i  al l?albero d i  N atale.

Q uando f inalm en te queste ar r ivano, ci  
r i t r ov iam o così stanch i  e p rovat i  dal la 
nostr a v i ta f r enet ica che ci  v iene natur ale 
sprofondare su l  d ivano e r im p iangere d i  
non  aver  t r ovato p r im a un  po? d i  tem po 
per  i l  dolce f ar  n ien te.

Un  fam oso p rover bio reci ta che ?l?ozio è 
i l  padre dei  v izi? e se con  i l  passare dei  
secol i  questo ter m ine, ozio appun to, ha 
assun to del le car at ter ist i che negat ive, non  
è stato sem pre così. Se guard iam o 

ind ietro nel  tem po scopr iam o che per  i  
r om an i  l?Otium er a l?at t iv i tà p r ivata, che 
gl i  ar istocr at ici  si  per m ettevano in  
al ter nat iva al  Negotium (i l  con tr ar io 
del l?ozio, o m egl io i l  suo opposto), 
m en tre i  Rom an i  si  af f annavano a 
d iscutere cosa fosse m egl io, se l?ozio o i l  
negozio gl i  ebrei  p r at icavano i l  sabato, 
gior no d i  vacanza e stud io. L?ozio er a, 
qu ind i , un  m om en to d i  sosta dal la 
quot id ian i tà e l?avven to del le società 
cap i tal i st i che ha dato i l  colpo d i  gr azia 
al l?an t ico concetto d i  ozio. Fer m ar si  a 
pensare, stud iare, ded icare tem po ai  
p ropr i  talen t i  e passion i  è d iven tato un  
p r iv i legio d i  poch i . Un  al t r o vecch io 
p rover bio d ice: ?Ch i  dor m e non  p igl ia 
pesci? e anche in  questo caso 
bisognerebbe r agionarci . D or m i re bene 
non  spreca tem po, lo im p iega m egl io, 

https://www.youtube.com/watch?v=1Epg_O8R358


perché al  nostro r i svegl io sarem o f resch i  

e r iposat i  per  af f r on tare m egl io gl i  

im pegn i  del la nostr a gior nata.

M a siam o sicur i  che oziare sia davvero un  
v izio? Tutto d ipende dal l?uso che ne 
facciam o, se decid iam o d i  stare fer m i , 
non  fare n ien te oppure se usiam o questo 
tem po per  r igener arci , ded icando tem po 
a scopr i r e e col t ivare i  nostr i  in teressi  e le 
nostre passion i .

Com e già detto, nel la nostr a m en te 
abbiam o i l  p reconcetto for tem en te 
r ad icato che l?ozio sia qualcosa d i  
negat ivo a p rescindere da tu t to, così 
decid iam o che i l  ?negozio? o ?non -ozio? 
sia la str ada m igl iore da in tr aprendere, 
anche se non  ci  r end iam o con to che in  
real tà i  due concett i  sono lat i  del la stessa 
m edagl ia.

Sta a noi  decidere, o m egl io scegl iere se 
vogl iam o r iem p i re le set t im ane d i  
vacanze d i  occupazion i  p iacevol i , in  
com pagn ia dei  nostr i  am ici , r iem p iendo 
la nostr a agenda, i l  nostro calendar io d i  
im pegn i  (anche se bel l i , sem pre d i  
im pegn i  si  t r at ta), oppure ded icare i l  
nostro tem po al la let tur a, al lo stud io, al  
?dolce f ar  n ien te?. 

O zio e negozio r appresen tano due 
concett i  com plem en tar i . L?uno non  può 
esistere senza l?al t r o. Q uind i , se qualcuno 
m i  dovesse ch iedere "m a al lor a, m egl io 
l?ozio?", in  tu t ta sincer i tà r i sponderei  "non  
saprei , m a non  si  sa m ai : in iziam o a 
conoscer lo m egl io, poi  vedrem o, 
potrebbe r iser varci  del le bel le sor p rese".                                                    

2CP17

 

Scorrere alla rovescia



Car tol ina da?  i l  19 set tem bre 20 22 p resso l?Aud i tor ium  San  Bar naba, i l  Prof . V i to 

M ancuso ha tenuto l?incon tro dal  t i to lo ?D onne test im on i  d i  v i ta d i  f r on te al le v iolenze 

del la stor ia?. Alcune parole hanno in  par t i colare destato la nostr a at tenzione per  le 

sign i f i cat ive sfum ature sot tese: EN ERGIA, FO RZ A, VIO L EN Z A, CAO S, CO SM O , 

PEN SIERO . I nv iam o qu ind i  la nostr a ?car tol ina? per  una cond iv isione  su tal i  aspett i .

 I l  p en si er o: an t i doto al l a v i o len za

«N on  siam o solo un  cor po, m a anche un  
insiem e d i  ener gia», esord isce così 
l 'i n tel let tuale e f i losofo br ianzolo Vi to 
M ancuso. I n  natur a è la for za che 
con trol la l 'ener gia: sancisce l 'ord ine 
atom ico e, qu ind i , inesor abi lm en te tu t to 
ciò che ci  ci r conda. E tale for za può 
essere f i sica, psich ica (autocon trol lo), 
in tel let t iva. M a cam biando accezione, la 
for za ben igna che regola la nostr a v i ta 
può d iven tare v iolenza. Violenza, da 
"v iolare", non  è al t r o che l 'uso del la for za 
al lo scopo d i  of fendere, d i  v iolen tare e d i  
stupr are. Anche per  questo è im por tan te 
lo stud io del le parole, del  r egistro e del  
lessico d i  cu i  f r u iam o, per  non  
con fondere parole al l 'apparenza sim i l i  
m a dal  sign i f i cato d iver so. 

Secondo Vi to M ancuso, tu t tav ia, l 'ap ice 
del  "misunderstanding del la for za" non  è 
r appresen tato dai  com un i  ep isod i  d i  
v iolenza, m a dal la paur a e dal  ter rore che 
con tr add ist inguono i  r egim i  total i tar i .

Per  com prendere m egl io è necessar io 
conoscere la bi lancia che lega i l  cosm o, 
ovvero l 'ord ine, al  caos, ossia i l  d isord ine. 
N el  caso dei  r egim i  total i tar i  p revale, anzi  
esiste solam en te, i l  cosm o, ovvero 
l 'ord ine m an iacale sociale e pol i t i co 
at tuato e gar an t i to at t r aver so l?uso del la 
v iolenza. L o str um en to u t i l i zzato dai  
d i t tator i  per  gar an t i r e i l  r i spetto del  
cosm o è i l  con trol lo; nessun  ind iv iduo è 
l ibero dal la m assa che lo induce 
inev i tabi lm en te al l 'om ologazione.

I l  vero nem ico dei  r egim i  è perciò la 
sol i tud ine, non  quel la sensazione che si  
ha quando si  è esclusi  dagl i  al t r i , m a «la 
volon tà f i sio logica che l 'uom o possiede 

car tol ine



per  sv i luppare i l  pensiero».

L a sol i tud ine, qu ind i , si  può consider are 
com e la ch iave per  spezzare l 'ord ine del  
cosm o, t r am i te l 'ar m a che est ingue ogn i  
for m a d i  v iolenza, d i  ignor anza e d i  
p regiud izio: i l  pensiero.                

  5BPEN

I l filosofo Vito M ancuso

L?O zio cr eat i vo

Q uando si  par la d i  ozio creat ivo, non  si  
ind ica la vogl ia d i  f are n ien te, m a un  
tem po ded icato al  non  cor rere, al  non  
sen t i r si  sopr af f at t i  o in  p reda al l 'angoscia: 
è, insom m a, un  m odo par adossalm en te 
p rodutt ivo per  r i stabi l i r e un  flow d i  
creat iv i tà e v i tal i tà, così com e af fer m ato 
dal  sociologo D om en ico D e M asi  nel  suo 
saggio L?ozio creativo (Ed iesse, 
1995/ Rizzol i , 20 0 0 ).

D 'al t r a par te, secondo i l  p r incip io d i  
Pareto (un  econom ista f r ancese d i  or igin i  
i tal iane), i l  20 % dei  nostr i  sfor zi  por ta 
al l '80 % dei  r i su l tat i : sar à, qu ind i , 
oppor tuno pensare d i  focal izzare la 
nostr a ener gia e i l  nostro tem po su 
com pi t i  essenzial i , che p roducano 
r isu l tat i  ef f i caci  su l la lunga dur ata, 
valu tando se ignor are o pospor re quel l i  
che non  sono poi  così "v i tal i ".

For se vale anche la pena valu tare se 
delegare dei  com pi t i : non  dobbiam o 
sem pre occuparci  d i  tu t to in  p r im a 

per sona e possiam o tr ar re gr ande 
giovam en to dal la cond iv isione dei  dover i .

I n fat t i , com e r ipor tato nel l?ar t i colo 
pubbl icato da Rainews.i t , Lavorare meno, 
lavorare meglio (5 m aggio 20 22), la 
set t im ana cor ta lavor at iva in  m ol t i  Paesi  
str an ier i  ha deter m inato un  aum en to 
del la p rodutt iv i tà del  40 %, com e ef fet to 
del la m aggiore d ispon ibi l i tà d i  tem po 
ded icato al l?ozio creat ivo, e ha 
notevolm en te m igl ior ato i l  benessere dei  
lavor ator i , senza che ci  sia stata una 
perd i ta d i  p rodutt iv i tà o qual i tà dei  
ser v izi  for n i t i .

Essere ef f i caci  su l  lavoro è fondam en tale, 
m a ciò non  deve im p l icare i l  
r iem p im en to d i  ogn i  m om en to del la 
gior nata, al t r im en t i  si  r i sch ia d i  andare in  
bornout -  i l  l im i te del la soppor tazione 
psicof isica del l?ind iv iduo.

L'ozio ha, dunque, una funzione 
p rodutt iva, ol t r e che r icreat iva.

5FPPD

qualcosa di  cui  par lar e



Accan ton ar e i l  cr on om etr o  

È in teressan te azzardare un  con f ron to t r a 
l?ingegnere Tay lor  e l?industr iale 
autom obi l i st i co Ford , da una par te, e lo 
scr i t tore M i lan  Kunder a, dal l?al t r a, su 
qualcosa che ci  in ter roga pun tualm en te 
ogn i  gior no: la capaci tà o m eno d i  
?oziare?, nel  senso lat ino del  ter m ine.

Otium er a per  i  lat in i  l?at t i tud ine a 
m ed i tare e a p render si  cur a d i  sé stessi  che 
pare p iù  v icina al la len tezza car a a 
Kunder a e lon tan issim a da quel le idee che 
Tay lor  e Ford  si  er ano inven tat i  per  
im br igl iare i l  lavoro esecut ivo e render lo 
ef f i cien te. Propr io qu i  sta i l  nocciolo del la 
quest ione, ovvero l 'i ncapaci tà d i  oziare, 
f acol tà d im en t icata da m ol t i  giovan i  e 
dagl i  adu l t i  stessi .

Q uest i  u l t im i  sono anche, per  abi tud ine e 
spesso per  necessi tà, gen i tor i -m anager  che 
occupano i  f igl i  in  d iver se at t iv i tà f ino a 
tarda ser a e già dal la p iù  tener a età 
m ed ian te spor t , lezion i  d i  l ingua, can to, 
ecc.

Con  ciò non  si  vuol  d i re che non  si  debba 
p iù  occupare i l  tem po con  tal i  im pegn i , 

anzi ! M ol te vol te, in fat t i , i  bam bin i  
p r at icano spor t , e non  solo, che 
coincidono con  le p ropr ie passion i  del  
m om en to. Crescendo, t r a l?al t r o, le 
at t iv i tà, in  un  p r im o m om en to im poste, 
possono essere scel te autonom am en te e 
d iven tare un  m om en to d i  svago e d i  ver a 
passione, per  p render si  cur a d i  sé stessi .

D ur an te i  per iod i  d i  ozio, in  cu i  si  possono 
svolgere anche at t iv i tà r i creat ive  
bisognerebbe però lasciare da par te i l  
cronom etro e r al len tare i  r i tm i  d i  v i ta, per  
ded icare i l  tem po necessar io ad  esse, 
perché è qu i  che si  possono scopr i re 
nuove passion i  e, nel  con tem po, p render si  
cur a d i  sé stessi  o  ded icar si  agl i  al t r i  
perché i l  volon tar iato può far  cam biare e 
può regalare p iù  d i  quan to ci  si  possa 
aspettare. Tr a le at t iv i tà ?creat ive? v i  sono 
cer tam en te anche la scr i t tu r a e la let tur a, 
da m ol t i  consider ate com e un  m ero 
dovere scolast ico. L a scr i t tu r a può aiu tare 
in  m ol t i  casi  a sfogar si , a ch iar i r si  e a 
l iber are la m en te, m en tre la let tur a può 
catapu l tare in  un?al t r a d im ensione, 
f acendo d im en t icare per  poco la real tà e i l  
m ondo ci r costan te.    

5BPEN

Giornate come una catena di montaggio (5BPEN)



 L a sol i tu d i n e p er  af f r on tar e sé stessi

Al la luce del l?anal isi  del l?ar t i colo d i  Paolo 
d i  Stefano, Ozio addio. Schiavi degli impegni 
non sappiamo creare, pubbl icato su l  
Cor r iere del la Ser a i l  28 giugno 20 10 ,  
r i tengo che i l  concetto d i  otium dei  lat in i  
sia v icino alm eno un  po? al la m ia 
sensibi l i tà, r i spetto al la m aggior  par te dei  
m iei  coetanei  e penso ciò perchè noto che 
m ol t i  t r a loro non  r iescono a t r ascor rere 
del  tem po da sol i , m a necessi tano sem pre 
d i  qualcuno. O vviam en te non  che la cosa 
sia sbagl iata, però così f acendo non  si  ha 
m ai  del  tem po da ded icare a sé stessi . 

Par lando d i  tem po tor na al la m en te ciò 
che ha detto lo scr i t tore M i lan  Kunder a 
nel  r om anzo La lentezza t r am i te l?esem pio 
del l?uom o che cam m ina.  «Un  uom o 
cam m ina per  la str ada. A un  tr at to cerca d i  
r i cordare qualcosa, che però gl i  sf ugge. 
Al lor a, i st in t ivam en te, r al len ta i l  passo. 
Ch i  invece vuole d im en t icare un  even to 
penoso appena v issuto acceler a 
inconsapevolm en te la sua andatur a, com e 
per  al lon tanar si  da qualcosa che sen te 
ancor a t roppo v icino a sé nel  tem po».

L?uom o che r al len ta i l  passo r appresen ta, 
per  m e, una per sona che r iesce a ded icare 
del  tem po a se stesso e al  p ropr io ozio, 
m en tre l?uom o che acceler a r appresen ta 
una per sona che fa l?esatto con tr ar io e 

qu ind i  non  r iesce a ded icar si  del  tem po, 
quasi  com e se stesse cercando d i  
al lon tanar si  dal la real tà, o da qualcosa che 
si  avver te com e gr avoso. 

Par agono i l  cam m inare velocem en te d i  
Kunder a al  non  volere stare sol i , perché 
l?ho p rovato qualche anno fa, quando 
necessi tavo sem pre del la com pagn ia d i  
qualcuno perché non  r iuscivo e non  
volevo stare solo. Pensavo che così 
f acendo m i  sarei  al lon tanato dai  pensier i  e 
dai  p roblem i  che sen t ivo v icin i  a m e, e 
questo avven iva m a in  m odo tem por aneo. 

Crescendo ho im par ato p ian  p iano che 
tr am i te l?ozio e i l  ded icare tem po a sé 
stessi , stando da sol i , i  p roblem i  che 
sen t ivo così v icin i  sarebbero scom par si , o 
com unque avrebbero sm esso d i  
tor m en tar m i . Cer to ciò non  sarebbe 
avvenuto in  m an ier a im m ediata m a 
com unque, una vol ta af f r on tat i , sapevo 
che non  sarebbero p iù  tor nat i . Un?al t r a 
p r at ica che i  giovan i  at tuano spesso, per  
al lon tanar si  da un  qualcosa, è bere f ino ad  
ubr iacar si  o f are uso d i  sostanze 
stupefacen t i . Io invece com e m edi tazione 
uso lo spor t  e r i tengo che la p r at ica d i  uno 
spor t  equ ivalga, spesso, al la p r at ica 
del l?otium, perché tr am i te esso, m en tre ci  
si  d iver te, ci  si  p rende cur a del  p ropr io 
cor po e del la p ropr ia m en te.                                                                                                                     

5B PEN

I l tempo si divide e si moltiplica Auguste Rodin, I l pensatore, 1880-1902



Decelerare per riflettere (5BPEN)

A r b i t r at i  dal l 'agen da ch e p or t i am o i n  
m an o

Credo che la nostr a quot id ian i tà sia m ol to 
incen tr ata su l l?ot t im izzazione dei  tem p i . 
Spesso, consapevolm en te o no, tend iam o 
a sovr accar icarci  d i  im pegn i , at t iv i tà e 
responsabi l i tà. Ecco perché la nostr a 
società v iene def in i ta er a del  multitasking, 
att i tud ine che si  r i conosce add i r i t tu r a 
com e se fosse un?ott im a capaci tà, un  
m er i to. Secondo alcun i  aspett i  potrebbe 
avere una connotazione posi t iva però, 
nel la real tà dei  f at t i , è p iù  com une che 
questa sia la qual i tà t ip ica d i  una 
m acch ina. Bast i  pensare al  com puter  i l  cu i  
sof tware ha la capaci tà d i  esegui re 
m ol tep l i ci  com and i  
con tem por aneam en te.  I l  nostro lavoro, 
del  r esto, nel la gr and issim a m aggior anza 
dei  casi  è f inal i zzato ad  ot tenere un  
?prodotto? che sodd isf i  la r i ch iesta; p iù  si  
è veloci  p iù  si  è br av i . D opo la f at i cosa 
cor sa lavor at iva al la quale si  sot topone 
l?uom o, cap i ta che avanzino r i tagl i  d i  
tem po m a anche essi  vengono invest i t i  nel  
?m igl ior  tem po possibi le? e p rogr am m ati  
scr upolosam en te. Anche par tecipando a 
spor t , cor si  o sem pl ici  im pegn i  social i , 

non  facciam o al t r o che r acch iudere 
questo im pegno in  una bol la d i  tem po con  
scadenza def in i ta. Più  queste at t iv i tà 
aum en tano m aggiore è la possibi l i tà d i  
d iven tare quasi  sch iav i  d i  noi  stessi , 
ar bi t r at i  dal l?agenda che por t iam o in  
m ano. Q uan te vol te abbiam o sen t i to le 
f r asi  ?oggi  non  ho avuto tem po? o ?avrei  
bisogno che una gior nata dur asse 36 ore?. 
Q uan te vol te abbiam o v isto che l?uom o dà 
i l  m assim o d i  sé stesso f ino ad  esaur i re le 
p ropr ie ener gie. D iam o m olto p iù  valore 
al  r i su l tato che dobbiam o ot tenere e poco 
al la qual i tà del la v i ta che dovrem m o 
avere. Ci  p rend iam o poca cur a d i  noi  
stessi , and iam o sem pre veloci  e non  
abbiam o i l  tem po d i  oziare per  cap i re o 
ascol tare i  nostr i  b isogn i .

5BPEN

Nell?ozio o nel negozio? giornate sempre multitasking  (5BPEN )

Decelerare per riflettere (5BPEN)



L?estate i n  cu i  m i  i n n am or ai

Da ragazzo ero un fiume in piena, un ciclone sempre in movimento, sempre alla ricerca di nuovi 
stimoli. Quell'estate, però, fui costretto a fermarmi.

Tutto com inciò i l  p r im o d i  lugl io 20 22: dovevo par t i r e per  una vacanza d i  una 
sett im ana con  la m ia f am igl ia e alcun i  am ici . L a dest inazione er a Cesenat ico, in  Em i l ia 
Rom agna. 

Ar r ivat i  in  alber go, p rendem m o le nostre val igie e ci  d i r igem m o al la recep t ion  per  
r i cevere le ch iav i  ed  alcune regole per  i l  soggior no. Io ero in  stanza con  L uca, i l  m io 
m igl iore am ico. Ci  p repar am m o e scendem m o subi to in  sp iaggia. Propr io l ì v id i  per  la 
p r im a vol ta Sof ia, una r agazza bel l i ssim a, al ta, dagl i  occh i  verd i  e dai  lungh i  capel l i  
castan i  ondulat i .

D al  p r im o sguardo m i  innam or ai  d i  lei . O gn i  gior no la guardavo da lon tano perché non  
avevo i l  cor aggio d i  r ivolger le la parola.

Una ser a, in  sala gioch i , la v id i  in  lon tananza e f acendom i  for za andai  a par lar le; m i  
sudavano le m an i  e quasi  t r em avo dal l?ansia. L a salu tai  e le d issi : -  Ciao! sono Alex -  e lei  
m i  r i spose: -  Ciao, io sono Sof ia, m i  sem br a d i  aver t i  già v isto da qualche par te. Ah , sì in  
sp iaggia. 

Io, im bar azzato, feci  un  cenno con  la testa, com e a  con fer m ar lo.  E da l ì com inciam m o 

i l  genio del l 'inchiost r o

Africa, luglio 2022 (1AP17) Bellaria, estate 2022 (1AP17)



a par lare e a r idere, r accon tandoci  la nostr a v i ta. Poi  m i  feci  cor aggio e le ch iesi  se 
voleva usci re con  m e, lei  accettò e in  quel  m om en to m i  sen t i i  la per sona p iù  fel i ce del  
m ondo.

Ar r ivò la ser a del  p r im o appun tam en to. Er a bel l i ssim a, aveva un  vest i to nero e del le 
sneaker  bianche. Suo papà ci  d iede un  passaggio f ino al  Por to Canale. M angiam m o un  
gelato e a f ine ser ata, sedut i  su  una panch ina, davan t i  al  M irko che solcava le onde del  
canale car ico d i  tu r ist i , ci  baciam m o. I n  quel  m om en to f u  com e se si  fosse fer m ato i l  
tem po, una sensazione che non  so sp iegare.

I l  gior no seguen te, pur troppo, f u  l?u l t im o del la vacanza m a i l  p r im o d i  un  nuovo am ore. 
Ecco perché quel l?estate m i  sono fer m ato davvero, ho p lacato la m ia vogl ia d i  st im ol i  
con t inu i , perché avevo trovato l?am ore.    

I l  gi ovan e n egoziator e

Da ragazzo ero un fiume in piena, un ciclone, 
sempre in movimento, sempre alla ricerca di 
nuovi stimoli, quell?estate, però, fui costretto a 
fermarmi, perché m io padre m or ì a causa 
d i  un?ep idem ia scopp iata al l?in ter no del  
v i l laggio e lu i , essendo i l  capo, lasciò le 
red in i  a m e.

Poco dopo la sua m or te venn i  convocato 

dal  consigl io degl i  anzian i  ed  essi  decisero 
che dovevo trovare una soluzione per  
fer m are l?ep idem ia. Q uel la stessa notte, lo 
sp i r i to d i  m io padre m i  venne in  sogno, 
d icendom i  d i  par t i r e e d i  t r ovare la 
m on tagna sacr a, dove un  saggio erem i ta 
m i  avrebbe dato la soluzione ai  m iei  
p roblem i .

Par t i i  e at t r aver sai  palud i  in festate da 
an im al i  m ostr uosi , m on tagne innevate e 
per icolose foreste. Q uasi  al lo strem o del le 

Salvador Dalì, M ercato degli schiavi con busto di Voltaire

(1949, Dalí M useum, St. Petersburg, Florida)



for ze, t r ovai  una grot ta al  cu i  in ter no 
sedeva un  vecch io con  una lunga bar ba 
bianca. L?uom o d isse: -  T i  aspettavo, lo 
sp i r i to d i  tuo padre m i  aveva avv isato del  
tuo ar r ivo. Prend i  questa pozione e f al la 
bere a tu t t i .

L a p resi  e tor nai  ind ietro, m a quando 
ar r ivai  al  v i l laggio scopr i i  che in  m ia 
assenza i l  potere er a stato usur pato da m io 
zio. I  guer r ier i , qu ind i , decisero d i  
vender m i  com e sch iavo al  m ercato; una 
vol ta l ì, m en tre ver savo lacr im e am are, 
sen t i i  una voce dolce d i  un  uom o con  abi t i  
sf ar zosi  che fu  colp i to dal  m io sguardo e 
decise d i  com pr ar m i .

I l  m io benefat tore aveva una f igl ia, una 
r agazza m ol to bel la dai  capel l i  lungh i  
r accol t i  in  una treccia e gl i  occh i  color  
cielo; ci  innam or am m o al l?istan te, m a non  
potevo sposar la p r im a d i  aver  r iavuto la 
m ia l iber tà e i l  m io v i l laggio. Così nascosi  i  
m iei  sen t im en t i , m a r accon tai  al  m io 

padrone la m ia stor ia. N egoziai , qu ind i , 
con  lu i  un  accordo: avrei  sposato sua 
f igl ia, r endendola la m ogl ie del  capo 
v i l laggio, in  cam bio del  suo aiu to per  
r i conquistare i l  potere. Così, ar m am m o 
un  eserci to e, una vol ta r aggiun to i l  
v i l laggio, p rendem m o d i  sor p resa i  
t r ad i tor i  che ch iesero p ietà.

L a m ia m atur azione si  er a com piuta: da 
f igl io inesper to a uom o cor aggioso e 
scal t r o, ar tef i ce del la m ia for tuna.

1AP17

Un ?esp er i en za t r au m at i ca

Da ragazzo ero un fiume in piena, un ciclone, 
sempre in movimento, sempre alla ricerca di 
nuovi stimoli. Quell?estate, però, fui costretto a 
fermarmi a causa d i  un  inciden te che m i  
cam biò la v i ta. 

Tutto ebbe in izio nel  gennaio 20 0 1. 
Stavam o, io e la m ia f am igl ia, a N ew Yor k 
e passavam o v icino al le Tor r i  Gem el le, 
cuore del l?econom ia am er icana.

Ad un  cer to pun to sen t im m o un  boato e 
vedem m o le per sone scappare. I ncredu l i , 
vedem m o ar r ivare le for ze del l?ord ine e i  
pom pier i  che davano istr uzion i  d i  
evacuare l?area, poi  vedem m o le m acer ie 

e i  detr i t i  cadere dal  cielo. M io padre, 
assistendo a quel la scena, m ise la 
retrom arcia al la m acch ina e ci  
af f r et tam m o ad al lon tanarci  dal la zona 
colp i ta. 

M en tre ci  al lon tanavam o un  detr i to d i  
cem en to e acciaio colp ì l?abi tacolo del la 
m acch ina d iv idendola a m età. 
For tunatam en te sopr avv ivem m o. 

Ci  un im m o al la fol la che scappava nel la 
d i rezione opposta r i spetto al  luogo 
del l?inciden te, m en tre cor revam o, ci  f u  
un  al t r o boato, ci  vol tam m o nel la 
d i rezione del  boato: vedem m o la coda d i  
un  aereo al  cen tro d i  una del le due tor r i . 
L e per sone at tor no a noi  in iziarono a 
ur lare. Preso dal  pan ico, m i  sen t i i  



im poten te e non  r iusci i  a m uover m i ; non  
avevo m ai  assist i to ad  un  or rore sim i le e 
m ai  m i  sarei  im m aginato d i  veder lo. I  
m iei  gen i tor i , vedendom i  im palato, 
fer m o, vennero in  m io soccor so; m a 
im provv isam en te caddero del le m acer ie, 
che ci  t r avolsero. D i  quel  m om en to, 
r i cordo solo i l  f um o e le m acer ie e la 
d i f f i col tà d i  r esp i r are. Per si  i  sensi . D a quel  
gior no d i  sei  ann i  f a l?un ica cosa che tengo 
in  m en te è quando i  m iei  gen i tor i  vennero 
ver so d i  m e e in  un  at t im o scom par vero 
t r a cenere, f uoco e f um o. E quando penso 
a quest i  m om en t i  non  r iesco a m uover m i . 
I  m iei  gen i tor i  ancor a m i  m ancano.

                                                       1AP17

L o str ess del  ?n ostr o? N egozi o

Com unem en te, per  ?ozio? noi  
in tend iam o i l  non  far  nu l la per  p igr izia 
m a, com e sugger i to dal  f i losofo Ber tr and 
Russel l , for se i l  sign i f i cato è p iù  
com plesso d i  così.

Se guard iam o i l  pun to d i  v ista dei  r agazzi  
su l la teor ia d i  Ber tr and Russel l , l?ozio è i l  
nostro per iodo d i  vacanza, m en tre i l  
negozio è i l  per iodo scolast ico. 

Anche se non  sem br a, i l  per iodo 
scolast ico ci  f a p iom bare addosso m ol to 
stress e la paur a costan te d i  essere 
giud icat i . Q uando i  p rofessor i  ci  
ch iedono se siam o fel i ci  d i  tor nare a 
scuola, la r i sposta sem br a a t r at t i  scon tata: 
da una par te ovv iam en te c'è i l  r i t r ovar si  
con  i  com pagn i , m a dal l 'al t r a si  r i tor na a 

pom er iggi  d i  p ian t i  per  i l  f at to d i  non  
sen t i r si  abbastanza br av i , agl i  at tacch i  d i  
pan ico per  l?in ter rogazione del  gior no 
dopo, ai  m i l ion i  d i  com pi t i  da f are en tro 
i l  gior no dopo.

Per sonalm en te, quando in izia la scuola 
m i  sen to f iacca e sapere d i  dover  f ingere 
che la v i ta sia rose e f ior i  quando in  real tà 
va tu t to stor to non  aiu ta. 

Q uind i  penso si  possa d i re che i l  nostro 
non  sia m ai  un  vero e p ropr io ozio d i  cu i  
r iusciam o a godere p ienam en te, perché 
già avver t iam o lo stress che ar r iver à con  
la r ip resa del  ?negozio?.

2EP17



L?i tal i an o h a f at to l ?I tal i a, e oggi?

I l  p rocesso d i  nasci ta e d i  evoluzione del la 
l ingua i tal iana, dur ato secol i , è passato 
p revalen tem en te per  le penne dei  gr and i  
scr i t tor i . I l  p r im o a toccare l?ar gom en to è 
stato D an te Al igh ier i  nel  De vulgari 
eloquentia: D an te con f ron ta i  d ialet t i  
par lat i  nel la pen isola i tal iana al la r i cerca 
d i  quel lo ?i l lustre?, «che d i f fonde luce e 
che, invest i to dal la luce, r i sp lende ch iaro 
su tu t to», volgare che cor r isponder à 
p ropr io a quel lo f ioren t ino, da lu i  stesso 
reso gr ande, insiem e a Boccaccio e 
Petr arca. Com e ha af fer m ato l?ex 
Presiden te del la Repubbl ica Car lo Azegl io 
Ciam pi , «a d i f ferenza che per  al t r e 
nazion i , l?i tal iano non  è nato com e l ingua 
d i  una cap i tale m agar i  im posta al l?in tero 
ter r i tor io con  le ar m i . È nata da un  l ibro, 
dal la conver genza d i  ci r ca set tan ta d ialet t i  
e l inguaggi  del l?epoca nel  valore 
incom m ensur abi le del  testo d i  D an te. L a 
l ingua d i  un  poeta ha un i f i cato la gen te 
i tal iana nel  crogiolo d i  una m edesim a 
cu l tur a, poi  d i  una nazione» (Non è il paese 
che sognavo, I l  Saggiatore, M i lano, 20 10 ) .

L a l ingua i tal iana è stata a lungo una 
l ingua per  poch i ; nel l?uso or ale hanno 
p revalso i  d ialet t i  f ino agl i  ann i  ?50 , 
quando la nasci ta del la telev isione e la 
scuola m ed ia obbl igator ia, dal  1962, 
hanno favor i to la d i f f usione del l?i tal iano 
?standard?, quel lo cioè del le 
gr am m atiche.

Attualm en te, però, si  sta ver i f i cando un  
per icoloso p rocesso d i  im pover im en to 

del la l ingua, i l  lessico u t i l i zzato è sem pre 
p iù  sem pl ice e ger gale. L a p resenza d i  
im m igr at i  su l  ter r i tor io, m ol to spesso 
natur al i zzat i  i tal ian i  e d i  conseguenza 
bi l ingue, rende l?idea del l?iden t i tà 
nazionale legata al la l ingua un  tem a p iù  
com plesso e del icato. A ciò, in f ine, va 
aggiun to la ?concor renza? del la l ingua 
inglese, che per m ette d i  poter si  in tegr are 
in  ogn i  par te del  globo sen tendosi  
ci t tad in i  del  m ondo. N oi  i tal ian i  siam o, 
qu ind i , dest inat i  ad  una ver a e p ropr ia 
cr isi  d i  iden t i tà?

5FPPD
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L a p ar ola del  n . 4

AVVEN T U RA

Avven tur a: «un  even to che esce 
dal l?ord inar io, senza essere 
necessar iam en te str aord inar io», scr iveva 
Jean -Paul  Sar tre, in  La nausea, nel  1938.

I n  quest?ott i ca si  può consider are i l  
ter m ine nel  sign i f i cato d i  qualcosa d i  
d iver so dal l?ord inar ia rout ine, for se anche 
d i  inaspettato. L?et im ologia ci  por ta invece 
al  lat ino  adventura, ossia ciò che accadr à, 
che giunger à. I l  ter m ine ci  p roiet ta così 
nel  f u turo, in  un  con testo inev i tabi lm en te 
sconosciu to, che può ar recare t im ore, m a 
che lascia la m er av igl ia 
del l?im m aginazione, del la sper anza, del  
desider io del  nuovo, del  d iver so.

E se i l  genere let ter ar io del  r om anzo 
d?avven tur a è nato solo nel  X VI I I  secolo, 
l?avven tur a è sem pre stata insi ta nel l?essere 
um ano e nei  suoi  r accon t i ; bast i  pensare 
al l?O dissea, ad  ogn i  incon tro d i  U l isse, 
casuale, o r i cercato, com e l? ?avven tur ar si? 
ol t r e le colonne d?Ercole, o al le avven ture 
dei  caval ier i  ar tur ian i  o a quel l i , successiv i , 
dei  r om anzi  caval leresch i . Avven tur a si  
t r ova anche nel la let ter atur a d i  
for m azione che por ta i l  p rotagon ista al la 
m atur azione, al  m etter si  al la p rova. Com e 
non  ci tare, a questo r iguardo, le Avventure 
di Pinocchio d i  Car lo Col lod i !

E se Jam es Joyce, in  Gente di Dublino, 
af fer m a che «nel la real tà le avven ture non  
cap i tano a ch i  se ne sta a casa: bisogna 
andar sele a cercare f uor i», si  deve però 
r i cordare che Em i l io Salgar i , i l  padre del  
f am oso per sonaggio Sandokan , scr iveva 
con  gr ande per izia d i  luogh i , I nd ia, 

Car aibi , nei  qual i  non  er a m ai  stato e lo 
f aceva at t r aver so la sola for za del la 
f an tasia e del le buone let ture.

I n  tal  caso sem br a al lor a assai  ver i t ier a 
l?af fer m azione d i  Stevenson , al t r o classico 
rom anziere d i  avven ture, che «i l  desider io 
è un  telescop io m er av igl ioso. I l  
r om anziere scr ive con  p iù  sapore e st i le 
su l le cose d i  cu i  ha sognato che su quel le 
che ha realm en te f at to». 

Q ualunque sia la tua in ter p retazione, In 
Punta di penna at tende i  tuoi  scr i t t i  
(m assim o 180 0  bat tu te, f on t  L i b r e 
Basker v i l l e, 12 p t ) per  con t inuare 
l?avven tur a ed i tor iale in iziata lo scor so 
anno.

Lago d'Idro, Rocca d'Anfo, marzo 2021 (1AP17)
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