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Gli atti terroristici e la «trama nera >» 

ANARCHISMO 
DI RITORNO 

Un metodo di lotta acerbo, che appartiene alia preistoria del movimento 
operaio e che oggi giova alia reazione - II sarcasmo di Marx e di Engels 
contro i modi astratti e infantili di intendere la lotta rivoluzionaria 

Non vi e csitazionc in 
Italia, nelle file del movi
mento operaio e tra le gran-
di masse popolari, che vo-
gliono la difesa e lo svilup-
po della democrazia e che 
gia, in parte notevole, sono 
conquistate ad una prospet-
tiva socialista, ad individua-
re la natura di classe e lo 
obiettivo di una serie di at
ti terroristici: dalle bombe 
sui treni alia strage alia 
Banca dell'agricoltura di Mi-
lano, per finire con l'uccisio-
ne di Luigi Calabresi. Que-
sti appaiono come atti che 
si iscrivono in una trama ne
ra — incoraggiata e protet-
ta da forze non piccole del-
lo stesso apparato statale — 
che volge il suo attacco al
ia democrazia e al movimen
to operaio, tentando da un 
lato di screditare le istitu-
zioni democratiche e dall'al-
tro, ma vanamente, di isola-
re il movimento operaio da-
gli strati della piccola bor-
ghesia e dall'opinione pub-
blica in generale. 

Infatti la violenza fascista, 
da cui il paese e colpito, mo-
stra, con i suoi caratteri di 
terrorismo individuale, la 
gtretta parentela con gli at
ti di cui sopra si diceva. 
• La precisa consapevolezza 
del movimento operaio di 
quella che e la natura del 
terrorismo, che si sviluppa 
nel paese, e valsa appunto 
ad isolare quelle azioni, a 
bloccare in modo considere-
vole l'avanzata del fascismo 
e ha reso vano ogni tentati-
vo di coinvolgere la classe 
operaia e le sue organizza-
zioni nella responsabilita di 
quegli atti terroristici. 

Chi e tratto 
in inganno 

Ala la presenza di organiz-
zazioni terroristiche che vor-
rebbero presentarsi come 
« rosse.» e in cui la provo-
cazione della destra agisce 
in modo preciso, coinvolgen-
do, e probabile, un certo 
numero di sproweduti; lo 
stolto commento di talune 
organizzazioni extraparla-
mentari, come Lotta conti* 
nua, all'assassinio di Cala
bresi, in cui non si sa dove 
finisca l'incoscienza e co-
minci la provocazione, ci 
spingono ad una riflessione 
sul terrorismo e ad invita-
re quanti possono essere 
tratti in inganno a riflettere 
con noi. 

La prima cosa che va det-
ta e questa: il terrorismo e 

stato, prima che il movi
mento operaio assumesse co-
scienza di se stesso e comin-
ciasse a darsi le proprie or
ganizzazioni, un momento 
della lotta degli oppressi 
contro le forze dominanti. 
Quanto fosse utile anche al-
lora e da vedersi. Esso era 
comunque un segno della 
immaturity di forze che vo-
levano darsi una funzione 
rivoluzionaria e fu un pas
saggio necessario per la con-
quista di una piu precisa co-
scienza della natura e dei 
caratteri della lotta rivolu
zionaria. 

Oggi il terrorismo indivi
duale (o di ristretti gruppi) 
sta invece dalla parte della 
reazione, dalla parte del fa
scismo, giova alle forze mo
derate, chiunque ne sia Pau-
tore e quali che siano le 
sue intenzioni. 

I partiti 
operai 

La cosa non presenta om-
bra di dubbio, per l'ltalia. 
Per altri paesi — ad esem-
pio per l'America Latina — 
il discorso e piu complesso, 
ma anche qui il terrorismo 
6 un metodo di lotta acer-
bo che puo trovare, in qual-
che caso e nella migliore 
delle ipotesi, una funzione 
positiva solo come esperien-
za per giungere ad una piu 
matura visione del caratte-
re e dei metodi, ben diversi, 
della lotta rivoluzionaria. 

II metodo del terrorismo 
individuale appartiene in 
Europa ad un periodo in cui 
agiva sulla classe operaia, 
su ceti sociali oppressi e 
particolarmente su gruppi in 
crisi di piccola borghesia, 
l'influenza anarchica. 

Contro l'anarchismo com-
batte la I Internazionale, e 
i metodi anarchici vennero 
sostanzialmente superati con 
il costituirsi dei primi par
titi operai a carattere na-
zionale in Germania e in 
Francia. Da noi, con il di-
stacco di Andrea Costa dal-
l'anarchismo e ancor piu 
con il costituirsi del Parti-
to socialista (1892). In Rus
sia, con il passaggio dal ter
rorismo individuale, a cui si 
erano dedicati i populisti, 
dopo il fallimento del loro 
« andare al popolo », (ai con-
tadini), alia costituzione dei 
primi gruppi marxisti e del 
Partito operaio socialdemo-
cratico russo (1898). 

Alcune cose vanno dette 

UNIVERSITA' DEGLI STUD! 
DELLA CALABRIA 

L'Universita della Calabria iniziera la propria attivita con 
l'anno accademico 1972-73; saranno aperti. limitatamente al 
primo anno, i corsi di laurea in Fisica, in Ingegneria e in 
Scienze Economiche e Sociali. che esprimono l'impostazione 
prevalentemente tecnologica dell'Ateneo. 

La legge istitutiva la caratterizza come prima Universita 
residenziale in Italia, prevedendo strutture ricettive per al-
meno il 70% degli studenti. per il corpo docente e per il per
sonate non docente. 

Uno statuto innovativo struttura l'organizzazione didattica 
e scientifica su 21 dipartimenti e introduce nuovi istituti di 
governo intesi a promuovere la partecipazione di tutti i mem-
bri deirUniversita, la programmazione degli indirizzi culturali 
e della ricerca e uno stimolante rapporto con la societa ci
vile. nazionale e regionale. 

Al momento. l'Universita dispone di 50 cattedre. di 50 posti 
di proressoie aggregato. di 90 posti di assistente. di 129 posti 
di tecnico e di un cospicuo contingente di personate ammi-
nistrativo. 

L'Universita e retta attualmente da 4 Comitati ordinatori. 
cosi costituiti: Facolta di Lettere e Filosofia, Proff. P. Prodi 
(Pres.), G. Folena. G. Resta; Facolta di Scienze matemati-
che, fisiche e naturali, Proff. G. Ghiara (Pres.). C. F. Manara. 
A. Alberigi Quaranta: Facolta di Ingegneria, Proff. E. Gian 
greco (Pres.). R. Cultrera. F. Gasparini; Facolla di Scienze 
Economiche e Sociali, Proff. Sylos-Labini (Pres.), B. Andreat-
ta. A. Vanzetti. 

Sono stati indetti bandi per Tassegnazione di incarichi per 
i seguenti msegnamenti: 
Corso di laurea in Fisica: 

— Fisica generale 1 
— Analisi matematica 1 
— Geometria I 
— Chimica con esercitazioni di laboratorio 
— EsDer:r.icr.azion- di Fisica 

Corso di laurea in Ingegneria: 

— Analisi matematica 
— Geometria 
— Chimica 
— Fisica 
— Teoria dei sistemi 
Corso di laurea in Scienze Economiche e Socla'i: 

— Istituziom di economia pohtica 
— F.conomia matematica 
— Scienza delle finanze 
— Economia e pohtica del lavoro 
— Analisi delle economie arretrate (corso semestrale) 
— Economia e poliUca monetaria 
— Storia economica e sociale dell'eta moderna e contemporanea 
— Problemi dello sviluppo italiano con particolare riguardo 

al Mezzogiomo 
— Statistic* mctodclogica 
— Scienza riell'amministrazione 
— Geografia politica ed economica (corso semestrale) 
— Sociologia generale 
— Nozioni giundiche fondamentali (corso semestrale) 
— Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale (cor 

so semestrale) 
— Sociologia politica 

Le domande per i suddetU incarichi. in carta legale e cor 
redatc da documentazione deU'aUivita didattica e scientifica 
del candidato, vanno indirizzate al Rettore dcU'Universita 
Via Marco Aurelio Severini. 41 - Cosenza, cntro il 5 giugno 1972 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Fabrizio Sgrelli) 
IL RETTORE 

(Beniamino Andreatta) 

sulla concezione anarchica. 
'In breve, essa si puo rias-
sumere cosi: la causa del-
1'oppressione, in tutte le sue 
forme — cominciando da 

• quella ecor.omico-sociale — 
risiede nell'autorita. Ogni 
forma di autorita deve es
sere combattuta e prima di 
ogni altra quella forma su-
prema di autorita che e lo > 
Stato e che e causa e fonda-
mento di tutte le forme del-; 
la diseguaglianza e dell'op-

1 pressione. I rapporti vengo-
' no cosi capovolti e lo Stato,. 
anziche essere la conseguen-
za della divisione in classi' 
della societa e della proprie
ty capitalistica, ne diventa 
la ragione. Se fondamento 
dell'oppressione e lo Stato, 
ogni forma di Stato, non si 
deve partecipare allora a 
nessuna delle attivita sta-
tali, cominciando dalle ele-
zioni e dal Parlamento. 
Astensione dalla politica, 
preparazione del grande at
to insurrezionale che abbat-
tera non questo Stato bor-
ghese, ma ogni forma di 
Stato e di autorita. Atten-
zione non tanto alia classe 
operaia ma a quegli strati 
sociali diseredati, disgrega-
ti, in cui piu vivo e l'impul-
so alia ribellione (si pensi 
alia funzione < rivoluziona
ria » che Bakunin attribuiva 
al banditismo russo). 

II sarcasmo di Marx e di 
Engels contro queste posi-
zioni fu ferocc. Scrive Marx 
che: « ...Se gli apostoli della 
indifferenza in materia po
litica si esprimessero in mo
do... chiaro, la classe ope
raia li manderebbe a carte 
quarantotto e si sentirebbe 
insultata da quest! borghesi 
dottrinari e da questi genti-
luomini spostati che sono 
sciocchi ed ingenui al pun-
to di interdirle ogni mezzo 
reale di lotta, perche tutte 
le armi per combattere bi-
sogna prenderle nell'attuale 
societa e perche le condizio-
ni fatali di questa lotta han-
no la disgrazia di non adat-
tarsi alle fantasie ideali-
ste...» (L' indifferenza in 
materia politico, in Marx, 
Engels, contro l'anarchismo, 
Ed. Rinascita, p. 11). 

lmpostazioni 
logorate 

Ed Engels: < Essi doman-
dano che il primo atto della 
rivoluzione sociale sia l'abo-
lizione dell' autorita. Non 
hanno mai veduto una rivo
luzione, questi signori? Una 
rivoluzione e certamente la 
cosa piu autoritaria che vi 
sia; h l'atto per il quale 
una parte della popolazione 
impone la sua volonta al-
l'altra parte col mezzo di fu-
cili, baionette e cannoni, 
mezzi autoritari se ce ne 
sono; e il partito vittorioso, 
se non vuole aver combat-
tuto invano, deve continua-
re questo dominio col ter-
rore che le sue armi ispi-
rano ai reazionari». (Del-
Vautorita, id. p. 47). 

II terrorismo individuale, 
I'azione di un piccolo grup-
po che pensa di poter da so
lo risvegliare il movimento, 
metterlo in atto — al di fuo-
ri di ogni concreta analisi 
del processo sociale e politi
co reale, al di fuori di un 
grande movimento di massa 
capace di intervenire politi-
camente a tutti i livelli del
la vita sociale e statale — 
e precisamente la conse-
guenza di questo modo a-
stratto ed infantile di inten
dere la lotta rivoluzionaria. 
E come tutto l'anarchismo e 
segnato dall'individualismo, 
e Tespressione del piccolo-
borghese in crisi e .in ri-
volta contro l'alta borghesia 
e il suo Stato — ma difiv 
dente ed astioso nei confron-
ti della classe operaia e del
le sue organizzazioni —, o 
dell'inquietudine dell'intel-
lettuale < sradicato >, cosi 
appunto il terrorismo porta 
il segno dello stesso indi-
vidualismo piccolo-borghese 
(quando si illuda di essere 
volto ad un fine rivoluzio-
nario). 

Ora, se le impostazioni 
anarchiche si sono troppo 
logorate per essere riprese 
cosi come esse sono (ma un 
certo ritorno di attenzione 
a Bakunin vi c comunque 
stato), chiunque vada alia 
radice dei modi dell'estre-
mismo attuale di intendere 
la lotta politica rawisa fa-
cilmente le sue radici anar
chiche, di individualismo 
piccolo-borghese e individua 
anche analogic di «dottri-
na » (se cos) si pud dire) 
piu profonde di quanto non 
appaia a prima vista. 

Questo come premessa, 
per continuare il discorso. 

Luciano Gruppi 

i 

«1793»: un grande spettacolo del Theatre du Soleil ai vertici della stagione francese 

H pooito J ParH e I potere 
* 

La svolfa della grande Rivoluzione rivissula dal punto di vista delle masse popolari - Uno spettacolo ricco di stimoli politici e di grandi inven-

zioni sceniche - Ariane Mnouchkine e i suoi compagni danno vita alia rappresentazione in un grande capannone del Bois di Vincennes 

Dal nostro inviato 
PARIGI, maggio. 

Siamo a Parigi per « 1793 ». 
E' il secondo spettacolo < sto-
rico * del Theatre du Soleil 
diretto da Ariane Mnouchkine: 
il primo fu « 1789 > che inizio 
da Milano, nell'inverno del 
1970, ospite di « Milano aper-
ta », il suo successo interna
zionale e che propose un mo
do diverso e nuovo di fare 
teatro. Gruppo randagio, sen-
za casa. dopo « 1789 » il Thea
tre du Soleil trovd qui a Pa
rigi, nel Bois di Vincennes, 
un suo luogo in un capanno
ne della vecchia Cartouche-
rie. Parecchie decine di mi-
gliaia di francesi vi hanno vi-
sto, in questa specie di han
gar dove non esiste palcosce-
nico ma che e stato adactato 
alle esigenze del gruppo, la 
rappresentazione fatta a mo' 
di fete foraine, di fiera da 
quartiere periferico, di esibi-
zione di cantastorie e saltim-
banchi, di bateleurs — in cui 
gli attori si trasformavano — 
sull'anno uno della Grande Ri
voluzione: e il sottotitolo mes-
so ad indicare il senso. la di-
rezione in cui lo spettacolo 
muoveva, suonava cosi: la Ri
voluzione deve fermarsi sol-
tanto al raggiungimento della 
felicita. 
Ora a quel « 1789 > Ariane 

Mnouchkine e i suoi compa
gni hanno aggiunto un seguito. 
E ci si aspettava che que
sto seguito fosse nello stesso 
stile, nella stessa formula sce-
nica. nella stessa capacita 
rappresentativa di quello pre-
cedente. assai felice come in-
venzioni, con quei passaggi 
dall'uno all'altro dei cinque 
palchi sui quali I'azione si di-
stribuiva seguendo un proprio 
ritmo. una sua giustificazione 
interna, e secondo un'intima 
disposizione alia gioia. all'al-
legria. 

Invece, formula e stile del 
primo spettacolo sono stati ab-
bandonati in c 1793 >, fermo 
restando — e ovvio — i'uso 
dello spazio scenico e il ricor-
so alle pedane sopraelevate, 
che qui sono tre invece di 
cinque. Ariane Mnouchkine, 
due anni fa a Milano. ci ave-
va detto che il suo successi
ve spettacolo sarebbe stato su 
Babeuf. sulla congiura degli 
eguali. sugli ultimi atti rivolu-
zionari (e utopistici) degli 
estremi superstiti della Gran
de Rivoluzione. Invece, nel 
suo lavoro collettivo. il gruppo 
del Theatre du Soleil ha fer-
mato la sua attenzione su un 
momento precedente; sull'an
no, cioe, della svolta della Ri
voluzione, sul suo punto piu 
avanzato, toccato. appunto. 
nel 1793. E mentre nello spet
tacolo precedente gli attori si 
presentavano come degli im-
bonitori da fiera che spiegava-
no e mostravano al pubblico 
le vicende che avevano porta-
to alia presa della Bastiglia 
e agli eventi successivi. in un 
libero gioco festoso che ridu-
ceva allegramente i grandi 
della storia. i re. le regine.i 
principi. i ministri, gli uomini 
politici alia loro dimensione 
di piccoli uomini dei quali ci 
si prendevano beffe, qui essi 
rappresentano gli uomini e le 
donne del popolo. 

E* dunque lo c storico > ri-
dotto al < quob'diano >: i pro-
tagonisti di c 1793 > sono gli 

Una scena dello spettacolo «1793» rappresentato a Parigi 

attori del gruppo che rappre
sentano dei popolani fortemen-
te politicizzati (come era giu-
sto, dato il « calore » politico, 
la temperatura di quell'anno 
cruciale, in cuijotta rivoluzio
naria e lotta di classe rag-
giunsero punte elevatissime) 
che si riuniscono in una loro 
sezione. 

II lavoro 
di ricerca 

La Rivoluzione e cosi vi
sta daH'interno della sezio
ne; neH'ottica dei piu po-
veri. dei diseredati. degli umi-
li, della gente del popolo che 
non traffica. che non intriga. 
che non imbastisce congiure, 
che non specula e non arric-
chisce, che non ha trame se-
grete con gli aristocratic!: del
la nobilissima « populace > che 
paga sempre di persona con la 
fame e con la morte. 

Nell'ottica. insomma. della 
€ sanculotteria» che nell'anno 
indicate dal titolo e stanca di 
delegare ad altri il potere de-
cisionale e vuole avocare a se 
la conduzione della Rivoluzio
ne per portarla avanti fino 
all'abolizione della proprieta 
(€ 11 faut que la Nation seule 
soit proprietaire >, dice un ar-
ticolo di una costituzione da 
loro elaborata: bisogna che !a 
nazione sola sia proprietaria) 
e fino alia concezione utopi-
stica di una comunita total-
mente felice (< la France de-
vrait etre le paradis terre-
stre»: la Francia dovrebbe 
essere il paradiso terrestre). 

Un lungo lavoro di ricerca 
e stato necessario: tutti i 

membri della compagnia, con 
una ricerca individuale e col-
lettiva hanno accumulato let-
ture, informazioni, dati. Tutta 
la bibliografia sulla Rivolu
zione e stata consultata, dal 
Mathiez al Soboul, dal Miche-
let al Lefebvre; sono stati 
frequentati dei corsi univer-
sitari. e stata richiesta la col-
laborazione di insegnanti e di 
studiosi. Poi e cominciato il 
lavoro di improvvisazione: a 
gruppetti gli attori si sono de
dicati a < inventare » dei mo
ment!, delle scene, delle se-
quenze che evidenziassero co
me, tra il 1792 e il 1793. nel
le sue assemblee di quartiere 
«i I popolo di Parigi non abbia 
soltanto sognato: ha invece, 
grazie alia sua sovranita, di 
improvviso scoperta e conqui-
stata, conosciuto e vissuto il 
potere >. 

Questo gioco d'improvvisa-
zione e durato quasi sei me-
si. e lentamente si sono an-
dati costituendo un'azione e 
un testo che hanno preso for
ma, e sono diventati rappre-
sentabili. 

La rappresentazione (illumi-
nata in modo originale dallo 
esterno del capannone attra-
verso i vetri: e sembra di es
sere in pieno giorno, con un 
effetto singolarmente efficace) 
e ritmata su una serie di mo-
menti della vita dei sanculotti 
nell'anno indicate fulcro la 
sezione. Vediamo cosi una co
da per il pane, fatta - dalle 
donne (il 1793 e anno di ter-
ribile carestia. provocata an
che artatamente dai ricchi 
borghesi, dagli' aristocratici 
nemici della Rivoluzione); la 
elezione dei rappresentanti del 
popolo; una lezione sull'uso 
dei fucili impartita ai sancu

lotti; il resoconto della presa 
delle Tuileries nell'agosto del 
1792; l'eco delle giornate di 
settembre; il pranzo nella se
zione per festeggiare la leva 
in massa di combattenti; le 
sedute del club sanculotto che 
decide l'insurrezione (e ne 
nacquero i moti popolari di 
Parigi dell'inverno tra il '92 
e il '93). Si arriva cosi al set
tembre 1793, quando la sancu-
lotteria viene definitivamente 
schiacciata. 

Politicamente. funzionale, 
(anche se talvolta di un estre-
mismo un po' ingenuo nella 
agitazione di parole d'ordine 
che vorrebbero avere un'eco 
oggi, sulla spontaneita di ba
se e la rivoluzione perma-
nente) lo spettacolo sembra 
tuttavia soffrire del fatto che, 
per evidenti ragioni, esso e 
quasi tutto costruito come li-
ferimento. come racconto di 
cose accadute altrove. I san
culotti, nella loro sezione, 
espongono. commentanb. esa-
minano cid cui essi stessi non 
hanno partecipato; in scena 
non si vede la cosa, ma si 
ascolta il racconto della cosa. 

L I* • • mizio 
folgorante 

Cid ha indotto parte del
la critica francese a negare 
validita alia rappresentazione. 
dicendo che «1789 » era me-
glio risolto nel senso della 
spettacolarita; qui, in effet-
ti, dal punto di vista visivo, 
le concessioni sono piuttosto 
poche. 

Tuttavia nasce. sia pure tra 
contrasti. daU'insieme parole-

immagini una fascinazione ra-
zionale (se ci e permesso di 
usare questa espressione), una 
stimolazione politica quali ra-
ramente si ritrovano (per non 
dire mai) in altri spettacoli. 
Ci si pone ad un alto livello 
di partecipazione sociale ed 
emotiva, non sempre, non per 
tutta la durata di c 1793 > (il 
cui sottotitolo dice: « la cite 
re~volutionnaire est de ce mon-
de »; cioe, la possibility di co-
struire una « citta > rivoluzio
naria, una comunita rivoluzio
naria, e di questo mondo), 
ma in alcuni momenti privi-
Iegiati; e ci si pone anche 
ad un alto livello estetico (i 
costumi, tra l'altro, sono bel-
lissimi). 

L'inizio e folgorante. II pub
blico, che e stato in attesa 
in una antisala munita di uno 
schermo sul quale si proietta-
no immagini della Rivoluzio
ne, e introdotto, all'ora esat-
ta della rappresentazione, in 
un'altra sala del capannone, 
ottenuta mediante tendaggi. e 
qui assiste alia <t parade •> dei 
personaggi, ridicolizzati, dello 
spettacolo precedente; e ve
de, cosi. il Capeto e la regina, 
i ministri e cosi via. Poi, di 
colpo. si aprono dei sipari 
molto rozzi sui quali sono di-
pinte secondo una fantasia po-
polare un po' retorica altre 
scene della Rivoluzione, e si 
spalanca davanti agli spetta-
tori un'altra sala. quella defi-
nitiva, dove, su tre palchi. si 
svolgera I'azione. II pubblico 
prende posto o su alcune im-
palcature costruite sul fondo 
a modo di tribune (in analo-
gia con le tribunette del club 
sanculotto) oppure per terra, 
di fronte ai panconi-palcosce-
nici. H tutto e violentemente 

ritmato dal rullio di un tam-
buro. L'effetto e straordina-
rio. 

Di effetti straordinari emer-
genti dalla immobilita un po' 
verbosa della rappresentaiio-
ne lo spettacolo ne ha alcuni, 
che appartengono (ed e signi-
f icativo) al lato < inventato > 
(non cioe a quello storico, di 
riferimento di avvenimenti 
storici), alia improvvisazione 
degli attori: le scene, ad 
esempio, deH'istruzione al fu-
cile; quelle della lavanderia, 
dove le donne parlano delle 
loro cose quotidiane, compita-
no delle lettere a loro arriva-
te dai mariti (e una donna, 
semianalfabeta, riesce a leg-
gere un nome solo, quello di 
Marat); il racconto della la-
vandaia negra; il resoconto 
della battaglia di Valmy (falto 
un po' nello spirito brechtia-
no con cui in Madre Corag-
gio si illustrano le battaglie 
dei « grandi »; e di un'eco di 
Brecht « 1793 >, piu che non 
<r 1789 ». reca evidenti tracce); 
la scena della recita dei per
sonaggi nobili, del re ghigliot-
tinato; ancora la scena delle 
donne alia lavanderia in cui 
ci si interroga sul futuro, si 
afferma che tutto deve cam-
biare, ma ci si prospetta U 
grande interrogativo su che 
cosa mettere al posto del vec-
chio ordine. 

Pranzo 
in sezione 

Momento culminante ft il 
pranzo della sezione, m cui 
i sanculotti dicono gli arti-
coli della « loro » nuova legge, 
per la quale < les deputes ne 
sont pas les rtpresentants du 
peuple, mais ses mandatai-
res», cioe i suoi incaricaii; 
c la souverainete ne se dele-
gue pas >, la sovranita non si 
delega. 

Prenotato da numerose col-
lettivita per un lungo periodo» 
«1793: la cite revolutionnaire 
est de ce monde » e uno spet
tacolo che dividera il suo pub
blico: esso non avra i quasi 
incondizionatamente unanimi 
consensi di « 1789 » per ragioni 
ideologico-politiche (l'esclusi-
va ottica sanculotta potra es
sere. e anche con qualche ra
gione. accusata di semplici-
smo) e anche per ragioni este-
tiche. « 1793 » recupera tutte 
le esperienze fatte dal Theatre 
du Soleil. anche quelle dei 
Clowns: ma qui, il carattere 
che e sempre stato sperimen-
tale degli spettacoli di Aria
ne Mnouchkine, cede un po' 
il posto alia fissita del testo 
storico riferito. 

Uno spettacolo, detto questo. 
che se manca un po' della as-
soluta novita di « 1789 >, ne ha 
acuito la politicita; esso si 
pone ai vertici dell'intera sta
gione teatrale francese. Risul-
tato di un modo di lavoro al 
quale anche i nostri giovani, i v 
gruppi teatrali che lavorano 
da noi spesso disorientati o 
sperduti nell'inseguimento di 
fumose estetiche e di altret-
tanto contorte linee politiche, 
dovrebbero guardare per trar-
ne insegnamento. 

Arturo Lazzari 

L'Europa di fronte al problema della difesa dell'ambiente naturale 

IL CONTINENTEINQUINATO 
Chi ritiene impossibiie uscire dalla «crisi ecologica » non prende in considerazione la prospettiva di una collaborazione tra tutti i popoli europei - L'utilizza-
zione razionale delle risorse e la nuova tecnologia - Le ricerche nella biosfera - Un compito urgenfe: la sahrena del Mar Baltico e del Mediferraneo 

Pubblichiamo questo or-
ticolo scritto per VAgenzia 
Novosti da Konstantin Ani-
nichev, caposezione del Co-
mitato statale per la scien
za e la tecnica presso U 
Consiglto dei ministri del-
YVRSS, libero docente in 
scienze economiche. 

Negli ultimi tempi i'atten-
zione deH'opinione pubblica 
europea s'e rivolta alle que-
stioni concernenti la difesa 
deH'ambiente circostante e la 
utilizzazione razionale delle ri
sorse naturali. Nel nostro eon-
tinente non vi e piu nessun 
paese che possegga notevoli 
estensioni hi cui la natura sia 
rimasta intatta, ove si faccia 
eccezione dei parchi nazkma-
li e di slngole region! mon
tane. 

Si levano voci pessimlsti-
che, secondo le quali sareb
be impossibiie risolvere Tin-
combente crisi ecologica per
che incremento demografico. 
sviluppo economico, produzio-
ne. scienza e tecnologia sa-
rebbero fuori delle possibili
ty di oontrollo dell'uomo. 

Queste persone non prendo-
no affatto in considerazione 
le possibilita di risolvere la 
questlone, certo complessa, at-
traverso rallargamento della 
collaborazione tra tutti I po
poli europei. 

Come esempio, prendiamo 
11 problema deU'esaurimento 
deue riaorae naturali e dello 

sviluppo della tecnologia. In 
numerose previsoni del futu
ro, l'insufficienza delle risor
se naturali viene definita una 
barriera insormontabile e lo 
sviluppo della tecnologia un 
processo incontrollabile e di-
lapidatore. Tuttavia. se le ri
sorse possono non bastare 
piu nel futuro, cio e dovu-
to al fatto che gli uomini 
non pensano, oggi. a stud ta
re il modo di risparmiare 
queste risorse, invece di pro
pone la riduzione del nume
ro dei loro consumatori. 

Forse sarebbe piu logico in-
dirlzzare la scienza verso la 
creazione di una tecnologia 
capace di garantire la ricir-
colazione delle risorse e in 
ultima analisi un risparmio. 
Infatti, si sa che il grado di 
efficienza per unita di caiico 
di una automobile moderna 
raggiunge appena dal punto 
di vista del consumo di ben-
zina (una materia prima na
turale di grande pregio) il 
tre-clnque per cento. II 95-97 
per cento rappresenta l'indi-
ce di perdita. Un aumento 
del coefficiente di lavoro uti
le deirautomobile potrebbe 
far variare il nostro giudizio 
sul periodo di tempo, per il 
quale l'umanita potra conti
nuare a godere delle risorse 
di combustibile, accrescendo-
lo del doppio o del triplo. 
Se poi si tiene conto della 
prospettiva di un passaggio 

a mezzi di trasporto con mo-
tore a vapore, il quadro del
la condizione futura delle ri
sorse di combustibili mutera 
ulteriormente. 

Proprio le automobili sono 
il fattore principale dell'in-
quinamento atmosferico. L'ab-
bassamento del grado di tos-
sicita. dei gas di scarico dei 
motori a scoppio e l'au men
to dell'efficienza per unita di 
carico dei mezzi di traspor
to costituiscono due aspetti 
del medesimo processo di di
fesa dell'ambiente circostante 
e di razionale utilizzazione del
le risorse naturali. I paesi 
europei hanno le forze indi-
spensabili per risolvere que
sto problema? Senza dub
bio si. 

Come secondo esempio pub 
essere presa la questione del
la difesa delle acque dall'in-
qumamento e delta loro ra
zionale utilizzazione. Per la 
diluizione degli scarichi di 
origine industriale e domesti-
ca si usa quasi la meta del
le acque. La diminuzione del
lo scarico delle acque di sco-
lo, il passaggio ad una circo-
lazione chhisa delle acque nel-
1'industria, l'elaborazione di 
tecnologie che necessitano di 
pooa acqua o non ne neces
sitano affatto, possono oosti-
tuire degli orientamentl rea
listic! per la soluzione del 
problema idrico in Europa. 

Neppure la lotta contro 1 in-

quinamento di origine agrico-
la rappresenta una barriera 
insormontabile, poiche sono 
noti dei metodi di azione bio-
logioa o combinafe*. sui terre-
ni e sulle piante, capaci di 
abbassare la richiesta dei 
mezzi chimici e pertanto me-
no nocivi ai bacini idrici 

I risultati della collabora
zione tra i paesi europei po-
trebbero essere piii tangibili. 
se gli sforzi degli studiosi 
riguardassero gia i problemi 
giunti a maturazione, col qua
li i cittadini di questi paesi 
si scontrano quoudianamen-
te. In primo luogo l'attenzio-
ne si dovrebbe voigere alia 
tecnologia, owero ai metodi 
e ai sistemi di produzione, 
ai macchinari. 

I problemi dell' ambiente 
non possono certamente esse
re risotti affrontandoli soltan
to nel loro aspetto tecnolo-
gico. Tutte le soluzioni deb-
bono avere alia base delle ri
cerche teoriche e poggiare sul
la elaborazione del dati fon-
damentali. Sono di grande in-
teresse, per esempio. ed han
no un signifioato pratico no
tevole le analisi dell'insieme 
dei mutamenti che si verifi-
cano nella biosfera in segui
to airazione deirattivita uma-
na, e dell'incidenza dei mu
tamenti nell'ambiente esterno 
sulle condizioni climatlche. -

Evidentemente queste ricer
che non possono ewere oon-

dotte senza la collaborazione 
internazionale, senza una uni-
ficazione degli sforzi e delle 
esperienze degli scienziati di 
parecchi stati europei. Sono 
richieste ampie ricerche e una 
osservazione e selezione coi-
lettiva dei dati, caratteiizzan-
ti lo stato della biosfera e 
del clima, secondo program-
mi e metodi unici concordati. 

Particolare attenzione meri-
ta owiamente lo studio de
gli equilibri economlci e poi 
quello dei sistemi ecologici e 
dei residui di natura intatta 
in Europa. 

Come fare per difendere le 
risorse biologiche dei marl 
che bagnano rEuropa, special-
mente del Mar Baltico e del 
Mar Mediterraneo, nei quali si 
sviluppano pericolosaznente 
dei rapid! process! di inqui-
namento? Qggi non e escluso 
che la difesa dei mari europei 
dairinquinamento mediante 
metalli pesanti, idrocarburi e 
altri composti orgarncl pos-
sa rivelarsi uno dei compiti 
piii urgenti che stanno di 
fronte a noi. 

E* chiaro che un'Europa 
lmpegnata in questo lavoro co-
mune non sarebbe tanto egoi
st* da utilizzare le soluzioni 
trovate soltanto per se. Le 
realizzaziont della scienza, del
la tecnica e della produzio
ne, destinate alia difesa del
l'ambiente, potrebbero diven-
tare patrimonio di tutto 11 

mondo, compresi i paeai in 
via di sviluppo. 

Nei paesi socialisti delTEu-
ropa e stata gia accumulata 
una grande esperienza nel 
campo della difesa dell'am
biente. NeUTJnione Sovietica 
si sta compiendo un grosso 
sforzo per l'elaborazione e la 
applicazione di prowedimen-
ti per la salvaguardia della 
natura. Questa esperienza vie
ne poi generalizzata e ulte
riormente sviluppata attraver-
so il Comecon. 

Nell'ambito della Commis-
sione Economica Europea del
le Nazkmi Unite si stanno fa-
cendo dei tentativi per trac-
dare la linea che dovrebbe 
seguire la cooperazione in Eu
ropa sulla questione dell'am
biente. Tuttavia, e un limite j 
grave che non faccia ancora 
parte di questo organismo in
ternazionale la Repubblica de-
mocratica tedesca: l'attivitk I 
anche per questa esclusione 
non riesce a conseguire uno 
sviluppo sufficientemente am-
pk). 

Soltanto una cooperazione 
aperta e costruttiva, azioni 
concrete e lo scambio delle 
esperienze e delle realizzazio- j 
ni nel diversi stati europei — 
in tutti gli stati del contt>| 
rente, indipendentemente dal 
loro sistema sociale — posso
no dare del risuXatl proficul. 

Konstantin Aninkhev! 


