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Confusioni e mistificazioni sui temi dell'ambiente 

ILPRETESTO" 
DELL'ECOLOGIA 

Le osservazioni critiche che vengono mosse al modello MIT e alia teoria della 
«crescita zero» da studiosi marxisti e di altro orientamento — La vasfa 
operazione di politica economica denunciafa da Indira Gandhi a Stoccolma 

L'interesse su qualcuno 
dei punti piu controversi, e 
piu suggcstivi, del dibattito 
ecologico, si e venuto an-
cora allargando nci quasi 
due mesi che sono trascorsi 
dalla Conferenza di Stoccol
ma. I giornali continuano a 
occuparsene, le polemiche si 
accendono e riprendono sen-
za riguardo all estate e alle 
vacanze, e alle redazioni di 
quotidiani e riviste conti
nuano ad affluire lettere che 
sollecitano ulteriori informa-
zioni. E* comprensibile, per-
che la protezione dell'am-
-biente e un problema reale 
e grave, sebbene — come 
altri problemi reali e gra-
vi — sia accompagnato da 
numerose mistificazioni. 

Al centro della controver* 
sia si colloca, senza dubbio, 
il lavoro condotto dal pro
fessor Meadows e suoi col-
laboratori, del Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) sotto il titplo «Li-
miti dello Sviluppo >. Come 
e oramai largamente noto, 
asse di tale lavoro e una ela-
borazione di dati eseguita al 
computer, secondo un pro-
cedimento venuto in uso nel-
l'ultimo decennio e certa-
mente utile, ma che owia-
mente pud dar luogo a ri-
sultati opinabili, e nella mag-
gior parte dei casi inevita-
bilmente conformi alle in-
tenzioni degli operatori. Per 
esempio, i risultati del « mo
dello > MIT sono molto di-
versi da quelli ottenuti anni 
fa con procedimenti analo
gic da un altro istituto ame-
ricano, lo Hudson Institute, 
che si proponeva di esaltare 
il mito dello sviluppo conti-
nuato (steady growth), men-
tre Meadows, all'opposto, 
consiglia l'arresto dello svi
luppo (zero growth). 

Limiti 
del computer 
Naturalmente Meadows, e 

tutti quelli come lui che 
hanno familiarita con Pim-
piego dei computers, ne co-
noscono anche i limiti; sono 
consapevoli delle semplifica-
zioni talora eccessive che si 
rendono necessarie per aggi-
rare problemi di calcolo 
proibitivi, e normalmente 
sono Iontanissimi dal consi-
derarc i propri risultati co
me verita assolute. Li con-
siderano piuttosto come ap-
prossimazioni a ipotesi date, 
e alle conseguenze che ne 
discenderebbero. E qualche 
volta anche questo non e cer-
to, poiche pud essere erra
ta, o controversa, una delle 
relazioni introdotte fra le 
grandezze considerate. In 
breve, il professor Meadows 
sarebbe con ogni probability 
altamente stupito, se l'occhio 
gli cadessc su certi articoli 
di giornali italiani, in cui 
il suo « modello > e presen-
tato e sostenuto con la stessa 
veemenza con cui san Paolo, 
nelle Epistole, presentava e 
asseriva la predicazione cri-
stiana. 

Di tal genere e uno scrit-
to apparso sul Corriere del
la sera del 4 agosto, autore 
Alfredo Todisco, in cui si 
sostiene la tesi ardita se
condo la quale — di fronte 
alia * sconvolgente ipotesi > 
prospettata dal MIT — ci 
sarebbe solo da buttare in 
un canto ogni cosa detta, 
scritta o appresa prima, poi
che il modello MIT « per la 

- tremenda novita dei proble
mi che pone sul tappeto, 

- sorpassa gli schemi obsole
scent! di ogni credo econo-

' mico e politico costituito ». 
< Le novita, naturalmente, 

possono essere piu o meno 
€ tremende » e «sconvol-
genti», secondo le persone 
che in esse si imbattono: 
cost 1'incontro con il mo
dello MIT sara serto meno 
drammatico per chi abbia 
gia sentito parlare — ma-
gar i alia scuola media — di 
« funzioni > e di « limiti », 
Oppure di radiazioni solari, 
di cicli del carbonio e del-
1'azoto, e simili, di quanto 
non sarebbe per quelli .1 
cui ognuna di tali nozioni 
fosse nuova Ma piu rilevan-
te e forse che — mentre al 
tempo delle Epistole paoli-
ne si trattava di abbandona-
re un «credo» per un al
tro — da qualche decennio 
in qua si usa tra gli studiosi 
porre a confronto dati, in-
formazioni, teorie, ipotesi, 
con reciproco vantaggio e 
arricchimento, mediante I'e-
sercizio di una critica che 
non va confusa con la > de-
nigrazione» o con I'animo-
sita sospettosa. 

Per questa ragione il com-
pito di informare il pubbli-
co sulla qucstione — contro
versa — della «crescita ze-
f» » sarebbe assolto piu com-
piutamente se, accanto agh 
clogi del modello MIT, si 
facesse anche mcnzione di 
altri lavori e contributi. Lo 

articolista del Corriere del
la sera, invece, cita piu pas-
si di un nostro scritto (Uni-
ta del 24 giugno) in cui si 
fa riferimento a un impor-
tante saggio di Jeremy Bray, 
professore della London 
School of Economics, ma 
non sembra aver avvertito 
l'esigenza di attingere diret-
tamente alia fonte, leggendo 
e studiando tale saggio, che 
6 a nostro parere la piu acu
ta, competente e puntuale 
critica del modello MIT fi-
nora formulata. II Todisco 
del resto non e solo in'que
sta omissione, poiche anche 
altri aficionados della « cre
scita zero > (ilcuni dei quali 
presenti, come il professor 
Buzzatti Traverso, al conve-
gno romano in cui Bray svol-
se le sue osservazioni) pre-
feriscono tacerne. 

Analogo e 1'atteggiamento 
di Todisco nei confronti del 
lavoro considerevolmente va-
sto che e stato condotto, sul 
tema dell'ambiente, dagli 
studiosi marxisti, contro i 
quali l'articolo e dichiarata-
mente diretto, fin dal titolo. 
Ma in realta l'articolista del 
Corriere polemizza solo con 
un nostro scritto (e in segui-
to con un collega francese) e 
non tiene alcun conto di con
tributi marxisti proposti in 
sede scientifica, a comincia-
re dagli atti del Convegno 
« Uomo, ambiente, societa » 
del novembre 1971, e dai 
saggi apparsi successivamen-
te. Se ne avesse tenuto con
to, forse avrebbe evitato la 
affermazione che « l'ecolo-
gia imbarazza i marxisti >; 
si sarebbe accorto invece 
che essa presta argomenti 
validi e di larga presa alia 
nostra critica della societa 
di classe. 

Se poi avesse familiarita 
con qualche altro studioso, 
non marxista ma particolar-
mente qualificato in tema 
ecologico, come Barry Com
moner o anche gli autori di 
certi , articoli apparsi nello 
Scientific American, sapreb-
be che proprio l'attenzione 
ai problemi dell'ambiente, e 
alle loro cause strutturali, li 
ha spinti ad ammissioni, sco-
perte, giudizi, in cui si riflet-
tono o trovano confercna po-
sizioni e tesi da lungo tem
po acquisite dal movimento 
operaio e dal pensiero mar
xista. Saprebbe in ogni caso 
che la tematica ambientale 
investe l'intero arco del sa-
pere e della esperienza, sol-
lecita il pensiero e l'indagi-
ne a ogni livello; e che il 
tentativo (necessariamente 
goffo) di correre a conclu-
sioni (necessariamente arbi
trage) tradisce solo il timo-
re che da un tale stimolo pro-
ceda una revisione piu am-
pia di quanto si vorrebbe. 
e la denuncia delle mistifi
cazioni che si intende soste-
nere. 

Fra queste mistificazioni 
si colloca la teoria delta 
«crescita zero», sebbene 
sia vero che essa solleva per-
plessita e disscnsi anche nel 
big business: per esempio, 
fra i dirigenti delle grandi 
compagnie che stanno proce
dendo — con la complicity 
del governo brasiliano — al
ia systematica distruzione 
della foresta amazzonica. 
Ma che vi siano contraddi-
zioni nei centri del potere 
capitalistico e nozione piut
tosto elementare. D'altra 
parte il dibattito sui « limi
ti dello sviluppo > — seb
bene di qualche anno ante-
riore al modello MIT — e 
ancora in una fase prelimi-
nare, e appare destinato a 
svilupparsi su van liveili 

La parola 
sviluppo » « 

Dovrebbe tuttavia essere 
chiaro fin d'ora che chi re-
spinge la teoria e il modello 
non intende con questo re-
spingere quella nozione di 
« limite » che sembra tanta 
sconvolgente e inopinata al 
Corriere della sera. Per 
esempio, da parte marxista 
non sf afferma che il nume-
ro degli ahitanti della Ter
ra dovrebbe continuare a 
crescere indefinitamente; si 
osserva invece che 1'assun-
to di Meadows — che vi 
sarebbe una tendenza obiet-
tiva in tale senso — non c 
corretto; e che il paralleli-
smo asserito nei modello 
MIT, fra crescita della po-
polazione e crescita del PNL 
(prodotto nazionale lordo), 
e addirittura falso, perche i 
due fattori sono invece, nel
la realta. di segno opposto. 

Quanto alia identificazio-
ne della « crescita », dello 
« sviluppo », con l'incremen-
to del PNL, l'osservazione c 
che questa semplificazione e 
inaceettabile e confina col 
puro nominalismo; nc para 
metri come la quantity di 
minerali estratti, o di com-

I hustibili bruciati, sono piu 

probanti. La nozione di svi
luppo in realta e molto piu 
complessa, e dovrebbe es
sere oggetto di una analisi 
che finora e mancata. 

Questo punto puo forse 
essere chiarito con un esem
pio. Nella costruzione di cal-
colatori elettronici, il pas-
saggjo dalle valvole termo-
ioniche ai transistors, e poi 
ai microcircuiti, ha avuto lo 
effetto non solo di accresce-
re la velocita di operazione, 
ma di ridurre enormemente 
il consumo di energia da 
parte di tali macchine, non-
ch6 il loro peso e volume. 
A parita di numero di mac-
chine prodotte (0 forse an
che per un numero note-
volmente maggiore) cio cor-
risponderebbe a una ridu-
zione del PNL (e della do-
manda di energia) mentre 
invece manifestamente e 
un progresso, e un momen-
to di sviluppo. Dunque, la 
consapevolezza che le risor-
se disponibili daU'uomo non 
sono illimitate, non giusti-
fica conclusioni come quel
le del modello MIT, che del 
resto non si vede a che co
sa esattamente si riferisco-
no, finche non si raggiunge 
una maggiore chiarezza sul 
significato scientifico del 
termine «sviluppo ». 

I processi 
produttivi 

D'altra parte sappiamo 
(in gran parte dall'opera di 
Commoner, professore alia 
Washington University di 
St. Louis, che il Corriere 
ignora) che l'inquinamento 
ambientale e lo spreco delle 
risorse non dipendono da 
una generica «crescita», 
bensi da determinati pro
cessi produttivi, che sono 
quelli tipicamente in onore 
nella grande industria mo-
nopolistica. Ecco dunque il 
carattere mistificatorio del 
modello MIT, e uno dei suoi 
vizi di fondo: essi nascono 
dal fatto che il modello ac-
cetta e propone (in modo 
acritico o volutamente, non 
sapremmo dire con certez-
za) l'identificazione della 
•crescita* precisamente con 
tali processi produttivi. II 
che e arbitrario sul piano 
scientifico, e puo essere piu 
o mono tendenzioso. 

II discorso sul tipo di pro-
cesso produttivo che (a so-
miglianza con il caso ram-
mentato dei computers) po-
trebbe assicurare una con
tinuity dello sviluppo ridu-
cendo lo spreco di risorse 
e di energia e quindi i dan-
ni all'ambiente, e tuttora 
aperto, anzi comincia appe-
na a delinearsi, e nessuno 
ha detto o pretende che le 
economie dei paesi sociali-
sti abbiano gia risolto que
sto punto. Ma si pone cer-
tampnte la questione, se la 
adozione di processi prro-
duttivi piu conformi a un 
impiego razionale delle ri
sorse, e all'interesse genera
te, sia egualmente compa-
tibile con le economie so-
cialiste e con quelle domi
nate dai monopoli. E anche 
qui non giova correre alle 
conclusioni: esse verranno 
da una analisi piu rigorosa 
ed estesa dei processi con-
siderati. 

Di tale natura dunque so
no le osservazioni critiche 
che vengono mosse al m > 
dello MIT e alia teoria det
ta della < crescita zero >, 
cosi dagli studiosi marxisti 
come da altri, egualmente te-
nuti al bando e misconosciu-
ti dagli zelanti interpret! 
che Meadows e soci hanno 
trovato in Italia. In fine, su 
un piano piu generate, e un 
fatto che teoria e modello 
sono congruenti con una va-
sta operazione di politica 
economica, denunciata a 
Stoccolma da Indira Gandhi 
e da altri: questa operazio
ne e intesa a contenere — 
con il pretesto dell'ambien
te — lo sviluppo economico 
del «terzo mondo», e a 
subordinarne ciascun passo 
al controllo rigido da parte 
delle grandi compagnie. 

II risultato sarebbe dupli-
ce: mantenere il divario fra 
nazioni ricche e nazioni po-
vere; e in pari tempo tra-
sformare 1'ecologia in un 
grosso affare per i gruppi 
monopolistici multinazionali. 
Che su tale Iinea il model
lo MIT serva solo come 
strumento, owero che es-
so sia stato concepito con 
questo intento, e questione 
secondaria; come potrebbe 
essere non determinante la 
circostanza che esso sia sta
to finanziato da tre fra le 
massimc industrie automo-
bilistiche, se il calore con 
cui viene difeso e si ccrca 
di imporlo non desse adito 
al sospctto. 

- Cino Sighiboldi 

Walter Reder, I'SS che il 12 agosto 1944 organizzo la strage nel piccolo paese della Versilfa 

II nazista di S. Anna 
Un episodic incancellabile nella memoria: 561 cittadini inermi, in maggioranza 
donne, vecchi e bambini, caduti sotto le raff iche delle mitragliatrici tedesche - II 
canto dei massaeratori dopo l'eccidio - Kesselring si copriva le spalle durante 
la ritirata ordinando ai suoi uomini di seminare il terrore tra le popolazioni 
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II minareto della Grande Moschea di Ghardaia 

Uallarme 
nei casolari 

Fra la chiesa e il piccolo 
campanile di pietra grigia, i 
nazisti avevano radunato un 
gruppo di pert one, fatte uscire 
a forza dalle case seminate 
lungo il sentiero che conduce-
va alia parrocchia. Piazzate 
le mitragliatrici avevano aper
to il fuoco. II crepitio delle 
pallottole cesso quando la gen-
te smise di gridare. II par-
roco, don Innocenzo Lazzeri, 
venne abbattuto mentre im-
partiva la benedizione. Com-
piuta la strage, i soldati get-
tarono sui cadaveri le panche 
della chiesa e appiccarono il 
fuoco con spruzzi di lancia-
fiamme e un po' di benzina. 
Trovammo i cadaveri bru-
ciacchiati. Tre morti, due uo
mini anziani, vestiti alia me-
glio, e una donna, giacevano 
davanti all'altare della chiesa. 
I paramenti erano stati dati 
alle fiamme. 
' Scavammo una fossa, vicmo 

a un grande platano. l'unico 
esistente nella spianata, e vi 
deponemmo i corpi martoria-

Dal nostro inviato 
VERSILIA, agosto 

c Poi e'erano I bambini — scrive Manllo Cancogni. Fracassavano loro II capo con II calclo 
delle «machine-pistole» e, infilato loro nel ventre un bastone, li appiccavano ai muri delle 
case». Sono passatl 28 anni dal traglco giorno dl S. Anna di Stazzema, II ridente borgo a 
mezza costa sulle Apuane dove le truppe naziste si abbandonarono a uno dei piu orrendi 
massacri dell'ultima guerra, ma la gente di qui non ha ancora dimenticato. non puo dimen-
ticare. Oggi chi attraversa la Versilia, da Viareggio al Cinquale. ha l'impressione che da que
ste parti la guerra non sia 
mai stata di casa. Gli stabi-
limenti balneari, allineati e 
festosi con il « gran pavese» 
al vento, stracarichl di gente, 
i locali notturni alia moda, il 
brulichio dei bagnanti chiasso-
si e spensierati, sembrano aver 
cancellato tutto, anche i tristl 
giorni dell'agosto 1944, la piu 
lunga estate dei versiliesi. Ma 
non e cosl. 

Le crude parole di Cancogni 
fanno parte della storia incan
cellabile della Versilia, arric-
chite di tanti e tanti ricordl 
raccontati da chi fu testimone 
di cib che accadde a Sant'An-
na il 12 agosto '44. Chi scrive 
parteclpb, insieme ad altri 
sfollati della Cui la, insieme a 
un gruppo di partigiani, a 
contadini e montanari della 
zona, al seppellimento di 162 
cadaveri, accatastati davanti 
alia chiesa della borgata del 
Pero, la frazione principale di 
S. Anna. Era il gruppo piu 
consistente delle 561 vittime 
di quel giorno. Su una lunga 
spianata, contornata qua e la 
da rovi carichi di more, nere 
come la pece, erano ammuc-
chiati i morti. Giacevano in-
sepolti, sotto il sole d'agosto, 
da quattro giorni. 

gando sotto il naso fazzolcttl 
imbevuti di alcool. Fra i 162 
cadaveri trovammo anche 
quello di un soldato tedesco. 
Non aveva la piastrina dl ri-
conoscimento e non si seppe 
mai chi era, come nessuno 
seppe mai spiegare il miste-
ro di quel morto. Forse si era 
ribellato davanti a tania car-
neficina? Forse rimase col-
pito a morte dalle pallottole 
sparate ovunque dai suoi ca-
merati? Altri morti erano se-
minati lungo i sentieri per-
corsi dalle colonne dei solda
ti tedeschi, partite all'alba da 
Capriglia, Farnocchia e Valdi-
castello. 

II primo a cadere fu il pie-
vano delle Molina, don Men-
guzzo, ucciso insieme al padre 
e alia madre davanti alia ca-
nonica data alle fiamme. Le 
vittime, secondo i calcoli ap-
prossimativi di quei giorni, fu-
rono almeno 561. Quasi tutti 
vecchi, donne e bambini. 

Quando i 300 soldati nazi
sti arrivarono nei casolari 
sparsi che compongono S. An
na (Vaccareccia, Case, Fran-
chi. Bambini, Moco, Colle), 
nelle abitazioni non e'erano 
uomini validi. Da piu di 
un'ora tutti sapevano che i te
deschi stavano per arrivare. 
Si pensava a uno dei soliti 
rastrellamenti, ordinati per 
portare via gli uomini in gra-
do di lavorare. Cosl tutti i 
maschi dai 16 ai 60 anni pre-
sero la via dei monti. Si rifu-
giarono, come avevano fatto 
altre decine di volte, nei bo-
schi, nelle caverne conosciute 
solo dai montanari, nei cespu-
gli. Ecco perche i nazisti tro-
varono solo donne, vecchi e 
bambini. Li falciarono senza 
pieta. Qualche uomo, che si 
era rifugiato nelle vicinanze 
dei casolari, appena si rese 
conto di quanto stava succe-
dendo e vide cadere i suoi ca-
ri, si gett6 dLsperato nella mi-
schia. Venne ucciso fra schia-
mazzi e risa. 

I nazisti furono accompagna-
ti fino a Sant'Anna da alcuni 
fascisti della zona che per 
non farsi riconoscere si era-
no nascosti il volto con i faz-
zoletti, come i malfattori. Le 
testimonianze sulla presenza 
di traditori repubblichini, an-
che se in posizione subalter-
na ai tedeschi, sono precise e 
inoppugnabili. In un opusco-
lo diffuso il 25 aprile dalla 
ANPI di Viareggio in tutte 
le scuole della Versilia si fa 
riferimento alia partecipazio-

ti. Ci salvammo dal fetore le- 1 ne alia strage di «alcuni mi-

D bus rosso del Sahara 
Si parte alle 8 di sera, si percorrono 600 chilometri nel deserto, si incrociano i camion transahariani che vanno e 

vengono dai campi del petrolio - Le cinque citta della valle dell'Ued M'Zab e una storia che comincia nell'anno mille 

Dal nostro corrispondente 
ALGERl, agosto. 

Alle otto ai sera un auu> 
bus rosso parte dalla capita
te verso il sud. 600 chilome
tri fino a Ghardaia sulla gran-
ae strada. cne continua poi 
verso il Niger ed il cuore aei-
l'Africa nera. E* anche la stra
da che porta ai campi pe-
troliferi di Hassi Messaoud. 
per questo e larga, asfaltata 
e frequentata dagli enormi 
camion transahariani ncono-
scibili dalle placche antisab-
bia e dagli otn di pelle di 
capra per l'acqua sospesi ai
res terno. 

Non e facile trovare un po-
sto sull'autobus di Ghardaia 
ed il viaggio e faticoso. Solo 
alle cinque di mattina 1'au-
tobus lascera la strada na
zionale per scendere nella 
conca di Ghardaia (Si puo 
prendere l'aereo, volendo, ma 
si perderebbe uno spettacolo 
impagabile). Usciti da una 
curva si scopre un mondo in-
tero: le cinque citta della 
fentapoii aei M'Zab arroccate 
su cinque colline. Ghardaia 
in reaiia e solo una delle 
citta aeiia vaiie dell'Ued M' 
Zab che scorre tra un pae-
saggio lunare di pietre acca 
taaiaie in un disordine apo-
calittico per andare poi a per-
dersi nel deserto, come tutti 
i fiumi del Sahara. Grige ed 
ocra le rocce, sulle quali 
spiccano ordinate a piramide 
te cinque citta, tutte mtona-
cate a calce gialla, rosa e az-
zurnna, 

La stona della vallata del
lo M'Zab vale la pena di es
sere raccontata. Intomc al 
1.000 una setta di eretici ma-
sulmani, i «kharegiti», (11 
che significa gli «uscenti»), 
che predicavano il ntomo al
le tradizioni piu pure del-
1 Islam primttivo, si erano co-
struiti nel nord dell'Algeria 
un regno solido e potente. 
La sua capitale. Tahert, era 
in quegli anni uno dei cen
tri piu important! della cul
ture musulmana. 

Ma il regno di Tahert fu 
invaso da nomadi che veni-
vano da] 1'Arabia ed i suoi 
abitanti fugglrono verso il 
sud per scampare alle per-
secuzioni che i musulmani 
ortodossi scatenarono contro 
di loro, gli eretici. 

I fuggiaachl ai stanzlarono 

Un mercato dell'interno dell'Algeria 

in un primo tempo a Sedra-
ta, non lontano dalla attuale 
capitale ammmistrativa della 
Wilaya delle «Oasi» ma an
che da qui dovettero fuggi-
re. I kharegiti errarono ailo 
ra nel deserto, finche il loro 
capo non scopri — questa e 
leggenda — in una grotta (in 
arabo Ghar), una fanciulla di 
nome Daia che lo nonvinse 
stabilirsi in quel luogo de
serto e fondare Ghardaia ap-
punto. 

In realta devono essere sta
te ragioni strategiche e di di-
fesa che costrinsero gli ere
tici a stabilirsi in quella val
lata desolata, inospitale, ari-
da e soggetta alle piene ro-
vinose dell'Oued M'Zab, ma 
vera fortezza naturale contro 
gli attacchi delle tribu no
madi guerncre e « ortodosse ». 

La scelta e stata evidente-
mente felice se dopo tanti 
secoli Ghardaia resta un cen 
tro tra i piu importanti del 
Sahara. I mozabiti (cosl si 
chiamano ora gli abitanti di 
Ghardaia) sostenuti da una 
rigorosissima concezione relt 
glosa riuscirono ad utilizza-
re la terra, attorno alle cm 
que citta che fondarono at
torno a Ghardaia i Bent Izghen. 
Malika. El Ateuf. Bou Nou-
ra). Costrulrono — e il ca
so dl dirlo — giardinl di pal-
mizi al cui piedi al coltiva-

no ortaggi e verdure. L'ac
qua viene dal profondo del
la terra attraverso pozzi il 
cui sistema a bilanciere. la 
»nuna», e un miracolo di 
precisione: con un dito si puo 
sollevare il secchio con il suo 
prezioso carico di acqua. 

Ma l'agncoltura non e mai 
stata l'attivita principale a 
Ghardaia. 

L'arcmtettura mozabita, tut-
ta in eievazione — ognu
na delle cinque citta e co-
struita attomo alia moschea 
che costituisce il punto piu 
alto e attomo al quale di-
scendono a centri concentri-
ci le case, fino alia piazza 
del mercato — 6 il simbolo 
stesso della societa del M'Zab 
aperta al mondo esterno per 
1 rapporti commerciali, ma 
chiusa gelosamente in se stes
sa per tutto il resto. 

Ancora oggi alle strutture 
di autogoverno della Repub-
blica algerina .fa da «pen
dant » un sistema di demo-
crazia teocratica che da se
coli regola la vita delle cit
ta Ogni capo famiglia e rap-
presentato in un consiglio che 
ammmistra e decide su tutti 
I problemi dei cittadini e per-
fino sulla loro vita intima. 
Le decision! del consiglio so
no i neon testate: chi non ob-
bedisse si vedrebbe mettere 
al bando dalla societa. I Mo

zabiti costituiscono un grup
po omogeneo e compatto ver
so il quale si manifesta la 
diffidenza degli altri musul
mani per la loro eresia re-
ligiosa e per i loro costumi 
estremamente rigidi. 

Ghardaia si e trovata ad es
sere nei secoli passatl un pun
to importante di transito del
le carovane che collegavano i 
porti del Mediterraneo al-
l'Africa nera. I suoi abitanti 
godevano, rispetto a tuiti gu 
altri concorrenti nel commer-
cio, del fatto di poter a is por
re di credito e fiducia presso 
qualunque membro della co-
munita in qualunque regio-
ne deU'Africa. 

Una tradizione vuole che 1 
giovani mozabiti lascino la lo
ro oasi per un certo numero 
di anni per trasferirsl in una 
citta del nord a gestire il 
commercio familiare. Lascia-
no le loro mogli in custodia 
alia comunita e vanno a vi-
vere ad Algeri o in un'altra 
citta del Nord dove dormen-
do nel retrobottega e senza 
contatti con il mondo ester-
no, a parte quelli del com
mercio, arricchiscono se stes-
si e la loro famiglia (nel sen
so ampio del termine). Oggi 
1 Mozabiti controllano pra-
ticamente tutto il commer
cio al minuto dell'Algeria. 
Ad Algeri non si die* «va 

do dal droghiere», si dice 
vado dal a mozabita ». 

La comunita di Ghardaia 
costituisce un gruppo a par
te la cm potenza economica 
non e trascurabile e giunge 
lino al controllo di grosse 
imprese commerciali. iTanne 
rare eccezioni, vive isolata 
dalla comunita nazionale. So
lo oggi i giovani mozabiti la-
sciano le tradizionali attivita 
commerciali per dedicarsi agli 
studi. Ma questi giovani fan-
no parte della aristocrazia del 
M'Zab. Infatti I Mozabiti che 
non sono comraercianti sono 
studiosi del Corano ed e que
sta aristocrazia intellettuale 
che ha il potere di decisione 
piu grande. 

Le terre deH'Oasi, 1 giardl-
ni delle citta d'estate sono cu
rate da negri del Niger o del 
Mali che fino a qualche anno 
orsono erano veri e propri 
schiavi. Oggi la schiavitu 5 
abolita ufficialmente, tuttavia 
i discendenti di quegli schia
vi continuano ad essere legati 
alle famiglie di cui facevano 
una volta parte. 

La struttura complessa e 
curiosa di questa citta di 
dotti studiosi del corano e 
commercianti abilissimi ha 
fatto versare fiumi di inchio-
stro a sociologhi ed etnolo-
ghi. Chi arnva per qualche 
giorno a Ghardaia potra al 
massimo notare la febbrile 
attivita che regna nei colorati 
mercati della citta in cui 
si danno appuntamento i no
madi delle regioni circostan-
ti. Si vedra che all'ora della 
preghiera tutta questa attivita 
cessa improvvisamente e la 
gente si riversa nelle nume
rose moschee. 

Si notera ancora una delle 
cinque citta — Beni Izghen, 
la «santa» — circondata da 
mura e nella quale e proi-
bito here alcool, fumare e foto-
grafare e dove ogni sera do
po la preghiera si svolge uno 
straordinario mercato all'in-
canto in una piazzetta trian-
golare che ricorda quelle dei 
nostri comuni medioevali. 

La scoperta della splendi-
da architettura, dei' cimiteri 
austeri, la ricerca del fresco 
nei glardini delle «citta d'e
state» completano il primo, 
supcrficiale aDproccio con la 
mitica Ghardaia, 

Massimo Loche 

liti delle brigate nere fascistew. 
L'opuscolo nporta, fra 1'altro 
anche la motivazione della 
medaglia d'oro al valor mlli-
tare concessa al comune di 
Stazzema (Sant'Anna e una 
frazione di questo comune). 
La Versilia — si legge nella 
motivazione — «in venti mesi 
di asperrima resistenza al-
l'oppressore, trasse alia 
guerra dl Liberazione il fio-
re dei suoi figli, donando al
le patrle liberta la genero-
sa dedizlone di 2.500 parti
giani e patrioti, 11 sacrificio 
di 200 feriti e invalidi, la vi
ta di 118 caduti in armi, 
l'olocausto di 850 trucidati». 

Sant'Anna fu una delle tan-
te «onoreficenze » che l'eser-
cito nazista voile appuntare 
sulla sua divisa. Non per 
nulla i massaeratori, quando 
tornarono a valle, lasciando-
si dietro le spalle un sil«n-
zio totale. cantavano l'«Hor«t 
Wesser Lied»: «In alto la 
bandiera / A ranghi ben ser-
rati / marciano i battaglio-
ni bruni...». E insieme al 
coro, scandito dal ritmo degli 
scarponi sull'acciottolato che 
da S. Anna segnava il sentie
ro per Valdicastello, altri mor
ti, altri massacri. 

Un montanaro che si era 
nascosto atterrito fra i casta-
gni, venne bruciato vivo al 
fuoco dei lanciafiamme. La 
moglie del mugnaio di Valdi
castello venne raggiunta da 
due scariche di machine-pisto
le mentre tentava di fuggire 
con la figlia di otto mesi. stret-
ta al collo. La bambina, rima-
sta incolume, venne fatta ro-
tolare lungo un burrone. 

II tiro 
al bersaglio 

Niente doveva rimanere in 
vita davanti al abattaglioni 
bruni ». Quango non e'era nes-
sun italiano da abbattere, si 
dii'ertivano a tirare al ber
saglio alle bestie fuggitf dal
le stalle abbandonate. Erano 
stati mandati in Versilia per 
seminare il terrore, mentre le 
truppe tedesche, abbandona to 
1'Arno. stavano per ritirarsi 
sulla linea gotica. II coman-
dante delle truppe naziste in 
Italia, Kesselring. voleva co-
prirsi le spalle durante la ri
tirata. Invio in Versilia un 
gruppo specializzato di SS col 
preciso incarico di seminare 
il terrore. II nucleo non venne 
mai impiegato contro le for
mazioni partigiane che opera-
vano sulle Apuane, ma solo 
contro le popolazioni civili. 

Chi comandava i « battaglio-
ni bruni» era un professioni-
sta della morte. Alto, distinto, 
curato nella pettinatura e nel
la persona, con una divisa 
impeccabile, Walter Reder, au-
striaco di adozione, cecoslo-
vacco di nascita, era il tipico 
esempio dell'ufficiale nazista, 
dell'« uomo nuovo » educato e 
plasmato nel verbo di Hitler. 
« Dobbiamo essere crudeli con 
tranquilla coscienza — aveva 
detto il capo del nazismo — 
dobbiamo distruggere tecnica-
mente, scientificamente tutti 
i nostri nemici». Reder segui-
va alia lettera 1'indicazione di 
Hitler. Durante il suo lugubre 
mestiere non ebbe mai un at-
timo di pentimento e di rifles-
sione. Neppure quando in 
Ucraina gli amputarono il 
braccio sinistro, sotto il gomi-
to, per una ferita riportata du
rante un rastrellamento. Quel-
l'amputazione frutto a Reder 
il nomignolo di amoncon e 
il grado di maggiore delle SS. 

Oggi il baldanzoso ufficiale 
di 30 anni che semind la mor
te in mezza Italia, dalla Ver
silia a Marzabotto, e un erga-
stolano. rinchiuso nel peniten-
ziario mihtqre di Gaeta. Ha 
fatto di tutto per uscire dal-
1'anfica fortezza pontina. Nel 
1967 chiese la grazia al presi-
dente della Repubblica. dopo 
una orchestrata campagna di 
stampa di alcuni quotidiani te
deschi e austriaci. La popola-
zione di Marzabotto. la pin 
colpita dalle «imprese » crimi-
nali d» Reder, rispose che ne«-
sun perdono gli potera essere 
concesso. Tre mesi fa Reder si 
e sposato. Un'altra mossa per 
tentare di impictosire l'opinio-
ne pubblica dopo quella di 
aver fatto appello, per anni, 
alle malferme condizioni di sa
lute della madre. 

Per ora Walter Reder conti
nua a restare chiuso nel forte 
di Gaeta. Le popolazioni della 
Versilia. del Carrarino, dells 
Val di Taro, di Marzabotto oo-
me potranno dimenticare 
Testate del 1944? In Versilia 
gia si stava assaporando la 
gioia di non avere piu Hn-
cubo dei nazisti e dei fascisti. 
Dalle colline di Sant'Anna, del
la Culla, S. Lucia, Monteggio. 
ri, il Rotaio, Caprilia, dove si 
erano rifugiati gli abitanti del
la costa, da Viareggio al Forte, 
si vedeva in lontananza 11 fu-
mo delle cannonate degli al-
leati. Di notte, verso la plana 
pisana, le luci dei camion ame-
ricani indicavano il punto do
ve i tedeschi non e'erano piu. 
Ogni notte quelle luci si face
vano sempre piu vicine. La W 
berta stava per arrivare. Arri
varono invece gli uomini dai 
« monco ». 

Tiddeo Conca 
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