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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Per la prima volta in Italia le « Considera-
zioni di un impolitico > di Thomas Mann 

MUSICA C0NTR0 POLITICA 
L'opera fu pubblicata nel 1918 e deve essere letta tenendo conto della distanza storica che 
divide lo stesso Mann democratico e antifascista da questo suo «contributo alia guerra» 

Grazie alia lodevoliss'ma 
iniziativa dell'editore De Dona-
to e alia intelligente fatica del 
euratore e traduttore Marianel-
lo Marlanelli. vedono la luce. 
per la prima volta in Italia, le 
Considerazioni di un impolitico. 
pubblicate da Thomas Mann 
nel settembre del 1918. dopo 
una lunga e tormentata gesta-
zione negli anni della prima 
guerra mondiale. Evidentemen-
te quest'opera non puo essere 
< letta » se non tenendo conto 
della distanza storica che divi
de lo stesso Mann democrati 
co e antifascista dei grandi 
saggi e discorsj « politici » da 
questo suo * contributo alia 
guerra », condizionato negati-
vamente. nella sua genes! psi-
cologica (ma meglio sarebbe 
dire « patologica »). da motivi 
protestatari e polemici (contro 
Romain Rolland e il fratello 
Heinrich Mann) e ostentata-
mente nazionalistl funa testi-
monianza di c germanesimo * 
interiore). 

D'altro canto, questa distan
za b anche. per noi. una distan
za crifica necessaria per far-
ci cogliere nelle Considerazio
ni. al di la del contesto ideo-
logico letterale. un nodo pro-
hlematico gin acutamente av-
vertito da Lukacs. Per i l cri-
tico unghcrese. infatti. le Con
siderazioni rappresentano uno 
slittamento nel prussianesimo 
di quella borghese etica del 
« contegno ». tipica di un Tho
mas Buddenbrook. giunta alia 
propria dissoluzione* il tradi-
zionale principio della borghe-
sia impolitica tcdesca e della 
tedesca misere (« I'interiorita 
all'ombra del pofere ») si rove-
scia cos! nell'attivi77azione po
litico impolitica dell'interiorita 
al servizio ideologico del pote-
re. cioe dell'i'mperialismo rea-
zionario prussiano tedesco. Ma 
e significativo che gia in Tho
mas Mann, sotto la sarcastica 
tracotanza dei suoi attacchi al 
7AviUsationsliterat demneratico-
filantropico dl marca illumini-
sta, si nasconda la cmalinco-
nia » di una poetlzzazione della 
decadenm. glacche altro non 
e. questo * combattimento di 
ritirata in grande stile — 
l'ultimo e fl piu tardo di uno 
spirito borghese tedesco e ro-
mantico — con piena coscien-
za della sua vanita >. se non 
una difesa gin postuma di quel
la solitaria < resistenza con
servative » che ancora si 
identifica con un'immagine mi-
tica del germanesimo. Non a 
caso gli interrogativi con cui 
Mann conclude l'introduzione-
preludio alle Conaideraziom ci 
aprono uno spiraglio sulla re-
gione notturna. squisitamente 
problematiea nel senso nietz-
schiano di una cevocazione* 
delle proprie contraddizionl. su 
cui e situata 1'asse deH*ope-
ra : < Se io stesso con una 
parte del mio essere fossi in-
vece gia da allora destinato a 
favorire i l progresso della Ger-
mania verso quello che nel l i -
bro viene definito. con un no-
me affatto appropriato. " de
mocrazia " e che solo superfl-
cialmente ha a che fare col 
diritto di voto? >. 

Per giudicare fino in fondo 
fl peso del « no » di Mann alia 
democrazia e del suo esponen-
te antitedesco. i l letterato dei-
la civilizzazione. non bisogna 
perdere di vista i l fatto che 
in Mann, t cronista e inter-
prete della decadenza. amato-
re del patologico e della mor
te » — come si definisce egli 
stesso — ironlcamente incerto 
sul suo < diritto al patriotti-
smo», agisce fl rifiuto aristo-
craHco-umanista alia fetirizza-
zione intellettuale della lette-
ratura come strumento di pa-
lingenesi sociale. la riserva 
profrmda. doe. di chi non ero
de in questa forma troppo 
facile e troppo a portata di ma 
no di superamento della de
cadenza. Su questo piano i l 
discorso delle Considerazioni & 
e resta. nonostante i l suo tur-
gore nazionalistico e antipa-
cifista. ostinatamerrte metapo-
lit ico: fl suo ideale punto di 
riferimento e quello del sen
so traglco e dell'abisso. di 
un*autointerpretazione enigma-
tica della decadenza per la 
quale i l richiamo a Schope
nhauer, Nietzsche e Wagner 
evoca una costellazione preci
se nella quale difficflmente 
potrebbero trovar posto I La-
garde. i Chamberlain e I Gobi-
neaa. 

I motivi delle Considerazioni 
sono dunque essenzialmente 
« f l risultato Incresdoso di un 
gruppo di problemi. Tesposizio-
ne di una frattura. di un con
t rast interiore » - ed In real-
ta proprio questo risvolto. co
st dolorosamente autobiograH 
co. per ctri fl libro stesso ap-
pare come an sogno. l'incubo 
<fl ana «finis muslcae*. del 
«progresso della Germania 

dalla musica alia politica >. de-
nuncia chiaramente come la 
vocazione «reazionaria > di 
Mann, cosl diversa da quella. 
ben altrimenti autentica. di 
uno Jiinger. di un George e 
anche di un Benn. sia soltanto 
la maschera di una paradossa-
le polemica con se stesso. Al 
bourgeois della civilizzazione. 
dogmatizzato nella divisa del 
letterato radical-politico Mann 
non contrappone il guerriero 
o l'eroe. ma l'esteta. o meglio 
I'atteggiamento intellettuale-
decadente della «scepsi este-
tica >. in cui si compie la de-
generazione di quel tipo di 
« umanita » romantico-borghe-
se giunta. nei Buddenbrook, al 
suo definitivo tramonto. R' 
questa una strada diversa da 
quella della barbarizzazione 
della potenza economico-milita-
re che sari\ propria dei mito-
grafi deirimperialismo. anche 
se storicamente essa sembra 
incrociarsi. nelle Considerazio
ni. con quella di un Jiinger e 
di un Moeller van den Bruck. 
E' significativo, in questo sen
so. che mentre. in Spengler. 
1'odio per il « letterato* si fab-
brichi nel Wirtschaftsfiihrer — 
nel «condottiero deU'econo-
mia » — un modello antitetico 
di «Superuomo >. in Mann, il 
trascendimento nella metapoli-
tica. se anche si colora dei 
torn* nnstalgici di un romantici-
smo pateticamente disarmato. 
blocca i l processo di barba-
rizzazione nei termini di una 
fedelta da artista al «mondo 
della borghesia ». inteso c co
me qualcosa d'immortale che 
non puo seriamente essere 
scosso da nessun mutamento. 

da nessun progresso dei 
tempi». 

Sotto questo aspetto. in cuj la 
« modernizzazione > del borghe
se non nel senso del bourgeois, 
ma in quello dell'artista acqui-
sta un rilievo sostanziale. la 
reinterpretazinne del patriot-
tismo tedesco, consapevolmen-
te ancorata da Mann al tema 
fondamentale della decadenza. 
non risponde piu in alcun mo-
do ai canoni dello stile prus 
sia no caratteristico della pub 
blicistica di destra e della 
Kriegsideologie imperialistico-
capitalista. 

Quella delle Considerazioni 6 
si una protesta armata. talora 
cosl lambiccata nei suoi cu-
nicoli e nei suoi sottofondi 
da giustificare la chiave goti-
co barocca in cui Marianelli ce 
ne propone l'interprotazinne 
nelle sue belle pagine di aper 
tura al libro: ma e una prote
sta che diventa fatto poetico 
e non cerca l'ombra protet-
trice di una metafisica in cui 
cristallizzare in mito politico 
1'ideologia reazionaria. 

E' da questo angolo di visua-
le. non privo di un contenuto 
provocatorio ancor oggi attuale 
nei confronti della democrazia 
borghese. che bisogna collocar-
ci per comprendere gli svilup 
pi del Mann posteriore. allor-
chd. liberato dalle antinomie 
in cui lo mortifica il «cattivo 
sguardo » del Mann delle Con
siderazioni. i l rapporto tra cul-
tura e democrazia diventera 
an saldo contrafforte architet-
tonicamente integrato nel < co-
smo della ragione ». 

Ferruccio Masini 

SCIENZA E TECNICA 

Thomas Mann (a destra) con il fratello Einrich, nel 1900 

LETTERATURA 

IL GIU0C0 DELL OCA DI EDOARDO SANGUINETI 

Una sfida alia malasorte 
Non si sa bene in quale pro-

spelliva puo essere stato scrit* 
to 1'ullimo libro di Edoardo 
Sanguineli. anche se viene of
fer! o alia contesa di giocalori 
che lascino rololare i daili e ai 
dadi intenilano affidare la pro
pria sorte. I I liiolo di questo 
a romanzo » e infalli II Ginoco 
dell'Oca (ed. Fcltrinelli). con le 
iniziali in lellere m.iiusrole co
me nei frontespizi di opere an-
tiche. E' nn a giuoco di sorte n, 
affidato alle brusche e crudeli 
risposte dei cubetti neri o bian-
chi eon le sei fa ere numerate 
da pnntini bianchi o neri, quin-
di esclude — a meno che non 
si bari — ogni abilita personale. 
Inollre. c un giuoco deH'infan-
zia. quel fnglio gremito di vi
gnette arraicbe disposle a spi-
rale a imitazione della tnrtnnsa 
navigazinne del palmipede fa-
moso per la sua dabbenaggine. 
Ci ha ammarstrati — diverten-
doct — nn po* tntti: di la dalfa 
cecita del caso. ci sono i casi 
della vita, rincorse di vitlorie 
e sconfilte subilanee, il pozzo 
prr caderci dentro e la prigio-
ne. ascese e precipizi, amnre e 
morte. Insomma e una proposta 
di « moralila n o discorso snl-
rimmoralila delle eorti amane 
rrgolate dalla fortnna. lontano. 
molto lontano dalla partita a 
sracchi, dove volonta e sapien-
tm ri commisarano attraverso 
geomrtrici rapporti di forte e 
tattiche e strategic che escla-
dono i margini aleatori che an-
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cora minacciano il torero nella 
corrida, a Un colpo di dadi» 
insegna Mallarme a non aboli-
ra mai il caso o. Nella regnla 
delIV oca n il caso e doppia-
mente sovrano: il rrsponso dei 
dadi si accoppia a un codice ili 
regole che rimandano da una 
n casa o all'allra, avanti e in-
dictro. lotta contro l*impreve-
dibile che solo il colpo di dadi 
immnhili/za e rentle definitivo 
e inappellabile. 

Abbiamo insistito sa qaestl 
aspelti per preparare i l lellore 
a seguire (se possibile) le in-
tenzioni di Sanguineli. I I libro 
richiede anzitutto una desrrizin-
ne. I I « romanzo » e enmposto 
di cento e nndici nquailretti e 
ordinati con nnmeri romani (da 
I a C X I ) . Per asare nn ter-
mine della crilica d'arte. si pre-
senia come un'opera figurativa. 
Sanguineli raggiunge qui. con 
mrzzi banali. in virtfi di nn les-
siro lutlo ahitnale e di ana sin-
lassi semplicissima, uno stile 
asciutlo e lucido. tendenzial-
mente rigoroso. che in Italia e 
ancora una rarita ( i l confronto 
con all re opere della neo-avan-
guardia e con lo Mile usalo dal-
ln stesso anlore nella gna prece-
denle narrativa. pan esjere uti
le). Qaei qaadrelti, cioe, non 
sono di*egnali alia brava o con 
approssimarioni detiate o « ispi-
rate » dal gusto. Stabiliseono an 
rapporto didascalico con gli og-
getti e non mancano neppare 
gli accoppiamenti strani dell'ar-
te vtsiva. Sono minnxiose oenm-
postzinni* (e ci spiace dover 
rirorrere aU'altro « giuoco » di 
uno scrittnre da sottobosco co
me Saporta) di immagini gero-
glifiche che. dato i l ginoco, dan-
no nelllnrieme urTidea dell ln-
forme. E«se invitano a decifrare 
la « moralila • che e dietro la 
« sovrappnsirione * di questr 
« immagini di catalogo » (come 
avrerte la dedica iniziale. dove 
t i fatgerisce un determinato t i 
po di letlnra verso lotto cio 
che ci pnn essere di frantuma-
to e di giustappostn nelPallnale 
enndirione driroomo). Tutta-
via. quesli « disegnini • o A ca
se » portano evidrntemente alia 
necessita di ana inlerprrtazione 
molteplice, I materiali che li 
compnngono sono di varie pro-
venienze: cinema, fnmelti. pa
role incrociate, atfabeto Mor
se, cartelloni pnhblicitari. cala-
Inghi francesi di antiquariato. 
Gli nggetti vanno dalla Marilvn 
ai cassetmni. agli specchi l-ni-
gi XV, alia croce uncinata. al
le interiezioni di pmtigiosi 
eroi pmpriamente esclamativi 
(« oogh • e * amak • e « bang a). 
Ed e senz'altro on tnateriale 
• rotnantesco». Anti abbiamo 
gia an debito di gratitudine ver-
•o Tavtore. Sia pare per ginoco, 
d dice qvanto tia disperatamen-
te romanzeaca la vita in qaeata 

foresla di simboli nella quale 
si rischia di passure per diver
timento senza accorgerci di nul
la. Se poi da una vignelta al
l'allra si compnne il filet di un 
discorso unitario (da vern ro-
mnnzn Iradi/innnle). questo si 
individua nl Ira verso un esame 
delle « frequenzc ». ossia pcrso-
ne e cose nominate piii spesso. 
Risullerrbbe rhe la penna balte 
sa segni eroiiri (donnine nuile 
o con o le mtttnndine e il reg-
giseno a o con « I f gam be un 
po' allorgote. la panda un po' 
protesa in la »..J o sa evoca-
zioni macabre (bare, schelelri. 
mummie...). L'autore stesso in 
apertura di libro si colloca in 
una « grande bara», ed e di 
la che condure forse il sun 
ginoco ormai rhiuso nelPimpos-
sihilita di abulire il caso. 

Qui piu che mai Sanguineli 
forma e propone, m.-ijtari an
che ingenuammte. rapporti (o 
a giuochi o) di denotazioni-con-
notazioni. secondo j suggeri-
menli dilagali dalla linguistica 

nella neo-avanguardia. Ogni di-
segno (o segno) si carica di 
significali o di sensi nel tor-
luoso cammino (o non-senso) 
(fell'oca. Abbiamo gia detto ai 
letlori che iittla quest'ala della 
neo-avanguardia ilaliana, su ba-
si teorirhe e con o poeliche n 
(se cosi si puo dire; meglio sa
rebbe dire « programmi n) im-
pastate di intclletlualismi. si e 
rinlanala nei linguapgi allusivi. 
I I giuoco e appena aperlo. Ma-
pari qualche critiro Ictlerario si 
senlira rabbrividire. Senz'altro 
la sua e una fnnzione super-
flua. I I giuoco si affida piulto-
sto a squadre appassionate di 
decifranii erudili, o da erudire 
sia pure per senmmessa. come 
in una a crilica n dantesca. Molli 
letlori esclusi dai gironi cultu
ral! A e B cederanno le armi 
alle prime rase. os«ervando sen
za volerlo i l <t codice del gino
co » propostn in copertina. Part 
anche dispiacere. Perche il l i 
bro dimostra che molte cose 
sono in movimento all'inlerno 

della rirerca di Sanguineli. Non 
solo sul versante letterario — 
quello « stile » lucido —. dove 
pero puo dar rainmarico I'ade-
sione agli ercr«si lellerari del-
I'oggidi, die sono sempre ec-
eessi di coslrizione borghese e 
non rispondono al discorso ne-
eessarin da riscoprire nelle mas
se. II movimento pin inleres-
sante si manife5la sul ver=anle 
della rifles«ione. anrlie se il li
bro viml porlare programmali-
camente in primo piano una ro
sea disperazione anarcbira. Ma 
il trionfo dell'enigma suggeri-
sce la necessita flella chiarezza: 
disporre i pezzi degli scarcld 
conlro la geomelria della vin-
lenza. Di conseguenza anche il 
lellore va avvertilo che la par
tita descritta da Sanguineli e au
rora tutta da giocarc: solo qnan-
do si e ancora in vita si pno 
celebrare i l trionfo della morte 
cnlletliva e <congiurare il colpo 
di dadi finale. 

Michele Rago 

Andranno all'industria privata 
i soldi e gli studi del CNEN ? 
Sta per nascere una nuova si

ght e sta per monrne un'altra. 
La oascitura si chiamera ENEN 
(Ente nazionale per I'energia nu-
cleare). La moritura CNEN (Co
mitato nazionale per Tenergia 
nucleare). La bnllante idea e 
del silenzioso mmistro deU'tn 
dustna. Giulio Andreotti. il qua
le. senza consultare i rappre-
sentanti dei ncercalori e tecnici 
diretta mente interessati. ha pre
dispose un disegno di legge per 
la c ristrutturazione s deJ CNEN. 
pensando ov\*ia mente che un mu
tamento di sigla potrebbe esse
re. se non decisive, quanto me
no importante. non fosse altro 
che per la « novita ». 

Senonche. oon basta cambla 
re un oome per cambiare una 
politica. E a questo proposito. U 
caso del CNEN. o dell'ENEN che 
dire si voglia. appare addimv 
tura esemplare. 

D disegno di legge delTon. An
dreotti. infatti. prevede anzitut
to che rEnte nucleare avra 
< personalita gniridica di dirit
to pubblico». ma sara t sotto-
posto alia vigllanza del mimstro 
per I'Industria e del mmistro 
per la ricerca scientiflca e tecno-
logica ». 0 che e come dire che 
non avra. di fatto. nessuna auto 
nomia. Ma questo non t tutto e 
non sembra neppure fl lato peg 
glore della faceenda. 

D Consigbo di •ammtatstnunO-
ne del «nUbvot Ente ad esera-
pio sar i composto del presiden-

te. di 3 < competent! in materia 
di scienza e tecnica nucleaio. 
di un ccompetente in organiz-
zazione aziendale o in materia 
amminislrativa». del direttore 
generate delle fonti di energia 
del mimstero dell'Industria, del 
direttore generate dei ministero 
della PI per Tistruzione supe-
nore. di un rappresentante del 
mimstro per la Ricerca sdenti-
fica. dei direttore genera le del-
I'ENEL (Ente nazionale per I'e-
nergia e!eUrica). Si trattera 
pertanto. di un orgaaismo pre
valent emente burocraticoministe-
riale. cui potranno oltretutto ac-
cedere soitanto persone che siano 
di gradimento del ministro del 
I'lndustria. I membri del Con-
siglio di ammini5trazione — di
ce el pevr cause. Andreotti — 
saranno cnommatl con decreto 
del presidente del Consiglio dei 
mmistri. su proposta del mim
stro per I'lndustria, U commeT-
do e I'artigianato». Non solo. 
ma perche sia chiaro fin da pnn 
cipio che rorgano dirigente del
l'ENEN sara un centra di pote-
re nelle mani del ministro. il 
disegno di legge precisa che I 
suoi componenti cdureranno In 
carica cinque anni e potranno 
essere coofermati». 

Quanto ai rapporti dell'ENEN 
con I ricercatori e fl peTsonale 
dipendente valga fl «disposto» 
deU'artkolo 16 fl qoale stabili
se* che c l itngou corrtrotti, 
salvo deroga approvata dal Cao-

Cento milioni di colpi sparati ogni anno in Italia 
Venticinque milioni di capi di selvaggina sterminati 

Al cacciatore basta 
la buona educazione ? 

Il problema vero e quello di una legislazione razionale in 
grado di colpire gli interessi costituiti dei fabbricanti di 

armi e I'arbitrio di gruppi potenti economicamente 

siglio di amministrazione. si deb-
bono uniformare ad un reoola-
mento intemo* nel quale «sa 
ranno fissati gli schemi di con
tralto tipo >. 11 bisticao fra I 
concettivi antitetia di contralto 
e reaolamento e patente. ma ov 
viamente intenzjonale. Si direb-
be. m sostanza che Ton An
dreotti voglia predeterminare il 
rapporto d'impiego all'mterno del
l'ENEN. senza preoccuparsi del 
fatto che una delle ragiom del
la « fuga dei cervelli » dagli enti 
statab e dovuta proprio a que<ta 
«pecie di capestro. 

A questo punto resta da sta 
b.lire se il mimstro intenda per 
seguire I'obiettivo di sviluppare i 
I ENEN e la ncerca scientifica ' 
pubblica. oppure desiden tl con 
trario. E a saogliere 1'enigma a 
amta il testo del suo stesso di
segno di legge. laddove dice 
che I'ente avra cla facolta di 
costituire o partecipare a so-
cieta per azioni (private ndr) 
che abbiano per oggetto lo svl 
liippo industriale degli impieghi 
dellenergia nucleare». 

Cid equivale a dire che. se> 
condo il disegno dei mmistro. 
I'ENEN (o il CNEN) finanziera 
imprese industrial] a carattere 
speculativo. mettendo oltretutto 
al servizio di queste l risultati 
degli studi e delle esperienze 
dei suoi ricercatori Proprio co
me la Confindustria vuoie. 

Sirio Sebastianelli 

Non e'e cacciatore che non 
sappia die dopo i due primi 
giorni di caccia non e'e piu la 
possibilita, se non si disponga 
di fornite riserre, di riempire 
i carmen". Eppure la caccia 
continua a entusiasmare tanta 
gente che due case editrici 
hanno iniziato pressoclw con 
temporaneamente la pubblica-
zione di dispense venatorie. in-
titolatp rispettwamente Enci-
clopedki del cacciatoie e En-
ciclopedia della caccia. 

<r Ogni domenica e ogni gior-
no festivo compreso tra la fine 
di agosto e quella di marzo — 
avverte nella presentazione 
Enciclopedia della caccia — 
oltre un milione di italiani im-
braccia un fueile, si cinge la 
vita con una ben fornita car-
tuccera e va a caccia. Se. co
me e logico immaginare. cia-
scun cacciatore spara un mi-
nimo di cento cartucce per sta-
qione. significa cfw nel nostra 
paese vengono annualmente 
esplosi cento milioni di colpi. 
e chiunque vira nell'ambienie 
venatorio italiano sa come que 
ste cifre siano injeriori al ve 
ro. Se un colpo su quattro va 
a segno, ogni anno vengono uc 
cisi in Italia venticinque milio 
ni di capi di selvaggina. 

« Facile intuire quali proble
mi sollevi una situazione del 
genere e quali e quanti inte 
ressi vi siano coinvolti: primo 
di tutti. la necessita di man-
tenere o di creare artificial-
mente un patrimonio faunisti-
co in grado di permettere ai 
cacciatori di continuare a spa-
rare e alle fabbriche di armi 
e di munizioni di continuare a 
produrre: senza parlare del tu-
rismo che dalla voce caccia ha 
tratto negli ultimi anni un no-
tevolissimo incremento. 

€ Stante tale situazione e le 
leggi quasi immodificahili che 
regolano I'esercizio della cac
cia in Italia, c evidente che 
Vunica possibile soluzione e 
I'educazione dei singoli caccia
tori che nella maggiar parte 
dei casi, bisogna confessarlo. 
non sono da noi che degli spa-
ratori folli. ignari sia di quella 
che pud essere chiamata la 
poesia della caccia che delle 
piu elementari nozioni tecni-
che. Da tali considerazioni. 
dalla speranza di giovare alia 
caccia e alia prolezione del 
mondo della natura nel nostra 
paese d nata Videa di una en
ciclopedia della caccia che po 
tesse avere largo diffusinne. e 
qnindi largo effetto. fra la 
massa dei cacciatori italiani». 

Come dire: solleciteremo la 
vosfro passione per la caccia. 
e rispetteremo qli interessi de
gli armaioli e dei produttori 
di turismo delle zone venato
rie. cercando tuttavia di edu-
carvi in modo che siate voi 
stessi i primi ad avvertire la 
necessita di una regolamenta-
zione che. evitando Vannienta-
mento del patrimonio faunisti-
co. conserri Voaqetto stesso 
della caccia. 

Che sonn senz'altro nobili 
propositi, per cui ci auquria-
mo che anche queste pnbblica-
zioni contribuiscano a far ma-
turare il problema della cac
cia. perche' possa avere linal-
mente una soluzione rispnnden-
te agli interessi aenerali Ci 
pare tutlaria piuttostn ottimi-
sfico pensare che basti far la 
prpdica ai cacciatori 

Gia vi sono cacciatori edtt-
cati. come a esempio il prof. 
Marco Bermond, presidente 
dellAssociazione cacciatori di 
montagna. Partecipando. il 12 
febbraio dell'anno scorso. a un 
dibaltito svlla caccia orqaniz-
zato dalla Pro Natura Torino. 
disse delle cose, che potreb
bero essere prese a fondamen-
to di una legge modello sul-
I'esercizio venatorio. 

Si parlava di cacce prima-
verili. che. come ormai sanno 
anche i bambini delle elemen 
tari. si dnvrehbero proibire. per 
con sent ire alle specie di ripro 
dursi In quasi tutti i oaesi del 
mondo sono proihite Fa ecce 
zione solo VEqittn. che almeno 
« ha non diciamo la faccia to 
sta. ma il coraqqio civile di 
dire noi non le chiudiamo; non 
come noi. che facciamo una 
legae di chinsura al .1/ dicem 
bre. e poi ennsevtiamo i pro-
lunaamenti da prorincia a pro 
vincia ». 

In Italia t3 provincie chiu-
dono la caccia al 31 dicem 
bre. 19 al 31 marzo. 29 all'17 
aprtle. 3 al 17 magqio. 12 al 22 
maggio. una al 30 maggio» 
Spendiamo. osservava il prof 
Bermond. c centinaia di milio 
m per riprodvrre. per ripopo 
lore queste nostre campagne. 
e poi dilapidiamo cosi. per U 
gusto d; andare a uccidere due 
tortore e quattro merli ». 

71 prof. Bermond si riferiva 
alia selvaggina stanziale par-
lando di milioni per il rrpopo-
lamento. chi quella migraloria 
non si pub c fabbricare > con i 

sto che in certi paesi, come 
a esempio Cecaslovacchia, 
Gran Bretagna. Olanda. Sre-
zia. Germania, la caccia alia 
quaglia e proibita anche in au 
tunno. 

Al conlrario in Italia sembra 
uncor poco il massacro che si 
compie con le cacce primave-
rili. e infatti il mese scorso un 
nu'rito qruppo di deputati ha 
nvolto un'intcrraaazionr al mi 
nistera dell'Aqricoltura e Fo 
reste perche si possano sposta-
re ulteriormente i limiti di tem
po e cio (testuale) « nel rispet-
to delle esigenze di natura tec
nica biologlca ». 

E non e da aqgi che in Ita
lia le cose vanno cosi. « lo ho 
cominciato — disse il prof. 
Alpssandro Ghigi al dibaltito 
della Pro Natura Torino — a 
occuparmi di legislazione ve
natorio dal 1H9G. II mio nrimo 
lavoro p stato uno studio su 
un disegno di legge sulla cac
cia. per dare una leggp unlca 
alia caccia chp l'ltalia non 
anera. come non ha ancora > 
11 praqptta fu boeciato. e mai 
che si sia riusciti a mettprc 
insiemp un tpsto di legge che 
tuteli l'intercsse generale. che 
non puo coincidere ovriamen-
le enn quello degli armaioli o 
degli « sparatnri folli». 

Veducazione'7 11 prof. Ber
mond p senz'altro educato. p 
come lui sono educati tanti al-
tri cacciatori. tutti pranli a 
sotioscrivere la dichiarazione 

dei principi del Consiglio in-
ternazionale per la prolezione 
degli uccolli. nella quale, do 
po aver rilevato clip x per iqno 
ranza. eqoismo. n desiderio di 
eccpssiro gnndaqno. I'uomo hn 
ridotto in nwlti paesi il numc 
ro dealt uccplli a una cifrn al 
larmantp. avendn gia fatto spa 
rirp dalla supprficip terrpstre 
numerosp specie intcressatiij p 
utili > si afferma: « la nostra 
simpatia va rivolta a raqione 
voli disposizioni adottate in vi 
sta di aumentarp il numpra dp 
gli uccplli chp costituiscono 
selvaggina. affinche il suppr-
fluo possa servirp sia di nutri-
mento sia di ogqetto ppr lo 
sport » 

Cio che impedisce una Icqi-
slazione razionale sono gli in-
tpressi costituiti. che non sono 
solo quelli deqli armaioli. ma 
anche quelli di colora che pns 
sono praticare. qrazip al dp 
nam e alia compiacenzn del 
le autorita. cacce di sterminio 

La forza di qupsti qrupf/i di 
pressione <* stata spmpre in 
coercibile p contro di pssa non 
p valso finorn il ragionampnln 
del prof Bermond. che non e 
soltanto con la bnmhn atamica 
che I'uomo puo rpndere il pia 
neta inabitahile. ma anche enn 
la distruzinne dpgli pquilihri 
naturali. nei quali rientra an 
che la soprai vivenza dei tola-
till 

Dario Paccino 

schede 

FIRENZE 
DEL MONDO 

Alle numerose pubblicazioni 
sull'alluvione del 4 novembre 
1966. se n'e aggiunta un'altra: 
« Firenze del mondo * (ed. Cul-
tura. L. 1 000). Essa vuol sot-
tolineare soprattutto un fatto: 
I'appartenen7a di Firenze — 
della sua civilta. del suo patri 
monio artistico. dello spirito 
delle sue genti — al mondo: 
da qui. dunque, il titolo del vo
lume che raccogl*;. accanto 
ad una vasta documenlazione 
fotografica sulla « tragedia *. 
sentti e dichiarazioni di alcuni 
fra i piu im porta nti uomini 
politici e di cj l tura. Ad una 
nota introduttiva di Giorgio La 
Pira — che mette in luce il 
valore di Firenze. quale cen 
tro di iniziativa per la pace 
— seguono calorose testimo 
nianze d'affetto verso la citta 
del segretario generale del-
I'ONU. U Thant (cittadino ono^ 
ratio di Firenze) di Thomas 
Merton. del monastero trappi 
sta dei Getsemani. di Eduardo 
Frei. presidente del Cile. del 
vice-primo ministro della RAU 
Saroite Okacha, del direttore 
generale della FAO Rajan Sen. 
dell'assistente speciale di J . F. 
Kennedy, Arthur M. Shlesin-
ger. dello scrittore libanese 
Rene Habachi. di Philip Noel 

mtltont," ed iappunto per que- J Baker, deputato laburista e 

premio Nobel per la pace, del 
presidente della Repubblica del 
Senegal. Leopold Sedar Sen 
ghor. del direttore generale 
dell'Unesco. Rene Maheu. del 
vice-segretario generale del-
I'ONU. Gabriel D'Arboussier. 
di Ekatorina Furtseva. mini
stro della Cultura dell'URSS. 
del Presidente dell'India Sar-
vepalli Radhakrishan. di Ben 
salem Guessous. dello scritto
re sovietico Ilya Ehrenburg. di 
Andre Guillabert. ambasciato 
re generale a Parigi. di Le 
wis Mumford, ex presidente 
delPAccademia americana del
le arti e delle lettere e di Vo 
Van Ai. segretario generale 
della associazione victnamita 
Buddisti d'Oltremare. 

La prima parte del volume 
e dedicata alia ricostruzione 
— attraverso le foto — del di 
sastro: una ricostruzione scar-
na, telegrafica. fatta di sem 
plici ma perentorie didascalte: 
come quella che dice c la ri 
nascita di Firenze non sara 
solo restaurazione. perche i 
problemi aperti dall'alluvione. 
le carenze emerse, l'incubo 
delle dighe a monte della cit
ta. la prova passata col diss-
stro, vogliono risposte nuove*. 

m. I. 


