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L'ARTE A TAVOIA/2. Dal pugilato alia filosofia e ai vini: l'eclettismo di Luigi 

l'Unita pagjna l u 

• '""' "l^ki P" m o : non precipi-
Y-Ws- ACfcfft' ,ars 'a ™ o t a r e i n un 
^ + ^ s ^ ^ T sol sorso il bicchie-

re, ma tenerlo a lungo in mano os-
servando e annusando con atten-
zione il contenuto. Davanti a colo-
razioni di dubbia origine vista e ol-
fallo, se ben addestrati, non tradi-
sconomoi. Secondo: una volta por-
tato alia bocca assaporare piano 
piano quell'inebriante dolcezza, 
trattenendola il piu possibile prima 
di deglutirla. Dio solo sa quanti sa-
pori ha il nettare della vile, sicura-
mente (anti quanti racchiude ma-
dre terra che I'ha partorito. Terzo: 
evitate, per favore, di sputare per 
terra con malagrazia i residui, co
me usano gli assaggiatori. Signori 
mlei, abblate rispetto per la fatica 
del contadini!Quarto.,.Ehi, ehi, pia
no. Con un maestro di tal fatta non 
sta bene insislere. Potrebbe appari-
re come un maldestro tentativo di 
carpire segreti diflicilmente com-
prengiblli ad un profano. Qui siamo 
di fronte ad una professionalita di 
alto profilo, sarebbe come prefen-
dere da un ingegnere di spiegare in 
due parole come fare le fondamen-
taadungrattacielo. 

UnpcrMHUttStoscomodo 
Diavolo di un Veronelli. E il piu 

famqso conoscitore ed enciclope-
dico catalogatore del vini italiani 
nonche di quelli spatsi tra vari con
tinent!. Ed e anche un noto gastro-
nomo, Un nome importante, in-
somma, di quelli che contano. Alte
ra tl prepari ad incontrare un uomo 
die immagini pieno di si, un po' 
saccante magari retorico. E invece, 
quando te lo trovi davanti, niente di 
tutto questo. Luigi e la personifica-
zione della spontaneita, Ma con in-
telllgenza; spontaneo si, remissivo 
no. Lui stesso ammette di avere un 
bel caraltere. Iroso, dice. Ma a star-
to a senlife si capisce subito che 
tanta ribellione nasce da una scar-
sa sopportazione per malt vecchi 
quanto il mondo: le ingiustizle, i 
compromessl, gli asservimenti di 
comodo. Atleggiamento che gli ha 
reso la vita difficile ma non se ne la-
nwnta, Econsapevole di essere an
cora vj,n personagglo seomodo 
quaritd la suabattaglia'a' faVbre del 
piccbll vlrinaltSli contra 1 prbduttori 
dl vinlWpessima MiltM'lJria pre-
sa df poslzione ch'e nassu'rrie riella 
massima;«Meglio il peggiore vino 
contadlno che il migllor vino indu-
strlale». E per far capire di che pasta 
e fatto, racconta subito di quella 
volta die gli affidarono una trasmis-
slone sulla terza rete, Si chiamava 
"Vlaggio sentimentale nell'ltalia 
dei vini". Al dibattito finale, in diret-
ta, si lasclo sfuggire una frase che fu 
subito ballata al pari di una be-
sterhmia. Disss che dalla fine del-
I'Ottocemo in poi nel nostra paese 
1'agricoliura era stata amministrata 
da canl. Colpa dei politic!, owio. 
Scopplo II pandemonio. «Fui ripre-
so dalla direzlone generate. Rlbat-
tei per le rime, ma non servl. Era il 
1980 e da allow non ho piu rimesso 
plede in Rai». Settanta anni e un fisi-
co asciutto che lo rende ancora gio-
vanile nell'aspetto. Anarchico, e 
clrcondatQ da una famiglia nume-
rosa; tre figlie (avute dalla prima 
moglie morta giovanissima di leu-
cemla), i loro rispettivi maritiche 
I'alutano nella conduzione della 
sua casa edflrlce. una seconda mo
glie (rancese, svatiatl nlpoti, A Ber
gamo Alta dova si e trasferito da Mi-
lano quasi 30 anni fa vive in una vil-

Oklahoma city 
Suicidio 
di soccorritore 

' " '," "' Un eroico soecorri-
, , /,',« ? tore delle vittime 

';*lt*i\ "'•JSt'k della strage di Okla
homa City, stravolto dal senso di 
colpa per le persone che non era 
nuwiio a salvare, si e ucclso. II ser-
genle di polizia Terrance Yeakey, 
30 anni, avrebbe dovuto ricevere 
dumani la medaglla di valore, la 
pin alta onarificenza della polizia. 
Yoakley fu Ira i primi agenti di Okla
homa City ad arrivare sul luogo del-
I'attentalo in cui, il 18 aprlle 1995, 
madrono 169 pcrsane, Safvd alme-
nn 4 persone, poi cadde tra le ma-
cene dell'edificio distrutfo dall'e-
splosione P precipito per due plani, 
rlmanendo ferito alia scliiena. «Si 
lentiwi in colpa perchfi si era fatto 
m,«li'», ha raccontato un altro dei 
soccorriloil Divorziato dalla mo
glie Tonya, un giudice avevavietato 
a Yeakley di ontrare nella casa dove 
la donna*wuconlo figlie. 

Veronelli, anarchico bevitore 
« La mia sfida a fianco dei piccoli vignaioli» 
& diventato il piu famoso conoscitore di vini ma «per caso», 
sostiene. Anarchico e dotato un profondo senso di giusti-
zia, combatte una battaglia senza esclusione di colpi a fa
vore dei piccoli vignaioli che gli ha procurato antipatie a 
non f inire, E pochi sanno che prima della cantina Luigi Ve
ronelli nei suoi settant'anni di vita ha fatto <ii tutto: il filoso-
fo, I'editore, il giomalista e perfino il direttore della stazione 
sciisticadelTonale. 

PAULA NOSTRA INVIATA 

la che fu di un cardinale. Un luogo 
che indulge alia meditazione, im
merse nel silenzlo della campagna 
che degrada verso la pianura lonta-
na, Questa oasi dl tranquillity fe il 
sua laboratorio: qui custodisce una 
cantina enorme, studia la persona
lity del vini, stoma libri e riviste spe-
cializzate. Adesso appare come un 
tranquillo signore che con ironico 
distacco guarda Indietro nel tem
po. Eppure non gli e andata sem-
prebene, 

Frenetico, sempre in fermento 
come un vulcano, Veronelli nella 
sua vita ha sperimentato di tutto. 
Studi non sempre di suo gusto, me-
stieri afferrati al volo, sport amati e 
subito abbandonati. Ha fatto il gior-
nalista. Ha promosso le piu diverse 
edizioni, si e infervorato su testi an-
tichissimi. Per un periodo di tempo, 
grazie alia sua passione per la 
montagna, ha diretto perfino la sta

zione sciistica del Tonale. Un in-
treccio di strade diverse in cui I'a-
more per il vino resta a lungo in di-
sparte per irrompere, per caso, 
moltopifltardi. 

Perd ha avuto a che farci dalla 
prima infanzia. Suo nonno, che lo 
teneva sulle ginocchia quando non 
sapeva camminare, si divertiva a 
fargli assaggiare i biscotti appena 
intinti nella tazza. A nove anni, nel 
giorno deila prima comunione il ri-
to iniziatico. Stavolta 4 il padre ad 
offrirgli con solennita il primo cali-
ce e ad insegnargli come apprez-
zarlo. • In casa, a Milano nel none 
I'lsola, tutto andava fatto secondo 
la sua volonta. Non sopportava di-
sobbedienze: aveva una piccola 
azienda di prodotti chimici e voleva 
avermi a fianco nel lavoro. Cos) do-
po la maturita e un periodo di esilio 
in Svizzera dove la mia famiglia 
aveva dovuto riparare per sfuggire 

alle persecuzioni fasciste, dovetti 
iscrivermi al Politenico. Dur6 poco: 
appena mio padre s'ammalfi ne 
approfittai e mi iscrissi a Filosofia. 
Mi laUreai, mi sposai e e divenni 
I'assistente, meglio il portaborse 
perchs nop ho mai avuto incarichi 
ufficiali del professor Emanuele 
Barrie. Con lui cominciai a pubbli-
care "II pensierp" rivista di filospfia 
teoretica. Quando nel 57 Barrife s' 
uccise mi trovai disoccupato, con 
una moglie e due figlie a carico. Fu 
Lelio Basso con cui avevo stretto 
contatti nel periodo universilario 
per fare uscire "I problemi del so-
cialismo" a presentarmi ad Italo 
Pietra direttore de "II giorno". Pietra 
mi chiese di cosa vblevo occupar-
mi: "Del sociale", feci io. Si mise a 
ridere, mi spiego che e'era gia Sal-
vemini, a seguire il settore. Figuria-
moci.. "Ma avrai pure qualche altro 
interesse", chiese. E io, con vergo-
gna: "Vorrei scrivere di prodotti 
agricoli". "Bene, fammi vedere'co
sa sai fare". Mica semplice. Vero
nelli, comunque, non e tipo da per-
dersi d'animo: reminiscenze di stu
dio gli riportano alia mente due 
luoghi in Friuli interessanti sotto il 
versante della produzione vinicola. 
II primo era la Rocca Bemarda do
ve la proprietaria una contessa ot-
tantenne, Giuseppina Perusini, pro-
duceva il vino Picolit. Una preliba-
tezza destinata a scomparire per-
cte a quel tempo i mercanti bada-

vano alia gradazione alcolica non 
alle qualita organolettiche. 

A pranzodalta contessa 
«La contessa me I'pffrl aj termine 

di un pranzo meravigliosd e fu la 
rabbia nel vedere un prodptto stu-
pendo condairin'alo*' a rriortfe dal 
mercato a spingermi ad addentra-
mi in questi argomenti. L'altro in-
contro che ricordo con piacere fu 
con don Luigi Nadalutti, alciprete 
dell'abbazia di Rosazzo che colti-
vava il Pignolo, anche questo spari-
to dalla cirolazione con la morte 
del sacerdote. Andai a trovarlo sa-
lendo su per una stradina sterrata, 
Bussai al portone, silenzio. Picchiai 
di nuovo con foiza ed ecco che 
sentii uno fruscio di passi. "Chi 4?" 
fece una voce ed io: "Un giomali
sta". "Non m'intendo di giornalisti, 
n6 di serve o matrimoni". E lo 
spioncino si richiuse. Scoppiai a ri
dere, e il portone si apri. Stringem-
mo un'amiciziaduratura. Don Luigi 
era un tipo strampalato. Scoprii che 
raccontava balle: intanto io smenti-
vo la sua scarsa dimestichezza con 
i cronisti; i matrimoni, se glieli chie-
devano con gartxi, li celebrava. 
Quanto alle serve ne cambiava 
spesso: e non solo per provare le lo-
ro virtu nelle arti domestiche», 

L'awio della camera giomalista 
(che proseguira poi con le collabo-
razioni con Panorame e poi l'E-
spresso) non basta a placare uno 

spirito effervescente come quello di 
Veronelli. Gia nel '56 aveva dimo-
strato la sua verve di editore contro-
corrente mandando alle stampe 
un' opera del Marchess De Sade. 
"Storielle, racconti e raccontini", la 
piU pudica e la piu bella, Ma 1'uscita 
del libro pravoca uno scandalo. Ci 
fu il processo e Veronelli venne 
condannato. Le copie andarono al 
rogo. "Ricordo la scena, sembrava 
un film. Mentre crepitavano le fiam-
me non trovai niente di meglio che 
mettermi a battere le mani. Ero gio-
vane e non sapevo come reagire: 
giurai che mai e poi avrei rifatto I'e-
ditore». E invece, poco dopo, ecco-
lo di nuovo in campo con un turbi-
nio di inziative. La piu fortunata 6 "11 
Gastronomo" una rivista che gli 
permette di stringere un sodalizio 
importante col famoso gounnet 
Luigi Camacina. «And6 cosi. Man-
da! la rivista ai direttori d'albergo. 
Uno di questi mi segnald il suo no
me. Lo invitati a presentarsi e ven
ne, elegante con un bel cappotto e 
un cappello a falde large. Mi sor-
prese ricordandomi che e'eravamo 
gia incontrati tanti anni prima al Sa
voy. Nel' 45, in effetti, come premio 
per la maturity m'ero fatto manda-
re a Londra per provare quella cuci-
na di cui dapertutto si cantavano le 
lodi. M'ero messo seduto e avevo 
ordinato il piatto piu caro. La richie-
sta aveva provocate) scompiglio. 
Comunque, dopo mezz'ora, si pre-

II neozelandese Peter Blake, grande navigatore, ricevera oggi un trofeo a Portofino 

II baronetto delle 500mila midia sui rnari 
Sir Peter Blake, il piu grande navigatore del secolo, raccon
ta la sua awentura sugli oceani. «Ho percorso 500mila mi-
glia a vela, ho vinto la Whitbread, la Coppa America e ho 
battuto il record di circumnavigazione del mondo in 80 
gomi». Neozelandese, 48 anni, ingegnere, Blake riceve og
gi a Portofino il trofeo «Una vela per la vita». «Adesso sto 
preparando la Coppa America del Duemila, ma non fard 
parte dell'equipaggio, sard il comandante da terra*. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO PHUUMI 
iSonoilredelvento» eroe nazionale. Persino la corona 

britannica si e inchinata davanti al 
suo suddito poco fedele per conce-
dergli il tltolo di baronetto. Oggi po-
meriggio sara premiato a Portofino, 
nel corso delle Regate di Primavera 
«Ermenegildo Zegna» con «Una vela 
perlavto. 

«Sono figlio di quella scuola neo
zelandese • dice Blake - che vive nel 
vento. Da noi la natura 6 incontami-
nata, siamo una terra di mare, siamo 
un Paese di velistk Lui non e stanca-
to di manovre e di approdi tanto che 

, • i.VAM'il'dicesirPeterBlake,.. 
' ">,:'Sr 1 SfeS piu grande navigato
re del secolo. Neozelandese, qua-
rantotto anni, fisico prestante, carna-
gionechiara, pelle stribbiata, 1'aspet-
to di coslante abbronzato, Blake va 
in giro con i suoi trofei: ha vinto la 
Whitbread, la regata attomo al mon
do; ha battuto il mitico record di cir
cumnavigazione del mondo in 80 
giomi, si 6 portato a casa anche la 
Coppa America, strappandola agli 
Stati Uniti. In Nuova Zelanda 6 un 

sta lavorando all'edizione piu presti-
giosa della Coppa America. «Si, - af-
ferma, - il mio piccolo Paese sta 
compiendo uno sforzo titanico per 
la regata che restera nella storia, 
quella del Duemila». Ingegnere mec-
canico, sposato con Pippa, due 
bambini biondi che lo aspettano ad 
ogni porto, Blake ha alle spalle qual-
cosa come 500 mila miglia, compiuti 
a vela, sui mar! di tutto il mondo. «Ma 
alia Coppa America - dice, mettendo 
le mani avanti - non sari nell'equi-
paggio, govemerd la barca da tena». 
Per vincere Blake studiera i piQ mo-
demi sistemi di costmzione e di ma-
novra, fedele a quella linea innovati-
va che, negli ullimi dieci anni, ha 
portato a sostanziali novila nella sto
ria della vela. 

La sua ascesa mondiale inizia nel 
73 quando prende parte per la pri
ma volta alia piti ricca ed emozio-
nante competizione velica, la Whi
tbread Round the Word Race. Era 
gia noto in patria per aver mietuto 
success! nella acque amiche delsud 
Pacifico, ma non aveva ancora un 

nome a livello internazionale. In 
qualita di capoturno dell'inglese 
•Burton Cutter* entra nell'olimpo 
della vela, I'anno seguente, nel 74,6 
al timone del primo monoscafoclas-
sificatosi nella Round Britain Race ri-
servata ad equipaggi composti da 
due persone; nel 78 torna alia Whi
tbread su «Heath's Condon. Alia ter
za edizione 6 ormai pronto per la-
grande impresa. Coalizzate duecen-
to piccole industrie neozelandesi, 
Blake inventa «Ceramco New Ze-
land» in qualita di skipper, navigato
re e project manager. Soflsticata e 
maneggievole, la barca si aggiudica 
il Southern Ocean Trophy ma poi di-
salbera alia prima tappa. L'anno se
guente si classifica secondo con 
«Lion New Zeland». E alia riceica di 
una barca particolare e la trova co-
struendo II trimarano «Steinlager 1». 
Poi, andando avanti nei sui progetti, 
assieme all'aichitetto neozelandese 
Bruce Parr mettesu «Steinlager2», un 
25 metri rosso con due alberi. Nessu-
no, nella flotta della quinta Whi
tbread, e in grado di batterio, «La mia 

barca - racconta - 4 stata la prima 
nella storia della regata attomo al 
mondo a vincere tutte le tappe e ad 
aggiudicarsi tutti I trofei in palio> Per 
arrivare a quel trofeo ha impiegato 
17 anni. «Estata la vittoria - rammen-
ta - che ho sognato tutta la vita, fin 
dalla prima volta che ho preso parte 
alia regata. Allora ero un semplice 
membro dl equipaggio con la paura 
e la curiosita dei man del sud. Poi ho 
superato amarezze e delusioni, sca-
lando tutti i gradini per raggiungere 
quello piii alto. Per tre volte la vittoria 
mi era sfuggita di mano, Ma in quella 
edizione ho raggiunto il massimo 
consentlto ad un velistan, 

Dopo la vittoria Blake annuncio il 
suo ritiro dalle competizioni, Ma in 
pochi ci credettero. Infatti si mise 
presto in testa 1'idea di battere Phi-
leas Fogg, I'estroso personaggio na-
to dalla penna di Jules Verne nel ro-
manzo «ll giro dei mondo in 80 gior-
ni». A bordo dei cStamarano <Enza» 
batte tutti compiendo la circumnavi
gazione del globo in 74 giomi, 22 
ore, 17minutie22secondi. 

sentarono tre camerieri con due 
uova al burro su un vassoio d'ar-
gento. "Questo sarebbe il vostro 
piatto pifi caro?" chiesi. "Certo, sen-
to rispondere alle mie spalle, I'as-
saggi: e'e dentro tutta I'abilita del 
nostra chef". Era veroe quella voce 
era la sua, di Camacina. Luigi co
munque al nostra secondo incon-
tro non s'era portato solo i ricordi 
ma anche una valigia piena di testi. 
I grand! editori glieli avevano rifiuta-
ti. Ne sfogllai alcuni, decisi di pub-
blicarii. Uscirono sotto il titolo "A la 
carte". Ebbero successo e allora 
provai a dare tutto il resto alle stam
pe. Ma quando mi arrivo il conto 
dalla tipografia, dovettei arrender-
mi. Cosi passai le carte a Garzanti 
che per fortuna capl il valore degli 
scritti e non si tir& indietro..«, 

Di li a poco nelle librerie com-
parve "La grande cucina" a cura di 
Luigi Veronelli. E da allora comin-
cia il successo. Con Canesi esconoi' 
suoi "Vini d'ltalia", nel '69 con Gar
zanti pubblica" Guide all'Itaila pia-
cevole". «Segnalazioni di paesaggi 
insoliti, vini e cibi da comprare ma 
anche studi su usi costumi delle re-
gioni. Ne uscirono solo otto titoli sui 
15 che erano stati programmati. E 
stata la cosa piu bella che ho fatto 
anche perche fu in anticipo sui 
tempi*. 

Unincontrodiboxe 
Nell'89 cede i suoi diritti alia rivi

sta "Fortune" della Mondadori ma 
se li riprende poco dopo e da allora 
lavora in proprio. Se gli si chiede un 
bilancio della propria vita si dichia-
ra soddisfatto. N6 accusa il peso dei 
tonfi sonori da cui ha sempre sapu-
to riprendersi. «Pero ora die ci pen-
so, una volta si che andai al tappe-
to, A16 anni, patito per la boxe, sf i-
dai un pugile professionista. Quella 
fu una sconfittavera: con un destro 
mi mise ko subito dopo il gongk 

Omicidio 
sessuale 
a 12 anni 
V * * ' , ^ 4 ? Una ragazza di 16 
"%i&f jr*"*.- a n n ' * comparsa 
t . ^ ^ M s i ^ ^ oggi davanti ad una 
corte inglese accusata di un omici
dio a sfondo sessuale che avrebbe 
commesso quando aveva solo 12 
anni. La giovane e sospettata di 
aver ucciso con 27 coltellate una 
parrucchiera di 18 anni. Katie Ra-
ckcliff prima di morire sub! anche 
violenza sessuale. il corpo marto-
riato e seminudo fu trovato il 7 giu-
gno del 1992 abbandonato su un 
sentiero ai bordi di un cimitero a 
Cove, un villaggio dell'Hampshire, 
nel sud-estdeiringhilterra. L'ultima 
sera prima di essere uccisa Katie 
I'aveva trascorsa in una discoteca, 
dalla quale si era allontanata sola e 
in lacrime dopo aver avuto una di-
scussioue con un ex fidanzato. 11 
corpo fu Irovato a circa cinque chi-
lometri dalla casa dei genitori della 
giovane. 


