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«II dolore e la pietd »: una citta francese sotto i nazisti 

UN FILM CHE COSTRINGE 
I BORGHESI A RICORDARE 

I parigini fanno la coda per vedere il documentario sull'occupazione tedesca di Cler

mont Ferrand — Proibito alia televisione — II collaborazionismo del benpensanti 

Dal corrispondente 
PARIGI, giugno. 

Da piu di un mese, in due 
sale cincmatografiche parigi-
ne. viene proiettato un film 
documentario fuori del co-
mune: « Le chagrin et la pi-
tie - cronaca Hi una citt& 
francese sotto l'occupazione » 
di Marcel Ophuls, Alain de 
Sedouy e Andre Harris, gior-
nalisti, ex collaborator! della 
televisione francese, licenzia-
tl per eccesso di obiettivita 
o, se si vuole, per amore del-
la verita. Migliaia di parigi
ni, giovani e anziani, affron-
tano coraggiosamente un'ora 
di coda, eppoi quattro ore e 
mezzo di proiezione, per sco-
prire o rivivere i quattro 
anni piu oscuri, piu tragici 
e piu ingloriosi della storia 
francese moderna. 

Anzi, dopo avere anche noi 
affrontato questa prova e sco-
perto quale pud essere la 
forza del cinema-verita, sia-
mo tentati di parlare del 
quattro anni piu ingloriosi 
della storia della borghesia 
francese: perche questo mo-
numentale documentario e, 
prima di tutto, il processo, 
la condanna — e anche la 
amnistia, poiche trent'anni 
sono passati dal reato — di 
una classe. 

Tremenda, cinica, intelli-
gente borghesia francese che 
da una parte, e nella sua 
enorme maggioranza (« se al-
lora fosse stato fatto un re
ferendum — dice il compian-
to Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie — 1'80 per cento dei 
francesl avrebbero votato per 
il maresciallo))), appoggia 
Petain e Laval, fa scaturire 
dalla polvere della storia 
l'antica anglofobia per giu-
stiflcare l'accettazione della 
collaborazione col nazista, ri-
scopre il vecchio antisemiti-
smo quando viene 1'ora della 
caccia all'ebreo, manda mi
gliaia di giovani nelle Waf-
fen-SS in nome della crociata 
antibolscevica perche la pau-
ra del Fronte popolare e an-
cora viva e dunque « meglio 
Hitler che Blum», meglio il 
nazismo del socialismo; e 
dall'altra, anche se a stento, 
esprime il proprio orgoglio 
nazionale con De Gaulle a 
Londra e quando la potenza 
nazista comincia a declinare 
scende in armi a fianco dei 
gruppi operai che i comuni-
sti hanno saputo organizzare 
assai prima. Sicche alia fine 
della guerra l'onore e salvo, 
e non importa chi lo ha sal-
vato, e la borghesia francese 
attraverso il gollismo pud di
re di aver combattuto e con-
tribuito alia disfatta nazista 
e sedere al tavolo delle gran-
di potenze vincitrici del con-
flitto. 

Involontariamente forse — 
perche il suo scopo era la di-
struzione appunto del mito 
della borghesia resistente — 
questo documentario ci co-
stringe a riflettere sulla ca-
pacita della borghesia fran
cese di assorbire e di digeri-
re tutto grazie ad un istinto 
di conservazione che se pri
ma di ogni altra cosa e con-
servatorismo, diventa a lun-
ga scadenza forza di adatta-
mento alle situazioni piu di
verse e difficili; quindi pos-
sibilita di avere sempre una 
via di uscita: digerire ad 
esempio i massacri operai 
del 1848 e del 1871 e rico-
struire 1'Impero o la repub-
blica, digerire la perdita di 
un immenso impero colonia-
le e di colossal! fortune 
spese nel tcntativo di con-
servarlo senza rinunciare ad 
un ruolo mondiale. digerire 
ancora 1'umiliazione atroce 
della « debacle » del '40 e n- -
trovare l'orgoglio nazionale 
nel gollismo degli anni 60: e 
se questo documentario ha un 
merito e quello di farci capi-
re perche la borghesia fran
cese fu la sola, tra i regiml 
borghesi d'Europa aggrediti 
dai nazisti, a macchiarsi del.a 
vergogna della collaborazione 
e perche la Francia degli 
anni 70, ridimensionata fin 
che si vuole dopo la morte 
di De Gaulle, continua ad 
essere considerata e a con-
tare effettivamente tra le 
grandi potenze mondiali. 

De Gaulle a Londra 

Un manifesto collaborationists. Petain proclama: 
c Frances), non slete venduti, ne tradit i , ne abbando-
natl. Venite a me con f iducia ». 

La citta di cui Marcel 
Ophuls traccia la storia « sot
to l'occupazione » e Clermont 
Ferrand: una scelta non ca-
suale e vediamo subito per
che. Clermont Ferrand e una 
citta industriale a poche de-
cine di chilometri da Vichy 
dove s'era installato il go-
verno collaborazionista di Pd-
tain. A Clermont Ferrand, nel 
1941, il tribunate petainista 
aveva giudicato e condannato 
a sei anni di reclusione Men-
des France. Dalla prigione di 
Clermond Ferrand, qualche 
mese dopo, lo stesso Mendes 
era evaso per raggiungere De 
Gaulle a Londra. In un vil-
laggio attorno a Clermont 
Ferrand era nato e viveva 
Laval, presidente del consi-
glio del governo collaborazio
nista. A Clermont Ferrand 
era nato il movimento «Li
beration » di d'Astier de 'a 
Vigerie. E nelle campagne 
attorno alia citta, infine, si 
erano sviluppati i primi mo-
vimenti di resistenza fran
cese. 

Cuore politico e geografl-
co della Francia degli anni 
40, Clermont Ferrand e dun
que un nodo di intrighi, di 
figure, di situazioni cosl raro 
da poter rappresentare tutta 
la Francia dell'epoca e su 
questa citta. logicamente, ca
de la scelta dei tre documen-
taristi: che cominciano a cer-
care negli archivi tedeschi, 
svizzeri, inglesi e francesi, a 
scovare pellicole dimentica-
te. a intervistare occupati e 
occupanti trenfanni dopo rin-
tracciandoli nella loro vita di 
oggi ma immutati nella men-
talita, nel loro modo di esse
re e quindi di ricordare. E ne 
esce, con un montaggio im-
peccabile, la storia della « de
bacle » senza finzioni e senza 
pieta: una storia che tende 
a demolire i miti creati dalla 
storiografia ufficiale piena di 
belle pagine sull'unita dei 
francesi di fronte all'invaso-
re, sul potere mobilizzatore 
dello nstorico appello» lan-
ciato dal generate De Gaul
le il 18 giugno 1940. sulla 
partecipazione della polizia 
alia resistenza e sulla resi
stenza come fatto di tutti i 
francesi. borghesi e prole
tary cattolici ed ebrei. coma-
nisti ed anticomunisti. 

Trentamila metri di pelli-
cola girati in nove mesi, ta-
gliati, epurati fino a conser-
varne duemilaquattrocento 
per uno spettacolo di quattro 
ore e mezzo, martellante. in-
sistente, senza concession! ne 
al dolore ne alia pieta. Ep-
pure non un minuto e super-
fluo, dalle prime battute del
la lunga intervista con Men
des France (straordinario 
nella sua semplicita di te-
stimone) — interrotta e ri-
presa per far posto ad altre 
interviste. o ai document! 
dell'epoca — fino alle ultime 
inquadrature di una Parigi 
finalmente llberata dai te
deschi e dall'ombra tragica 
della storia appena vissuta. 

II titolo parla di dolore e 
di pieta. Ma quanta vergo
gna, e tristezza. e odio ac-
cumulati e forse stratificati 
per sempre e riaffioranti nel
la testimonianza di questo 
mercante che aveva tenuto a 
precisare sul giornale di non 
essere ebreo (« per difender-
si dalla concorrenza dei com-
mercianti ebrei»), di questo 
onesto farmacista che ha avu-
to per solo ideale «la bouf-
fe», il mangiare become la 
maggior parte dei france
si»), di questo aristocratico 
finito con le SS naziste sul 
fronte russo («non potendo 
scegliere per ragioni fami-
liari la rivoluzione bolsce-
vica ho scelto la rivoluzione 
fascista »), nelle immagini di 
questi poliziotti francesi ir-
rigiditi a salutare Hitler che 
visita Parigi, nelle delazioni, 
nella tragica notte del Vel 
d'Hiv dove Laval fece am-
massare migliaia di ebrei. e 
tra questi quattromila bam
bini, di cui pochi tornarono 
dai campi nazisti. 

E quanto coraggio, per con-
tro. e pieta, in questi conta-
dini socialist!, entrati - nella 
Resistenza, denunciati da un 
compatriots, deportati e tor-
nati senza piu voglia di ven-
dicarsi, nei ricordi di Jacques 
Duclos, nell'elogio di un 
agente segreto bntannico agli 
operai parigini, apronti a 
rischiare tutto» a differen-
za deU'egoismc dei borghesi 
«che hanno paura di com-
promettersi o di perdere 
qualcosa mentre il paese ha 
perso l'indipendenza ». 

Signorilmente Eden dice: 
« Non posso giudicare. II mio 
paese non ha conosciuto l'oc
cupazione ». Ma il suo giudi-
zio sulla Francia che ha ac-
cettato la collaborazione a 
differenza della Norvegia, 
dell'Olanda, del Belgio ugual-
mente occupati. e un giudi-
zio diretto e duro. 

I miti cadono. L'appello di > 
De Gaulle? Nessuno lo ha 
ascoltato, ma tutti invece 
conoscono quasi a memoria , 
le tirate del vecchio mare- • 
sciallo Petain. II generale De ' 
Gaulle a Londra e uno sco-
nosciuto che deve batters! 
per farsi riconoscere prima 
dagli inglesi eppoi dai fran
cesi. La Francia, fino al 1942, 
e quella di Petain e di La
val, dove una maggioranza 
approva il vecchio padre della 
patria e cerca di trovare nel
la collaborazione la propria 
sopravvivenza contro tutti, 
contro l'alleata Inghilterra, 
contro la tradizione democra-
tica francese, e soprattutto 
contro i comunisti, i massoni, 
gli ebrei. 

Eppoi nel 1942 i francesi 
si accorgono, come dice can-
didamente un testimone, che 
la collaborazione per I te
deschi si riduce a questo: 
«tu mi dai il tuo orologio e 
io ti dico l'ora». E c'e del-
l'altro. Stalingrado resiste e 
finisce per battere Von Pau-
lus. I tedeschi perdono l'Afri-
ca. E in Francia «il buon 
tedesco » col quale si e fatta 
coabitazione per due anni, 
attaccato dai primi reparti 
di «maquisards», mostra i 
denti e la Gestapo entra in 
azione. L'idillio finisce. Si co
mincia ad ascoltare De Gaul
le e De Gaulle ordina ai 
suoi uomini di prendere con-
tatto con le forze di resisten
za comuniste in nome del-
l'unita nazionale. 

Ma come colmare il fossato 
d'odio scavato dalla propa
ganda borghese prima e fa
scista poi? Un dirigente cat-
tolico di Clermont Ferrand 
dice: « Si. ho disubbidito agli 
ordini di Londra. Non ho 
preso contatto coi comunisti 
che gia facevano la guerri-
glia perche ho sempre pen-
sato che fosse pericoloso ar-
mare i comunisti. I comuni
sti non si battevano per la 
Francia ma per la Russian. 

E Duclos contrappunta: 
« Un giovane comunista fran
cese fucilato dai nazisti e 
morto gridando " Viva il par-
tito comunista tedesco ". Non 
dimenticatelo ». 

La gente nella sala applau-
de. E applaude ancora quan
do Duclos ricorda: «Se la 
Gestapo non avesse avuto la 
collaborazione zelante della 
polizia francese, le file della 
Resistenza, e non parlo solo 
dei comunisti ma di tutti i 
resistenti, non avrebbero su
bito i terribili vuoti che 
abbiamo dovuto Iamentare». 

In fondo. crediamo che il 
maggior premio per questi 
tre coraggiosi registi, che 
hanno trovato in Svizzera e 
in Germania i soldi per rea-
lizzare il loro documentario 
e che alia fine se lo sono 
visti rifiutare dalla televi
sione del loro paese. sia la 
accoglienza del pubblico. Un 
pubblico che, abbandonato il 
dolore e la pieta, e pur ri-
conoscendosi in quel tragico 
quadro. reagisce positivamen-
te come liberato da una vec-
chia angoscia, ammette in
somnia che quelle cose dove-
vano essere dette e nel mo
do in cui sono state dette. 
Un pubblico cosciente di un 
passato non certo esaltante 
che con i suoi applausi. i 
suoi mormorii di disappro-
vazione, e anche coi suoi 
silenzi gelati di fronte a ri-
velazioni che tolgono il re-
spiro. si rivela maggiorenne 

II governo, invece. lo ha 
creduto minorenne ed ha ri-
fiutato questo documentario 
per la televisione. Ma c'e da 
meravigliarsene? F/ proprio 
dei regimi paternalistic! di 
voler evitare ai « minorenni » 
scosse psicologiche troppo 
rudi. E questo film, non c'e 
dubbio. e uno scossone di 
forza otto. 

Augusto Pancaldi 

VIAGGIO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

14 giugno 1940: i nazisti cntrano a Parigi. 

I salari in Cina 
Visita a una fabbrica d'automobili di Scianghai con il vicepresidente della Fiat e con il presidente del-

I'Alfa Romeo - II livello della tecnologia - Ritmi di lavoro che scandalizxano i nosfri managers 

Scala e struttura delle refribuzioni - E' monetizzabile Tideologia ? - Quanto costano la casa, la 

mensa, la bicicletfa - Uno standard di vita sobrio e dignitoso, una mefropoli ordinate e pulita 

DI RITORNO DALLA CINA. 
giugno. 

Visitare una fabbrica d'au
tomobili cinese insieme con 
il vicepresidente della Fiat. 
Giovanni Nasi, e con il pre 
sidente dell'Alfa Romeo. Giu
seppe Luraghi. non e cosa 
che capita tutti i giorni. A 
me e capitata, e ne rifensco. 
L'officina d'auto di Scian
ghai, 1300 operai. non e de-
stinata alle produzioni di 
grande serie. Ne escono una 
ventina di veicoli al giorno. 
tra camion e grosse ^etture 
di rappresentanza. Qual e il 
parere degli « esperti » iUl'.a-
ni? Positivo per quanto ii-
guarda il prodotto finito: au
to comode. ben costruite. do 
tate di moderni sistemi-di so-
spensione. L'attrezzatura wc 
nica della fabbrica e giudi-
cata alquanto vecchiotta. sal
vo pero alcuni macchinari as
sai aggiornati. E in genere 
— l'abbiamo costatato anche 
durante la visita all'Esposi-
zione dei prodotti industriali 
d: Scianghai — le osservazio-
ni che industriali e operator! 
di casa nostra andavano fa-
cendo erano appunto di que
sta natura: in Cina coes'sto 
no (e lo si comprende) t-w-
nologie che da noi veogono 
considerate superate, e acqui-
sizioni che viceversa anche in 
Occidente sono attu^"ss:me. 
di questi ultimi mesi. 

Senza 
frenesia 

Ma cid che nell'offic.ra di 
auto ha letteralmente sranda-
hzzato i nostri capi c! jz:cnda 
e l'utilizzazione della m.in^ 
dopera. il fatto cioe .'ne qui 
come negli altri paesi so».:a-
listi neirorganizzaztone dei la
voro la preminenza non viene 
data alia massima proif.tiv:-
ta da ottenere con TI:I..S ati 
mezzo. In questa fabbr?a :;OQ 
vi e davvero la frenesia o^lla 
«catenas fatta co,re.e aiia 
piC alta velocita possiluic ne 
del lavoro scomposto e cro-
nometrato in mille miruECo-
li gesti ripetitivi. Ecco. que-
st'operaio sta in piedi n. una 
sorta d; trincea sca-au nel 
pavimento, gli arriva ;o jhos-
sis d'un'auto. lui avvira un 
pezzo. poi si volta per cf̂ r 
came un altro. Io conj.ingp 
al primo. effettua ancora di
verse manovre. prima che la 
auto proceda verso il suo com 
pagno piu avanti e a lui ne 
sopraggiunga una nuova Ec 
co. diceva Ting. Nasi scuoten-
dc la testa, i nostri operai 
a Torino vogliono tornare a 
questo punto: gia. le mae-
stranze Fiat si battono infat 
ti contro la parcellizzazione 
esasperata del lavoro. per jna 
ncomposizione delle mansio-
ni che renda la fatica piu 
umana. meno alienante. Ma, 
aggiungeva l'ing. Nasi, se qae-
ste auto dovessero venderle. 
sarebbero costretti anche lo
re* a spezzettare le mansion) 
per aumentare la produttivi-
ta Be', come si fa a preten-
dere, siamo giusti, che i capi
talist! raglonino in termini 
diversl da quelli del massimo 
profitto? 

Intendlamocl. Gli operai ci-
nesi — cosl come tutti i ci-
nesi — lavorano molto. Otto 
ore al giorno (con un inter-
vallo di meu'ora) per ad dor* 

ni la settimana. Ma i ritmi 
appaiono ovunque sopportabi-
li, e gli obiettivi assegnati dal 
Piano alle singole fabbriche 
risultano fissati con modera-
zione, in modo da poter es
sere raggiunti. ed - eventual-
mente superati. senza eccessi-
va tensione. Insomma. coeren-
temente col particolare mo-
dello di sviluppo di cui parla-
vo l'altro giorno. si evitano 
le forme che potremmo de-
finire di incentivazione esa
sperata. e nella struttura dei 
salari non si fa ricorso ai 
cottimi. 

Quali sono dunque 1 livelli 
dei salari? Esiste una effetti-
va tendenza egualltaria o no? 
Alia fabbrica tessile Numero 
3 di Pechino ci hanno dato 
queste cifre: salario medio 
60 yuan al mese; un operaio 
parte in pratica da 50 yuan 
e quando ha raggiunto la 
massima qualifica ed e alia 
vigilia della pensione pud ar-
rivare oltre i 100 yuan; un 
ingegnere entra con 80 yuan 
mensili e pud arrivare a 160 
Come si vede. il rapporto tra 
livello minimo e livello mas
simo e di uno a tre. Nono-
stante l'assenza di premi e 
di incentivi di altro genere, 
v4 e una scala di guadagni 
determinata per lo piu da! 
tipo di lavoro. dalla qualifica 
e daU'anzianita. Vi e poi un 
altro parametro che si intro
duce nella definizione dei sa
lari. e che consiste nel ecom-
portamento ideologico e poli
tico » e nell'atteggiamento ver-
so i compagni Con tutta fran-
chezza. non sono riuscito a 
capire come valori di questo 
t;po possano essere monetiz-
zati. Non posso dunque non 
lasciare aperta un'incertezza 
(anche politica) al riguardo 
Comunque si tende — si as-
sicura — ad accorciare ulte-
normente le distanze. Gia og
gi si puo verificare che 
operaio di alta qualifica tec* 
n:ca guadagni piD di un in 
gegnere alle prime armi. 

I dati raccolti in altre fab
briche confermano piu o me
no queste cifre. Seteria di 
Hangciow: salario minimo 
(awentizi) 31.50 yuan, medio 
6o. massimo 82, Complesso di 
fertilizzanti chimici di Nan 
chino: minimo 34. medio 53 
massimo 108 per gli operai; i 
tecnici e gli impiegati arriva-
no a 110 yuan mensili. gli in-
gegneri a 150 Tra gli scarica-
tori del porto di Scianghai, 
prima della rivoluzione cultu
re !e. vi erano nove classi di 
saiart con premi mensili col-
legati alia ^ lantita di merce 
s» aricata Ade^o questo siste-
aw e stato abtilito. ma occor-
le aggiungere che a. momen-
to della trastonnazione una 
pfc'te dei premi * stata tra 
slerita nel salario: per cui og-
g. la media sVd'-fale dei do
ckers e relativameiHe alta, 75 
Juan con purte di 90. 

Naturalmente il lettore vor-
ra sapere a quanto ccrrispon-
dono queste cifre. se cioe gli 
operai cinesi guadagnano 
• molto » o « poco ». Credo 
che occorra rifiutarsi netta-
mente di istituire confronti 
cervellotici basati sul cambio 
ufficiale tra yuan e lira o al
tre equiparazioni di questo ti-
pc. La sola cosa che conta e 
quel che si pu6 comprare 
con questi salari. e se ess! 
corrispondono o no alle est-
genze vital!. Ebbene. giudlchl 
il lettore. L'affitto di caaa co-
s u cif r« lrrlaorle, 2 o «.vuan 

al mese per due stanze e ser-
vizi. La frequenza alle mense 
aziendali — colazione, pranzo. 
cena — grava per soli 12 yuan 
mensili; e alle mense posso-
no mangiare anche i familia-
ri. Accanto alle fabbriche di 
una certa dimensione vi so
no asili d'infanzia gratuiti; 
negli ospedali aziendali i la-
voratori sono curat! gratis, i 
loro familiari pagano meta 
retta: in caso di malattia, si 
riceve il salario completo per 
I primi sei mesi, poi ridot-
to al 60 per cento; gli uomini 
vanno in pensione a >% anni. 
1P donne a 55. col 60-70 per 
cento deU'ultimo salario; la 
parita salariale tra uomini e 
donne e assoluta; non esiste 
perd un sistema di assegni 
familiari come da noi. tutta-
via le famiglie particolarmen -
te numerose e che si trovano 
In difficolta ricevono un'afsi-
stenza particolare dallo Stato. 

Da questo complesso di da
ti risulta gia con sufficiente 
evidenza che i salari — spe
cie quando. ed e la maggioran
za dei casi. sono due o tre 
le persone che lavorano in fa-
miglia — consentono un deco-
roso, anche se certo non lar
ge. tenore di vita .Si tenga 
presente che il riso, alimen
ts fondamentale. costa 028 
yuan al chilo; che i generi di 
piu largo consumo sono ac-
cessibili a prezzi francamen-
te bassi. grazie anche al man-
tenimento. in forme cooperati
ve della massa di piccoli ne-
gozi e botteghe; che un ve-
stito di cotone della foggi a ci
nese universale costa attorno 
ai 10-12 yuan, e una biciclet-
ta. mezzo di trasporto altret-
tanto universale. 150 yuan; ed 
evidentemente nelle famiglie 
quest! 150 yuan e possibile 
risparmiarli. sia pure con fa
tica. dal momento che quasi 
tutti vanno in bicicletta. Nei 
negozi si trovano anche. a 
prezzi tuttavia per adesso 
inaccessibili. radio a transi
stor. motociclette, televisori. 

Nel parco 
pubblico 

~ Sarebbe del tutto ridicolo 
mettersi a cercare le tracce 
di un qualche avvio a un 
t consumismo » cinese. Vorrei 
solo ricordare una gradevole 
impressione visiva e acusti-
ca ricevuta in un piccolo, de-
lizioso parco pubblico ne! cen
tra della citta vecchia di 
Scianghai. La vanno ragazzi 
e ragazze. e possono SDerare 
di trovarvi tutto, salvo la soli-
tudine: poiche. come dovun-
que. si e letteralmente som-
mersi da sciami di bellissi-
m: e simpaticissimi - ragazzi-
ni. E allora i giovanotti si 
sfogano a fotografare 1'inna-
morata. in giubba e panta-
loni della festa. con un con-
tinuo ticchettio di macchine 
fotografiche. 

Ma e il tono. il ell ma ge
nerate a essere improntato a 
una dignita, a una pulizia che 
rappresentano la migliore con 
ferma di un raggiunto accet 
tablle livello. Le abitazioni so
no modeste, spesso modestis-
sime. e occorrera certo una 
lunga serie di anni prima che 
questo problema gigantosco 
powa uiere avviato a solu-
nion»i Q> non r1 aeatono ^*» / 

cattivi odori, nelle citti so-
vraffollate, le case non sono 
cadenti, i cortili sono spaz-
zati con cura, dovunque emer
ge quel gusto del particolare 
che dei cinesi e caratteristica 
spiccatissima. 

Non sono qui per fare del 
«colore». Ma come non re-
stare colpiti dal prodigio di 
una metropoli come Scian
ghai, pochissimi decenni or-
sono centro di corruzione e 
di vizi, e dove oggi non si 
vede un mendicante, un 
ubriaco, una prostituta, un 
drogato? Dove le mance ven-
gono rifiutate con fermezza' 
Dove gli abiti da lavoro pos
sono a volte avere la toppa o 
i! rammendo, ma non soio 
mai miserabil! e stracciati? 
Dove — insomma — nessuno 

si lascia andare?. Non cons! 
glierei di sorridere di questo 
rigore morale, che e un'lndi-
scutibile forza; anche se, co
me ho gia accennato, e ben 
Iecito discutere il numero li-
litato di concetti Ideologici 
con cui si mira a ottenere ta
le tensione. la semplificazione 
estrema delle conoscenze su 
cid che accade nel mondo. 
sui termini stessi dello scon-
tro di classe a livello inter-
nazionale. E' una discussione. 
questa, che certo non posso 
affrontare ne esaurire qui. 
poiche investe questionl an
che assai drammatiche del 
nostro movimento e si lega 
alle stesse prospettive future 
dell'esperienza cinese. 

Luca Pavolini 

Un libro di Max Nicholson 

Pellegrinaggio 
attraverso 
la natura 

Ma., Nicholson, una delle 
massime autorita nel campo 
della ecologia, si spoglia di 
ogni accademismo scienti
fic© per affrontare nel suo 
libro c La rivoluzione am-
bientale » i problemi del rap
porto fra uomo e natura. 

L'Autore si rifa a tem
pi lontanissimi descrivendo 
quelle lotte fra gli ominidi 
che feccro emergere fra tut-
te le specie come dominato-
re 1'Homo sapiens. I primi 
uomini pero sono prescntati 
nel grande scenario della 
preistoria in balia a fattori 
ambientali che li costringe-
vano a vivere confinati nelle 
praterie. soggetti a catastro-
ft naturali improwise ed in
tegral! in questo ecosistema 
alia pari di tutti gli altri 
component! del regno anima 
le. II lento evolversi della 
civilta attraverso i millenni 

e trattato in maniera assai 
originate, non come progres-
so delle conquiste umane. 
ma come la storia di un gra-
duale sfruttamento delle ri-
sorse dell'ambient e fino ai 
giorni d'oggi quando. quasi 
al limite delle sue disponi-
bilita. questo comincia a de-
nunciare tutti gli squiUbri 
creati dalla disarmonia tra 
progresso umano e spano 
vitale. 

La descrizione deU'evotu-
zione e delle caratterisbebe 
deirambiente naturale mse-
gna a vedere il moodo che d 
circonda con un nuovo ac-
chio: 1'ecologia cessa di es
sere una scienza e divient 
amoroso pellegrinaggio tra 
la natura. una guida per sa-
per godere quanto di bello 
e ancora rimasto intatto mal-
grado l'interferenza sempre 
piu pesante dell'uoroo neDo 
ambiente. . ' 

Un linguaggio comune 
Quando tuttavia lo svilup

po e I'apphcazione della tec
nologia moderna o qualun-
que intervento artificiale 
comportano la rottura degli 
equilibri ecologici allora tro-

' viamo in Nicholson un impla 
cabile accusatore. un seve-
rissimo giudice dei proccssi 
dislruttivi in" atto su scala 
mondiale K' pertanto su sea . 
la mondiale che deve essere 
mtrapresa I'opera di conser 
vazione e di difesa di quel : 
bem naturali che in quanto 
tali sono beni comuni. 

L'erologia e nmaMa fino- . 
ra una pura astrazione scien 
tifica: non esiste un linguag 
gio comune che leghi su que- ^ 
sio tcrreno il hiologo. I'ar-
chitetto. I'agricoltore. i'virba- -

nista. l'industriale e mai CO- . 
me in questa epoca di cos) 
avanzata speciauzzazione tec-
nologica si e giunti ad un 
gnido cosi spinto di degrada- -
zione ambientale. Bisogna 
quindi riparare i danni ope-
rati nel passato, trovare una 
nuova maniera di vivere. a-
dattare le attivila umane 
all'uso piu economico dello 
ambiente per mezzo di prov-
vedimcnti autolimitanti che 
contemplino radeguamento 
al paesaggiA di ogni opera, lo 
sfruttamento razionale delle 
risorse naturali. I'abolizioiie 
di una societa che antepona -
il profitto al benessere ge
nerate. - - ' 

. Laura Chill j 
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