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Ricordo di Scoccimarro nel primo anniversario della scomparsa 

APPELLO Al GIOVANI 
Un discorso del 1944 - « Rivendicate I'onore di impugnare i! fucile e di 
battervi per la liberty del vostro paese. II dovere da compiere fe que-
sto; guerra implacabile e senza tregua contro il fascismo e il nazismo» 

Un anno fa a Roma moriva II compagno 
Mauro Scoccimarro. Nell'anniversarlo della 
scomparsa una rapprcsenlanza del Comitato Cen
tra !e e della Commlsslone Cenliale di Controllo 
del PCI si h re-ata al c'mltero del Verano Insle-
me alia compagna di Scoccimarro, Maria, a 
rendere omagglo alia memorla del dlrigente co-
munlsla. Sulla sua tomba e stala deposta una 
corona dl fieri. Erano present! I compagnl DI 
Glulio, Colombi, Di Paco, Cipolla, Qssola, Clca-
llnl. Di Glulio ha rlcordato la nobilisslma flgura 

Le giovani gencrazioni si 
trovano oggi in una situazio-
ne del tutto eccezionale. Al 
giovane che muove i primi 
passi nella vita si pone in 
ogni tempo il problema di 
crearsi il proprio avvenire. 
La soluzione di tale proble
ma era in passato condizio-
nata e determinata da una 
situazione obbiettiva ben de-
finita e relativamente stabi-
lizzata, sulla quale difficil-
mente potevansi operare im
mediate trasformazioni per 
adattarla alio proprie esi-
genze ed aspirazioni. Erano 
piuttosto queste che doveva-
no adeguarsi a quella e non 
viceversa. Oggi invece i gio
vani si trovano in Italia in 
condizioni del tutto diverse. 
Qui e'e tutto da rifare e da 
ricostruire da cima a fondo: 
nel campo politico, economi-
co e sociale. II modo come 
tale ricostruzicne sara com-
piuta avra un'influenza de-
cisiva sull*avvenire delle gio
vani generazioni. Ma queste 
a loro volta possono eserci-
tare una grande influenza 
sul modo come tale ricostru-
zione si compira. La situa
zione obbiettiva entro la 
quale i giovani dovranno ri-
solvere il loro problema non 
sara per essi un dato pre-
costituito, ma una realta che 
essi stessi concorreranno a 
creare. Cio significa che i 
giovani oggi hanno la possi
bilita di contribuire essi stes
si a creare le condizioni da 
cui dipende il loro avvenire. 
Mai, in altre epoche, le gio
vani generazioni hanno avu-
to una cosl grande possibili
ty di dominare il proprio 
destino. Ma perche cio sia 
possibile e necessario che i 
giovani abbiano chiara co-
scienza politica del loro com-
pitc e della loro funzione nel 
momento storico attuale. E 
cio significa avere piena con-
sapevolezza non solo dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri. Ed il primo 
dovere che oggi si impone 
e quello della guerra. 

Non bisogna dimenticare 
mai che oggi in Italia si 
combatte per riconquistare 
ia liberta e l'indipendenza, 
si combatte per la piu rapi-
da liberazione del paese. II 
primo dovere dei giovani e 
di essere presenti in questa 
lotta. Lassii, al di la della 
mobile linea di fuoco che 
avanza verso il Nord, que-
sto dovere si compie arruo-
landosi nelle file delle bri-
gate partigiane, qui nell'Ita-
lia liberata si compie arruo-
landosi nell'esercito combat-
tente. Noi facciamo appello ai 
giovani perche accorrano vo-
lontari nelle file dell'eserci-
to. Molte migliaia sono gia 
al loro posto, ma molti altri 
mancano ancora. Vi sono 
possibilita di arruolamento 
almeno per altri 50 mila uo-
mini. Giovani amici e com; 
pagni, rivendicate I'onore di 
impugnare il fucile e di bat
tervi per la liberta del vo
stro paese. 

Si dice: perche dovremmo 
noi arruolarci volontari men-
tre il Comando Militare Al-
leato consiglia ai partigiani 
del Nord di deporre le armi 
ed attendere? Ebbene, io 
debbo dire chiaramentc che 
quell'invito ci ha sorpreso 
e addolorato. Diro di piu: es
so ci ha mortificato. A quel
l'invito i giovani italiani de-
vono dare una sola risposta: 
•rruolarsi in massa e chie-
dere di combattere. 

Una esigenza 
morale 

La guerra che noi combat-
tiamo e qualcosa di piu di 
una operazione militare, ed 
e forse di questo < qualco
sa di piu > che non si e te-
nufo conto abbastanza. Di 
fronte ai nazisti ed ai fasci
st! non pud esservi per noi 
tregua o sosta di ncssun ge-
nere. Nessuna sospensione 
e possibile: non si tratta so-
io di necessita materiale, ma 
di una esigenza morale. Si 
lasci ai giovani d'ltalia I'o
nore di combattere per la li
berazione del loro paese: es
si non sono ne dei vili, ne 
dei poltroni. Essi sapranno 
essere degni della nuova Ita
lia che deve sorgere dal no
stro sacrificio. Sta a voi, gio
vani italiani, dare tale pro-
va di fede e dignita naziona-
le da imporre una maggiore 
comprensione . verso il no-
stro popolo, che nella sua 
parte migliore non chiede 
altro che dare il maggior 
contributo alia stessa causa 
per la quale combattono gli 
eserciti alleati: Io schiaccia-
•tento definitivo del nazismo 
# del fascismo. 

La gioventu d'ltalia, mi-

Mauro Scoccimarro 

sconosciuta e incompresa, 
deve balzare in piedi e riaf-
fermare nell'azione la sua 
volonta e il suo valore. La 
parola d'ordine oggi e una 
sola: Alle armi! Guerra im
placabile e senza tregua con
tro il fascismo e il nazismo. 

Si dice ancora: troppo spi-
rito fascista e reazionario 
serpeggia tuttora nell'Eser-
cito. Per questo molti giova
ni non si arruolano volonta
ri. Ma e proprio questo che 
favorisce il perdurare di 
quella situazione e ne rende 
piu difficile il mutamento. 
Ed e per questo invece che 
bisogna arruolarsi, affinche 
una nuova e sana ondata an-
tifascista investa dal di den-
tro l'esercito e crei le condi
zioni migliori per la sua 
trasformazione democratica. 
Bisogna permeare le forze 
armate di spirito antifascista 
e democratico, e questo non 
si ottiene standone lontani, 
ma entrando in massa nelle 
loro file. 

Le forze 
reazionarie 

Ma al fondo di quella obie-
zione e'e una incomprensio-
ne ed un errore politico che 
bisogna chiarire. Taluno si 
domanda: non faremmo noi 
il giuoco delle forze reazio
narie a tutto danno delle 
forze democratiche, permet-
tendo ad esse di riacquista-
re prestigio ed autorita? Qui 
si dimentica il particolare 
carattere politico e sociale 
della nostra guerra. La qua
le non e soltanto guerra 
contro i tedeschi che calpe-
stano il nostro suolo, ma an
che contro quelle forze rea
zionarie che si sono schiera-
te al loro fianco ed hanno 
tradito il paese. 

Noi lottiamo oggi per la 
liberta d'ltalia, ma vi sono 
dei gruppi reazionari che te-
mono la liberta perche ve-
dono in essa un pericolo 
ed una minaccia per i pri-
vilegi acquisiti e consolidati 
in regime fascista. Noi lot
tiamo oggi per l'indipenden
za d'ltalia. ma vi sono dei 
gruppi reazionari che temo-
no l'indipendenza perche ve-
dono in essa il pericolo di 
trovarsi faccia a faccia col 
popolo al quale sanno di do-
ver rendere dei conti. Questi 
signori non esiterebbero un 
istante a far mercato della 
liberta ed indipendenza na-
zionale, sperando di trovare 
nell'appoggio straniero uno 
strumento di difesa dei loro 
privilegi e delle loro ric-
chezze. La nostra lotta per la 
liberta ed indipendenza del 
nostro paese e percio anche 
una lotta contro i gruppi 
reazionari. 

Sono essi che hanno inte-
resse a Hmitare, ridurre e 
svalutare il contributo del 
popolo alia conquista della 
liberta e deU'indipendenza, 
ed a tal fine tentano anche 
di spezzare 1'unita nazionale. 
E' nostro interesse invece 
potenziare l'azione popolare 
e rafforzare sempre piu l'u-
nita nazionale. 

II nostro appello ai giovani 
per il volontariato nella 
guerra di liberazione ha un 
chiaro significato politico: 
quanto piu largo sara oggi 
il contributo popolare alia 

del nostro compagno, la cul vita si tntreccla 
con la storia del Partito comunlsia fin dalla sua 
fondazlone e altraversa clnquanta annl di lotte 
e dl prove durlssime, sostenute per la causa del
la democrazla e del socialismo. 

Nell'anniversarlo della morte dl Mauro Scoc
cimarro pubbllchlamo alcunl brant del discorso 
che egll tenne ai giovani a Roma, al Teatro 
Brancacclo, il 26 novembre 1944: un appello a 
unlrsl alle forze che erano gla scese in campo 
contro il nazifasclsmo. 

guerra, tanto maggiori saran-
no domani le garanzie per la 
vittoria delle forze democra
tiche. Chi si oppone od osta-
cola il volontariato fa senza 
volerlo gli interessi delle 
forze reazionarie. 

Ma e'e di piu. Le giovani 
generazioni riconquistando 
col loro sangue la liberta ed 
indipendenza perdute, con-
quistano anche il diritto di 
giudicare domani tutti coloro 
che ce le hanno fatte perde-
re in passato, e potrebbero 
in avvenire con subdole ma-
novre ed intrighi metterle di 
nuovo in pericolo. Cio si
gnifica che tutti i problemi 
fondamcntali che domani si 
porranno dovranno essere ri-
solti con la partecipazione 
delle giovani generazioni che 
hanno dato il loro sangue 
per la rinascita della patria. 

I giovani hanno un compi-
to ed una funzione da assol-
vere di fronte al problema 
del riordinamento politico 
del nostro paese. 

II fascismo e decisamente 
destinato a scomparire. II 
Governo nazionale ha rivol-
to le spalle al fascismo, ma 
si trova dinanzi ad un bi-
vio: si ritornera alia vec-
chia democrazia pre-fascista 
o ci si avviera verso la nuo
va democrazia popolare e 
progressiva? II problema non 
e ancora risolto ne puo es-
serlo immediatamente: la so
luzione si avra alia Costituen-
te. Questa e una questione 
decisiva che impegna a fon
do la vita dei giovani e il lo
ro avvenire: ogni forma di 
assenteismo e di indifferen-
za politica e percio un gra
ve errore. Voi dovete essere 
presenti, attivi ed uniti per
che la vostra azione possa 
avere il massimo di influen
za nello sviluppo della situa
zione. E bisogna fare atten-
zione a non cadere vittime, 
per ingenuita ed inesperien-
za, di manovre ed influenze 
reazionarie. Non mancheran-
no i tentativi di salvataggio 
anche di cio che non si puo 
piu saJvare. 

La Repubblica democrati
ca sara uno dei termini es-
senziali di distinzione fra la 
nuova c la vecchia democra
zia. In che consiste tale di
stinzione? La vecchia demo
crazia partori il fascismo ed 
ora cerca di riassorbirlo la-
sciandone soprawivere le 
tare nel proprio seno, la nuo
va democrazia vuole distrug-
gere il fascismo fin nelle sue 
radici: la vecchia democra
zia e l'espressione delle for
ze conservatrici che hanno 
dato vita al fascismo, la nuo
va democrazia e l'espressio
ne delle forze popolari pro
gressive che il fascismo ha 
conculcato; la vecchia demo
crazia e il regime del pas
sato, Ia nuova democrazia e 
il regime deU'awenire; la 
vecchia democrazia ignora-
va la gioventu; la nuo
va democrazia riconosce ai 
giovani una funzione essen-
ziale nella ricostruzione na
zionale; la vecchia democra
zia era verso i giovani un re
gime patsrnalistico; la nuo
va democrazia riconosce nel
la gioventu un fattorc impor-
tante della vita politica ita-
liana. 

Vecchia e nuova 
democrazia 

Nella attuale situazione po
litica italiana la vecchia de
mocrazia non ci darebbe 
nemmeno sicura garanzia di 
liberta ed indipendenza na
zionale, la nuova democra
zia garantirebbe la piena li
berta ed indipendenza del 
paese. 

Non v'e dubbio che Ia par
tecipazione di 4 o 5 milioni 
di giovani alia vita politica 
e in Italia una garanzia con
tro un ritorno al passato e 
per la realizzazione di una> 
democrazia nuova, popolare, 
progressiva. E' per questo 
che i partiti conservatori la 
ostacolano e i partiti pro-
gressisti la favoriscono. Per 
questo noi riteniamo che nel
la attuale situazione & ma-
tura e si pone in Italia una 
rivendicazione essenziale per 
la gioventu: il voto politico 
a 18 anni. 

Noi rivendichiamo per il 
diritto di voto la riduzione 
del limite di eta a 18 anni 
perche noi vogliamo che alia 
Costituente italiana siano 
presenti il pensiero e la vo
lonta delle giovani genera
zioni, che danno oggi il mag
giore contributo per la libe
razione e l'indipendenza del 
nostro paese e sapranno sop* 
portare domani i maggiori 
sacrifici per la ricostruzione 
nazionale. 

L'inquinamento deH'aria nelle citta e dovuto per il 30% ai gas di scarico 
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I veleni deirautomobile 
r 

In un anno vengono emesse sostanze tossiche per venticinque miliardi e mezzo di chili - II 
piombo che respiriamo quotidianamente -1« difetti» programmati dalla tecnologia del pro-
fitto per condizionare il mercato - Modelli di sempre piu elevata, inutile e pericolosa potenza 

Anche l'automoblle, oggetto 
simbolo della civilta, indu
strial posterlore agll anni "30, 
sta rapidamente lmboccando 
la via dl una crlsl non facll-
mente reversiblle. Dopo aver 
assorbito una percentuale *e\ 
nostro reddlto superiore a 
quella dedicata ad un consu-
mo primarlo come la casa, 
l'auto si sta oggi rivelando 
una fonte dl crescentl disagi, 
dl noclvita, di diseconomle in-
dotte. In rapida crescita, tall 
da venire ad annullare, nel 
volgere dl pochl annl, * gli 
stessi Innegablll latl posltlvl 
che aveva ariecato con 11 suo 
diffondersl generalizzato. 

Le motlvazioni di quanto 
sta avvenendo sono ritrovabl-
11 in parte nella tendenza al 
concentrarsl della popolazlone 
nella cittA e nell'assenza dl 
una efficlente rete dl traspor-
tl pubblici che permetta dl 
contenere raglonevolmente 1* 
uso del trasporto privato. Ma 
molto dipende proprio dall' 
automobile stessa, in quanto 
oggetto tecnologico, che si e 
modificato nel tempo sotto 
la spinta dl un mercato artl-
ficiosamente condizlonato. SI 
ft sviluppata, Infatti, ed e or-
mal - generalizzata a llvello 
mondlale, la produzlone dl 
autoveicoll caratterlzzatl da 
un consumo di materle pri
me e da emissioni inquinan-
tl di gran lunga superlori a 
quelle che si sarebbero po-
tute ottenere con un dlsegno 
che rispondesse in modo piu 
ragionevole alia funzione che 
l'automobile dovrebbe svol-
gere. 

In primo luogo l'auto vie-
ne vista dai costruttorl co
me un bene dl consumo, il 
cul periodo d'uso non rispon-
de alie possibilita reali dl du-
rata che l'attuale raffinato ll
vello tecnologico potrebbe 
permettere, ma vlene studlata 
e progettata per durare solo 
per ur> certo periodo di tem
po prevlsto, per un certo chi-
lometraggio stabilito e non ol-
tre. Si arrlva al punto che 
« alcunl dlfettl» vengono pro
grammati in anticipo per pro-
vocare cosl un Invecchiamen-
to artificloso. ed 11 conse-
guente stimolo all'acqulsto dl 
un «nuovo modello». 

Risultato della « durata pre-
stabillta » sono le 800.000 auto 
che ogni anno vengono abban-
donate in Italia e che danno 
origine al'« clmlteri > dl tbt-
taml in rapida espansione m 
tutte le periferle urbane. Ben-
ch§ il fenomeno sia appari-
scente, questa e ancora una 
diseconomia marginale, se pa-
ragonata alle conseguenze gra-
visslme che ci provengono 
dalle emissioni inquinanti e-
messe dagli scarichl. Gik nel 
1936 il professor Ducrey, Insi-
gne cancerologo dell'Universi-
ta di Amburgo, diffuse a ri-
guardo *1 primi studi in Eu-
ropa. Ma i nazisti, con chiara 
coerenza ideologica. molto pia 
sensibili ai problemi della 
produzione industriale che a 

quelli riguardantl la salute 
deU'uomo, lo rinchiusero a 
Buchenwald, ove lo sfortu-
nato precursore dell'ecologia 
rimase fino alia fine della 
guerra. 

All'lnterno dei principall 
centri urbanu oggi dobbiamo 
agli scarichi delle automobi-
li dal 20 al 30% delle sostan
ze tossiche rilevabili nell'at-

mosfera. Da dati editi dal 
Consigllo Nazionale delle Ri-
cercbe risulta che. nel 1970, 
uscirono dagli scarichi degli 
autoveicoll circolantl in Ita
lia 21 miliardi e mezzo di 
kg. dl anidride carbonica, 3 
miliardi e mezzo di kg. di 
ossido di carbonio, oltre 10 
milioni di kg. di anidride 
solforosa, 135 milioni di kg. di 

nitritl. 400 milioni di kg. di 
carburante incombusto, 900 
mila kg. di piombo, oltre ad 
altri prodotti in minor quanti
ty, per un totale che supera 
i 25 miliardi e mezzo di 
kg. di effluenti inquinanti. 

Per ben comprendere la 
gravita di quest! datl basta 
analizzare gli effetti anche di 
un solo component©, ad esem 

plo il piombo tetraetile, ad-
dizionato alle benzine onde 
elevame il numero cu ottani 
piu elevate. Una sola auto
mobile (che consumi media-
mente 10 litrl ogni 100 km.i 
emette, percorrendo 10.000 
km., una dose tale di piom
bo che, a llvello teorico, sa-
rebbe sufficiente ad uccidere 
16.000 persone adulte. Fortu-

TRADIZIONI POPOLARI ED EQUIVOCI DEL « CONSUMISMO » 
\ _ 

IL FOLKLORE OGGI IN ITALIA 
Document! che vanno considerati con criteri storici e scientifid, al di la della confusione correnfe su chi e 
cosa ascoltare, per comprendere aspetti rilevanti della vita, delle condizioni, della cultura delle classi subalterne 

Una panoramica sullo sta
te attuale del folklore in 
Italia appare sublto non fa
cile, sia per i modi diversi 
e contraddittorii con i quali 
esso e considerato dall'opi-
nione corrente e dagli studi 
specifici, sia per i modi non 
meno varii e ambigui nei 
quali viene riproposto e piu 
o meno artatamente oequivo-
caton dal folk-revival; sia in-
fine per cid che esso e vera-
mente per i contadini. per i 
pastori, per i pescatori, per 
gli artigiani, per gli uomini 
reali, insomma, dei quali il 
folklore e patrimonio tuttora 
vivo. 

Facciamo subito qualche e-
sempio. E* espeiienza comu-
ne di ogni ricerca di tradi-
zioni popolari fatta csul 
campo» l'lncontrarsi con la 
riluttanza, che facilmente poi 
si svela come un « senso di 
vergogna*, del contadini, dei 
popolani a cantare qualche 
brano folclorico di loro co-
noscenza. Superata questa 
resistenza, puo accadere che 
rinformatore popolare rievo-
chi qualche bellissimo, anti-
co e ignorato canto del suo 
paese. legato alle vicende 
umane, sUgionali, di Iavoro 
che dei canti folclorici sono 
il contenuto predominante. 
Ma ancora mentre canta, egli 
vi squadra di sfuggita, vi stu-
dia per vedere se non sorri-
diate, se non lo abbiate pre-
so in giro fingendo un interes 
se per quelle « cose vecchie» 
per «quelle sclocchezxe», che 
quasi sempre nel suo Intimo 
egli ama ancora, ma che in-
tuisce essere largamente In-
comprese fuort della sua 
cerchia, del suo modo di vi
ta, della sua cultura. E non 
sbaglia pot dl tanto. se e ca
pitate al sottescritto dl vive-
re un episodio — di cul al
tri slmill certamente se ne 
potranno citare — slntomati-
co per le circostanze parti-
colari In cui ai e verlflcate. 
• Durante uno spettacolo di 
solidarleta, organizzato nella 
Sezione comunista della Oar-
batella, a Roma, per gli adl-

li che avevano occupato nel 
1967 un grosso cantiere della 
COGECO. vi ebbero una par
te notevole gli interventi e 
alcune canzoni di lotta da lo
ro stessi create, ripetendo, 
imitando o rielaborando pa
role e musiche della tradi-
zione popolare Tra queste 
furono eseguite, delle ottave 
«a poeta» da un anziano 
muratore di Artena, nello sti
le teso e un po' solenne ti-
pico di questi canti, e con 
un modulo musicale assai 
antico, ma su parole che do-
vevano certo risultare signi
ficative per il pubblico di la-
voratori che ascoltava, se rac-
contavano le dure notti all'ad-
diaccio. lo scontro coi padro
ni, il bisogno di aiute. co-
minciando «Da trenta gioml 
che siamo rinchiusi». Ebbene, 
proprio sul finire di queste 
primo verso e squillata la 
risatella franca e divertita di 
un bambino, di cui una regi-
strazione al magnetofono mi 
fa fede ancora. lasciandome-
ne solo supporre l*eta: cin
que, sette anni? Era dunque 
chiaro che nella vita di quel 
bambino — forse lui stesso 
figlio di un edile, sicuramen-
te di un lavoratore — nulla 
passava ormai piu che l'aves-
se accostato alia comprensio
ne di quel canto (della sua 
stessa provlncia e della sua 
stessa classe sociale) come a 
qualcosa di tutt'altro che co-
mlco. 

II patrimonio 
del passato 

La sua cultura urbana era 
chiaramente un'altra e sepa
rata da quella del muratore 
di Artena: con le inclinazioni 
di gusto, gli interessi, le seel-
te — tutte in germe, certo, 
eppure gia chlare — pesan-
temente colorate, condiziona-
te dai linguaggi e dagli sti-
lemi tele-cine-rotocalcheschi. 
E ae il successo popolare dl 
quella a?r»tr- e di quello 
spettacolo ha caldo • apparao-

temente incondizionato, cre
do che l'ingenua reazione del 
bambino stesse a dimostra-
re che l'elemento portante del 
successo fu 1'adesione socia
le e politica, e non certo il 
fatte in qualche misura nuo
vo, allora, di far parlare e 
cantare dei lavoratori sulle lo
ro lotte, nei modi distintivi 
del loro patrimonio cultura-
le originario. 

Viceversa si sa che gli ac-
quirenti dei dischi e ancor 
piu gli spett&tori di spettaco-
li di canti popolari e di fol
klore In genere non apparten-
gono certo alle classi popo
lari, ma sono studenti, intel-
lettuali, appartcr.enti in gene-
rale ai ceti medi-colti, che a 
loro volta piuttosto rara-
mente sanno considerare i 
document! della tradizJone 
popolare in termini modemi. 
storici e sclent, flci. L'atteggia-
mente mentale piu probabi-
le — anche perche in gran-
parte inconsapevole — e in 
questi cast quello che accoglie 
sotto sotto la vecchia idea 
romantica di vzn'anijna popo
lare — colma di una saggez-
za e di una poesia che il fol-
clore esprime — quasi eter-
na e ritagliata fuori della 
storia, e del concrete, fatico-
so cammino che lc classi 
popolari devono percorrere 
per emanciparsi ed esprimere 
la loro capacita creativa in 
un nuovo ruolo di egemonla. 

Non c un caso, del resto, 
che a questo modo antisto-
rico di considerare la cultu
ra tradizionale delle classi 
subalterne, corrisponda spes-
so nelle stesse persone una 
considerazione acrltica e 
astratta della capacita rivo-
luzlonaria del proletariate. 
Ma sul rapporti tra folklore 
e cultura attuale della classe 
operaia dovremo tomare in 
segulto. 

Che cos'e dunque 11 fol
klore nellltalla degll anni 
TO? Abbiamo buoni motivl di 
credere che, all'lnfuori della 
maggior frequenza con cui si 
e udita la parola «folk» al 
akft infenaiala una notevole 

confusione «consumistica» su i 
su chi e cosa ascoltare, piu 
che un maggiore interesse per 
le tradizioni popolari come 
componente autentica e rile-
vante della storia e della 
cultura del nostro paese. Che 
e poi il problema da cui se-
riamente bisogna partire, per 
cominciare a veder chiaro nel
la ingarbugliata matassa. Al 
solito. e innanzitutto dalla 
chiara comprensione di cosa 
il folklore sia state in passa
to. quando le cerimonie, i bal-
li, le rappresentazioni, i can
ti, i proverbi e le fiabe era-
no parte viva e organica del
la esistenza storica di una 
certa comunita umana, che 
pu6 scaturire l'esatta valu-
tazione di quanto oggi ne 
rimane, dei suoi significatl e 
di quale pud esserne tuttora la 
funzione. 

Una concezione 
del mondo 

Antonio Gramsci scriveva 
che «il folklore non deve es
sere concepito come una biz-
zarria, una stranezza o un ele-
mento pittoresco, ma come 
una cosa che e molto seria 
e da prendere sul serio». E 
chiariva cosa intendesse per 
ccosa molto seria», invitan-
do a studiare 11 folclore «co-
me "concezione del mondo 
c della vita", implicita in gran
de misura, di determinatl 
strati (determinatl nel tem
po e nello spazio) della so-
cieta, in contrapposlzlone (an-
ch'essa per lo piu implicita, 
meccanica, oggettlva) con le 
concezioni del mondo "uffi-
fiali"«. che si sono successe 
nello sviluppo storico». 
Gramsci dunque Invitava a fa
re cid che poi hanno fatte al
cunl dei piu avanzati e mo
demi studios! delle nostra tra
dizioni popolari: a considera
re 11 folclore come un dato 
storico, come un lnsieme dl 
documentl rilevanti per com
prendere la vita, le condizio

ni, la cultura delle classi po
polari. Certo, senza astratte 
esaltazioni di una cultura tra
dizionale che va vista nei 
suoi limiti reali «perche il 
popolo (cioe l'insieme delle 
classi subalterne e strumen-
tali di ogni forma di so
ciety finora esistita) per de-
f inizione — aggiungeva Gram
sci — non pud avere conce
zioni elaborate, sistematiche 
e politicamente organizzaten; 
e nemmeno oggi. si pud ag-
giungere, il popolo si pud 
unificare a chiacchiere ai 
llvelli di coscienza sociale 
della classe operaia piu avan
za ta. 

Ma cid non giustifica per al
tro verso l'uso dispreg '̂ativo 
della parola folclore ( che se 
ne fa correntemente per In-
dicare comportamenti super-
ficiali, soclalmente e cultu-
ralmente inconsistenti), rivela-
tore dei fini di classe con 
cui le correnti finora predo-
minanti della cultura borghe-
se hanno cercato di bollare 
d'inferiorita tutte eld che pro-
veniva dalle classi dominate, 
per una sorta dl razzismo 
aintemo^ che consentisse di 
meglio dominarle Con una e-
satta analogia verso quanto 
una certa etnologia colonia-
lista ha cercato d'introdurre 
capziosamente negli studi del
le culture extra-europee, de-
finendole come «pre-logiche», 
diverse, e in realta inferiori. 
Mentendo, cioe, consapevol-
mente sul fatte ' universal-
mente note agli studlosi dl 
folclore, che tutte le civilta 
umane hanno in realta attra-
versato una fase «prelogica» 
nella evoluzlone delle loro ci-
vilti, quella fase dl rappor-
to magico con la natura e 
col propri simlll, storlcamen-
te necessario per soprawive
re come specie umana e per 
glungere al successlvi rappor
ti, realbticl eppoi scientiflcl, 
che ne sono 11 lungo risul
tato evolutlvo . 

Sergio Boldini 
(l • Continua) 

natamente non tutto questo 
piombo viene assorbito dal-
l'uomo altnmenti le citta sa
rebbero ormai spopolate da 
lungo tempo; una parte viene 
perd recepita dagli esseri vi-
ventl con effetti non certo sa-
lutarl. 

E' questo uno del motivl 
per cul a Milano i canl vi* 
vono mediamente due anni in 
meno che nelle altre citta, pol-
che\ tendendo i gas a rista-
gnare al suolo, i cani risul-
tano essere tra 1 soggettl piu 
colpitl da questo tlpo dl 
inquinamento. Soprattutto i 
bambini ne risentono; pe
rd su di essi non si sono 
ancora effettuati studi precl-
si. Si teme a riguardo che i 
risultatl possano essere allar-
mantl e, come e ben noto. 
e proprio delle nostre autori
ta sanitarle l'evltare dl diffon-
dere datl che si rivelerebbero 
come accuse all'attuale siste-
ma. Lo stesso discorso vala 
per le persone costrette, per 
ragloni dl Iavoro, a respirare 
aria inquinata, come ad esem-
pio i viglll urbani, i quail 
presentano tassl assai elevatl 
di piombo nel sangue, che 
possono arrivare sino a 30 
microgramml ogni 100 gram-
mi di sangue. 

Le prevision! per il futuro 
non sono certamente tranquil. 
llzzanti. Nel 1981 le auto cir
colantl In Italia dovrebbero 
essere aumentate dell'80% n-
spetto al 1968 con una crescita 
piu che proporzionale dei gas 
tossicl emessl, prevedendosi 
nel contempo sia un aumen-
to della cilindrata che della 
congestlone del traffico. An
che la prospettlva, tanto 
strombaz/ata dagli industria
ls di settore. di poter depu-
rare gli scarichi tramlte con-
vertltori catallttlcl, post-bru-
clatorl, ecc, si sta purtroppo 
rivelando aleatoria e di dub-
bla attuazione pratlca, oltre 
che dl costo rilevante. 

Non ci sembra perd corret-
to, a questo punto, che ci si 
limiti ad una denuncia, come 
solltamente viene fatto dagh 
ecologi di scuola borghese, 
n& tantomeno che si auspi-
chi 11 ritorno tout court al 
passato, alia trazione anima-
le ed alia bicicletta, come 
reclamano i sollti falsi pro-
fetl dl salvezza, che fingono 
dl volere tutto per non vo-
lere in realta nulla. 

Se veramente vogliamo far 
qualcosa bisogna in primo 
luogo fermare la corsa alle 
cilindrate ed alle potenze sem
pre maggiori che stanno tra-
sformando l'automobile in un 
oggetto di prestigio o in un 
costoso giocattolo dl lusso. Lo 
esempio piu classico dei risul
tatl finali della tecnologia del 
profitto ci viene dagli Stati 
Uniti, paese in cui l'auto si 
e trasformata, ormai da annl. 
in un enorme mostro metal-
llco. del peso di due tonnella-
te, caratterizzato da potenze 
assurde, in alcunl casi anche 
superiori ai 400 cavalH. 

Nel contempo, sempre per 
lncrementare gli utill, si pub-
blicizzano i motor! sportivi 
che hanno un costo di produ
zione pressoche analogo a 
quelli normal!, ma che il 
cliente. lusingato nelle sue sup-
poste capacita di guida, e di-
sposto a pagare molto di pin. 
E cosl aumentano le cilindra
te e le compression!, il peso. 
E questo vuol solo dire pin 
piombo nelle benzine, piu gas 
di scarico emessi nell'atmo-
sfera. 

U problema sta diventando 
cosl grave, che in molti pae-
si europei si e iniziato, giu-
stamente, a pensare di pren
dere prowedimenti. In Ger-
mania, In Svizzera si e gia 
predisposto un piano per la 
progressiva riduzione del 
piombo nei carburanti, onde 
dar modo alle raffinerie ed 
ai costruttorl di adeguarsi gra-
datamente. e senza scosse, 
alle richieste governative. In 
Italia — e quasi inutile dirio 
— di questi problemi non ai 
parla nemmeno. Non e cosa 
pensabile agire in modo non 
gradite ai trusts dell'auto e 
del petrolio. 

Oltre a ridurre gli additivi 
a base di piombo sarebbe 
anche opportune lncrementa
re parallelamente l'uso dei 
gar liquidi per autotrazione i 
quali, seppure inquinanti, pre
sentano tassi di tossicita di 
gran lunga minori di quelli 
provenientl dalla combustio-
ne della benzina. L'uso dei 
gas liquidi in Italia e ancora 
poco diffuso a causa del co
sto, tenuto artiflciosamente 
alto, per mezzo di un c cartel-
IOB dei prezzi operante su 
piano nazionale. Anche se cid 
viene naturalmente negate da
gli interessati e noto che, k> 
scorso anno, le sole raffinerie 
della VaUe Padana bruciarono 
oltre 150.000 tonnellate di gas 
liquidi in eccedenza, piutto
sto di aumentare 1 consumi 
abbassando i cost! di ven-
dita. 

Le inlzlative proposte, an-
die se evidentemente non rl-
solverebbero globalmente • II 
problema degli inquinamenti 
dovuti agli scarichi automobi-
listici, potrebbero nel corso 
del prossimi annl rendere al
meno un poco piu accettabl-
le 1'aria che respiriamo, in 
ispecle se fossero associate 
ad una valida e diffusa poli
tica di trasporto pubblico ur-
bano e suburbano ed alia 
creazione di fattlbili aree pe-
donali all'lnterno delle citta. 
come insegna la recente espe-
rienza della citU dl Bologna. 

Guido Manzentj 
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