
l ' U n i t à / venerdì 3 dicembre 197) / commenti e attualità 
Nel terzo anniversario della scomparsa 

di Gianni Puccini pubblichiamo un suo articolo 

sulla Resistenza antinazista nella capitale 

ROMA, 3 MAGGIO 1944 
Mnuvò ti e anni 11 il compagno Gianni 

Puccini RoRista — Il suo ultimo film Tu * i sotte 
fratelli d i v i » — s c e n e g g i a m i cinico culi 
Pia stflto ti a 1 iprlttttml dell Unita negli anni 
della Resistenza ed eia r imasto fino ali ultimo 
un Cd} abuiatoi 'p pie/iosn dPl nnsho giornale 

\ igliamo nco ida t lo npubbl canrln un aiticnio 
che il nostro compagno scusse sullo suope io 
CJL 1 3 maggio 1944 a Roma sotto I occupa/io 
le tedesca L articolo c o m p a n e pei la puma 
volta nel Wa sulla m i s t a Mei curio, diretta 
dd Alba de Cespedes 

« Tutle la categorie di lavoratori hanno dimostralo, con cento 
• mille episodi, che si vogliono ignorati, di essere col cuore e 
con la volontà partecipi alla manifestazione » 

(Manifesto del Comitato sindacale 
di a g i t a t o n e dopo lo sciopero) 

• A Trastevere, 800 operai ed operaie della Manifattura Ta 
bacchi, entrano al lavoro con un'ora di ritardo, dopo che le au 
(orila hanno garantito un aumento di paga e la distribuzione 
di viveri » 

(* I Unita » clandestina del 18 Maggio) 

I t r am e r a n o list i l i dai de 
posi l i 

Incomincia i uno a sfilale 
al lo SDÌ, c o l i c o funebre del 
lo nos t re spe ra tue , r o m b o 
di ca lcasse , p i a n t o d ispera
lo di lo t a i c so t to la nebbia 
Non finivano ma i di pas sa re , 
m a r t e l l a n d o a l l e t e m p i e la 
nos t ra insonn ia , t u t u i t i a m 
del l Eu ropa invasa dai na / i 
sii p a r e v a n o mobi l i t a t i sui 
b i n a r i di Ruma 

Spun to una g io rna t a di 
p i e n o soie La nebbia se 
n e i a a n d a t a p r e s t o Ma a \ e 
va fatto in t e m p o p r ima a 
d i s t ende r s i pe r tu t ta la cit 
ta nella me?za luce de l l ' a i 
ba , b ianca come la neve 
Bianca t o m o u n a b a n d i e r a 
di resa inna lza ta sui pon t i , 
sul te t t i , sugl i a lbe r i dei 
L u n g o t e v e r e , su l le piazze de-
s c i l e 

l u t t i c e r a v a m o noi di 
T i a s t e v e r e , davan t i ai Ta 
bacchi E g u a r d a v a m o negli 
ocLhj gli opora i . i compa 
gn i 1P d o n n o cJie non vole 
vano e n t r a r e Ln folla on 
d i p e l a v a «lilla piazza, ora 
Btretla a g r egge , ora a l i a r 
g a l a e f rantumat i ) da un 
g r i d o più fo l t e da un frani 
m e n t o di d iscorso n e r a co
m e un m a r o Im e i n a i e Al 
d i ih d e l l o s c h i e r n m e n t o 11 
d o s a t o T r o p p o p re s to p e r 
alfollfli'e le s t r a d e — g io rno 
so rdo aiihia sorda , g r i g i o r e 
so rdo s p r a n g a t o davan t i al
lo case Le d o n n o non ri
s p o n d e v a n o agli sgua rd i , le 
d o n n e non g u a r d a v a n o in 
Incela, le d o n n e del la Mani-
i a t t u r a Tabacchi non vede
v a n o «Il ogge t t i e le p e r s a 
ne , vedevano solo un pen
s i e ro « non si deve en t ra 
r e » Infagot ta te di n e r o , lo 
braccia s p a l a n c a t e , le guan
ce infostiate ne l lo sfoizo, 
esse t en t avano di p a r t o r i r e 
lo s t i n p e i o 

Ai nos t r i sguardi r ispon
d e v a n o gli occhi degl i uomi
ni E In fondo a tu t t i la 
s tossa r i spos ta « Che fare , 
se 1 t r am sono usci t i? » 

Noi non lo s a p e v a m o an
cora , non l ' avevamo p rev i s to 
abbas tanza , uno sc iopero col 
r o m b o e il p i a n t o dei t r a m 
Lo sapevamo t r o p p o confu
s a m e n t e E 11 t e m p o non ci 
s a r e b b e b a s t a t o ' 

Ci ruppi silenziosi s assie
pavano sul la piazza Le ma 
ni nello t a sche , 1 occhio \ i 
g l ie e d u i o gli uomini lot 
lavano con s i stessi Ma la 
volontà e ra in taccata ed e i a 
u n varco al p iovoca to r i ar
r ivano le SS col car r i a rma
t i p a r t a n o d o n t i o tu t t i i 
t r a n v i e . i h a n n o avuto le 
sca to le t t e C e i a a n c h e il 
commissa r io adesso, con le 
l u e Ruardio e faceva un 
d i scorso noli ar ia n g i d a un 
me la to d i scorso che voleva 

?arerò una c a t e n a p a t e m a 
t r am sono usciti , te scato 

l e t t e E le donno g r idava 
no invano 

Gr idavano le donne - Se 
Ci fesse lo i comunis t i quel l i 
$V Ala dove hono i comun i 
8(1, i l io t a n n o i comunis t i * » 
Raucho fana t i che gli occhi 
i ncend ia l i , le o p u a i o del la 
Mani fa t tu ra c o n evano da un 
g r u p p o a l l a l t i o Gli uomini 
sor i idovai io i l leci t i c i a n o in 
bil ico, c amb iavano p i ede co 
m e I cavall i « D o \ e sono i 
c o m u n i s t i 9 » 

Noi e o r a v a m o o non c e 
r a v a m o 9 bpa ipag l i a t i t i a un 
g i u p p o e 1 a l t ro a t lacca t i 
dal l incertezza dai t r am e 
da l l e s c a t o l o n e noi c e i a v a 
m o ma e i a v a m o uomini uo 
min i o i u h e noi come gli opc 
ra l — gli uomin i r ag ionano 
E l a g i o n a n d o il colpo non 
oaputii p r e v i d e ! e ì t r am e 
lo su i to lc t to pc i t f tvamo lui 
ta la fo i /a accumula ta in 
Olio mesi i l l u m i n a m i , midi 
e innari t o m e ili dito si I 
t e m b n Popò I u in I is t i 
Sino dopo i iute non fai e 

t i enti soli adi ss» u n i la 
nos t iu Ini /a soli davant i al 
la foi/n d i f j i o p t i . u senza 
più conovcei i I* i l u a \ i pe r 
api li e la nos l i a lor /a e q u i i 
la degli a l t r i 

T ropp i soli li oppi t r am 
ti oppn midi 

Ci « m u d a v a m o r i a un 
gì uppti e I a l t ro si cercava 
d a l l a cc i a l i ! con s i m u l i di 
in tes i Ma e hi sapeva più 
I P U U K ' l u c o la • f r a s c a « 
col suo v i s t i l o t i o p p o largo 
le ungil i ' d P l o i m a l e da j j i 
acuii dMntiMa i n c h c sotto 
1» b o m b i , r ra ca » s a g g i 

ra dondolandos i come un 
vecchio orso, g i ida ma le 
sue p a i o l e non r o m p o n o lo 
spazio, non bas tano 

« F i a s c a » non t rova la 
chiave Nessuno t rova la 
ch iave L o s t u d e n t e di San 
Cosi ma lo , b r u n o e m a g i o , la 
taccia senza ba rba ina e r e 
.sciuta e fa t ta uomo g r a n d e 
so t to il sole e i p ian t i di 
t ram del t r e maggio lo stu 
d e n t e di San Cosimato ccr 
ca I occhio di Ores te , cerca 
una parola negli occhi di 
Oies t c il savio, che non sa 
p a r l a r e ma che ha c o m b a t 
t a t o pe r vent anni c o n t r o 
gli sghe r r i del la « Pol i t ica » 
Lui , Io s tuden te , s tud ia in 
g e g n e n a , c h e ne sa lui de 
gli ope ra i ? Ieri si, fino a ie
ri aveva c r e d u t o di aver l i 
impa ra t i Le guance sen ra 
ba rba si t i r ano , scr icchio la 
no 

Lo s t u d e n t e apre la bocca 
p e r g r i d a r e suono non n e 
esce Ora sappiamo, di col 
pò cosa si deve fa re fac 
c lamo g r u p p o a t t o rno a un 
c o m p a g n o sol leviamolo so 
pra le tes te , clic gr id i t u t t o 
il nos t ro odio esorcizzi la 
d i spe ra t a incertezza di que 
sta folla che a t t ende la r e 
denz ione e la grazia , e noi 
e le d o n n e e gli ope ra i spaz 
z e r e m o g u a r d i e e nemic i , at
t a c c h e r e m o 1 tedesch i col 
n o s t r o r if iuto ad a r r e n d e r c i , 
m a l g r a d o i t r am e l e spor
che sca to le t t e 

L e d o n n e g r idano ancora 
Gli o p e r a i si gua rdano , guar
d a n o il commissa r io e ì suoi 
v e r m i . C h e g u a r d i e sono , 
che non spa rano , n o n cari
cano la folla ' S tanno là ine
bet i t i , i v e r m i dei commissa 
r io, pover i crist i , n o n sono 
f ra te l l i a nessuno . Nel loro 
occhi c e il vuoto, occhi c h e 
g u a r d a n o il vuoto L 'u l t ima 
speranza , c h e r i s p o n d a n o 
agli sgua rd i d insu l to e na 
sca la lo t ta Al lora s a r e m o 
lu t t i degni delle d o n n e ' 

Lo s t u d e n t e segui ta a in 
t e r r o g a r e , la bocca a p e r t a 
senza suono , le g u a n c e sen 
za ba rba s e m p r e più cresc iu 
te , e t u t t av i a b a m b i n e Nes 
suna r i spos ta , nessuna! 

Passa il t e m p o IOSO dalla 
incerl i££d I e g u a r d i e ma 
nov i ano a c h i u d e r e la folla 
in un ce ie lno L e por te del 
la fabbrica si spa lancavano 
e n o r m i come un gr ido di di 
serz ione 

Lo s t uden t e di San Cosi 
ma to voleva g r i d a r e met le i 
si a c h i a m a r e O r e s t e « F t a 
sca » — dove s ie te , voi che 
li cap i te pe rche non n e fa 
te u n a ca t apu l t a con t ro le 
ca lcne del mondo** L accen 
de ro io la scint i l la ' ' 

Ma ec io t r e , q u a t t r o dei 
p iù vecchi cedono al i invito, 
la t e s t a ch ina e le g a m b e 
ì n v o l o n t a n e si sono mossi , 
sono e n t r a t i , l e n t a m e n t e la 
g r a n piazza si vuota 

Lo s t u d e n t e d i San Casi 
m a t o c o r r e avant i , r e s t a so 
10 sul la piazza Cerca con lo 
s g u a r d o impazzito L e i o t a i e ' 
Si f e rma t ra le ro ta ie le 
braccia levate in p regh ie r a 
Un t r a m gli rotola incon t ro 
con fracasso 

La sua voce r i e m p i e tu t ta 
la piazza « Sc iopero ' Oggi e 
il 3 maggio, c i t t ad in i di Ro 
m a ' I t edesch i vogliono la 
n o s t r a fame, h a n n o ammaz 
za to i migl ior i di noi , scan
n a n o e s q u a r t a n o ' I tede
schi n o n sono u o m i n i fac
ciamogl i vede re , c i t t ad in i di 
Roma, come li od i ano gli uo 
mini ver i , come li dep rezza 
no! T r a m non c a m m i n a t e , 
uomini non a n d a t e al lavo
ro1 » 

Nei fanali dei t r a m h a t io -
va to que l lo che c e r c a v a 9 O 
negli occhi di Ores te che non 
sa parlare" ' Negl i occhi di 
que l l i che scendono , t rova 
nuova forza 

La gen t e che scende non 
h a p iù p a u r a H a rag ione i l 
ragazzo, dobb iamo fargl i ve 
d e r e che s iamo uomin i al le 
r anocch i e di Hi t l e r , ai ro
spi , a l le s angu i sughe , ai 
ma ia l i , ai cinghial i di Hi t l e r 
A m o r t e l ' invasore tedesco1 

S'è f e rma ta una lunga fi
la di t r a m 

L a voce r i m b o m b a le 
t r o m b e de! Giudizio, ci t ta 
d i m di Roma! 

Ma le gua rd i e levano le 
s i cu re al le a r m i si affolla 
no a m u t a a t t o rno al comi 
z iante , d i spe rdono la folla 
F a n n o un buon lavoro, ì sen
zapatr ia 1 Lo s t u d e n t e di San 
Cosi m a t o è p reso e por t a to 
via 

E ì t r am r ip ig l i ano la 
corsa 

E noi s lamo d ispers i po r 
11 q u a r t i e r e , a c e r c a r e lo 
sc iopero 

Gianni Puccini 

L'industria discografica « scopre » e lancia sul mercato il canto popolare 

Il serbatoio folk 
Dopo i melodici e gli urlatori, dopo il rock, il beat, il pop i 

patrimonio culturale da tutelare o una semplice spinta a 

Joan Baez, Bob Dylan e il problema di una canzone di massa 

discografici tentano una nuova via - Un 

nuovi consumi musicali ? - I fenomeni 

legata a reali esigenze di rinnovamento 

Joan Baez durante una recente esibizione 
titolo Bob Dylan 

n Italia Nella foto accanto al 

Le prospettive dell'industria dei computers 

UN CONSORZIO PER L'ELETTRONICA? 
Lo propone la commissione speciale per la scienza del parlamento inglese ai produttori europei per fron

teggiare il predominio americano — Gli USA controllano più dell' 80 per cento del mercato continentale 

L'atmosfera 
pesa più 
di cinque 

quadrilioni 
di tonnellate 

LENINGRADO 2 
Il calcolatore elettronico 

« Minsk 22 » he determinato 
con srande precisione, sulla 
base di un programma di 
scienziati sovietici, il peso 
dell'atmosfera della Terra 
I ricerr itori hanno fissato la 
massa dell'involucro aereo 
del nostro pianeta In 5 qua 
drillonl e 157 trilioni di top 
nellete Tali calcoli sono ne 
cessar! alle ricerche noi 
campo della cosmonautica 
della geodesia spaziale e del 
la flrav metrla 

Il programma sovietico per 
il calcolatore, fondato sugli 
ultimi dati del servizi idre 
meteorologici mondiali ha 
tenuto conto per la prima 
volta di tutte le particolari» 
del rilievo della terra e del 
la distribuzione delle tempe 
rature sulla sua superficie 

I calcoli effettuali dal 
computer hanno consentito 
non solo di determinare la 
massa complessiva dell'almo 
sfera, ma anche di stabilire 
le d mensloni delle sue di 
strlbutlonl stagionali E' ri 
sultato che ogni anno da gen 
nato a luglio dall'emisfero 
boreale a quello australe 
«si trasferiscono N quattro 
trilioni di tonnellate d'aria 
che nella seconda metà del 
l'anno compiono il percorso 
Inverso essenzialmente con 
I monsoni del tropici 

D a l n o s t r o c o r r i s p o n d e n t e 

LONDRA dicembre. 
Il futuio appart iene al 

computer qiidli pi (ispettive 
ap ie al livello della pioduzm 
ne I impiego sempre più va 
sto di cu culti progiammi 
banche della memor ia 7 Con 
un ritmo d cresci ta del 20% 
annuo 1 i n i u s ' n a elettronica 
d ivento a enti , i! prossimo 
decennio la tei za su scala 
mondiale per volume di ven 
dite dopo I peti olio e 1 au 
to L espans one sarà parti 
colarmente marcata nell Eu 
ropa Ocuden ale il valore 
dei calcolatoli in funzione 
che at tualmente supera i 7 
miliardi sali "a di almeno cm 
que volle ' n o a raggiungere 
la quota di " m iiardi di dol 
lari Gli USA controllano già 
più dell 80% del mercato eu 
ropeo (il iT< è nelle mani 
d una sola ri t u la IBM) 

Giappone ,? t r a n Bretagna 
sono fili un ci ' "" i paes a 
vari/ali ad av j un indulti a 
nazionale t a n i c ri contenti 
t e n qualche m do il predo 
in mn ameni in > Mrf la si 
tua/ione e r M n i Che < i 
sa si lieve (Vile per mantene 
re una ce ita aiiir norma F no 
ali appunta»!"! io del IWO 
quando il "amarne* (come in 
al tre epoche i e arbone o lo 
acciaio) Sina p i che mai uno 
dei setton pollanti dello s\i 
toppo"1 Questo e I interrogati 
vo a cui I H f̂*1 « ato di dar 
nsposla h Coi n ssiDne Spe 
citile pi i la Scienza e la I t e 
nologiu del f ^ l a m e n t o mgle 
se I! rappmlo pubblicalo in 
questi giorni getta parecchi 
dubbi filila inss lulita di so 
pravv v u v ' mio di un indù 
stria esclusa amer te britanni 

ca qua ito di Ile alti e i indi 
pende ni i eui pte h tede 
sca b ienens u l r ncese CU 
la Pini ps e 1ARG Conclu 
sione solo id coop taz ione 
può sahcCJ ì ic la iF I a\ venire 
dell eie ttionica europea co 
me entità i se stante in g i à 
do di competere sul piano in 
lernizionale coli egemonia dei 
giganti amen i ani e colh «sfi 
da » g i a p p n c s e Fino id o_ 
gì i singoli f iverni T I / ini 
li hanno aiutato i produttori 
di casa sia on contratti pri 
v l egn i '•a con so\ien7ioni 
dnel t r la Geni a n n ha un 
p u veni \n i '•pesa di oltre 
150 mi l a id i in lire italiana 
entro il 1073 lo stato fi ance 
se concede "ni « Pian Calcul » 
una cif a non inferirne ai 2^ 
mil a id 

A! confion'o d ce il rap 
porlo — il <n\erno inglese ha 
fmnrn sottnv il itatn il piotilo 
ma crii ri i o m spesa di 7 
ni 1 it d i n tn pei la « i 
cerca e s\ il ipoo » TI pnrere 
rifila f nmm Mone e he si 
d v \n bhi appi >v di i" I \c l 
|n d m\^s lm enti ni hhl 
dieci volti n i i lm 11 fdllo 
e the I mei M ICI (hìteìnn 
tinvai Comi' /' ì tri ) ded 
ca come s in bilanc r> pi \ i 
tn ipppn i 'd ! ud ì nlln ri 
ci ir A mi nhe li rnncnircntr 
ampiimmi 'BM frhe detiene 
il ìli l« I „i d Tffii in In 
ghilleii iì n io indit i7 /an i 
ben inf> m i l n i d 

I n si ilo v en dunque esor 
tato i soste i mai£unrm°n 
te il cai) In e p u n i t i Ma ^c 
anr-lie li KF dovesse n c e \ e 
re 10 n -10 m 1 ai di ali inno 
in cnnhatl i di riceica non 
pnlichhr- n i in tare in u n i 
res i snrtd i icente <t meno 
chf n i i l s id lumen 
tare \ su* vendile si i la pine 

za cuiopta l i iasloimoiM 
in veia « m u l u azionale » le 
occoire p u m a di tutto una 
s i c i r a base domestica F qui 
il governo e anccra una voi 
U nvitato a venirle incontro 
colle ceimmusi >m d acqu si 
delle aziende nazionalizzate 
dei seivizi pubblici e delle 
forze armate, sempre che ne 
sca a tar lo * senza alienare 
I industria t e u t o n i c a a m e n 
cana in Inghilterra » In se 
condo luogo deve estendei e 
la produzione in loco in quei 
paesi s tranial i dove cei a di 
incrementale ie sue e s p o n i 
zioni Al ' m i t e è un coni 
pilo pie^su ie inerii / i ìbi le 
su base individuale in condì 
pioni di accentuata gara in 
te rna / iomle 

Gli s i01/ sepai-at dei vari 
gene in l n e ' l ^ e tedesco e 
francese) tenelono tutti in una 
stessa direzione e rischiano 
eh n iu t i a l zzaisi ?• vicenda 
l u o dunqiit i s i . g e i mento 
dtlld co l l abuanone contine n 
tale 11 c ica / i me di un con 
^ iw e di ii l r giado el 
••li ult u t le i s< ise o rn imi 
pe i l u m e p isse col pio 
Me '-n della t n logia mon 
di ile f rime si u r i e i imo 
ancoi i nelU t se rielle aspi 
i i / n i l i \ igle pteiposle 
delld cnmm si une pai lamen 
l u e ti id i sunn tu t tawa il gra 
ve m b a i a / z i n cui vei sa la 
industiid ni / iunalc La crisi 
incalza (e n in i isparmia nep 
pure ì piodu tori USAI con 
t ipcrc eissiom particolarmen 
t t u i e n Tnji Iterra L i ICI 
ultima ditta nglese superst 
le n m g n u difficoltà le or 
d ni7 tini " d i s t r a n o un ca 
lo del 20 Wó gì acquirenti 
s v ilgono agli americani 
•s k quota nn i di hnrsa so 
no un baromi-tro attendibile 

( I valoie kll '3 I / uni e SLL 
S J di due l e m ali anno s 
so) e solo quest one di lem 
pò pnnid rh ine he h ICL 
se gua h v a eie Ih I qui 1 i/m 
ne ionie l i M K lì i\ce o i 
cantieri ULS ^ mtnn e he 
lo stato non miei venga a s i i 
vai la (per m r s i fallimenti 
m Inghilter a etano saliti a 
4656 nel 70 il vertice più ai 
tei da tient inn ) 

In quanto fornitrice di mez 
21 di produzione h ICL e a 
corto di investimenti come e 
più di altri settori econom 
ci int-lcs Hi messo in atto un 
p n n o di dmenbionamenlo 
i ivi lande osi facendo una 
sene di eri ou di gestione e 
I estate scoi sa si è i allegge 
r i t i » del 5 o del)? sua forza 
lavoro aiti e migliaia di im 
piej,it e oper i che sono an 
dati ad agg ungersi alla mas 
sa de ri socrnpdti (dall in 710 
ri qurst anno si calcoli eh 
s in » si ili i minali oltie 
!i0 mil i posi lavoro in In 
orniteli l ì 

[ t ni te sii mn spe c u l / M 
te d Ila ICL — hanno dello 
i s nd ic at - s n st ite il il 
( ne mine hi ite i inti agi ieri 
I sul mercato s tagionile n 
gdggiati per 1 raccolto e 1 
-retinati subito dopo » Vd è 
questo un ultcì mre esempio 
del clr imm V co processo di 
riconveisionc dell industria 
inglese che sta cnncentiandti 
le forze e nnalza il coeff 
n e n i e di sfr i lamento (pio 
durre di più con meno 1 
v citateli ì men i r attende che 
la nuov a accumulazione le 
consenta di compiere il pas 
so denlro 'a tecnologia del 
Tutuio nell ambito di strutti! 
le operative muli na7ionali 

Antonio Bronda 

smo 
Di qui a ben guai dare di 

scende per linea dilet ta il 
famoso fenomeno della t can 
zone ali i ta l iana» pati ormato 
dall immobilismo politico pò 
st bellico e che ha trovato la 
sua roccaforte — come oppo 
sizione al rinnovamento (sia 
pure formale) che veniva dal 
l e s t e !o — in tante o tutte le 
edizioni del Festival di San 
remo A tutto questo si ncol 
lega infine la appanzio 
ne qualche anno fa di ^ a i 
zoncine copiate di sana p a n t a 
da arie autenticamente popò 
Jan, rispondenti a quella che 
eia alloia la politica musical 
leggera imposta dalla RAI (e 
caratterizzante in modo visto 
so il concorso « Un disco per 
1 Fs ta te i») coerentemente con 
la bocciatura, per ragioni de 
finite estetiche dei dischi di 
Ray Charles o dei Beatles 

La scoperta del folk italiano 
da par te della musica leggera 
ha provocato presso osserva 
tori speciali7zati ed espelli 
reazioni diffeienti di cinico 
srottò da pa r t e della s tampa 
a rotocalco abituata a) gioco 
dell etichetta e della moda 
ma anche d scandalo e in 
donazione talvolta da parte 
della cultura folk spec ia lwa 
ta e pionienstica 

Il fenomeno però esiste e 
va capito scai tando inutili ed 
accademiche discussioni filo 
logiche su! termine « f o l k » 
pei che è chiaro che qui si 
t ra t ta di una med az one del 
folk 

Va quindi precisato che la 
r iceica e la conservazione del 
patrimonio musicale popolare 
italiano — che nessuna oro 
get tata legge sulla musica si 
e ancora sognata di prendere 
in s e n a e fattiva considera 
zione — nulla ha a che vedere 
con 1 attuale ingresso del folk 
nella canzone italiana 

Pi emesso dunque che sia 
mo sempre di fronte oggi a 
un fenomeno di mediazione del 
materiale folk il discorso va 
affrontato e condotto sui mo 
d di tale media7inne (che 
impl ca anche le scelte del 
mater ia le mediato) in secon 
da analisi bisogna approda 
re alla realta che sta dietro a 
tale fenomeno quindi alle ra 
pioni di fnndo che lo I m n o 
determinato e reso necessario 
al di la de! fatto che tale 
fenomeno abbia assunto I \a 
loie d moda e di etichetta 

I moment pi ine pai ri que 
sto fenomeno sono stati ini 
7ialmenle la riomenu ri an 
dando nlla messa d Gì 
gitola Cinquetti e 13 stona di 
nani la cdnrone puglesc che 
Al Bano ha presentato ali u] 
timo Festival di Sanie 
mn (equivoca ci pai e invece 
I ass imi la /one al fenomeno d 
4 marzo 1943 di Lucio Dalla) 
Questi due esempi un tamen 
te a L« pnmmo nrumore di 
( imbie t t i Colli hanno fatto 
da € spia ? a questa « scoper 
ld » di uiid nuova ^nna impre
vista per la canzone com 
meiciale 

Tre microsolco 33 g in fra 
la 1 ne della p n m a v e i a e la 
estate scorsa hanno sancito il 
fenomeno Cantando con aii 
amici di Gigliola Cinquetti 
La tagazza de! sud di Rosati 
n i Tialelìo e La mia gente ri 
Anna Idtntici isi e pallate) 
anche di un prossimo te i ta t 
i o loisc rientrato di Nari i 
m t n t t e sci \ amo è appcn ì 
usf io un album folk ri M 
n u d a Mai tino assieme alla 
sorella Adriana) 

Questi t ie dischi sono stali 
semplicisticamente accomuni 
ti sia rial coltivatoli di don 
fttdes della stampa a l a r , i 
t u a t u i a sia ci s\ lace consta 
tallo da un in t t ip ic le t 
cercdtnce qualificata del folk 
itdliano quale C a l c i m i Bue 
no In comune a ben guar 
dare i dire a t u g g n m e n t i bari 
no una certa tendenza un pò 
i i a / / sia i come gustos i 
mente qualcuno ce I ha de 
finita que stp t i r cant inti m 
fatti fin i e lei hai i n i \ u 
un l ep t r tnno dich in t imi l i 

te consumistico e commercia 
k ad ess i qui ori si nega 
aprici st camente di potei e 
use u da tale mmaginc d 
cambiare se stesse 

In una ntirv sid i lasi a 
tn tempo fa a un seti m a n i 
li CriUi n i Bueni ci e e (1 
non ISSPIL sn ip i i sa di questa 
« scoppila » del I Ik d i >n le 
della iiostid musica l e g g e n 
Si t iat ta di « un momento ri 
stanchezza un b sogno di co 
se diverse » Bob Dvlan Joan 
Baez dice sono « le glandi 
cose mal capite E la supt i 
finalità che viene a galla Dy 
lan la Raez un mito 1 
simbolo di un cerio tipo di 
S ( u n t / 7 a non depositai) del 
folk > 

Si i e li i cr i ri s u ola e 
in m a \ sione elitaria de-Ila 
cullili i dlini che si ciedc d 
scoi gei L ( au tomat ic i cont i 
7 one riti rlato culturale una 
volli che esso uscendo d a l h 
T stic tld s l c n oi ig nm ia i cui 
è stato elaborato entra a 
contatto con una più vasta 11 
co7ione A noi invece sem 
bra molto p u impnrtante e 

dutcnlico (cultun l inum dui 
le giuimuit t I" In i inu il 
in ne) mela t i l i LOIIK un Hnb 
Dvl in una I m U n / n 
i s siiti nell inibii > ef un i tnn 
zen di ni s i t r 11. j. il i A \> n 
r ntle rs „ u v i I i nn \ i m n 

spi e s i in v ii 11 

Dopo gli urlatori contrapposti ai melodici e alla canzone all'italiana, dopo II rock e I can 
fautori, dopo il beat, l'underground e il pop, eccoci al folk, cioè al canto popolare è \\ nuovo 
passo obbhgalo della musica leggera italiana DI più è la grande speranza di un'Industria 
musicale che si trova a fronleggidie una situazione di siallo del meicato (dim mmoni de HJ 
vendita del 45 g in tradizionale veicolo motoie del commercio discografico) non compens i t i do 
un aumento di vendita sempre più tangibile dell LP òS gin e del nostro Dal eliciuto mi 
n o n t a n o della ricerca spe 
cialistica e dai campo del 
1 impegno ideologico e politi 
co il folk dunque e paas,a 
to al più ampio circuito com 
merciale di cui usufruisce la 
industria del disco Pe r tale 
poitdta il fenomeno odei u 
non può venire confuso con i 
precedenti che possiamo r ti i 
va i e nella s tona della mus ca 
leggeia italiana Ncgl a n i 
t renta , ad esempio Eldo Di 
Lazzaro lanciava can/on [LÌ 
me R e n e l l a campagnola) 
che si ispiravano st iet tamen 
te ai modi musicali popola 
ri del Molise 

Il caso di Di Lazzaro e ra 
peiò solo il p u valido di un 
induuzo confusamente cani 
pagliolo più popolaresco he. 
popolate per sego to da una 
edi tona mus cali itali ina n 
f o c a t e condizoni di pto\ n 
e alismo a causa del fasci 

g I VII 1 l i i ti in 
rimi i 

sit che d sputali si e ssi f >i 
s u o o meno de |insilar i del 
folk Che Bob Dvlan ihbia 
ld Un i ioidi non vuol ri ti s 
soluLamente nulla drivi emmo 
ci latc la ce lebn Ira se di 
Chailio Chaplm ( F -olpa 
m i so i ne eh vanii ) a ve 
dei e pagando i m e i I Im ' ») 
Può d n s ehi s le! ili'i i 
in t n 11 p i 1 H I U l p l K i u 

dille II 
Rib D\ l i M i n n e • 

le 
pi lar ti fnft Pe l S ti . i i g 
U e Usuiti te « e usimi to 
rome un John u C ish (il « n 
do < nume n uni de 111 mnan 
ne coltritiy ameucana» an 
che se In si accomuna tioppo 
facilmente al «glande» Woo 
dv Outhi p*> 

La « ragazza del Sud » 
Cinquetti Fra te l lo Identici 

al di la delle puie t semplic 
ragioni formali stilistiche the 
possono differenziale le ti e 
cantanti al di là della varie 
ta stessa di ciascuna media 
zione e importante vedeie in 
quale rapporto si pone 'ale 
mediazione con autentiche t s i 
genze di rinnovamento non 
meramente formali e di gusto 
e qu nd quanto ciascuna del 
le t re operazioni sia funzio 
naie o no alla strumentaliz 
zazione che, inevitabilmente 
di tali esigenze 1 industria di 
scograf ca in quanto produt 
t nce di consumo tende a 
compiere 

Il caso di Rosanna Fratel lo 
fa capitolo a sé II suo Ro 
gazza del sud e un album 
che i accoglie canzoni popò 
lari del Sud E uscito al mo 
mento giusto e indubbiamen 
te si e inserito nella « mo 
da » Ma questa constatazione 
esula dal significato dell inter 
prelazione della Fratello una 
cantante che dopo un debutto 
favorevole e scivolala in una 
certa opaca routine di 45 gì 
ri Qui si è riscattata direm 
mo per una sorta di parteci 
pa?ione quasi fisica al ma 
t ena l e affrontato II Sud ha 
una sua cultura popolare che 
peivade ogni livello sociale 
un pò come avviene in Gre 

eia in Spagna ni P O H igilln 
o nell America Latina La 
Frate Ilo « ingaz'i i rit S iti » 
ne è una convincimi inter 
p i n e non poli v i u n n i la 
o lmente il HM.II O di i ìa 
estianiazione quello ehi ha 
voluto fai e eia can ta le m 
znni della sua t u i a 

Radicalmente fftffitenti n 
vece sono tra li tu M"' a t n g 
giamenti di Gigliola C i n q u e 
ti ed Anna Ideal ici E non 
sono affatto tenuti nascosti 
« Cantando con gli a m e i * 
vuole esscic una s e n e di can 
zoni facili e di ougme popò 
lare da potersi cantare m 
pullman lo pi eannunciann 
anche le note di copertina 
dello ideatore Gianc i r lo 
Guardabassi La voce « dol 
ce e pulita » dilla C nquetti è 
riaffermata in questo disco, 
alia s t iegua del suoi prece
denti Lungi dallo smentire 
la utilizzazione consumistica 
compiuta in passato del 
la Cinquetti quale voce pei so 
naggio la si è poten?iata con 
questa opera7ione d s i n g n f i 
ca dandole nuova linfa Le 
canzoni popolali n i ! disco r i c 
colte — non a caso scelte 
fi a quelle meno scottanti sul 
piano del! istanza politica — 
vengono infatti sf iut tate ~F>1 
la direzione dì una ul teno 
re mistificazione 

Immediatezza e semplicità 
Percl ie 7 Perche si prende 

atto che la stanchezza per la 
re tonca canzoncina da festi 
vai ha piovocato in larghi 
strati del pubblico i bisogno 
di n t iovare 1 immed ate7za e 
la semplicità di un discorso 
poetico musicale tenome 
no annoverabile fra i motivi 
che hanno favonio la risco 
peita del folk Nel contempo 
peio ci si serve proprio di 
tale b sogno per raggiungere 
un nuovo stadio di consumo 
discografico La mediazione 
mterpietdtiva che la Ctnquetti 
fa del momento folk non si 
identifcd quindi con la csi 
genza di rmnov amento ma 
con la strumentali7zazune 
consumistica che la indù 
stila discografica compie di 
tale esigenza 

« La mia gente » eli Anna 
Idenlic e al contrario una 
scelta p u p i e c s a ideologica 
mente del folk E infatti la 
cantante ciemonese non se ne 
set ve semplicemente come di 
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una nuova linfa ma s u p n a 
rifiuta la immagine « festiva 
liera » depli SCOIAI ann per 
a r r ivare inteiprelat ivnmenie 
a una sua nuuva iHgmtit ad 
un discoiso nuovo ni senso di 
Pduecipazione pnliticn e n 
dotto dt t raveiso i mod di l la 
ca t i one Tanto e veio che \ i 
na Identici sfi rcal)??andn nn 
nuovo passo avanti m ina 
prossima raccolta non pm ha 
sala su canti dell i culi na 
folk italiana mn su cana mi 
che paltoni) da qui mori i r 
affi onta! e i tini crT oj.ei CiV 
t i semhia una s 'uida _ u n 
in cui il folk litigi iistope>tlei 
polla piosi guu i 

Come ' i svolue il dixcoisn 
ffiìk. oggi quali sono ì •nini 
lappotti con 1 mdustiia d s o 
giafrca e i gì and mi*? ri 
comunica/ OHI i 1 mit t t 
possibilità di sviluppo"* Ln ve 
di i m o in un success vii i ì 
CO1!! 

Daniele Ionio 
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