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La Televisione e le Olimpiadi 

Dopo lo 
spettacolo 
Una vistosa contraddizione tra le eccezionali possibi
lity tecniche messe in luce in occasione dei Giochi 
olimpici e la abituale prafica delta manipolazione 

11 Grande Spettacolo e fi-
nito. Dopo centocinquanta 
ore straordinarie di sport o-
limpico la televisione ha ri-
costruito le abitudini strap-
pate - per quindici giorni e 
che condizionano da anni 
gli orari di milioni di ita-
liani. Son tornati i program-
mi pomeridiani per ragazzi, 
le cronachette che precedo-
no il Telegiornale, gli appun-
tamcnti fissi settimanali del 
giallo, dell'inchiesta, del va
rieta. 

Ma il Grande Spettacolo 
non e passato — o non do-
vrebbe passare — senza trac-
cia. Le Olimpiadi piu affol-
late della storia dell'uomo, 
le Olimpiadi della tecnolo-
gia piu avanzata, dell'archi-
tettura da fantascienza, dei 
giudici elettronici sono sta
te anche la piu grande oc
casione comunitaria che il 
mondo abbia mai conosciuto. 
I record conquistati sui ter-
reni di gara sono stati cer-
tamente superati da quello, 
meno eclatante ma piu si-
gnificativo, del record mon-
diale degli spettatori. Le 
due Americhe, l'intera Eu-
ropa, l'Oceania, gran parte 
delPAfrica e delTAsia: cen-
tinaia di milioni di uomini, 
donne, bambini, vecchi han-
no seguito per decine di ore 
il medesimo spettacolo esat-
tamente nei secondi in cui 
questo andava consumando 
le sue gioie ed i suoi dram-
mi sportivi. Centinaia di 
giornalisti hanno racconta-
to contemporaneamente in 
tutto il mondo, sia pure con 
varieta di lingua e di accen-
ti, di emozione ed esultanza, 
le imprese di Borzov e di 
Spitz. 

Non era mai avvenuto 
prima in queste dimensioni, 
nemmeno in occasione di 
altri awenimenti sportivi, 
nemmeno per le Olimpiadi 
di Citta del Messico. Con il 
perfezionarsi della tecnolo-
gia delle trasmissioni a di-
stanza (grazie all'uso dei sa
tel l i te e con l'espansione 
del mercato dei televisori, il 
pubblico aumenta a dismisu-
ra. E* anch'esso da fanta
scienza e ancor piu lo sara, 
molto probabilmente, alle 
prossime Olimpiadi quando 
forse sara presente anche la 
Cina Popolare e vi saranno 
piu satelliti e si allarghera 
la pratica sportiva anche nei 
paesi del sottosviluppo. 

Tuttavia, dietro 1'immagi-
ne di centinaia di milioni di 
persone contemporaneamen
te chine dinanzi a un ret-
tangolo luminoso che ripete 
come all'infinito la medesi-
ma immagine, qualcosa stri
de duramente ed in modo 
preoccupante anche se nien-
te affatto irrimediabile. Non 
vogliamo dire soltanto la 
preoccupazione che puo na-
scere dall'owio richiamo al
le tragedie che si consuma-
no contemporaneamente al 
Grande Spettacolo: il Viet
nam, la fame del terzo mon
do, il Medio Oriente, lo 
sfruttamento dell'uomo sul-
l'uomo. Lo stridore preoccu
pante e quello che nasce 
dall'urto Iogico e storico fra 
la straordinaria potenza del 
mezzo di comunicazione te-
levisivo ed il modo in cui 
viene usato in determinate 
condizioni storiche e sociali. 

Trasmettendo lo stesso mes-
gaggio contemporaneamente 
in tutto il globo, l'umanita ha 
creato uno strumento di in-
formazione piu potenle di 
quanto per secoli abbia sa-
puto sognare. Awenimenti 
ai quali un tempo occorreva 
la mediazione e la deforma-
zione inevitabile di mesi, 
giorni e ore di < viaggio > 
prima di giungere a destina-
zione ed essere conosciuti, 
diventano oggi materia di 
controllo diretto e immedia-
to. Lo strumento televisivo 
anzi puo essere (si pensi al
l'uso della « ripetizione > 
delle immagini piu salienti) 
perfino piu acuto e vario 
osservatore della realta di 
quanto non sia l'osservazio-
ne personate. La quantita di 
lnformazioni su cui lavorare 
puo dunque moltiplicarsi ed 
accelerarsi: perfino a rischio 
di consumarsi troppo veloce-
mente, lascianrfo sopraffare 
una notizia dalla notizia 
successiva, 

Ma quali <informazioni > 
trasmette oggi, utilizzando 
tutta la propria potenza, la 
televisione o per restarc al 
concreto la nostra televisio
ne? L'esperienza dello spet
tacolo olimpico e significa-
tiva. 

In quindici giorni, infatti, 
la Rai-Tv ha mostrato ai 
guoi utenti quanto vasta sia 
la capacita «tecnica» di 
partecipare ad tin grande 
awenimento mondiale (e 
sottolineiamo tecnica, per 
evitare confusioni con l'av-
vilente livello di certi com-
mcnti dei telecronisti quasi 
impcgnati in una rabbiosa 
gara di errori, sciovinismi e 
razzismi). Sono stati spesi 
mezzi ingentissimi; impcgna
ti decine di giornalisti, ope* 

Viaggio nella Siberia, nei 50' della nascita delFURSS 

ratori e tecnici; slravolti i 
programmi abituali per dir 
tutto su tutto nei massimi. 
limiti possibili. La Rai ha 
dimostrato che un awenimen
to giudicato «importante» 
dal suo gruppo dingente puo 
diventare importante o ion-
damentale anche per milio
ni di persone: le quali ven-
gono infatti tempestate da 
una ininterrotta valanga di ' 
informazioni, quasi costrette 
all'ascolto. Le dieci ore quo-
tidiane di trasmissioni deci-
se dalla Rai i>ono inevitabil-
mcnte i-imbalzate in mille 
forme e mille rivoli in tut
ta Italia anche fra chi abi-
tualmente non e spettatore 
sportivo. Gli sport piu ine-
diti per il nostro paese, i 
drammi e le gioie umane 
piu labili sono stati raccol-
ti dalle telecamere, rilancia-
ti nella stragrande maggio-
ranza delle case italiane, 
rieccheggiati nei commen-
ti e — a poche ore di di-
stanza — sulla stampa. Si 
potrebbe dire che, in buona 
misura, la quantita e l'esat-
tezza delle informazioni han
no creato la quantita e la qua
nta dell'ascolto e dell'inte-
resse. Si puo tranquillamen-
te affermare che non e sta-
to il pubblico a imporre il 
Grande Spettacolo, bensi 
che il Grande Spettacolo ha 
inventato il suo pubblico. 

E non vi sarebbe nulla di 
male, se non vi fosse il ri-
svolto della medaglia. L'al-
tra faccia di questi straor-
dinari quindici giorni, infat
ti, sono i silenzi e la disin-
lormazione quotidiana: quel-
la che ha ripreso il suo 
tran-tran abituale all'indo-
mani delle Olimpiadi; anzi, 
nei corso stesso delle Olim
piadi. La strage all'aero-
porto di Monaco e l'esempio 
piu tragicamente illuminan-
te dell'altro volto dell'infor-
mazione televisiva. 

Come si e mosso, infatti, 
questo potentissimo mezzo di 
comunicazione per informa-
re gli italiani su un awe
nimento che riguarda imme-
diatamente, dolorosamente, 
la nostra esistenza quotidia
na ed il nostro futuro? La 
montagna tecnologica della 
Rai ha partorito una noti
zia topolino. Tutta la poten
za riunita delle televisioni 
mondiali non e stata capa-
ce, in questo caso, di far, 
uscire l'azienda italiana dai 
binari prefissati della sua 
programmazione: non un 
servizio in «diretta », non 
un notiziario speciale, un fil-
mato, una inchiesta, una di-
scussione sulle cause, lo 
svolgimento, le prospettive 
della tragedia di Monaco. 
Posta di fronte al fatto poli
tico, la Rai ha ripetuto gli 
atteggiamenti che segue da 
anni su tutto cio che riguar
da i piu profondi e scottan-
ti problemi dell'uomo. 

Come per il Vietnam, per 
il Mezzogiorno, per le lotte 
operaie e contadine, per il 
dibattito culturale (e citia-
mo alcuni esempi fra i piu 
attuali e vistosi) la Rai di-
mentica d'incanto la sua po-
tenzialita tecnologica e ri-
torna ad una comunicazione 
impacciata, spoglia di docu-
mentazione diretta, ritarda-
ta, manipolata. 

Un errore? Una scelta. Ed 
e la scelta conseguente alia 
contraddizione fra la straor
dinaria potenza del mezzo e 
i ristretti intercssi del grup
po che lo controlla e cerca 
di ridurlo alia propria di-
mensione. I dirigenti della 
Rai ed i loro protettori po-
litici hanno paura delle im
mense possibility di infor-
mazione e formazione dello 
strumento televisivo; paven-
tano le conseguenze di una 
tecnologia posta al servizio 
dell'uomo, per la totalita dei 
suoi intercssi. Sanno che, 
su questo terreno, i privile-
gi che difendono e vogliono 
accrescere sarebbero desti-
nati a subire duri colpi. Ed 
ecco allora che la televisio
ne viene costretta nei limi-
ti di un banale « amplifica-
tore • di altri, piu tradizio-
nali, strumenti di comuni
cazione: dal varieta al tea-
tro, dal film al documenta-
rio stile cinematografico, fi-
no alia cosiddctta mediazio
ne giornalistica che riduce 
anche i Tclegiornali alia let-
tura di anonimi notiziari di 
parte, compilati a taVolino. 

II contrasto fra questa 
realta quotidiana e l'esem
pio concreto ma ecceziona-
lissimo del Grande Spettaco
lo olimpico invita a non dif-
ficili conclusioni: tanto piu 
oggi che siamo in tempi di 
riforma e la stessa struttura 
organizzativa e politica del
ta Rai deve essere cambiata. 
La tecnica televisiva, abbia-
mo visto, puo fornire una 
informazione ampia, conti-
nua, diretta, non manipola
ta. a livello internazionalc; 
non vogliamo che questa 
tecnica resti soltanto al ser
vizio-dello sport. 

Dario Natoli 

LA VIA 
Fu un pasture, 25 anni fa, a scoprire la traccia dei giacimenti sulle sperdute montagne della Tuva - Un angolo del Duemila in una 
regione appena uscita dal feudalesimo - Incontro a Kyzyl con Toka Salciak, segretario del partito e saggio patriarca di una citta 
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II governo e la riforma dell'ordinamento penitenziario 

L'ideologia della segregazione 
Quesfa mafrice dello SfafopoKziotfo e la sovrasfruttura da smanteltare, alfrimenti ogni discorso sulla umanizza-
zione della pena, sulla sua funzione rieducathra divenfa asfratfo, quando non e gia I'alibi di calcolafe ipocrisie 

H governo — lo aveva pre-
annunciato Andreotti nelle di 
chiarazioni di Iuglio — ha 
presentato il disegno di tegge 
per la riforma dell'ordina
mento penitenziario. E" bene 
dire subito che non si fa una 
vera riforma carceraria se 
prima non si sconfigge l'ideo
logia della segregazione che 
nei nostro paese esaurisce il 
tema complesso e delicato 
della difesa sociale: i a matti » 
al manicomio (o all'ospedale 
psichiatrico, ma fa poca dif-
ferenza nella quasi generali-
tai. i «disadattati» in casa 
di neducazione. i delinquenti 
in galera. Chi a questo punto 
parla di repressione rischia 
l'accusa dl volere in circo-
lazione maniaci sessuall, glo-
vani teppisti, pericolosi assas-
sini. Ha scritto appunto di 
recente il guardasigilli Go-
nella che e «improprio par-' 
lare di "repressione" a pro-
posito del sistema penitenzia
rio » perche «reprimere gli 
omicidi, le rapine, i furti. 
ecc, e ci6 che la societa 
chiede alia Giustizia* ET un 
discorso a effetto. che gioca 
suU'equivoco tra il significato 
tecnico del termine come e 
quivalente di sanzione penale 
e i contenuti politici ai quali 
la sanzione stessa deve rt-
farsi nei momento in cui ne 
comincia Tesecuzione (in quali 
luoghi, con quali modalita, 
con quante e quali privazioni, 
con quale tipo di custodia e 
soprattutto con quali prospet
tive). 

La segregazione e flglia del-
l'ordine pubblico inteso come 
sistema economico - politico 
consolidate e come insieme di 
norme strumentali. sopra ogni 
altra cosa, alia sua conser-
vazione. Di qui la proiezione 
nei diversi settori di atttvita 
dello Stato, dal l'ordine pub
blico scolastlco a quello car-
cerario. 

Quando si discusse in Par-
lamento l'amnistia del 1968 e 
il suo collegamento con le 
lotte atudentesche l'onorevole 

Gonella. che anche allora era 
ministro della Giustizia, ri-
vendico a suo merito — e 
non scherzava — di aver av-
viato gia dal 1948. come mi
nistro dell'Istruzione, la ri
forma della scuola. Eppure in 
tutti questi anni la scuola ita
liana di sostanziali riforme 
non ha visto un bel niente, 
con le conseguenze che sono 
sotto gli occhi di tutti. men-
tre gli student! hanno speri-
mentato molto spesso la bru
tality della repressione poli-
ziesca. Lo stesso discorso vale 
per la riforma penitenziaria: 
se ne parla da piu di venti 
anni ma nelle carcevi italiane 
— questa la vera scelta della 
DC — si vive, e si muore, 
ancora alia stessa maniera. 

Dopo le ri volte del 1969 — 
alle «Nuove» di Torino, al 
« Marassi» di Genova, a « San 
Vittore * e in altri istituti mi 
nori — rimmediata risposta 
del governo fu di ordinare sei-
mila manganelli per dotazione 
degli agenti di custodia. Ma 
solo pochi giorni prima di 
quelle rivolte, il ministero del
la Giustizia non aveva tro-
vato dimeglio che inviare a 
tutte le direzioni delle car
een della Repubblica (non e-
scluse le case di cosiddetta 
neducazione per minori) una 
circolare sul recupero dei bot-
toni. me tall lei o di altro tipo. 
dal vestiario militare e civile 
degli agenti. dichiarato fuori 
uso. 

Gonella ha rivendicato al 
sistema carcerario una fun
zione « ricostruttiva della per
sonal ita ». Ma lo ha fatto dopo 
aver difeso, appena un mese 
prima, il trasferimento di mil
le detenuti dal carcere di Pog-
gioreale senza chiedersi per
che mai si erano ribellatl; 
ha sottolineato «l'esigenza di 
uno speciale trattamento per 
coloro che sono in attesa di 
giudizio » dopo aver difeso. al 
Senato e sulla stampa, le ba-
stonate dl Rebibbia e men-
tre il ministero da lui diretto 
ci faceva asslstere alio spet

tacolo inumano dei tanti pre
test! - sollevati aritardare il 
trasferimento di Valpreda (da 
tre anni in carcere senza pro-
cesso) da Regina Coeli al
l'ospedale. 

L'ideologia della segregazio 
ne genera 1'atteggiamento del 
lo Stato poliziotto quale e fa 
cile riscontrare in molti rap 
presentanti del potere statua 
le. Bisogna che tutti si met-
tano in testa, dal procuratore 
generate al commissario di 
pubblica sicurezza, che la pn-
vazione della liberta e sem-
pre un fatto eccezionale e 
come tale va sempre consi-
derato. In secendo luogo deve 
essere chiaro che lo Stato 
quando e costretto a tanto ha 
I'obbligo di garantire. prima 
di ogni altra cosa. Fincolumita 
del cittadino. 
- Accadde al compagno Gri-
mau. alia vigilia del suo as-
sassinio. di precipitate da una 
finestra della direzione di po-
lizia a Madrid: ma e acca-
duto anche a Pinelli a Mi-
lano Bokassa. che almeno non 
si vanta dei principi di Bec-
caria anche perche i colonia
list!. durante il loro spietato 
dominio, si sono ben guar-
datl dal parlarne — non ne 
avevano convenienza — a 
quelle genti, ha fatto ammaz-
zare a bastonate alcuni de
tenuti: ma anche a Rebib
bia e'e stato il pestaggio. 
Laggiu volevano dare, a mo
do loro, un pubblico esem-
pio: qui volevano dare un 
esempio airintemo del carce
re senza pubblicita alcuna. 
Del resto si muore facilmente 
anche nelle prigionl italiane: 
e accaduto nell'estate 1970 a 
S. Vittore a tre ragazzi non 
ancora ventenni, e successo 
questa estate a due diciasset-
tenni" al Coroneo di Trieste. 

Una vera riforma carcera
ria presuppone una forte cre-
scita di maturiU politica su 
questi temi a ogni livello della 
vita pubblica: da quello che si 
insegna, e non si insegna, nei-

1 la scuola e nell'universita, al 

reclutamento e alia formazio
ne dei quadri dello Stato. giu
dici o poliziotti che siano. al 
modo di spendere il pubblico 
danaro. Solo se pensiamo che 
e di quindici milioni di lire 
per I'anno in corso la previ-
sione di spesa per la «for
mazione. raggiornamento e il 
perfezionamento del personale 
civile e militare» delle no-
stre galere abbiamo un'ldea 
dello squallore in cui si per-
dono. al nscontro dei fatti e 
dei' programmi. tante elucu-
brazioni. 

E* inoltre un problema di 
scelte a livello di direzione 
politica dello Stato. Quando 
Andreotti preannuncia la ri-
formulazione del fermo di po-
lizia • e. seguito da Rumor, -
batte il tasto delle insuffl-
cienze tempora!i della carce-
razione preventiva (ci giunse 
addirittura notizia di una see-
nata di Restivo quando passd 
al Senato. neU'altra legisla-
tura, I'abolizione dell'ergasto-
lo); quando un procuratore 
generate, quello di Torino, di-
chiara di interpretare la Co-
stituzione nei senso che « una 
pena non afflittiva non sa
rebbe una pena» che cosa 
vogliamo pretendere da agenti 
di polizia e da guardie car-
cerarie? E* inglusto persino 
chiamarli questurini e secon-
dini come fa la gente nei 
linguaggio comune. 

E" in gioco nei nostro paese, 
oggi piu che mai di fronte al 
governo di centro-destra, la 
ideologia costituzionale della 
liberta contro quella della re
pressione. E" questo il punto 
focale di ogni problema di 
riforma. Se non si scloglie 
questo nodo e Inutile parlare 
anche di riforma carceraria: 
qualsiasi discorso sulla uma-
nizzazione della pena, sulla 
sua funzione rieducativa di-
venta un discorso astratto. 
vera masturbazione pseudo-
politica quando non e gia I'ali
bi di calcolate Ipocrisie. 

Gianfilippo Benedetti 

Dal nostro inviato 
KYZYL, settembre. 

«I tuvani — ci dice il com
pagno Toka Salciak, primo se
gretario del Partito comuni-
sta della Repubblica autono-
ma della Tuva, membro del 
Comitato centrale del PCUS 
— erano un popolo destinato 
all'estinzione. Viaggiatori in-
glesi del secolo scorso hanno 
descritto i tuvani come indi-
vidui che assomigliavano al
le bestie, che si rifugiavano 
nei boschi alia vista degli eu-
ropei ». 

Piccolo di statura e robusto, 
come la sua gente, il compa
gno Toka da oltre 40 anni 
ormai e alia testa del partito 
e da altrettanti e protagonista 
della storia del suo popolo. 
Tratta i collaborator! che lo 
circondano come ragazzi ine-
sperti, ma si vede che tutti 
gli vogliono bene e lo rispet-
tano come un saggio patriar
ca. Alia fine dell'incontro 
prende sotto braccio il primo 
ministro della Repubblica e 
se ne va a passeggiare per il 
corso pnncipale della citta, 
una citta piu giovane di lui 
che ormai ha 71 anni. anche 
se ne dimostra una decina di 
meno. Kyzyl, capoluogo della 
Repubblica, conta attualmente 
oltre 60 mila abitanti. ma fu 
fondata soltanto nei 1914, 
quando comincio la storia del
la moderna Tuva. In quell'an 
no lo zar firmo il decreto che 
estese sulla regione il protetto-
rato russo. secondo una richie-
sta avanzata dai feudatari lo-
cali che in tal modo contava-
no di prendere il posto dei 
vecchi dominatori mandarini 
cinesi. 

L'ondata rivoluzionaria che 
nei 1917 travolse la Russia 
zarista invest! anche la Tuva 
dove, nei marzo del 1918 fuio-
no creati i primi Soviet. Due 
mesi dopo. la guerra civile 
distrusse il loro fragile potere 
e per.alcuni anni la Tuva;fuj 
teatro di scontrl tra' bahde" 
bianche e movimento parti- • 
giano rosso. Nei 1921 il mo
vimento controrivoluzionario 
fu sconfitto e fu proclamata 
la Repubblica popolare indi-
pendente. Un anno dopo fu 
fondato il Partito rivoluziona-
rio ' popolare della Tuva. > II 
compagno Toka Salciak fu no
minate segretario nei 1929. 
Nei 1924 e nel 1930 si ebbe-
ro insurrezioni armate guida-
te da esponenti feudali. La di-
chiarazione di ingresso nella 
Unione Sovietica fu adottata 
nell'agosto 1944 dalPAssem-
blea nazionale. Da allora la 
Tuva fu dapprima una regio
ne autonoma della Repubblica 
federativa russa e, successi-
vamente, dal 1960. una -Re
pubblica autonoma. rappre-
sentata al Soviet Supremo del-
l'URSS da 12 deputati. 

E' difficile seguire il com
pagno Toka nella sua esposi-
zione. Parla senza appunti e 
passa continuamente da un ar-
gomento aH'altro. E' la prima 
volta che riceve sulla sua ter
ra giornalisti comunisti prove-
nienti dal mondo capitalista 
e per loro ha preparato un'ac-
coglienza degna della novita. 
Ma i tuvani hanno ormai su-
perato il periodo in cui fuggi-
vano alia vista degli europei 
e si dimostrano di una ospita-
Iita commovente. Ovunque an-
diamo ci offrono i prodotti del
la loro terra: panna acida. 
formaggio di pecora. montone 
arrosto. un frutto simile ai 
nostri mirtilli. ma molto piu 
aspro. ed una bevanria nazio
nale, ricavata dal latte. Ieg-
germente alcolica e. per la ve 
rita. molto lontana dai nostri 
gusti. 

Pastori 
a cavallo 

-La gente per la strada ci 
saluta amichevolmente con un 
cenno della ma no ed un sorri-
so. Mentre su sentieri polvero-
si in macchina ci rechiamo 
a visitare un villaggio od una 
fabbrica, pastori a cavallo si 
avvicinano per osservare l'ec-
cezionale corteo. Piu che incu-
riositi. sembrano divertiti a 
vedere tanti stranieri in una 
volta sola. Fotoreporter dei 
giornaii locali (la Tuva ha 
due quotidiani. uno in lingua 
tuvana e l'altro in lingua rus
sa. con una tiratura rispettiva 
di 20-25.000 copie) non perdono 
occasione per far scattare le 
loro macchine. Quando Iasce-
remo i] territorio tuvano, 
ognuno di noi ricevera un bel 
pa ceo di foto ricordo. 

Ma tomiamo alia esposizio-
ne del compagno Toka. Sino 
al 1921, egli afferma. i tuva
ni erano nomadi al cento per 
cento. Praticamente non est-
stevano veri e propri centri 
abitati. La gente cambiava re-
sidenza ad ogni stagione. Pri
ma del 1930 i tuvani non ave
vano scrittura. Appena Tun 
per cento della popolazione — 
i feudatari — sapeva servirsl 
della scrittura mongola. In tu

vano la parola < donna » non 
esisteva. Per indicare la don
na ci si serviva di' un ter
mine che significa all'incirca 
« non desiderata >. La vera 
trasrorma^ione economica so
ciale e culturale della Tuva, 
comunque, comincio dopo il 
rientro nella famiglia sovie
tica. 

II compagno Toka si inter-
rompe. Si ricorda che nel 
gruppo dei giornalisti e pre
sente un italiano e comincia 
a parlare del suo incontro e 
dell'abbraccio con il compa
gno Togliatti nel 1935. in occa
sione dell'accettazione nel Ko
mintern come < simpatizzan-
te» dell'allora Partito rivo-
luzionario popolare della Tu
va. II telegramma di accet-
tazione. che porta ugualmente 
la firma di Togliatti (« Erco-
li») 6 esposto nel piccolo mu
seo storico di Kyzyl (la com-
pagna Norbu Tamara. presi-
dente dei sindacati, mi parle-
ra piu tardi di un suo viaggio 
nel Vietnam per conto della 
FSM insieme al compagno Re-
nato Bitossi). 

Un anno 
importante 

Dopo essersi scusato per 
questa « parentesi personale » 
Toka riprende il suo discorso. 
Nel 1944. egli dichiara. gli 
abitanti della Tuva erano cir
ca 100 mila. Oggi sono 236 
mila di cui circa il 60 per cen
to aborigeni. Oggi l'analfabeti-
smo e scomparso. i tuvani al 
100. per cento non sono piu 
nomadi, l'intera Repubblica e 
elettrificata. Sessantamila gio-

'vani frequentano la scuola ob-
. bligatoria di 8 anni che presto 
diverra di 10. Di essi circa 
10 mila. date le grandi distan-
ze. vivono e studiano in in-
ternati.. I diplomati tuvani 
hanria:{diritto >'di accessed alia 
universita senza esame. At
tualmente gli universion Vono 
il 20 per mille della popola
zione. Nel 1944 i medici di ori-
gine tuvana erano appena due. 
oggi sono 200. Le future madri 
tuvane ricevono gratuitamente 
il corredo per il neonate Per i 
tuvani 1'asilo infantile e ugual
mente gratuito. 

Un anno importante nella 
storia economica della Tuva 
fu il 1947 quando un pasto-
re — oggi Premio Lenin — 
segnalo 1'esistenza di quello 
che si sarebbe rivelato un ric-
co giacimento di minerale di 
cobalto. In seguito a cio. nel 
giro di due decenni, in una 
impervia zona di montagna 
priva di ogni collegamento 
con il resto del mondo, sorse-
ro una fabbrica ed una citta-
dina. II direttore dell'azien-

' da, un tuvano di circa 40 an-
. ni. figlio di pastori, laureato-
- si a Leningrado. ci accoglie 
' nel suo ufficio con un timido 
sorriso. Non riesce a com-
prendere come, piu che ai mo-
dernissimi impianti, alle pro-
prieta del metallo estratto 
dalle viscere della montagna, 
al nuovo procedimento di la-
vorazione elaborato a Lenin
grado e sviluppato successi-
vamente nel locale laborato-
rio scientifico. siamo interes-
sati agli uomini che nella 
fabbrica lavorano. • ai tuvani 
che sino a qualche anno fa 
pascolavano le pecore. ai rus-
si. agli ucraini. ai lettoni che 
sono venuti a lavorare in una 
localita verso la quale un tem
po non esisteva neppure una 
mulattiera. 

I dipendenti. ci spiega. so
no circa un migliaio di cui il 
25 per cento tuvani e gli al-
ri di 22 nazionalita. Ingegne-
ri e tecnici Tormano il 13 per 
cento della maestranza. L'eta 
media dei lavoratori e di 27 
anni. Gli specialist, quando 
non provengono da aziende 
analoghe, vengono formati nel
la locale scuola professionale. 
Si lavora in quattro turni di 
sei ore. con un'ora di inter-
vallo per i pasti. L'orario set-
timanale di lavoro effettivo e 
dunque di 25 ore. II salario 
medio mensile e di 250 rubli 
che per i minatori in galleria 
arriva sino a 350 rubli. Un 
orario di lavoro cosi ridotto 
e giustificato dai pericoli di 
malattie professional. Come 
misura di carattere preventi-
vo. tutti i lavoratori vengo
no, una volta all'anno. sotto-
posti a controllo medico ed 
hanno a disposizione una 
casa di riposo nella quale 
possono trascorrere. a turno. 
24 giorni all'anno. 

La cittadina sorta assieme 
alia fabbrica e dotata di un 
impianto centralizzato di ri-
scaldamento e di acqua cal-
da (qui la temperatura pu6 
scendere in mverno sino a 50 
gradi sotto zero) e di gas. Una 
antenna rice trasmittente a 
2.300 metri di altezza consen-
te di captare i programmi del
la televisione di Mosca via sa

tellite. Per il tempo libero ci 
sono anche la caccia tutto 
I'anno. un cinema, un teatro 
di dilettanti, gruppi artistici 
vari. una casa della cultura. 

Un angolo del « duemila » 
in una regione appena usci
ta dal feudalesimo? La doman-
da sarebbe legittima se la 
« Tuva-Kobalt » fosse Tunica 
fabbrica della Repubblica e 
se ragricoltura e la pastori-
zia non avessero subito una 
radicale trasformazione. A 
200 chilometri verso oveit, 
non lontana dal confine con 
la Cina, ecco invece la •t Tu-
va-Asbest >: un'azienda per la 
estrazione e la prima lavora-
zione dell'asbesto. con circa 
2.000 dipendenti dall'eta me
dia di 28 anni. vicina ad una 
cittadina di 12.000 abitanti. 

Si raccolgono i soliti dati: 
salario medio mensile di 200 
rubli che possono divenire 
300 340 per gli operatori di 
macchine speciali. La minie-
ra e a cielo aperto. L'asbesto 
era qui sfruttato nel passa
to dalle popolazioni locali par 
costruire stufe. La citta ha 
acqua corrente calda e fred-
da. gas, fognature. ospedale. 
stadio sportivo. clubs, scuola 
musicale e cosi via. Una pi
scina e in costruzione. 

II direttore della «Tuva-
Asbest ^ e un russo. o. me-
glio. come precisa con una 
nota di orgoglio. un « siberia-
no ». Parla come un tecnico. 
sulla base delle cifre. Ci il-
lustra i risultati della rifor
ma economica introdotta nel 
1968 che p'ermise all'azienda 

,di diventare attiva (in prece-
denza il deficit era integra
te dallo Stato) e portd ad 
un aumento medio dei sala-
ri del 30 per £cento% Attual-
mestfc ^ ftb^ica ^ > d u c e 

•.42.000 to'nnellate di asbesto al-
ra*no*. '9*»st*}!p'rocefcBdo al-
l'ampliamento per giungere 
alle 250.000 tonnellate. 

La prima 
automobile 

La « Tuva-Kobalt» e la <Tu-
va-Asbest > sono le aziende 
piu grandi della Repubblica. 
Accanto ad esse lavorano o 
stanno sorgendo fabbriche tes-
sili ed alimentari. mobilifici. 
fabbriche di elementi pre-fab-
bricati per l'edib'zia e cosi 
via. Per rompere 1'isolamen-
to. e alio studio la costruzio
ne di una linea ferroviaria- da 
collegare alia Transiberiana. 

In agricoltura i salari medi 
mensili (120-180 rubli) sono 
indubbiamente inferiori a 
quelli delle industrie citate. 
ma sono integrati dalle en 
trate della proprieta indivi-
duale (la famiglia contadina 
puo possedere. oltre al nor-
male pezzetto di terra, sino a 
due mucche e a quattro capi 
bovini, a 15 capre o a 15 pe
core). In effetti, ci hanno di
chiarato nel circondario di Zu-
vahemeinski, il piu grande cir
condario agricolo della Tu
va (32.000 abitanti. 438.000 et-
tari di terra, di cui 50.000 col-
tivati ed il resto destinato al 
pascolo. 34.500 bovini. 228.00 
ovini. 6.500 cavalli) di un fe-
nomeno di fuga dalle cam-
pagne non si pud parlare. II 
trasferimento della manodo-
pera dairagricoltura all'indu-
stria e contenuto nei Iimiti del
le necessita decrescenti, in 
seguito alia meccanizzazione. 
della prima e crescenti della 
seconda. 

Per quanto riguarda le tra-
sformazioni subite dalla vita 
nelle campagne. basti dire 
che 2.500 <yurta> (tende) di 
pastori sono ormai fornite di 
luce elettrica e che nella Tu
va vi sono 8.000 trattori e 1.300 
macchine agricole (nel 1944 
erano rispettivamente 38 e 2). 

«Certo — precisa il com
pagno Toka neU'ultimo collo-
quio. alia vigilia della nostra 
partenza. dopo averci chiesto 
le nostre impressioni — noi 
non pretendiamo di essere al 
livello delle repubbliche euro-
pee come la Lettonia o la Bye
lorussia. Da noi il paragone 
e valido soltanto se fatto con 
il passato. Non dimenticate 
che da noi la prima automo
bile e giunta soltanto nel 
1926 e la gente si domanda-
va come quello strano "ca
vallo" potesse "bere" cosi tan
to. Parole come fabbrica, tec
nica, medicina. libro, elettri-
cita nella u'ngua tuvana non 
esistevano neppure. Abbiamo 
dovuto prenderle dalla lingua 
russa. E' stato l'aiuto di tut
ti i popoli, di tutte le Re
pubbliche dell'Unione Sovieti
ca a fare della piccola e spef^ 
duta Tuva e del suo popolo 
quello che sono oggit . 

Romolo CaccivaU 


