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NEL CULTO ANTICHISSIMO DEL DIO SOLE 
IL 25 DKEMBRE SEGNAVA IL RINASCERE 
DELIA VITA DOPO U TENEBRE MERNALI 
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LE RADICI 
DEL NATALE 

La festa del Natale sr ricollega, 

nell'antichita, del solstizio d'inverno 

in cui il sole — dopo I'apparente 

declino — ricomincia il suo ciclo 

ascendente. Proprio i l 25 dicembre 

era celebrata infatti la festa della 

nascrta del dio Mitra, dio del sole, 

il cui culto era largamente diffuso 

nell'antica Roma. Ma Mitra non era 

la sola divinita solare la cui festa ri-

corresse quel giorno; in due grandi 

centri politico-religiosi della Siria, Pal

mira ed Emesa, il culto solare aveva 

assunto grande importanza, piu o 

meno contemporaneamente al sor-

gere del cristianesimo. 

Diversi erano gli aspetti di questi 

rrti, ma con un'analoga funzione ori-

ginaria; garantire I'atto della conti

nuity della vita, del male cacciato, 

del benessere per I'anno nuovo. Era-

no i fuochi che invitavano il sole a 

risorgere, a vincere il freddo e le te-

nebre; I'offerta di doni e di primi-

zie; le cerimonie per placare i morti 

che ritornavano; la distruzione di un 

fantoccio; il gettar via gli oggetti 

inutili. 

In lontane regioni solari e pagane 

affondano dunque le loro radici fe-

ste come quelle del Natale e del Ca-

podanno, che ormai il ritmo frene-

tico della nostra societa dei consumi 

ha strumentalizzato e involgarito. 
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Parlicolart di 
presepe na-
poletano d«l 
Setlecento. A 
N a po I I, la 
tradizlone dtl 
presepe dl-
venne presto 
popolana e 
a n I I I r a-
dizlonale, ac-
q u i s e n d o 
tuHa una gat-
leria di per-
sonaggi popo-
lareschi a 
fianco degli 
o r i g i n s -
r i « prota-
gonistl > 

II primo 

presepio 

San Francesco e la grotta di 
Greccio - La tradizione po-
polare del '400 - II presepio 

come « quadro vivente » 

rl UNA lontanissima notte 
di Natale, un gruppo di f ra

ti francescani durante la rap-
presentazione liturgica, si av-
vide che quella funzione reli-
giosa non dava ai fedeli la 
« suggestione > il c clima del-
la sacra notte». Mancava 
qualcosa. La liturgia era in-
dubbiamente perfetta e inte-
ressante. ma senza cornice, 
senza sceneggiatura. senza 
6imboli che facessero capire 
alia gente quel che la ceri-
monia intendeva celebrare. Ne 
parlarono con Francesco, al-
lora sulla strada della santi-
ta. e questi ebbe l'idea del suo 
presepio di Greccio. I perso-
naggi delta leggenda della Na-
tivita. la grotta di Betlemme. 

con II Bambino. Giuseppe e 
Maria, il bue e l'asino, i Ma
gi. i pastori. le case di Be
tlemme. la Cometa, tutti ri-
prodotti con minuscole statue 
di Iegno pitturato. 

Cosl nasoeva nel 1200 il 
Presepio. Nasoeva nelle chie-
se e. per molti annl, vi resta-
va come qualcosa di assoluta-
mente sacro. Solo verso la me-
ta del Quattrocento diventava 
tradizione popolare, uscendo 
dal templi per entrare nelle 
case e per divenire. con le 
statuette di terracotta, il sim-
bok) della festivita di Natale 
nelle case del Centra Italia e 
del Meridione. Perche il Pre
sepe, doveva trovare fertilis-
simo terreno per il suo svi-

luppo fra la gente di Napoli. 
Tutto cid che riesce a trasfor-
mare un fatto religioso In 
fatto < mondano >, pur con tut-
to il rispetto che pud sempre 
esigere, ha nei napoletani i piu 
antichi interpreti. 

Poi sail al Settentrione e rag-
giunse la sua massima diffu-
sione nel Settecento. sino ai 
giorni nostril. Presepio — se-
condo i piu autorevoli te-
sti — significa c quadro viven
te. o con figure e particolari 
costruiti. di ogni rappresenta-
zione della nascita di Gesu >. 

c Quadro vivente >, perche 
come tutti sanno. specie nel 
Meridione vi sono molte loca
lity dove il Presepio e c sce-
neggiato » 
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L'albero della 

duchessa 

Come nacque, in Germania, 
l'abete di Natale - II « bab-
bo Nikolas » dei paesi slavi 
Doni e giocattoli sulla slitta 

Le due facce del Natale aU'italiana 

LA TEDESCHISSIMA du
chessa di Brieg. qualche 

giorno prima del Natale del 
1611. aveva deciso di dare una 
grande festa nel suo castel-
lo, invitandovi nobilta e clero, 
in occasione della notte della 
Nativita. Una grande festa 
mondano-religiosa. s'intende. 
Perche la duchessa. donna col-
ta e timorata. non pensava ai 
soliti bagordi piu o meno teu
tonic!. con grandi tavole im-
bandite di ogni bendidio. e vi-
ni e musiche e danze. Si: una 
festa con pranzo e libagioni, 
ma con al centro la ricorren-
za religiosa. Cosl. dopo aver-
d pensato a lungo. chiamd al-
cuni suoi servi e li incarico di 
andare nella vicina foresta, 

sradicare un abete < non mot
to grande ne molto piccolo » e 
portarlo oel castello per poi 
sistemarlo adeguatamente nel
la sala della festa. Detto e 
fatto. Una volta in possesso 
deU'abete. la duchessa ci fe-
ce piazzare sulla sommita una 
grande steDa di cartapesta ar-
gentata. la Cometa, poi lumi-
narie e strisce colorate fra i 
rami, e don] preziosi 

E cosl nacque il primo al-
bero di Natale. Nacque. ap-
punto. in Germania, e prese 
immediato sviluppo in tutto fl 
mondo anglosassone. per giun-
gere poi in Francia. in Rus
sia e nellltalia settentrionale. 
Nei paesi slavi l'albero si e 
accompagnato alia tradizione 

di Nikolas, qualcosa come fl 
cBabbo Natale* con barba 
bianca e campana squillante. 
sino a qualche anno fa di mar-
ca esclusivamente americana 
e oggi in giro anche nelle 
strade di molte grandi citta 
italiane. <Nikolas* porta do-
id al bimbi e ne raccoglie per 
chi non ne riceve. Ma. per 
tomare alTalbero di Natale, 
la versione secondo cui esso 
sarebbe legato alia leggenda 
della Crooe. e del tutto ine-
satta. Fermo restando fl c bre-
vetto > della duchessa di Brieg, 
un rito come quello deu'albe-
ro. perpetua una remotissima 
tradizione che si ricollega a 
riti agrari per ringraziare le 
divinita. 

Le f este 
col conto in banca 
Alia ricerca del regalo «inutile ma costoso» — Bossoli da whisky 

e portapillole di smalto — Bibbia per miliardari 
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Via Condotti, via Frattina, 
via Sistina, via del Tritone, 
piazza di Spagna: cascatelle, 
sgoccioUi, palpitare di lam-
pade colorate blanche, rosse, 
azzurre, verdi, glalle, una sab-
bia di luci mezzo psichedelico 
mezzo ifin de siecle*. Dalle 
vetrine balzano addosso al 
passante mille cose imprezio-
site dalle sciabolate accecanti 
degli a spots & che rawivano 
tlnte e cavano barbagli sola
ri ai gioielli. 

E' il Natale della Roma 
« bene », della « cafe society », 
del burocrate ministeriale d'al-
to grado, del cinematografa-
ro arricchito, dello speculato-
re. Le signore ancbeggiano 
mollemente sui marciapiedi. 
Le giovanl tutte in «niini», 
eccezione fatta per gli stivall 
che quest'anno vanno «ma
cro*, debbono quasi scompa-
rire sotto la gonna. Pa fred
do ma bisogna affrontare con 
coraggio la situazione: gli ami-
d , papa e mamma aspettano 
il regalo, non gli si pub far 
trovar niente sotto ralbero 
solo percbd fa freddo. Ma 
non a mica facile lo •shop
ping*. Non si pub comprare 
la robina di pochi soldi, cbe 
direbbe la Chicca cbe I'anno 
scorso mi ha regalato quel 
porta-chiavi pieno di brillan-
tmi usdto fresco fresco da 
Cartier di Parigi? 

Provtamo a fare una tap-
pa da « Cboses * in via Ennio 
Quirino ViscontL Quante co
sine deliziose immerse nel pro-
tumo di Mitzouko che si spri-
giona dai visoni che affolla-
no le sale! Guarda questa si-
rena da mettere alia prua 
della «barca*. tutta vemicia-
ta di rosso, e fl m dernier cri * 
dei regali dice il commesso: 
andrebbe proprio bene per 
Emanuele che b matto per 
queste cose. Poi ci sono i 
portasigarl in cuoio con le 
iniziall d'oro, i bicchleri da 
• whisky* dentro 1 bossoli 
calibro otto, guarda un po' 
le pensano tutte, e divertente 
anche il cartello da mettere 
sulla scrhrania < Happy boss », 
dirigente allegro, cESmiosive 
boss*, dirigente perennemen-
te lncavolato, questo andreb
be a pennello per Corrado 
che ha sempre t nervi a flor 
di pelle con tutti quel bidonl 
cbe ha preso In Bona. II 

rta-pillole in smalto a oro 
proprio raflinato, ecco il 

regalo per Raffaele che ipo-
condriaco com'e gira sempre 
con un mare di pasticchette 

sparse per le tasche. Quanfe 
in tutto? Trecentomila va be
ne, le faccio un assegno e lo 
stesso, sa non ho abbastanza 
contante. 

E per Glanfllippo che e un 
intellettuale? Ci vuole qualche 
libra ma un po' importante. 
Meglio fare un salto da Riz-
zoll, in Galleria Colonna. Ec
co, la Bibbia, e un'idea. Mol
to bella questa in cinque vo-
lumi, «exomata imaginibus 
Salvatoris Dali*. Quanto vie-
ne? L'edizione «ad perso
nam », novantanove esempla-
ri viene a sei milioni e cin-
quecentomila. Un po' cara 
pert) per sei volumi. Ogni vo
lume signora, ogni volume. 
Se vuole c'e l'edizione eco-
nomica, sei milioni in tutto. 
Be* si pub fare, ma vorrei 
prima parlare con mio marito, 
sa e un po' su di prezzo. 

Ora faccio un salto da Ro
senthal, in via del Corso, 11 
hanno delle cosine veramente 
divertenti. Guarda questo 
grosso cubo di cristallo ros
so, a che serve? Si mette su 
qualche tavolo signora, crea 

dei movimentl di forma. Ah 
cosi... me lo dia pure. Cin-
quantamila? Nemmeno caro 
per essere cosl caruccio. Ora 
debbo pensare a papa ma 
con lui e presto fatto, quella 
scacchiera di marmo intarsia-

to e gli scacchi d'oro e d'ar-
gento e quello che ci vuole, 
visto che e sempre 11 a gio-
care a quella roba. Una cosa 
molto chic, molto classics e 
per sole quattrocentocinquan-
tamila lire. Per mamma pas-
sera un momento da Bulgari 
in via del Corso. E' un gioiel-
liere che mi da nducia e non 
e che ti faccia spendere mol
to. Da lui una spllla bellina 
te la fai con un mezzo mi-
lione. 

Bene, ora basta, ho speso 
un pochino troppo, per questo 
Natale. Ha un bel dire quel 
benedetto Saragat che biso
gna risparmiare nelle spese 
correnti se si vuole fare gli 
investimenti. Ma d'altronde 
qualche cosina agli amici bi
sogna pure regalarla. 

L'illusione 
della tredicesima 

La sirena della pubblicita invita a spendere tutto — Le compere dei 
poveri a piazza Navona — Pagare i debiti — La giungla del traffico 

Comincib via Frattina, di
vers! anni fa. Ora — in que
sto Natale — sono decine e 
decine le strade romane ad-
dobbate con piu o meno gusto 
ed eleganza. L'atmosfera e 
continua. l'invito e pressante. 
E' quasi dietro ogni angolo: 
lucl, palline colorate, angeli 
stilizzati, candelabri, tutto e 
un grido: « spendete, date fon-
do alia vostra tredicesima, 
comprate, regalate...». 

Uflicialmente non si sa nep-
pure a quanto ammontino le 
tredicesime nella capitate. Se
condo un calcolo dei sindaca-
tl, in questi giorni sarebbero 
stati distribuiti piii di settan-
ta miliardi di gratifies nella 
citta e nella provincia: 15 
miliardi e 925 milioni agli 
operai dell'indutria, 5 miliar
di e 92 milioni agli impiegati 
dello stesso settore, 2 miliardi 
e 750 milioni ai comunali, 20 
miliardi e 10 milioni agli sta-
tali, 9 miliardi e 200 milioni 
ai parastatali, 5 miliardi e 
520 milioni ai dipendenti del 
commercio, 1 miliardo e 15 
milioni ai dipendenti delle 
aziende agricole e 10 miliardi 
e 875 milioni a quelli deU'im-
piego private 

Come sono stati e vengono 
spesi? Anche a questo inter-
rogativo e impossibile dare 
una risposta sicura. Tuttavia, 
secondo una inchiesta-campio-
ne, si calcola che almeno meta 
di quel 71 miliardi e 390 mi

lioni sia stata gia spesa nel 
corso dell'anno. Insomma I 
romani, meta tredicesima, la 
impiegano per pagare i debiti. 
La nmanente parte viene usa-
ta per il rinnovo dell'abbo-
namento alia TV, per la po-
lizza di assicurazione dell'auto, 
per l'acquisto di qualche capo 
di vestiario, per i regali, per 
il pranzo natalizio e della fi
ne dell'anno. 

«Ma e sempre meno quello 
che resta per queste ultime 
spese — sostiene un commer-
ciante di via Nazionale —, 
ogni anno gli acquisti natalizi 
duninuiscono...». In verita 
non si nota nei negozi la res-
sa di altri anni. Soltanto a 
via del Corso, in alcune ore 
della giornata, un commercian-
te e costretto a chiudere la 
porta, a fare aspettare i clien-
ti sul marciapiede. E' un ne-
gozio simpatico e antico, non 
vende generi di lusso, ma so
lo maglie, calze e mutande, 
oggetti pratici per un guarda-
roba normale. 

Ma il vera polso del Nata
le pub darlo piazza Navona. 
Anche quest'anno le banca-
relle circondano le fontane 
del Bernini, sono stracolme 
di giocattoli, di palline e Iu-
mi per l'abete, di statuine per 
il presepe. Qui vengono tra-
dizionalmente a fare i loro 
acquisti l'operaio, l'impiegato 
che devono spendere quel tan-

to e basta, che sono costretti 
a risparmiare anche le cento 
lire. 

Parla per tutti il signor Bra-
gagnin, che e il presidente di 
tutti i rivendatori che operano 
sulla piazza: a Non va pro
prio bene — dice —, gente se 
ne vede poca e quella poca 
chiede e raramente compra... 
Ci siamo chiesti il perche. 
certo. E ci siamo dati anche 
le risposte: l'operaio e 1'im-
piegato, innanzi tutto, hanno 
sempre meno soldi da spen
dere per il Natale. Eppoi c'fe 
il grande problema del traffi
co: venire qui, attraversare il 
centro, specie in questi gior
ni, e quasi una lmpresa di-
sperata... Insomma 1 pochi sol
di, il traffico, e anche i gran
di magazzini, stanno ucciden-
do piazza Navona. Ecco cosa 
pensiamo...». 

II traffico, un traffico Im
possibile, e il grande prota-
gonista di questo Natale ro-
mano. Sotto gli archi fattl di 
mille colon, sotto le piogge 
di luci che invitano a guar-
dare, a spendere, dalla mat-
tina alia sera, si estende nelle 
strade un tappeto di acciaio, 
in un continuo urlio di cla-
ckson. E il Comune non ha 
saputo trovare altro rimedlo 
che iroporre ai vigili: multate 
senza pieta. 

II ritorno dell'emigrante 
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Sono le sette del mattino. H 
treno sbuca dalla foschia /i-
schiando, entra nelVarco di luce 
gloriole dei riflettori a quarto 
ancora accesi, sui tralicci a fian
co dei binari. Lanterne rosse 9 
e viola si occendono e si spen-
gono sugh scambi intanto che il 
convoglio rallenta per fermarsi 
sotto la pensilina deHa stazicme. 
Sono le sette del matttno, a Ro-
ma-Tiburtino, c questo e un tre
no di emiaranti che tornano a 
cosa per le feste, cDusseZdorf-
Reggio Calabria » dicono le sent-
te di Jerro giallo suite fumcate 
dei vagonL 

Le portiere dei vagom si spa-
lancano, gli emigrauli si preci-
pitano giu a far ressa attorno 
aUe fontaneUe. a ordmare un 
cafe o un cappuccino boUente 
al bar. Al di Id dei vetri appan-
nati si scorgono gli scomporti-
menti fumosi e affoUati, i pacchi 
e le voligie ammassati suUe reti-
ceUe. qualche faccia assonnata 
che si sparge a scrutare. 

Antonio Sampietro e vn emi-
grante che riaggia su questo tre
no. Ha is anni. e at Gioiosa 
lonica « fa 0. muratort in Ger
mania, Viaggia da due giorni. 
arrivera a cosa sua solo sia-
notte. *Vedi — mi dice — io 
sono come la Stella cometa. per 
mia 'moglie « i miei figU. Mi 

vedono soltanto a Natale ». Ac-
canto a bit un suo amico e com-
pagno di lavoro. Giuseppe Santi. 
d\ Crotone. interviene: c Tre 
giorni in treno per venire, tre 
giorni per tomare. A cosa si 
resta una settimana. £* una vera 
ammazzata, ci rinunceremmo se 
non fosse per vedere come sono 
cresciuti i figli». Sono parole 
duret ma questa e la realtd del-
I'emigrante. 71 Natale che e d 
I'occasione per tomare a cosa. 
dopo un anno di lontananza. ma 
che i anche la tortura di giorni 
c giorni dun viaggio logorante. 

t L'anno scorso — mi rac-
conta Giovanni Sacco. 34 anni, 
da Villa San Giovanni — quan-
do son tomato, la mattina di 
Natale sono uscito a spasso con 
mio figlio. che ha 8 anni. Ci ha 
incontrato un amichetto di mio 
figlio. e ha domandato al mio 
bambino: "chi e questo signo
re?" ». 

Vn Natale vtaggiante. Piccolo 
dramma, se volete. rapportato a 
quello ben pra vasto deU'emi-
grozione in si stesso, eppur 
ugualmente dramma. Proprio 
perchi, nonoslante tutto. al di 
Id deUa fatica del viaggio. (al 
di Id degli scomparttmenti af
foUati. deOe notti in bianco, 
deUe Uaighe soste per le coinci-
denze) questo breve ritorno altro 

non i se non una specie dt con-
sacrazume deUa lontananza. del 
distacco tra I'emigrante e U suo 
nucieo famihare, tra Vuomo « 
la sua terra, 

Forse per auesto i trent degli 
emigranti. sotto Natale. non sono 
allegn. Sono. come questo « Dus-
sehiorf-Reggio Calabria >. maltn-
cordci. E malinconica. squaUida 
e fredaa e la piccolo stanza adi-
bita a c centro informazioni emi
granti » che le Ferrovie dello 
Slato hanno attrezzato qui a 
Roma - Tiburt'ma come in altri 
nodi ferrovutri. Un. tavolo, una 
sedxa. un telejono. una scntta 
aU'esterno come tutta indica-
zione. A cosa servono questi 
€ centri»? Mi risponde Aldo 
Servadio, 42 anni, da Reggio 
Calabria, che fa 3 meccanico 
ad Amburgo: *Che sappia io 
non servono a nulla. Forse U 
hanno messi soltanto per farci 
vedere che si ricordano di noi. 
quando passiamo da queste 
parti». 

n locomotore fischia. sono tra-
scorn i venti minuti della sorta. 
Gli emigranti risalgono con le 
loro bottiglie piene d"acoua. i 
termos col cafe, i panxni incar-
tati nella carta-olio. Sbattono le 
portiere. U treno muove, presde 
reiocitd e scompare. La Stella 
cometa e pattata. 


