
I I 'Unit a / giovedl 21 settembre 1972 PAG. 3 / c o m m e n t i e atffualita 

I I « caso Valpreda » e i l resto 

La «pista» 
della giustizia 

Una situazione inquietante, determinata dalla 
adesione di alcuni magistrati agli orientamenti 
dell'esecutivo e dalla passivita nei confront! 

del terrorismo neofascista 

L'ultima sortita del pro-
curatore della Repubblica di 
Milano, che allontana anco-
ra nel tempo il momento del
la verita e della giustizia sui 
tragici fatti accaduti nel 
lontano 12 dicembre del 
1969 e sulla loro matrice 
reazionaria, ripropone il di-
scorso sul ruolo che vanno 
svolgendo nell'attuale situa
zione politica e sociale del 
paese alcuni delicati settori 
dell'apparato statale in ge-
nerale e dell'ordine giudizia-
rio in ispecie. 

Non e che in questi ultimi 
anni l'attivita di una parte 
della magistratura non ab-
bia suscitato allarme, gene-
rato perplessita o sollevato 
critiche. Verdetti scandalosi, 
lentezze esasperanti, fughe 
lnspiegabili di incalliti cri-
minali, perfino manipolazio-
ni di corpi di reato che do-
vevano essere gelosamente 
custoditi hanno denunciato 
lo stato di crisi in cui versa 
la giustizia. 

Esempi emblematici non 
maneano: le «legittime » su-
spicioni per il processo a ca-
rico dei carabinieri di Ber
gamo, degli autori del disa-
stro del Vajont e dello spio-
naggio ai danni del lavora-
tori della Fiat, la sentenza 
emessa a carico della Pagliu-
ca, le fughe di Riva, di Lig-
gio e di Borghese. Tutti epi-
sodi, e non sono i soli, che 
hanno messo in discussione 
la credibility della nostra 
giustizia davanti alia opi-
nione pubblica. 

Ma il rapporto del procu
r a t o r della Repubblica di 
Milano e la requisitoria con 
la quale il sostituto pro
cura tor generale della Cas-
sazione ha chiesto che il 
processo Valpreda venga 
trasferito ad altra sede « per 
gravi motivi di ordine pub-
blico », pongono una serie di 
problemi che riguardano 
non piu soltanto la efficien-
za e la credibility bensi an* 
che la capaeita e la volonta 
di alcuni alti gradi della ma
gistratura di difendere lo 
Stato democratico dalPassal-
to che ad esso muovono for-
ze eversive che della vio-
lenza e del terrorismo han
no fatto ormai l'arma prin-
cipale. 

Indagini 
parziali 

II caso di Pietro Valpre
da, detenuto da trentatre 
mesi senza che si intraweda 
la concreta possibilita di un 
giudizio, non si pone percio, 
come scriveva giorni or so
no Giovanni Conso, solo « co
me il piu urgente banco di 
prova per verificare la capa
cita delle nostre istituzioni 
ad affrontare adeguatamen-
te i rapporti fra equita e 
giustizia». II caso merita, 
al punto cui si e giunti, piu 
ample e approfondite consi-
derazioni. Nel dicembre 1969 
la strage di Piazza Fontana 
ha rappresentato nella vita 
del nostro paese il tentativo 
palese di contrastare con 
ogni mezzo le lotte e le con-
quiste di milioni di lavora-
tori e di alterare i termini 
dello scontro politico e so
ciale. Ne e seguita una serie 
di attivita eversive che han
no raggiunto anche punte di 
ribellione aperta. Ne van-
no certo taciuti tutti gli 
episodi che vanno dal ten-
tato «golpe * di Borghese 
al discorso di Firenze di 
Almirante. 

In una situazione di tal 
fatta non si pud non sotto-
porre a rinnovato esame la 
parzialita delle indagini 
svolte dalla Procura e dal-
l'Ufficio Istruzione di Roma 
in relazione alia strage di 
Piazza Fontana, non si pud 
non chiedersi il perche del 
proposito deliberato di se-
guire una sola pista trala-
sciando qualsiasi ipotesi che 
potesse condurre ai gruppi 
fascist! e all'eversione rea
zionaria che pur era docu-
mentata negli atti del pro
cesso Valpreda. 

Com'e potuto accadcre un 
tale fuorviamento dell'istrut-
toria e come invece e potuto 
accadere che un giudice del 
Tribunalc di Treviso abbia, 
con mezzi ben piu modesti 
e sulla scoria dello stesso 
materiale probatorio del 
processo per la strage di 
Milano, « trovato > la pista 
giusta, cioe quella ncra, e 
altri giudici abbiano poi in-
dividuato la csistenza • di 
sufficient! indizi di colpevo-
lezza > a carico dei nuovi 
imputati Freda e Ventura? 

Ha certo un significato 
che degli 87 attentat! dina-
mitardi eseguiti da Gorizia 
• Palermo dall'ottobre 1968 
al 12 dicembre 1969 e di 
fuelli ben piu numerosi che 
d sono susseguiti negli ul

timi anni non si siano sco-
perti gli autori. 

Si pud spiegare tutto cio 
in chiave di rapporto tra 
equita e giustizia o soltanto 
in termini di legislazione 
sorpassata, arretratezza dei 
mezzi, inefflcienza delle 
strutture, errore del singo-
lo magistrato? Certamente 
no: emergono altre compo-
nenti che rendono inoperan-
ti il dettato delle leggi e il 
retto funzionamento della 
giustizia. 

II bubbone 
da tagliare 

Una di esse e l'adesione 
che, neH'espletamento della 
funzione giurisdizionale, al
cuni magistrati (quelli che 
detengono il vero potere, 
che determinano gli indiriz-
zi di politica giudiziaria, i 
capi dei grandi uffici) dimo-
strano nei confronti delle 
scelte e degli orientamenti 
dell'esecutivo. 

L'altra e la spesso consa-
pevole sottovalutazione che 
determinati giudici fanno 
dell'attivita neofascista e 
della minaccia che incombe 
sulle istituzioni e sulla de-

| mocrazia. Accade, infatti, 
che le norme di attuazione 
della XII disposizione tran-
sitoria della Costituzione so
no rimaste largamente inap-
plicate. E si spiega perche 
la < pista rossa » si a la re-
gola e la « pista nera » qua
si un'eccezione o un caso. 

Dopo quanto sta awenen-
do, dopo che il caporione 
missino da appuntamento ai 
suoi teppisti davanti alle 
scuole e alle fabbriche, un 
procuratore della Repubbli
ca di una grande citta dove 
si e scatenata con maggiore 
bestialita la furia fascists, 
ha ancora l'ardire di indi-
care in una pretesa perdu-
rante e preminente eversio-
ne di sinistra la piu grave 
minaccia alia democrazia 
repubblicana. Bene dunque 
e a proposito la Federazio-
ne milanese del nostro par-
tito ha affermato che cini-
ziative come quella di De 
Peppo impediscono che si 
tagli il piu grave bubbone 
che infetta la vita democra-
tica del paese e si presenta-
no come una componente di 
quella strategia della tensio-
ne dalla quale, invece, la 
citta di Milano dev'essere li-
berata ». 

L'allarme e la vibrata pro-
testa che sono venuti da va-
sti settori dell'opinione pub
blica anche lontani dalle no
stre posizioni politiche rap-
presentano il segno tangibi-
le che esistono nel paese 
forze considerevoli non di-
sposte a tollerare che si 
colpiscano le istituzioni na-
te dalla Resistenza. Ne ten-
gano conto i consiglieri del
la Corte di Cassazione che 
si apprestano a pronunciar-
si sulla richiesta di remis-
sione del processo Valpreda 
ad altro giudice di sede di-
versa. 

Fausto Tarsitano 

VIAGGIO IN SIBERIA NEL 50* DELLA NASCITA DELL'URSS 

GIGANTI DELLA TAIGA 
Visita a Bratsk, ci t ta d i 180 mila abi tant i nata insieme al ia grande centrale idroelettrica sul fiume Angara - A g l i occhi delle generazioni future 

tut ta questa immensa regione d i foreste apparira come una rete di corsi d'acqua interroft i da laghi ar t i f ic ia l ! , punteggiata da centinaia d i fabbriche 

Dal nostro inviato 
BRATSK, settembre. 

II complesso per la lavo-
razione del legno di Bratsk, 
sul fiume Angara, e stata 
una delle fabbriche al cen-
tro della polemica sui peri-
coli di inquinamento della 
regione del lago Baikal. Piu 
che di una fabbrica, si trat* 
ta di un insieme di fabbri
che che occupano oggi 9.500 
dipendenti. Dotato di mo-
derni impianti, in parte di 
produzione straniera (sve-
dese, finlandese e polacca), 
il complesso lavora ogni 
anno 2.900.000 metri cubi 
di tronchi d'albero e produ
ce 200.000 tonnellate di 
< cellulosa da corda > (una 
cellulosa speciale usata, tra 
l'altro, nell'industria aero-
nautica e missilistica), 280 
mila tonnellate di cartonci-
no, mangimi speciali ed al
tri prodotti chimici. Ma la 
azienda e ancora in fase di 
costruzione. Quando, alia fi
ne dell'attuale nono piano 
quinquennale, sara comple-
tata, occupera 14.500 dipen
denti, lavorera sette milio
ni di metri cubi di legna-
me e, oltre ai prodotti indi-

cati, fornira cellulosa visco-
sa per tessuti, carta di gior-
nale, legno compensato, 
compensato di fibra, cera 
di legno per l'industria elet-
tronica, e cosl via. 

La necessita di salvaguar-
dare le acque del fiume An
gara, sul quale e stata co-
struita, e, quindi, l'ambien-
te che circonda il Baikal, 
costa cara all'azienda: il 
18,5 per cento degli investi-
menti complessivi. Gli im
pianti efl'ettuano la depura-
zione biologica, chimica e 
meccanica. Al termine del 
processo, si afferma, l'ac-
qua di scarico puo essere 
bevuta. 

Un giudizio 
di Harriman 
II nome di Bratsk, locali

ty in cui sorge il comples
so per la lavorazione del le
gno, comparve per la prima 
volta nel 1631, quando co-
sacchi esploratori di terre 
sconosciute costruirono, sul
la riva sinistra dell'Angara, 

nei pressi della foce del-
l'affluento Oka, un forte in 
legno e conclusero un trat-
tato di pace con gli abori-
geni buriati. Da allora, per 
tre secoli, Bratsk rimase un 
insignificante insediamento 
russo nella «taiga » (fore-
sta siberiana). Un certo svi-
luppo comincio agli inizi de
gli anni cinquanta, con la 
costruzione della ferrovia 
Taiscet-Lena, una ramifica-
zione della «Transiberia-
na ». In questo modo Bratsk 
divenne un centro di taglio 
e di smistamento del legna-
me. Ma la vera nascita del
l'attuale Bratsk — oltre 
180.000 abitanti — risale 
a poco piu di una quindici-
na di anni fa, quando vi 
giunsero i primi nuclei dei 
costruttori di quella che sa-
rebbe stata una delle piu 
grandi centrali idroelettri-
che del mondo. I lavori del
la centrale cominciarono 
nel 1955 ed il primo grup-
po di turbine entro in fun
zione nel 1901. Durante la 
costruzione, da parte .occi-
dentale si avanzarono mol-
ti dubbi sulla validita del-
1'impresa, fino a quando, nel 
1959, l'americano Harriman, 

invitato ad assistcre alio 
sbarramento del fiume, ri* 
tomato negli Stati Uniti non 
dichiaro che « cio che i rus-
si stanno facendo a Bratsk 
6 piu terribile dei missili 
strategici ». 

L'enorme prisma di sbar
ramento delle acque in ce-
mento armato e alto 126 
metri o lungo oltre un chi-
lometro. II gigante sostiene 
la spinta di un lago artifi-
ciale profondo sino a cento 
metri che contiene 179 mi-
liardi di metri cubi d'acqua. 
Le 20 turbine installate nel
la centrale, della potenza 
complessiva di quattro mi
lioni e mezzo di chilowatt, 
producono ogni anno oltre 
21 miliardi di chilowattora 
di energia elettrlca. Gli elet-
trodotti che trasportano 
questa energia si estendono 
per migliaia di chilometri 
attraverso la « taiga». 

La centrale idroelettrica 
di Bratsk non e la sola sul-
l'Angara-. Accanto ad essa 
funziona quella di Irkutsk 
ed e in costruzione quella 
di Uste Ilim. Altre tre sono 
in progetto. L'Angara e un 
aflluente dello Jenissei. Su 
questo fiume esiste gia la 
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II fiume Angara, nella regione di Irkutsk 

Un'altra prova delle responsabilita govern ative per il dissesto della scuola 

LA FINZIONE DELL'EFFICIENZA 
A pochi giomi dall'apertara dell'anno scolastico il govemo non ha ancora messo in grado le Regioni di conoscere con quali mezzi, con quale 
personate e con quale finanziamenfo possono dar luogo alia campagna di reclufamento degli allievi dei corsi di formazione professional 

II ministro del Lavoro • 
quello del Tesoro non han
no ancora firmalo il Decre-
to di trasferimento alle Re
gioni delle strutture della for
mazione professionale appar-
t^nenti agli enti statali che ge-
stivano i Centn di adde^tra 
mento per l'industria (INA 
PLI). artigianato (INIASA). 
commercio (ENALC). Avreb-
bero dovuto farlo. secondo 
quanto previsto dal Decreto 
Delegate, entro il 30 giugno. 
II ministero avrebbe dovuto 
fornire. entro la stessa da
ta, 1'elenco consuntivo con re
lative qualifiche del persona 
le trasferito, il quadro esat-
to dei finanziamenti erogati 
a suo tempo a favore dei 
Cenin dipendenti da enti pn 
vati e 1'elenco e i fascicoli del
le pratiche corrispondenti al-
1'esercizio di controllo .svol-
to su tali enti in ordine alia 
conduzione didattica e ammi-
nistrativa dei corsi; giova ri-
cordare che a favore di 
una parte privilegiata di es-
si il ministero del Lavoro ero-

gava cospicui contributi a 
fondo perduto pari, in alcune 
regioni, al doppio di quanto 
poneva a disposizione dei Cen 
tn gestiti direttament.-. 

In breve, a pochi giorni dal-
I'apertura dell'anno scolastico 
le Regioni non sono in gra
do di conoscere con quali 
mezzi. con quale personate, 
in base a quali preculenti e 
sopratutto con quale finanzia-
mento possono dar luogo alia 
campagna di reclutamento de
gli allievi. 

Questo il quadro di reticen-
ze entro cui il c centro de-
stra » colloca. aggravandole, 
le scelte gia ambigue e re-
strittive del centro sinistra. 

II problema della formazio
ne professionale rischia, no-
nostante 1'esistenza delle Re
gioni, di non poter risolver-
si nell'auspicato superamento 
dello steccato in cui la for
mazione professionale e sta
ta sino ad oggi relegata. E' 
quindi comprensibile la pro-
fonda preoccupazione che si 
nutre nelle Regioni, e che in-

veste il personate docente e 
tutti gli allievi, in particola-
re coloro che debbono pro-
seguire gli studi iniziati nei 
due anni precedent (la du-
rata dei corsi, com'e noto. e 
triennale). La grave responsa
bilita che il governo si e as 
sunto per questa inadempien-
za dimostra la < finzione > ef-
ficientistica dell'uso del de
creto legge che dovrebbe ga-
rantire l'inizio dell'anno sco
lastico al primo di ottobre 
senza disfunzioni. 

La disfuzione macroscopi-
ca dunque e'e, anche se il 
maldestro tentativo di co-
prirsi con le nuove responsa
bilita delle Regioni non pud 
che risolversi in un espedien-
te destinato a fallire. 

Resta il fatto gravissimo 
che in tal modo si conferma. 
accentuandolo, il principio 
della discriminazione verso la 
scuola dei poveri, di coloro 
cioe che puntano sul ennse-
guimento accelerato di una 
qualifica per entrare nella 
produzione. Si rischia iniom-

| ma in tal modo di compro-
mettere tutto quanto di in-
novativo e contenuto nella n-
forma regionah'sta. 

Le manovre govemative 
tendono infatti a mantenere 
la istruzione professionale 
nelle condizioni di sudditan-
za in cui le Regioni I'hanno 
ricevuta; condizioni queste 
che hanno indotto a defini 
re c scuola di seconda cate-
goria > quella che attende. nel
le sue varie strutture, alia 
formazione professionale. 

Un tale disegno coincide. 
in maniera evidente. con l'ac-
cresciuta presenza affermala 
nel settore delia formazione 
dai grossi gruppi capitalistici 
e che assume il valore di una 
vera e propria contrapposi-
zione al momento pubblico e 
sociale. La Regione costitui-
see l'occasione irrinunciabile 
per opporre al fronte degli 
interlocutori privati l'obbictti-
vo di conseguire la completa 
pubblicizzazione del sistema. 

In questi termini le Regio
ni hanno ipotizzato il loro in-

tervento a «breve-termine» 
sfuggendo alle insidie di in-
ventare ex-novo la formazio
ne professionale come mo
mento se para to. Hanno inve
ce rilanciato il discorso del
la riforma del sistema edu-
cativo che resta il terreno 
principale sul quale il cen-
tro-destra rifiuta di misu-
rarsi. 

La conferma piu chiara di 
questa mancanza assoluta di 
volonta politica viene ad es
sere ulteriormente e dramma-
ticamente confermata dalla 
mancata emissione dei decre-
ti per il trasferimento degli 
Enti di formazione, ENALC. 
INAPLI, INIASA. 

Un pericoloso vuoto que
sto determinato dalla politica 
governativa, che impone un 
impegno fermo e solidale per
che, nel rispetto della legge. 
si consenta subito alle Re
gioni di dare l'awio alia atti
vita di formazione professio
nale. 

Silvano Filippelli 

centrale di Krasnojarsk ed 
e in costruzione quella di 
Sajani, nell'Hakassia. Agli 
occhi delle generazioni fu
ture, 1'intera Siberia meri-
dionale apparira come una 
vasta rete di corsi d'acqua 
interrotti da una catena di 
laghi artificiali, punteggiata 
da centinaia di modernissi-
me aziende (a Bratsk, oltre 
alia centrale ed al comples
so per la lavorazione del le
gno esiste una grande fab
brica di alluminTo. Un'altra 
fabbrica di alluminio sorge-
ra accanto alia centrale di 
Sajani). 

Dalla conclusione del pri
mo piano quinquennale del-
l'URSS sono passati appena 
40 anni, ma, misurata con 
gli occhi siberiani, quell'e-
poca sembra quasi apparte-
nere alia preistoria. Erano 
tempi in cui la costruzione 
della fabbrica di manuten-
zione di vagoni e locomoti
ve di Ulan-Ude rappresentd 
la prima pietra dell'indu-
strializzazione della Repub
blica autonoma dei Buriati. 
Negli anni trenta fu chia-
mata < il gigante della Bu-
riatia ». Oggi 1'80 per cen
to della produzione globale 
della Buriatia (352.000 chi
lometri quadrati di superfi-
cie e 833.000 abitanti) pro-
viene dall'industria. Nella 
Buriatia si producono aerei, 
locomotori, battelli, autogru, 
vetro, cemento e generi di 
largo consumo. 

Lo stesso discorso si ri-
pete per la regione di Ir
kutsk — alia quale Bratsk 
appartiene — dove, nel pe-
riodo sovietico, la produzio
ne industriale e aumentata 
di 200 volte. Ancora piu 
promettente lo sviluppo fu
tu re La terra qui racchiu-
de tesori: 1'undici per cen
to del patrimonio forestale 
dell'URSS, grandi giacimen-
ti di carbone e lignite, oro, 
mica, sale minerale, ferro, 
talco, magnesite, grafite e, 
poi, petrolio e gas. Ai lavo
ri di prospezione della re
gione sono impegnati 22.000 
geologi. Ne lo sviluppo in
dustriale ha fatto trascura-
re l'agricoltura: sui 780.000 
chilometri quadrati di terri-
torio (2.300.000 abitanti) 
sono coltivati un milione e 
mezzo di ettari di cui la me-
th circa a grano. Da regioni 
come queste l'URSS ricava 
quest'anno buona parte del 
frumento che serve ad equi-
librare il ridotto raccolto 
nelle regioni europee. 

II museo 
di Ulan-Ude 

L'azienda di manutenzio-
ne di vagoni e locomotive 
di Ulan-Ude non e scompar-
sa. Ricordando il passato, 
vi andiamo con lo stesso 
stato d'animo con il quale 
si puo visitare un monu-
mento glorioso. Ma si trat-
ta di un <monumento> in 
piena attivita. Come segui-
to del passato rimangono 
essenzialmente l'eta media 
dei lavoratori, notevolmen-
te superiore a quella di tut-
te le aziende industriali del
la regione (i giovani al di-
sotto dei 30 anni sono qui 
appena il 40 per cento del
la maestranza) ed un mu
seo annesso alio stabilimen-
to, pieno di documenti, ci-
meli e ricordi. 

Nell'azienda sono occupa-
ti oggi circa 10.000 lavora
tori, dei quali 300 ingegne-
ri e 900 tecnici. Oltre alia 
manutenzione, vagoni e lo
comotori vengono prodotti. 
Nel corso dell'ottavo piano 
quinquennale (1966-1970) e 
stato introdotto il lavoro a 
catena e quasi parallelamen-
te e stata adottata la rifor
ma economica. Anche come 
conseguenza di queste misu-
re razionalizzatrici, a con
clusione dell'ottavo piano, 
nel 1970, la produzione era 
aumentata del 66.7 per cen
to, la produttivita del lavo
ro del 61.4 per cento, il sa-
lario medio del 26,7 per 
cento e i fondi di incentiva-
zicne e di svilunpo dell'll 
per cento. Per il nono pia
no quinauennale, gli obiet-
tivi del 1971 sono stati rea-
lizzati e quelli del 1972 si 
punta a raggiungerli entro 
la fine del prossimo otto
bre. 

II nostro viaggio in Sibe
ria sta per terminare. La 
provincia di Irkutsk e l'ul
tima tappa. Quello che ab-
biamo esposto nei nostri 
servizi e soltanto una par
te delle fabbriche, delle a-
ziende agricole, delle locali
ty che. nel corso di 15 gior
ni. ahbiamo avuto la possi
bilita di visitare. Parlare di 
tutte avrebbe significato una 
ripetizione di cifre e per-
centuali. 

Come non ricordare, tutta-
via, prima di concludere, il 
kolkos • Mir», nella Buria
tia, azienda modello per lo 

allevamento del bestiame? 
I 2.900 abitanti, di cui 1.170 
atti al lavoro, hanno a di
sposizione una casa della 
cultura con una sala di 400 
posti, tre biblioteche ed asi-
li infantili e tre scuole per 
un totale di 890 allievi. O 
come non ricordare la com-
pagna Antonina Petrovna 
Kalinina, ingegnere di 39 
anni, responsabile del repar-
to artificieri nel gigantesco 
cantiere della centrale idro
elettrica di Sajani? Alle sue 
dipendenze lavorano 230 uo-
mini e non senza orgoglio 
ci ha dichiarato che in un 
anno si e avuto, tra di essi, 
un solo infortunio sul lavo
ro. O, ancora, come non ri
cordare il compagno C. Do-
brov, direttore ad Abada-
kan del giornale in lingua 
hakassa Sulla via di Lenin? 
Scusandosi quasi fosse una 
colpa, e non un merito, ci 
ha raccontato come pote co-
minciare ad andare a scuola 
soltanto a 15 anni, percor-
rendo ogni giorno a piedi 
un buon numero di chilo
metri. O come, infine, non 
ricordare il sovkos del cir-
condario di Zuvahemeinski, 
nella Tuva? Per noi, primi 
ospiti stranieri a visitarlo, i 
dirigenti hanno organizzato 
uno spettacolo di canti e dan-
ze popolari ed un incontro 
di lotta «huresc », da seco
li sport nazionale delta 
Tuva. 

Un destino 
comune 

Le immagini si accavalla-
no, ma visi e localita riman
gono netti. Insieme, ci dan-
no il quadro di un mondo 
in ascesa, nel quale domina-
no un grande affiatamento 
di popoli e nazionalita ed 
un profondo senso di sicu-
rezza. II primo nasce dalla 
consapevolezza del destino 
che accomuna tutti gli abi
tanti di questa regione, 
aborigeni e nuovi venuti, e 
dalla responsabilita verso il 
difficile e delicato compito 
di valorizzazione nel quale 
sono impegnati. II secondo 
ci viene indirettamente spie-
gato in brevi parole dalla 
compagna Anastasia Glad-
sko, due volte decorata con 
l'Ordine di Lenin e gia de-
putata al Soviet della Re
pubblica federativa russa. 
Nata 44 anni fa, la compa
gna Gladsko, e vissuta ed 
ha sempre lavorato nel sov
kos < Rossia >, una delle 
piu vecchie aziende agrico-" 
le statali dell'URSS, fonda-
to gia nel 1921. Si tratta di 
un sovkos sperduto nella 
steppa dell'Hakassia, specia-
lizzato neH'allevamento di 
pecore di razza. Ne possiede 
30.000 capi. Ogni pecora 
rende all'anno, ci dice il 
presidente del sovkos, Vas-
sili Loginos — un agrono-
mo di 32 anni — cinque 
chili e mezzo circa di lana, 
e per cento pecore nascono 
in media, nell'anno, 120 
agnellini. 

La nostra vita, afferma 
la compagna Gladsko, non 
e facile, a causa del clima, 
a causa delle grandi distan-
ze, a causa delle difficolta 
di contatti con il mondo 
moderno. Ma se facciamo 
un bilancio, i termini della 
equazione sono semplici: la 
nostra vita di oggi e infini-
tamente migliore di quella 
di ieri, materialmente e, so-
prattutto, culturalmente, e 
di domani sappiamo che sa
ra sicuramente migliore di 
quella di oggi. 

Romolo Caccavale 

Fine 
(1 precedenti articoli sul
la Siberia sono stati pub-
blicati a 10, 13, 15 e 17 
settembre). 

Prestigiosa 

rassegna 

della 

ceramica 

a Sesto 

Fiorentino 

Con le sue trecento — pic-
cole e grandi — fabbriche di 
ceramica, con i suoi tromila 
lavoratori del settore. con la 
« tradizione » discussa e discu-
tibile della Richard Ginori, Se
sto Fiorentino e uno dei cen-
tri piu attivi produttivamente 
e commercialmente nel cam-
po della ceramica della To-
scana e del paese. Bene ha 
fatto, pertanto, il comune di 
Sesto ad offrire agli opera-
tori del settore. agli artisti 
ed alia popolazione una si-
gnificativa panoramica delle 
opere vincitrici dei concorsi in-
ternazionali della ceramica di 
Gualdo Tadino. il centro del-
l'appennino umbro-marchigia-
no che da dodici anni promuo-
ve un concorso di alto li-
vello. 

Dopo l'omaggio a Gambo-
ne. uno dei piu significativi 
artisti in questo campo, le sa
le, il cortile ed il giardino 
della villa Guicciardini, ospi-
tano dunque, una mostra di 
grande rilievo comprendente 
le opere dei piu grandi cera-
misti del momento, italiani c 
stranieri. quelli, appunto, pre-
miati nei dodici anni di vita 
del concorso di Gualdo Ta
dino. 

I trentanove pezzi esposti 
— una parte cospicua di quel
li premiati — offrono un pa
norama di grande interesse 
circa la qualita ed il livello 
dei maggiori ceramisti d'oggi, 
del rigore artistico e dei valo-
ri contenutistici che contrasse-
gnano le loro opere, il loro im
pegno. Quella di Sesto e, per
cio. una mostra assai stimo-
lante, soprattutto per i giova
ni e per quanti intendono ope-
rare in questo campo al di la 
dei confini di una produzio
ne dominata dalTeclettismo o 
dai motivi dell't industrial de
sign ». -

Fra i pezzi esposti, tutti di 
alto livello. si segnalano. a no
stro avviso. le tre opere della 
cecoslovacca Lydie Hladicova, 
quelle di Massimo Baldelli, e 
di Eono Francioni, sul tema 
del <risparmio», quella del
la finlandese Francesca Lindh 
Mascitti « (< Alice nel paese 
delle meraviglie»), la cBale-
na > di Edgardo Abbozzo, i 
tre pezzi di Nedda, Pompili 
e Biagioli sul tema delle < co-
municazioni >, quelli sul tema 
del lavoro (il polacco Rogu-
sz\vak ed il cecoslovacco Kve-
tensky) e i pezzi sul tema del 
mare (in particolare quello di 
Tsolakos). Una iniziativa, dun
que, da vedere e studiare con 
attenzione per ricava me utili 
riflessioni sulle possibilita, an
che, che si offrono alia pro
duzione della ceramica arti
sti ca. 

m. I. 
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ANTOINE BLOVE 
La borghesia 
i suoi miti 
i suoi 
fantasmi e la 
sua morte 
sono i temi 
principali 
di questo 
romanzo 
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