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DlETRO UNA PACC1ATA OPULENTA 

Nero lavoro in Svizzera 
Maorae natural, pasha. FertMta 
de1tarrttwte,a»*Mta. PoaUone 
geoayagca,Melca.Dawarola 
nature nan * stata benavow ml 
auol eontrorrti Eapwe la M O M a 
una dal paeai acoaondeameato pit 
pmoa«ri<r Europa. iiajmeeWIe non 

amrrftntldl front* al 

ihattaH lauhaiU a non 
noonoacete hi etel II prodotto non 
Mtodtunoiolrttod) 
Intrapreadenza hwrt del comane 
ma eache dl una capaclta quasi 
•watloa dl WHVOrtan I MCrind A 
pone In aUcHHaw la bonU del 
priadBl moral aa cut poggla la 

commlta etvetlca MWMene 
tuttavta I'ulthno romanzo dal 
HckHM Giovanni Oram, ww del 
•nUHori espuieirtldl quella rtccn 
lattwatura eibzero-rtallMia eke da 
mil * mono eoaoedata dl quanta 
meritarebbe. La vteeada * 
amMentata In un paeiate nwenta, 
natfl anal IniwadlatoiaWa 
•uccawM alia teconda gaana 
mondMa. II iMooonto datfl awMtl 
a anMato a un nanatofe one noa 
ha moth* d vantartl treppo dl 

i nato la uneatate rtooo a 

chepeigluManonhaarutoda 
affruiriare I probleml doHa 
rtcoatrudone- E Matti an aempHca 
Imptogato delle fennte.eii 
guaoagna RMideatainaatala vita 
flmbrandoMgJIetHainfelmeache 
da CManova varao II naid dal 
paaat, BaeHea, Zwbjo, Uicana. 
ManofotMnato dal coHagM oha 
portonone la Mttera 
ortzzoMalmenta aid veal dl lasso, 
sgtlhatattl Iglomlachefareeon 
aoveraool aae praaa cont pfawamt 
data pur* soanwhwua, 

aadgranU, pandoterl, Hsgrazkrtj. 
Quail* cha d raccont* i appmw 
la storia dl qaaatl uomtnl a # 
quatta donne cha I* Srimta un 
lavoro llnmo trovato a), eJaccM 
chl vaoto iMotara qui aaa h> manda 
<ta neswno, ma sostaaei psrche 
hanno accettato dl ptagaral al 
valerl dtopaUd prima dat tantate a 
cu) el anno rtvoMIe pot iM padrona 
da on) eone aMI MMOhaatl. No 
avavaneann seen*. La dtmatci* * 
eMara: l banaaaara OOOMHMW la 
Svtanta I'ha taaqalttato oarclia I 

suolaWtanUemhanramatavute 
acrupol merall; coil coma fcanao 
potato tenia oomptosaldlcolpa 
eaanarai dal down dl coaMNdia a 
Iberara I'Euroaaimlladtttatura 
nazleta, ago stetfo modo tenia 
comptaui dl oolpa potiono 
amcchlral sfruttaado I proprl ahnM. 
i problema a cha questa 
maacajMdlianarnaflscMadi 
corrodent dtll'Mamo la aaMaaa 
della coawnlta. A ptovarlo • la 
catasmfe «tM a conduHoaj* dat 
Hbro HaabattsseltafamlgMidel 
•Mwala, a do* dl catai cha megno 

di altrt ha uwamato I'etka 
uUmaristfca comma a tutto H 
vHlaggkj, mattondme In pratfca I 
dettaml nana maalara pk) cWca, 
ma appunto par quaato phi 
CoaMRtt. DOuseppe Goffo 

GhWANMORELU 
ILTRENO 
KUEITAUMIE 

DONZELU 
P. 126, URE 20.000 

ZINQARI. L'incontro-scontro fra tradizione gitana e cultura europea 

aioAecMiam aaoMiueo 

I
glomali parlano degll zin> 
gari solo per denunciar-
ne le condlzlonl di pover-
taedi miseria oppure I'il-

legalita dei lore cQitiportamentf. 
In questo modo contribui6cono a 
rafforzare certi stereotipi che im-
pedlscono qualsiasi forma di 
comprenskme e di dtalogo.j. 
Leonardo Piasere, autore di Co-
munlm gimuaghe, comunita zin-
gore (Ujjuori) rtcorda la [acillla 
del pregiudizio net conlronlo di 
un fWpDlo eiemainenle persegut-
lato, tndlcando una Ira le lante 
responsabUita, la slam pa, poco 
nltonla alia realla quotidiana po^ 
cu incline onnai all'lndaglne ri-
oorosa, rapida nell'abbracclare 
(ostereollpocomodo. Ma non so
lo la stampa; tania letleraiura e 
lanfoclnemahannoassecondato 
II pregiudizio... 

Ad eaempio: ie donne sono 
sempre slale rappresentale come 

Erosperose lanclulle dai sensuali, 
inghi capelli corvini. ornate da 

0|<nl geneie di vislgslsslml monili, 
partlcolarnlente sffontale nel rap-
porlo con gli uomini, quasi sel-
vagga, Sono state accusals d) co-
stum! Ilbertlni e di esercltare la 
prostlluzlone. Sono state perse-
guitale come stiGBhe. Ma II com-
porlamento che gli stessi zingari 
rllengono approprlalo per una b-
ro donna e radlcalmenle diverse 
Lontonlssimo dal prevedere qual
siasi forma di liberta sessuale, il 
codico morale gltfino Impone al-
tu donna di arriware verfiine al 
malrimonio e dl rlmanere ses-
sualmenle fedele almaritoacuie 
subordlnata, 

Altro stereotlpo moltu dilluso e 
quello che rlguarda i crlleri Igieill-
ci. Per uno zingara che rispetta \e 
proprle ieggl e impohantissimo 
che ognl cosa che viene assunta 
all'ihlcrno del corpo sia rilual-
mente pura. E questo non vale 
solo per il cibo, ma anche per le 
posate e pec I recipient!. In una 
comunlta zingara. nessurn useti 
ki stesso reclpicnte per lavate il 
corpo e per lavare le stovigtie, 
Non di rado sono proprio gli zin-
garl a conslderare sporchl I non 
zingari quando vierte loro propo-
sto di aliitare in case che hanno 
un lavandinosolo. 

Sono escmpi paiiiali e margi
nal! ct>e turtavia possono alludere 
al senso vero. sposso conflittualE, 
del lapporto the storicamenie si 
6 determinate tra la cultura zlga-
na, una cultura d! forte impionta 
anarcoide. gelosa della propria 
ideritlta, e (|uella sedentaiia del-
1'Europa Occldeniate. 

nSenllre profondamente - sple-
ga Piasere - la propria identila si-
gnifka per lo zingaro ricorrere a 
qualsiasi strategia dl dilesa. Non 
deve sorprendere che la comuni-
la declda dl esporre a rischio i 
soggetli pill dcbull persalvarelut-
loi l aruppo". 6II caso rapprosen-
lato dallo sftullartiento del bam
bini, che non sono perseguioill 
per legge, nelle aiiivita del furto e 
dell'elemoslna. -Tanto sense dl 
opposizlone e dl separazione -
continue Piasere - ha perallro ra-
dicl mollo prolonde. Gli zingari 
hanno ragione ad aver pauia di 
una sociela che ha sempre tenta-
to dl elimlnarll. In Europa occi-
denlale. Ira la line del XV e la line 
del XVIII secoto. le persecuzfoni 
(urorio Intense, Ho contato plii di 
duecenlo bandi antizlngarl ema-
nali in quel periodo. Mai. nei no-
stri paesl c'6 stato un tentativo se-
rio dl iniearailoiie se non dl dia-
logu*. 

Ncl Bulcanl, invece, si reallzzo 
una condizione ben di versa: gli 
zlngarl veunern ulilizzati come 
mnnodopera. a voile addlrittura 
vennero ridolti in schiavilii. In 
questo modo. anche se solo per 
oecupare II gradino p)» basso. 
vennero inseriti nella scala gerar-
chlca dl quelln soclela, Contro di 
loro non si conta nemmeno un 
hando, Nessuno ne tcorlzzo lell-
mtnazione. Ecco percht molte 
comunila zlngare si sono slabilite 
proprio nel Balcani. molte volte 
rinunclando (ma iurono anche 
costrehe a tinunclare) al noma-
d Ismo per diventare sedenlarle. 

Oggl slamo di nuovo dl (ronle a 
un mulamento. Ue drammatiche 

|«l«oiianrti«w*|Mf»taall*^dell^»lnlnw Gianni fierengo Oanj in 

Scene dl vita 
In un «campo» 
Samu* Di untarl M Donw 
owaWari.Sc«nadl>«*qiM4ldbna 
In un eampo nomadit bambM, 
aduMt,(lovaalapo*l,()»cM,iavo(o, 
larta. nwrMmonJ-eianril Barango 
Oardki ha uaato hi ana macchkia 
Mocnrlca parhtdagan a 
rappraaaatan quatta nana, 
contro I prafJudH, coatro gH 
atanaMpL Dal lawwdi Barango 
Aardhi am nata una MMatra (a 
Fkairtanrt'ettooradall'anao 
pataato). Dopo la moatra, ta 
fotagrafla aono atata raccolla In aa 
Ibro, adtta daCantm m, un momma 
WruMattaadhperattajiaftte. 
Vfearadaahfaria Fhanze-.TItolo 
whitanwatacanlnaaHorlo, cha 
totMnaa I cairtiaato tra qual VDH 
a quai geaU parabM fa i d a la 
dunzia dal i<nondl-attorno: i 
•awndo- dM cajnpo, M I iango, la 
raalotta,! ruooM, laauloinaMlall 
•moiKhv eatemo, la aoclattcha 
•marghM aaioMaM da at la 
dhnnHa. La hrftclta appam ancha 
MtaoaliudttMadlunalaailttla 
ndnaedBta, nal vntW, nagi anadl 
daBt caaa arowtoorta, nana 
CKtmonla. Baraago Oaidia naica a 
dara corpo a colani ad tma 
narrariona, cha comlncla nalla 
panoramlca rappraaaaculona oal 
campo, rtpnao da tontam nal am 
o«Oco dtaoaJhw, • al concludt eon 
h) knmagM amUenaUoha dalla 
morta. 

Carovane dall'Oriente 
Una questlone 
cosparsa 
dl luoghl comtml 
Oocaata dl amtopologla cuuwal* 
praaao h) anbenHadl Varanaadi 
Haa, UaMido Flaaare atudla da 
una quMlclna d'annl h) camunha 
zkigara In HaIaaaU'astara.r1a 
vtaauto par motto tempo la staaw 
Mpenanu dl vfta, nal eampt e 
naHa roulotta tra I Xonuano Roma 
• I Rtm»*l»vanJ.HaanaUzzatol 
flaul migrator) cha reeentemante 
hanno camttsniuto la vita dele 
dhwaa conuinlta ad o rlnsctto a 
atabNra coUegamenH eon tutu 
qu«gUritlUriJdlrlc«rca 
Intamariaaala cha at sono 
ImpegnaS aitomoalla questlone 
Angara. II votum* da lul curate 

vicende della guerra spingono 
molle popolazloni a trovarc ripa-
ro e asilo In Occtdente. Molti no
mad I vengono in Italia andando a 
raflorzare quel llussi iragratoii 
che ebbero inizio in forma molto 
pfu moderala a partlre dagli anni 
Setlanta. 6 dlffjcile calcolare 
quantl zingari siano giunti da 
Oricnte negli ullimi anni. Appros-
simativamente si possono slima-
re in dice 30.000 persone. Ten-
dono a dividersi e a sparpagliarsi 
rapldamenle sul lenitorio in pK-
coli gnippi di ciica un centinaio 
dl individui ciasenno. La prima 
conseguenza di questo compor-
tamento collettivo & Mala che la 
questlone zingara, the riguatda-
va solo le poche grandi cilia ita-
llane, e divenlala iiranediata-
mente una questlone nazionalc 
A questo va aggiunto the i nuovi 
arrivali si sono sommali agli im-
migrati non zingari inasprendo 
conflltll gii manifest! 

Lc prime barricale u Roma. 
\-erso la fine degll anni Quanta. 
tianno anliclpato la spesso mo-
lenta opposizione di a lire perife-
rle aM'insediamento degli zingari. 
Ma. insieme con i fenomenl di 
conlestazinne. si sono aflermati 

(•Comumtt ghovagha a comanHa 
tfngara-, Ugaori, p. 3BS, Ira 
6S.000) raccogaatcontritarHdl 
atudhwl dl tutto H moHto, 
documantando caa) Matta aaw 
tontaae, dal Nord al Centro iimpa 
aH'Amanea. Nana ricoMnukma 
daHa atona a daHa cuHura daHa 
comuntta dngam, aaaMzaata 
•niavenacontntlaarUaileid 
aaaal diverse (II vlaggto,» hworo. 
motto nagkw anno dadttato al 
rapporU cha al ataMflace 
alllntomo date commit* a tra la 
comuntta ateBaa a ta aoctat* • II 
nolo daHa donna, accj, *l 
evldenzla unamapaa cha cancata 
mold del plu tradWanal pragludlzl. 
Uonardo Piasere ha comagaHo I 
dottorato In antrapotagla aodala a 
•torica aHeDaaa dl ParlgL fra I auol 
lavorl •Popol della dhwarklw 
!1991)« .Europa zmganf (19S1L 

anche movimentl di solidarieta, 
Lo stesso Rasere fa notare come 
sia, onnai. quasi un (alto fisiologi-
co: anche la solidarieta per6. spe-
cialmenle se fondata solo su un 
dalo emotivo. si scontra con gli 
stereolipi e gli equivoci interioriz-
zali nel tempo. La »vtta- di un vo-
lontario tra i rom spesso dura so
lo pochl meai, Anche le persone 
che enlrano in conlatto con que-
ste comunita per motivi di lavoro. 
spesso desistono. [ bambini rom, 
quando accertano di andaie a 
scuola, vedono i loro insegnanti 
i ambiare mollodi hequente. 

Loslereotipopletosodellozin* 
garo povereilo e bisognoso si 
sconlracon realta ditamiglie che 
magari posseggono una casa, ma 
vivono in rouiotle: anche solo 
peiche ct sono abituati e non 
hanno nessuna intensions di 
cambiaie. Succede che le aaloni 
dl solerli assistenti sociali che 
strappano i bambini zingari alle 
loro iamiglie per affldarli a fami-
glic 'normalii non fanno altro che 
perpetuare quel la che viene vis-
suta come una vera e propria per-
secuzione: i -gaggl» (i non zinga
ri) rapiscono I nostri figli per im
pone la loro cuhura. il loro modo 

divivere. 
Ma altre esperienze si possono 

segnalare. A Milano sono gia atti-
vi i imediatorl'. Si tratta di perso
nate, per lo piil di giovane era. sti-
pendiato dal comune e dall'Ope-
ra nomadi che si impegna in un 
lavoro di aiuto specialmente nei 
confront! dei bambini zingari che 
hanno accetlalo di andare a 
scuola. A Roma la slessa iniziati-
va potrebbe essere awiata il pros-
simo anno. Nel quartiere di Spi-
naceto funziona con successo il 
centro culturale -Pier Paolo Paso-
lini" la cui biblioteca comunale 
ha inaugurato una sezione di cul
tura rom dove, oltre ai circa 120 
titoli di libri. * possibile Irovare 
volumi di atti di convegni e le rfvi-
ste specializzate «Lacb Drom». 
•iZingari Osgi; tThem Romand". 
.Imerfacei,. «Etudes Tsiganew e 
-Gypsy Lore Society", La bibliote
ca (tel.OG/ 5083275), dove ha se-
de anche 1'Opera nomadi di Ro
ma. & gestita da Lulsa Ledda e da 
Paola Pau che, tempo fa. stabili-
rono un contatto proflcuo con la 
comuniia di rom abruzzesi airiva-
li nel quariiere ad abilaie le case 
comunali, Le anivila culturali che 
vi si svolgono sono spesso defini
te in coonjinamenlocon il Cenlro 
di Studi Zingari di Roma (tel. 
06/6833181). Ma l'esperienza 
pM interessante e la pifl slgniflca-
tiva dal punto di vista politico ri-
mane quella della comuniia di 
zingari abruzzesi a Lanciano. in 
provincia di Chieti. dove £ stata 
iondata lassociazioneThem Ro
mano (Mondo zingaro) (lei. 
0872/714760). I'unica in Italia e 
una delle poche al mondo ad es
sere composta dl soli zingari. Vi si 
stampa un periodico. diretto da 
Santino Spinelli, che porta il no-
me dell'associazione, e si orga-
nizzano torsi, convegni. seminari 
e altrl eventi cultural! per far co-
noscere la cultura zingara nel no-
slro paese. Si tratta di attivlti 
aperte a tutti e i membri di Them 
Roman6 sono molto disponibili 
al conlronlo con chi zingaro non 
6. Unica assoclazione ilaliana, 
essi fanno parte dell Organ Izza-
zione internazionale Romani 
Union, Proprio associazioni co
me queste potrebbero essere le 
piil adeguale a rinegoziare i rap
port! tra zingari e non zingari, 

zingaro 
paese :'e 

Mezzo arabo e mezzo zingaro. In realla ne arabo, ne zin
garo. E' Aziz, prolagonisla del romanzo «Sola andata» 
(Longanesi, p. 131, lire 22.000), vincitore del premio Gon-
court. Scrilto da Didier van Cauwelaert, 35 anni, il libra e 
la storia di un ragazzo francese allevato dai rom che fini-
sce in Nordafrica a cercare le sue "fa!se» origini. «La chiave 
dei nostri problems e il rapporto con I'aJtro, anche 1'altro 
sestesso» dice I'autore che abbiamo incontralo. 

AHTONn,LA Fiona 

C
he dire di un ragazzino 
che a otto anni invece del 
dotlore o del pompiere af-
ferma categorico di voler 

[are lo scrittore? E che dire se 
questo stesso ragazzino a died 
scrive romanzi e racconii preoc-
cupandosi di inviarli alle case 
editrici? Meglio non dire niente e 
aspeltare. Soprahutto se questo 
campione dl precocita 6 Didier 
van Cauwelaert. oggi trentacin-
quenne scrittore francese affer-
nialo, che si van la di usare la stes-
sa penna. lo slesso tipo di cana 
che adoperava per i suoi primi 
'lavori» e che quindi scrive a ma-
no, -non esislevano i computer 
venticinqueannifa.-.v 

Paragonalo a Marcel Aym6 
(ma lui adora Balzac, Diderot, 
Boris Vian), drammaturgo, sce-
neggiatore, autore di cinque ro
manzi, con l'ultimo, Soto andoto, 
van Cauwelaerl si i aggiudicalo 
addirinura il Goncourl, premio 
che la sua casa editrice. la Albln 
Michel, non •guadagnava^ da piO 
di Irent'anni. vendendone oltre 
400.000 cople. Miscela vincente 
una sloria politimlty conecl dove 
il lema della diversita. del noma-
dlsmo, dell'aluo, sono aflronlali 
senza togliere divertimento al let-
tore, 

E le trovate con cui van Cauwe
laert vuol sorprenderci sono dav-
veromolte. A cominciare dalle ro-

cambolesche origini del protago-
nista, lo "iingaroa ventenne Aaz, 
un rnarsigliese allevato dai mm 
che hanno provocato la morte 
dei genitori in un incidente stra-
dale. Espulso dalla comunita gi
tana di Marsiglia per il suo tentati
vo di sposare una ragazza di 
quella etnia. vivendo di fuiti di 
autotadio come molti rom. Aziz 
un giomo sara ancstato, Cosi. 
sttaniero per gli zingari e per i 
frantesi. inserito in un program-
ma ministeriale per rimmigrazio-
ne. dovra essere ricondotto in 
Marocco, paese da cui «non pro-
viene. ma che compare sui suoi 
documenti di idenlita, in una cil
ia, Irghlz, che oltrelutto non esi-
ste. 

Non bastasse quest'intreccio, 
I'autore agglunge alia storia 
un'uitetioie complicazione la-
cendo incrociare la vicenda d 
questo zingaro fefice con quella, 
piQ infelice. di .lean-Pierre, il fun 
zionario ministeriale che lo ac 
compagna e die diventa lo spec 
chio net quale lo scrittore pioielta 
il suo st^no di una citta incorrot-
la, di un mondo «nuovo» dove le 
noslre paure non si Irasformino 
pin in raZ2ismo. 

II auo raeconto 4 anclw una ft-
•Ma C M una morale. Potiebba 
dkslqHMtT 

La morale * che spesso le perso
ne divetse da noi hanno la chiave 

dei nostri problem!. 
In •Sola andato- W affronta It 
praUarna del rom, del nonta* 
amo. Quale Mo toga questo ro-
maarn al prMadanttT 

In tutti i miei librl ho sempre p?.r-
lato deli'incontro tra due petsone 
molto diverse Ua di ioroche veni-
vano unile da una decisione 
esterna della societa. Quello die 
mi interessava. anche stavolta, 
era vedere il cammino che (anno 
1'una verso 1'altra. La mia idea di 
letleraiura 6 quella di un roman-
ziere che traduce il mondo in cui 
viviamo prestando parola a per-
sonaggi a cui di solito non viene 
data. 

t ITaea dl aueeto Ibro coma a 
ntta, ua ait artkrio dl gtomale? 
da ma aua partkotara eaparlM-
a? 

Ero stato fnvitato in una scuola di 
Marsiglia a parlaie di un mio ro
manzo. Mi sono trovato di (route 
tanli ragazzini di etnie different!, 
marocchini. gilani, neri. ma che 
erano int^rati nella dai dove vi-
vevano per cui parlavano tutti la 
stessa lingua, il rnarsigliese. E lo 
spirito rnarsigliese si coglieva in 
tutti loro, anche se cosi diversi. 
Cosi ho comindato a pensoie al 
personagglo di Aziz. 1 miei libri 
nascono sempre da questo in-
contro: daun soggettodie posso 
trovare nellavitadi tutti i gloim e 
da qualcosa dl profondo che 
chiedediusdre. 

la comanHa zingara * deacritta 
h modo mono vivo. Coma a l t 
doeumantato a some e etato »e-
coltodagll ron manlgw>alH S M 

Ho visltato molte comunita zinga-
re per cercare di appropriamil 
delio sguardo di chi zingaro non 
6 su quel mondo. Per quel che rl-
guarda leffetlo che il romanzo ha 
otlenulo. i lellori gltani hanno 
mostrato soddisfazione. II (alio 
che Aziz venga cacclalo dalla co-
munifa perche vuole sposare una 
zingara I'hanno trovato molto 
plausibile. 

Leftetto e anche ouello dl met-
tera la addean aleurt aapetb 
nagaaM daHa vita del ram, ad 
aaainplo ouaHo del furto. 

Votevo mostrare che e'e una logi-
ca interna a queste scelte. A un 
certo punto si spiega come con II 
furto i rom mandino avanti il mer-
calo nazionale: lassicurazione 
paga, le peisane ticomprano una 
nuova autoradio... All'inter no 
delia comunita romci sono delle 
regole morali, la loro struttura e 
coerenle. A Marsiglia sono venu
le da Parioi delle com mission i per 
sntdiare il problema. La conclu-
sione era stata che la loro manca-
ta integrazione derlvava dal fatto 
che vivessero in roulotte e non in 
case. Cosi sono state costruite 
delle case di pielra. Quando e'e 
stata I'inai^urazione. gli zingari 
le avevano gia «smontate». aveva-
no vendulo tutto e erano Somali a 
vivere nelle roulotte. Hanno tratto 

Erofitto da quesla deciskmc. ma 
anno rilanciato II problcna alb 

stato irancese. che hanno co-
munque pubblicamente ringTa* 
ziato, 

Chacoas t't dlatro puasto, qoal 
i fewMuadalla Hoiona mm? 

Gli zingari sono slati sempre per-
seguitati. La loro filosofia e resi-
stere e soprawivere, Sono sf̂ m-
pie stati aitaccall dall'esterno. Per 
questo rlliutano la mescolanza. 
C'ft un desiderto di inlegrita etni-
ca. di conservarsi dall'intemo. II 
problema £ che le etnie sono di-
versissime. E la tradizione oralc 6 
molto d if (idle da trasmcltere: 
spesso anche rra loro non si capi-
scono. 

Uno dal taml dat romanzo c -41 
poten daH îuitagmazloiw-. An-
cha *e poi II fetal* troglco wm-
bra spezzare proprio quetto to-
gno_ 

L'immaginazione £ essenziale 
per soprawiveit'. lo sono nato a 
Nizza ma avevo un cognome stra-
niero peicltt mio padre * belga. 
Mi senlivo invisioilc. Sin da picco
lo ho capim quanto sia imjjortan-
te il raccontare sloiie per attiram 
I'ahenzione della gente. II sogno. 
poi, credo sia il miglior antidoto 
alia violenza. Cosi anche se Jean 
Rene muore. per me il finale non 
e trogico, C'e un rfcongiunghnen-
to. Aziz lo poneri sempre denim 
di sr- Si niuore dawero solo 
quando nessuno racconla piu di 
te. 
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