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Una nuova offensiva della destra cattolica 

SASSI CONTRO 
TEILHARD 

Si rinnova I'attacco contro il gesuita evolu
zionista Teilhard de Chardin, la cui opera e 

tradotta ora anche in Unione Sovietica 

Una nuova ondata di vivaci 
polemiche sull'opera del ce-
lehre gesuita evoluzionista 
Pierre Teilhard de Chardin 
sta agitando il mondo catto-
lico. 

L'iniziativa e stata presa 
dngli anti-tcilhardiani dopo 
che un filnsofo del livcllo di 
Jacques Maritain (che negli 
anni '30 e nel primo dopo-
guerra avova scritto libri im-
portantissimi di apertura del 
cattoliccsimo ai valori della 
democra£ia moderna) ha sca-
gliato nel suo recente « Le 
Paysan de la Garonne », (De-
sclee de Brouwer, Paris 190(5) 
un anatema eontro il progres-
sismo post-conciliare indivi-
duando nel pensiero di padre 
Teilhard la radicc principale 
di una diffusa eresia « neo 
modernista ». 

Questa polemica ha natu-
ralmcntc in Franeia il suo 
epiecntro, ma, sempre per 
Ini/iativa dei nemici del gc-
suita evolu/ionista si viene 
ora cstendendo anehe in Ita
lia. Sul Cnrriere della Sera 
del 26 luglio Elcmirc Zolla, 
direttore assieme ad Augusto 
Del Noce di una nuova col-
lana delle cdizioni Brola di 
Torino dedicata alia polemi
ca contro il cattoliccsimo 
procressista, ha scritto su 
Teilhard de Chardin un ar-
ticolo di stroncatura faziosa 
che esprime pero efficace-
mente le ragioni della avver-
sione dei conservatori nei 
confront! del « teilhardismo ». 
Lo Zolla non c un catto-
lico militante, e quindi le 
sue accuse al pensiero di 
Teilhard sono quelle di un 
laico che, « da destra », vor-
rebbe tin cristianesimo teso 
« a spogliare 1'uomo da ogni 
illusione c speranza monda-
na » e che protesta perche 
«Ie potenze cosmiche della 
materia che Faust evocava a 
propria dannazione tornano 
assai spesso rivestite sotto la 
penna di Teilhard. 

In effetti in padre Teil
hard si trova un ottimismo 
appassionato per lo sviluppo 
futuro dell'umanita. un otti
mismo che urta contro una 
tradizione cristiana tutta pre
sa dalla contcmplazione delle 
celebri parole del libro hibli-
co deU'Ecclesiaste: « Vanita 
delle vanita, tutto e vanita », 
che ha sempre goduto della 
stima dei conservatori, anche 
non credenti. 

Ma e giusto definire « fau-
st iano» o paganeggiante, e 
quindi necessariamente anti-
cristiano, l'entusiasmo del ge
suita evoluzionista per il di-
venire della natura e della 
storia? A noi sembra che 
Zolla o i suoi amici nell'affib-
biare a padre Teilhard giu-
dizi che ignorano la sua sin-
golare ma intensa e sofferta 
csperienza religiosa, compia-
no una scelta viziata da evi
dent! pregiudizi nei confron-
ti di ogni prospettiva cristia
na che invece di invitare gli 
uomini a sopportare il pre-
sente stato di cose li esorti 
ad agire per mutarlo radical-
mente. armandoli di una for
te spcranza in un mondo 
nuovo. 

Al centro di tutte le pole
miche interne al mondo cat-
tolico ricorre spesso la que-
stione dell'ottimismo e del 
pessimismo di fronte al futu
ro terrestre, cioe biologico e 
storico. dell'iiomo: nessuno 
come padre Teilhard ha cosi 
organicamente e appassiona-
tamente proposto l'ottimismo. 
ed a questo ottimismo si de-
ve se nessuno abbia avuto 
come lui tante awersioni da 
parte dei conservatori. II suo 
pensiero. scientifico e reli-
gioso, pu6 cssere oggetto di 
complesse considcrazioni cri-
tlche, amici di Teilhard. co
me padre De Lubac o come 
Claude Tremontand. possono 
esprimere riserve su questo 
o su quel punto del suo si-
stema evoluzionista: ma la 
scelta di fondo che qualifies 
Teilhard nel dibattito cul-
turale e religioso del vente-
simo secolo. e quella di una 
ricerca altcmativa al pessi
mismo spiritualista che certo 
esistenzialismo cristiano ha 
tentato di rilanciare in Fran
eia e in Germania in questo 
dopoguerra. Quando aprendo 
il Concilio Ecumenico Vati-
cano II. Giovanni XXIII se la 
presc con «i profcti di sven-
ture» che vedono nella vi-
cenda storica che viviamo il 
fnitto di nefande apostasic 
c la premessa di peggiori ca-
tastrofi, accolse in certo mo-
do un elemento essenziale 
dello < spirito» teilhardia-
no: la simpatia per una sto
ria. quella deH'uomo contem-
poraneo, nata fuori della 
Chiesa e contro la Chiesa, e 
la convinzione che il futuro 
realizzato sui binari posti 
dalle grandi rivoluzioni con 
duca anche ad un autentico 
progresso religioso. 

La awers ione di tutti i 
consen'atori al padre Teil
hard c facilmcnte comprensi-
blle per chi si rifcrisce al 
pensiero di Marx cd alia sua 

definizione della religione co
me « oppio dei popoli». Un 
nuovo discorso religioso ca-
pace di stimolare a speranze 
di liberazione e di progresso, 
non puo infatti non creare 
una forte preoccupazione in 
quegli ambienti privilegiati 
che hanno sostenuto e sosten-
gono una strumentale e frut-
tuosa distribuzione alle mas-
sa di un tipo di religione 
(« oppio ») che le spogli « da 
ogni illusione e speranza 
mondana » 

Lo sviluppo in seno alia 
Chiesa cattolica di una reli
giosity ottimista e progressi-
sta, che ha in padre Teilhard 
un ispiratore essenziale, sta 
del resto gia determinando 
una vasta rovisione di attitu-
dini e di orientamenti cultu-
rali e politici. A destra, dove 
ha regnato fino a qualche an
no fa il clericalismo piii ot-
tuso, si segnalano ora artifi-
ciosi ritorni ai temi piu vieti 
dclPanti-clericalismo ottocen-
tesco, mentre neH'ambito del 
movimento operaio interna-
zionale si fa sempre piu stra-
da l'impostazione, di cui i co-
munisti italiani sono da tem
po gli alfieri piii coerenti, che 
riconosce originali potenzia-
lita rivoluzionarie alia co-
scienza religiosa. Teilhard co-
stituisce un punto di riferi-
mento importante anche per 
l'aggiornamento dei giudizi 
marxisti sulla coscienza reli
giosa, perche le sue pagine si 

prestano bene ad evidenziare 
il « nuovo », e il « progressi
ve * che pu6 trovarsi in una 
concezione religiosa del mon
do 

Citazioni di padre Teilhard 
si trovano nel bel saggio di 
Roger Garaudy « De l'ana-
theme an dialogue », come 
pure aU'esempio del gesuita 
evoluzionista si e ispirato lar-
gamente il discorso sempre 
piu aperto che i filosofi mar
xisti hanno sviluppato ne
gli incontri con teologi e filo
sofi cristiani nei colloqui in-
ternazionali organizzati an-
nualmente dalla * Paulus Ge-
sellschaft». Ma al nome di 
Teilhard de Chardin si lega 
un'altra novita culturale-poli-
tica di grande rilievo: la tra-
duzione in URSS del suo libro 
« Le Phenomene humain » av-
venuta qtiest'inverno. Sono 
note le discussioni svoltesi 
tra gli studiosi marxisti ita
liani e sovietici sulla coscien
za religiosa e i suoi caratteri, 
che diedero vita a momenti 
di divergenza anche molto 
netta, soprattutto nel 1964 in 
occasione di un rapporto di 
Iliciov, allora responsabile del 
lavoro ideologico del PCUS. 
sulla lotta alia religione, im-
postato in termini vecchi e 
dogmatic*!. 

Teilhard tradotto in URSS 
con prefazione di un filosofo 
e dirigente politico comunista 
come Garaudy, significa se-
condo noi un'occasione per 
una piu vasta e diretta consi-
derazione delle tesi dei comu-
nisti italiani sulla religione, 
che, considerando novita cul-
turali (tra le quali il pensie
ro del gesuita evoluzionista) 
e sociali, propongono che si 
riconoscano alia moderna co
scienza religiosa originali va-
Ienze rivoluzionarie. 

La convergenza di certe 
speranze teilhardiane in una 
elevazione della persona uma-
na attraverso radicali proces-
si di socializzazione con gli 
obiettivi strategici del movi
mento operaio di ispirazione 
marxista, non e solo un dato 
riscontrato. con compiacimen-
to o con orrore, dai diversi 
critici del sesuita evoluzioni
sta. Padre Teilhard sentiva 
fortemente questa vicinanza 
tra le sue speranze e quelle 
dei marxisti e sapeva di muo-
versi parallelamente ai co-
munisti. 

C'e un suo brano che lo di-
mostra e che vale la pena di 
riportare per intero a defi-
nitiva chiarificazione della 
portata politica delle polemi
che in corso. 

«Prendete i due estremi 
attorno a voi: un marxista e 
un cristiano, tutti e due con-
vinti della Ioro dottrina par-
ticolare, ma tutti e due... ra-
dicalmente animati da una 
stessa fede neH'Uomo. Non 
e.„ un fatto quotidiano di 
esperienza, che questi due 
uomini, nella misura in cui 
credono (e scntono che l'al-
tro crede..), al l 'awenire del 
mondo provano vicendevol-
mente... una simpatia di fon
do, non una semplice simpa
tia sentimentale ma una sim
patia basata suU'evidenza 
oscura che essi viaggiano di 
conserva e finiranno, malgra-
do ogni con flit to di formule, 
per ritrovarsi sulla stessa ci-
ma?.„ Spinte fino in fondo 
le Ioro due traiettorie fini
ranno per awicinarsi certa-
mente. Perche, per sua natu
ra, tutto cid che e fede sale e 
tutto cid che sale inevitabil-
mente converge ». 

Alberto Chiesa 

LA TESTIMONIANZA DI UNO SCRITTORE NEGRO 

BASTA UN NIENTE ED E LA RIVOL TA 
Le coabitazioni e ia brutalita deila polizia sono le 

cause del nascere di migliaia di «tumulti» razzia-

li - « Ehi, Sambo, non hai capito cosa ho detto?» 

dice il poliziotto impugnando il manganello 
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Un momento della rivolta negra: la folia sta per attaccare uno sbarramento della polizia; tra qualche istante gli agenti apriranno II fuoco. leri Rap Brown, 
presidente del « Comitato di coordinamento degli studenti non-violenti » ha respinto, in una intervista concessa ad un quotidiano di New York, le accuse che 
sono state formulate contro di lui dal Congresso. Brown era stato indicato come uno dei promotori della rivolta nera. « Non io — ha detto il giovane leader negro 
ma il presidente Johnson e stato la scintilla della rivolta, per non aver soddisfatto le richieste dei negri. Non sono gli agitatori ma le condizioni di vita che 
creano le rivolte » 

PARK;I. 4 
Come nasce un tumulto i\iz 

ziale negli Stati Uniti? Su 
France-Mir. risponde a questa 
domanda William Gardner 
Smith, scrittoif uogro amcri-
cano (autorc di « Guai ai giu 
sti ») e in\ iato speciale del-
l'AFP a New York. I.o stesso 
Smith racconta come per poco 
non ne abbia provocato uno, 
semplicemente « pnsseggiando 
per una via della citta ». 

Ecco la sua corrisponden/a: 
« Tutti i tumulti razziali che 

sono .sroppiati lino ad oggi han 
no a\uto alle Ioro origin! duo 
fattori comuni: il caldo e la 
u7ione della poli/ia 

< II caldo in un " ghetto ", 
d'estate, e pesaiHc umido, .sof-
focante. E nel " ghetto " i ne 
gn \ i \ono ammassati come be 
.she. a \olte uitere fannglie al 
loggumo in una sola stan/.i 

< D'inverno. poirlie e ditlicile 
coni|X'rare carbone. i negri 
sopportano di essere ammassa 
ti: almeno. c'e il calore am 
male. Ala d'estate il caldo li 
scaccia di casa. li spinge nelle 
strade. do\e camminano a ca-
so. si fermann qua e la. sui 
marciapiedi, all'angolo di una 
avenue... ed e sempre \vr stra-
da che i disordini enminciano. 

« La notte scorsa. face\a mol
to caldo: sono uscito per fare 
una passeggiata. Mentre cum-
minavo lungo la 5.'{. strada. ho 
\ isto un carro-attrez/i della |K) 
li/ia che stava prelevando una 
macchina parcheggiata in zona 
\ ietata. Un gruppo di sfaccen-
dati si era fermato a guarda-
re. Mi sono fermato anch'io. 

Uno dei poli/iotti. facendo don 
dolare pigrainentc il manga
nello, ci si e avvicinato: " Heh. 
che cosa c'e? Non a\ete abba-
stan/a distra/ioni a New Voik? 
For/a. cireolaix' ". 

<£ Gli sfaccendati hanno comin-
ciato a disiK'rdersi. Per conto 
mio, ho troxato assurda I'm 
giun/ione del poh/iotto- non nu 
sono mosso. L'agente mi si e 
avvicinato: " Sambo (e un in 
sulto destinato ai negri), non 
hai capito che cosa ho detto? 
Circola ". Non mi sono mosso. 
Tre negri che passavauo a\e 
\ano sentito la parola "Sam 
l)o": senza due una paiola, 
mi si sono awicinati. 

« La faccia del poliziotto e di 
\entata rossa. Oia. stiingexa 
1'impugndturd <hl mang.mello 
e si awuinava uilandn 
" A\ete capito? Cinoldie1 ". 

« Dal nostro Iato, si saivhbe 
sentita lohiro una mosea \ \ e 
vo deciso. pinna <li paitiro 
[MT gli Stati L'niti. dt evitare 
nella misura del possibile que
sto genere di incidenti. Mi so 
no rivolto allora ai tie negri 
che tissav.ino il poli/iotto con 
arid minacciosa e ho detto-

" Andiamocene " 
« Non sembra\ano d'accordn. 

Allora, ne ho pieso uno per il 
braccio e 1'ho tiiato Gli altri 
due ci sono venuti dietro. 
"Non \a le \a la pena" ho 
spiegato Ioro. Mi hanno rispo 
s to borbottando tra i denti pa 
role impubblicabili. 

« Spesso. e cosi che i tumul 
ti cominc'iano \i a s t a un 
mente ». 

VIAGGIO IN ESTONIA, PAESE «APERTO » 

Tallin: il numero dei turisti 
supera quello degli abitanti 
Un paesaggio misto di l ineamenti scandinavi e russi - Una antica fradizione e i l faglio moderno dell'urbanistica e del vivere civile - Un terzo delle 

nuove abitazioni e d i proprietd privata - I I grande salto di qualita nelle strutture economiche e culturali apportafo dal sistema socialista 

DA DOMANI 

DIARIO IN AUTOMOBILE 

DALU ITALIA IN VACANZE 
di Kino Marzullo 

Itinerario sulle rotte fem-

pesfose (al mare, ai mon-

ti, in monfagna, in col-

Una, in pianura) della 

grande awentura delle 

vacanze italiane 1967 
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Centinaia di ettari d i bosco 

bruciano per autocombustione 

IN FIAMME A CAPRI 
IL MONTE SOLARO 

Incendi anche sul monte Epomeo a Ischia 

NAPOLI. \ 
Un \ iolcntissimo incendio, 

s\iluppatosi molto probabil-
mente per autocombustione. sta 
distruggendo tutti i boschi sul 
monte Solaro a Capri. L'incen-
dio. divampato violentissimo in 
breve tempo, h stato fronteg-
giato inizialmentc dal locale 
distacc.s.Tiento dei \igili del 
fuoco. da reparti militari e da 
volontari. Le fiamme si sono 
pero estese all'intero monte ed 
e apparso subito chiaro che gli 

uomini a disposizione per fron-
teggiarlo erano insufficient!. 
Nella tarda serata di ieri e 
partita da Napoli una con-et-
ta della marina militare. mes-
sa a disposizione per la circo-
stanza. con a bordo numerose 
squadre di vigiil del fuoco. 

Anche nell'isola di Ischia si 
sono registrati molti incendi per 
autocombustione. Alcuni ettari 
di bosco bruciano sul monte 
Epomeo. 

Dal nostro inviato 
TALLIN, agosto. 

La repubblica ssocialista 
estone ha un territorio pari a 
quello della Lombardia e del 
Veneto presi insieme, ma una 
popolazione che eauaglia appe-
na quella delle Marche. E' un 
paese baltico ma il suo paesag
gio nalurale e vicino a quello 
russo: grandi estensioni ondu-
late fra fiumi e boschi. H pae
saggio sociale invece ricorda 
quello scandinavo: cittadine lin-
de e piene di verde. pochi pa-
lazzi e molte. molte casette e 
villette unifamiliari dal tetto 
appuntito. con Vabbaino sotto 
lincrocio dei montanti, il giar-
dinetto recintalo. i tappeti sul 
parquet e anche sui muri in-
terni spesso rivestiti di legno, 
la mobilia alia svedese. Sulle 
stradette asfaltate molte mnto-
ciclette e biciclette. giovani e 
ragazze in pantaloni e giubotti 
con transistors sul taschino o 
in mono. Al centro deali abita-
ti. moderni magazzini universa-
li dore si pun acquistare dal 
televisore a transistor fino al 
bottom, agli atimentari. Appe-
na lo sguardo pud penetrare tra 
gli alberi verso uno sfondo piu 
ampio. si vedono. sui pascoli 
verdi. mucche e fienatrici. 

Ogni tanto una fabbrica. una 
scuola. un giardino per ragaz-
21, un campo sportivo. Lungo 
il muro. centri balneari tra bo
schi e spiaggia. non cosi chias-
sosi e movdani come i nostri, 
anche perchf qui la c stagio-
ne » £ molto breve. 

Ci sono naturalmente anche 
alcune citta importanti come 
Tallin (la capitale) e Tartu. 
la cittd universitaria. Tallin i 
una bella cittd collocata tra la 
collina e il mare. U cui centro 
reca una marcata impronta po-
tica essendo stata fondata nel 
XII secolo. Ha monumenti rile-
vanti come Q Palazzo Civico 
dall'alto campanile, la cattedra-
le luierana dominata da una 
lorre appuntita di 130 metri. 
la cinta di mura fortijicate qua
si intaite. 

Dal Belvedere situato nella 
cittd alta si domina fl panora
ma delle strade fitte e aggrovi-
gliate e dei tetti a pinna delle 
vecchie case, scure di secoli. 
Sullo sfondo il porto e U goljo 
di Finlandia. Una cittd dun-
que simile ai centri storici cen
tro • europei, moderatamente 
cresciuta (ri i una zona mo
derna urbana che si chiama 
tfemme dove 1% mila persone 

vivono esclusivamente in vil
lette monofamiliari in mattoni 
grigi e legno; e vi e un quar-
tiere satellite ad alcuni chilo-
metri fatto di palazzotti col-
lettivi e sede del grande poli-
tecnico: e I'unico segno di una 
civilta di massa che pero e 
contenuto e umanizzato dai 
grandi spazi verdi e dai pochi 
piani dei palazzi. Ma anche 
una cittd fortemente persona-
lizzata, inconfondibile, plena 
di cid che chiamiamo c atmo-
sfera»: non casualmente Ko-
sintzev vi ha girato gli esterni 
del suo c Amleto >. 

Nell'inconlro che abbiamo 
avuto con gli amministratori 
comunali abbiamo colto una 
duplice preoccupazione: da un 
Iato preservare e valorizzare 
il carico di storia e di arte che 
rende nobile la cittd. dall'altro 
impedire che essa si trasformi 
in una cittdmuseo esclusa dai 
benefici del progresso e dalle 
influenze del modo di vita so
cialista. Rientrano nel primo 
aspetto le opere di restauro del 
centro gotico sottoposto per 
legge a tutela statale e per il 
quale ogni azienda della cittd 
e stata c tassata » di 40 cope-
che I'anno per ogni metro qua 
drato occupato, da destinare 
alle opere di reslauro. Cost co
me derivano da questa rolontd 
di preservare il voltn urbano. 
i criteri del nuovo piano rego 
latore trentennale tutto fondato 
su una radicale ristnitturazinme 
dei servizi ma su uno scarso 
incremento di popolazione (sul 
finire del secolo essa ascende-
rd a mezzo milione contro i 

350 mila attuali). 
In direzione opposta alia cit

tdmuseo si volgono i piani di 
sviluppo economico. Gia ora la 
capitale estone vanta un volu
me industriale triplo rispetto 
agli anni '40, mentre la sua su
perfine abitabile e passata da 
uno a tre milioni di metri 
quadrati. 

II ritmo edilizio e di 15 allog-
gi nuovi per mille abitanti ogni 
anno (sei in Inghilterra) e un 
terzo delle abitazioni p di pro
prietd privata. 11 punto critico 
del piano di sviluppo 6 costi-
tuito dal deficit di manodopera: 
soddisfacente c invece la di 
sponibilitd di quadri di alta 
specializzazione: bisogna tene-
re conto che buona parte della 
industria estone c del tipo che 
piii richiede qualificazione pro-
fessionale (elettronica. mecca-
nica. chimica). 

Per renderci conto meplin di 
quest'uttimo aspetto abbiamo 
risitato. oltre che alcune fab 
briche. I'istituto politecnico Cid 
ci ha dato modo di verificare 
una delle questioni piii delica
te del processo di affranca-
mento nazionale attuato con 
il rientro. nel 1940. dell'Estonia 
neU'Unione Sovietica. Durante 
i venti anni di dittatura bor-
qhese. il paese era pratica-
mente privo di quadri tecnici 
nazionali (57 diplomati dal 
1937 al '40). Attualmente il po 
litecnico conta quattrnmila 
studenti ordinari. duemila nei 
corsi seraii e tremilacinquecen 
to per corrispondenza. A cid ra 
agqiunto che. per quanta ri-
auarda le specializzazioni nnn 

compresc nell'istituto, i giova
ni estoni sclezionali localmen-
te possono andare a studiare in 
altre repubbliche dell' Unione. 
In concreto questo significa che 
adesso, non solo socialmente 
ma anche tecnicamente. gli 
estoni sono padroni della Ioro 
economia. L'istituto prepara a 
38 diverse professsioni. con 
prevalenza di quelle « nuove >: 
calcolo, cibernetica. sociologia, 
fisica nucleare. demoscopia. 
ecc. 

Propria in queste settimane 
lavora la commissione che esa-
mina le domande di ammis-
sione. Ci sono gid 1 700 doman
de per 1.125 posti. Abbiamo 
parlato con i giovani e ragazze 
che riempivano i Ioro moduli 
e non abbiamo notato alcuna 
distinzinne tra i sessi nelle 
scelte dei rami di istruzione. 11 
relativo eccesso di domande 
ennsente una certa selezinne 
delle qualita: in genere si e 
ammessi solo se si vanlano me
dic di punteggio del 4 e mezzo 
(cine pari al nostro 8) e si 
deve superare un esame di 
matematica. chimica e lingua 
straniera 1 corsi durano cin
que o sei anni con sessioni di 
esame in estate e in autunno. 
II 70 ^r degli studenti ricere 
uno stipendio fra i 35 e i 50 
rubli al mese a seconda del 
pmfitto e della condizione fa-
miliare Chi viene da fuori cit
td abita in un enm-itto con 1.&00 
po%ti. 11 titolo che si acquisi-
see e quello di ingegnere dei 
rari rami o di economista. 

Abbiamo trorato pni alcuni 
laureati neqli stabilimenti che 

Lo scrittore sovietico Scorohodov e un suo amico 

Tentavano in barca le antiche 
rotte per il Polo: scomparsi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4. 

Viva ansia regna neU'Unio
ne Sovietica per la sorte di due 
navigatori che. su una sempli 
ce barca da pesca, stanno ten 
tando di raggiungere il Polo 
Nord sulle piu antiche rotte 
polari. 

Lo scrittore Mikafl Scorobo-
dov e Dimitri Butorin, che e 
il protagonista di una nota 
opera del primo. sono partiti 
il 14 maggio soorso da Arcan-

gelo raggiungendo dopo 1200 
km. I'isola di Dixon e la sta-
zione polare c Mare di Sa
le >. Da questa staziooe due 
settimane or sono hanno in
viato 1'ultimo messaggio. 

Si e saputo che presso la 
staziooe hanno riparato la bar
ca che dispone soltanto di una 
picoola cabina e che e priva 
di stazione radio, giaoch6 per 
effettuare la traversata nelle 
stesse condizioni dei primi na
vigatori delle rotte polari i due 

hanno rinunciato ai mezzi mo 
derni di comunicazione. Dopo 
e Mare di Sale > sono partiti 
poi per attraversare la peniso 
la Jamal ed entrarc nella fo 
ce del fiume Ob. 

L'aviazione polare sovietica 
ha subito iniziato. finora pero 
senza fortuna. le ricerche dei 
due navigatori che a quanto ri-
sulta non hanno neppure riser
ve di viveri a sufficienza per 
un lungo periodo di tempo. 

abbiamo visitato, come al emu-
binato del latte ove il diret
tore e circondato da vice di-
rettori. capi laboratorio c tec 
nologhi tutti danne. 11 Ioro sa-
larin e del 25 To superiore a 
quello operaio. Naturalmente 
la preparazione tccnica supe 
riore non e affidata solo al 
politecnico. L'accademia delle 
scienze ha nella capitale c a 
Tartu, istituti di cibernetica. 
fisico matematica. economia. 
biologia e — autentico nrqnglin 
nazionale — di astronomia e 
astrofisica. 

La vita di Tallin c fnrtcmen 
te caratterizzata. anche net 
suoi tratti estcrinri. do questa 
massiccia presenza dcqli slit-
di piii ancara che da quella 
dell'industria c del porto In 
estate, quando le scuole sono 
chiuse, spctta ai turisti. spe 
cialmente ai finlandeti. di dare 
il Ioro tocco di colore L'annn 
scorso il numero dei risitatnri 
ha superato quello deal) abi 
tanti. e questo r in URSS un 
primato. L'architettn capo. 
compagno Brum, lamenta Fin 
sufficienza delle strutture tu 
ristiche. La situazinne miqlio 
rera fra qualche anno quando 
ci saranno piii alberghi e un 
hotel di ventidue piani La fl 
gura piii interessante di turi-
sla non e quella del finlandesp 
ma quella dell'estonc emigratn. 
<;ppcip in canada.Tornann frp 
quentemente e mimeroti dai 
parenti o semplicemente a ri 
redere o a tcoprire i lunghi dei 
Ioro pro qenitori 11 culmine (ti 
questo rientro estiro lo si re 
gislra ogni cinque anni in oc
casione del festiral nazionale 
che si chiama Laulupitu che si 
srolge alia periferia della ca
pitale in un immpnto anfiteatro 
nalurale capace di trecentnml-
la posti e dinnnzi al quale l 
stata costruita una nicchia or-
monica per 3i 000 cantanli e 
ballerini. In questa occasione 
tutti gli estoni si ritrovano sot
to lo stesso cielo e si riconnscn 
no nella hnqua e nelle tradi-
zioni comuni. 

L'Estonia p dunque un paese 
€ aperto». il suo confine ma-
rittimo & come una immensa 
porta non solo verso il golfo 
di Finlandia ma anche verso lo 
Atlantico. Una riprova di que 
sta apertura — di indubbio va-
lore anche politico — e data 
dal fatto che sui teleschermi e 
possibile vedere oltre al pro-
gramma centrals sovietico e a 
quello nazionale. i due pro-
grammi della lelevisione finlan-
dese. 
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