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I messaggi di Ernst Toller (1933) e Natalia Ginzburg (1972) 

Due ebrei 
agli ebrei 

A distanza di 40 anni, e in condizioni diverse, un poeta 
tedesco e una scrittrice italiana, ebrei, proclamano che 
I'oppresso non ha il diritto di trasformarsi in oppressore 

Viaggio in Siberia nel 50# della naseita delFURSS 

Nel 1933, quando sulle 
piazze tedesche i suoi Hbri 
venivano gettati nei roghi 
insieme a quelli di Thomas 
Mann, Brecht, Rilke, Ein
stein, la voce di Ernst Tol
ler, torno a levarsi ancora. 
Nella presentazione del suo 
libro « Una giovinezza in 
Germania», datata « nel 
giorno del rogo dei miei li-
bri in Germania», Toller 
scriveva: «Chi tace in un 
tempo come questo, tradisce 
la sua missione di uomo >. 

Ebreo, prussiano, volon-
tario in guerra, Toller s'era 
trovato giovanissimo a vive-
re da protagonista la trage-
dia della rivoluzione tede-
sca in Baviera. A Monaco 
era stato fra i capi, come 
socialista • libertario, della 
Repubblica sovietica bava-
rese, schiacciata nel sangue. 
Scampato ai massacri e al
ia condanna a morte, finl 
in carcere. Attorno al suo 
nome, gia famoso come 
drammaturgo e poeta, si le-
v6 in tut ta Europa una 
battaglia che impose dopo 
qualche anno il suo rilascio. 
Mori suicida in esilio, quan
do la Germania stava gia 
scatenando la seconda guer
ra mondiale. 

€ Una giovinezza in Ger
mania > arriva tradotto in 
Italia solo quest'anno, a cir
ca quarant 'anni di distanza. 
E' una voce antica e tragi-
ca, che tuttavia apre uno 
spiraglio sul convulso evento 
che fu la rivoluzione in Ba
viera. In quella rivoluzione 
Toller cerco tutti i riscatti, 
tutte le redenzioni in una 
chiave espressiva drammati-
ca e grottesca, in un quadro 
politico nel quale l'estremi-
smo < spartakista > ribolliva, 
fino airautodistruzione, cro-
giolandosi in un volontari-
smo etico, sincero e per-
dente. 

Un netto 
rifiuto 

Ma tra le fumate nere, 
espressionistiche, delle sue 
mitologie libertarie, Iuci-
dissime appaiono ancora og-
gi alcune intuizioni. Vi e il 
messaggio finale di esalta-
zione per l'eroe del comuni-
smo tedesco, Karl Liebkne-
cht, il simbolo di quei co-
munisti con i quali Toller, 
combattendo sulla stessa bar-
ricata, aveva intessuto un 
rapporto di odio-amore. E 
vi e, lucidissimo, un mes
saggio che e oggi di estre-
ma attualita, nel momento 
in cui si torna tanto a par-
lare di ebrei e di questione 
ebraica, in rapporto con il 
dramma di Monaco. L'eredi-
ta che Toller lascia, lui ebreo, 
e un rifiuto netto, da socia
lista e da internazionalista, 
di qualsiasi mito razziale, 
anche se in nome di razze 
e popoli oppressi. 

Dopo avere ricordato il 
tormento infantile dell'iso-
lamento come ebreo in 
Prussia, un'angoscia fatta 
di paure e di contraddizio-
ni, resa insanabile da due 
amori contrapposti, per la 
propria essenza ebraica e 
per la sua terra tedesca, 
Ernst Toller scrive: « Se mi 
ti chiedesse quali sono le 
mie radici tedesche e quali 

quelle ebraiche, non saprei | 
come rispondere. In tutti i 
paesi si leva un'ondata cie-
ca di nazionalismo, di ridi-
colo orgoglio razziale: deuo 
anch'io cedere alia follia di 
questo tempo, al patriotti-
smo di questa epoca? Non 
sono proprio socialista an
che per questo, perche cre
do che il socialismo sapra 
avere ragione dell'odio fra 
le nazioni come dell'odio fra 
le classi? Le parole: "Sono 
fiero di essere tedesco" o 
"Sono fiero di essere 
ebreo" suonano al mio 
orecchio altrettanto dissen-
note come se sentissi dire 
a un uomo: "Sono fiero di 
avere gli occhi castani". De-
vo partecipare anch'io alia 
follia che anima i nostri 
persecutori e abbracciare il 
nazionalismo ebraico invece 
di quello tedesco? Orgoglio 
e amore non sono la stessa 
cosa: e se mi si domandasse 
di che paese sono, risponde-
rei: una madre ebrea mi ha 
generato, la Germania mi 
ha nutrito, I'Europa mi ha 
formato, la terra e* il mio 
paese natale, il mondo la 
mia patria ». 

La risposta 
del socialista 
Al di la della carica pu-

ramente ideale (che pure 
conta e non pud essere li-
quidata come pura < Uto
p i a* ) , vi e una scelta poli-
tica precisa in questo mes
saggio di Toller. Un invito 
a considerare che la esaspe-
razione del nazionalismo op-
presso e risposta sbagliata 
al nazionalismo oppressore. 
Indirizzato agli ebrei tede-
schi, nel 1933, questo mes
saggio ebbe una carica di 
verita ingrata e di impopo-
larita, urtd un sentimento di 
nazione, umiliato e offeso al 
massimo in quegli anni. Tut
tavia, ingrato e impopolare, 
il messaggio di Toller era 
— e resta — giusto. La sua 
risposta, diversa da quella 
sionista dell'epoca, trovava 
nel socialismo internaziona
lista la chiave di volta de-
cisiva, valida per tutti, ebrei 
e non ebrei, per superare 
nel quadro di una conce-
zione superiore la dialetti-
ca ristretta e micidiale fra 
esasperazioni nazionalistiche 
opposte, le une oppressive 
le altre perseguitate. 

Vi era in Ernst Toller un 
presentimento di quanti pe-
ricoli di involuzione reazio-
naria, razzista, avrebbe po
tato subire il « nazionali
smo ebraico» nel futuro? 
Puo darsi. Quel che e certo, 
e che deve spingere a riflet-
tere, e che i pericoli intra-
visti da Toller nel 1933, 
nell'anno in cui forse era 
piu difficile l'azione del 
« distinguo >, di fronte al
io scatenarsi dell'antisemiti-
smo nazista, oggi sono pa-
lesi, terribilmente palesi. 
Ce ne fa testimonianza una 
altra voce ebrea dei giorni 
nostri, Natalia Ginzburg. 
Una voce pacata ma fermis-
sima, di chi cosciente della 
esistenza in se di una com-
ponente importante, l'ebrai-
smo, ne rifiuta i razziali con-
dizionamenti. respinge. per 

Autunno in IRSS 
con Tltalturist 

7Novembre 
aMoscae 
Lcningrado 
Itinerario: 
Roma - Milano -
Leningrado - Mosca -
Milano - Roma 
Trasporto: Aereo 
Durata: 8 giorni 
Partanza: 1' Novembre 

Quota di partecipazione: 
da Roma • Milano 
Lit. 175.000 

I viaggi in URSS sono organizzatl 
In collaboration* con I'lntouritt di 

Week-end 
a Mosca 
Itinerario: 
Milano - Mosca - Milano 
Trasporto: Aareo 
Durata: 6 giomi 
Partanza: 30 Ottobre 
Quota di partecipazione: 
da Milano 
Lit. 155.000 

00187 Roma 
Via IV Novembre, 112 

Jel. 68.98.91 vacanze net paesi 
dalcuocccsHo 

esplicito o invisibile che 
sia, il ricatto della identita 
ebraismo-Israele. 

« lo sono ebrea — ha 
scritto Natalia Ginzburg 
sulla Stampa del 14 settem
bre —. Tutto quello che ri-
guarda gli ebrei mi sembra 
sempre che mi coinvolga di-
rettamente... Quando ho sa-
puto della strage di Monaco 
ho pensato che avevano am-
mazzato ancora una volta 
quelli del mio sangue. L'ho 
pensato in mezzo a un mare 
di altri pensieri, ma l'ho 
pensato. Nel pensarlo ho 
provato disprezzo per me 
stessa perche era un pen-
siero da disprezzare. Non 
credo affatto che gli ebrei 
abbiano un sangue diverso 
da quello degli altri. Non 
credo che esistano divisioni 
di sangue... Nei confronti 
degli ebrei di Israele credo 
di avere pensato che essi 
avevano diritti e superio-
rita sugli arabi. A un certo 
momento questa mi e sem-
brata un'idea mostruosa. 
L'ho strappata e calpestata 
con furia... A volte ho pen
sato che gli ebrei di Israe
le avevano diritti e superio-
rita sugli altri essendo so-
pravvissuti a uno sterminio. 
Questa non era un'idea mo
struosa ma un errore. II do-
lore e le stragi di innocen-
ti che abbiamo contempla-
to e patito nella nostra vita 
non ci danno nessun diritto 
sugli altri e nessuna specie 
di superiorita... Dopo la 
guerra abbiamo amato e 
commiserato gli ebrei che 
andavano a Israele pensan-
do che erano sopravvissuti 
a uno sterminio, che erano 
senza casa e non sapevano 
dove andare. Abbiamo ama
to in loro le memorie del 
dolore, la fragilita, il passo 
randagio e le spalle oppres* 
se dagli spaventi. Questi so
no i tratti che oggi not 
amiamo nelVuomo. Non era-
vamo affatto preparati a 
vederli diventare una na
zione potente, aggressiva e 
vendicativa... Quando qual-
cuno parla di Israele con 
ammirazione io sento che 
sto dall'altra parte. Ho ca-
pito, a un certo punto, che 
gli arabi erano poveri con-
tadini e pastori. So pochis-
sime cose di me stessa, ma 
so con assoluta certezza che 
non voglio stare dalla parte 
di quelli che usano armi, 
denaro e cultura per oppri-
mere dei contadini e dei 
pastori ». 

Una falsa 
identita 

Non sappiamo quanto 
questa confessione in pub-
blico di Natalia Ginzburg, 
resa in risposta a domande 
rivoltele da un'associazione 
di giornalisti cattolici, po-
tra soddisfare quegli intel-
lettuali o quegli uomini 
semplici che, ebrei o non 
ebrei, cadono in questi gior
ni nell'accettazione, passiva 
o attiva, della «idea cor-
rente > in base alia quale 
vi e identita fra Pebraismo 
e il governo di Israele. 
Che, per molti, tale identi
ta sia assoluta, non toglie 
nulla al fatto che si tratti 
di una falsa identificazione 
e che chi 1'accetta si ob-
bliga ad accettare perfino 
lo sterminio dei palcstinesi 
messo in atto da Dayan. 

Quel che emerge, dal 
messaggio di Toller e dal 
messaggio della Ginzburg. 
e esattamente il contrario: 
una precisa volorita di non 
identificazione delle ragioni 
di un popolo. di una religio-
ne, di una cultura con la 
« ragion di Stato > di un go
verno israeliano. Verita in-
grate? Pud darsi. Ma l'isola-
mento di Toller nel 1933 
non toglie nulla oggi alia 
lucidita e coerenza della sua 
posizione. Tra quel messag
gio e quello della Ginzburg 
sono passati quarant 'anni. 
Resta giusta. nell 'uno e nel-
Paltro, la indicazione che 
in una societa divisa in 
classi quando esplode una 
eontraddizione (o una «di-
sgrazia», come scrive la 
Ginzburg), nessuno pud fer-
marsi di fronte alle verita 
apparenti, consolidate dal-
I'uso. Dopo quanto sta ac-
cadendo nel Medio Orionte 
per l'azione di vendetta di 
Israele, non appare piu ne 
una aberrazione ne una be-
stemmia domandarsi se, nel 
mondo 1972, non sia poi ve-
ro che le ragioni degli ebrei 
perseguitati nei secoli non 
rivivano, perfino con i loro 
errori, nelle ragioni dei pa-
Iestine3i di oggi. 

Maurizlo Ferrari 

***** 

Dalla nostra redazione 
ULAN-UDE. settembre 

In buriato lo chiamano 
« Baigaal - Dalai », 11 « lago 
grande come il mare», in 
jacuto « Baikeul». il o lago 
dell'abbondanza ». I primi rus 
si che secoli fa giunsero sul
le rive lo battezzarono « Slav-
noie More», il « mare glorio-
so». I Siberian! dicono che 
non si puo capire la loro ter
ra se non si e visto il lago 
Baikal. Marco Polo fu uno del 
primi a menzionarlo nei suoi 
scrittl. ma 11 primo a com-
piere la sua traversata fu il 
cosacco russo Kurbat Ivanov. 
Da allora sono trascorsl tre
cento anni, e non ci si stanca 
di descriverne la bellezza de-
licata e selvaggia e di cerea-
re di svelame I misteri. In-
spiegata, per esempio, rimane 
la ragione per la quale 1 mi-
nuscoli gamberetti che vivono 
nel fondo dell'acqua e che, di-
vorando tutte le sostanze or 
ganlche morte, riescono a con 
servarne la limpidezza, se 
trapiantati in altre acque pe
ri scono. 

Eccoci dunque sul Baikal, a 
bordo delia piccola motonave 
« Pravdin » dopo un viaggio di 
due ore con la a Transiberia-
na» da Ulan-Ude. capitate 
della Repubblica autonoma 
dei Buriati. II capitano. sor-
rldente. ci offre un bicchiere 
e ci invita a bere l'acqua del 
lago. Lo facciamo senza diffi 
colta. E" un'acqua chiara e 
fresca, quasi come quella di 
un torrente di montagna. 

Eppure poco pid di un an
no fa il Comitato centrale del 
PCUS ed II govemo sovietico 
adottarono un'apposita risolu 
zione sulle misure da prendere 
per assicurare la conserva-
zione delle ricchezze natural! 
del Baikal. Perche si rese ne-
cessario un tale documento? 
Mentre 11 motoscafo continua 
a navigare sulle acque del la
go liscie come 1'olio, in una 
splendida giornata di fine 
estate, ne parliamo con il 

Una superficie pari a un ottavo delFItalia, profondo fino a 1620 
metri, con il 20 per cento di tutte le riserve di acqua dolce del 
£:Jobo: questo e il «lago delPabbondanza », il « mare glorioso » 
che ha 22 milioni di anni - 500 specie di piante e 1300 di animali, 
tra cui Tomul, il temolo, lo storione, la foca - Come f urono scon-
giurati i pericoli di inquinamento - Un intervento risolutivo 

compagno Dmitrij S. Noren-
ko, direttore della Sezione la
go Baikal dell'Istituto pansi-
beriano di ricerche scientifl-
che e progettazione ittiologi-
che. Norenko, che ha 47 anni, 
si e stabilito sul Baikal nel 
1934, dopo essersi laureato a 
Mosca alia facolta di ittiolo-
gia ed ecologia. Attualmente 
sta lavorando ad una te-
sl scientifica dal tenia: «Le 
basi biologiche deU'allevamen 
to artificiale dell'omul. pesce 
del Baikal». 

Ma prima d! rifare la storla 
della polemica sui pericoli 
corsi dal lago e dei provvedi-
mentl adottati. e 11 caso dl 
dare qualche informazione sul
la sua importanza e sulle sue 
caratteristiche. 

Lungo 636 chilometri e lar 
go sino ad 80. il lago Baikal 
occupa una superficie di 31 500 
chilometri quadrati. vale a di
re un ottavo dell'Italia. Per 
la piu parte il lago e pro
fondo un chilometro. ma la 
profondita massima e di 1.620 
metri. II volume delle sue ac
que — 23.000 chilometri cubl. 
quattro volte le acque del Mar 
Bianco — rappresenta circa il 
20 per cento di tutte le riserve 
d'acqua dolce del globo. Un 
elemento di grande interesse 
per gli studiosi e la «longe
vity» del lago. Si sa che nor-
malmente un lago vive dalle 
dieci alle quindici migliaia di 
anni-dopo di che comincia ad 
Interrarsl. a diventare paludo-
so. degenera In acquitrino e 

finisce per scomparire. Al 
Baikal, invece, si attribuisco-
no ormai 22 milioni di anni ed 
esso continua a restare ogio-
vanen. 

L'immenso specchlo d'acqua 
e clrcondato da cime sino a , 
3.000-3.500. metri dl altezza f" 
cui-versanti scendono ^verso• 11 ^ 
lago in grandiose terrazze. 
Ben 336 fiumi vi versano nel 
corso dell'anno 60 chilometri 
cubl d'acqua. Ma un solo emis-
sario. il fiume Angara, rlce-
ve tutta quest'acqua, tolti i 
due o tre chilometri cubi che 
evaporano. 

II Baikal resta coperto dl 
ghiaccio dall'inizio di gennaio 
sino a maggio. Anche in piena 
estate la temperatura dell'ac 
qua. in superficie. raramente 
supera i 12 gradi. Nel Baikal. 
vivono oltre 500 specie di pian
te e 1.300 specie di animali 
di cui 800 esclusive del lago. 
che non s: trovano. cioe. in 
nessun'altra parte del mon 
do. Taie fauna comprende pe 
sci come l'omul (che appun 
to si pesca solo nel Baikal ed 
e famoso per la sua squisitez 
za. anche oltre i confini del 
la Siberia), il temolo. lo s ta 
rione. e mammiferi come la 
foca. Nella grande foresta che 
circonda il lago si possono in 
contrare orsi e caprioli, cer-
vi e cinghiali e. soprattutto 
zibellini di un tipo unico al 
mondo, dalla pelliccia nera 
appena argentata. 

«La discussione intorno al 

lago Baikal ed alia necessita 
di sfruttarne le immense ric
chezze senza alterarne le ca
ratteristiche. per consegnarlo 
intatto alle generazionl future 
— cl dice il compagno No
renko — esplose nel 1958-'59, 
quando era in costruzlone la 
gigantesca centrale Idroelettrl-
ca di Irkutsk, sul fiume An-r 

gara che nasce appunto dal 
lago Baikal. In particolare si 
ternette che lo sbarramento 
delle acque del fiume e la 
creazione del grande lago arti
ficiale della centrale potesse-
ro far crescere il livello del
le acque del Baikal, ad un 
punto tale da alterare la na-
tura degli sbocchi dei fiumi 
che fin:scono nel lago e dove 
I pesci. ed in particolare 
l'omul e lo storione. depongo-
no le uova. provocando cosl 
la distruzione di buona parte 
del patrimonio ittico del la
go. La centrale di Irkutsk fu 
messa in funzione ne? 1960, e 
l'espenenza ha smentito le ipo-
tesi piu catastrofiche. confer-
mando le previsioni dell'Isti
tuto geologico dell'Accademia 
delle scienze secondo le quali 
con il passare del tempo si sa-
rebbero ricreate alle foci del 
fiumi le condizioni naturali di 
protezione del pesce appena 
nato ». 

Una tempesta In un bicchie
re d'acqua, allora? « Non esat
tamente. II livello del lago e 
leggermente cresciuto. il che 
ha indubbiamente provocato 
un certo danno. anche se at

tenuate dai lavorl preventlvl 
di sistemazione delle rive agli 
sbocchi dei fiumi. In compen-
so la discussione, esplosa or
mai non piu soltanto in sede 
scientifica, ma pubblicamen-
te sulla stampa, servl a rl-
chlamare l'attenzione sui verl 
pericoli al .quali 11 Baikal, an-
dava incoritro. ed a creare nel-
l'opinione pubblica la consa-
pevolezza della necessita di 
salvaguardare ad ogni costo 
l'immensa riserva di acqua 
dolce rappresentata da questo 
lago ». 

Quail sono, o meglio, quali 
erano 1 pericoli? «Alle ric
chezze del lago e dei suoi din-
torni sono interessati diversi 
enti e ministeri i quali, tutta
via, nel passato, agivano per 
proprio conto senza alcuna vi-
sione globale della situazione. 
Abbiamo visto il caso del mi-
nistero per l'energia elettrl-
ca. Dal canto suo il ministe-
ro della industria forcstale e 
interessato a sfruttare le im
mense foreste Intorno al lago 
ed a ridurre al massimo le 
spese di trasporto dei tronchl 
servendosi dei corsi d'acqua. 
Ma il taglio indiscriminato de
gli alberi altererebbe l'am-
biente. Con il trasporto del le-
gname lungo i fiumi, invece. 
parte del tronchi vanno perdu-
ti, marciscono ed affondano. 
Continuando a marcire, 1 tron
chi diffondono sostanze vene-
fiche dannose alle uova del 
pesci ed ai pesci appena nati. 

LA TECNOLOGIA ANNUNCIA NUOVI PROGETTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 

I SUPERTRENI DI DOMANI 
Sono gia in servizio «tartarughe » da 200 all'ora, ma si stanno studiando prototipi capaci di raggiungere velo
city superiori - Veicoli da 500 all'ora entro il 1980 - Soluzioni vantaggiose e concorrenziali rispetto al traffico aereo 

Se qualcuno avesse scritto. 
dieci o quindici anni fa, che 
velocita dell'ordine dei 150 
chilometri all'ora, ed anche 
superiori. sarebbero state og
gi di piena attualita per I 
treni, Italian! e non italiani. 
avrebbe sollevato incredulity 
e scetticismo. Eppure, la real 
ta d'oggi e proprio questa, e 
si presenta per di piu come 
una «realta di transizlone». 
verso traguardi assai piu 
avanzati. 

Guardiamoci per prima co 
sa intorno: 1 nuovt locomoto-
ri. gli E 444. cosiddetti «tar
tarughe*. dei quali una cin-
quantina e gia in servizio. so
no in grado di trascinare un 
convoglio di 8 carrozze a 200 
all'ora. Le elettromotrtct Ale 
601 ultima serie. marciano a 
180 all'ora, ma possono. me-
diante sostituzione degli In-
granaggt posti tra I motori 
e gli assali, marciare a 250 al
l'ora, come I due prototipi co
sl attrezzati hanno conferma 
to di poter fare. II prototi 
po del treno ad assetto va
riabiles che s'inclina verso 
l'lnterno della curva per com 
pensare la forza centriruga 
generata dalla curvatura del 
percorso, raggiunge i 240 al
l'ora. 

AU'estero la situazione e ana 
loga, con delle «punte»su ter 
reni tecnicamente nuovi. I 200 
aH'ora possono conslderarsl 
un traguardo gia ampiamen-
te ragglunto e superato dalla 
ferrovia, senza allontanarsl 
dalle soluzioni classlche: mo
te In acciaio con bordlno, mo
tori elettrlcl, line* aerea, pre-
M Btrisclante a p*nton»fo. 

Z tacald ftrrovlan, pert, 

puntano decisamente verso ve 
locita molto superiori, tecni 
camente raggiungibili ed eco 
nomicamente interessanti. 
Non si dimentichi che il traf 
fico aereo sulle medie distan 
ze comincia a farsi difficile 
per la saturazione crescente 
degli scaii e per i tempi mol
to lunghi che si impiegano 
tra terminal e aeroporti in 
partenza e in arrivo. Dispor-
re di collesamenti a terra, 
sufficientemente veloci. costi-
tuira tra qualche anno un 
vantagglo di primo ordine. 
Dovendo raggiungere una lo-
calita distante 800 chilome
tri in aereo. si impiega una 
ora di volo. piu altre tre tra 
aeroporti e centri cittadini 
Percorrere la stessa distan
za, da centro citta a centro 
citta, con un treno che mar-
ci a 200 all'ora di media, ri 
chlede lo stesso tempo. 

Per tenere i 200 di media, 
o anche velocita superiori pud 
risultar necessario superare 
velocita massime di 250 al
l'ora. Per ottenere questo. e 
gia disponibile una prima so-
luzione: il turbotreno. Fran-
cesl, sovletlci, inglesi ed ame-
ricani sono al lavoro per 
mettere a punto treni velo
ci che utilizzino come moto-
re una turbina a gas deriva-
ta da quelle che utilizzano i 
grand! ellcotteri. Tale turbi
na vlene accoppiata ad un al-
ternatore e ad un gruppo rad-
drizzatore, per cui 11 veicolo 
utilizza motori di trazione di
re ttamente accoppiati agli as
sali. II pill avanzato di que
sti veicoli, 11 francese TQV 001, 
presenUto nel mete dl glogno 

scorso alia stampa ed al pub 
blico, tocca i 300 all'ora. 

II turbotreno si basa sul 
fatto che la turbina a gas. 
rispetto alia potenza che svi 
luppa, e molto leggera e po
co ingombrante, per cui si 
pud concentrare in poco pe
so e poco volume l'enorme 
potenza (4-8000 cavalli) neces 
saria a trascinare un convoglio 
leggero di 3-5 segment! artl-
colati a 300 chilometri all'ora 

I 300 chilometri all'ora co-
stituiscono un limite tecnico 
che non e possibile superare 
senza abbandonare il classi 
co sistema della trazione e 
delta frenatura affidate alia 
ruota d'acciaio con bordino 
che corre su una rotaia clas-
sica in acciaio. A velocita su 
periori ai 300 all'ora, 1'aderen-
za diventa incerta: basta che 
la rotaia sia umida. il carico 
non perfettamente distribui 
to. si verifichi una rapida flut-
tuazione nella coppia motri-
ce dei motori. perche le ruote 
slittino rispetto alia rotaia 

Occorre dunque abbando
nare il classico sistema ruo
ta motrlce e frenante-rotaia 
Una prima via aperta, che si 
sta studiando e sperimentan-
do attivamente In vari paesi. 
e quella di mantenere le ro
tate e le ruote con bordino, 
ma dl affidare il compito di 
motore e di freno ad un or-
gano completamente diverso 
da quelli finora utilizzati: II 
motore lineare. 81 trat ta dl 
un motore elettrlco alimenta-
to in corrente alternate trl-
fase, che ha una sagoma ad 
U rovesclato e che abbzaccla, 
nell'intemo dl questa U, una 
coatola vertlcale d'allumlnlo, 

spessa due o tre centimetrl e 
alta una trentina. Tra il mo
tore e la costola, si svilup 
pa uno sforzo motore o uno 
sforzo frenante di eguale in-
tensila, senza che vi sia colle-
gamento meccanico tra i due 
organi. 

Treni di questo tipo posso
no agevolmente superare i II-
miti dei 300 all'ora. I france-
si, seguiti in un secondo tern 
po dai britannici. hanno mes-
so a punto una serie di pro
totipi di veicoli completamen
te nuovi: veicoli a cuscino di 
aria, che marciano in sede pro
pria. su una pista in cemen-
to munita di una robusta co
stola verticale per guidare il 
veicolo. Su una pista speri-
mentale tra Parigi ed Or
leans. veicoli a cuscino d'aria. 
che utilizzavano per il loro 
movimento motori Iineari o 
turboeliche di tipo aereo, ca
paci di portare fino a 80 pas-
seggeri, hanno marciato rego-
larmente a oltre 250 all'ora. 

Un gruppo di tecnici tede-
schi si e posto di recente su 
una strada ancor pift lontana 
da quelle classiche: ha ap-
prontato un primo veicolo a 
sostentamento e lettromagne-
tico. In questo veicolo sono 
installate grosse bobine elet-
trlche, mantenute da un im-
pianto criogenico di bordo a 
una temperatura Inferiore ai 
250 gradi sotto zero. In queste 
condizioni 11 rame degli av-
volgimenti diventa supercon-
duttlvo, per cui e possibile 
farvl circolare correntl ele^ 
trlche dl un'lntensita mal pen-
sata: oltre centomlla ampere. 
Correntl cosl Intense genera* 
no eampl magnetic! dl Inten

sity altrettanto elevata, che si 
concatenano con cavi siste-
mati lungo la linea. Tra le bo
bine ed i cavi, si generano delle 
forze meccaniche (ma di ori-
gine elettromagnetica) capaci 
di sostentare il veicolo, e cioe 
tenerlo sospeso ad una decina 
di centimetrl dal terreno, du
rante la sua marcia. II pri
mo prototipo ha marciato ad 
80 all'ora, ma si tratta di un 
primo esemplare destinato so
prattutto a collaudare l'im-
pianto criogenico e l'efficacia 
del sistema di sostentamento 
bobine-cavi. 

Con veicoli su rotaia a mo
tore lineare, con veicoli su pi
sta a cuscino d'aria, con vei
coli a sostentamento elettro-
magnetico. e possibile supe
rare la barriera dei 300 chilo
metri all'ora. In condizioni di 
soddisfacente sicurezza. Gli 
specialist] impegnati nel di
vers! progetti si dichiarano 
certi di poter mettere a di-
sposizione del servizio pubbli-
co passeggeri veicoli capaci di 
marciare tra i 400 ed i 500 
all'ora • entro il 1980. E, vi
sto quanto si e veriflcato In 
campo ferroviario negli ulti-
ml dieci anni, e considerando 
le strade imboccate sul pia
no tecnico, ci sono tutte le 
premesse perche la cosa ven-
ga realizzata. Difficile e pre-
vedere quale del sistemi in 
fase dl studio dara migliori 
rlsultati sul piano tecnico ed 
economlco. Rimane II fatto che 
gli anni 80 vedranno il tra
sporto pubbllco terrestre mar
ciare sul filo dei 500 all'ora. 

Paolo Sassi 

II ministero deU'agncoUura. 
poi, e interessato a mettere a 
coltura le terre intorno al la
go, ma anche questo modifi-
cherebbe l'ambiente. Altri 
ministeri dell'industria, come 
quello per la cellulosa, infi-
ne, sono interessati a impian-
tare le loro aziende sui fiumi 
del Baikal, per sfruttare sia il 
vicino legname che le risorse 
idriche. Questo e comprensibi-
le. II danno deriva dal fatto 
che le industrie sono sorte ini-
zialmente senza adeguati si
stemi di depurazione per cui 
le loro scorie avrebbero po
tato inquinare le acque dei fiu
mi con effetti negativi nella 
stagione, in cui i pesci depon-
gono le uova». 

In altre parole, gli enti e 
ministeri interessati alio sfrut-
tamento delle ricchezze della 
reglone del Baikal';- si stavano 
trasformando in una specie di 
sanguisugHe; ogrnino teso a ri-
cavare il massimo di vantag 
gio. senza preoccuparsi delle 
conseguenze? «Non direl co
sl. La nostra regione ha subi-
to un rapidissimo sviluppo in-
dustriale. La mancanza di un 
coordinamento delle iniziative 
pero. aveva dato vita a pro-
cessi che. accumulandosi. a 
lungo andare avrebbero potu-
to provocare il rovesciamen-
to dell'equilibrio ecologico del 
Baikal. E tutto cio dopo che 
nei difficili anni del dopo-
guerra. per ragioni compren 
sibili, il patrimonio ittico del 
lago era stato sfruttato senza 
alcuna parsimonia. La risolu-
zione de! Cnmitato centrale de! 
PCUS e del governo centrale 
ha posto fine a questo caotico 
stato di cose, richiamando alia 
responsabilita collegiale per la 
salvaguardia del Baikal e fis-
sando gli obiettivi degli enti 
e ministeri operanti nella TO 
na ». 

Quali sono state le misure 
adottate? a La risoluzione del 
Comitato centrale e del go
verno ha fissato misure sup
plemental che hanno complp-
tato le altre gia press. Com-
plessivamente esse sono le se-
guenti: a partire dal 1969 fr 
stato avviato 11 processo di 
trasporto del legname su stra
da e dall'anno scorso il tra
sporto fluviale d cessato del 
tutto ed ora si sta proceden
do alia rimozione dal fondo 
dei fiumi dei tronchi marci; 
per 11 taglio della foresta *» 
stato adottato un regime spe-
ciale: nessun taglio per un 
tratto di 25-30 chilometri a 
partire dalle rive del lago e 
dei fiumi che vi sboccano, ol
tre questa zona il taglio dovra 
essere esclusivamente «sani-
tarion. riguardera cioe gli al
beri malati. secchi e cosl via; 
nella zona del lago sono ban-
dite le coltivazioni ed e proi-
bita la costruzione di nuove In
dustrie che assorbono troppa 
acqua; entro il 1973 tutte le In
dustrie gia impiantate dovran-
no essere dotate di impianti di 
depurazione totale. In modo da 
non versare alcuna scoria nei 
fiumi; dal 1969 al 1975 e ao-
spesa la pesca industriale di 
pesci come l'omul, lo storione 
ed altri; per la ricostituzio 
ne del patrimonio ittico, inol-
tre. entro il quinquennio in 
corso verra costruito uno sta-
b'.Iimento per l'allevamento ar
tificiale del pesce capace di 
34 miliardi di uova (quello at
tualmente In funzione ha la 
capacita di un miliardo d! 
uova) ». 

II compagno Norenko ha ter
mina te Egli si b limitato ad 
esporre i fatti, senza trarre 
alcuna conclusione. In effet
ti i fatti parlano da soli. In 
questo periodo di grandi pole-
miche suH'ecoIogia, quanto ft 
awenuto sul Baikal pud defi-
nirsi esemplare. Certo, anche 
in una societa socialista la sal
vaguardia della natura e un 
problema. I rapportl di produ-
zione socialist!, di per se, non 
lo eliminano. Trascuratezze, 
errori, incomprensioni posso
no creare difficolta, Quan
do perd il problema vlene In-
dividuato e se ne accertano 
le cause, questa societa pos-
siede gli strumenti e la forza 
per correre al rlpari. In essa 
non esistono Interessl privati 
precostituiti, operazloni specu
lative, indici dl profitto capa
ci di bloccare l'opera di risa-
namento. 

Romolo Caccavafe 


