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Un'altra Pasqua è arriva
ta. Per me la 52esima, piena 
di ricordi e di nostalgie. Co
se della memoria, dell'anima 
forse il che mi dà l'idea che, 
nonostante le apparenze, io 
stia diventando un «vieli», 
un vecchio insomma. 

Così mi lascio cullare dal
l'onda dei ricordi più che sti
molare dai réfoli di un atti
vismo contemporaneo che 
pure mi vede protagonista. 

Per me il passato ha avu
to ed ha un senso, mi ripor
ta alla men te un modo di 
vita più umano, più aHento 
alle cose importanti, ai biso
gni degli altri. •Senza chiac
chiere e slogan, ma con dati 
di fatto. Un pragmatismo vis
suto, non ipotizzato o auspi
cato. Gli auspici andavano 
bene al tempo di Romolo, 
ora andrebbero bene prati
che realizzazioni, ,in tutti i 
campi, sia ovvio ma restan
do appunto nell'area dell'au
spicio mi rifugio nel passa
to, vissuto ovviamente con 
intensità, ma come tale irri
petibile. 

Il periodo forte era quel
lo della settimana santa. Un 
po' di quarant'ore, una 
visHa peripatetica ai sepol
cri, la curiosità della mes
sa d'é!i pres;:tnti.ficati, la ma
stella d'acqua per lavarmi 
dei peccati ... m'era preserva
ta la gran lavanda, ma la 
nonna Marietta non transi
geva su un punto: il lavag
gio del viso alle 10 del sa
bato santo, quando, per un 
attimo, le campane suonava
no il «Gloria ». 

Ed allora dovevo correre 
a rompicollo giù dal ronco 
per essere pronto, là ·in cu
cina, a farmi lavare il viso. 
E guai a me se non arriva
vo in tempo. 

Venerdì e sabato santi rap
presentavano un dramma. 
Figuriamoci, con una cuoca 
come la nonna Marietta . il 
vecchio sparherd della abs
burgica cucina di via Dreos
si (già battezza•ta Bartolomeo 
d'Alviano o Alviano «tout
court») andava a cento per 
dar calore al forno nel quale, 
su più piani. stavano cuo
cendo le tipiche prelibatez
ze goriziane. Controllata. na
turalmente, dall'occhio vigile 
della gatta Jeli. 

Ma altro occhio mi guarda
va, quello di mia madre ti
morosa che, colto da «raptus 
gastronomico». tentassi il 
colpacci'O violando così di
giuno, astinenza e vigilia. 

Non era concesso, in quei 
lontani anni. indulger-e alla 
gola prima di Pasqua, an~i 
prima dell'uscita da casa 
della nonna, ad ore impos
sibilmente antelucane, con 
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mezza pinza ed un cartoccio 
di sale destinati entrambi a 
venire benedetti alla prima 
messa in Duomo, dove già 
s'era tenuta la benedizione 
del fuoco e dell'acqua. 

Quindi l'attesa che tutti di 
casa si fossero accostati al
la Santa Comunione ... solo 
allora si poteva dare l'a,ssal
to al ben di Dio preparato 
con cura -e, al1meno una vol
ta, non legato alle miserie 
della vita, leggi finanza. 

Prima però era necessario 
gustare un pezzeHo di pinza 
benedetta, essersi aspersi di 
acqua santa (se ne fece un 
uso smodato nel 1944 e du
rante ]',occupazione titina per 
preservare tutti noi daHe im
mament,i sciagure), controlla
re che le sante bronze faces
sero il loro dovere nello 
sparherd. 

Eppure il forno non basta
va per contenere le pinze, le 
gubane, le putizze ed allora, 
nei giorni antecedenti la Pa
sca dal Signor, era tutto un 
traffico da casa al «Panificio 
al Duomo » o, se del caso, dal 
Germek in via Ra:batta a far 
cuocere il necessario ed il 
supe:rifluo. 

Poi quando le ghiot,tone
rie rientravano alla base era 
cura della nonna e della 
mamma celarle alla vista e 
alla tentazione sistemando
le sull'armadio della miste
riosa camera da letto del
l'ava, ricca di simboli cristia
ni a1ccostati però con riveren
za patri'Ottica ai ritratti di 
Mazzini, di Garibaldi e di 
Dante, l'Alighieri natural
mente, ricordi di antiche lot
te politiche durante la sud
ditanza austro-ungarica. 

Le uova sode colorate e il 
prosciutto dolce venivano 
adeguatamente ordinati in 
sala da pranzo, la gallina, il 
vitello e, qualche rarissima 

volta il cappone, finivano in 
cucina pronti per ... l'uso do
menicale. 

In situazioni normali la 
mattina di Pasqua ci vede
va impegnati, da buoni cat
tolici, in chiesa. Quindi il ri
tuale degli auguri mi porta
va, assieme al papà, in un 
lungo, estenuante giro che 
non disdegnava ·di certo gH 
amici e conoscenti ebrei. Do
po tuHo il «passaggio » ri
guardava anche loro. Infine 
tutti a casa per pranzi sem
pre lucullianamente succu
lenti e mai sol,itari che ve
ni vano smaltiti normalmen
te con lunghe passeggiate nel 
Panoviz, a Stara Gora, alla 
Baita se non addirittura ad 
Aisovizza. 

Dove vivo attualmente cer
te •cose mi mancano. Allora, 
anno dopo anno, mi ritrovo 
sptto Pasqua a Gorizia alla 
ricerca non proprio del pas
sato, ma di sapori, odori e 
umori mai dimenticati . Fino 
a quando i miei vecchi era
no di questo mondo era fa
cile illudermi che nulla fos
se cambiato. 

Un salito a S. Rocco (le 
fulis mi sono sempre rima
ste impresse), ,soste più o 
meno lunghe in luoghi anco
ra a misura d'uomo e legati 
alla tradizione, un civile, pro
fondo, affettuoso dialogare 
di cose nostre. 

Poi il lento , inesorabile 
distacco ... 

Eppure qualcosa res,ta; 
quakhe pezzo di casa mia 
ritorna sempre con me in 
quel di Schio, unito al ri
cordo del suono di un con
certo di campane sanrocca
re così simile a quello di an
rt:i:che chiese valleogrine che, 
sbattendomi il presente in 
faccia, mi aiutano a tener 
duro sull'onda dei ricordi. 

PINO MARCHI 

Aprile 1985 

Ci hanno lasciato nelle scorse 
settimane due figm·e rilevanti e 
caratterizzanti il nostro Borgo: 
Rocco Madriz e Mario Ture!. 

Costretti dal poco spazio di
sponibile, li ricorderemo nel 
pro:;simo numero. 
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Età. Oggi si trovano a con
fronto culture ricche di va
lori ~cioè di senso; n.d.a.), 
quelle local,i, con una cui.tu
ra che si pretende essere 
egemonizzante e che proprio 
per questo rischia di svuo
tarsi di significati, pur go
dendo di una larga disponi
bilità di mezzi». 

E il documento continua: 
« ... è necessario recuperare 
il vero significato di cultura 
in ogni ambito, senza cade
re nell'equivoco di nobilita
re -ciò che non può sussiste
re senza molteplici e vive 
radici». 

Gorizia che dello scambio 
e dell'arricchimento cultura
le ha sempre fatto punto 
d'onore rischia quindi di es
sere facciata di una unifor
mità senza sussulti, ma an
che senza colle1samenti con 
la vita, vera linfa di ciò che, 
per conven2;ione, chiamiamo 
cultura. 

TOPONOMASTICA 

Via P. Blaserna 
Nato a Fiumicello nel 1830, morto 

a Roma nel 1918. Scienziato di fa
ma mondiale e fondatore della nuo
va Scuola di fisica in Italia. Era 
fanciullo quando la sua famiglia si 
trasferì a Gorizi11 ove egli frequen
tò n Ginnasio. Studiò poi a Vienna 
e a Parigi. Tenne cattedra di fiska 
all'Università di Palermo, Firenze e 
Roma. Senatore del Regno e vice
presidente del Senato, presidente 
dell'Accademia dei Lincei, membro 
delle più celebri Accademia italiane 
e straniere. Insignito delle più alte 
onorificenze dall'Italia e dall'estero, 
dal1a Russia all'America, le sue ope
re scientifiche furono tradotte nelle 
piincipali lingue del mondo. Delle 
numeros~ che pubblicò, citiamo al
cune: «Teoria del suono nei suoi 
rapporti con la muska», «Dello sta
to attuale delle scienze in Italia», 
«Sulle variazioni secolari dell'incli
nazione magnetica nei tempi anti
chi». 

Via O. Parcar 
Giovanni Ottaviano Parcar. Di lui 

si sa soltanto che era ,canonico del 
Capitolo Metropolitano di Gorizia, 
sua città natìa, alla quale legò il 
suo nome istituendo, con atto te
stamentario da lui vergato in data 
23 settembre 1780, la fondazione 
«Pai:;car», la quale aveva lo scopo di 
dotare ogni anno una ragazza gori
ziana sprovvista di mezzi ed in pro 
cinto di sposarsi. Tanto l 'ammini
strazione del capilale come la scel
ta della giovane da dotarsi, spetta
va, in base al testamento, soltanto 
ali' Arcivescovo. 


