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Due libri su un periodo cruciate della nostra storia 

L' Italia di Giolitti 
e di Albertini 

Le analogie impossibili: la via dello sviluppo democratico oggi non pub 
essere concepita in termini di tuteia iliuminata o di antitesi tra un li-
beralismo conservatore e un liberalismo riformista • Non solo non si 
puo piu governare contro la classe operaia, ma neppure senza di essa 

Si paiia spesso, in termini 
politici attuali, di « neogiolit-
tismo ». Avrebbe un senso? 
Potrebbe esserci un nuovo 
Giovanni Giolitti nella vita 
politica italiana? Sono usciti 
ora due libri, accentrati sul 
periodo giolittiano, che ci 
aiutano in una certa misura 

> a intendere il problema. Uno 
e dovuto a Gerolamo Sotgiu 
(L'ltalia di Giolitti, testi e 

document!, Fossataro, Caglia-
ri, pp. CI+463, L. 4500), l'al-
tro a Ottavio Barie ehe nel 
suo Albertini (UTET, Tori
no, 1972, pp. 569, L. 7000) 
ritrae la figura piu antiteti-
ca a Giolitti, sullo stesso ver-
sante liberale. Al centro della 
loro analisi sono le contrad-
dizioni di un quindicennio, 
che si riaflfacciano a noi per 
alcuni caratteri di analogia 
che in effetti colpiscono: uno 
sviluppo industriale che cam-
bia i termini della lotta poli
tica, una scelta delle classi 
dirigenti che si muove in mo-
do assai diverso proprio di-
nanzi alle novita della situa-
2ione. 

Gli operai 
e lo Stato 

Viene a mente il saggio di 
Togliatti su Albertini nel 
quale tali novita erano sinte-
tizzate in due fatti « di im-
portanza decisiva >: da un 
lato, si compie il tentativo 
di instaurare in Italia un ve-
ro regime democratico, « cioe 
un regime che anziche re-
spingere il movimento ope-
raio fuori della legalita, ri-
conosca in questo movimen
to una forza decisiva del 
mondo moderno e gli conce-
da quindi la possibility di 
espandersi e affermarsi in 
modo autonomo »; dall'altro, 
si accumulano, sviluppano, 
organizzano, quelle forze ca-
pitalistiche che, « mentre ten-
dono al dominio incontrasta-
to dell'economia e della po
litica ' nazionali, • • spingono 
l'ltalia sulla via delle compe-
tizioni e delle avventure im-
perialistiche ». * 

Togliatti faceva in quello 
scritto una feroce stroncatu-
ra della condotta politica del 
famoso direttore del Cor
riere della Sera, preso a 
simbolo della limitatezza, 
della chiusura mentale, del 
miope e vecchio atteggia-
mento di un ceto liberale 
conservatore di fronte a una 
Italia che cambiava e che 
premeva. E, sostanzialmente, 

l'accurata biografia di Lui-
gi Albertini che il Barie 
ha scritto risulta piuttosto 
conferma che smentita al 
giudizio togliattiano. Togliat
ti insisteva sullo « spirito 
reazionario» dell'uomo che 
piu di tutti influenzo l'opi-
nione pubblica borghese nei 
primi decenni del secolo, 
uno spirito fortemente ra-
dicato ma che, per cosl dire, 
esplose soltanto nell'imme-
diato dopoguerra, nel 1919-
'21. La conferma viene in 
primo luogo dai fatti rico-
struiti dall'autore e che se-
gnano il fallimento della 
maggiore ambizione di Al
bertini, la pretesa di garan-
tire un'egemonia della clas
se dirigente borghese piu 
legata alio sviluppo capita
l i s t i c del Nord la quale sa-
pesse, contemporaneamente, 
tenere ristrette le basi dello 
Stato (escludendone radical-
mente le classi popolari, te-
nendo ai margini il movimen
to socialista) e garantire tut-
tavia un regime liberale co-
stituzionale, cosl come era 
stato impostato dalla Destra 
risorgimentale. 

Le tappe della sconfitta 
storica di questa tradizione 
sono segnate sia dallo svilup
po dell'autonomia politica e 
sociale del movimento ope-
raio sia dalla crisi di quello 
Stato, maturatasi soprattutto 
nella prima guerra mondia-
le (quella guerra che 11 
Corriere voile e sostenne 
con un peso politico straor-
dinario), sia infine dall'ap-
prodo fascista che travolse lo 
stesso Albertini impegnato, 
dal 1923 al 1926, in una di-
sperata difesa contro il suo 
soprawento. 

Albertini fu essenzialmen-
te un grande direttore di 
giornale, che fece del Cor
riere un'istituzione, il pri
mo organo italiano di infor-
mazione moderno, uno stru-
mento perfettamente funzio-
nante. II biografo segue e 
descrive molto bene la storia 
della < creatura > albertinia-
na, il suo metodo di direzio-
ne, fortemente accentrata, 
anche se si poteva essere piu 
severi nel notare quanto ci 
fosse di compiacimento na-
zionalistico nello spirito degli 
«inviati speciali » piu famo-
si del giornale e quanto il 
dannunzianesimo (gli inter-
venti poetici periodici su 
quelle colonne di D'Annun-
zio dalla Francia nell'ante-
guerra) alimentasse la gran
de corrente irrazionalistica 
che presiedette «spiritual-
mente* all'interventismo. Ma 
non appena si passa alia sto
ria politica vera e propria 
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della direzione albertiniana 
sorgono i quesiti piu gravi 
sul senso stesso del liberali
smo di questo capitano deila 
industria editoriale che fu 
chiamato da Gobetti un vero 
« borghese moderno ». 

Si puo ancora definirlo 
tale, oppure Gobetti, nel dar-
gli quella patente, non fu 
influenzato occessivamente 
dagli aspetti di rigorismo 
« protestante » presenti nella 
personalita del giornalista e 
dalla coerenza di certe cam-
pagne liberistiche del suo piu 
vicino collaboratore, di Luigi 
Einaudi? Appare infatti cla-
morosa la limitatezza della 
conce/aone dell'unita naziona-
le che 11 Corriere rivela 
nel suo periodo aureo, il sot-
tofondo imperialistico che 
pervade l'appoggio del gior
nale alia politica sia estera 
che interna di Sonnino, lo 
odio antioperaio, antisociali-
sta, antisovietico che si mani-
festa nel primo dopoguerra. 
Borghesia e piccola borghesia 
nutrite di quei sentiment! e 
risentimenti risponderanno, 
cosi, con una scelta fascista 
e rifiuteranno la tuteia libe
rale che invano gli uomini 
migliori del Corriere, da Al
bertini a Giovanni Amendola, 
da Einaudi a Janni, cerche-
ranno di mantenere dopo lo 
avvento al potere di Mussoli
ni, da loro pur aiutato ad 
inserirsi in un blocco costi-
tuzionale nel 1921. 

Una fine 
drammatica 
Se l'opposizione al giolitti-

smo in nome di una destra 
pidita, o legalitaria, ebbe una 
tanto pietosa (e anche dram
matica, certo) fine, piu inte-
ressante torna il problema di 
fondo del valore dell'esperi-
mento giolittiano, dei suoi li-
miti e dei suoi meriti. Non 
si puo governare il Paese 
contro la classe operaia: que
sto il significato storico, la 
verita, che Giovanni Giolitti, 
gia all'aprirsi del secolo, af-
fermo dinanzi alle classi di
rigenti. II volume che Gero
lamo Sotgiu ha preparato 
sutt'ltalia di Giolitti, e che e 
tanto piu utile in quanto in-
serisce alcuni dei testi e dei 
documenti illuminanti dell'e-
poca (dai discorsi giolittia-
ni agli interventi socialisti e 
cattolici, dalle statistiche sul
la vita economica, a quelle 
sugli scioperi e sui prezzi) 
parte coll'accettare la pro-
spettiva critica delineata da 
Togliatti, individuando con-
traddizioni e condizionamen-
U che resero cosl breve e in-
compiuta l'evoluzione demo-
cratica dell'Italia prefascista. 

n discorso di approfondi-
mento di Sotgiu (che, non a 
caso, si a w a l e di una parti-
colare sensibilita meridiona-
listica) punta sui condizio-
namenti fissaU dal processo 
unitario risorgimentale e dai 
caratteri prussiani dello Sta
to italiano burocratico. L'au-
tore insiste sulle differen-
ziazioni profonde esistenti da 
zona a zona, nella struttura 
economica, nelle citta e nel-
le campagne, sulla progressi
va accumulazione del capi
tate nelle mani di pochi, sui 
margini ristretU che aveva 
ancora la proposta politica 
di Giolitti, sul peso reazio
nario della Corte, su un in-
gresso dei cattolici nella vita 
politica che, nel 1913, non 
consolidd la democrazia ma 
fu uno strumento antisocia-
lista, sulle stesse debolezze 
del movimento operaio or-
ganizzato. 

Sono tutU fattori importan-
ti che concorsero a esaurire 
il tentativo riformistico di 
Giolitti. Ma e qui che la ri-
f Iessione attuale ci conduce a 
superare un problema che 
sarebbe mal posto in termi
ni analogic!. II quadro sto
rico, infatti, e completamen-
te cambiato al tempo stesso 
in cui — mezzo secolo dopo 
— l'esigenza posta da Giolit-
U diventa quella decisiva del
la storia d'ltalia. Un nuovo 
Giolitti, insomma, non e piu 
pensabile proprio perche, 
con uno sviluppo industriale 
immensamente superiore, 
che ha pero aumentato le 
contraddizioni gia esistenti 
allora, con un processo poli
tico che vede oggi la forza 
e 1'autonomia del movimen
to operaio ben altrimcnti con-
sistenli, la via dello svilup
po democratico non puo piu 
essere concepita in termini 
di tuteia iliuminata, o di 
antitesi tra un liberalismo 
conservatore e un liberalismo 
riformistico. La via dello svi
luppo democratico e diven-
tata quella della piena assun-
zione, come protagonista. 
della classe operaia e dei 
suoi alleaU alia direzione del 
Paese. Non solo non si pud 
piu governare contro la clas
se operaia, ma neppure sen
za di essa. 

- Paolo Spriano 

Viaggio nella taiga e nella steppa in occasione del 50° della nascita dell'URSS 

La valorizzazione delle risorse oggi e nel futuro prossimo - Tuva, la piu giovane delle repubbliche sovietiche - Le 
grandi trasformazioni che hanno mutato il volto della regione e la condizione umana degli abitanti - Dove manca 
la strado ma e'e I'aeroporto - Una citta tutta di giovani - 1 « costruttori» giunti da ogni parte dell'immenso paese 

Dal nostro inviato 
KYZYL, settembre. 

Un mappamondo dl granl-
to ai piedi di una lunga asta 
segna il punto centrale del-
1'Asia. Siamo a Kyzyl, capi
tate della Repubbllca autono-
ma della Tuva, piccola frazlo-
ne della Repubblica sociali
sta federativa sovietlca russa. 
E' la piu giovane delle Re
pubbliche autonome del
l'URSS, essendo entrata a far 
parte dell'Unione soltanto nel 
1944. dopo oltre 150 annl di 
dominazione cinese e dopo po 
co piu di due decenni di tra-
vagliata indipendenza sotto 11 
nome di Repubblica popola-
re tannu-tuvana. Con un grup-
po di corrispondenti a Mosca 
di organi di partitl fratelli 
siamo i priml giornalistl oc
cidental! a visltarla. 

Ad un centinaio dl chilo 
metrl al sud passa la frontie-
ra con la Repubblica popo-
lare mongola. Una terra brul-
la e priva di alberi ci clrcon-
da per decine di chilometri. 
Oltre essa. verso il nord e ad 
est ed ovest, con le prime 
montagne. comlnciano le gran
di foreste dove Torso domina 
ancora sovrano. E poi fiumi 
e laghi ed ancora la steppa 
e la «taiga». E" la favolosa 
Siberia, dagli spazl Immen-
si, dove l'occhio pu6 perder-
si in orizzonti senza confini. 

Dopo il breve incontro con 
la Lettonla, piccola repubbli
ca europea ricca dl storia e 
di tradizioni, affascinante per-
la sul mare Baltico, questo 
secondo viaggio attraverso 1' 
URSS in occasione del 50. an-
niversario della nascita del
l'Unione. ci ha portati agli 
antipodi del Paese. e non sol
tanto in senso geografico E' 
un viaggio di due settimane 
con diverse tappe: oltre alia 
Repubblica autonoma delia 
Tuva, la provincia autonoma 
dell'Hakassia, la Repubblica 
dei Buriati e la regione auto
noma di Irkutsk, con una so-
sta sul grande lago Baikal. 

Sino a pochi anni fa que-

La regione di Tinmen, in Siberia: anche qui — zona di paludi e di foreste 
dall'elicottero o dall'aereo. 

il mezzo di comunicazione abituale e rappresentato 

sta terra era appena punteg-
giata da piccoli centri lonta-
ni e dispersi o era abitata 
da pastori nomadi. Parte di 
essa acquisto una triste noto-
rieta come luogo di pena per 
gli oppositori del regime za-
rista. Non distante dalla pro
vincia dell'Hakassia si tro^a 
la localita di Minussinsk do
ve Lenin, insieme alia Krup-
skaia, dal 1897 fu costretto a 
trascorrere tre anni di confi-
no. Nell'attuale Repubblica au
tonoma dei Buriati furono esi-
liati decabristi. rivoltosi po-

lacchl, socialdemocratici rus-
si. Musei, monument! ed obe-
lischi ricordano il doloroso 
passato. 

Si tratta dl un territorio In 
cul — e appena 11 caso di ri-
cordarlo — la civilta moder-
na ha messo piede soltanto 
dopo la vittoria della Rivo-
luzione d'Ottobre. Grazie al 
potere sovietico, le lingue dei 
diversi gruppi etnici hanno ri-
cevuto un alfabeto e sono di-
ventate lingue scritte; l'anal-
fabetismo, che raggiungeva 
punte prossime al cento per 

cento, e stato debellato. Giu-
stamente e stato scritto che 
in queste regionl, se vedete 
un nuovo edificio, potete es
sere quasi certi che si tratta 
di una scuola. Sono state scon-
fitte miseria e malattie che 
decimavano le popolazioni lo
cal! sin dalla piu giovane eta. 
Villaggi contadini sono diven-
tat! fiorenti cittadine indu-
striali, la corrente elettrica e 
giunta anche nelle localita piu 
sperdute, il nomadismo e spa-
rito. Fabbriche moderne han
no rubato spazio alia fore-

sta, trattorl, camion e mac-
chine agricole hanno trasfor-
mato il lavoro nelle campagne. 
I moderni centri di vita han
no reso il clima (in estate il 
termometro puo salire sino a 
30 gradi sopra zero ed in in-
verno puo scendere sino a 50-
60 gradi sotto zero) meno 
nemico. 

Eppure siamo soltanto agli 
inizi. Attualmente, infatti, la 
Siberia fornisce appena il die-
ci per cento dell'intera produ-
zione industriale dell* URSS, 
cioe una percentuale di gran 
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Corsa su renne alia festa della prlmavera nel c sovcos Momskiy * nella Jacuzia. 

LE PRIGIONI DEI MINORI IN ITALIA 

II tirocinio della delinquenza 
Piu della meta dei giovani detenuti si trovano in sezioni di carceri per adulffi - La prescrizione di obbedienza 
« pronta e rispettosa » e la condizione di promiscuita - Un sistema che oscilla tra la pieta delle dame di 
beneficenza e la sanzione repressiva - II limite d'eta - Ipocrisie pedagogiche riservate alle masse povere 

Per 11 nostro sistema mino-
rile finiscono per essere ma-
nlfestazioni abnormi anche 
quelle che sostanzialmente mi-
rano — magari sotto forma 
di contestazione della socie-
ta e delle sue istituziont — 
all'affermazione della persona-
Ht4 del minore. La presun-
zione di disadattamento col-
pisce ogni rifiuto del mino
re. si tratti pure della fuga 
da un ambiente familiare mal-
sano e carente o dai maltrat-
tamenti di un istituto. Per 
questo nelle case di rieduca 
zione vige la prescrizione di 
obbedienza «pronta e rispet
tosa » un:ta al divleto di 
a schiamazzi, grida incompo 
ste. giochi pericolosi». 

Non e raro che una for
mate diversita di condizione 
giuridica determini una so-
stanziale diversita di tratta-
mento. Se un minore gia sche-
dato come «irregolare» com-
mette un reato. ma non in-
corre per una ragione qual-
siasi nel procedi mento pena 
le, resta nella categoria asse-
gnatagli e nella casa di rie 
ducazione. Ma se, pur essen
do soltanto irregolare, incor-
re in procedimento e viene 
preso nella stretta del siste
ma carcerario allora mizia il 
tirocinio vero e proprio delia 
delinquenza. 

Non poche sezioni mlnorili 
infatti si trovano presso car 
cen per adulti (all'Ucciardo-
ne. a Poggioreale. nelle carce 
ri di Catania, Messina, Trapa-
ni. Reggio Calabria) nonostan-
te esistano le apposite sezio
ni di custodia. In esse si tro 
va poco p:u della meta del 
giovani detenuti. Nelle sezio 
ni minorili sono frequenti le 
condizioni di promiscuita sia 
rlspetto all'eta che rispetto al 
tipo di reato commesso. Re
sta da splegare, ad esempio, 
perche nel carcere triestino 
del Coroneo al momento del-
l'incendio che e costato la 
vita a due diciassettennl ac-
cusati di lievl reati, si trovas-
se lneleme con loro un lm-

putato di omicidio volontario. 
Negli istituti destinati alia 

esecuzione di pene detentive 
o della misura di sicurezza del 
riformatorio (Acireale, L'Aqui-
la, Porli, Pesaro) la vita e 
ancora piu dura; U ministero 
dice che funzionano bene, ma 
aggiunge che cio avviene tra 
rilevanti difficolta. 

E' fonte di non trascurabl-
li inconvenienti anche la pos 
sibile sovrapposizione tra com-
petenza penale e amministra-
tiva: puo succedere che a un 
minore condannato sia sospe 
sa la pena perche sub.sca la 
trafila rieducativa. salvo far 
gliela scontare dopo il servi-
zio militare o dopo il matri-
monio. 

Come provvede ai mmon 
1'ordinamento giudiziario ita
liano? Abbiamo circa novecen 
to giudici tutelari (sono i pre-
tori) i quali si occupano sol
tanto di affari patrimoniali — 
in genere risarcimento danni 
da incidenti stradah — e qua
si sempre in sede di ratifica. 
Per il Consigho superiore del
la magistratura il punto e nel
la loro mancanza di specifi
cs competenza (secondo la 
Iegge dovrebbero vigilare sul
lo sviluppo e sulla persona
lita del minore privo dell'as 
sistenza dei genitori). Ma. pre-
tori o no. quanti sono i magi 
strati veramente preparati in 
questo campo? Si possono 
con tare sulla punta delle di 
ta; mentre scarso e male im 
piegato e il personate degli 
uffici distrettuali di servizio 
sociale. 

I component! privati dei t n 
bunali per minori (persone 
benemerite dell'assistenza) so 
no pagati malissimo; non si 
pud pretendere che gli specia 
listi facciano la f:la per pren 
dere U loro posto. In poche 
parole i tribunal! per mino-
renni si riducono, nella gene-
ralita, a sezioni anagrafiche di 
quelli ordinari. Basta assiste-
re a qualche processo che, per 
reatl non gravi, si conclude 
dl solito con il perdono giu-
dlzlate — abrlgatlvo latituto al 1 

quale si Indirizzano le pater-
nalistiche simpatie dei giudi
ci — seguito daU'immancabi-
le fervorino finale al minore 
distratto e al genitore frastor-
nato. 

II problema non e la specia-
lizzazione dei giudici che di-
spongono rinternamento, per-
donano, condannano: la loro 
mentalita legalitaria, la co-
stante preoccupazione per gli 
aspetti formalistici. per il pre 
cedente d! giurisprudenza 
(a ...ma la Cassazione dice...») 
sono elementi che finiscono 
quasi sempre per prevalere 
sull'esame della persona, mi
nore o adulto che sia. che sta 
davanti a loro. Nei paesi scan-
dinavi invece commissioni di 
esperti studiano per ogni mi
nore i provvedimenti adatti 
anche al di la dei limiti di 
legge. Nel nostro paese, men
tre esplode l'intrigo della te-
levisione a colori, il sistema 
minorile, rieducativo e giudi-
ziano. si dibatte ancora tra la 
pieta stile dame della San 
Vincenzo e la sanzione repres
siva. 

A monte ci sono. ancora ir-
risolti. tutti i grossi nodi del
ta politica minorile. a comm 
ciare dalla rilevante inciden-
za numerica delle classi piu 
giovani sul totale della popo 
lazione e dalla anticipata ma 
turazione biologica e intellet-
tiva. Tardivamente atttvizzati 
nella vita pubblica. emargina-
ti dal processo produttivo con 
la sola eccezione dello sfrut-
tamento del lavoro minorile 
(le forze di lavoro assorbono 
completamente gli uomini dai 
trenta ai cinquanta anni), 
esclusi dalle funzloni decisio 
nali (ecco la necessita del vo 
to ai diciottenni). i giovani 
subiscono la spinta deindeo-
logia consumistica — com in 
ciano a spendere anche a sette-
otto anni — ma si vedono 
resplnt! dal potere dominan-
te quando i loro Interessi si 
spostano dalle motorette e dal 
mangiadischi alia scuola e al
ia politica. Una delle piu gra
vi e frequenti reaslanl e quel-

la del giovane che tenta di 
procurarsi altro danaro con 
qualsiasi mezzo, anche con il 
delitto. 

Di qui l'incremento dei rea
ti minorili contro il patrimo-
nio con accentuazione del fe-
nomeno nelle regioni setten-
trionali maggiormente espo-
ste alia pressione dell'ideolo-
gia consumistica. Dal 1958 al 
1968 raumento ha toccato il 
22 per cento in termini rela-
tivi. Contro il 107 per cento 
del Plemonte e Valle d'Aosta, 
181 della Liguria, il 72 della 
Lombardia. stanno il 56 per 
cento della Ca'abiia. il 38 per 
cento della Basilicata. il 28 
della Pu?iia. il 19 della Cam
pania. 

Oggi l'anticipazione dello 
sviluppo biologico e intellet-
tivo non trova adeguato ri-
scontro nella sfera emotiva 
quando la personalita singola 
e proiettata nella realta so
ciale. La contrazione della pe-
riodizzazione storica, un tem
po misurata a millenni. e l'an-
nullamento delle distanze ri-
chiedono un superiore grado 
di maturity emotiva che si 
acquista soprattutto nell'eser-
cizio delle responsabilita poli-
tiche. I centri di potere del
la classe dominante, respin 
gendo i giovani. contribuisco 
no a rafforzare la frattura. 
Si aggiunga che I'abitudine a 
ogni tipo di violenza — pren-
diamo lo sterminio USA di 
popolazioni e natura nel Viet
nam — pubblicizzata dai mez 
zi di informazione di massa, 
mette a dura prova la cosid-
detta soglia emotiva di tolle-
ranza dell'uomo medio e so 
prattutto del minore. Anche 
da quest! fattori discende, e 
senza dubbio in misura note-
vole, la inadeguatezza degli at
tuali limiti di imputabilita 
(minimo della capacita pena
le a quattordici anni, mag
giore eta penale a diciotto). 
La maggior parte degli Stati, 
compreso il nostro, e ferma 
al limite del diciotto (Israe-
le anticipa addlrittura a aedi-
el per U aeeao maschlle), ma 

la tendenza ad aumentare il 
limite e ormai presente in tut
ti i sistemi; in alcuni gia la 
maggiore eta penale si rag-
giunge a venti anni (Giappo-
ne) e a ventuno (Cile, Sve-
zia, Isole Salomone, Arkan
sas, California). 

Da noi il Consiglio superio
re della magistratura ha pro-
posto come limite minimo la 
soglia della post-adolescenza 
cioe i sedici anni, ma e'e una 
tendenza non trascurabile per 
i diciotto; sulla maggiore eta 
i punti di consenso sono mi
nori. la gamma e dai ventu
no ai venticinque anni. 

Va in ogni caso potenziata 
la prospettiva di riforma che 
mira a introdurre per i gio
vani al disotto dei venticin
que anni (i cosiddetti neo -
adulti o giovani - adulti secon
do la prassi carceraria italia
na) speciali condizioni favore-
voli d'ordine penale e peni-
tenziario, anche perche U si
stema deH'automatismo cro-
nologico. se pur necessario. 
puo condurre a conseguenze 
paradossali come av\renne per 
cinque giovani imputati di un 
grave ferimento durante una 
rapina. Quattro di essi. al di 
sotto dei diciotto anni, furo
no prosciolti per incapacity 
di intendere e di volere e as-
segnati per tre anni al rifor
matorio; il quinto, che al mo
mento del fatto i diciotto anni 
li aveva compiuti da quattro 
ore, fu giudicato in Assise e 
condannato a otto anni di re 
clusione. 

Ma qualsiasi riforma non 
potra seriamente operare se si 
dara ancora spazio alia ideo-
logia della segregazione afflit-
tiva, alle scelte di classe che 
attraverso processi autontari 
di emarginazione, ammantati 
di ipocrisie pedagogiche, ri-
servano alle grandi masse po
vere, con la forza di una leg
ge che vorrebbe apparire neu-
trale. il maxchio del disadat
tamento e della delinquenza, 

Gianfil ippo Benedetti 

-hsnga inferiore alle sue rlo-
chezze che si possono rlasiu-
mere nelle seguenti cifre glo-
bali: oltre 1*85 per cento del-
te risorse energetiche prima-
rie sovietiche, ! tre quarti del
le risorse forestall, i due quin-
ti delle rlserve di ferro e la 
maggior parte dei mineral! 
non ferrosi e rari (compre
so l'oro). Le riserve accerta-
te di gas ammontano a 17 trl-
lioni di metri cubi nella sola 
regions di Tiumen 

I progetti per i prossimi 
anni sono imponenti. Entro 
il 1975. cioe entro la fine del-
l'attuale piano quinquennale, 
la Siberia dovra fornire i due 
terzi dell'accrescimento della 
produzione di petrolio nel-
l'URSS e, entro il 1980. i quat
tro quinti. In questo modo, 
alia fine del nono piano quin
quennale la regione parteci-
pera per un quarto all'approv-
vigionamento di petrolio del
l'Unione Sovietica e nei cin
que anni seguenti per un ter-
zo. II gas siberiano, che nel 
1965 rappresentava appena lo 
0,5 della produzione sovietica 
di gas, nel 1975 coprira un 
quinto della produzione, per 
salire ulteriormente nel quin-
quennio seguente. Parallela-
mente si svilupperanno gli al-
tri settori dell'industria, pe-
sante e leggera. 

Ma a 50 anni dalla creazio-
ne dell'Unione delle Repubbli
che socialiste sovietiche, piu 
che le prospettive future, al 
centro del nostro viaggio sara 
il bilancio di quanto e stato 
gia realizzato sul piano econo-
mico e sociale e su quello po
litico e culturale. La nostra 
indagine riguardera le popo
lazioni locali, i gruppi etnici 
che da sempre abitano la re
gione e gli uomini che negli 
ultimi decenni hanno lasciato 
la Russia europea, l'Ucraina, 
le Repubbliche baltiche e al-
tre regioni dell'URSS per tra-
sferirsi su questa terra ricca 
ed affascinante ma material-
mente inospitale per tanta 
parte dell'anno. Visitando fab
briche, aziende agricole, citta 
e villaggi vedremo come gli 
uni e gli altri contribuisco-
no, pur partendo da condizio
ni differenti, ma animati dal
lo stesso grande ideate di pro-
gresso, alia trasformazione 
della Siberia sud-orientale. 

II ricordo di un passato di 
miseria e di arretratezza, il 
primo benessere gia acquisi-
to e la prospettiva di un do-
mani sempre migliore rappre-
sentano per te popolazioni lo
cali uno stimolo a fare di 
piu e presto per recuperare 
il tempo perduto. Cio spie-
ga la capacita dei tuvani e 
degli hakassi ad adeguarsi 
senza traumi drammatici alle 
trasformazioni portate nella 
agricoltura dalla creazione di 
grandi aziende statali, al ra-
pido trasferi mento di parte 
della popolazione dalla pasto-
rizia alia modema industria 
del cobalto o al grande can-
tiere di costruzione, dal ca-
vallo come mezzo di traspor-
to all'aeroplano, senza tappe 
intermedie (la Transiberiana 
non attraversa la Tuva la qua
le, anzi, e del tutto priva di 
ferrovia e possiede soltanto 
qualche decina di chilometri 
di strada asfaltata. In com-
penso anche i minori centri 
abitati sono provvisti di una 
pista di atterraggio per pic
coli aerei capaci di trasporta-
re 16-20 passeggeri o per i 
piu grandi aAN-24»). 

Ma quali sono te ragioni 
che possono aver spinto tan-
ti « europei» a trasferirsi qui 
negli ultimi anni, lasciando 
talvolta citta come Mosca o 
Lenigrado e regioni dalle 
condizioni di vita molto piu 
facili? 

I salari elevatl rappresenta-
no indubbiamente un grande 
stimolo. Qui il salario medio 
mensile e di 200-220 rubli ri
spetto al 126 dell'intera Unio-
ne Sovietica e puo ragglunge-
re punte di 300-340 rubli. Poi-
che normalmente marito e 
moglie lavorano, entrate fami-
liari di 40O450 rubli non sono 
un'eccezione. La prospettiva di 
una vita awenturosa, al con-
tatto di una natura selvaggia 
puo esercitare un certo fasci-
no su giovani assetati di nuo
vo (le foreste siberiane sono 
per i cacciatori un vero para-
diso). L'opera di convinzione 
del partito, del Komsomol, 
della stampa che dedica fre
quenti « reportages » alle gran
di imprese in Siberia, ha tin 
peso non indifferente 

Ma tutti questi motivi, da 
soli, non ci sembrano ancora 
sufficienti a giustificare il fe-
nomeno. Ad essi e da aggiun-
gerne un altro, probabilmente 
fondamentale, e cioe la possi-
bilita aperta a tutti coloro 
che decidono di venire in que
sta parte dell'URSS di affer-
mare rapidamente e senza 
troppi intralci formali, la pro
pria personalita. Passare di-
rettamente dai banchi di scuo
la alia direzione di grandi 
aziende agricole o alia costru
zione delle central! idroelet-
triche piu grandi del mondo 
e un'occasione alia quale mol-
ti giovani non sanno resiste-
re (anche se prima della cen
trale bisognera impiantare dal 
nulla una piccola citta con 
tutti i suoi servizi, per of-
frire rifugio ai « costruttori»). 

La Siberia, in conclusione, 
non e soltanto per l'Uniona 
Sovietica un serbatoio di ric-
chezze da utilizzare, un im-
menso territorio da valorizza-
re per ragioni economiche e 
strategiche. Per tanti giovani 
sovietici la Siberia e prima 
di tutto 11 motivo di una sfi« 
da alle proprie capacita, ua 
metro di misura delle pw-
prle forze, 

Romolo Caceivale 


