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Cara mamma 
ti voglio 
parlare 
della morte 

Durante la Quaresima ho pensato moHo alb mla famiglia, e con 
urn stanch) dl sempNdta,1'ho oaragonata a qucRa dl Gesu. Ci 
sono lo,11 figNofo mlnore die fn da piccolo ha preso la sua 
rtrada, come H flgHol prodigo, die se n'e andato e si e 

abbandoNto ad una vHa dbonUnata: la mla e slab plena dl falstta, droga, 
alcol, hull ed egolsmi. Ma poitomal e insleme mi portal un compagnodi 
vlaggtoi»l>to»c<)ii»do:rAld».Qi^l'AkhdiemlhatasdatosoloconnT4.Mi 
ha latclato indtfeso, ma con mla mamma. Pol c'e mio padre. Quando penso a 
lid mm potn ne* pensare a Giuseppe, sposo dl Maria. Pol c'e mio fratello 
magglOK e pensando a lul mi viene In mente il Chcneo delta Via Cruds:anche 
lul come II Clreneo si trovaa dover portare una croce die non ha sceHo: la mia 
croce, to croce MI'Mds. Ora penso a mla mamma e mm posso non pensare a 
Maria. Mia mamma die ptange II Agho croceflsso daH'Alds. Maria die per 33 
anniporta con Khsorfertnudlaspettareilgiomo della croce, mtamadre 
cheitaannlsornenHslleiakieuirAiiiiaconmesuHavUdelcaharlo.Mia 
maimMcheiiMama,cheniiacciidlsce,cheslpreoccupa,diepregaperiiie, 
mtamammacheiionmlhamallasdato,mlliasenipreceicatoanclienellevie 
phi tortuose. Ora, gruie a mla mamma, capisco die la vita dd Figlio non e die 
tavnjdl<igjiumdiiHii.<^susultaut>ceUafnd6il(Nscepok)preferito.Eate 
mamniadiiedO,anch'io,dicustodKV(>gnlplccokidlquestateira:siiinadre 
pertuW. C'e una cosa die ora un po' mi spaventa cara mamma: 
to so die Lui e morto a 33 annl, m ho 32 anni e mezzo. Spent 
che mm ml abhta preso moKo Mil serto. Gruie mamma, perdie 
halfattol'imka cosa die avresUdovum fare: la mamma. 

• CaroStefano, 

la sua lettera e la piu mite delle prove che il dolore non e solo perdi-
ta, ma acquisizione, affettivita estrema. Lei non usa parole di dispera-
zlone, eppure disperato e il suo destino; per parlare di morte, della 
sua stessa fine lei usa parole d'amore per gli altri, quasi che il dolore 
non la riguardasse, quasi che I'agonia non fosse piu sua ma di altri, 
degli affetti che lascia. 

ForsecosI lei si vuole conquistare un buon ricordo di se o forse vuo-
le regalare II meglio di se stesso a quelle persone cui lei teme di non 
aver dato abbastanza. Eppure non c'e relorica tra le sue righe: a volte 
II penslero razionale della morte rischiadi essere ridondante, pieno di 
romanticismi, di eccessi. Nel suo parlare di morte lei riesce a sorride-
re, gioca con essa quasi con ironia rappresentando e scovando la sa-
cralita del dolore terreno. Di cibche tutti noi ci troviamo ad affrontare, 
nella nostra vita o in quella degli altri. 

Cid che piQ sorprende e, ripeto, la mitezza con cui guarda alia vita, 
a quella trascorsa senza colpe, agli eccessi, ai limiti oltrepassati, alia 
(urla delle emozioni; la mitezza con cui guarda gli occhi di sua madre, 
dlsperatl, increduli. Eppure la sua esistenza calpestata e ingiuriata dal 
destino piu terribile non le muove rimpianto, ne rimprovero alcuno. 

In questo modo lei scrive un inno alia piu straordinaria diversita: 
quella che riesce, rovesciando i termini del senso comune, a rendere 
la pena dell'abbandono non piu a colui che ci lascia ma a noi che ri-
maniamo, E lei riesce a farlo donandoci il regalo piu bello per apprez-
zare I'esistenza: il raggiungimento dell'inquietudine, la convinzione 
della somma fragilita delle nostre certezze. Di tutta quella piramide di 
rappresentazioni, di convinzioni, di immagini a cui ci aggrappiamo 
pertirareavanti, 

Solo che alia sua etaquest'inquietudine sorge dalla voglia di vivere, 
dalla curiosita per il futuro, mentre lei la trasmette tramite la contem-
plazione perfino compiacente del suo stesso dolore, 

Forse 6 vera allora, come diceva Pavese in una delle sue analisi piu 
lucide, che per non soffrire occorre soffnre; il che non implica dawero 
una accettazione passiva della sofferenza, ne una sua sublimazione, 
ma forse una sua elaborazione in positivo. 

E come si fa a rielaborare positivamente I'attesa della morte? Come 
reggere all'ansia, all'angoscia, al senso di vuoto, alle grandi domande 
su ci6 che resta e cid scompare? Ad esempio, ripensando alia mam
ma, occupandosi del suo dolore, della sua pesantissima croce. 

Cordialmente, 
Paolo Crepet 

Quanta rubrica e in collaborazione con la trasmissione -Zelig- di 
Italia Radio che ua in onda il hmedi dalle 17 alle 18. Le letlere, non 
pit) lunghe di venli righe, vanno inuiale a Paolo Crepet, c/o IVni-
ta, via due Macelli 23, 00187 Roma.O spedite in fax alio 06/ 
69996278. 
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INSAUTA 

PANIZZA 

PALEONTOLOGIA. Sorprendenti scoperte sul passato del continente nero 

I feraoni del Sahara 
La societa dei faraoni non si sviluppo sotto I'influenza 
orientate, come si e fino ad oggi creduto, ma fu una civilta 
prevalentemente africana, sorta grazie aH'apporto determi-
nante delle genti venute da Occidente. Lo dimostrano le 
scoperte fatte da un gruppo di ricerca dell'Universita di Ro
ma nell'oasi di Farafra, in pieno Sahara. I resti fossili e alcu-
ne pitture rupestri mostrano infatti una civilta fiorente che 
sembra essere confluita in quella delle piramidi. 

Jf«r Mmtitammo 

NICOLETT* 
• Sidovrariscriverelastoriadelle 
ongini della civilta egizia? La civilta 
faraonica era in realta una civilta ari-
cana? Potrebbe essere questa lacon-
seguenza dell'eccezionale scoperta 
effettuata da una spedizione italiana 
nell'oasi di Farafra, in pieno Sahara. 
Gli archeologi hanno riportato alia 
luce grani carbonizzati di sorgo, il 
classico cereale dell'Africa centro-
orientale, risalenti al circa 7.000 anni 
fa. II rinvenimento confermerebbe 
I'ipotesi che a portare le tecniche 
agricole lungo le sponde del Nilo 
(dove compaiono un millennio piu 
tardi) siano state popolazioni prove-
nientidaldeserto. 

II ritrovamento e awenuto duran
te lo scavo di un villaggio preistonco, 
localizzato sulle rive di un antico la-
go L'oasi di Farafra e la piu piccola 
del deserto occidentale egiziano, al 
centra di una vastissima depressio-
ne. La troviamo citata da fonti farao-
niche e romane, per I'importante 
posizione strategica nei percorsi che 
dalla Libia conducevano verso la 
valle del Nilo; tuttavia della sua prei-
storia si conosceva finora ben poco. 
Si sapeva pero che la regione non fu 
sempre arida e desolata come oggi 
la vediamo: fra i 10 000 e i 6 000 anni 
fa attraverso periodi di forte umidita, 
che portarono alia formazione di 
ampi specchi d'acqua. Gli studiosi 
sono in grado di ricostruire I'esten-
sione di questi bacini grazie all'esa-
me delle caratteristiche playas, le 
spiagge fossili costituite di antichissi-
mi sedimenti. La presenza dell'ac-
qua favori naturalmente gli insedia-
menti umani, gia a partire dai 9-
10.000 anni fa. a quell'epoca si fa ri-
salire il sito di Ain e-Raml, datato con 

Ricerca In Usa 

Pacemakers 
I telefonini 
fanno male 

MANUZZATO 
il niPtodo del carbon.o 14. 

II villaggio che ha restituito i pre-
ziosi grani era composto da una de-
cma di capanne, assai simili per 
struttura a quelle del 
periodo predinastico 
egiziano All'mtemodi 
una fossa circolare 
erano stati disposti con 
cura tronchi di legno, 
che si sono perfetta-
mente conservati. Ac-
canto al sorgo, e ai resti 
di altn cereali, e stato 
trovato un campiona-
rio di strumenti litici dl 
ottima fattura, utilizzati 
probabilmente per la 
mietitura, la raccolta e 
la macina 

La missione archeo-
logica, diretta dalla 
professoressa Barbara 
Barich dell'Universita 
di Roma «La Sapienza», aveva inizia-
to le ncerche nel 1987, proseguen-
dole con spedizioni annuali coadiu-
vate da specialist! degli atenei di Ro
ma, Londra e II Cairo. Poco piu a est 
del villaggio sono stati portati alia lu
ce altri resti di focolari, con numerosi 
manufatti in pietra e frammenti di 
uova di struzzo, alcuni dei quali par-
zialmente lavorati. Continuando a 
scavare, al terzo livello stratigrafico 
gli archeologi si sono imbattuti in un 
piccolo tesoro- una figurina d'argilla 
che pu6 essere interpretata come 
una immagine stilizzata femmmile o 
come la presentazione di un uccei-
lp. La figurina sembra risalire ad oltre 
7 000 anni fa e dimostra I'esistenza 
della lavorazione della ceramica gia 
in epoca assai antica. 

• SEATTLE Nuovi guai per i tele
fonini. Secondo uno studio reso 
noto leri, infatti, i telefoni cellulari 
digitali possono interferire con i pa
cemaker rallentandone o interrom-
pendone la funzionalita oppure 
addirittura accelerando la frequen-
zacardiaca. , 

Questo il risultato di uno studio 
condotto negli Usa su 975 pazienti, 
il primo su cosi vasta scala, e pre-
sentato a Seattle al congresso an-
nuale della North American Society 
of Pacing and Electrophysiology 
Nel 53,6 per cento dei soggetti sot-
toposti a contralto si sono verificate 
interferenze segnalate dall'elettro-
cardiogramma ed e stato accertato 
che il fenomeno si manifesta piti 
spesso quando I'antenna del cellu-
lare si trova in comspondenza del 
pacemaker 

II dottor David Hayes, correspon-
sabile della ricerca, ha sottolineato 
che «i telefoni analogici sono senza 
dubbio i piu sicuri» (hanno dato 
origine a interferenze soltanto nel 
3,1 per cento deicasiesaminati.an-
che si tratta esclusivamente dei mo-
delli in uso negli Stati Uniti) e che 
indipendentemente dal tipo di ap-
parecchio bisogna consigliare ai 
pazienti "di evitare di portarlo nel 
taschinointerno". 

Non e la prima volta che gli 
esperti segnalano questo tipo di 
problemi, ma Tim Ayers, portavoce 
della Cellular Telecommunications 
Industry Association, ha replicato 
che nuovi metodi di schermatura 
dei pacemaker e dei telefonini 
stanno limitando i rischi Alcuni 
ospedali hanno gia deciso norme 
restrittive per I'uso di telefoni cellu
lari o hanno previsto raccomanda-
zioni per il loro uso in prossimiB di 
portatori di pacemakers e altri stru-
meni medicl di tipoelettronico, 

Glioggettidiselcerinvenuti nell'oasi diFarafra 

Sempre nel corso dell'ultima 
campagna e stato approfondito I'e-
same di una grotta: sulle sue pareti, 
incisioni e pitture di animali isolati o 
in gruppo (soprattutto caprette e 
gazzelle) oltre a una serie di mani 
dipinte. Vicmo alia cavema, concen-
trazioni di pietre lavorate dimostra
no che qui ferveva un'intensa attivi-
ta. una sorta di officina, dove dalla 
materia prima si ricavavano utensili 
diognitipo. 

E ormai appurato che il Sahara 
conobbe una protoagricoltura indi-
pendente da quella del Vicino 
Oriente Ora la sua antichita, testi-
moniata proprio dai cereali di Fara
fra, proverebbe che la societa dei fa
raoni non si sviluppo sotto I'influen
za orientate, come si e fino ad oggi 
creduto, ma fu una civilta prevalen
temente afneana, sorta grazie all'ap-
porto determmante delle genti venu
te da Occidente. 

Africa, nuovi fossili 

II dinosauro 
che regno 
in Marocco 

OIOVANNI SASSI 
m Trovati nella regione di Kem 
Kem, nel Sahara marocchino, dei 
fossili di dinosaun predatori. E la 
prima scoperta del genere, in Afri
ca. E ha una notevole importanza 
per i paleontologi. Perche questi 
Carcharodontosaums scoperti 
da un gruppo di ricercatori ame-
ricani e marocchini, che ne dan-
no oggi notizia su Science, nel 
continente afneano risalgono al-
l'ultima parte del Cretaceo, cioe 
all'epoca in cu la deriva dei con-
tinenti port6 a compimento la 
disarticoiazione di pangea e di 
fatto isold I'Africa dal resto delle 
terre emerse. 

La scoperta dei fossili di saun 
predatori nel Sahara dimostra, 
dunque, che ci fu un'ultima 
grande speciazione e diffusione 
in ogni angolo del mondo di 
questi rettili prima che il dissolvi-
mento di pangea giungesse a 
compimento. In particolare du
rante il primo Cretaceo, almeno 
tre grandi predatori hanno rag-
giunto l'Africa. Mentre all'inizio 
dell'ultimo Cretaceo, in Africa 
e'era gia una fauna specifica di 
dinosauri. Anzi, nell'Ultimo Cre
taceo solo in Africa si sono affer-
mati gli spinosauridi: celurosauri 
primitivi, piccoli teropodi e gros-
si iguanodonti. • 

1 fossili del Sahara marocchi
no, in ultima analisi, dimostrano 
che c'e stato un importante 
scambio di fauna tra le grandi 
regioni del mondo fino al primo 
Cretaceo. Un marcato provincia-
lismo della fauna di dinosauri in 
Nord America, in Sud America e 
in Africa e apparsa improiwisa-
mente nell'Ultimo Cretaceo, 
quando sono state recise le radi-
ci della diffusione tra le grandi 
regioni settentrionali e meridio-
nali del pianeta e, nel contem-
po, si sono formate le barriere 
oceaniche che hanno separate 
le regioni meridionali. 

Paleoantropologla 

Neandertal, 
un mercante 
francese 

LICIAADAMI 
• Gli uomini di Neandertal po-
trebbero aver incontrato e intrepre-
so attivita comuni con I'uomo sa
piens sapiens in Francia, prima 
che questi ultimi li sostituissero 
completamente. Alcuni ricercato
ri hanno confermato che i nean-
dertaliani che vivevano nella fran
cia centrale 34 000 anni fa, ave-
vano strumenti in pietra molto 
piu sofisticati di quelli posseduti 
nelle ere precedenti. E che avreb-
bero appreso a fabbricarli dal-
I'uomo cosiddetto di Cro-Ma
gnon. 

Gli utiensili in pietra sono stati 
rinvenuti in un sito che conserva 
anche oggetti ornamentali in 
qualche modo simili ai nostri 
gioielli. Ma anche simili a quelli 
finora attribuiti alia cultura Cro-
magno. I ricercatori ipotizzano, 
cosi, che questi «proto-gioiel!i» 
siano stati scambianti in una sor
ta di primitivo commercio, piutto-
sto die costruiti dai neandertalia-
ni In realta se siano frutto di imi-
tazione o di commercio, sostiene 
FredSpoor dello University Colle
ge di Londra non ci e dato di sa-
perlo. 

L'attribuzione dei fossili, trovati 
in un sito 42 chilometri a sud di 
Auxerre, impegna da molto tem
po i paleontologi. Ma ora, pare, 
ci siano dei risultati definitivi: ap-
partengono ai Neandertal, anche 
se somigliano agli ornamenti de
gli uomini di Cro-Magnon. 

Lo studio permette di confer-
mare che tra I'uomo di neander-
tal-e I'uomo moderno ci sono sta
te notevoli mterazioni e contami-
nazionl cultural!. Ma, sostengono 
i ricercatori in un articolo appar-
so su Nature, anche che essi non 
si sono mai ibridati coi sapiens 
sapiens. 

C O S A F A J Q U E S T ' E S T A T E ? 

• COPENAGHEN 
IN BICICLETTA 

Una settimana pedalando alia scoperta della vita quottdiana 
e della storia in una citta 'dal volto umano', 

che non conosce traflico'e stress 
edove le pisteciclabili e lecologia urbanasono una realta 

Non un banale viaggio organizzato, ma la possibilita 
di vivere la tua vacanza senza imposizioni, 

interpretandola a piacimento, con scelte motivate 
solamente dalle tue voglie e dal tuo bagaglio culturale 

Copenaghon Ctpltale Europe* della Cultura '96 
Oltre a mille iniziative anche concerti di jazz e musica dal vivo, 

la vita dei cate, il backgammon, la produzione della birra, 
gli "smerrebred", la pasticceria danese, i mercatini delle pulci, 

gli incontri con danesi di tutte le eta e . . . il cielo del nord. 
Tutte le sere cena in un tipico "kro" danese a tempo di "hygge" 

Percorsi guidati 
Nell'esplorazione della citta, ma anche attraverso 

ia fantasia e il sogno delle favole di H.C. Andersen e I'mcanto di Tivoli, 
I Utopia altemativa di Christiania e I'efficienza del "welfare state" danese, 

Drager e le tradizioni di un villaggio di pescatori, 
le querce e i faggi secolari e i duemila cervi del parco di Dyrehaven 

Come, dove, quando 
Si raggiunge la capitale scandinava in aereo, in auto o in treno 

Durata: da lunedl pomeriggio a domenica mattina 
Partenze: 15/7, 22/7, 29/7, 5/8,12/8,19/8, 26/8 

Vino e alloggio con trattamento di pensione completa. 
Bicicletta Accompagnatore e interprete. Assicurazione 

Per il viaggio si organizzano gruppl-auto 
Costo £ 650.000 + £.50 000 (tessera Jonas). 

Oganizzazione tecnica: Foreningen Gran Fritid Frederiksberg. 
Per informazioni e prenotazioni teletonare dalle 13 30 alle 19 alio 

0444-321338 e 0444-322093 (fax) 
Associazione Jonas via Lioy 21 36100 Vicenza 

I 


