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M ancano gli artigiani? Nonostante, molti mestieri siano molto ben 
remunerati e sempre più introvabili? Beh, dobbiamo chiederci il 
perché! 

 Nemmeno tanto tempo fa, l’approccio ad un’arte o a una professione 
e il suo apprendimento, avveniva quasi per trasmissione osmotica dal  
“maestro” al “garzone di bottega” che vedeva, provava, imparava, “rubava 
con l’occhio” assimilando capacità ma soprattutto, acquisendo passione at-
traverso il contatto diretto, perfino fisico con chi disponeva di esperienza or-
ganizzata. 

 Il senso del lavoro del Cantiere Partecipativo “Alla scoperta degli 
antichi mestieri” composto dai ragazzi studenti dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore 8MarzoKLorenz di Mirano, così magistralmente diretto e 
coordinato dalla Professoressa Bruna Favaretto, offre un sostanziale 
contributo per colmare la lacuna dello scollamento tra l’insegnamento 
meramente accademico e la traduzione dei concetti nella pratica. 
 
 E’ stato pianificato un programma di interviste a protagonisti di attività, 
principalmente ad alto contenuto di manualità, esercitati nel passato ed al-
cuni tutt’oggi in essere, che ha consentito ai giovani, se non proprio di  ac-
quisire, almeno di vivere concretamente un momento di “saper fare” trasfe-
rito attraverso il racconto di un testimone. Un’esperienza empatica di sicuro 
impatto, in specie se dai giovani raccolta, trascritta e documentata anche fo-
tograficamente, per poi venire ben impaginata, pubblicata e diffusa. 
 
 Il risultato finale è e sarà, la sedimentazione di questa esperienza 
nell’inconscio e forse, tra qualche hanno la considerazione che anche 
un lavoro artigianale manuale, fatto per scelta e quindi con determina-
zione potrebbe essere non proprio così malaccio.  Così come i nostri 
vecchi avevano reso palese.      

  

Efrem Tassinato 
Giornalista — Fondatore e Presidente di Rete Wigwam 
efrem@tassinato.it  
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A 
g l i  i n i z i  d e l  N o v e c e n -
t o ,  a l l a  d o m a n d a  
“ C o s a  v o r r e s t i  f a r e  d a  

g r a n d e ,  p i c c o l i n o ? ” ,  q u a l c h e  
b i m b o  c i  a v r e b b e  p o t u t o  r i -
s p o n d e r e :  i l  m a r c o n i s t a .  O g -
g i  n o .  M e s t i e r e  e  p a s s i o n e  e  
e m e r g e n z a  i n  q u e s t a  p a r o l a  
s i  f o n d o n o .  C h i  e r a  q u e s t a  
f i g u r a ?  A v e t e  p r e s e n t e  i l  T i -
t a n i c  e  l a  s u a  s v e n t u r a t a  s o r -
t e ?  E c c o :  u n  m a r c o n i s t a ,  a l  
p o s t o  g i u s t o  e  a l  m o m e n t o  
g i u s t o ,  a v r e b b e  p o t u t o  c a m -
b i a r e  l a  s t o r i a  c h e  p u r t r o p p o  
c o n o s c i a m o .   

     I K 3 Z F X ,  q u e s t o  è  i l  n o m e 
r i l a s c i a t o  a l  m a r c o n i s t a  P a o l o  

B a r b u i o  d a l l ’ e x  M i n i s t e r o  d e l -
l e  P o s t e  e  T e l e co m u n i c a z i o n i ,  
a b i t a  a  Z e m i n i a n a ,  n e l  C o m u n e 
d i  M a s s a n z a g o ,  i n  p r o v i n c i a  d i  
P a d o v a  e  a  v o l te  h o  c r e d u t o  
p o t e s s e  d a v v e r o  p a r l a r e  c o n  i  
m a r z i a n i .  P e r c h é  l o  s i  v e d e  
c o n t i n u a m e n t e  c o s t r u i r e  e  
sp e r i m e n t a r e  q u a l c h e  f o r m a  
n u o v a  d i  a n t e n n a ,  p e r  …  c a p -
t a r e .    

     C a p t a r e  c h e ?  V o c i  n e l l ’ a -
r i a ,  d a  q u a l s i a s i  p a r t e  d e l  
m o n d o .  E  n o n  s o l o  a n t e n n e :  
s o t t o  l e  s u e  m a n i  n a s c o n o  
t a s t i ,  a  v o l t e  d a l l a  f o r m a  v a -
g a m e n t e  r e t r ò ,  i n  l e g n o  l u c i -
d o ,  a l t r e  v o l t e  d a l l a  f o r m a  
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p i ù  a v v e n i r i s t i c a ,  c o n  
t a s t i  n e r o  o p a c o ,  c h e  
s e m b r a n o  p l e t t r i  c o n  
c u i  s u o n a  u n a  m u s i c a  
a s s o l u t a m e n t e  u n i c a .  
U n a  “ m u s i c a ”  f a t t a  d i  
l i n e e  e  d i  p u n t i ,  d i  
p u n t i  e  d i  l i n e e  c h e  s i  
s u s s e g u o n o  i n  u n a  
d a n z a  r i t m i c a ,  c h e  g e -
n e r a  p a r o l e .  “ P a r o l e ” ,  
m i  d i c e  I K 3 Z F X ,  “ c h e  
p o s s o n o  s a l v a r e  v i t e ,  
s e  s i  l a n c i a n o  m e s s a g -
g i  d i  a i u t o ” .   

     U n a  f r a s e  c h e  m i  
s e m b r a  a n a c r o n i s t i c a ,  
q u a s i  u s c i t a  d a  u n  p o l -
v e r o s o  N o v e c e n t o  d a  
B e l l e  É p o q u e .   E  i n v e c e  
q u e s t o  r a d i o a m a t o r e  m i  
s p i e g a  c h e  n o n o s t a n t e  
n o i  v i v i a m o  i n  u na  r e a l -
t à  i p e r t e c n o l o g i c a ,  i n  
c a s o  d i  c a l a m i t à  n a t u r a -
l i ,  l e  c o m u ni c a z i o n i  
p o s s o n o  i n t e r r o m p e r s i  
e  g l i  u n i c i  i n  g ra d o  d i  
l a n c i a r e  e  r i c e v e r e  
m e s s a g g i  d i  a i u t o ,  a n -
c h e  i n  a s s e n z a  d i  e n e r -
g i a  e l e t t r i c a ,  s o n o  i  r a -
d i o a m a t o r i  t r a m i t e  l e  
l o r o  s t a z i o n i .  I n  u n  l a m -
p o ,  q u e s t o  m o n d o  i n -
t e r c o n n e s s o ,  c h e  a g l i  
o c c h i  d e i   v e n t e n n i  c o -
m e  m e ,  s e m b r a  i n v i n c i -

b i l e  e  i n f a l l i b i l e  e  i n -
v u l n e r a b i l e ,  m i  è  a p -
p a r s o  i n  t u t t a  l a  s u a  
f r a g i l i t à .  

     P a o l o  m i  r a c c o n t a  
c h e  l a  s u a  p a s s i o n e  è  
n a t a  p e r  c a s o :  u n  p r o -
f e s s o r e  u n a  m a t t i n a  è  
a s s e n t e ;  g l i  s t u d e n t i  
e s u l t a n o .  “ N o n  s i  f a  
l e z i o n e !  U r r à ! ”  E  i n v e -
c e  n o .  E n t r a  i l  s u p -
p l e n t e :  f e s t a  f i n i t a .  
M a  p e r  u n o  d i  q u e g l i  
s t r a n i  c a s i  c h e  l a  v i t a  
t i  m e t t e  d a v a n t i ,  
q u e l l o  c h e  a l  g i o v a n e  

P a o l o  s e m b r a v a  u n  i n -
s i g n i f i c a n t e  i n c o n t r o ,  
c o s t i t u i r à  p e r  l u i  u n a  
s v o l t a ,  i l  n a s c e r e  d i  
u n a  p a s s i o n e  c h e  n o n  
l o  a b b a n d o n e r à  p i ù .  
S ì ,  p e r c h é  i l  P r o f .  i n i -
z i a  a  r a c c o n t a r e ,  a  
q u e l l a  v e n t i n a  d i  g i o -
v i n e t t i  s c a l m a n a t i ,  
c h e  n e l l ’ a r i a  e s i s t o n o  
d e l l e  c o s e  m o l t o  i m -
p o r t a n t i ,  a n c h e  s e  
n o n  s i  v e d o n o ,  e  c h e  
s i  c h i a m a n o  o n d e  r a -
d i o ,  s u l l e  q u a l i  l a  t u a  
v o c e  p u ò  s c i v o l a r e  e  
r a g g i u n g e r e  o g n i  l u o -
g o  d e l l a  T e r r a .    

     I K 3 Z F X  m i  i n t r o d u c e  
n e l l a  s u a  s t a z i o n e  r a -
d i o :  u n a  s t a n z i n a  p i c c o -
l a ,  m a  p i e n a  d i  o g g e t t i ,  
a l c u n i  d e i  q u a l i  s e m -
b r a n o  e m e r g e r e  d a l  
p a s s a t o  e  a l t r i  p r o v e n i -
r e  d a l  f u t u r o .  S f i o r o  u n  
“ p a d d l e ” ,  c i o è  un  t a s t o  
t e l e g r a f i c o  a  p a l e t t e ,  
n e r o  o p a c o .  L a  p a l e t t a  
d i  d e s t r a  e m e t t e  s o l o  

Ricevitore a valvole datato 1967 

Tasto verticale e tasto paddle 
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p u n t i  e  q u e l l a  d i  s i n i -
s t r a  so l o  l i n e e .  M i  f a  
s e n t i r e :  “ t i  t i  t i  t a  t a  
t a ”  ( m i  r i c o r d a  l a  d a n z a  
d e l  t i p  t a p ) ,  d o v e  “ t i ”  è 
u n  p u n t o  e  “ t a ”  è  u n a  
l i n e a .    

     “ Q u a n d o  i m p a r i  l a  
t e l e g r a f i a  n o n  l a  i m -
p a r i  c o n  l i n e e  e  p u n t i  
m a  c o n  i  s u o n i :  è  c o -

m e  u n a  m u s i c a ” ,  m i  
s p i e g a  P a o l o .   I l  
p a d d l e  è  u n  t i p o  d i  
t a s t o  a u t o m a t i c o :  i l  
s u o n o  d e i  p u n t i  e  d e l -
l e  l i n e e  v i e n e  e m e s s o  
s e m p r e  c o n  i d e n t i c a  
i n t e n s i t à  e  i d e n t i c a  
d u r a t a ,  i n d i p e n d e n t e -
m e n t e  d a l l a  f o r z a  i m -
p r e s s a  d a l l e  d i t a  d e l  
r a d i o t e l e g r a f i s t a  s u l -
l e  p a l e t t e .  L a  m i a  a t -
t e n z i o n e  v i e n e  a t t i r a -
t a  d a  u n  a l t r o  t a s t o ,  
i n  l e g n o  c h i a r o  v e r n i -
c i a t o  e  o t t o n e ,  p i ù  
e l e g a n t e  n e l l a  f o g g i a .   

     S i  t r a t t a  d i  un  t a s t o  
v e r t i c a l e ,  u n o  d e i  p r i m i  
m o d e l l i  c r e a t i .  E ’  m e n o 
v e l o c e  e  m e n o p e r f e t t o  
d e l  p a d d l e ,  i n  q u a n t o  
r i s e n t e ,  p e r  c o s ì  d i r e ,  
d e l l a  m a n o  d e l  ra d i o t e -
l e g r a f i s t a :  i  p u n t i  e  l e  
l i n e e  p o s s o n o  e s s e r e  
i m p e r c e t t i b i l m e n t e  p i ù  
l u n g h i ,  o  p i ù  c o r t i ,  p i ù  
v e l o c i ,  o  p i ù  l e n t i ,  a  s e -
c o n d a  d e l l a  m a g g i o r e  o  
m i n o r e  a b i l i t à  d e l l ’ o p e -
r a t o r e .  M a  v u o i  m e t t e -
r e ?  I l  p a d d l e  s a r à  p u r e  
p i ù  p r e c i s o ,  m a  i n  q u e l -
l o  v e r t i c a l e  c i  l eg g i  l a  
f i r m a  d i  c h i  l o  s t a  u s a n -
d o  e  p o t r e s t i  q u a s i  m i -
s u r a r e  l a  b r a v u r a ,  o  
m e n o ,  e  i n d o v i n a r e  f i -
n a n c h e  l ’ e t à  d i  c h i  t i  
s t a  i n v i a n d o  u n  m e s -
s a g g i o  n e l  c o d i c e  M o r -
s e .   

    P a o l o  m i  c o n f e s s a  
c h e  i  t a s t i  l i  h a  c o -
s t r u i t i  l u i ,  a  m a n o ,  
p e z z o  p e r  p e z z o ,  l i -
m a n d o ,  t a g l i a n d o ,  
v e r n i c i a n d o .  “ M a  n o n  
è  p i ù  c o n v e n i e n t e  
c o m p r a r l i ? ” ,  g l i  c h i e -

d o .  “ S ì ,  m a  n o n  a v r e i  
a v u t o  l a  s t e s s a  s o d d i -
s f a z i o n e !  E s s e r e  u n  
r a d i o a m a t o r e  s i g n i f i c a  
a n c h e  c o s t r u i r s i  l e  c o -
s e .  E  t r o p p o  f a c i l e  
c o m p r a r l e ” .  O r g o g l i o -
s o ,  m i  m o s t r a  a l t r e  
s u e  c r e a t u r e :  i  m i c r o -
f o n i .  “ N o n  c ’ è  r a d i o t e -
l e g r a f i s t a  s e n z a  t a s t o ,  
c o m e  n o n  c ’ è  r a d i o a -
m a t o r e  s e n z a  m i c r o f o -
n o ! ” .   

     U n o ,  i n  p a r t i c o l a r e ,  
i l  m i c r o f o n o  d a  t a v o l o ,  
m i  a p p a r e  c o m e  u n  s e r -
p e n t e  g r i g i o ,  f o r s e  p e r  
l ’ a s t a  a d  a n e l l i  lu c i d i  e  
f l e s s i b i l i ;  m i  r i c o r d a  
m o l t o  q u e l l i  d e gl i  a n n i  
S e s s a n t a ,  t a n t o  c h e  m e 
l o  f i g u r o  t r a  l e  m a n i  d i  
c h i  p r o n u n c i ò  l a  fa m o s a  
f r a s e  “ U n  p i c c o l o  p a s s o  
s u l l a  lu n a ,  u n  g r a n d e  
p a s s o  p e r  l ’ u m a n i t à ” .   
I K 3 Z F X  t o c c a  t u t t i  q u e -
s t i  o g g e t t i  c o n  r i s p e t t o  
e  a f f e t t o ,  q u a s i  f o s s e r o  
u n  p r o l u n g a m e n t o  n a -
t u r a l e  d e l l e  s u e  m a n i .   

Antenna loop magnetica 
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     C o m i n c i a  p o i  a  p r e -
s e n t a r m i  l e  v a r i e  a p -
p a r e c c h i a t u r e  p o s i z i o -
n a t e  i n  f i l a  o r d i n a t a ,  
u n a  a  f i a n c o  a l l ’ a l t r a ,  
s u l l a  s u a  s c r i v a n i a ,  
t r a  c u i  l a  r i c e t r a s m i t -
t e n t e  p e r  r i c e v e r e  e  
t r a s m e t t e r e  a  l u n g o  
r a g g i o ,  c o n  i l  r i m b a l -
z o  d e l l e  o n d e  s u l l a  i o -
n o s f e r a .  T r a  t u t t e  
s p i c c a  i l  g r a n d e  e  b e l -
l i s s i m o  r i c e v i t o r e  a  
v a l v o l e ,  d a t a t o  1 9 6 7 ,  
s t e s s o  a n n o  d i  n a s c i t a  
d i  P a o l o  ( u n  f r a t e l l o  
p r a t i c a m e n t e ) ,  d a  l u i  
a c q u i s t a t o  a d  u n a  f i e -
r a  e  d a  l u i  r i p a r a t o  e  
r e s t a u r a t o .   

     A c c a n t o  a  q u e s t o  
s p l e n d i d o  p e z z o  v i n t a -
g e ,  u n ’ a l t r a  m e r a v i g l i a ,  
f u t u r i s t i c a  p e r ò :  u n  r i -
c e v i t o r e ,  c h e  P a o l o  h a  
a s s e m b l a t o ,  d i  u l t i m a 
g e n e r a z i o n e ,  a  l a r g o  
s p e t t r o ,  d o t a t o  s o l a -
m e n t e  d i  d u e  m a n o p o -
l e ,  c o n  t o u c h  s c r e e n  l u -
m i n o s o  e  c o l o ra t o .  E  

p o i  a n t e n n e  a  n o n  f i n i -
r e :  d u e  a n t e n n e  a  d o p -
p i o  d i p o l o ,  u n ’ a n t e n n a  
c o l l i n e a r e  e  u n ’ a n t e n n a  
l o o p  m a g n e t i c a  c h e  h a  
u n a  f o r m a  s t r a n i s s i m a ,  
i n  q u a n t o  a p p a r e  c o m e 
u n  g r a n d e  c e r c h i o ,  u n a  
s p e c i e  d i  e n o r m e  h u l a  
h o p  p o s i z i o n a t o  i n  v e r -
t i c a l e  s u  u n ’ a s t a ,  c h e  
m i  r i c o r d a  t a n t o  u n o 
“ S t a r g a t e ”  e  m i  dà  l ’ i m -
p r e s s i o n e  c h e  p a s s a n -
d o c i  a t t r a v e r s o  s i  p o s s a  
e n t r a r e  i n  u n ’ a l t r a  d i -
m e n s i o n e .  

     “ Q u a n d ’ e r o  g i o v a -
n e ,  s u l  t e t t o  d e l l a  c a -
s a  d e i  m i e i  g e n i t o r i ,  
a v e v o  m e s s o  u n  t r a l i c -
c i o  c o n  l e  a n t e n n e  d i -
r e t t i v e  c h e  g i r a v a n o  
m e d i a n t e  u n  m o t o r e  
a u t o c o s t r u i t o  e  c o n o -
s c e v o  l a  p o s i z i o n e  
d e l l e  a n t e n n e  a t t r a -
v e r s o  u n  g o n i o m e t r o  
e l e t t r o n i c o  a u t o c o -
s t r u i t o .  A v e v o  p u r e  
d o t a t o  l a  m i a  
‘ m o r o s e t t a ’  d i  u n a  r a -

d i o l i n a  e  c o s ì ,  i n  t e m -
p i  i n  c u i  n o n  c ’ e r a  i l  
t e l e f o n i n o ,  p o t e v a m o  
s e n t i r c i  s p e s s o .  M a  
a b b i a m o  s m e s s o  s u b i -
t o ” .   

     “ P e r c h é ? ” ,  g l i  c h i e -
d o .  “ P e r c h é  l ’ h o s p o s a -
t a .  L a  m o r o s e t t a ,  s ’ i n -
t e n d e ,  n o n  l a  ra d i o l i -
n a ” .  R i d e  e  m i  s a l u t a  
c o n  u n  t a t i t a t i   t i t i  t i t a  
t a t a t a     - . - .   . .   . -   - - -    
( C i a o )   
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Ricetrasmittente a lungo raggio 



C 
i sono un sacco di mestieri 
che purtroppo al giorno 
d’oggi abbiamo lasciato da 

parte, a causa delle innovative tec-
nologie che li hanno sostituiti, ma 
che non vanno dimenticati perché 
sono la base di quelli moderni. 

     Tra questi il sarto rappresenta una 
vera e propria arte in quanto ogni 
capo era una creazione, che partiva 
da un modello su carta, per poi 
“prendere vita” grazie alle sapienti 
mani di queste persone e alla passio-
ne che riuscivano a trasmetterci. 

     Sono Gloria, studentessa dell’IIS 
“8 Marzo K. Lorenz” di Mirano e ho 
chiesto a mio nonno di raccontarmi 

il mestiere che tanto amava prati-
care suo papà. 

Gloria: Nonno mi racconti che lavo-
ro faceva tuo papà? 

Nonno Giancarlo: Certo! Mio papà 
faceva il sarto, un lavoro molto in vo-
ga a quel tempo ma più spesso prati-
cato dalle donne... Per lo più era tipi-
co realizzare giacche, pantaloni e 
completi da uomo e non vestiti o abi-
ti per le signore. 

Gloria: Come mai si è dedicato a 
questo mestiere? 

Nonno Giancarlo: Devi sapere che 
purtroppo fin dal 1906, cioè l’anno in 
cui è nato, ha sempre avuto leggeri 

NONNO GIANCARLO E L’ARTE DEL 
SARTO. L’IMPARARE DI UN TEMPO  
Quel che si dice un “lavoro di sartoria”, sinonimo del “su misura” degli abiti 
perlopiù maschili, che venivano confezionati sulle forme delle persone  
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problemi all’udito e con il pas-
sare del tempo la situazione è 
sempre andata peggiorando 
… questo perché non esiste-
vano gli apparecchi acustici 
moderni. Non potendo quindi 
dedicarsi a lavori che richiede-
vano l’utilizzo dell’udito il sar-
to si è rivelata una grande op-
portunità.  

     Questa sua “disabilità” gli 
ha infatti permesso di non 
entrare a far parte dell’eser-
cito durante la Seconda 
guerra mondiale e gli ha ad-
dirittura offerto l’opportuni-
tà di cucire anche alcune di-
vise per i militari! 

Gloria: In parte è quindi sta-
to costretto a praticarlo; alla 
fine gli piaceva? 

Nonno Giancarlo: Sì tantissi-
mo! Non sono sicuro che gli 
sia piaciuta l’idea fin da subito 
ma da quel che posso ricorda-
re si è sempre impegnato in 
quanto ci teneva moltissimo e 
per di più molte delle sue 
creazioni le indossava lui stes-

so. Penso di non averlo mai 
visto senza un suo completo 
addosso. 

Gloria: Anche tu indossavi 
vestiti fatti da lui? 

Nonno Giancarlo: Sì ovvio! 
Sono sempre stato fortunato 
sotto questo punto di vista. 
Non potevo certo dire che mi 
mancassero vestiti. Inoltre, mi 
piacevano molto, soprattutto i 
pantaloni! 

Gloria: A che età ha iniziato 
a lavorare? 

Nonno Giancarlo: Subito do-
po aver finito la quinta ele-
mentare era andato, insieme 
ad altri ragazzi e ragazze, in 
una sartoria per farsi insegna-
re il mestiere, visto che aveva 
compreso che per riuscire a 
campare aveva bisogno di la-
vorare e gli unici lavori che si 
poteva permettere erano 
quelli manuali... 

Gloria: All’epoca, in assenza 
di troppe agevolazioni, non 
dev’essere stato un lavoro 

facile. Ti ricordi dove e come 
lavorava? 

Nonno Giancarlo: Era solito 
lavorare nel suo negozio o an-
che da casa, quando magari 
doveva terminare un lavoro 
per tempo. Questo perché 
molti abiti o completi richie-
devano molta pazienza e po-
teva ritrovarsi a lavorare anche 
più di dieci ore al giorno! So-
prattutto non esisteva il con-
cetto del fine settimana per 
coloro che praticavano questo 
mestiere, in quanto anche 
quei giorni erano buoni per 
riuscire a terminare la richiesta 
del cliente il prima possibile o 
almeno in tempo.  

     Inoltre, bisogna sottoli-
neare che, a differenza di 
oggi, il sarto lavorava e cuci-
va quasi tutto completamen-
te a mano; solo le cuciture 
principali, come quelle per 
le maniche delle giacche, 
venivano fatte con la mac-
china da cucire; ma per il re-
sto le asole, i bordi, le rifini-
ture, le fodere e persino i 

Forbici da sarto 

I pantaloni confezionati da  
nonno Giancarlo 
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bottini andavano cuciti a 
mano. 

Gloria: Qual era il suo meto-
do di lavoro? Ad esempio 
per fare un completo? 

Nonno Giancarlo: Beh prima 
di tutto il cliente richiedeva il 
cartamodello, cioè la rappre-
sentazione del vestito su carta 
che doveva individuare e far 
capire la visione completa del 
capo; poi lui lo revisionava 
con le caratteristiche richieste. 
Non esistevano le taglie stan-
dard di oggi (S M L) ma ogni 
capo era fatto su misura per il 
cliente; perciò, il secondo pas-
saggio era prendergli le misu-
re essenziali come ad esem-
pio quella della lunghezza 
delle gambe, delle braccia o 
la larghezza della vita e la cir-
conferenza delle spalle.  

     Poi iniziava a preparare il 
vestito; come già ti ho detto 
non usava macchine speciali 

ma usava delle semplici for-
bici e aghi e fili. Una cosa 
che forse oggi non si fa più 
in quest’ambito è l’imbasti-
tura, cioè la cucitura provvi-
soria. Si faceva sempre in 
quanto il capo cucito provvi-
soriamente andava provato 
dal cliente e in caso di errori 
di misure si poteva allargare 

o stringere senza grossi pro-
blemi e soprattutto senza 
dover rifare il vestito da ca-
po. Una volta verificate le 
misure con il capo imbastito 
iniziava a cucirlo a mano o 
con una macchina da cucire, 
ovviamente ben diversa da 
quelle moderne; poi, prima 
di riconsegnarlo, lo stirava. 

     Quest’ultima fase, forse, è 
la più complicata in quanto 
non si usavano i ferri da stiro a 
vapore che si utilizzano oggi, 
bensì il ferro da stiro a carbo-
ne e inoltre non esistevano 
neanche gli assi da stiro. 

Gloria: Come funzionava 
questo ferro da stiro? 

Nonno Giancarlo: Per prima 
cosa andava scaldato in cuci-
na sulla stufa economica, ci si 
posizionava poi, di norma, su 
un tavolo e si metteva un 
grosso panno di stoffa tra es-
so e il vestito che andava stira-
to. Non essendo un ferro a va-
pore non ci si poteva limitare 
a posizionarlo sopra al vestito 
anche perché potevi rischiare 
di bruciarlo, bisognava avere 

Ferri da stiro di una volta 

La tecnica dell’imbastitura 
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sempre una boccetta d’acqua 
per bagnarlo così da creare il 
vapore. Era molto faticoso e 
rischioso quindi questo pas-
saggio andava fatto con la 
massima attenzione. 

Gloria: Da che tipo di clien-
tela era frequentato 
“l’atelier” del bisnonno? 

Nonno Giancarlo: Ecco, una 
cosa che forse non è cambiata 
è che solo le persone bene-
stanti e ricche potevano per-
mettersi di farsi molti vestiti su 
misura. Però a dir la verità i 
suoi clienti erano per lo più 
persone della sua stessa clas-
se sociale e non persone ric-
che e influenti, per lo più con-
tadini e artigiani.  

     Loro andavano dal sarto 
solo per farsi fare completi o 
abiti eleganti per occasioni 
importarti come feste, ceri-
monie e matrimoni, quindi 
molto raramente. Inoltre, 
andavano solo una o due 

volte l’anno per farsi un ve-
stito nuovo, non da festa, in 
quanto non c’era l’abitudine 
di dividere i vestiti estivi da 
quelli invernali perché un 
vestito bello andava indos-
sato in ogni stagione! 

Gloria: Quindi dopotutto 
non era un mestiere che ren-
deva poco, visto che poteva 
essere frequentato maggior-
mente da persone di alto li-
vello … 

Nonno Giancarlo: No, affatto. 
Un completo poteva arrivare a 
costare 5 o 10 mila “franchi” 
che un tempo erano molti sol-
di in quanto il costo della vita 
non era altissimo. In questi 
soldi inoltre erano compresi 
anche quelli per l’acquisto 
della stoffa in quanto era il 
cliente a sceglierla e portarla 
dal sarto che poi la tagliava e 
cuciva. 

Gloria: Se la maggior parte 
dei clienti non era bene-

stante come facevano a 
trovare tutti questi soldi? 

Nonno Giancarlo: Ottima 
domanda! So che la mag-
gior parte dei suoi clienti li 
conosceva e spesso anziché 
pagare in denaro, si poteva 
anche attuare un baratto di 
cibo o merce che poteva ri-
tornare utile a mio padre. 
Inoltre, non si pagava mai 
tutto subito, ma a rate, per 
agevolare i clienti che non 
avrebbero mai potuto per-
mettersi di pagare subito 
una cifra di denaro così alta. 

Gloria: Ha continuato a la-
vorare come sarto a lungo? 

Nonno Giancarlo: In parte 
sì, verso gli anni Sessanta, 
però, la clientela aveva ini-
ziato a scarseggiare a causa 
dei primi negozi e centri 
commerciali che proponeva-
no vestiti a costi minori, an-
che se meno pregiati, ed è 
andato a lavorare in una ca-
sa di riposo per tenere in or-
dine i vestiti degli anziani. 

     La perdita di questo me-
stiere è un vero peccato in 
quanto esso rappresenta 
un’arte che avrebbe dovu-
to essere tramandata da 
generazione a generazio-
ne ma purtroppo l’evolu-
zione ha creato metodi al-
ternativi e più semplici per 
creare ciò che una volta 
veniva fatto con amore, cu-
ra e passione 

© Riproduzione riservata 

Il bisnonno, sarto anche lui 



A 
l giorno d’oggi, sempre 
meno, si parla di giovani 
che vogliono intrapren-

dere la strada del musicista e 
soprattutto diventare liutai. Ma 
cos’è la liuteria?  

     Per rispondere a questa do-
manda ho chiesto aiuto a mia ma-
dre Claudia essendo lei una musi-
cista che suona il violino. La defi-
nizione letterale di questo termine 
è la seguente: l ’arte della proget-
tazione, costruzione e del restauro 
di strumenti a corda, ad arco 
(quali violini, viole, violoncelli e 
contrabbassi) e a pizzico (quali 
chitarre, bassi e mandolini). Mi in-
curiosiva approfondire questo ter-

mine perché l ’ho sempre sentito 
nominare (sin da piccolo) da lei; 
da qui nasce l ’idea di farle questa 
intervista.  

Daniele: Mamma chi è il liutaio?  

Claudia: Il liutaio è il falegname 
degli strumenti musicali, colui che 
si occupa di costruirli e restaurarli 
secondo determinate procedure e 
regole, rimane però un lavoro uni-
co e originale, in quanto ogni rea-
lizzazione ha delle variabili perso-
nali che determinano la sua unici-
tà. 

Daniele: Cosa caratterizza il la-
voro di un liutaio e perché lo 
consiglieresti ad un ragazzo?  

FAR VIOLINI NON E’ DA TUTTI, E  
MAMMA CLAUDIA CE LO SPIEGA 
L’abete rosso più pregiato è presente sempre da noi, in Italia e precisamente 
in Val di Fiemme. Questo bosco è chiamato anche il “Bosco che Suona”  
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Claudia:  Sicuramente 
ciò che carat teri zza que-
sto lavoro è la passione 
e l ’amore di  creare un'o-
pera d ’arte partendo da 
un pezzo di  legno che 
darà voce, una vol ta rea-
l izzata,  ad al tret tante 
opere d ’arte musical i .  Lo 
consigl ierei  come per-
corso perché è molto  af -
fascinante ed essendo 
un mestiere antico porta 
in sé ancora quel la ma-
gia e quel l ’ incanto che 
ormai  mol t i  lavor i  con-
temporanei  non hanno 
più .   

     Inol tre i l  bagag lio  
di  conoscenze è davv e-
ro r icco,  solo per  elen-
carne qualcuna:  cono-
scenza d el la s tor ia d el-
la  musica e d el la  musi-
colog ia;  conoscenza 
dell ’acustica del  le-
gno;  conoscenza del la  
tecnica  d el  leg no,  in 
particolare d ei  leg ni  
esotici  ed europei;  co-
noscenza d el le vernic i ,  
del le resine  e  d el la lo -
ro com posizione;  capa-

ci tà d i  ut i l izzare  le at-
trezzature specif iche 
di   costruzione e  di  re-
stauro di  s trumenti  ad  
arco e a pizzico;  capa-
ci tà di  r iconoscere l ’e-
poca di  appartenenza 
di  uno strum ento musi-
cale e  tante a l tre  anco-
ra.   

Daniele:  Come ci  s i  for-
ma per  diventare  l iu-
taio e  dopo quanto 
tempo ci  s i  può defini -
re  “uno dei  più  bravi  
del  settore”?  

Claudia:  La prima r i spo-
sta che darei  è "con l 'af -
f iancamento ad un mae-
stro esperto" .  Si  dovreb-
bero possedere del le at -
t i tudini  personal i  di  
buona manual i tà ,  di  pre-
cisione, essere dispost i  
al l ’aggiornamento conti -
nuo ma soprattut to esse-
re creat iv i  e un po' art i -
st i  perché questo me-
st iere ant ico porta con 
sé molto fascino ed in-
canto.  Sicuramente per 
af f inare la tecnica di  co-
st ruzione ci  vuole  molta  

esperienza e mol t i  anni  
di  dedizione ol tre  ovvia-
mente al la f requentazio-
ne di  corsi  professional i  
presso scuole di  l iuteria  
special izzate.   

Daniele:  Ci  sono scuole  
di  l iuter ia  important i  in  
I ta l ia?  

Claudia:  Certamente e  
questo è un grande or-
gogl io per noi  i tal iani .  
Cremona è conosciuta in 
tut to i l  mondo perché vi  
hanno operato alcuni  t ra 
i  più celebri  l iu ta i  del la 
storia .  Tra quest i  possia-
mo annoverare Andrea 
Amati ,  Antonio Stradiva-
r i  e Guarneri  del  Gesù. 
Ol tre Cremona, però, bi -
sogna di re che in tutta  
la penisola  sono presen-
t i  a l tre scuole di  l iuteria  
famose e r inomate in  
tut ta Europa. Hai  mai  
fatto caso che ad esem-
pio molt i  st rumenti  mu-
sical i  hanno i l  nome in  
l ingua i tal iana? Una cu-
r iosi tà che avvalora 
quanto detto.  

Raffigurazione di un antica Liuteria 

Il violino di mamma Claudia e  
altri strumenti 
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Daniele:  Che cosa fa  un 
l iutaio r ispetto a  una  
semplice  fabb rica  di  
st rumenti  che non può 
fare ?  

Claudia:  Una fabbrica di  
st rumenti  ha come 
obiet t ivo di  produzione, 
strumenti  standard co-
st rui t i  in  serie come se 
fossero f r igori fer i ,  s te-
reo, macchine ecc. ,  men-
tre real izzare art igianal-
mente uno st rumento 
musicale rende ogni  

st rumento costrui to,  uni -
co e i r r ipetibi le .  

Daniele:  Dove lavora  
un l iutaio?    

Claudia:  I l  l iutaio svolge 
i l  suo lavoro in modo au-
tonomo come impresa 
art igiana oppure in una 
bottega di  l iuteria .  

Daniele:  Per  costruire  
uno strume nto musica-
le  cosa ne cessita  e  do-
ve bisogna raccogl ie re  
i  material i  nece ssari?   

Claudia:  Saper  scegl ie-
re bene i l  legno penso 
sia la prima e indispen-
sabi le abi l i tà che un l iu-
taio debba possedere, la 
qual i tà  del  materiale è 
fondamentale per  real i z-
zare uno st rumento di  
al ta qual i tà sonora.  Inol-
tre ,  mol to importante è 
la stagionatura del  le-
gno che può durare an-
che 15 anni .  I  legni  usat i  
per costruire gl i  st ru-
menti  ad arco sono l ’a-
bete rosso e l ’acero dei  
Balcani .   

     L ’ab ete rosso più  
pregiato è presente 
sem pre d a noi ,  in  I ta l ia  
e precisam ente in Val  
di  Fiemm e. I l  bosco 
della Val  di  F iemme è 
chiam ato anche i l  
“Bosco che Suona”  
proprio perché g l i  ab e-
t i  presenti  hanno del le  
particolar i  qual i tà di  
r isonanza,  infatt i  bat-
tendoli  s i  sentono del-
le  v ere e proprie note 
musical i .  S tradivari ,  
uno d ei  l iutai  p iù fa-
mosi  a l  mond o, veniv a 
a r i fornirsi  d i  leg ni  per  
la  costruzione d ei  suoi  
v iol ini  in  questo bo-
sco.  

Daniele:  Come si  è  t ra-
sformato nel  tempo 
que sto lavoro e  quanto 
si  impiega a  real izzare  
un v iol ino ad ese mpio?  

Claudia:  La tecnica di  
costruzione di  uno st ru-
mento ad arco moderno 
non è cambiata r i spetto 
a quel la del  passato.  Gl i  
st rumenti  vengono rea-
l izzat i  ancor ’oggi  con la 
stessa pazienza,  manua-

Il violino in armonia con la natura 
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l i tà e passione che ave-
vano i  grandi  l iu tai  del  
passato e la bottega di  
l iuteria ,  se t i  capi terà di  
andarla a v is i tare,  r ima-
ne un luogo pregno di  
sapore antico e di  buone 
vibrazioni .  Non a caso, 
nel la real izzazione di  un 
v iol ino, ad esempio, do-
po aver tagl iato i l  fondo 
e la tavola  armonica 
(parte inferiore e  supe-
r iore del lo st rumento) e  
dopo aver usato,  come 
un tempo, sgorbia e 
pial la per bombarlo e  
r i f in i r lo,  s i  inserisce l ’a-
nima, che è i l  cuore del -
lo st rumento.  

     Anche un suo imper-
cett ibi le spostamento 
può com portare una 
var iaz ione r i lev ante 
del  suono.  La magia è 
che in tutto questo,  ar -
tef ice è la  mano 
dell ’uomo. Infatt i ,  per  
la  real izzazione di  un 
viol ino d a parte  di  un 
brav o l iutaio c i  voglio-

no d al le 200 al le 300 
ore c irca.   

Daniele:  Quanto può 
arr ivare  a  costare  uno 
strumento real izzato  
da un l iutaio di  fama 
mondiale  (come, ad 
esempio uno St radiva-
r i )?  

Claudia:  Inut i le  dire che 
quest i  st rumenti  così  
pregiat i  e unici  sono t ra  
i  più r icercat i  da grandi  
musicist i  e col lez ionist i ,  
i l  loro valore è inest ima-
bi le ma mol t i  di  quest i  
st rumenti  costano dai  4  
ai  7 mi l ioni  di  dol lar i .  Di  
sol i to vengono acquista-
t i  da fondazioni  che a lo-
ro vol ta  l i  danno in uso a  
grandi  concert i s t i  per le 
loro esibizioni .  

Daniele:  I l  tuo viol ino 
è di  l iuter ia?    

Claudia:  Certamente,  
ed è mol to antico,  l ’ho 
fatto st imare da un bra-
vo l iutaio e mi  ha detto  
che r i sale al  1800,  

nel l ’etichetta interna è 
f i rmato Guarneri  del  Ge-
sù ma ovviamente è una 
copia.  Per concludere 
auguro a tutt i  voi  ragaz-
zi ,  magari  in  una usci ta  
didat t ica,  di  poter pro-
vare quel le sensazioni  
ol fat t ive e udit ive che 
solo in una bottega di  
l iuteria si  possono speri -
mentare e che ancor ’og-
gi  r icordo con grande 
emozione.   

     Quand o entr i  in  una 
botteg a di  l iuter ia ci  
r im ani  affezionato per  
tutta la  v i ta!   

© Riproduzione riservata 

Dettaglio di un violino 



S 
ono Andrea, studente 
dell’IIS “8 Marzo K. Lorenz” 
di Mirano VE. Cinque anni fa 

ho avuto il piacere di conoscere, in 
occasione di una rievocazione me-
dievale, una persona che reputo 
essere molto interessante.  Si trat-
ta del mio amico Filippo, un ma-
stro arcaio.  

     In una società moderna come la no-
stra può apparire curioso parlare di 
uno dei primi mestieri della storia e che 
è stato di estrema importanza per mi-
gliaia di anni, per poi cadere progressi-
vamente in disuso. L’arceria, tuttavia, 
non ci ha mai abbandonati e continua 
ad ispirarci, motivo per cui questa for-
ma di artigianato è ancora viva. 

Andrea: Filippo! Da quanto tempo, 
come stai? 

Filippo: Io? Benissimo, Tu invece co-
me stai? Tutto bene a scuola? 

Andrea: Tutto bene, ascolta, qui ho 
una ventina di domande da farti. 
Pronto? 

Filippo: Certamente. 

Andrea: L’arcaio è un mestiere 
piuttosto particolare, cos’è per te? 
E’ più un lavoro o un passatempo? 

Filippo: Costruire archi nasce sicura-
mente come un hobby, principal-
mente dovuto ad una forte curiosità 
e all’emozione di sentirmi di nuovo 
un ragazzo ma è anche il frutto di un 

FILIPPO E’ UN MAESTRO ARCAIO 
E QUI VI RACCONTO LA SUA ARTE  
Un mestiere per i nostri giorni alquanto insolito, eppure così indispensabile  
per la caccia e per gli eserciti, prima della scoperta della polvere da sparo  
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meticoloso studio sull’arce-
ria. Poi, vedendo l’interesse 
e le emozioni che il mio ope-
rato suscita nelle persone, è 
diventato qualcosa di più, è 
diventato quasi un lavoro. 

Andrea: Pensi che si andrà 
mai a perdere in futuro? 

Filippo: No, sono certo che 
finché continuerà a esistere 
l’interesse per l’arceria e per 
il medioevo, seppure di ra-
do, si potranno sempre in-
contrare degli arcai. È poi 
indispensabile ricordare co-
me creare archi tradizional-
mente sia una forma di arti-
gianato e come tale non può 
assolutamente essere auto-
matizzata in alcun modo. Per 
dirla tutta, dal Medioevo ad 
oggi tutto ciò che è cambia-
to negli strumenti utilizzati è 
l’introduzione della carta ve-
trata. 

Andrea: Tu invece come 
hai iniziato? 

Filippo: Io iniziai il mio per-
corso artistico come pittore: 
un giorno, all'incirca 25 anni 
fa, mi trovavo ad una mostra 
di pittura tenuta durante una 

rievocazione medievale. La 
mostra fu però sospesa per 
una competizione di arcieria 
storica; fu in quel momento 
che, incuriosito, andai a ve-
dere gli archi utilizzati. Im-
mediatamente ne fui ispirato 
e mi convinsi di riuscire a co-
struirne uno, tanto che non 
appena tornai a casa ci pro-
vai.  

     I primi venti, se non di 
più, furono gettati: un paio 
si spaccarono, altri erano 
storti e alcuni esplosero 
non appena provai a ten-
derli. Questo però non mi 
fermò, iniziai a informarmi 
sui tipi di legno e sulle la-
vorazioni necessarie finché 
non riuscii a creare un arco 
degno di essere definito 
tale. 

Andrea: Hai accennato che 
il tuo mestiere è frutto di 
una meticolosa ricerca su 
materiali e strumenti. Po-
tresti spiegare tutto ciò? 

Filippo: I materiali e gli stru-
menti, almeno per l’arceria 
tradizionale, in realtà non 
sono molti e spesso si tratta-
no degli stessi utilizzati nel 

Medioevo. I materiali princi-
pali sono due: la cordella di 
fibre o in tendine di animale 
e il legno utilizzato per l’ar-
co. Esistono però degli spe-
cifici tipi di legno; non si 
possono utilizzare tutte le 
essenze poiché le caratteri-
stiche variano molto.  

     Quelle principali sono: 
tasso, maggiociondolo, ol-
mo, nocciolo, frassino e ro-
binia. L’essenza lignea da 
me prediletta è il giunco 
giapponese, un legno fi-
broso dalle ottime caratte-
ristiche, utilizzato princi-
palmente da samurai e 
guerrieri mongoli. Gli stru-
menti principali invece so-
no: coltello, ascia da car-
pentiere, machete, raspe 
di diverse forme e carta 
vetrata di diversa grana. 

Andrea: Cosa puoi dirci ri-
guardo al processo costrut-
tivo? In media quanto ci 
vuole per creare un arco? 

Filippo: Personalmente par-
to da un tronchetto di dia-
metro di 4 cm per poi scava-
re su un lato i due flettenti 

Strumenti per realizzare un arco 

Tipi di frecce 
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cercando di rifinire fino a 
farli diventare pressoché 
identici. A questo punto rica-
vo i due puntali posti all’estre-
mità dei due flettenti e creo 
una scanalatura, l’incocco, su 
cui verrà poi fissata la cordel-
la. Una volta fissata, si deve 
verificare che la curvatura dei 
due flettenti sia simmetrica e 
in caso contrario si dovrà in-
tervenire rimuovendo una leg-
gera quantità di materiale con 
un coltello, un machete o una 
raspa a seconda di quanto le-
gno si dovrà scartare.  

     Bisogna però fare atten-
zione a non fare troppa 
correzione; la cordella do-
vrebbe distare circa dodici 
centimetri dal punto di in-
contro dei due flettenti, 
ovvero l’impugnatura. Una 
volta fatto questo si può 
passare alla finitura con 
carta vetrata e raspe di di-
versa grana, prima di fare 
questo è anche possibile 
curvare i flettenti con il ca-
lore per creare un arco an-
cor più potente e compat-
to. Infine, per completare i 

miei archi copro entrambi i 
lati con cera vergine d’api.  

     Ad ogni modo, il tutto ri-
chiede tra i quattro giorni e 
una settimana a seconda del 
tipo di finitura dell’arco e 
dall’estetica di quest’ultimo. 

Andrea: Parlavi di potenza: 
qual è stato il tuo arco più 
potente? 

Filippo: Il mio arco più po-
tente, e anche il mio preferi-
to a dirla tutta, era un arco in 
tasso da circa quaranta lib-
bre di tiro. Devo dire che 
quest’arco in particolare era 
molto bello e a me caro ma 
sono stato costretto a ven-
derlo, seppur con immenso 
dolore, quando mi sono vi-
sto davanti un’offerta a dir 
poco allettante. Le ragioni 
per cui questo è stato, in as-
soluto, il mio arco preferito 
sono due.  

     Prima di tutto è uno dei 
pochi archi che ho costrui-
to in tasso, un legno molto 
pregiato e di difficile lavo-
razione con tempi di essic-
cazione lunghissimi. In se-
condo luogo, si trattava 
del mio arco più potente: 
quando scoccavo le mie 
frecce queste fischiavano 
fino a quando non colpiva-
no il bersaglio. L’unico 
problema che quest’arco 
possedeva era dovuto al 
materiale di cui era fatto, il 
tasso infatti tende a inde-
bolirsi e spezzarsi più del-
le altre essenze se l’arco 
non viene messo a riposo 
una volta che si ha finito di 
utilizzarlo. 

Andrea: Parlando invece 
delle frecce, come le crei? 

Filippo: Proprio come per 
gli archi, anche per le frecce 

Bancarella di archi 



WIGWAM NEWS - Anno XXXIV—Numero 85 — 25 MARZO 2024 

i mezzi e i materiali utilizzati 
sono rimasti pressoché gli 
stessi di quelli medievali. Si 
inizia raccogliendo legni di 
lunghezza intorno ai settanta 
centimetri con un diametro 
di circa un centimetro. Ov-
viamente non si possono 
prendere a caso: le essenze 
da me utilizzate sono il san-
guinello, l’olmo, l’ulivo, il 
frassino, la palma e la canna-
vera padovana.  

     Quest’ultima è la mia 
preferita per tre ragioni: 
per prima cosa non c’è bi-
sogno di quasi nessun in-
tervento poiché è natural-
mente dritta, inoltre è tipi-
ca del luogo; infatti, era 
l’essenza utilizzata dagli 
arcieri carraresi di Padova 
ed infine è leggerissima 
dato che al suo interno 
presenta delle cavità. Una 
volta trovati i nostri legni, 
bisogna farli invecchiare 
un anno prima di poterli 
lavorare.  

     Una volta fatto ciò si do-
vranno raddrizzare con il ca-

lore per poi sbozzare un’e-
stremità e inserire la punta 
in acciaio di qualsivoglia ti-
po come la veneziana o la 
bombata fiorentina o il qua-
drello. In seguito, si dovrà 
intagliare l’incocco per poi 
rafforzarlo con un filo di co-
tone appena sotto la scana-
latura, si possono quindi in-
collare le tre penne d'oca o 
pavone. È importante poi 
rafforzare il fissaggio delle 
penne con del filo di cotone. 
Le penne possono avere di-
versi tagli; uno da me adot-
tato è il cosiddetto taglio 
Mantegna, tratto da un affre-
sco di Andrea Mantegna raf-
figurante il martirio di San 
Giacomo dove si può notare 
un uomo in una torre colpito 
all’occhio da una freccia. 

Andrea: So che, principal-
mente, vendi i tuoi archi e 
le tue frecce quando pren-
di parte a rievocazioni me-
dievali: come e quando hai 
iniziato a partecipare? 

Filippo: Ho iniziato a parte-
cipare alle mie prime rievo-
cazioni dopo anni di espe-
rienze più o meno negative 
come arcaio; caso volle che 
la prima festa medievale a 
cui fui invitato, fosse la stes-
sa in cui cinque anni prima 
rimasi incuriosito dagli archi 
della competizione di arcie-
ria. Mai, in quel momento, 
avrei immaginato il successo 
che poi ho ricevuto, rimasi 
sorpreso nel vedere le per-
sone curiosare tra le banca-
relle e fermarsi alla mia per 
osservare il frutto del mio 
mestiere.  

     Visto il riscontro iniziai 
a fare più rievocazioni, in 
tutto penso di averne fatte 

più o meno duemila. Col 
tempo ho iniziato a vende-
re anche altre attrezzature 
inerenti all'arcieria come 
coltelli e faretre. 

Andrea: Sentendo tutto ciò 
la domanda viene sponta-
nea: la passione per il Me-
dioevo c’è sempre stata? 

Filippo: Una cosa che dico 
sempre ai miei clienti, so-
prattutto quelli con bambini 
che fremono per tenere un 
arco in mano è: “Ci ha rovi-
nati Kevin Costner”. E que-
sto è vero: la televisione, la 
pittura e i libri ci hanno sem-
pre presentato questi perso-
naggi eroici medievali come 
Robin Hood e anche io da 
bambino ne fui ispirato, in 
maniera particolare per la 
serie televisiva Ivanhoe.  

     Questo mio interesse 
per il Medioevo è poi 
sbocciato, come già detto, 
nell’arcieria. Il mio amore 
per quest’ultima è stato 
rafforzato anche da un’al-
tra mia grande passione 
ovvero la caccia al cinghia-
le. 

Andrea: Ti ringrazio per il 
tuo tempo, spero di non 
essere stato troppo assil-
lante con le mie domande. 

Filippo: Nessun problema, 
sono sempre felice di rac-
contare ciò che so a chi è 
disposto ad ascoltare  

© Riproduzione riservata 



P 
ellestrina è un’isola della 
Laguna Veneta, una striscia 
stretta di terra lunga 11 Km 

che una volta non era molto cono-
sciuta, mentre oggi è diventata 
meta turistica anche per gli stra-
nieri soprattutto tedeschi. 

     Nella sua storia ha dei piccoli me-
stieri manuali che possiamo ricorda-
re e che purtroppo oggi si possono 
vedere poco, solamente visitando 
l’isola, nota per il suo più antico e ri-
conosciuto mestiere: il lavoro a 
“tombolo” grazie al quale vengono 
creati a mano dei bellissimi e raffinati 
merletti. 

     Molti anni fa questo mestiere 

era un vero e proprio lavoro che le 
donne facevano e rivendevamo 
per guadagnare i soldi per com-
prare il latte ed il cibo ai propri fi-
gli; poi con gli anni è stato intro-
dotto anche nelle scuole medie do-
ve veniva insegnato alle ragazzine 
come tradizione dell’isola, mentre 
oggi è diventato un passatempo 
che qualche signora continua a 
svolgere. 

     A Pellestrina si trova ancora un’an-
tica scuola allestita a Museo dove si 
possono vedere i lavori svolti anche 
appesi alle pareti e dove alcune si-
gnore, su richiesta ed in libera auto-
nomia, insegnano alle ragazze che 
vogliono imparare il mestiere. 

IL TOMBOLO DI ZIA DORIANA È 
UN PAZIENTE LAVORO DI GENIO 
Ciò che si fa da secoli nell’Isola di Pellestrina che racchiude la perla di Venezia, 
oggi più che un lavoro è rimasto una passione ed anche un passatempo 
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     Nella mia famiglia tutte 
e due le mie bisnonne e le 
loro madri sapevano lavora-
re il tombolo; ora solo mia 
zia Doriana porta avanti 
questa bellissima tradizione 
usando lo “scagno”, così 
chiamato in dialetto, della 
mia bisnonna ed è proprio 
da mia zia che mi sono fatta 
raccontare tutta la storia. 

     La parola “tombolo” defini-
sce sia il lavoro del merletto 
che lo strumento utilizzato per 
realizzarlo; quello di una volta 
era un tipo di cuscino di me-
dia grandezza a forma cilindri-
ca chiamato “balon”, riempito 
di paglia e stoffa, solitamente 
di colore verde, tutto cucito a 
mano, appoggiato sopra ad 
un piedistallo fatto di legno, in 
dialetto chiamato “scagno”. 

     Negli anni passati per fa-
re un merletto venivano di-
segnati a mano i lavori su 
carta velina e venivano in-
collati su un cartone appog-
giato sopra al “balon” dove 
piano piano che si procede-

va con la lavorazione si col-
locavano degli spilli che te-
nevano fermo il lavoro al 
tombolo. Con il passare de-
gli anni al posto del disegno 
a mano si utilizzava la stam-
pa in bianco e nero di una 
foto e la si incollava su un 
cartoncino e alla fine della 
lavorazione il merletto veni-
va staccato dai punti di sup-
porto. 

     Per la lavorazione del mer-
letto si usano dei fuselli di le-
gno, in dialetto chiamate 
“massette”, dove veniva arro-
tolato il filo di cotone che pro-
cedendo nella lavorazione si 
aggiungeva fino alla fine del 
lavoro. Mio nonno Mario ha 
realizzato ogni singola mas-
setta di legno a mano ed an-
cora oggi sono utilizzate da 
mia zia. 

     Si possono fare molti la-
voretti: una volta erano ri-
chiesti centro tavola, merlet-
ti per il bordo delle tovaglie, 
addirittura pezzi per creare 
le lenzuola per la “dote” che 
veniva lasciata ai figli che si 
sposavano, merletti a tema 
Venezia come la gondola e il 
ponte di Rialto, o immagini 
sacre come la Madonna o 
Gesù; dipendeva dalla ri-
chiesta che veniva fatta alla 
signora che lavorava. 

     Ora divenuto ormai un 
hobby, le donne che lo fanno 
creano merletti a tema come 
maschere, pesci, ventagli che 
regalano o vendono ai turisti 
che lo richiedono anche sotto 
forma di quadro o venduti co-
me bomboniere per cerimo-
nie speciali. 

     Mia zia mi ha raccontato 
che moltissimi anni fa c’era 
una sola signora nell’isola 
che ordinava di fare dei 

merletti, anche in grandi 
quantità, che poi lei pagava 
e rivendeva in centro a Ve-
nezia. Questa signora era 
conosciuta da tutti con il no-
me di “maistra”; ogni lavoro 
veniva pagato molto bene 
perché ne veniva apprezza-
ta la lavorazione accurata e 
il tempo impiegato.  

     Soprattutto d’estate le si-
gnore anziane si mettevano 
fuori dalla calle dove abitava-

Le mani della zia Doriana  
mentre realizza la lavorazione  

a “tombolo”  

L’immagine di Maria ricamata  
a tombolo  

“Scagno” e “balon”  
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no con il tombolo e lavorava-
no per molte ore, così i turisti 
che passavano in vacanza si 
fermavano curiosi e stupiti del 
complicato metodo di lavoro 
svolto così velocemente con 
l’intreccio delle dita e compra-
vano questi meravigliosi mer-
letti. 

     Questa tradizione era 
prettamente femminile per-
ché le donne innanzitutto 
hanno le mani più delicate e 
con dita affusolate, quindi, 
riuscivano a prendere più 
velocemente gli spilli ed a 
maneggiare con abilità le 
massette per realizzare un 
merletto raffinato ed anche 
perché avevamo molta più 
pazienza visto che per farlo 
ci volevano molte ore, o an-
che giorni, possibilmente 
sotto la luce naturale del so-
le. Molte signore anziane 
portano gli occhiali proprio 
perché questo mestiere ha 
bisogno di molta attenzione 
e accuratezza, che a volte va 
a discapito della propria vi-
sta. 

     Oggi anche questo mestie-
re è stato portato in diverse 
località d’Italia, anche al Sud, 
dove viene lavorato in due 
modi o con il tombolo o a 
Cantù; la differenza principale 
tra le due lavorazioni è che 
con il tombolo si fa il contorno 
del disegno e servono quattro 
massette per fare un punto, 
che vengono intrecciate con 
le dita, mentre con il Cantù il 
disegno deve essere riempito 
tutto, senza nessun spazio 
bianco e vengono realizzate 
addirittura intere tende, per 
quest’ultima lavorazione sono 
necessarie almeno cento mas-
sette  (il numero varia in base 
alla grandezza del disegno da 
fare). 

     Negli anni la tradizione è 
andata via via scomparendo, 
ma ancora adesso c’è qual-
che signora che di genera-
zione in generazione inse-
gna ai figli o ai nipoti come 
lavorare, così da poter anco-
ra vedere questi bellissimi 
merletti che purtroppo ora 
vengono realizzati dalle 

macchine e si pensa siano 
fatti a mano, ma per chi co-
nosce la tradizione l’unico 
modo è visitare questa 
splendida Isola cercando 
nelle calli quelle poche si-
gnore che ancora la traman-
dano.  

     Certo che con l’era digitale 
anche in internet si trovano 
video e interviste con la de-
scrizione del lavoro ma è mol-
to più bello girare questa stri-
scia di isola d’estate al rientro 
dalla spiaggia e vedere anco-
ra qualche signora seduta sul-
la sedia con appoggiato sulle 
gambe il tombolo e sentire il 
rumore delle massette che si 
toccano passando da dito a 
dito, dona un senso di tran-
quillità e mi ricorda quando 
da piccola anche io curiosa ho 
chiesto a mia zia di insegnar-
mi. Niente cellulari solo la ma-
gia di questo intreccio di fili 
bianchi  

© Riproduzione riservata 

Il Ponte di Rialto ricamato a tombolo 





G 
razie alla disponibilità di 
nonna Lidia, mamma della 
mamma, sono riuscito a sco-

prire delle informazioni davvero in-
teressanti che riguardano un lavoro 
molto diffuso tempo fa: l’arrotino. 

     Quando i miei nonni erano ancora 
giovani e i lavori di allora erano ben 
diversi da quelli di oggi una figura mol-
to importante era quella dell’arrotino o 
molatore, in veneto chiamato anche il 
“moleta”; colui che affilava le lame de-
gli utensili da taglio. 

     Il nome veneto di moleta deriva pro-
prio da mola, uno strumento ricavato 
dal sasso “molaro”, una pietra arenaria 
ricca di quarzo, la quale veniva utilizza-

ta dal molatore per affilare le varie la-
me che gli venivano affidate. Questo 
tipo di pietra si trovava più facilmente 
nelle vallate montane motivo per cui si 
pensa che questo lavoro fosse pratica-
to principalmente da persone origina-
rie dell’alta montagna. 

     L'arrotino a volte poi era accompagna-
to dal “cacialin” ossia un giovane che do-
po averlo aiutato a posizionare la mola 
aveva il compito di passare per le varie 
case e i vari ristoranti per cercare di racco-
gliere il maggior numero di forbici, coltelli 
o qualsiasi altro strumento dotato di una 
lama. Questa figura oltre ad essere un 
affilatore di lame, coltelli, mannaie e forbi-
ci era anche un aggiustatore di ombrelli 
e altri piccoli utensili, era un artigiano 

L’ARROTINO, L’AMBULANTE CHE 
AIUTAVA FAMIGLIE E BOTTEGHE 
Il richiamo …”donnee, è arrivato l’arrotino” era una classico di vie e contrade 
in specie di borghi rurali e piccole cittadine. Non Lidia, ci racconta come era  
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che conosceva e valorizzava il 
metallo e consigliava ai clienti 
su come far durare più a lungo i 
propri strumenti. 

     Il “moleta” era utile quindi 
per diverse categorie di per-
sone; ad esempio, per coloro 
che lavoravano in campagna 
che dovevano affilare i propri 
attrezzi come falci, asce e zap-
pe così come per i macellai 
per i loro coltelli da macella-
zione ma non solo: nel conte-
sto giornaliero era utile per le 
esigenze di tutte le massaie 
che dovevano far riparare o 
affilare coltelli da cucina, po-
sate, forbici da sarta o far ripa-
rare un ombrello rotto a causa 
della ruggine o del maltempo.  

     L’arrotino non aveva una sua 
bottega dove poter lavorare an-
zi, era un ambulante che richia-
mava l’attenzione delle persone 
con un annuncio prolungato 
come "E’ arrivato l'arrotino" e 
poi si fermava in un luogo come 
una piazza o un porticato e ini-
ziava a svolgere le sue mansioni. 
Per praticare il suo lavoro l’arro-
tino utilizzava una bicicletta che 
gli permetteva di spostarsi da 
un paese all'altro alla ricerca di 
clienti. 

     Una volta arrivato a desti-
nazione la bicicletta veniva 
posizionata su un cavalletto, 
grazie ad una serie di leve e 
cinghie collegate ai pedali si 
faceva girare la mola, sopra 
questa veniva poi appeso un 
barattolo con un piccolo ugel-
lo che faceva gocciolare ac-
qua su di essa per inumidirla 
in modo da raffreddarla e la-
vare i residui metallici, poiché 
su questa poi veniva strofinata 
la lama del coltello così da af-
filarla. 

     La necessità di trovare nuovi 
clienti portava l’arrotino a rima-
nere lontano da casa anche per 
diversi giorni e doveva cercare 
ogni sera un luogo diverso do-
ve potersi riparare per passare 
la notte. Queste persone, inol-

tre, non svolgevano solo questo 
tipo di lavoro ma avevano an-
che il ruolo importante di infor-
mare le varie famiglie per cui 
lavoravano, sulle novità che ac-
cadevano nei diversi paesi; non 
solo pettegolezzi ma vere e pro-
prie informazioni. 

     Per di più, essendo molto 
richiesti anche al di fuori dei 
confini e andando quindi in 
Austria o Slovenia riportava-
no, oltre alle notizie dei paesi 
vicini, anche informazioni che 
riguardavano questioni politi-
che o amministrative. 

     Questa figura diventava un 
testimone oculare dei cambia-
menti che accadevano all’inter-
no della famiglia, si univa così il 
lavoro con la conversazione e la 
divulgazione di notizie che po-

La nonna di Davide, Lidia 

La Mola 

Altro utensile utile all’arrotino 
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tevano essere utili ad altre fami-
glie che potevano avere diverse 
problematiche. Veniva visto così 
anche come una persona su cui 
far conto nel caso ci fosse biso-
gno di aiuto o per sapere qual-
che informazione. 

     Durante il periodo della 
guerra, seppur solitamente 
analfabeti, gli arrotini, attra-
verso un codice specifico, ave-
vano l’importante compito di 
trasportare tra le varie truppe 
militari dei messaggi codifica-
ti. Questo metodo consisteva 
nel segnare le lame dei coltelli 
in maniera tale da informare e 
allertare i soldati della presen-
za di una pattuglia o dell'a-
vanzata da parte del nemico. 

     Oltre ad essere quindi un la-
voro utile nella quotidianità era 
fondamentale anche per la dife-
sa e per il trasporto di informa-
zioni. Questo aspetto con il pas-
sare del tempo però è andato 
via via sempre più a diminuire a 
causa dell’avvento dei giornali 
che sostanzialmente hanno so-
stituito gli arrotini e altri artigiani 
ambulanti sotto questo punto di 
vista. 

     Ciò che rendeva l’arrotino 
una figura importante era che 
una volta nelle varie famiglie 
c’era la necessità di recupera-
re e di riparare gli oggetti che 
si rompevano; sia perché il 
denaro a disposizione non era 
molto e si cercava quindi di 
risparmiare il più possibile 
evitando l’acquisto di nuovi 
beni sia perché avevano un 
valore affettivo e li si voleva 
recuperare per tenerli come 
ricordo perché poteva essere 
un vanto possedere un ogget-
to che apparteneva a nonni o 
bisnonni. 

     Questo lavoro però con il 
passare del tempo è andato via 
via ad essere sempre meno 
svolto perché ai giorni nostri 
l’idea di recuperare ciò che è 
vecchio o rotto è in molti casi 
scomparsa e nella maggior par-
te delle volte ciò che si rompe 
viene gettato e si acquista un 
nuovo prodotto. Con il passare 
degli anni la figura dell’arrotino 
seppur non più presente come 
una volta svolge il suo lavoro 
non più con l’utilizzo della bici-
cletta ma con l’aiuto di un moto-
rino che rende il tutto meno fati-

coso e lo fa per le persone che 
amano avere coltelli particolar-
mente affilati o per coloro che 
hanno un certo interesse nel 
recuperare un coltello che era 
stato ereditato da qualche non-
no e che ha quindi un valore 
affettivo. 

     Nonostante ciò, ci sono dei 
giovani che si stanno impe-
gnando per cercare di far sì 
che questo lavoro torni ad 
avere la stessa considerazione 
e importanza che aveva una 
volta, perché pensano che sia 
un peccato perdere queste 
mansioni e ritengono che sia 
importante riscoprirle  

© Riproduzione riservata 

La bicicletta dell’arrotino 



N 
ella mia famiglia si è sem-
pre parlato bene e con 
fierezza di un forno eredi-

tato dalle generazioni preceden-
ti. L’ultimo proprietario è mio 
nonno, che è molto contento di 
condividere con me il suo passa-
to da panettiere.  

Leonardo: Ciao nonno, presenta-
ti.. 

Guerrino: Buongiorno, sono Guer-
rino ed ho 82 anni. Sono Nato a 
Castelfranco Veneto, da una fami-
glia di contadini e panettieri e vivo 
in paese nel Comune di Castelfran-
co Veneto, che si chiama Sant ’An-
drea oltre il fiume Muson, in pro-

vincia di Treviso. La mia famiglia 
era composta da 12 fratelli, cinque 
donne e sette maschi ed io ero 
l’undicesimo.  

     Il paese dove abitavo era un 
piccolo paese di campagna e la 
mia famiglia, come tante altre in 
quel tempo, coltivava la terra ed 
aveva i vigneti; avevamo anche 
le galline ed i maiali.  

Leonardo: Che lavoro facevi?  

Guerrino: Facevo il panettiere. In 
famiglia c’è sempre stata la passio-
ne per questo lavoro. Sono pratica-
mente cresciuto in mezzo ai sacchi 
di farina e agli ingredienti per fare 

DI NONNO GUERRINO IL RACCONTO 
DELL’ARTE BIANCA DEI FRACCARO   
La testimonianza di un protagonista di una tra le imprese venete storiche di 
maggior successo della panificazione e della pasticceria, tutt’oggi attive 
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il pane e lavoravo nel forno 
tramandato fino a mio pa-
pà da tre generazioni.  

     Tutti i miei fratelli 
hanno preso strade diver-
se; a me, invece, fare il 
panettiere mi sembrava 
un bel lavoro. Infatti, fin 
da piccolo aiutavo il mio 
papà a lavorare nel forno 
e quando mio padre mi 
chiese se volessi conti-
nuare a fare il fornaio as-
sieme a lui, gli dissi di sì 
e così cominciai. 

Leonardo: Come hai im-
parato? 

Guerrino: Prima mio papà 
e mio nonno mi hanno in-

segnato i trucchi della tra-
dizione familiare, poi, do-
po aver terminato la quinta 
elementare, per imparare 
meglio il lavoro, ho lavora-
to in uno dei più grandi pa-
nifici dell’epoca, nel centro 
di Castelfranco Veneto, al 
Fraccaro Spumadoro, tut-
tora in attività.  Andavo tut-
ti i giorni in bicicletta, con 
qualsiasi tempo, partendo 
all’una e mezza di notte, e 
ritornavo verso le dieci di 
mattina. 

Leonardo: Come si svol-
geva la giornata al tuo 
forno? 

Guerrino: Si cominciava 
verso le 19:30 per prepara-

re un primo impasto, poi si 
andava a dormire per un 
paio di ore, e poi verso le 
1:30 di mattina si comin-
ciava l’impasto vero e pro-
prio, si dava forma alle pa-
gnotte e si cuoceva. Il tutto 
terminava verso le 8:00 di 
mattina. 

Leonardo: Come facevi tu 
il pane? 

Guerrino:  La sera dopo 
cena verso le 20:30 si pre-
parava un primo impasto 
fatto solo di lievito di birra 
e farina e acqua, chiamato 
in dialetto “levà bianco”, si 
divideva il contenuto in tre 
ceste, si copriva con una 
tela umida, per non far sec-
care l’impasto, e si lasciava 
riposare. Verso le 2 di not-
te si aggiungeva all ’impa-
sto sale, lievito di birra, ac-
qua, farina e qualche con-
dimento come la margari-
na, per rendere il pane più 
morbido.  

     Si rimpastava nuova-
mente il tutto, sempre a 
mano, si schiacciava l’im-
pasto sotto una gramola 
in legno, veniva tagliato 
a strisce, si creavano le 
forme del pane che poi si 
posizionavano su una ta-
vola di legno con sotto 
un telo affinché il pane 
non si attaccasse alla ta-
vola. Si metteva l’impa-
sto su dei ripiani 
(“scansie”, in dialetto) 
sopra al forno per circa 
un’ora per favorirne la 
lievitazione.  

     Per essere sicuri della 
giusta lievitazione, si pren-
deva una pallina di pane, 
la si metteva in una ciotola 
d’acqua e se questa rima-
neva a galla il tutto era 

La bici con cui si portava il pane nelle case  
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pronto per la cottura. Al 
tempo non c’erano grandi 
esigenze o richieste e 
quindi i tipi di pane che si 
facevano erano limitati a 
due o tre forme, e tutte 
avevano lo stesso impasto. 
Si facevano le montasù, le 
mantovane ed i filoni. Cuci-
navamo il pane su un forno 
a legna, facevamo così: 
mentre si lavorava a forma-
re l’impasto, ognuno di 
noi, a turno, metteva delle 
“bronse” (braci) su una pie-
tra refrattaria.  

     Dopo un po’ di tempo, 
si toglievano le bronse, si 
puliva con uno straccio la 
pietra e si metteva l’im-
pasto a cucinare.  

Leonardo: Come e dove si 
vendeva il pane? 

Guerrino: Non avevamo 
un negozio, ma un forno a 
legna costruito in una stan-
za della casa, dove ogni 
giorno si preparava l ’impa-
sto e poi si cuoceva il pa-

ne. In pochi potevano pa-
gare con i soldi, la maggior 
parte invece utilizzava il 
metodo del baratto; quin-
di, “pagavano” con altri 
prodotti che producevano, 
come ortaggi, vino, ecc. 
oppure quando andavano 
a macinare il proprio grano 
nei mulini, lasciano un 
buono cartaceo con il valo-
re equivalente al pane con-
sumato, in maniera tale che 
io potessi prendere la fari-
na sullo stesso mulino sen-
za pagarla.  

     Le materie prime, a 
differenza del sale ed il 
lievito che venivano com-
perate nei consorzi, veni-
vano reperite attraverso 
il baratto. Successiva-
mente si cominciò a por-
tare il pane anche per le 
case, utilizzando prima la 
bicicletta e poi l’automo-
bile. Il pane veniva ven-
duto in casa e visto che 
era l’unico forno in paese 
e nella zona, ogni matti-

na i lavoratori prima di 
andare a lavorare in fab-
brica, passavano in bici-
cletta a prendersi il pane.  

Leonardo: Con la conti-
nua evoluzione delle 
macchine e attrezzature, 
vi siete aggiornati o siete 
rimasti all’antica? 

Guerrino: Nel nostro forno 
abbiamo sempre cercato di 
stare fedeli alle tradizioni e 
di usare gli stessi strumenti 
e le stesse ricette usate dai 
nostri nonni. Però, quando 
sono arrivati i nuovi panifi-
ci industriali, e quando le 
richieste, sia di quantità e 
sia di nuove tipologie di 
pane sono aumentate, sia-
mo stati costretti a conver-
tire il nostro forno a legna, 
a forno a nafta, per ottimiz-
zare i costi e per essere più 
produttivi. La differenza tra 
questo forno e quello a le-
gna, consisteva nell ’impie-
go di serpentine, posizio-
nate sotto e sopra il forno, 
che si riscaldavano con un 
liquido speciale, che dove-
va essere a sua volta riscal-

Forno con il pane 

La Gramolatrice, strumento usato 
per impastare il pane  
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dato tramite un bruciatore 
che funzionava a nafta.  

Leonardo: Con l’impiego 
di questo forno avete ag-
giunto nuove ricette e 
nuovi prodotti?  

Guerrino: Sì, abbiamo co-
minciato a produrre biscot-
ti, focacce e un tipo di tor-
ta inventata dalla nostra 
famiglia. Questi dolciumi 
venivamo fatti solamente 
quando il paese era in fe-
sta, più precisamente nei 
periodi di Pasqua faceva-
mo le focacce e invece ad 
agosto con la sagra paesa-
na c’era la torta della Ma-
donna Tortona e c ’erano i 
biscotti. La ricetta di que-
sta torta, però, a causa del-
la chiusura del forno l ’ab-
biamo venduta ad una pa-
sticceria della zona, dove 
tutt’oggi è ancora prodotta 
e continua ad avere lo stes-
so nome dell ’epoca. 

Leonardo: Perché hai de-
ciso di chiudere il forno?  

Guerrino: La mia idea era 
quella di continuare l ’attivi-
tà e mi sarebbe piaciuto 
rimodernare il forno con 
nuove attrezzature e con 
nuovi impianti. Però, vista 
la grande quantità di dena-
ro richiesta e visto che nes-
suno dei miei figli era di-

sposto a continuare l ’attivi-
tà, a malincuore, ho dovuto 
chiudere il forno. 

Leonardo: A distanza di 
anni, rifaresti quel lavoro 
e quella vita? 

Guerrino: La vita del pa-
nettiere è molto dura e fa-
ticosa. Sicuramente son 
stato molto fiero di aver 
portato avanti la tradizione 
del forno di famiglia e lo 
rifarei senza ombra di dub-
bio, però, non rifarei la 
stessa vita perché è stata 
molto dura, soprattutto 
perché, lavorando di notte, 
non passavo molto tempo 
con i miei figli e con la fa-
miglia.  

     Come detto prima, so-
no triste perché questa 
attività è finita, ma sono 
felice che i miei figli ab-
biano preso una strada 
diversa, perché so bene 
la fatica, il sacrificio e la 
costanza che occorrono 
per questo lavoro  

© Riproduzione riservata 

Panificio Fraccaro Spumadoro oggi 

Il Panificio Fracarro Spumadoro (Castelfranco) dove nonno Guerrino  
ha iniziato a lavorare  



P 
arlando di antichi mestieri 
subito si pensa ai lavori che 
facevano i nostri nonni e bi-

snonni prima dell’introduzione 
della tecnologia, che ha cambiato 
radicalmente la vita e le abitudini 
di tutti gli esseri umani. Ho deciso 
infatti di chiedere a mia nonna 
Leopoldina, soprannominata Polly, 
di raccontarmi del suo primo lavo-
ro: la pellicciaia. 

Francesca: Ciao nonna! Intanto gra-
zie mille per il tuo tempo. Ti farò 
un’intervista molto semplice. 

Leopoldina: Certo cara! Tu fai le tue 
domande così vediamo cosa ti posso 
dire. 

Francesca: Benissimo iniziamo su-
bito, cosa ti fa venire in mente l’e-
spressione Antichi Mestieri? 

Leopoldina: Beh, i mestieri che face-
vano le nostre mamme, le nostre 
nonne, tipo la sarta, la pellicciaia, la 
cuoca, la pasticcera. 

Francesca: E tu hai fatto la pellic-
ciaia, giusto? 

Leopoldina: Esatto. 

Francesca: In che cosa consisteva il 
lavoro del pellicciaio? 

Leopoldina: Per ottenere una pellic-
cia ci sono vari step, e ogni lavorato-
re o pellicciaio si occupa di un certo 
passaggio. Come prima cosa le pelli 

IL MESTIERE DELLA PELLICCIAIA 
RACCONTATO DA NONNA POLLY  
Quando era di gran moda vestire pellicce animali, prima dell’avvento di 
sostitutive ed altrettanto belle. La testimonianza di un’arte dalle radici antiche 
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vengono conciate, è un’ope-
razione di trattamento per 
rendere il materiale imper-
meabile e imputrescibile, 
cioè per arrestare il declino 
organico della pelle. Le pel-
licce conciate arrivano nel 
laboratorio dove si fa una 
selezione delle stesse, e si 
procede al secondo step: 
l’inchiodatura. Praticamente 
nelle pelliccerie ci sono dei 
grandi tavoloni di compen-
sato che si mettono in verti-
cale, oppure che si appog-
giano sui tavoli stessi; poi si 
bagna la pelle con un grasso 
speciale, che permette di 
non rovinare il cuoio e il pe-
lo, e la si inchioda per tirarla 
grazie a pistole sparachiodi.  

     Successivamente si tol-
gono i pezzi di risulta co-
me la coda, le zampette, la 
testa … quando sono 
asciutte si procede alla ter-
za fase. Tutto chiaro fino 
adesso? 

Francesca: Sì, sei molto 
brava a spiegare, ciò mi 

semplificherà molto il lavo-
ro. 

Leopoldina: Ottimo! Dove 
eravamo rimaste? Sì, il terzo 
step è la cucitura. Cuci una 
pelle vicino all’altra per crea-
re un telo unico, dove poi si 
sovrappone il modello e si 
taglia il cappotto. Esistono 
due tipi di modello: a pelle 
intera, oppure a trasporto, in 
cui per ottenere la lunghez-
za che voglio si taglia la pel-
le a fettine e si “trasporta” 
per ottenere la stessa tela 
ma in lunghezza invece che 
in larghezza. A questo punto 
il modello, che è stato ta-
gliato, passa alla confezione, 
cioè il lavoro che facevo io.  

     Con la macchina da pel-
licceria vengono uniti tutti 
i pezzi, i due davanti, i 
fianchi, il retro, le mani-
che, il collo, i bottoni e il 
capo viene messo in prova 
sul manichino. La pelliccia 
è pronta! Per concludere il 
capo finito viene mandato 
alla pulitura che si occupa 

della pulizia e di lucidare il 
pelo. 

Francesca: Quindi il mani-
chino che hai in camera è 
lo stesso di allora? 

Leopoldina: Proprio così! 

Francesca: È in pellicceria 
che hai imparato a cucire? 

Leopoldina: No, io avevo 
già la passione per il cucito 
perché mia mamma faceva 
la sarta, poi mi sono cimen-
tata nel settore della pellic-
ceria perché ho avuto l’occa-
sione di provare, e da lì ho 
continuato perché mi è pia-
ciuto. 

Francesca: Quanti anni 
avevi quando hai iniziato a 
lavorare in questo settore? 

Leopoldina: Io ho comincia-
to a lavorare nel settore del-
le pellicce quando avevo 15 
anni. Avevo fatto solo due 
anni di scuola, poi l’ho ripre-
sa più avanti frequentando 
un corso serale. 

Il manichino 

Pelliccia di visone 

Pelliccia sintetica di ghepardo 
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Francesca: Per quanto vi 
hai lavorato? 

Leopoldina: Vi ho lavorato 
per circa 10 anni, perché 
poi, quando mi sono sposa-
ta, lavoravo e confezionavo 
le pellicce a casa. Andavo a 
prendere in pellicceria la 
pelle già tagliata a pezzi nel 
suo modello, la fodera, i 
bottoni, il filo e la “fliselina”, 
cioè una tela rigida che si 
mette sotto l’orlo della pel-
liccia. E quindi a casa con la 
mia macchina da pellicceria 
univo tutti i pezzi per confe-
zionare il capo che poi ripor-
tavo in sede e mi pagavano. 

Francesca: Hai sempre 
svolto quel tipo di lavoro 
all’interno della pellicceria 
oppure ne hai svolti anche 
altri? 

Leopoldina: Appena arriva-
ta ho lavorato come appren-
dista pellicciaia, poi in una 
fase successiva mi sono an-
che occupata della progetta-
zione dei modelli, per cui si 
studiano e si sviluppano le 
taglie di un capo. Ad esem-
pio, avevi il modello di un 

cappotto basato sulla taglia 
42 e producevi tutte le altre 
taglie.  

     Quindi per tre o quattro 
anni ho fatto la ideatrice di 
modelli di pellicce e poi ho 
iniziato a confezionare i 
capi. 

Francesca: Era un tipo di 
lavoro in voga o rispettabi-
le? 

Leopoldina: Moltissimo. 
Le pellicciaie erano richie-
ste dappertutto, perché 
era un lavoro particolare, 
pregiato e bisognava fidar-
si di queste persone che 
lavoravano perché erano 
capi che costavano tantissi-
mi soldi. Poi in quel perio-
do, gli anni 70-80, il setto-
re della pelliccia era parec-
chio in voga soprattutto 
nella nostra zona dei Colli 
Euganei! C’erano tantissimi 
laboratori di pellicceria 
quindi anche tanta concor-
renza. 

Francesca: Che tipo di pel-
licce si lavoravano? 

Leopoldina: C'erano pel-
licce di visone, zibellino, 
cincillà, bisonte, volpe, ca-
storo, e “lapin” ovvero il 
coniglio. Questa era la pel-
liccia più economica, per-
ché una donna che andava 
in giro con la pelliccia di 
“lapin”, non era di certo 
ricca come quella che in-
dossava con la pelliccia di 
visone! Ho visto anche pel-
licce di ghepardo, costo-
sissime! Inoltre, il pelo può 
essere anche colorato per 
ottenere delle sfumature 
particolari. 

Francesca: Esiste ancora il 
lavoro dei pellicciai in Ita-
lia? 

Leopoldina: In Italia esiste 
ancora ma non si lavorano 
più le pellicce degli animali 
di allevamento, perché è sta-
to proibito in seguito alle 
proteste degli animalisti, che 
vogliono diffondere una cul-
tura basata sul rispetto del 
diritto alla vita di tutti gli es-
seri viventi. Questo perché 
gli animali per le pellicce 
erano allevati in cattività, in 
gabbie ristrette, li facevano 
riprodurre apposta per ave-
re più merce e venivano uc-
cisi attraverso dei gas per 
non danneggiare il pelo. 
Una cosa veramente triste.  

     A seguito di ciò, oggi il 
lavoro del pellicciaio con-
siste nel rimettere a mo-
dello la pelliccia del clien-
te: la disfa, toglie la fodera 
e in base a ciò che il clien-
te vuole la fa con la manica 
più corta, con il collo qua-
drato, corta anziché lunga. 
La modifica insomma. Og-
gi si possono trovare delle 
meravigliose pellicce sin-
tetiche che oltretutto co-
stano molto meno di una 
pelliccia vera.  

     Venti anni fa ho compra-
to una pelliccia di visone 
femmina per ben 3 milioni 
di lire, circa 6 mila euro 
adesso, ma non mi piaceva 

Pelliccia di volpe colorata 

La sparachiodi 
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più perché era grandissi-
ma, allora l’ho portata dal 
pellicciaio che l ’ha rimessa 
a modello come volevo io, 
perché ormai non avevo 
più le macchine per farlo a 
casa. 

Francesca: E negli altri 
paesi del mondo sai se si 
fa ancora questo lavoro?  

Leopoldina: Penso che nei 
paesi dell’Europa non esista 
più questo tipo di attività 
dove vengono usati gli ani-
mali di allevamento, tranne 
nei paesi del nord perché 
loro hanno bisogno di ripa-
rarsi dal freddo, ma è una 
cosa diversa. Non lo fanno a 
scopo di abbellimento o per 
arricchirsi, ma per sopravvi-

venza. In quelle zone è mol-
to usata la pelle di orso. 

Francesca: Cosa ne pensi 
della perdita di questi An-
tichi Mestieri? 

Leopoldina: Beh, per quan-
to riguarda il mestiere della 
pellicciaia penso sia una co-
sa buona che siamo arrivati 
a questo punto, perché era 
veramente vergognoso che 
si facesse scempio di tutti 
questi animali per signore 
che volevano andare a tea-
tro con la pelliccia di visone 
o di cincillà; quindi, è giusto 
che sia chiuso questo capi-
tolo.  

     Ci sono altri tipi di me-
stieri che ancora oggi ri-
mangono in voga come la 
sarta, il panettiere o il fale-
gname perché non creano 
danni a nessun essere vi-
vente. 

Francesca: Perfetto, abbia-
mo finito! Sei stata bravis-
sima, precisa e veloce co-
me quando tagliavi e cuci-
vi! 

Leopoldina: Grazie nonna, 
mi hai insegnato che gli anti-
chi lavori non dovrebbero 
essere dimenticati, perché 
sono una parte fondamenta-
le dell’identità delle popola-
zioni e delle nazioni stesse. 
E per ricordarli non è per 
forza necessario praticare 
quei vecchi mestieri, ma ba-
sta anche solo curiosare tra 
il passato dei propri parenti 
per cogliere i segreti delle 
tradizioni e poterli traman-
dare di generazione in ge-
nerazione 

© Riproduzione riservata 

Leopoldina, Polly, con una pelliccia sintetica 



Q uello che vi racconterò è 
la storia vera del mio bi-
snonno materno che è vis-

suto in un paesino in provincia 
di Rovigo, Giacciano con Baru-
chella, in veneto “Giasiancó Ba-
rucheła”. Negli ultimi decenni, 
in questa zona, si sono sviluppa-
te numerose attività artigianali 
e commerciali, ma l'agricoltura 
resta l'attività principale del 
territorio; particolare sviluppo 
ha avuto la  frutticoltura.  

     Il mio bisnonno, oltre a svolge-
re un impiego presso il Comune di 
Giacciano con Baruchella, per ar-
rotondare la paga e mantenere la 
famiglia numerosa svolgeva pure 

l’attività del ciabattino che veniva 
tramandata di padre in figlio. Si 
tratta di un lavoro artigianale che 
solo pochi sanno fare: passione, 
pazienza e tanto amore portano a 
nuovo quello che è vecchio e rot-
to. C ’è un quadro in casa mia a cui 
mia madre tiene molto perché è 
un dono ricevuto da suo padre; si 
tratta del mio bisnonno che, sedu-
to sullo sgabello in casa sua, svol-
ge il lavoro del ciabattino. Giu-
seppe Scappini , classe 1896, fu 
un cavaliere di Vittorio Veneto.  

     Questo lavoro artigianale gli 
fu tramandato da suo padre 
Olimpio Scappini. Queste infor-
mazioni le ho ricevute dall ’unica 

GIUSEPPE, FACEVA IL CIABATTINO  
UN ANTESIGNANO DEL RECUPERO  
La testimonianza di Giuseppe Scappini, classe 1896 di Giacciano con 
Baruchella (Ro), salvata per se e per futura memoria, da un suo pronipote  
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persona rimasta in vita, 
mia nonna, nonché la 
nuora del mio bisnonno; 
lei conosce tutti i detta-
gli della famiglia Scappi-
ni.  

     A Giacciano con Baru-
chella, dove viveva la fa-
miglia Scappini, in piena 
campagna, vi è ancora il 
casolare di famiglia, la ti-
pica casa rurale dove vive-
vano più  famiglie assieme 

per aiutarsi a vicenda e 
svolgere le attività che la 
campagna offriva loro. Qui 
viveva il mio bisnonno 
Giuseppe Scappini  con 
sua moglie Angelina Lan-
zoni e i loro 9 figli di cui 3 
morirono in tenera età, 
mentre i 6 figli rimasti in 
vita erano Angelo (mio 
nonno), Vincenzo, Mila, 
Afra, Fortunata e Felicia-
na, quest ’ultima è ancora 

viva, ha 93 anni, ma pur-
troppo è ricoverata presso 
una RSA perché affetta da 
Alzheimer.  

     In una stanza al piano 
terra c’era il laboratorio 
del mio bisnonno; tutta 
la stanza era pervasa 
dall’odore della colla e 
del cuoio; vi erano il suo 
tavolino di legno scuro, i 
suoi attrezzi come il 
martello, il taglierino, i 
chiodi e tutto il materia-
le necessario, come la 
pelle, il cuoio e la colla. 
Mia nonna mi raccontò 
che il mio bisnonno era 
geloso della sua sedia di 
paglia scura e teneva 
una scopa di saggina per 
pulire il pavimento in 
pietra ruvida e fredda.  

     Non c’era il riscalda-
mento, la luce era una pic-
cola lampadina appesa sul 
soffitto. Le persone che 
bussavano alla porta del 
mio bisnonno venivano 
per bere un bicchiere di 
vino e lasciargli le loro 
scarpe rotte da riparare. 
Chi andava di fretta, le la-
sciava lì da lui fissando 
una data per ritirarle; altri, 
invece, avevano il piacere 
di stare con lui in compa-
gnia per quattro chiacche-
re, perché lui si prestava 
volentieri a ripararle all ’i-
stante, così le persone tor-
navano alle loro case con-
tente e soddisfatte con le 
scarpe riparate, come se 
fossero state nuove. Le vo-
ci correvano nel paese e 
le persone che chiedeva-
no al mio bisnonno di ri-
parare le scarpe aumenta-
vano sempre più.  

     Erano persone del 

Quadro con il mio bisnonno, Giuseppe Scappini 
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paese e forestieri di pas-
saggio; talvolta, visto il 
suo buon cuore e il pe-
riodo di carestia che si 
viveva, chiudeva un oc-
chio e riparava gratuita-
mente per alcune perso-
ne in difficoltà economi-
ca le loro scarpe o le lo-
ro cinture; qualcuno, an-
ziché pagare con il dena-
ro, dava in cambio al 
mio bisnonno prodotti 
della campagna. Non im-
porta come veniva paga-
to: lui era soddisfatto e 
felice nel vedere i sorrisi 
delle persone che usci-
vano dal suo laboratorio.  

     Ogni mattina prima di 
recarsi al lavoro presso il 
Comune, andava con la 
sua bici dal suo amico fa-
legname, Ovidio, a recu-
perare il materiale per il 
suo lavoro da ciabattino 
che doveva svolgere nel 
suo laboratorio; invece, 
quando finiva il lavoro 
presso il Comune, prima 
di recarsi a casa nel suo 

laboratorio, passava dal 
suo amico, Casto, il mec-
canico, per ritirare i co-
pertoni, che lavorati dal 
mio bisnonno, venivano 
utilizzati per le suole degli 

zoccoli.  

     Il mio bisnonno aveva 
anche un terzo amico 
speciale, Peraro, che 
conciava le pelli; tra-
scorreva con lui molto 
tempo, spesso bevevano 
un bicchiere di vino in 
compagnia, ma in realtà 
gli piaceva stare nel la-
boratorio di Peraro per 
via dell’odore che ema-
navano le pelli. Tornava 
a casa carico di scarti re-
cuperati: anziché essere 
buttati venivano utilizza-
ti per rendere felici le 
persone a cui riparava le 
scarpe e che non poteva-
no permettersi di pagare 
la riparazione.  

     Non si trattava di un ri-
sparmio economico ma 
anche di un gesto di re-
sponsabilità nel rispetto 
dell ’ambiente, perché evi-
tava di gettare via qualco-

Il casolare della famiglia Scappini, la porta a sinistra è l’ingresso  
del laboratorio del mio bisnonno 

La famiglia Scappini, mio nonno Angelo è  il secondo da sinistra e il mio 
bisnonno è quello con il cappello 
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sa che poteva essere facil-
mente riparato; il mio bi-
snonno sapeva come ri-
mettere a nuovo le scarpe 
rotte e vecchie.  

     Egli aveva nel cuore il 
desiderio che almeno 
uno dei suoi figli maschi 
prendesse in consegna il 
mestiere, per mantener-
lo vivo di generazione in 
generazione. Purtroppo, 
gli anni sono passati e il 
laboratorio di mio bi-
snonno non c’è più; i fi-
gli erano partiti per le 
grandi città alla ricerca 
di un lavoro diverso da 
quello della campagna. 
Il paese c’è ancora, ma 
la società moderna ha 

spazzato via questo me-
stiere artigianale.  

     La pubblicità ci condi-
ziona e ci spinge ad acqui-
stare scarpe nuove e but-
tare via con facilità quelle 
che non sono usurate e 
nemmeno vecchie, ma so-
lo passate di moda. Oggi 
la tendenza è quella di se-
guire le marche che offro-
no sempre più novità nel 
mercato e noi giovani ten-
diamo ad essere più esi-
genti per mantenere il 
trend e le novità a portata 
di mano e nel nostro guar-
daroba. Forse è arrivato il 
momento di rallentare e 
riflettere sul lavoro artigia-
nale e sulla sostenibilità.  

     Riprendere in consi-
derazione il ruolo del 
ciabattino, non solo co-
me riparatore di scarpe, 
ma anche come custode 
di antiche tradizioni e 
arte, potrebbe portare 
ad un cambiamento 
orientato al rispetto 
dell’ambiente  

© Riproduzione riservata 

Olimpio Scappini con la moglie Marina, genitori  
del mio bisnonno Giuseppe 

Documento, numero d’ordine 33319, con cui al mio 
bisnonno venne conferita l’onorificenza di Cavaliere 

dell’Ordine di Vittorio Veneto il 31/05/1971, dal  
Presidente del Consiglio dell’Ordine, Giorgio Liuzzi 
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N 
e l  V e n e t o ,  l a  c o l t u r a  
d e i  b a c h i  d a  s e t a  e r a  
f o n d a m e n t a l e  p e r  l ’ e -

c o n o m i a  e d  e r a  u n ’ i m p o r t a n -
t e  f o n t e  d i  r e d d i t o  p e r  i  c o n -
t a d i n i  d i  u n a  v o l t a ,  m o t i v o  
p e r  c u i  l a  p r e s e n z a  d e i  b a -
c h i ,  n e l  p e r i o d o  d i  a p r i l e  e  
m a g g i o ,  e r a  m o l t o  c o m u n e  
n e l l e  l o r o  c a s e  e  c o i n v o l g e -
v a  t u t t i  i  m e m b r i  d e l l a  f a m i -
g l i a .  Q u a n d o  l a  b a c h i c o l t u r a  
e b b e  u n  g r a n d e  s v i l u p p o ,  
n a c q u e r o  a n c h e  m o l t e  f i l a n -
d e  a r r i c c h e n d o  q u i n d i  i l  s e t -
t o r e  i n d u s t r i a l e .  

     F o n d a m e n t a l i  p e r  l ’ a l l e v a -
m e n t o  d e i  b a c h i  e r a n o  l e  p i a n -

t e  d i  g e l s o ,  c o n s i d e r a t i  a l b e r i  
m o l t o  p r e z i o s i  d a i  n o s t r i  c o n -
t a d i n i ,  c h e  c u r a v a n o  c o n  o g n i  
a t t e n z i o n e  e  c a u t e l a .  I l  g e l s o  è  
l a  m a t e r i a  p r i m a  i n d i s p e n s a b i -
l e  p e r  a l l e v a r e  i  b a c h i .  E s s i  
c r e s c o n o  m o l t o  v e l o c e m e n t e ,  
i n  c i r c a  v e n t i s e t t e  o  v e n t o t t o  
g i o r n i  d a  p o c h i  m i l l i m e t r i  s i  
a l l u n g a n o  f i n o  a d  o t t o  o  n o v e  
c e n t i m e t r i .   

     I l  b a c o ,  c h i a m a t o  i n  d i a -
l e t t o  v e n e t o  “ e l  c a v a l i é r ” ,  
v e n i v a  a l l e v a t o  n e l l e  c a s e  
c o n t a d i n e  p e r  u n a  b r e v e  d u -
r a t a ,  c i r c a  q u a r a n t a  g i o r n i ,  
m a  i n  q u e i  g i o r n i  i l  l a v o r o  
e r a  i n t e n s o .  Q u e s t o  s e  l o  r i -

IL CAVALIERE SULLA FOGLIA, UNA 
MINI STORIA DELLA BACHICOLTURA  
I bachi da seta, qui nel Veneto, erano chiamati “cavalieri”, per il loro 
procedere ondeggiante, simboli di un’economia che partì al galoppo  
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c o r d a  m o l t o  b e n e  a n -
c h e  l a  m i a  n o n n a  L u -
c i a :  n e l l a  s u a  f a m i g l i a  
v e n i v a n o  o g n i  a n n o  
a l l e v a t i  “ i  c a v a l i e r i ” .   

     M i  r a c c o n t a  c h e  i  
p r i m i  g i o r n i  d i  m a g g i o  
a r r i v a v a n o  i n  c a s a  a p -
p e n a  n a t i ,  p i c c o l i s s i m i  
e  l u n g h i  s o l o  q u a l c h e  
m i l l i m e t r o .  C ’ e r a  t u t t a  
u n a  p r e p a r a z i o n e ,  c o n  
d e i  l a v o r i  d a  r i s p e t t a r e  
o g n i  g i o r n o  c o n  m o l t a  
a t t e n z i o n e  i n  m o d o  c h e  
“ i  c a v a l i e r i  ‘n d a s s e r o  i n  
g a é t a ” ,  c i o è  i  b a c h i  d i -
v e n t a s s e r o  b o z z o l i .  
A v e v a n o  q u a t t r o  m u t e ,  
c i o è  i n  m e d i a  o gn i  c i n -
q u e  g i o r n i  “ i  f a s e v a  ‘ n a 
d o r m ì a ” ,  c i o è ,  s t a v a n o  
u n  g i o r n o  i n t e r n o  s e n z a  
m a n g i a r e .   

     I  p r i m i  g i o r n i  d o -
v e v a n o  e s s e r e  t e n u t i  
i n  l u o g h i  c a l d i  a l t r i -
m e n t i  m o r i v a n o  e ,  s e  
i l  t e m p o  n o n  e r a  d e i  
m i g l i o r i ,  l i  t e n e v a n o  
i n  c u c i n a .  V e n i v a n o  
a p p o g g i a t i  s u  f o g l i  d i  

c a r t a  g r e z z a  c o n  d e i  
f o r i  e  i  f o g l i  a  l o r o  
v o l t a  p o s t i  s o p r a  d e l -
l e  “ g r i s ò l e ” .   

     I n  q u e s t a  f a s e  v e n i -
v a n o  d a t e  l o r o  d a  m a n -
g i a r e  l e  f o g l i e  d i  g e l s o  
s m i n u z z a t e ,  c h e  c o n  
m o l t a  p a z i e n z a  v e n i v a -
n o  t a g l i a t e  s o t t i l i s s i m e .  
P o i  m a n  m a n o  c he  c r e -
s c e v a n o  s i  d a v a n o  l e  
f o g l i e  i n  p e z z i  p i ù  

g r a n d i  e  d o p o  l a  q u a r t a  
m u t a ,  v e n i v a n o  t o l t i  
d a l l e  g r i s o l e  e  m e s s i  a  
t e r r a .  O g n i  f a m i g l i a  u t i -
l i z z a v a  l o  s p a z i o  c h e  
a v e v a  d i s p o n i b i l e ;  a  c a -
s a  d e i  m i e i  n o n ni ,  i  r a -
m i  d i  g e l s o  i n t er i ,  r i c -
c h i  d i  f o g l i e  c h e  i  b a c h i  
s i  m a n g i a v a n o ,  v e n i v a -
n o  s t e s i  s u l  p a v i m e n t o  
d e l  g r a n a i o  ( “ e l  g r a n a -
r o ” ) .  O g n i  g i o r n o  s i  a g -
g i u n g e v a n o  d e i  r a m i .  I  
r a m i  s e n z a  f o g l i e  r i m a -
n e v a n o  s o t t o  c o m e  b a -
s e  e  s e r v i v a n o  a i  b a c h i ,  
f i n i t o  l a  f e s e  d i  c r e s c i -
t a ,  p e r  a t t a c c a r s i  e d  
i n i z i a r e  a  p r o d u r r e  i l  
b o z z o l o .  

     L e  f o g l i e  d i  g e l s o  
d o v e v a n o  e s s e r e  s e m -
p r e  f r e s c h e  e  r i g o r o -
s a m e n t e  a s c i u t t e ,  p e r -
c h é  c o s ì  i  b a c h i  c r e -
s c e v a n o  b e n e  e  i  b o z -
z o l i  s a r e b b e r o  s t a t i  
b e l l i ,  g r a n d i  e  b i a n -
c h i .  O g n i  g i o r n o  i  
c o n t a d i n i  e  t u t t i  i  f a -
m i l i a r i  d i s p o n i b i l i  a n -

Cavalieri sulle foglie di gelso  

I “cavalieri” 
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d a v a n o  a  “ f a r  z o  
f o i a ” ,  c i o è ,  a n d a v a n o  
p e r  i  c a m p i  a  t a g l i a r e  
i  r a m i  d e i  g e l s i  p e r  
d a r  d a  m a n g i a r e  a i  
b a c h i .   

     I  r a m i  v e n i v a no  m e s -
s i  s u i  c a r r i  i n  f a s c i n e  e  
p o i  v e n i v a n o r i a p e r t e  a  
c a s a  p e r c h é  n o n  d o v e -
v a  r i s c a l d a r s i  ( “ n o  a  d o -
v e v a  f a r e  e l  b o i o ” )  p e r -
c h é  a l t r i m e n t i  i  b a c h i  
n o n  l a  m a n g i a v a n o  p i ù .  
V e r s o  l a  f i n e  d e l  p e r i o -
d o  d e l l a  q u a r t a  m u t a ,  i  
r a m i  d o v e v a n o  e s s e r e  
t a g l i a t i  a n c h e  p i ù  v o l t e  
a l  g i o r n o  p e r c h é  i  b a -
c h i  m a n g i a v a n o  “ i n  f u -
r i a ” ,  c i o è ,  m a n g i a v a n o  
c o n t i n u a m e n t e .  L a  p r i -
m a v e r a  è  p e r ò  i l  p e r i o -
d o  i n  c u i  i l  t e m po  è  u n  
p o ’  p i ù  i n s t a b i l e  e  g u a i  
s e  l e  f o g l i e  d i  g e l s o  
f o sse r o  s t a t e  b a g n a t e .   

     Se era prevista piog-
gia, si doveva correre 
nei campi a tagliare rami 
per poi portarli al riparo 
a casa, ma non si poteva-
no raccogliere troppi ra-

mi altrimenti non c ’era 
sufficiente spazio per ri-
pararli e oltretutto di-
ventavano vecchi con fo-
glie appassite che i ba-
chi non avrebbero più 
mangiato.  

     Prima di dar da man-
giare dovevano controlla-
re che non ci fossero tra i 
rami vecchi dei bachi mor-
ti, in quanto avrebbero 
macchiato i futuri bozzoli 
degli altri, perdendo valo-
re. In quei giorni tutti i 
membri della famiglia do-
vevano avere la massima 
attenzione per i bachi, an-
che i bambini quando tor-
navano a casa da scuola 
dovevano aiutare i genito-
ri a “peare a foia”, cioè a 
togliere le foglie dai rami. 
I bachi erano troppo im-
portanti, perché erano per 
le famiglie una grande ri-
sorsa economica a breve 
termine, cioè in poco più 
di un mese.  

     Finita la fase della cre-
scita, i bachi non man-
giavano più e bisognava 
stare attenti al segnale: 

quando alzavano la testa 
in continuazione dai ra-
mi e tendevano ad ar-
rampicarsi verso l’alto 
era il momento di 
“preparare il bosco” con 
fascine di rami secchi e 
paglia, così i bachi pote-
vano cominciare a filare. 
Nei successivi quattro o 
cinque giorni i bachi co-
struivano i bozzoli. La 
nonna si ricorda che, 
quando iniziavano a fila-
re, la sua mamma brucia-
va nel granaio dei rami 
di ulivo per purificare 
l’aria. Era, secondo i 
contadini, un rito indi-
spensabile affinché i ba-
chi rimanessero in salu-
te.  

     Entro circa i successivi 
otto giorni i bozzoli dove-
vano essere tolti dal bosco 
e venivano messi in sacchi 
rigorosamente di iuta, 
perché dovevano traspira-
re. I bozzoli belli bianchi e 
consistenti venivano por-
tati in filanda e quelli mor-
bidi (cosiddetti “bigati”) 
venivano scartati perché il 

La bisnonna di Alessandro Bozzoli di bachi 
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b a c o  e r a  m o r t o .  B i s o -
g n a v a  p e r ò  s t a r e  m o l t o  
a t t e n t i ,  t u t t o  q u e s t o  
d o v e v a  e s s e r e  f a t t o  p r i -
m a  c h e  i l  b a c o  d i v e n -
t a s s e  f a r f a l l a ,  a l t r i m e n t i  
i l  b o z z o l o  f o r a t o  e r a  
c o n s i d e r a t o  r o v i n a t o  e  
n o n  a v r e b b e  p i ù  a v u t o  
v a l o r e .   

     I n  q u e s t i  g i o r n i  
n e l l e  c a s e  c o n t a d i n e  
c ’ e r a  m o l t o  l a v o r o ,  
m a  a l l o  s t e s s o  t e m p o  
s i  r e s p i r a v a  a r i a  d i  f e -
s t a  p e r c h é  c ’ e r a n o  d e i  
v e r i  e  p r o p r i  r i t r o v i  
d e l  “ c o l m e o ” ,  c i o è  
d e l l e  f a m i g l i e  v i c i n e ,  
i n  q u a n t o  t u t t i  s i  d a -
v a n o  u n a  m a n o  p e r  
v e l o c i z z a r e  i  t e m p i  
p r i m a  i n  u n a  c a s a  e  
p o i  i n  u n ’ a l t r a .  

     I n  o g n i  p a e s e  c ’ e r a  
u n  p u n t o  d i  r a c c o l t a  
d e i  s a c c h i  d i  b o z z o l i ,  
c h e  p o i  v e n i v a n o  p o r t a -
t i  i n  f i l a n d a .  Q u i  i  b o z -
z o l i  v e n i v a n o  pu l i t i  a  

m a n o  l i b e r a n d o l i  d a i  
f i l a m e n t i  m e n o c o n s i -
s t e n t i ,  p o i  v en i v a n o  
s c o t t a t i  i n  m o d o d a  f a r  
m o r i r e  l a  l a r v a  e  p o s t i  
i n  e s s i c c a t o i .  S u c c e s s i -
v a m e n t e  i l  b o z z o l o  v e -
n i v a  m e s s o  i n  a c q u a  
b o l l e n t e  e  s i  p r o c e d e v a  
a  s g o m i t o l a r e  i l  f i l o  d i  
s e t a  p e r  p r o d u r r e  i l  f i -
l a t o  c h e  sa r e b b e  p o i  
d i v e n t a t o  s t o f f a .  L a  
n o n n a  s i  r i c o r da  c h e  
o g n i  b o z z o l o  p r o d u c e -
v a  i n  m e d i a  n o ve c e n t o  
m e t r i  d i  s e t a .  

     V e r s o  l a  f i n e  d e g l i  
a n n i  N o v a n t a  l a  c o l t u -
r a  d e i  b a c h i  h a  a v u t o  
u n  f o r t e  d e c l i n o  p e r -
c h é  i n  q u e g l i  a n n i ,  s i  
p r e s u m e  a  c a u s a  d i  

m a l a t t i a  d e l l e  p i a n t e  
d i  g e l s o ,  i  b a c h i  n o n  
f a c e v a n o  i  b o z z o l i  e  
q u i n d i  i  c o n t a d i n i  
h a n n o  i n i z i a t o  a  n o n  
a l l e v a r l i  p i ù .   

     U n  p o ’  p e r  i l  ca m b i a -
m e n t o  d e l l ’ o r g a n i z z a -
z i o n e  a g r i c o l a ,  p e r  c u i  
l ’ a l l e v a m e n t o  d e i  b a c h i  
s i  è  p i a n  p i a n o  i n d u -
s t r i a l i z z a t o ,  e d  u n  p o ’  
p e r  l ’ a u m e n t o  d e l l a  
p r o d u z i o n e  d i  f i br e  s i n -
t e t i c h e ,  q u e s t o  m e s t i e -
r e  p u r t r o p p o  n e l  c o r s o  
d e g l i  a n n i  è  s c o m p a r s o ,  
d i v e n t a n d o  u n  l a v o r o  
d e i  n o s t r i  n o n n i  c h e  
n e s s u n o ,  p u r t r o p p o ,  r i -
c o r d a  p i ù   
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