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1. Con gli occhi di Luisa 

In questo breve contributo, cercherò di descrivere l’importanza che l’in-
contro con la storia ha avuto per la comunità di origine cinese che vive a Prato e 
che ha come riferimento il tempio buddista della citta, di cui sono attualmente 
il segretario. Un ruolo centrale in questa vicenda l’ha avuto una studentessa che 
ha partecipato nel 2017 ad al viaggio con il Treno della Memoria della Toscana, 
diretta verso Auschwitz Birkenau per vedere, dopo aver studiato e approfondi-
to, i luoghi di quanto descritto sui libri. La storia e il significato di quel binario 
che terminava dentro a Birkenau ingoiando i destini di milioni di persone Luisa 
Xu, studentessa diciottenne cinese della comunità di Prato che frequentava l’i-
stituto Dagomari di Prato, li aveva studiati molto bene prima di partire. Ha let-
to i libri, gli articoli, i saggi suggeriti dai suoi insegnanti. E alla fine, spinta dalla 
passione, è partita per Auschwitz sul Treno della Memoria della Regione Tosca-
na insieme ad altri 550 studenti. Il viaggio è stato costruito insieme al Tempio 
Buddista di Prato e Luisa è stata gli occhi di un’intera comunità. Luisa è salita 
sul treno per sé, per crescere attraverso ciò che ha studiato, ma anche per tutta 
la comunità che rappresenta, con il mandato di restituire nel Tempio Buddista i 
frutti della sua esperienza. «Non la deluderò» mi ha detto Luisa alla partenza e 
da quel saluto è iniziato un viaggio molto più lungo e duraturo che ha riguarda-
to tutti noi. È stato grazie all’incontro quasi casuale tra me e due insegnanti del 
Dagomari, che è nata l’idea di offrire a una studentessa che tanto lo desiderava 
l’opportunità del viaggio in Polonia. E così il consiglio direttivo del Tempio di 
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Prato, dopo una riunione, ha deciso in nome della fratellanza, dell’integrazione 
e della pace fra gli esseri umani, valori portanti del buddismo che Luisa sareb-
be salita su quel treno, per fare il viaggio della memoria e riconsegnare alla sua 
comunità la memoria viva di ciò che avrebbe vissuto. Al suo ritorno, la studen-
tessa ha narrato insieme alla sua classe il viaggio e le tante tematiche affrontate 
ed incontrate; il viaggio della comunità è proseguito, perché ne è nata la moti-
vazione per indagare le connessioni tra la storia italiana e quella della comunità 
cinese qui residente da almeno un secolo. 

2. La memoria della deportazione cinese nei campi di concentramento fascisti

È stato per questo motivo che si è iniziato ad indagare le storie di quei cine-
si che erano giunti in Italia tanto tempo fa, quasi tutti per commerciare i pro-
dotti dell’oriente. Anche la comunità cinese in Italia ha in fondo la sua storia di 
deportazione. Ne fu vittima durante la Seconda guerra mondiale. La comunità 
era perlopiù insediata a Milano, erano soprattutto commercianti di sete e per-
le, ma rappresentavano una minoranza etnica e una minoranza nemica dell’as-
se Roma-Berlino-Tokyo. Per questo, durante il fascismo, circa trecento di loro 
furono deportati nei campi d’internamento del fascismo italiano nella provin-
cia di Teramo, poi a Trieste e alcuni in Germania. Molti non fecero più ritorno. 
Alcuni si salvarono. Tra questi, il nonno di un giovane cinese, Ciaj Rocchi che 
insieme a Matteo Demonte, nel 2015, nella graphic novel Primavere e autunni 
ha avuto la voglia e l’idea di raccontare la storia di questa fetta del suo popolo, 
i primi cinesi approdati in Italia prima degli anni Trenta del Novecento e le lo-
ro vicende. E di restituire ai più una pagina di storia ancora poco conosciuta. 
La comunità riunita intorno al tempio di Prato ha conosciuto questo pezzo di 
storia attraverso un fumetto, un genere molto in voga tra le giovani generazioni 
di origine cinese; sono stati in effetti loro, ragazze e ragazzi, ad occuparsi, dopo 
l’esperienza di Luisa in Polonia, di narrare in differenti serate questo estratto di 
storia cinese ed italiana al tempo stesso. 

3. Un Giorno della Memoria diverso dagli altri

I semi fatti germogliare nella comunità del tempio dal viaggio sul Treno della 
Memoria hanno portato dei frutti duratura, primo tra i quali il rapporto che si è 
stretto con la Fondazione Museo della Deportazione di Prato, conosciuta pro-
prio perché organizza con la Regione Toscana l’esperienza del viaggio-studio 
ad Auschwitz per gli studenti delle scuole superiori. 

Il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, istituito in Italia da una legge del Due-
mila, non era molto conosciuto nella comunità d’origine cinese, forse soltanto i ra-
gazzi e le ragazze più giovani, studenti e studentesse delle scuole pratesi, avevano 
avuto esperienza di qualche attività costruita con senso formativo intorno a que-
sti temi della memorialistica; anche per i giovani studenti di origine cinese non è 
però sempre facile fare propri certi temi, se nelle famiglie di provenienza non c’è 
consapevolezza e conoscenza intorno a questi argomenti. Il Tempio ha così iniziato 
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a collaborare in rete con Museo della Deportazione e scuola superiore Dagomari 
per dedicare un’iniziativa legata al periodo del Giorno della Memoria alla storia di 
deportazione dei cinesi in Italia. È stato in quest’occasione che il museo, insieme 
al tempio buddista e alla scuola Dagomari ha potuto invitare lo studioso Danie-
le Brigadoi Cologna, un accademico italiano che ha dedicato i suoi studi e le sue 
pubblicazioni proprio alla storia della deportazione cinese nei campi fascisti italia-
ni. Nelle sue frequenti relazioni pubbliche, Daniele Cologna ha ricordato spesso il 
lavoro pioneristico svolto da Philip W. L. Kwok a metà degli anni Ottanta (1984): 

Tossicia e Isola del Gran Sasso in Abruzzo, Ferramonti di Tarsia in Calabria 
sono stati i campi fascisti in cui sono stati deportati anche i cinesi, nemici 
dell’Italia, perché nemici del Giappone. L’elenco nominativo degli internati 
cinesi trasferiti da Tossicia a Isola del Gran Sasso il 16 maggio 1942 che egli scoprì 
nell’archivio storico del Comune di Tossicia sarebbe rimasto a lungo l’unica fonte 
nota dell’identità delle persone cinesi internate nei campi di concentramento 
fascisti. Il mio personale lavoro di ricerca sulle origini dell’immigrazione cinese 
dalla regione cinese del Zhejiang all’Italia è nato proprio da questo elenco, 
ripercorrendo lo stesso cammino che condusse Philip Kwok a raccontare per 
la prima volta la realtà degli internati cinesi di Tossicia, Isola del Gran Sasso e 
Ferramonti. A trent’anni di distanza, grazie alla possibilità di intrattenere con 
la Repubblica Popolare Cinese rapporti più stretti e cordiali di quanto non fosse 
possibile allora, e dopo anni di estese ricerche d’archivio in Italia e in Cina, mi 
è stato possibile completare il lavoro pionieristico dell’autore di questo libro, 
giungendo a identificare più precisamente la maggior parte degli internati, 
individuandone i villaggi di partenza e a ricostruirne meticolosamente i percorsi 
attraverso il complesso di strutture di confino e di detenzione del regime fascista 
(Brigadoi Cologna 2020, 35).

La storia è diventata compagna di viaggio della comunità pratese di origine 
cinese che vive intorno al tempio buddista e con la scoperta di una storia col-
lettiva italo-cinese è nato e si è rinforzato il percorso di costruzione collettiva 
che non è stato più fatto soltanto di vicende narrate sui libri, ma si è arricchito, 
con tutte le sue sfaccettature, delle storie dei singoli e di una memoria persona-
le, familiare, comunitaria. 

Il percorso è continuato con la traduzione in cinese del catalogo del percor-
so museale del Museo della Deportazione di Prato, fondazione cittadina fre-
quentemente visitata dalle classi delle scuole locali di ogni ordine e grado. Nel 
2017, il catalogo è stato poi presentato al Salone del Libro di Torino attraverso 
una lettura bilingue in italiano e in cinese, svolta in collaborazione con la scuo-
la frequentato da Luisa Xu. 

4. I semi, se annaffiati, danno frutti 

C’è un ultimo aspetto che vorrei considerare: che cosa ha smosso questo 
processo di storicizzazione della comunità di origine cinese a Prato? Se doves-
si rispondere direi una diversa consapevolezza della propria appartenenza a 
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questa città e a questa nazione. Inaspettatamente, il discorso sulla memoria del 
Novecento ha poi toccato nuove corde nelle famiglie di questi studenti ed ho 
cominciato a sentir affrontare il tema di vicende storiche che riguardano la Ci-
na e che sono tuttora un rimosso collettivo nella memoria popolare cinese. Sta 
affiorando pian piano il ricordo dei fatti di Piazza Tienanmen: nel 1989, luogo 
delle proteste popolari di massa avvenute proprio a Pechino contro il governo 
da parte di studenti e operai. In Cina è un tema rimosso, perché sono ancora pu-
niti con la reclusione coloro che tentano di fare memoria pubblica di quei fatti 
avvenuti tra giugno ed aprile e repressi nel sangue da parte dell’esercito cinese. 
Vedere affiorare questo racconto così presente, ma così taciuto tra i cinesi signi-
fica che il percorso iniziato da Luisa Xu sul Treno della Memoria ha saputo far 
germogliare frutti utili e maturi, perché non ha guardato soltanto alla storia per 
celebrarla, ma è diventato strumento di cittadinanza e di riflessione civica col-
lettiva. Forse sarà un caso, ma l’immagine di quelle proteste del 1989 a Pechino, 
è da sempre la foto dello studente che si para senza nessuna protezione o arma, 
di fronte ad un carro armato dell’esercito. Quell’immagine è ricordata come ‘il 
rivoltoso sconosciuto’ e questo penso abbia molto a che fare con il tema della Re-
sistenza da rendere attuale che stiamo affrontando in questo nostro seminario.

Riferimenti bibliografici

Brigadoi Cologna, Daniele. 2020. Aspettando la fine della guerra. Lettere dei prigionieri 
cinesi nei campi di concentramento fascisti. Roma: Carocci.

Kwok, Philip W. L. 1984. I cinesi in Italia durante il fascismo. Napoli: Phoenix Publishing.
Rocchi, Ciaj e Matteo Demonte. 2015. Primavere e autunni. Milano: Becco Giallo.


	title page
	copyright page
	table of contents
	Introduzione
	Luca Bravi, Chiara Martinelli, Stefano Oliviero

	Saluti inaugurali. La Resistenza e il futuro
	Carlo Smuraglia

	Parte Prima
	Insegnare la Resistenza tra passato e futuro
	L’azione educativa dell’ANPI per la formazione dei cittadini dentro e fuori la scuola
	Gianfranco Pagliarulo

	La memoria come impegno civile. Il racconto della Resistenza nell’Italia repubblicana
	Silvano Calvetto

	Biografie, spazi, contesti: educare alla Storia
	Matteo Mazzoni

	“Paesaggi della Memoria. Laboratorio didattico tra passato della Resistenza e presente”. Per un uso delle fonti nella pratica didattica 
	Pamela Giorgi

	A cent’anni dai ‘Fatti di Renzino’. Dalla celebrazione alle attività di Public History of Education nelle scuole di Foiano della Chiana
	Francesco Bellacci

	Seconda parte
	Didattica con i testimoni 
	Studiare la Resistenza con le fonti orali
	Giovanni Contini

	La Resistenza raccontata a scuola dai partigiani: esperienze del passato e prospettive per il futuro
	Stefano Oliviero

	Didattica con i testimoni, l’esperienza con Silvano Sarti
	Massimo Vitulano

	Bambini in tempo di guerra. Raccontare il passaggio della guerra e la Resistenza attraverso video-interviste di testimonianza: luoghi, memorie, racconti
	Mario Spiganti

	parte Terza
	Il visivo e il materiale nella didattica della Resistenza
	Luoghi e memorialistica. Aspetti didattici del Memoriale degli italiani di Auschwitz 
tra passato e presente
	Luca Bravi

	Educare e istruire con i fumetti: alcune ipotesi sulla Storia contemporanea
	Roberto Bianchi

	Quando un ‘Tuono’ colpisce uno storico: come può nascere un fumetto sulla Resistenza
	Stefano Gallo

	Cartoline: la memoria e la sua forma visiva
	Lara Pieri

	Il memoriale italiano di Auschwitz come occasione di formazione professionale
	Andrea Burzi

	Quando le guide sono i ragazzi: una mostra sulla Resistenza. L’esperienza della II C della scuola secondaria di primo grado “I.C. Lorenzo Bartolini” 
di Vaiano (Prato)
	Giulia Oddone

	Quarta parte
	La Resistenza per la convivenza civile e l’inclusione
	L’educazione civica e la Resistenza: prospettive di Public History of Education
	Chiara Martinelli

	Le costituzioni nel vissuto. Rimuovere gli ostacoli: dalla Resistenza alla Costituzione
	Eva Creati, Chiara Martinelli

	Resistenze e storie di rom e sinti per costruire insieme la memoria collettiva 
	Eva Rizzin

	Dalla storia all’inclusione. Il racconto della comunità cinese di Prato
	Davide Finizio

	Conclusioni
	Carlo Smuraglia


