
I ' U t l i t d / martedl 28 agosto 1973 PAG. 3 / comment ! e aftualita 

LALEZIONE 
DA CAPIRE 

Le tappe di una politica fallimentare in una 
ricostruzione del « Mulino » - II nostro obiet-
tivo: una scuola unitaria qualificata e di massa 

Ripereorrere le tappe e 
riflettere sulle passate espe-
rienzc di politica scolastica 
del centro-sinistra, fino alia 
parentesi andreottiana, non 
signifiea fare dcll'inutilc ar-
cheologia o riattizzare pole-
miche rccenti o lontane. 
« Non si tratta tanto di co-
noscere e rieordare, ma di 
capire che cosa e successo », 
come afTerma Luigi Pedraz-
zi in un opuscolo, La politi
co scolastica del centro sini
stra, che riporta il testo di 
una relazione presentata al 
convegno « Bilancio del cen
tro sinistra », promosso dal-
TAssociazione II Mulino po-
co meno di un anno fa. In 
questo senso il contributo 
e tanto piii interessante in 
quanto provieno da uno dei 
gruppi cattolici piu spregiu-
dicati e modernizzanti, che 
ambisce ad essere qualcosa 
di piu dclla coscienza criti-
ca del partito di maggioran-
?a, quasi una sorta di « la
boratory » culturalc e poli
tico impegnato sul tcrreno 
deH'elaborazione e della lot-
ta per l'egemonia. 

Nella relazione e rico-
struita con onesta la storia 
della parabola del centro-si
nistra nel campo della scuo
la. dalle prime speranze — 
sull'onda delle trionfali pre-
visioni SVIMEZ e CENSIS 
e della inconrib.ionata fidu-
cia nelle capacita espansive e 
razionalizzatrici del capitalc 
— fino alia caduta di oeni 
illusione riformistica — con 
il ripiegamento verso sue-
gestioni neo-malthusiano di 
contenimento della spinta 
all'istruzionc. 

Di contro all'unica vera 
conquista scolastica rag-
giunta, la realizzazione del
la media unica, si sgrana 
il dolente rosario delle oc-
casioni mancate o sprecate: 
la vanificazione delle istan-
ze innovatrici della Com-
missione d'indagine; la leg-
ge di edilizia scolastica, che 
in quattro anni ha ultimato 
opere per appena 23 miliar-
di sui 941 stanziati; la leg-
ge istitutiva della scuola 
materna statale. che ha per-
messo di aprire soltanto 
3500 sezioni statali su un 
totale di 42.000, per 100.000 
bambini su un totale di un 
milione p mezzo di frenuen-
tanti e di quasi tre milioni 
in eta 3-5 anni: il Dermanen-
te scacco della riforma uni-
versitaria, a nartire dalla 
nota 2314 di Gui; l'immobi-
lismo nel settore della se-
condaria superiore; i tenta-
tivi di «riforma striscian-
te» fliberalizzazione dei 
piani di studio e degli ac-
cessi all'universita. revisio-
ne degli esami di maturita. 
"Ieeee ponte", ecc) . 

Con pari onesta, pero. 
vanno segnalati due limiti 
in questa ricostruzione. Da 
una parte, le cause di incep-
pamento sono prevalente-
mente indicate nei contra-
sti tra PSI e DC, e all'inter-
no di auesta nelle ooerazin-
ni di potere dei "dorotei", 
perdendo cosi di vista il 
fatto che tali contrasti era-
no il riflesso politico di con-
traddizioni svolgentisi nel 
meccanismo di sviluppo e-
conomico e nel rapporto tra 
questo. il mercato del lavo-
TO e il sistema scolasticc 

Da un'altra parte, viene 
a essere svalutato il ruolo 
dell'opposizione comunista 
nel dibattito e nella lotta 
per la riforma della scuola, 
e cio non senza una contrad-
dizione interna alia logica 
del discorso svolto nella re
lazione. Ci si rammarica. ad 
esempio. che sia stata sot-
tovalutata altera la portata 
sociale effettiva dell'istitu-
zionc della scuola media 
unica — « un fatto rivolu-
zionario, assai piu sul piino 
sociale che su ' quello cul-
turale» — per cui dalla 
base del nuovo ordinamen-

Tre mostre 
fotografiche 

a Firenze 
FIRENZE. 27 

La Loggia Rucellai, do
ve ha sede I'Ufficio di in 
formazioni turistiche della 
Agenda autonoma di luri-
$mo di Firenze, ospitera 
nel prossimo autunno tre 
mostre fotografiche di r i -
lievo. 

La prima, programmata 
dal 15 settembre al IS ol-
tobre, sara ded'cata alia 
tomba etrusca della Mon-
tagnola. 

Dal 5 al 17 novembre sa 
ri invece aperta al pub 
blico la seronria edii'one 
del Pr?mio Firenze di fo 
trgr?f"a «ul t«»ro» « imma 
gini del presenle ». 

A d cembre vrrra infme 
pretentata la > tradizionale 
annuate rassegna di foto 
di dilettanti, di al'o livel-
lo, di Kyoto, la cit t* ge-
mellata con Firenze. 

to scolastico e salita una 
«inattesa » domanda d'istru-
zione auantitativamente e 
nualitativamente diversa. 
Ma si dimentica di dire 
cho proprio il PCI pose al 
centro di quella battaglia 
l'esatta percezione che la 
nuova scuola avrebbe neces-
sariamente rappresentato 
un fattore di radicale rin-
novamento sociale e civile 

Dalla riflessione critica, 
e autocritica, di Pedrazzi 
emergono comunque due 
acquisizioni fondamentali. 
La prima, a parte le diffe-
renze o mascherature di 
linguaggio, riguarda 1'esi-
stenza di uno stretto intrec-
cio tra crisi della scuola, 
sbocchi professionali e con-
traddizioni di fondo dello 
sviluppo capitalistico. Con
tro quello che recentemente 
L. Lombardo Radice su 
II Contemporanco ha defi-
nito un « prosetto storico 
complessivo » di una buona 
parte della classe dirigente 
borghese, che non ha accet-
tato e non accetta l'espan-
sione scolastica e mira quin-
di a una scuola di massa 
via dequalificata, in armo-
nia con una precisa tenden-
za eronomica alia sottouti-
lizzazione delle forze pro-
duttive. i comoiti scolastici 
di fronte a cui si trova og-
gi il centro-sinistra sono pre-
cisi. 

Essi rieuardano l'espan-
sione della democrazia nel
la scuola, anche attraverso 
lo stato siuridico e la net-
ta cassazione di oani ten 
tazione restauratrice e re-
pressiva a la Scalfaro, il ri-
spetto degli impegni assun-
ti con i sindacati confedera-
li a partire dal diritto alio 
studio (scuola per l'infan-
zia, edilizia, gratuita del-
1'obbligo, tempo pieno), l'i-
stituzione di strutture ido-
nee ad attuare positivamen-
te la conquista operaia del
le 150 ore per lo studio e 
la cultura, la ripresa di un 
serio impegno riformatore 
per l'universita e la secon-
daria superiore. Obiettiva-
mente le generiche affer-
mazioni di Rumor e il si-
lenzio del neo-ministro Mal-
fatti, almeno finora. non 
possono non preoccupare a 
questo proposito. 

Per quanto rieuarda spe-
cificamente il discorso di 
Pedrazzi, la nebulosita della 
sua proposta di due divprsi 
circuiti formativi (parallel 
o successivi?), uno tutto di-
sinteressato. * educativo », e 
1'altro tutto professionale, 
rigorosamente iecnico. colle-
gato con gli organi che gui-
jdano la politica economica. 
non permette al momento 
una puntuale discussione. 
anche se gia appare eviden-
te il ritornante pericolo del 
mantenimento della attuale 
scissione tra * cultura » e 
« professionalita ». scienza 
e tecnica, lavoro intellettua-
le e manuale. 

Per esemplificare, una 
scuola unitaria di massa e 
qualificata — ecco il nostro 
progetto storico complessi
vo! — dovra favorire l'in-
gresso nel lavoro e nella 
societa di giovani la cui for-
mazione sia in contrasto 
con le aspettative di quel 
tale presidente di associa-
zione industriale che rim-
piangeva il pprsonale « sen-
za grilli per la testa » sfor-
nato dal vecchio awiamen-
to. Oggi il problema si po
ne a livello di massa anche* 
ai gradi superiori: un nuo
vo tipo di forza lavoro. pre-
parata scientificamentP. po-
liticamente e profcssional-
mente, puo essere la com-
ponente fondamentale di un 
diverso tipo di sviluppo c-
conomico e sociale. 

La seconda acquisizione 
tocca i problemi di schiera-
mento, mobilitazione e con-
senso delle forze politiche 
e sociali neccssarie per im-
porre un programma inno-
\'atore. Gia in questo rico-
noscimento e misurabile il 
lungo cammino compiuto, 
per la forza delle cose poli
tiche, da auando nel primo 
fasctcnlo de II Mulino. nel ,' 
1951, lo stesso Pedrazzi re-
stringeva la rcsponsabilita 
e I'impegno della riforma. 
dire7ione e conduzione del
ta scuola « a coloro che roe-
sono la nostra societa. no 
accettano i valori e dispon-
gono degli slrumenti fc) 
potere e delle trasformazio-
ni », cioe alia DC prima di 
tutti. 

L'aver voltalo le spalle 
al movimento popolare di 
lotta per le riforme, e alle 
forze politiche e sociali che 
lo esprimono. e aver tenia 
to di soffocare questo ma 
vimentc. ha impedito alia 
politica scolastica del cen 
tro-sinistra di andare ollre 
i primi entusiasmi e per lo 
gico contraccolpo ha favori 
to remergere di un clima 
antiriformatorc e il rccupe 
ro di tcsi conservatrici E* 
questa la vera lezione da 
« capiro». 

Fernando Rotondo 

La Mongolia, un paese che e passato dal feudalesimo al socialismo 

La tartaruga di Karakorum 
II rudere di pietra che e quanto resta della ricea capitale creata per rim pero di Gengis Khan - II sentimento 
dell'iinita e della dignita nazionale, eantato per sette secoli dai bardi nomadi -1 segreti degli antichi conquista-
tori: la tenda e i eavalli -1 risentimenti popolari che risalgono alia dominazione manciu - Nell'ultima guerra 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA MON

GOLIA, agos.o. 
Settecent'anni or sono la 

storm aveva piantato la pun-
ta del suo compasso qui, in 
questo punto, esattamente al 
centro della Repubblica popo
lare mongola. Qui sorgeva 
Karakorum, la ricca capitale 
die Ogodai, figlio e succes-
sore di Gengis Khan, aveva 
data all'impero fondato da suo 
padre. Di questa Roma dei 
tartari nulla resta, all'infuori 
di una grossa tartaruga di 
pietra. Tutto il resto e se-
polto da una ondulata coltre 
verde. Sullo sjondo un vasto 
monaslero buddista, costruito 
nel 1537 con materiali tratti 
dalle rovine della capitale 
morta. 

Volando sulle vallate e sulle 
steppe con cosi rari segni di 
vita si indugia nello sforzo 
di afferrare le dimensioni smi-
surate dell'epoca gengiscani-
de. Di Gengis Khan i mon-
goli parlano assai meno di 
quanto si possa pensare. Non 
ci sono monumenti dedicati al 
fondatore della nazione. E 
quando sono indotti a par-
lame, come e inevitabile. dal
le domande dello straniero, il 
loro rapido giudizio e questo: 
Vopera politica di Gengis 
Khan ebbe due distinti mo-
menti, il primo positivo per-
che vide la liquidazione delle 
guerre intestine fra i vari 
principi e I'unificaz-one della 
nazione. il seenndo negativo 
perche enntrasseanato da 
guerre di aqgressione e deva 
stazhni terroristiche su tutti 
i punti cardinali. E' impossi
ble considerare il giudizio vi-
ziato da scrupoli ideologici. 
Altre ipotesi non sembrano 
lecite. La dispersione del po-
polo mongolo fu il risultato 
finale della fantastica impresa 
di Gengis Khan. 

Ricerche 
storiche 

Non si pud non osservare 
tuttavia che il peso del pas
sato, Veredita lasciata da Gen
gis Khan nella societa mon
gola e nella coscienza stessa 
della gente, hanno salvato que
sto popolo dalla dissoluzione 
totale II duplice soprassalto 
del 1911 (proclamazione del-
I'indipendenza dalla Cina) e 
del 1921 (rivoluzione popolare 
e vittoria militare sugli inva 
sori cinesi e russi bianchi) 
trasse certamente Unfa dal-
I'antico sentimento dell'unita 
e della dignita nazionale, cioe 
dalla parte positiva dell'ope 
ra politica del conquistatore, 
del quale per sette secoli i 
bardi nomadi avevano eantato 
le gesta, il coraggio e la sag 
gezza. 

L'lstituto di storia dell'Ac-
cademia delle Srienze di Ulan 
Bator ha pubblicato tre vo-
lumi. sulla storia della Mon 
golia. « In questi volumi sono 
stati risolti vari problemi sto 
rici, fra -cui quelli concer-
nenti Gengis Khan e la sua 
azione politica e militare*, 
mi dice il dr. Sandag. dirigen
te di questo istituto e autore 
in part'colare di saggi sulla 
presenza dei tartari in Eu-
ropa. II succo della snluzione 
del c problema Gengis Khan > 
e il giudizio che ho riferilo so 
pra. 

Ma come avvenne che un 
popolo piccolo e meno evo-
luto degli altri riusci a con-
quistare un impero di dimen 
sinni quali il mondn non aveva 
mai conosciulo prima ne a 
vrebbe ennosciuto dopo. a par 
tare i propri eavalli vittoriosi 
sui mari della Cina e del 
Meditcrraneo. sull'Oceano In-

Pastori con le g r e g g i ne l la s teppa m o n g o l a 

diano e sull'Artico? «Se ne 
hai I'occasione. guarda come 
viene smontata una yurta e 
torna quest'altr'anno I'undici 
luglio per la festa nazionale, 
a vedere la corsa dei eavalli ,̂ 
mi risponde vagamente sor-
nione il mio interprete. 

Non ho visto smontare la 
yurta — operazione che so 
velocissima —, ma la corsa 
dei eavalli I'ho vista in un 
documentario, di due anni fa 
proiettato una sera, con altri, 
per gli ospiti del mio albergo. 
E si tratta davvero di cosa 
stupefacente, unica al mondo. 
Ecco qua: alia vigilia della 
festa nazionale un migliaio di 
eavalli arrivano alia periferia 
della capitale e di qui. all'al-
ba del giorno dopo, montati 
da bambini e bambine fra i 
6 e i 12 anni. vanno a passo 
spedito fino alia linea di par-
tenza per la corsa, che dista 
piu di trenta chilometri dal 
traguardo. Questo trasferi-
mento serve per sciogliere i 
muscoli dei eavalli, e, se ho 
capita bene, per far loro smal-
tire del sudore. 

Poi comincia la corsa vera 
e propria. Abbigiiati con 
giubbotti variopinti e berretti 
dalle fogge bizzarre, i fan-
ciulli lanciano i eavalli al ga-
loppo sulla prateria: e un tur-
binlo fiammeggiante di cri-
niere. di code e di colori. chi 
guida piegato sul collo del 
I'animale, chi con il busto 
eretto, chi con la sella, chi 

]senza sella, mille voci slri-
dule urlano nelle orecchie dei 
eavalli gli incitamenti e pic-
cole fruste sventagliano peren-
nemente I'aria. La massa de
gli animali avanza come una 
onda nera, sul verde dei prati. 
Questa folle, stupefacente 
cavalcata, superbo spettacolo 
di potenza e di graz'ia. si 
concludera sulla piazza dei fe-
steggiamenti. doj?e il boato 
della folia accoghera il gruppo 
dei vincitnri: i primi cinque 
riceveranno i premi e i com 
plimenti delle autorita. Que 
st'anno ta vittoria e stata af 
ferrala da una bambina. 

< 11 mongolo impara a ca-
valcare nel ventre della ma-

dre », dice un proverbio. « A 
quattro anni il bambino mon
golo sa gia andare a cavallo 
per conto suo >, mi spiega il 
compagno Chimidin che nella 
sua infanzia partecipb a ben 
cinque corse e una volta vi 
arrivo quinto. II bambino va 
a cavallo non per qualche ata-
vica usanza o'per supersti-
zioni o altro. Semplicemente 
per necessitd e per diverti-

.mertto. Quando la sera tyso«, 
' gna radunare il gregge c'i 
sempre da rincorrere qualche 
animate che si e allontanato 
troppo. e tutti i membri della 
famiglia debbono essere in sel
la, anche i bambini e le bam
bine per i quali la cosa e 
naturalmente un gioco. Cosi 
e da sempre. Perche i mon-
goli fin dalla notte dei tempi 
non hanno avuto altra scelta 
dalla natura del loro paese: 
vivere a cavallo, giocare a 
cavallo, combattere a cavallo, 
morire a cavallo. 

L'ambiente durissimo, Vabi-
tudine alia fatica e alia sof-
ferenza, Valimentazione a ba
se esclusivamente di came e 
di latte. hanno fatto dei mon 
goli una popolazione solida e 
resistente. E i eavalli non so
no da meno. Nella fantasia 
popolare il cavallo ha tutte le 
doli che da noi hanno i prin
cipi della fiabe. II cavallo e 
la personificazione della for
za. Egli e buono, generoso 
nobile. Egli porta e tiene di-
scorsi di esemplare saggezza 
ai suoi puledri e agli altri 
animali e agli uomini stessi. 

Le battute 
di caccia 

Nessuno si stupisce se do-
vendo rimproverare un caval-
lino per una marachella gli 
dica severo: € E che. dunque. 
set forse un figlio di uomo 
o di somaro?». Nelle lun-
ghe serate invernali nelle yur 
te — mi assicurano — e'e 
sempre qualche pastore an 
ziano che racconta storie di 
stalloni eroici che hanno sal-

vato la mandria dall'assalto 
dei lupi, magari morendo dis-
sanguati dopo aver schiacciato 
i predoni sotto i loro zoccoli. 

Nel cavallo e nella tende 
risiede il segreto del folgo-
rante successo delle offensive 
di Gengis Khan che, malgrado 
il genio militare e politico del 
condottiero, non sarebbero sta
te possibili in dimensione cosi 
inaudita e in cosi breve tem
po, senza Idraptditd dei ea
valli e senza la mobilita della 
yurta. Una societa in perenne 
vtovimento, avvezza a vivere 
sul filo del provvisorio, per 
la quale lunghe marce e tra-
sferimenti improvvisi, guada-
re fiumi, scavalcare monta-
gne e dare la caccia alle 
fiere facevano parte della vita 
quotidiana. aveva in quell'epo-
ca — prima delle artiglierie 
— molti punti di superiorita 
militare nei confronti delle 
popolazioni sedentarie. 

Come se questo non ha-
stasse, Gengis Khan aveva 
trovato un modo geniale per 
mantenere efficienti le sue ar-
mate anche nei periodi di 
tregua e addestrare principi 
e ufficiali. Le sue manovre 
militari erano battute di cac
cia rigidamente preparole e 
regolale: duravano dei mesi, 
su un fronte di decine 6 de-
cine di chilometri. con un 
centro e due ali che man 
mano dovevano chiudersi ad 
anello, • con avanguardie, re-
troguardie e collegamenti. La 
prima parte della caccia con-
sisteva nella manovra d'ac-
cerchiamento. L'armata dei 
cacciatori doveva muoversi e 
fermarsi con movimenti ben 
coordinati, cosi che Vanello 
si restringesse in modo uni-
forme. Se una montagna 
o • un fiume in plena ral-
lentava il movimento di una 
parte, tutto Varco doveva 
fermarsi. Gli ufficiali corre-
vano da un punto all'al 
tro del loro schieramento. 
mandavano avanti paltuglie 
per la ricognizione del ter 
reno, disponevano il servizio 
delle sentinelle per la notte. 
Nessun animate, infatti. do 

UN CORSO DELL'UNESCO A ROMA 

Alia scuola di biologia molecolare 
Un'iniziativa che serve alia specializzazione di giovani laureati in una delle branche piu 
promeftenti della ricerca e che indica una via da seguire anche per le altre discipline 

«UNESCO course», una 
scniia a mano su un carton 
cino fissato alia porta di quel
la die gli student! deU'Univer 
sita di Roma chiamano «la 
cantinan dell'Istituto di Fisio 
logia Generate: solo questo per 
indicare la sede di uno dei 
piu modern! e qualificati corsi 
di specializzazione in biolo 
gia molecolare, una materia 
che ha grandi possibilita. di 
sviluppo e che per il notevole 
tnteresse e gli appassionanti 
traguardi che si propone sta 
dlventando la base di tutta 
la biologia modorna. 

Ma oltre che per ia materia. 
qu sto corso di specializza 
zione si distingue nettament'-
dagli altri corsi per neolau 
reatl per la concezione assolu 
tamente nuova della sua di 
datttca. Infatti 18 giovani stu
dios!, gia. laureati in medic!-
na, in biologia, in chimica, in 
scienze natural!, avranno la 
possibility di approfondire la 

loro conoscenza in un vasto 
campo di ncerca che va dalla 
genetica alia virologia, dalla 
sintest delle macromolecole 
proteiche. alio studio delle ma-
lattie ereditarie, alia preven 
zione del danno genetico pra 
vocato da fattori ambientali. 
sotto la guida di 27 docenti 
scelti fra i migliori specialist! 
mondial] nelle varie branche 
della materia, con un metodo 
di studio fondato su una ri
cerca di base che apre vaste 
possibilita di applicazione sul 
piano pratico. 

27 docenti e 18 allievi prove 
nienti dalle varie parti del 
mondo per un corso interdi 
sciplinare della durata di 9 
mesi articolato In due tempi: 
nei primi 90 giornl si aJterna-
no lezioni pratiche a lezioni 
teoriche per consentire agli 
allievi di Impadronirsi delle 
nozioni fondamentali e soprat-
tutto delle varie tecnlche spe-

rimentali della biologia mole
colare nei suoi aspetti piu 
avanzati. A questa seguira una 
seconda fase che riguarda un 
approfondimento piu specifico 
ed individuale di uno dei vari 
campi gia indagati e che rap-
presentera la test finale di 
questa specializzazione. 

Certamente 1'originalita e la 
validita didattlca di questo 
corso di aggiomamento consi-
stono proorio nella possibilita 
che si viene a creare di uno 
stretto colloquio tra questo ri 
stretto numero di studios! ed 
! migliori docenti sp'-cialM: 
della materia. In tal modo. 
ha tenuto a precisare il prof 
Enrico Calef che con il prof 
Girgio Tecce ed il prof. Gio 
vanni Serlupi Crescenzl dirige 
il corso, si spera di porre in 
grado gli student! di prosegui 
re il discorso scientifico sti-
molando nuove idee cd indi-
rlzzt nella ricerca, 

I contributi finanziari del 
I-UNESCO, del CNR, dell'Uni 
versita di Roma, del Ministero 
degli Esteri che ha posto a 
disposizione bone di studio. 
hanno permesso la realizza 
zione di questo programma 
che ha iichiesto circa un an 
no di preparazione: il costo 
di questa iniziativa, ha sotto 
lineato il prof. Calef, non su 
pera complessivamente i 24 
milioni. comprese le attrez 
zature e gli strumenti neces 
sari. Una cifra non eccessiva 
che servira a creare tecnici 
veramente qualificati in gra 
do di affrontare i piu delicati 
interrogativi che la scienza 
oggi ci propone. Una iniziati 
va che si spera non rimanga 
limitata a questo solo corso. 
ma possa essere ripresa anche 
presso altre Unlverslta con la 
stessa impostazione anche per 
altre discipline. 

I. ch. 

veva poter trovare una via 
di fuga dall'assedio. 

In questa fase era proibito 
uccidere animali. Quelli che 
fossero stati visti rintanarsi 
in grotte o rifugi dovevano 
essere stanati, ma a mani 
nude: un'impresa onorevole, 
ma non sempre tranquilla, da
ta che poteva trattarsi anche 
di lupi, di tigri o di orsi. 
Cosi per settimane e talvolta 
per mesi. Finalmente, quando 
la sacca e chiusa, comincia 
Vuccisione delle^predi. In que-

.sta'specie d'arena, plena d'ani-
mali resi folli dal terrore e 
dal frastuono entra per primo 
I'imperatore in persona, da 
solo, e dall'alto del suo ca
vallo scaglia frecce sugli ani
mali degni di lui: tigri, lupi, 
leopardi. Poi entrano a turno 
i principi e gli ufficiali, in-

> fine tutta la truppa che sca-
tena il macello generate. 

Immense 
ricchezze 

Ad un certo punto, il discor
so su Gengis Khan slitta, di-
ciamo cosi, in politica attuale. 
€ Dove e sepolto Gengis 
Khan? >. 

c Non si sa. Si dice che fu , 
sepolto in tre luoghi diver si 
perche nessuno potesse rico-
noscerne e violame la tomba. 
Ad ogni modo i cinesi gli han
no fatto un mausoleo nella 
Mongolia Interna, perche a 
Pechino adesso si sostiene che 
Gengis Khan era un cinese 
e che e sepolto laggiu >. 

A livello ufficiale le critiche 
alia Cina non sono di certo 
dissimulate, ma prendono 
sempre di mira il gruppo di 
Mao Tse-tung. A livello po
polare, invece si sente scor-
rere un sentimento meno ela-
borato e pm ringhioso. II fatto 
e che l'egemonia mongola sul
la Cina durb poco meno d'un 
secolo (I'ultimo imperatore 
mongolo fu espulso nel 1368). 
menlre dure lolte durate due 
secoli (il XVII e il XV111) 
porlarono all'affermazione del 
dominio mancese (cioe cinese) 
sulla Mongolia. E fu dominio 
che lascio solchi profondi di 
risentimento e vaste ferite nel
la societa mongola: il paese 
languiva sotto il peso di spo-
liazioni fiscali che decimavano 
le greggi, la vita dei pastori 
era ridotta alia pura sussi-
stenza. il lamaismo copriva 
con una rete sterminata tutto 
il paese, strumento docile dei 
manciu nelYopera di snazio-
nalizzazione: alia soglia del 
nostro secolo la Mongolia era 
ormai una espressione geo-
grafica. 

< Per i dirigenti di Pechino 
la Mongolia e ancora una 
espressione geografica. Nelle 
loro mappe noi non esistia-
mo, siamo semplicemente una 
provincia della Cina. Fin dal 
1936, in un'intervista al gior-
nalista americano Edgar Snow 
Mao Tse-tung sostenne che la 
Mongolia sarebbe entrata a 
far parte della Cina quando 
la rivoluzione avesse vinto in 
questo paese >. 

Nel linguaggio comune il 
mongolo non fa distinzione fra 
manciu e cinesi: i due ter
mini sono sinnnimi e il primo 
viene sempre usalo per il se 
condo con una forma, dicia-
mo cosi, di sineddoche geo-
politica. Proverbi e motti in-
numerevoli attestano ancor 
oggi Vastio popolare verso i 
domhatori d'un tempo. Se 
parlate della minima parte 

che nella cucina locale hanno 
le verdure, qualcuno se ne 
uscira in tutta naluralezza 
con questa sentenza a vita: 
€ La came e meglio delle pa-
tate come il mongolo e me
glio del manciu». Se ammi-
rate qualcosa « sinceramente, 
non per fare un complimen-
to •>, I'interprete tradurra tran-
quillamente: *Queste mie pa
role non sono parole manciu », 
cioi non sono false e ipocrite. 

Su Gengis Khan, come si 
e detto, il giudizio storica-
mente argomentato, e stato 
pronunciato. Cio non toglie 
che i mongoli considerino 
inammissibile, anzi grottesco, 
il tentativo che — cosi mi 
assicurano — impegna storici 
e propagandist'! di Pechino 
per sottrarre il condottiero 
alia storia mongola. 

t-E' una tipica operazione 
di sciovinhmo nazionalista» 
— sento dire. « Poiche in Cina 
esiste una minoranza mongo
la, che cosa fanno i dirigenti 
di Pechino? Dicono: nel corso 
dei secoli la Cina e stata go-
vernata da varie stirpi e dina-
stie. Una di queste fu quella 
mongola: Gengis Khan era 
mongolo. percio cinese, con-
quisto la Cina, alcuni suoi 
discendenti regnarono a Pe

chino. La Cina dunque a quel 
tempo estendeva i suoi domirii 
dal mar cinese all'Adriatico, 
dal Golfo Persico al Baikal'*. 

Pud darsi che ci sia del-
Vesagerazione nell'accusa dil 
mio amico di Ulan fio/or, ma 
piii che i termini defla pole-
mica e il suo spirito che con-0 
ta. Essa ci richiama di colpo 
alia dimensione concreta 
odierna del c fatto Mongolia »; 
un paese vasto cinque volte 
Vltalia e con una popolazione 
che non arriva a quella della 
pr'ovincia di Firenze, collocato 
a cerniera fra la Cina e 
I'URSS, con 3.000 km. di fron-
tiera comune con questa e 
4.672 con la prima. Que$to 
frontiera racchiude forse il 
segreto della morte di Lin 
Piao, del quale comunque da 
queste parti si porta ancor 
meno che dell'imperatore fon
datore della nazione. 

Nel dissidio sovieticodnese 
il partito e il governo mon
golo hanno preso posizione fin 
dal XV congresso del PPRM. 
nel 1966. La amicizia con 
I'URSS e di data antica: il 
governo di Mosca fu il primo 
e per molti anni il solo a ri-
conoscere I'indipendenza mon
gola: fin dal 1921 esso rinuncib 
ai diritti e ai privilegi di cui 
la Russia zarista godeva e 
annullb i debiti contratti dal 
governo monarchico di Urga 
negli anni precedenti, i soldati 
sovietici combatterono nel 1921 
e nel 1939 per difendere I'in
dipendenza della Mongolia. 
Nella seconda guerra mon-
diale il popolo mongolo ricam-
bib quest'aiuto nella misura 
delle sue possibilita, fomendo 
all'URSS una squadriglia ae-
rea e una brigata di carri ar-
mati, oltre a 485 mila eavalli. 
Uno dei carri armati i stato 
riportato da Berlino ed & eret
to a monumento nel centro 
della citta. Un'amicizia di vec-
chia data, dunque, collaudata 
nella lunga battaglia per por-
tare fv.ori la Mongolia daU 
I'avvilimento economico, dal-
I'arretratezza civile, dall'iso-
lamento politico. 

La Mongolia e ormai lon-
tana dalla preistoria che Vha 
congelata fino a ieri. Sono 
in corso negoziati per Vol-
lacciamento di rapporti di-
plomatici con gli USA, ultimo 
di una quarantina di governi 
occidentali ad accettare la 
realta della Mongolia sociali-
sta e indipendente. E' legitti-
mo prevedere che la sua po
sizione geografica, I'immenso 
potenziale delle sue ricchezze 
ancor vergini, I'abissale spro-
porzione fra queste ricchezze 
e I'oggettiva capacita di sfrut-
tamento autonomo, fra non 
motto porteranno sulla Mon
golia Vattenzione del mondo. 
Senza, beninteso, la paura di 
700 anni fa. 

Giuseppe Conato 
(continua) 
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