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Cinquant'anni fa il bestiale delitto fascista 

II sacrificio 
di don Minzoni 

« Per me — aveva scritto poco prima di morire — non vi e che una 
sola soluzione.- passare il Rubicone, e quello che succederd sara 
sempre meglio che la vita stupida e servile che ci si vuole imporre» 

L'impegno sociale di don 
Giovanni Minzoni, lui vivo, 
non preoccupava ancora la 
Chiesa. La preoccupo inve* 
ce il martire don Minzoni 
dopo che il 23 agosto, in 
una sera afosa di cinquan
t'anni fa, duo fascisti prez-
zolati di Casumaro di Reno, 
assoldati per conto di Italo 
Balbo, gli ebbero spaccato 
il cranio con le mazze fer
rate. 

Quell'assassinio, quel ca-
davere, quel martire, il pri-
mo di parte cattolica, get-
tato fra i piedi della Chie
sa o del fascismo al loro 
primo « flirt», furono un 
grosso problema per le ge-
rarchie cattoliche, che dal 
Partito popolare italiano a-
vevano allontanato persino 
il leader, don Sturzo, fasti-
dioso a Mussolini per la sua 
opposizione a qualsiasi col-
laborazione fra cattolici e 
fascisti. 

Don Minzoni divenne, ap-
pena morto, tanto scomodo 
quanto lo furono da vivi, 
piii tardi, don Mazzolari e 
(Ion Milani. Ma lo sarebbe 
stato altrettanto se fosse 
vissuto perche in lui, a 38 
anni, quanti 'ne aveva al 
momento dell'assassinio fa-
scista, vi era un'indomabi-
le determinazione antifasci-
sta e popolare, vi era la 
consapevolezza della pover
ta del mondo contadino di 
Argenta di cui era parroco, 
vi era l'impegno sociale di 
natura evangelica che lo fa-
ceva muovere, per istinto 
piu che per cultura, verso 
il mondo dei diseredati del-
le plaghe agricole del Fer-
rarese, accesamente rosse, 
settarie e anticlericali si, 
certo, ma da aiutare, non 
da combattere. E che avreb-
be potuto dire, don Minzo
ni, se fosse vissuto, quando 
nel 1929 Stato fascista e Va-
ticano firmarono il loro 
Concordato? Certo non sa
rebbe giunto alia rottura 
con la sua chiesa, con le 
sue gerarchie, come non vi 
giunse allora don Mazzolari, 
ma con quest'ultimo avreb-
be certo convenuto nel giu-
dizio - negativo, nella con-
danna espressa allora e che 
oggi conosciamo. 

Tomato dalla guerra mon-
diale con una medaglia di 
argento al valor militare, 
don Minzoni aveva ripreso 
la sua missione pastorale 
con quello stesso impegno 
che aveva posto da cappel-
lano militare nei confronti 
degli ufficiali miscredenti 
del suo reggimento. Parla-
re di isolata anticipazione 
individuate dello spirito del 
Concilio Vaticano II o del 
messaggio giovanneo e forse 
una schematizzante teoria, 
ma se ci si richiama all'im-
pegno di don Mazzolari in 
terre di poco meno povere 
negli anni posteriori alia 
morte di don Minzoni, forse 
si pud anche parlare di una 
istintiva interpretazione con-
seguente e originaria del 
messaggio evangelico da 
parte dei due preti. 

Forse don Minzoni si sen-
tiva missionario in una ter
ra che non felicemente don 
Lorenzo Bedeschi chiama 
«scristianizzata», ma se 
questo fu, e non traspare 
mai, ci sembra, dagli scrit-
ti del sacerdote di Argenta, 
egli non lo diede a vedere; 
mantenne semmai al con-
trario una posizione di neu-
tralita di fronte a quella si
nistra, a quel tipo di lotta 
politica che si svolgeva in 
un ambiente di poverta in-
finita e che pertanto non po-
teva che estremizzare le 
lotte sotto la spinta di una 
disperazione atavica, secola-
re. E don Minzoni si mosse 
in questo ambiente non cer
to facile per un prete, an
che se prete aperto, uomo 
fra uomini, dinamico nella 
sua vocazione di «pasto-
re», sensibile ai mali so-
ciali e alia poverta della 
terra e degli uomini, con 
iniziative che lo riportano 
a legarsi, idealmente, piu 
al dinamismo sociale dei 
cattolici veneti che al ri-
stagnare della - gerarchia 
cattolica emiliana, schiera-
ta con il proprietario ter-
riero. 

Le sue idee democratico-
sociali sono del resto rive-
late dal Diario che non ar-
riva agli anni della morte, 
che si ferma al 1919, ma in 
cui egli esprime alcuni suoi 
concetti con semplicita, con 
istintivita piu che come ri-
sultato di una elaborazione 
culturale profonda o matu-
rata nel tempo. Egli dice, 
ad esempio, di stare con i 
fanti, in guerra, perche i 
fanti sono i poveri della 
guerra. E per i contadini, 
o meglio le masse disereda-
te delle campagne come i 
salariati e i braccianti, gli 
uomini senza prospettiva 
del mondo contadino, egli 
fonda un ricreatorio e poi 
crea una coopcrativa labo-
ratorio di maglieria per le 
ragazze del Iuogo e acquista 
le macchinc con un mutuo 
a riscatto per sottrarle sin-
golarmente ad ogni ricatto 
padronale. Cadra sotto i col-
pi dellle mazze ferrate de

gli assassini delle squadre 
di Italo Balbo quando sta 
pensaudo di allargare il la-
boratorio, di ingrandirlo, di 
arricchirlo. 

Programmi sociali, quindi, 
non elaborati o pensati o 
nati sui testi ideologici del 
cattolicesimo pallidamente 
progressive, ma un dinami
co accostarsi alle necessita 
impellenti degli uomini del
la sua terra. 

Questo vivere, questo ope-
rare immerso in una real-
ta che doveva apparirgli 
molto poco cristiana, que
sto vedere quotidianamen-
to i risultati della gestione 
capitalistica dei rapporti so
ciali, questa rapina dei pro-
tlotti della terra che non la-
sciava pane nemmeno per i 
figli dei braccianti, questo 
veder morire ora per ora 
di stenti e di miseria non 
lo accosto certo al sociali-
smo, ma non lo fece nemico 
del socialismo diffuso per 
tradizione e per rivolta in 
quelle campagne. Ne don 
Minzoni voile essere il lea
der di una battaglia coneor-
renziale: non e'e mai nei 
suoi pochi scritti di quegli 
anni, nelle carte che si co-
noscono, una parola ne di 
condanna, ne Pavvertimen-
to di un sottile machiavel-
lico disegno di svuotamen-
to della forza socialista. 
Egli mantiene semmai una 
posizione neutrale nei con
fronti di chi rifiuta Pinter-
classismo come arma di 
sfruttamento. 

Egli porta ll suo povero 
aiuto, pane e tatte, ai col-
piti dalla v io lent fascista, 
a chi e rimasto sonza soste-
gno e davanti alii marea 
montante della violmza fa
scista prende posizione in 
due modi diversi: organiz-
zando nel seno della par-
rocchia le attivita di mas^a 
per sottrarre spazio ai fa
scisti; ponendosi personal-
mente come olocausto, pre-
parandosi a un sacrificio 
ch'egli si prefigura con 
fredda cansapevolezza per
che nei confronti del fasci
smo non usa mezze tinte, 
non parla con mezzi toni. 
E', dice don Bedeschi che 
e stato il suo appassionato 
biografo, « uno scomodo e-
sempio di fierezza democra-
tica ». 

Fu anche un accusatore 
implacabile. Non solo rifiu-
to 1'esposizione della ban-
.diera tricolore alia conclu-
sione della « marcia su Ro
ma >, ma non accetto i gra-
di e la carica di cappellano 
della milizia fascista; al con-
trario, quando venne ucci-
so il socialista Gaiba, pro-
prio nel corso di un radu-
no di giovani, alia Celletta, 
ncH'aprile del 1923, che i 
fascisti tentarono di vieta-
re, egli disse degli assassi
ni: « Vili! Non avete nem
meno il rispetto di cio che 
almeno un giorno fu civil-
ta, l'anima della vita socia
le. Quanto siete bassi e mi-
serabili. Voi, figli della li-
berta, volete distruggere un 
organismo, un'idea colla vio-
lenza ». 

Pochi giorni prima che 
1'esasperazione fascista, l'im-
potenza fascista davanti al 
fascino che certo un prete 
come don Minzoni esercita-
va agli occhi stessi della si
nistra locale, esplodesse nel
la primitiva sanguinaria tri-
bale violenza, il parroco di 
Argenta scriveva ad un al-
tro sacerdote: « Quando un 
partito (il fascista), quan
do un Governo, quando uo
mini in grande o in piccolo 
stile denigrano, violentano, 
perseguitano una idea, un 
programma, un' istituzione 
quale quella del Partito po
polare e dei Circoli Cattoli
ci, per me non vi e che una 

sola soluzione: passare il 
Rubicone, e quello che suc-
cedera sara sempre meglio 
che la vita stupida e servile 
che ci si vuole imporre ». 

E* quindi fino in fondo, 
fino alle estreme conseguen-
ze, don Minzoni, un uomo 
cho accelta sempre la bat
taglia. Anche nell'estrema 
consapevolezza del rischio 
maggiore, anzi accettandolo, 
anticipandosene o quasi pre-
gustandosene la gioia per 
ricollegarsi al protomartirio 
cristiano. Non ricorda egli 
forso preferibilmente Cristo 
come « martire divino »? I 
segni premonitori che il 
cerchio gli si stringe attor-
no ci sono. Non tolse forse 
personalmente una sera un 
contenitore di liquido in-
fiammabile dalla porta del 
circolo cattolico che i fasci
sti volevano incendiare? Non 
venno egli avvertito pub-
blicamente che gli occorre-
va una < lezione di stile > 
da parte dei fascisti di Ar
genta? 

Ormai non e che un «sov-
versivo ». Per di piu ha ac-
centuato il suo impegno po
litico. Di fronte al dilagare 
fascista si era agganciato 
alia formazione politica per 
lui piu congeniale e aveva 
riconsiderato il pensiero ori-
ginario di Romolo Murri, il 
fondatore del Partito popo
lare dei cattolici. Ma e tar
di, perche i popolari si so
no scissi, una forza prepon-
derante vuole a tulti i co-
sti la collaborazione col fa
scismo. Mussolini aveva sal-
vato il vaticano Banco di 
Roma dalla bancarotta con i 
soldi dello Stato italiano, il 
crocifisso era comparso ne
gli uffici pubblici, i rapporti 
col Vaticano si erano fatti 
cordiali. Ecco le concause 
della morte violenta di don 
Minzoni, assalito mentre 
passeggia con Bondanelli 
dietro il circolo cattolico. 

E' un martire della Chie
sa, ma la Chiesa non lo glo-
rifica, passa quasi sotto si-
lenzio il crimine, lo trasfor-
ma in una disgrazia. II ve-
scovo telegrafa, sotto la 
spinta di un'indignazione e-
motiva al capo del governo, 
poi tace, non va ai funerali, 
manda il suo segretario par-
ticolare. Non si osa parlare 
nemmeno del < colore poli
tico degli assassini. Gli ac-
cenni sono impersonali, va-
ghi, impalpabili, astratti. 

Don Minzoni aveva passa-
to il Rubicone, pagando con 
la vita; dagli uomini della 
sua stessa fede non ebbe, 
allora molta riconoscenza. 
Solo Giuseppe Donati, la 
figura piu tllustre del mon
do politico cattolico riusci 
a < fare campagna », a tra-
scinare in tribunale Balbo, 
gli assassini diretti e indi-
retti. Si riapri ad un certo 
punto un'inchiesta che era 
stata scandalosamente chiu-
sa con la complicity degli 
organi dello Stato. Poi pen-
so la magistratura in tribu
nale ad assolvere tutti. 

Filippo Meda scrisse di 
don Minzoni dopo la morte: 
«Ecco un nome che reste-
ra; un nome che in tempi 
migliori sara assunto a se-
gnacolo di riscossa purissi-
ma, confortatrice, liberatri-
ce, rivendicatrice». Dovet-
tero passare piu di vent'an-
ni perche don Minzoni ac-
quistasse con quel sacrifi
cio un posto accanto a 
Gramsci, a Matteotti, ai 
Rosselli. Ma nel momento 
della resistibile ascesa del 
fascismo i difensori del cat
tolicesimo si sentirono infa-
stiditi al ricordo del sacer
dote che si era schierato 
con gli sfruttati, i miseri e 
i diseredati. 

Adolfo Scalpelli 

Un paese che e passato dal feudalesimo al socialismo 
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Mandrie di cavalli nella steppa mongoia 

Dal nostro inviato 
Dl RITORNO DA ULAN 

BATOR, agosto 
II momento del congedo 

dai compagni che mi aveva-
no accompagnato venne nel 
mezzo della steppa. II pome-
riggio era luminoso, ma den
se nubi viola scavalcavano la 
barriera dei monti. E' indi-
cibile il profumo della step
pa quando, scomparso il so
le che fino a quel momento 
1'ha riscaldata, l'erba e i fiori 
vibrano alle prime gocce di 
pioggia. «Qui finisce il terri-
torio del nostro soman — di
ce il segretario locale del 
PRPM — e le nostre strade 
si separano». 

Per arrivare fin qui ho per-
corso un migliaio di chilo-
metri in aereo verso nord-
ovest. poi altri trecento verso 
sud-ovest su una jeep cne ha 
guadato torrenti, a;traversa-
to fiumare di sassi precipi-
tati dai monti, scavalcato dei 
gruppi montuosi fra i due e 
i tremila metri, ora seguendo 
piste incerte e solchi tormen-
tati di buche, ora fuggendo a 
balzi attraverso la steppa. 

A duemila 
metri 

Eravamo insieme da 24 ore, 
24 intensissime ore. Avevamo 
parlato della Mongolia e del-
1'Itaiia, del passato e del pre-
sente, di yak e di pecore, di 
cavalli e di formaggi e di co
me era una volta e di come 
sara in futuro. Ero il primo 
europeo che avesse visitato 
quelle vallate del somon (co-
mune) di Shine tder, a quan
to mi era stato detto sia ad 
Ulan Bator che a Muren, ca
pitate dett'aimak (provincia) 
di Hubsugul, nel quale mi 
trovavo. 

In mio onore era stato im-
bandito in una yurta (la ten-
da dei mongoli) un convito, 
rigorosamente tradizionale 
nei gesti e nei cibi. con can-
ti di pastori, cori e musiche. 
Durante il tragitto mi era sta
to offerto un saggio estempo-
raneo. ma assai saporoso, del
la cucina antichissima dei 
mandriani. 

«Le nostre strade si sepa-
rano. Voi tornate a Muren e 
domani sarete a Ulan Bator 
e fra una settiimna a Ro
ma. Ma questa rostra visita 
in questa regione non sara di-
menticata. Per molto tempo 

Un popolo di nomadi che e giunto alia conquista, 
in menb di una generazione, della fabbrica e dell'universita, 

dell'alta tensione e della radio - La prima visita 
di un europeo nelle vallate di Shine Ider - Una storia 

non uniforme nel corso di millennia dall'epopea 
di Gengis Khan alia dominazione dell'impero cinese 

la gente e i bambini che han-
no affollato la yurta dei Ban
ger parleranno di voi e si ri-
peteranno le. parole che ave
te detto ». Ecco, a questo pun-
to e inevitabile che una gran 
rabbia vi prenda per quel che 
avreste dovuto e voluto dire 
e che l'emozione e la fretta e 
l'ansia di vedere e di sapere 
non permisero di dire. 

La pioggia era ormai fitta. 
Lo smisurato catino della 
steppa — eravamo a duemi
la metri di altezza — era per-
corso da una luce livida. II 
vento increspava in lente on-
date il lucido mare d'erba. 
Una solitudine da giorno del
la creazione: e in mezzo noi, 
una decina di persone, una 
jeep, un camion, tre seggiole 
e alcune bottiglie di arkhi 
(una specie di vodka mon
goia). 

I discorsi di saluto furono 
pronunciati, le mani furono 
strette. Ma nessuno si mos
se. L'ospite e i due maggio-
renti — il rappresentante del 
partito e il capo della coope-
rativa — tornarono a seder-
si sulle sedie bagnate. furo
no bevuti altri oicchieri di 
vodka, si torno a parlare del
la gioia di essersi conosciuti, 
dei pascoli che sarebbero sta-
ti quest'anno abbondanti per
che restate era calda di sole 
e ricca di piogge. cio che riem-
piva di allegria gli allevatori. 
E di nuovo saluti e di nuovo 
la parola estrema rinviata di 
qualche poco. Cosl tre quat-
tro cinque volte, sbocconcel-
lando nel frattempo gli ulti-
mi pezzi della pecora che era 
stata donata all'ospite al mo
mento del suo arrivo e che 
egli aveva dovuto portarsi die
tro nel viaggio, distribuendo-
ne fette, secondo il rituale 
deU'ospitalita mongoia. 

Finalmente l'ultimo abbrac-
cio e la jeep si mosse: fatico 
samente, perche la steppa era 
acquitrinosa e i rivoli nasco-
sti che 1'attraversano si era-

no gonfiati. Dopo trecento 
metri l'autista guardd nello 
specchietto retrovisore e dis
se • qualcosa. • Fui pregato di 
scendere. Laggiu il camion era 
ancora fermo e cinque perso
ne erano ancora a terra e agi-
tavano le braccia in segno di 
saluto. Agitammo a nostra vol
ta le braccia e riprendemmo 
la marcia. Poche centinaia di 
metri e nuova fermata. I no-
stri amici erano ancora lag
giu, fermi e ci salutavano. Sa-
lutammo ancora e ripartim-
mo. Per la terza volta dovem-
mo fermarci. Ad occhio nu-
do intravvedevo solo un pun-
tino nero, ma col omocolo 
potei vedere ancora ;1 ramion 
fermo e accanto il jruppo dei 
nostri amici che. indifferenti 
alia pioggia che soazzava la 
prateria, ci salutavano. Agi
tammo ancora le braccia e 
quindi scomparimmo nello 
orizzonte grigio. 

Detto cosl, ora, puo sem-
brare un improbabile bozzet-
to romantico, ma allora fu 
un momento profondamente 
vero e umano, cui nemmeno i 
miei accompagnatori riusci-
rono a restare indifferenti. 

La tenda 
tradizionale 

II primo contatto con il 
mondo degli allevatori di be
st ia me pronipoti di Gengis 
Khan - comporta qualche mo-
mentanea difficolta di lin-
guaggio. Voi parlate di vil-
laggi e vi sentite chiedere: 
a Che cosa intendete per vil-
laggio? »; chiedete qualche in-
formazione sui a diritti di pa-
SCOIOJ> e vi si guarda come 
se foste un marziano. II fat-
to e che ci vuole un po' di 
tempo prima di rendersi con
to che una societa nomade 
si muove, anrhe concettual-
mente, in una dimensione di-

A MONTECATINI TERME UNA MOSTRA INTERNAZIONALE 

PITTORI PER PINGCCHIO 
Cenfosei opere di arfisfi di venttquatfro paesi che illustreranno un volume - II burattino di Lorenrini inlerpretafo in una chiave non oleografica 

MONTECATINI T„ agosto 
Carlo Lorenzini. il i Colla 

di » autore di Pinocchio, scris 
se II suo capolavoro non di 
getto. ma a faticose puntate, 
faticose perche -oilecitate ri-
petutamente dai suoi Iettori 
e, quindi, dai suoi editori. In 
questa travagliata storia del-
I'opera e forse da vedersi uno 
dei motivi delle continue tro-
vate e fantasticherie che la 
animano. Spesso e volentieri 
il burattino avrebbe dovuto 
— secondo gli intendimenti 
deil'autore — morire o comun-
que concludere la narrazlone 
che faceva poi uscire Pinoc
chio sano e salvo dalla quer 
cia dove era stato impiccato, 
dal fuoco del burattinaio (il 
temibile Mangiafoco), dalla 
padeila 

Difficile per chiunque ha 
voluto cimentarsi da artista, 
prima nella pittura e poi nel 
cinema, rendere con Ia stessa 
suggestione deU'opera scritta 
le Innumerevoli metamorfosl 
del burattino, le fantastlche 
figure dl cut la sua awen-
tura e contornata. Difficile so> 

prattutto rendere in forma ar-
tistica la fondamentale am-
biguita di Pinocchio e dei suoi 
amici, cosl surreali e straor 
dinari e al tempo stesso cosl 
calati in un paesaggio estre-
mamente concreto, diremmo 
quasi cosl riecheggiante Ia 
Valdinievole, la zona della Ta 
scana dove Lorenzini era nato. 

Proprio 11 centro principale 
della Valdinievole, Monteca-
tinl Terme, ospita in questi 
giomi una ricca mostra inter 
nazionale di pittura su Pi
nocchio. La manifestazione si 
e aperta il 20 «corso al Pa
lazzo del Turismo. aHa pre-
senza del ministro del Lavoro 
on. Bertoldi e delle autoritA 
local I, ed e stata organizzata 
dall'azienda autonoma di cura 
e soggiomo. 

Pigurano nella mostra, che 
si chiudera il 27 agosto, opere 
di centosei pittori che illu
streranno poi II volume dl 
prosslma pubblicazione «Pi
nocchio in casa sua» del pro
fessor Nicola RI1I1, uno stu-
dioso fiorentino che con tale 
opera Intends proprio rloo-

struire criticamente il rappor-
to fantasia-ambiente che per-
oorre tutto il Iibro di Collodi. 
Un contribute estremamente 
vario ed interessante all'ul-
teriore arricchimento critico 
di quest'opera ci sembra sia 
venuto dai Iavori di questi ar
tist! (rappresentat'vi di ben 
quattordici nazioni) fra cui, 
per parlare solo di alcuni de
gli italiani, figurano persona-
lita cosl diverse come Anni-
goni, Bini, Bueno, Primo Con-
ti, Guerricchio. Midollini, Pir-
zio, Bruno Rosal, Treccani. 

Le opere, nel Joro comples-
so, rendono bene, anche per 
la varieta degli >tili e degli 
intendimenti di cui sono e 
spressione, II maggiore pregio 
di Pinocchio; cioe Ia fonda
mentale «anarchia» del bu
rattino, quella stessa che gli 
fa percorrere ad onta di tutti 
i suoi censorl e precettori, 
dal bonario e rassegnato Gep-
petto, alio stillzzato GriUo 
Parlante, alia onnipresente fa-
tlna, le piu fantasmagoriche 
ed impensabili awenture. Co
ma aapplamo poL dopo una 

serie di scacchi inflitti at suoi 
numerosi tutori. alia fine Pi 
nocchio «si Integra», direm-
mo oggi, nella societa e di-
viene un bambino c per bene*: 
e non per nulla e questo fi
nale la parte piu scialba ed in-
colore della storia. Cid non 
toglie che nel giudizio dei ra 
gazzi, e di tutti i suoi Iettori. 
l'estetica abbia fatto, una vol
ta tanto, giustizla deU'etica; e 
rimmagine del burattino vi
vace e fantasioso e quella che 
e passata alia storia, non quel
la del bambino «per benes. 

Lo stesso si pud dire di -que
sta mostra, dove non sono 
mancate Interpretazloni anti-
oleografiche come, per ricor-
darne una, quella di Guer
ricchio che fa di Mangiafoco 
un bolso padrone che tenta, 
con i suoi fill, di manovrare 
a suo piacimento recalcitran-
ti burattini con in mano gli 
Inconfondiblll strumentl del 
metalmeccanioo alia catena 
di montaggio. Ne mancano 
lnsistlte rafflgurazioni della 
fatlna. vista da Bueno come 
una dolclMlma bamblna — 

tale viene spesso indicata dal 
Collodi nella sua opera —, 
da altri come ossessiva e 
quasi iropaipabile presenza, da 
altri (e precisamente da Ban 
diera) come fanciulla sessua 
tissima coperta solo di una 
zazzera di capelli, che. pur 
essendo turchini Hon hanno 
la celestialita della favola, ac
canto ad un Pinocchio che 
dice le bugie inquadrato in 
uno schermo televisivo; e non 
e il solo tentativo di resti-
tuire al personaggio Pinocchio 
tutta intent la sua carica po-
lemica, al di la delle stesse in-
tenzionl di Lorenzini. 

II quale Lorenzini, pero. ad 
onta di tutti i moralismi che 
trasfuse neH'opera, fece co-
munque una storia per bam
bini laica, questo sL come 
nota Primo Conti raffigurando 
Gesu come «il grande assen
ted deU'opera di Collodi. E 
cio, datl i caratteri edificanti 
che ancora oggi si aasegnano 
alia letteratura per l'lnfanxla, 
non era cosa da poco. 

M i u r o Sbordoni 

versa da quella delle societa 
sedentarie. Ii> Mongolia il no-
madismo pastorale e giunto 
fino a noi oUla profondita 
di millenni come rompromes-
so limite fra l'ambiente na-
turale asperr-mo, ie esigenze 
delle greggi «empre in cerca 
di nuovi pasroli e le necessi
ta degli uomini bisognosi di 
qualche comt'dita elementare. 

.Simbolo »• cardine dell'esi-
stenza degli illevatori noma
di fu e resta la yurta, la ro-
tonda tenda nongola che an
che nella nu»>va fase della vi
ta di questo popolo — in cui 
e in atto ux> processo di se-
misedentariz-azione «iei pasto
ri e compa-e la figura del 
contadino, tientre i giovani 
scendono ne.le citta e vanno 
aU'universit» o nella fabbri
ca — consfrva importante 
funzione e »:rande fascino. 

Avevo letto che alParrivo del-
restate Ulat Bator si vuota: 
tutti corronr nelle colline dei 
dintorni dovf hanno impian-
tato la yurta di famiglia e 
dove resteranno fino al so-
praggiunger*- dell'autunno. 
Posso dire chp la "onstatazio-
ne e esatta: n non solo per 
Ulan Bator, cne e pur sem
pre una citta di rispettabili 
dimensioni (280. MM) abitanti), 
ormai un grosso centro am-
ministrativo e inaustriale, con 
operai, impiegati, insegnanti 
e addetti al comt.iercio, ma 
anche per i piccoii centri di 
tre-quattro mila *uiitanti sor-
ti da pochi anni: runzionari 
e maestri, medici e iperal e 
i pochi addetti ai oervizi, fug-
gono al primo tepore cialle ca
se in muratura e vi tornano 
alle prime brume. Per«'h6 le 
comodita deU'appartatnento 
sono certo molte, ma la yur
ta, Ia yurta e un'altra cisa: 
e la liberta, e lo spazio. e 
l'intimita della famiglia, i* la 
natura. 

Salda e leggera, calda d'm-
verno e fresca d'estate — in-
verni da 50 sotto zero e est* 
ti da 45 sopra — la yurta r« 
sponaeva in modo mirabilr 
alle esigenze del popolo de-" 
Ie steppe e del deserto. II no 
madismo ha offerto alia so 
cieta pastorale mongoia ur 
indubbio vantaggio inizial.v 
ha .permesso una dilatazione 
colossale deU'allevamento del 
bestiame con un limitatiss* 
mo impiego di lavoro um> 
no. Anche questo corrispoi* 
deva alia condizione di un 
territorio sconfinato e quas 
spopolato (ancor oggi, con 1» 
situazione demografica in net-
ta ripresa, la densita della po 
polazione e dello 0,7 per cen
to, fra le piu basse del mon
do; la Mongolia na un ml-
lione e 200 mila abitanti spar-
si su oltre un milione e mez
zo di chilometri quadrati). 

Ma il nomadismo portd an
che la societa mongoia in un 
vicolo cifeco, bloccandone il 
progresso oltre un certo li
mite. La migrazione perenne 
al seguito delle mandrie im-
pedi Ia nascita e lo sviluppo 
di una divisione del lavoro 
paragonabili a quella appar-
sa in Europa gia tremila an
ni fa. Rari e precari gli inse-
diamenti stabili, modeste e 
rozze Ie attivita artigianali, 
confinata nei monasteri la vi
ta culturale, l'organizzazione 
sociale era fondata ru un rap-
porto di produzione sempli-
cissimo: da un lato un picco
lo gruppo di grand! proprie-
tari di armenti e daU'altro Ia 
massa dei servl, dei guardla-
ni del bestiame che non ave-
vano nulla, e che prestavano 
la loro opera al signore o al 

monastero in cambio del ci-
bo quotidiano. 

Due aspetti sono caratteri-
stici della vecchia societa 
mongoia: l'inesistenza, accan
to ai signori feudali, di una 
classe contadina mercantile e 
artigiana, padrona dei pro-
pri mezzi di produzione -e 
quindi in grado di attaccare 
e demolire, a un certo grado 
del suo sviluppo, il sistema 
economico esistente. di diven-
tare, cioe borghesia; 2) la pro-
prieta comune della terra. 

Vn punto 
nodale 

II suolo e sempre sta
to considerate di tutti, la 
proprieta si esercita sui be
stiame; il bestiame e il patri-
monio piu prezioso e nessu
no puo sottrargli un filo di 
erba, nessuno puo erigere uno 
steccato e dire: questo e mio, 
qui pascolano solo le mie 
greggi (del resto le calamita 
naturali lo scaccerebbero pri
ma o poi dalla sua «proQrie-
ta»); la steppa e di tutti gli 
armenti, come di tutti gli ar
menti e l'acqua dei torrenti e 
dei laghi. Vero e che nella 
pratica, la proprieta statale 
della terra diventava spesso 
teorica e i pascoli finivano per 
essere sotto il controllo dei 
nobili: ma nella coscienza po
polare questo non era che un 
ulteriore sopruso a danno dei 
poveri. 

In una societa cosiffatta, i 
monasteri lamaisti assunse-
ro a un certo punto la fun
zione di cardini fissi, con una 
duplice sfera d'azione: nei 
confronti del potere manciu 
— che li proteggeva — erano 
una sorta di polizia politica 
che teneva sotto controllo, 
con una rete capillare, tutto 
il paese, dato che ogni fami
glia era obbiigata a fare un 
lama di almeno uno dei suoi 
figli; nei confronti della po-
polazione erano depositari del 
sapere e punto di incontro 
per gli esigui scambi econo-
mici: intorno alle lamaserie 
Cera sempre qualche bottega 
artigiana, e i mercanti cine-
si e russi erano sempre sui-
la breccia a comprare (per 
pochi spiccioli) pelli e lane 
dai pastori. 

La storia del nomadismo 
mongolo e stata tutt'altro che 
uniforme nel corso dei seco-
li — basti pensare all'epopea 
devastatrice ma stupefacente 
di Gengis Khan — ed anche 
sotto il profilo economico non 
manca di chiaroscuri: la col-
tivazione del terreno non fu 
sempre e ovunque spregiata 
— lo testimoniano anche re
cent! indagini archeologiche 
— ne mancarono tentativi di 
erigere citta o di superare la 
fase anarchica del nomadi
smo delimitando Ie aree di 
pascolo delle varle tribu. 

Ma ' il quadro ^enerale e 
questo: la Mongolia si affac-
cia alia soglia del XX secolo 
in condlzioni di arretratezza 
totale. H popolo che conqul-
sto combattendo il piO gran
de impero del mondo e che 
fond6 regni dalla Cina alia 
Persia alia Russia hll'India e 
al Medio Oriente e una colo-
nia deirimpero cinese, formal-
mente retta da un monaco-
sovrano, il Bogdo - Gheghen, 
schiacciata dalle tasse del go
verno dl Pechino e dal lamal-
smo non meno predace. I pic-
coll khan mongoli che — yur-
te sui carrl — percorrono In 
lunghe carorane Ia strada 

verso Pechino per lenders 
omaggio e recare doni aH'im-
peratore, pagano lo scotto 
della loro antica inerzia. E lo 
fanno pagare ancor piu ai lo
ro servi e agli arat (i pastori 
poveri) su cui hanno giuri-
sdizione, obbligati a fornire i 
mezzi per i doni e yer la spe-
dizione e cavalli e cammelli 
per il seguito del .-.ignore, non-
che ad accompagnarlo fino al 
termine del viaggio. Nei pri-
mi anni del secolo sulle ocea-
niche distese della Mongolia 
si aggirano ormai poche cen
tinaia di migliaia di persone 
che sembrano un residuato 
erratico qui approdato dal 
fondo dei tempi e sui quale 
sta per distendersi l'ombra 
della condanna all'estinzione. 

« Eppure vedete quanta stra
da abbiamo compiuto in 60 
anni!» mi dice il compagno 
Chimidin Ariasuren, un gior-
nalista di Unen che mi fa da 
guida in questa escursione. 
Gia, 60 anni: alia rivoluzio-
ne cinese del 1911 il movi-
mento nazionale mongolo 
scaccia le truppe manciu e 
proclama l'indipendjnza; die-
ci anni dopo la rivoluzione 
popolare avvia Ia Mongolia 
sulla strada lungo la quale 
saranno create le basi per Ia 
fase successiva cominciata in
torno al 1940: il passaggio al
ia rivoluzione socialista. 

« Siamo il secondo r.aese so
cialista della storia, ma sia
mo il primo paese a compie-
re questa esperienza unica del 
passaggio diretto dal feudale
simo al socialismo», dice II 
mio accompagnatore, indican-
domi con orgoglio autentico 
le fabbriche di Ulan Bator al-
l'orizzonte. Egli sa di ripete-
re — almeno per la seconda 
parte della sua affermazione 
— una parola d'ordine ufft-
ciale, ma e ben convinto del
la sua verita. E anche il visi-
tatore frettoloso ma non su-
perficiale, se ha guardato con 
occhi attenti e ascoltato con 
orecchio aperto. se ha sapu-
to cogliere il significato del 
biancore nuovo di zecca di 
tante yurte che punteggiano 
le vallate, se ha saputo awer-
tire il senso delle statistiche 
e delle previsioni. ne e ben 
persuaso anche lui. 

Per migliaia di anni e fino 
ai giorni nostri la natura ha 
interdetto l'approccio del ca-
valieri della steppa alia piu 
antica attivita dell'uomo. quel
la della coltivazione del suo
lo, ma questa condizione di 
inferiorita e stata liquidata 
in pochissimi anni. In meno 
di una generazione — grazie 
al determinante aiuto della 
URSS e dei paesi social isti 
— la Mongolia ha conquista-
to le fabbriche e 1'universl-
ta, Ialta tensione e la ferro-
yia, 1'ospedale e Ia radio e la 
televisione. Le prime raffiche 
del vento dell'industrializza-
zione hanno raggiunto le step
pe fra TAltai e il Gobi appe-
na negli anni 40, ma gia la 
Repubblica popolare mongo
ia a da un esempio di riusci-
ta diversi ficazione di una eco-
nomia che fino ad ora era 
poggiata solo sull'allevamen-
to nomade ». 

La Mongolia delle tribu no
madi ha chiuso, tardivamen-
te, il suo ciclo. Per I'occiden-
te, tutto cid che il nome di 
questo paese ha fin qui evo-
cato, era, diciamo cosi, redat-
to al passato: oscillava fra la 
acerba memoria degli orgasm! 
di paura onde fEuropa fu 
percorsa di fronte alle Irru-
zioni di Attila o di Gengis 
Khan, e la scettica curiosita 
per le narrazioni di esplora-
tori ed etnologL 

Adesso e venuto 11 tempo di 
parlare dl questo paese al 
presente. Anzi al futuro. Per-
ch6 oggi si assiste alia con-
giunzione dl tutti gli elemen-
U necessari per fare della 
Mongolia una terra dl Im
portante awenlre: certo un 
punto nodale della future sto
ria deU'Asla. 

Giuseppe Conafe) 
(Conttmm) 


