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Un pretore attacca lo Statute 4t) lawatori 

Giustizia 
e sciopero 

L'ordinanza di rinvio alia Corte costituzionala 
Secondo il magistrate il diritto di sciopero si 
esercita nell'ambito dalle leggi cha lo regola-
no: mancando queste non sarebba esercitabile 

A lie Olimpiadi il Coro di, INuoro 

FOLKLORE SARDO A MONACO 

J 

E' gia stato rilevato che la 
formazione del governo An-
dreotti-Malagodi, con il suo 
signiticato di chiara scelta po-
litica a destra e di rivincita 
contra il movimento popolare 
e di sinistra, ha dato fiato a 
certi settori dell'apparato del-
lo Stato e della magistratura. 
quelli conservatori o aperta-
mente rcazionari, per inten-
derci. Per questi settori — e 
non sono ne deboli ne senza 
collegamenti con ceti e forze 
sociali che hanno rappresen-
tato e rappresentano la con-
servazione e la reazione nel 
nostra Paese — e arrivato il 
momento di mettere in atto 
disegni e propositi di attacco 
ad alcune delle piu avanzate 
conquiste del movimento po
polare e democratico italia-
no. 

Gli episodi, numerosi, di re-
pressione e di persecuzione 
(Torino, Reggio Calabria, Ca
tania) sono dinanzi ai nostri 
ccchi. Ed in un clima siffatto 
non fa meraviglia che certi 
settori della magistratura (si 
veda la recente sentenza del
la Corte costituzionale sui fit-
ti rustici) si schierino al fian-
co del grande padronato, di-
fendendo apertamente le tesi 
che questo sostiene contra gli 
interessi dei lavoratori. 

E' potuto accadere, cosi, che 
a Trinitapoli, grosso centra 
di braccianti e di contadini 
della Capitanata, oltre che zo
na d'insediamenti di alcune 
tra le piu grosse aziende agra-
rie capitalistiche della Puglia, 
il pretore della Repubblica sia 
pesantemente intervenuto nel
la lotta che si svolgeva. nella 
seconda meta dello scorso me-
se di giugno e nei priini di 
luglio. per il rinnovo del con-
tratto collettivo nazionale e 
per l'applicazione di alcune 
norme e decisioni strappate 
dai braccianti foggiani l'anno 
passato nel corso di un me-
morabile sciopero durato 45 
giorni e conclusosi con una 
pesante sconfitta degli agrari. 

H pretore di Trinitapoli non 
solo ha fatto intervenire la 
forza pubblica perche cessas-
se l'occupazione della piu 
grossa azienda capitalistica di 
quel comune, ma si e dato da 
fare perche nell'azienda non 
si svolgessero le assemblee 
dei braccianti, dei loro dele-
gati, sposando cosi apertamen
te la causa deH'agrario che 
non voleva cedere alle richie-
ste dei lavoratori. 

E' significative rilevare che 
lo scorso anno, durante lo 
sciopero cui si accennava pri
ma, non furono poche le a-
ziende agrarie capitalistiche 
occupate dai lavoratori. senza 
che nessun incidente di rilie-
vo si verificasse per diverse 
settimane. Allora a nessun ma
gistrate e venuto in mente di 
considerare, come fa l'ineffa-
bile pretore di Trinitapoli, 
* non manifestamente infonda-
ta la questione d'illegittimita 
costuuzionale dell'art. 28 del
la legge 20-5-1970, n. 300 con 
gli articoli 3, 39 e 40 della 
Costituzione». Si tratta della 
legge nota col nome di «Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori », 
oggetto dell'attacco di questo 
magistrato, il quale considera 
incostituzionali parti di que-
sta legge perche, mentre di-
fendono le organizzazioni sin-
dacali e i lavoratori nell'eser-
cizio di loro fondamentali di
ritti, quale quello di sciopero, 
lascerebbero i poveri padroni 
senza difesa e su di un « piano 
di inferiorita >. II tutto e pro-
posto nella decisione che que
sto signore ha preso di rimet-
tere alia Corte costituzionale 
gli atti del procedimento, pro-
posto dall'organizzazione sin-
dacale contro il proprietario 
dell'azienda agraria, ove si 
sono verificati soprusi ai dan-
ni dei lavoratori. 

Ma il fatto ancora piu gra
ve e il punto cui giunge tutta 
1'argomentazione del pretore 
di Trinitapoli, in difesa di pre-
cisi interessi degli agrari pu-
gliesi. i quali riescono in cer-
te situazioni ad avere dalla lo
ro parte i settori piu retrivi 
della magistratura. Cosi e av-
venuto ai tempi di Scelba, 
quando a migliaia i braccian
ti pugliesi popolavano le pa-
trie galere, in attuazione di 
leggi e di codici fascisti e in 
spregio alia Costituzione re-
pubblicana. 

- Scrive testualmente il pre
tore di Trinitapoli nell'ordi-
nanza di rinvio alia Corte co
stituzionale degli atti del pro
cedimento aperto dai ricorso 
presentato dagli organizzatori 
sindacali, e facendo riferimen-
to alFart. 40 della Costituzio
ne: « Questo ultimo sancisce 
che il diritto di sciopero si 
esercita nell'ambito delle leg
gi che lo regolano, cioe se
condo le direttive e le indica-
zioni, anche limitative, impo-
ste dalle leggi che sarebbero 
state emanate. Cio vuol si-
gnificare che finche non ven-
gano emanate tali leggi, il di
ritto di sciopero non c eser-
citabile, come non e possibi-
le possa avanzare il treno, se 
manchino le rotate dalle quali 

sia regolata la sua marcia. La 
locomotiva c'e, e prontu, e po-
tente, ma non pud avanzare. 
Orbene, poiche sino ad oggi 
non e stata promulgata alcuna 
legge che regoli lo sciopero, 
esso non e esercitabile ». -

E cosi conclude: «Quindi, 
alio stato, secondo il disposto 
di cui all'art. 40 della Costi
tuzione lo sciopero non e eser
citabile. E in contrasto a que
sto Supremo Dettato si pone 
l'art. 28 che richiede la puni-
zione del datore del lavoro 
quando impedisce o limiti lo 
esercizio del diritto di sciope
ro. Cioe, in altri termini, per 
l'art. 28 lo sciopero e periet-
tamente esercitabile, mentre 
per la Costituzione non e e-
sercitabile ». 

II pretore di Trinitapoli pro-
babilmente ignora che la Cor
te costituzionale si e occupata 
in diverse occasioni del pro-
blema del diritto di sciopero 
e. nonostante limiti anche se
rf di certe sue sentenze, ha 
riconosciuto (sentenza n. 141 
del 12-12-1967) che «il diritto 
di • sciopero e legittimamente 
esercitabile in funzione di tut-
te le rivendicazioni riguardan-
ti il complesso degli interessi 
dei lavoratori che trovano di-
sciplina nelle norme racchiu-
se sotto il titolo III della parte 
I della Costituzione ». 

Ma il pretore di Trinitapoli. 
amico degli agrari, con l'or
dinanza di rinvio alia Corte 
costituzionale blocca l'azione 
del sindacato e dei lavoratori 
contro il proprietario delJ'a-
zienda, il quale pud impune-
mente calpestare il diritto di 
sciopero; viola la legge 300 
sui diritti dei lavoratori; com-
pie un grave sopruso allor-
che fa intervenire la forza 
pubblica per aiutare l'agrario 
che non vuol cedere alle ri-
chieste dei lavoratori; rilancia 
il tema della limitazione del 
diritto di sciopero di cui si 
e fatto portabandiera Malago-
di e non pochi rappresentanti 
della destra democristiana, al-
l'unisono con il grande padro
nato. 

E' un episodio, abbastanza 
significative non isolato, cer-
to. e ad un tempo espressione 
di un clima e di una politi-
ca: quelli determinati e per-
seguiti dall'attuale governo 
presieduto dall'on. Andreotti. I 
lavoratori ne sono consapevo-
li. E sanno come agire per far 
fallire anche i meschini tenta-
tivi pseudo giuridici di un ma
gistrato amico degli agrari. 

Michele Pistillo 

Si aggrava la crisi delle istituzioni musicali 

MUSICA PER CHI? 
Le; principal! strutfure e attivita continuano ad essere saldamehte controllate dalle 
classi dominanti • La sostituzione del mecenatismo a fini di prestigio sociale con il mec-
canismo dei finanziamenti statali - L'enorme maggioranza della popolazione, nonostan
te il cresceredi nuovi bisogni, continua ad essere esclusa dalla cultura musicale 

MONACO DI BAVIERA — Accanto ai Giochi veri e propr i che impegneranno 
migliaia di atleti d i ogni Paese, Monaco ha anche preparato un grande pro-
gramma di spettacoli. A uno di questi partecipera il « Coro di Nuoro », un 
complesso folk lor lst ico d i danzatori che qui vediamo mentre sta provando 
un numero iscri t to nel programma di apertura delle Ol impiadi . (Telefoto AP) : 

Un conce r to 
te lev ls ivo di -
retto da Euge-
nio Jochum 

Le istituzioni musicali in 
Italia sono in crisi: non e una 
novita. Da anni questa costa-
tazione si rinnova, le analisi 
non mancano, i tentativi — 
teorici — di soluzione nem-
meno, ma la legislazione non 
sta al passo con le esigenze 
della societa e la crisi, lungi 
daU'essere superata, tende ad 
aggravarsi. Chiariamo innan-
zi tutto a quali Istituzioni 
musicali ci riferiamo in que
sto momento: a quelle cui e 
atfidato il compito di diffon-
dere la cultura musicale nel
la popolazione, e quindi la 
radio televisione, gli enti au-
tonomi lirici e concertistici 
e le societa di concerto sov-
venzionate col danaro pub-
blico. Per quanto riguarda la 
radip-televisione, oggi oggetti-
vamente lo strumento piii effi-
cace e potente di diffusione e 
di informazione, il problema 
si inquadra nella spinta de-
mocratica di fondo a soppri-
mere le strutture sostanzial-
mente privatistiche di questo 
ente per fame un organo con-
trollato realmente dai basso, 
dalle masse popolari di uten-
ti che oggi sono considerati 
un po' alia stregua di sogget-
ti inerti, pronti ad accettaxe 
qualsiasi mistif icazione e qual-
siasi programmaaione impo-
sta dall'alto. Per il resto si 
pub ben dire che tutta 1'atti-
vita 'musicale nazionale non 
radiotelevisiva sia resa possi-
bile solo grazie' all'interven-
to dello Stato, i cui stanzia-
menti in questo campo oggi 
superano di molto i 30 miliar-
di di lire annuali. Nella quasi 
totalita questa cifra va ai 13 
enti autonomi lirici e concer
tistici, cui lo Stato demanda 
dunque di fatto il • compito 
di rappreseniare e dlffondere 
la cultura musicale del pas
sato e del presente. 

MURER - Duecento opere dell'artista bellunese a Falcade 

L' arte contro Tingiustizia 
Una spinta a rappresentare il momento sociale delVuomo - II monumento allaVitto-
ria di Vittorio Veneto - Nei legni dei boschialpini la materia prima delle sue sculture 

A Falcade, suo paese natale, si e inau-
gurata nei giorni scorsi la ricca mostra 
antologica di Augusto Murer. Si tratta di 
una mostra che raccoglie circa duecento 
sculture, accompagnate da una folta se-
rie di disegni e da alcuni dipinti. Sono 
opere che abbracciano I'attivita di que
sto vigoroso artista dai suoi primi sicuri 
risultatt del '43 a oggi. Ne risulta cosi 
un itinerario creatico compiutamente do-
cumentato, tale. da fornire una giusta e 
circostamiata immagine dell'autore. Un 
nitido catalogo, introdotto da Ugo Fa-
solo, Giuseppe Marchiori, Giuseppe Maz-
zotti, Mario Riyoni Stern, Franco Solmi, 
Tono Zancanaro e Andrea Zanzotto, com-
pteta Vinjormazione con opportune os-
serrazioni critiche e testimonianze. 

L'iniziativa sta ottenendo il piu largo 
consenso, sia per la popolarita di cui 
gode Murer nel Bellunese sia soprattut-
to per la qualita e il carattere delle sue 
sculture. 

Murer appariiene alia seconda genera-
zione del '900 ed ha avuto Voccasione di 
frequentare, negli anni piii fervidi della 
sua iniziale ricerca plastica, Arturo Mar
tini: fu una frequentazione per piu di 
un as petto determinante per il suo la
voro. Lo dimostrano chiaramente opere 
come il Portale delta chiesa di Falcade, 
II Pastore, Scendea dalla soglia, L'attesa 
del pescatore. QuesVultima scultura e del 
'55. Direi pero che, proprio da questa 
data, I'autonomia espressita di Murer si 
va enunciando con crescente energia. In-
fatti, la forza naturale che e in lui, ormai 
tende ad erompere con maggiore liberta 
di modi, sfuggendo ai precedenti sche-
•mi martiniani. E' una forza che gli viene 
dalla sua matrice montanara, dai senti-
mento reale e diretto dei suoi rapporti 
col mondo. E' tale forza che anche oggi 
continua a dominare la sua ispiraziane. 

Con scalpello e sgorbia 
Questa e pure la ragione per cui Mu

rer, tra le materie che sceglie per le sue 
statue, ha dato e da la sua preferenza 

v al legno: il legno dei boschi atpini, dei 
suoi boschi, un legno ch'egli conosce bene 
fin da ragazzo, di cui sa le Denature, i 
nodi, la sostanza. E' dunque I'albero la 
sua materia prima ideate, il «pezzo» di 
natura su cui egli pub adoperare scal
pello e sgorbia con la garanzia d'esserne 
corrisposto dalle piii intime fibre. 

T suoi ragazzl e i suoi adolescent! dai 
corpi agili e sottili, mtenti ai giochi nel 

torrente montano, ma ancora di piu i 
suoi torsi femminili, vitali e potenti, co-
stituiscono forse la prova maggiore di 
questa sua conoscenza e padronanza del 
legno. Egli non ne forza mai la struttu-
ra, non ne viola Vintegrita, phtttosto vi 
sa aderire, usufruendone con fantasia e 
intuito, riuscendo a far coincidere I'in-
venzione dell'immagine plastica con le 
implicite virtu del tronco. 

Senza retorica 
Ma la tematica di Murer non s'arresta 

a questi soggettL Egli ha sempre avver-
tito dentro di se una spinta a rappre
sentare anche il momento sociale del-
Vuomo, la sua lotta contro la sopraffa-
zione e Vingiustizia. Ha cominciato col 
Partigiano del '44 e ha continuato con 
L'occupazione delle terre del '50, la Riu-
nione di cellula e to Resistenza del '55, 
il Partigiano fucilato del '62, per giungere 
al Monumento alia partigiana del '64, col
locate a Venezia sulla riva dei Giardini, 
proprio davanti alVingresso della Bien-
nale; al Monumento alia Resistenza di 
Belluno, eseguito nel '65; e al Monumento 
alia Vittoria, messo in opera nel centra 
di Vittorio Veneto nel '68. 

Questi monumenti sono un esempio 
persuasico di come senza retorica cele-
brativa si possono ricordare, in opere 
pubbliche, fatti e awenimenti che inte-
ressano la storia civile del nostra Paese. 
Da questo punto di vista U monumento 
piii difficile era certamente quello di Vit
torio Veneto, ma Murer, con le figure 
della profuga,' del fucilato e soprattutto 
col gruppo del carcere, ha superato egre-
giamente le difficolta. 

Ma torniamo alia mostra. che si con
clude, per quanto riguarda la scultura, 
con una forte Matemita del 10 e con 
una Donna al sole del 71. Dei dipinti 
si devono invece citare il Canto a Mar
tin Luther King e il quadro dedicato 
al Vietnam, il primo del '69 e il secondo 
del 71. Anche queste opere. come le 
sculture. rivelano il piglio partlcolare di 
Murer, la sua energia, la sua inclinazio-
ne drammatica, c consentono di jormu-
tare un giudizio globale sui suo lavoro. 

La mostra di Falcade coincide cot cin-
quant'anni di Murer. Quando, U 17 di 
settembre prossimo chiudera i battenti, 
Murer potra dunque riprendere la sua 
fatica d'artista gia con un solido bilan-
cio alle spalle. 

Mario De Miclwli 
Augusto Murer - Partigiano fucilato (particolare) 
1962 - legno 

Questo meccanismo e in so
stanza un perfezionamento di 
cio che e stata la vita musi
cale italiana non gia a parti-
re dai 193fi, anno in cui gli 
enti autonomi lirici furono 
costituiti, ma fin dai secoli 
scorsi, almeno a partire dai 
"700. Lo stato non ha fatto 
che sancire una situazione di 
fatto esistente, accollandosi 
per di piu — secondo un si-
stema brillantemente inaugu
rate dalla societa neocapitali-
stica (gli investimenti passivi 
alia mano pubblica, quelli red-
ditizi alia privata) — gli oneri 
di istituzioni che fino a quel 
momento erano state finan-
ziate dalla benevolenza e dai 
mecenatismo interessato del
le classi abbienti, che nel tea-
tro lirico avevano peraltro uno 
strumento di prestigio socia
le e di rappresentativita cul-
turale (nei teatri dei «pal-
chettisti», ancor oggi esisten-
ti, il privato possiede mate-
rialmente il proprio palco ed 
ha cosi parola in capitolo de 
jure nella programmazione 
del teatro stesso). Solo che 
lo Stato — nel 1936 non ci 
si poteva certamente aspettare 
qualcosa di diverso, ma nem-
meno con la legge Corona del 
1967 le cose sono cambiate in 
modo sostanziale —, non si 
e curato di - mutare, nel mo
mento in cui 1'esistenza dei 
teatri veniva garantita non 
piii dalle elargizioni private 
locali, ma da quelle pubbli
che vincolate dalla legge, le 
strutture degli enti; non si 
e cioe preoccupato che a frui-
re del bene culturale prodot-
to non fosse il pubblico di 
elite di sempre, ma un pub
blico diverso, popolare, in mo
do che la musica divenisse 
un momento reale della for
mazione e delTemancipazio-
ne culturale del cittadino; 
bensi come si diceva non ha 
fatto altro che togliere un 
gravame finanziario a una 
classe gia privilegiata privi-
legiandola doppiamehte nel 
momento in cui essa continua-
va ad.essere di fatto la prin
cipal usufruttaria, del be
ne culturale. . 

Si potra obiettarc a questo 
punto che, nel momento in 
cui il teatro diventa luogo 
pubblico e non e piii diret-
tamente gestito con criteri di 
mecenatismo, . esso risulte-
rebbe a disposizione di tutti. 
Ma l'obiezione e pertinente 
solo in apparenza. Esistono in 
primo luogo' difficolta contin
gent! — anche astraendo per 
un attimo dai problema in 
realta ben piu determinante 
della programmazione — che 
impediscono in buona parte 
una larga partecipazione. Tra 
queste va posto in rilievo il 
fatto che i teatri lirici oggi 
stabilmente sttivi non solo 
sono pochi, ma sono per di 
piii situati al centra delle piii 
grandi citta e funzionano con 
orari poco agevoli, rendendo 
del tutto aleatoria la parteci
pazione delle masse operate 
e popolari cbe vivono nelle pe-
riferie, per non parlare delle 
popolazioni dei centri minori; 
inoltre assai spesso rappre-
sentazioni e concert! sono e-
sauriti in.abbonamento, e gli 
abbonamenti sono owiamen-
te in stragrande maggioranza 
pagati proprio dai tradizio-
nale pubblico borghese di e-
lite (che con questo strumento 
opera altresi una pressione 
indiretta per una programma
zione che soddisfi le sue esi
genze culturali, divistiche e 
mondane): le improbabili 
masse popolari che decides-
sero di frequentare assidua-
mente i teatri, si troverebbe-
ro dunque assai spesso di 
fronte airimpossibilita mate-
riale di trovarvi posto. Ma la 
questione di fondo che osta-
cola una vera partecipazione 
popolare alia vita musicale 
italiana, sta nel fatto che le 
masse popolari sono oggetto e 
non soggetto della program
mazione. I criteri di condu-
zione « dall'alto », che nel mi-
gliore dei casi non potranno 
essere piii che illuministici, 
vanno nella direzione di con
siderare le masse di pubbli
co non come un corpo vivo 
con cui mantenere una conti
nua, reale dialettica di incon-
tri, discussion!, decision!, ma 
come un gregge anonimo che 
va gradualmente educato se
condo i criteri peraltro stabi-
liti dai lor signori e dagli spe
cialist! addetti a! lavori. In 
queste condizioni la parte
cipazione di massa non puo 
esserci, e a questo punto di-
remo anzi che per fortuna non 
c'e, poiche in caso contrario 
si avTebbe dawero un assog-
gettamento acritico a un diri-
gismo culturale che in quan
to tale non pub certo corri-
spondere alle esigenze di co

noscenza e di formazione di 
quella massa. 

Posta renorme maggioran
za della popolazione nell'im-
possibilita di appropriarsi del
la cultura musicale e di far-
ne momento costitutivo della 
propria vita, gli enti autono
mi lirici e sinfonici continua
no il tran-tran di sempre, 
sfornando spettacoli rivolti 
a un giro di pubblico assai 
delimitato (e d'altronde sem
pre piii ristretto nel momen
to in cui la borghesia ricca 
incomincia a non vedere piii 
nel teatro un luogo impor-
tante per il mantenimento del 
proprio prestigio e della pro
pria patina sociale) e assicu-
randosi da parte dello Stato 
la copertura finanziaria per 
questo tipo di operazione pa-
rassitaria: sono insomma iso-
le di attivita culturale in un 
mare di indifferenza, luoghi 
di conservazione e di rito, mu-
sei in cui si celebra un ceri-
moniale sempre uguale, mai 
rawivato daila presenza e dal
la partecipazione massiccia di 
coloro che finora sono stati 
esclusi da ogni bene cultura
le o vi sono stati comunque 
ammessi in veste puramente 
subalterna (il fenomeno dei 
loggionisti insegni). •-• ; 

In questo quadro, la pre
senza in Italia di alcune so
cieta concertistiche (e allu-
diamo qui a quelle con orga-
nici stabiliti non puramente 
da camera) esterne alia mec-
canica chiusa degli enti e a 
loro volta sowenzionate in 
misura determinante dallo 
Stato, costituisce il fenomeno 
piii positivo; anche se della 
cifra globale che lo Stato di-
stribuisce per le attivita mu
sicali nel Paese esse ricevo-
no solo una percentuale ad-
dirittura trascurabile. Feno

meno positivo nel senso che 
queste societa sono sorte sul-
Fonda di un bisogno reale di 
cultura musicale che gli en
ti autonomi arroccati su po-
sizioni di privilegio non vole-
vano o non potevano soddi-
sfare: come fu il caso degli 
anni d'oro dei Pomeriggi Mu
sicali di Milano, quando il 
pubblicp curioso di novita non 
aveva nel capoluogo lombar-
do altra possibilita di infor
mazione; o come e ancor og
gi per istituzioni come l'Or-
chestra Haydn di Bolzano e 
qualche altra sparsa nella pe-
nisola, che tentano un'opera di 
diffusione e di informazione 
in zone fino a ieri musical-
mente ignorate. Ma, appunto. 
si tratta ancora, anche qui, di 
« diffusione » e «informazio
ne », non di « partecipazione » 
reale delle masse alia pro
grammazione. Di cio non si 
puo fare probabilmente col-

Sa a queste istituzioni, che 
anno infinitamente meno 

mezzi e possibilita di contat-
to e consultazione rispetto a-
gli enti, i quali a loro volta 
di questo aspetto della que
stione comunque non si cu-
rano. Perche al di la di ini-
ziative individual: che in de
terminati casi possono anche 
muoversi nella direzione giu
sta pur all'interno della situa
zione cristallizzata esistente 
oggi, e necessario un rilancio 
globale della vita musicale ita
liana con strumenti, mezzi e 
idee nuove che spazzino via 
le vecchie istituzioni nate dai 
privilegio o dalla buona vo-
lonta dei singoli per arrivare 
a fare della musica un bene 
culturale reale che sia vera-
mente in ogni luogo e di tutto 
il popolo. • -. 

Giacomo Manzoni 

fmlaniia: la scoperta del rillaggio ielfeta della pietra 

I komsa usavano 
utensili di quarzo 

SERVIZIO 
HELSINKI, 13 agosto 

Un intero villaggio del-
Teta della pietra e stato 
scoperto in piena regione 
artica, nella parte piii set-
tentrionale della Finlan-
dia, dai professor Aami 
Eraeesko. La scoperta e 
tanto eccezionale per la 
ricchezza dei reperti e la 
enorme massa di informa-
zioni che essa puo fornire 
agli studiosi, che 1'archeo-
logo ha espresso l'inten-
zione di non procedere 
nemmeno agli scavi. 

L'enorme sacrificio pro-
fessionale che il prof. E-
raeesko intende compiere 
e giustificato dai desiderio 
di far procedere gli scavi 
con metodi molto piii per-
fezionati di quelli attual-
mente disponibili. 

• Questa ricchissima zo
na archeologica non deve 
essere scavata con i mezzi 
a nostra disposizione. Dob-
biamo proteggerla e sal-
varla per le generazloni 
future che disporranno di 
migliori sistemi di scavos. 
n professor Eraeesko fa 
parte del Dipartimento 
della preistoria del Museo 
nazionale finlandese. Egli 
si trova attualmente sui 
luogo dela scoperta, in un 
giacimento di torba pros
simo all'oceano Artico, vi-
cino la citta di Hutsjoki 
che e a ben quattrocento 
chilometri oltre il Circolo 
Polare Artico. 

Diecimila anni fa il vil
laggio era abitato da espo-
nenti della coslddetta ci-
vilta « Komsa », gente che 
abitd la parte piii setten-
trionale d e l l a penisola 
scandinava poco dopo la 
fine delltiltima glaciazio-
ne. Secondo Eraeesko il 
villaggio e solo uno dei 
molt! ancora da scoprire. 
Egli ha infatti sollecitato 
una vera e propria per-
lustrazione metodica lun-
go tutto il flume Tano, il 
piii presto possibile, af-
finche ctesori di incalco-
labile valore* non venga-
no distrutti dalla prevista 
costruzione di strade ed 
edifici nela zona. 

I luoghi da salvare so
no estremamente vulnera-
bili in quanto le antiche 
abitazioni dei villaggi Kom
sa sono protette da un 
solo piccolo strato di tor
ba di circa dieci centi-
metri. In alcune zone lo 
strato protettivo e stato 
rimosso ed i reperti ar-
cheologici hanno subito 
un rapidissimo deteriora-
mento per l'esposizione al-
rusura provocata dagli e-

, lementi atmosferici. 
La scoperta e tanto piu 

interessante per il fatto 
che la civilta Komsa e di 
origine ancora sconosciu-
ta. II nome deriva dal-
l'omonimo monte d e l l a 
Norvegia, sulle pendici del 

. quale furono trovati i pri
mi resti di quella gente. 
all'inizio del secolo. Altre 
zone di insediamento dei 
Komsa sono state trovate 
in Norvegia e nella Russia 
settentrionale. 

Secondo I'archeologo fin
landese. che studia le trac-
ce di questo affascinante 
popolo da molti anni, i 
Komsa risiedettero a lun-
go sulle rive del flume 
Tano. Allora il corso di 
acqua era molto piu gran
de di oggi ed il livello del
le acque del mare piii al
to, per cui si pensa che 
fossero addirittura popo
lazioni insediate sui mare. 

Quello che ha sorpreso 
di piii gli scienziati e per 
primo il sacerdote che tro-
vb gli strani oggetti. so
no gli utensili di quarzo e 
quarzite usati dai Komsa. 
II reverendo Elias Kytoe-
maeki rinvenne gli strani 
oggetti Iungo il fiume Ta
no e segnal6 subito la co-
sa al Museo nazionale. 
L'esperto Eraeesko fu in-
viato immediatamente nel
la zona. Gli strumenti di 
quarzo e quarzite sembra-
vano tagliati con l'uso del
la pietra. Sono state tro
vate punte di freccia, pa-

' le, ed altri utensili di uso 
quotidiano. Ne risulta un 
panorama abbastanza pre-
ciso sulla vita di tutti i 
giorni dell'antica popola
zione della preistoria. 

h. s. 


