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Gli esordi di un grande critico 

II «primo tempo 
di Debenedetti 

II problema della responsabilita della 
letteratura davanti alia storia collettiva 

Nel febbraio del 1922, Go-
betti dava inizio a « Rivolu-
zione liberate >; il progetto 
di affiancarle un periodico 
specificamente letterario si 
realizzera solo alia fine del 
'24 con il « Baretti». I due 
anni intermedi non restano 
pero vuoti grazie a « Primo 
tempo > (CELUC, Milano, a 
cura di F. Contorbia) che 
apre le pubblicazioni nel 
maggio del *22; ne solo per 
caso (come rileva il Contor
bia nella sua introduzione) 
diversi collaborator! di 'Pri
mo tempo » contribuiranno 
poi»al « Baretti»: oltre al 
maggiore responsabile del'a 
rivista, Giacomo Debenedet
ti, Sapegno, Solmi, Montale, 
Fubini (gia presente in 
• Energie nove»), e altri 
ancora. -

All'attivita dunque del 
gruppo di intellettuali tori-
nesi che ha idealmente al 
suo centro Pispirazione go-
bettiana sembra presiedere 
una sorta di divisione del 
lavoro. L'irradiazione vellei-
taria dal terreno della let
teratura verso il mondo del
la « politica >, l'istanza di 
pot ere avanzata dagli intel
lettuali nelPeta giolittiana, 
si e risolta in una subordi-

, nazione di fatto, e ha deter
minate guasti profondi nol
le coscienze: la proposta di 
Prezzolini, davanti al fasci-
smo, per « una social a de-
gli Apoti» segnera, nel 
settembre del '22, il falli-
mento della generazione vo-
ciana. «Rivoluzione libera-
le » si assume percio il com-
pito di decantare il confuso 
espansionismo della cultura 
prebellica in un orientamen-
to etico-civile capace di co-
stituire una « trincea », co
me dira Gramsci, per le for-
ze intellettuali progressive 
nel tracollo dello stato li-
berale. « Primo tempo» ri-
sponde ad un assunto paral-
lelo: anche qui, e un'esigen-
za di decantazione, sia pu-

, re nello spazio meno dram-
matico e convulso della let-

' teratura. . . „ 

Un punto 
(Farrivo 

Sintomatico, da questo 
punto di vista, l'articolo re-
trospettivo, Ripresa, che De
benedetti aveva scritto per 
il primo fascicolo, non piu 
pubblicato, del 24. Alia ge
nerazione uscita dalla guer-
ra si offre, per un verso, la 

• presenza ancor viva, ma 
olimpicamente armonica, dei 
< maggiori assestamenti si-
stematici», per l'altro un 
«brulichio» di spunti, in-
venzioni, scoperte rimaste 
alio stato di grezza polemi
cal Croce da una parte, la 
« Voce » e « Lacerba » dal-
J'altra. «L'eredita di quel 
tempo non si pud dunque 
accettare se non col bene-
ficio di uno scrupoloso in-
ventario >: quella divisione 
del lavoro vuole avere dun
que un valore terapeutico, 
secondo il significato < illu-
ministico » che avra, lie! 
« Baretti >, la « difesa della 
letteratura insidiata e mi-
nacciata dalla politica >. Ma 
c*e al fondo, appunto, uo 
Impulso unitario. 

Questo in parte spiega il 
giudizio sostanzialmente po-
sitivo sulla « Ronda > (gia 
di «Energie nove», e qui 
fatto proprio dal Sapegno) 
e. parallelamente, 1'aperto 
rifiuto del futurismo pro-
nunciato dal Solmi. E* una 
idea di letteratura che ri-
fiuta di intenderla come un 
avamposto per awenturose 
escursioni; ma neppure, tut-
tavia, a differenza daila 
> Ronda >, come spazio in-
contaminato dal mondo: 
semmai come punto di ap-
prodo conclusivo di una ri-
cognizione morale e di un 
esercizio deirintelligenza 
critica. 

Parola d'ordine, quindi, 
non di semplice autonomia, 
quanto di autenticita: il ri-
chiamo alle radici biogra-
fiche di ogni esperienza in-
tellettuale (« Si citino pure 
i sistemi piu spassionata-
mente calati nelle cose O, 
come si dice, obiettivi: in 
fondo, noi scopriremo lo 
spunto di un'autobiografia*) 
sembra offrire in questi ter
mini alia letteratura il pro
blema di una sua responsa
bilita davanti alia storia col
lettiva: riconducendola alle 
responsabilita dell'espcrien-
za individuale, e cercando 
attraverso questa una figura 
di tota'ita. Che e anche un 
modo di allonlanarsi dallo 
storicismo crociano, pren-
dendo le distanze e insieme 
invidiandone la trasparenza 
intellettuale. -

II « primo tempo • del gio-
vsnisaimo Debenedetti si ca-
ratterizza esplicitamente in 
questa direzione, accentuan-
done per proprio conto i ri-
•nriti, le insinuazioni della 

coscienza esislenziale; cosl 
come il suo illuminismo tra-
scolora nel gusto analogico 
per la terminologia seienti-
fica, secondo la forma di 
una segreta affinita pitagori-
ca tra i diversi ruoli del sa-
pere: metafora, appunto, di 
una razionalita perplessa e 
inquieta. E si capisce a Mora 
come, fra i testi pubblicati 
dalla rivista (Montale, Sbar-
baro, Linati, Ungaretti, Sol-
mi, ecc) , e fra gli interventi 
oritici dello stesso Debene
detti, acquisti rilievo decisivo 
la presenza di Saba: da una 
parte, la suggestione di una 
« poesia onesta », dall'altra, 
la disponibilita a scandagli 
psicalogioi inediti, finiscono 
per conferirgli il valore di 
un primo fondamentale pun
to di arrivo, gia proiettato 
verso tappe e acquisizioni 
successive. 

Itineraiio 
esemplare 

Questi chiaroscuri del-
l'esordio, dove Tintelligenza 
critica e chiamata ad eserci-
tarsi non in una atmosfera 
di espansione, bensl' nello 
scrupolo sottile dell*« inven-
tario >, segnano comunque 
indelebilmente il futuro per-
corso di Debenedetti. Sul-
l'esemplarita di tale itinera-
rio, nel suo complesso, insi-
ste Domenico Tarizzo (D. 
Tarizzo: Debenedetti, Vintel-
ligenza libertina; CELUC, 
Milano). 

A nostro awiso, pero, i 
termini del suo discorso so-
no rozzamente sbagliati. In 
potenza, dice il Tarizzo, il 
metodo di Debenedetti era 
il paradigma di una critica 
letteraria marxista nell'eta 
del consumo editoriale e del 
« lettore-massa »: senonche 
questa potenza non pote 
convertirsi in atto per col-
pa di Stalin, del revisionismo 
« togliattesco >, del • crocio-
marxismo burocratico, e co-
si via con altre formulette 
di questo tipo; il destino av-
verso fece poi si che Debe
nedetti non conoscesse il 
'68: altrimenti, ci par di ca-
pire, forse 1'avremmo trova-
to sulle barricate, come il 
Leopardi desanctisiano, fi-
nalmente rivelato a se stes
so e riscattato dall'« equivo-
co di un antifascismo alto-
borghese e di un marxismo 
estrinseco, di ' maniera ». 
Questo riassunto, sia pure 
approssimativo, e pero so
stanzialmente fedele a quan
to il libro ci dice o lascia 
intendere: e si commenta da 
solo. In tale schema, a tem-
perarne le ardimentose 
astrattezze, si insinua poi il 
pathos del discepolo rime-
morante; ma schema e, ne ci 
pare degno, con le deliranti 
Urate contro l'orco comuni-
sta che ne vengono fuori, 
dell*« intelligenza » che vor-
rebbe celebrare. 

Franco Brioschi 

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

UNA MINIERA PER IL FUTURO 
Lo sfruttamento delle enormi ricchezze del sottosuolo apre prospettive nuove e di grande portata - Una politica 
economica che si avvale della produzione diversificata dei paesi socialisti - Darkhan, citta industriale sorta dal 
nulla - II patrimonii) zootecnico e le misure che sono state prese per Tagricoltura - La fine delFera dei nomadi 
Dal nostro inviato 

DI RITORNO DALLA 
MONGOLIA, agosto 

Dopo le prime sorprese vi 
potete abituare all'idea che 
il vostro - aereo, che pure e 
un aereo di rispettabili di-
mensioni — un Antonov 24 
— arrivi e riparta sull'erba 
della steppa. L'aeroporto di 
Muren e appunto un pezzo 
di steppa, neppure recintato, 
senza ombra di pista, libero 
al pascolo degli armenti. Un 
pato di casupole ospitano i 
servizi tecnici. Da un lato e'e 
un gruppetto di quattro o 
cinque piccoli biplani mono-
motori. Sono gli aerei che ser-
vono per i collegamentt fra 
Muren e i centn delle coope
rative, i comuni, le brigate, 
per gli spostamenti dei me-
dici e dei veterinari nei casi 
di urgenza. Una fila di perso-
ne e di bagagli preme al 
cancelletto in attesa del via. 
Le liturgie aeroportuali occi-
dentali sfumano nell'assurdo 
di fronte alle operazioni che 
si svolgono nella steppa. 

Muren e il capoluogo della 
provincia di Hubsugul. Ha 
circa diechnila abitanti. L'in-
tero uaimako ha una super-
fide di oltre centomila chilo-
metri quadrati, vale a dire 
Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Liguria ed Emilia sommati 
insieme, ed una popolazione 
di 90.000 persone. 

Dalla finestra dell'alberguc-
cio, rozzo ma pulito e co-
modo, commovente testimo-
nianza di un'arte muraria 
appena agll albori, si misura 
Vavventura in corso in que
sto angolo fino a ieri remoto 
del mondo. Di jronte, un bian
co casamento di due piani sul 
piano terreno. In mezzo un 
gruppo di bambini gioca sul 
bordo di una vasca senz'ac-
qua. Davanti all'albergo ta no
stra jeep, due motociclette. 
Una dozzina di cavalli sono 
legati qua e la. a staccionate, 
pali della luce, sbarre. Sulla 
strada a fianco, vedo passare 
qualche camion, diversi car-
ri e molte motociclette azzur-
re di fabbricazione sovietica. 
Le auto private, apprendo, 
sono qui cinque in tutto. 

Camminando per le strode 
della cittadina si respira I'aria 
dei tempi dei pionieri. II mo-
tore non ha ancora sostitui-
to il cavallo. Le piste carova-
niere sono diventate di rado 
delle strode, e jeep e auto-
carri seouono, quando e co
me possono, le tracce dei loro 
predecessori. . 

Ma il balzo compiuto dai 
dodici camion della prima 
Compagnia di trasporto mon-
gola del 1925 all'attuale rete 
regolare aerea e terrestre e 
davvero astronomico. Fino a 
quell'epoca i trasporti di mer-
ci e le comunicazioni posta-
li erano stati affidati alle ca-
rovane e all'n urton » (servizio 
di messaggeri a cavallo) co
me al tempo di Gengis Khan. 
In tutta la Mongolia e'erano 
tre linee telegrafiche, una doz
zina di uffici postali, 60 nu-
meri di telefono! Oggi il tele-
fono raggiunge tuttt i centri 
abitati, il servizio postale e 
organtzzato in modo che la 
corrispondenza raggiunge re-
regolarmente anche I'uttima 
yurta dell'ultima vallata. 

L'aviazione civile mongola 
ha meno di vent'anni di vita. 
E' nata nel 1956 quando i de
li europei comindavano a sa-
turarsi di velivoli. Linee re-
golari coltegano Ulan Bator 
quotidtanamente con i capo-
luoghi degli altri 17 a aimak » 
e questi ultimi con i vari 
a somon». L'aeroporto della 
capitale ha una pista adatta 
anche agli aviogetti. I passeg-
geri trasportati superano an-
nualmenle il mezzo milione. 

Anche la ferrovia e arriva-

Una piazza di Ulan Bator. L'architeltura moderna e razionale delle cltta della Mongolia convive con la tradizionale yurta, 
la tenda usata da tempi immemorabili nella steppa dalla popolazione nomade. 

ta tardi in Mongolia. II pri
mo tronco fra Ulan Bator e 
la zona mineraria di Nalahia 
fu aperto nel 1938, ma bisognb 
attendere fino al 1955 prima 
che le locomotive diesel po-
tessero compiere I'intera tra-
versata ' nord-sud dalla fron-
tiera con I'URSS a quella con 
la Cina, realizzando il colle-
gamento ferroviario fra Ir
kutsk e Pechino, ma soprat-
tutto dando al paese la spina 
dorsale della sua industrializ-
zazione. 

Popolazione 
di giovani 

Cerco di sapere che cosa 
era prima Muren. Era un luo-
go con un monastero e al-
cune bottegucce di mercan-
ti russi, poche casupole di le-
gno, la yurta lussuosa di qual
che signore e quelle misera-
bili degli arat poveri. Null'al-
tro. Per la ricchezza dd suoi 
pascoli, la vastita dei suoi 
boschi, Vabbondanza di acque 
questa regione e privilegiata 
fra le altre, che ai guai me-

teorologici debbono aggiunge-
re anche condizioni ambienta-
h ben poco ospitali. Ma tut
to cib non e servito, nei se-
coli andati, a rendere miglio-
re la situazione dei suoi abi
tanti rispetto a quelli di me
no fortunate plaghe, come 
per esempio la fascia meridio-
nale, per vasta parte occu-
pata dal deserto del Gobi. 

Mi vengono fornite molte 
informazioni e molti dati sta-
tistici che aiutano a capire 
i meccanismi d'una politica 
volta a raccogliere gli alleva-
tori in cooperative e a disd-
plinarne e limitarne il no-
madismo. -• 

L'u aimak » di • Hubsugul 
comprende un certo numero 
di «somon» (equivalenti al-
Vindrca ai nostri comuni) e 
21 coopetutive di allevatori, 
nonche due aziende agricole 
statali. La popolazione & per 
gran parte giovane: il 70 per 
cento e al di sotto dei 35 
anni, un abitante su cinque 
va a scuola. A Muren e'e un 
policlinico, con quattro repar-
ti specializzati, d sono labo-
ratori veterinari, e'e una cen-
trale elettrica, un mulino con 

annessa fabbrica di mangimi 
(costruito nel 1961 con aiuto 
sovietico, 146 operai, produ
zione in costante aumento), 
impianti per la lavorazione e 
il deposito dei latticini e dei 
prodotti agricoli, ojficine 
meccaniche, una piccolo fab
brica di telai in legno per le 
yurte, un museo e cosl via, 

La cooperativa 
di allevatori 

A questa capitale fanno ca
po le 21 cooperative di alle
vatori. Eccone una. St chia-
ma « Shine Idem (« Verso la 
felicita ») e si trova a 280 chi-
lometri di distanza. E' uno 
dd quasi 300 borghi sorti in 
questi anni nella steppa. II 
villaggio e allegramente pio-
nieristico. Sul • bordo di un 
prato la manica a vento del-
I'embrionale aeroporto. Gli c-
difid in muratura sono po-
chi, bianchi di catce: ospita
no gli uffici amministrativi, 
una scuola elementare e me
dia, un piccolo ospedale con 
cinque medici e una dn-

Dopo un sondaggio su un campione della popolazione inglese 

Rapporto sulla droga alia BBC 
Presentata sul primo canale della TV un'inchiesta che documenta I'aumento della diffusions di stupefacenti - II fenomeno regi
strar soprattutto nel ceto medio - Come awiene oggi lo spaccio - II confronto con New York - Le autorita mantengono il silenzio 

Dal nostro corrispondeate 
LONDRA, agosto " 

L*Eros di Piccadilly pud an 
cora offrire un facile punto 
di riferimento al turista, ma 
per molti altri i gradini at-
tomo alia famosa statuetta so
no diventati troppo scottanti. 
L'operazione di «nsanamen 
to» intrapresa in questi ulti
mi anni ha spazzato via dal 
centro cittadino tutti quelli 
che lo frequentavano alia ri 
cerca di una. illuslone di ecci-
tamento piu profonda del ci 
nema, del dancing o del 
«pub». II commercio della 
droga — assicurano le auto
rita - non passa piu dal qua 
drivio del West End. Anche 
il vicino Sono e sotto control 
lo. Proprio in questi giomi 6 
stata a ripulita » anch*» Ger 
rard Street (la « via cinese » 
di Londrai dove gli agcntl del 
la squadra narcotic! sono riu 
sciti a liou-da'-e una ?ans di 
una ventina di persone spe-
cializzata In erolna orientate 
Quando arriva in InRhilterra 
e al 65% pura: pesantemente 
adulterata eon caffeina (che 
le da un aspetto simile alio 
zucchero bruno), la percen-
tuale ridotta al 7%. la sostan-
za viene poi venduta in dosl 
mlnuscole dl 15 grammi l'una 
che consentono al trafficante 

un profitto netto di 750 mila 
lire, 

Secondo 1 dati correnti que
sto - sarebbe - un settore del 
« mercato » in rapido decline 
L'elenco ufficiale registra so
lo cinquemila nomi di per
sone che ne fanno uso, ma 
— aggiungono i piu scettici — 
la dipendenza dall'eroina e in 
dimlnuzione solo per che una 
piu vasta gamma di droghe e 
disponibile in sempre maggio
ri quantita. La polizia e riu 
scita a tagliar via dall'Eros la 
sua frangia di capelloni e di 
hippies. Ma dove si sono tra-
sferiti gii scambi furtivi che 
un tempo si realizzavano con 
una occhiata d'intesa e quat
tro passi per una via adia-
cenie? Una banconota da cin 
que sterline in una mano ser-
viva per farsi scivolare nell'al-
tra un involtino di carta sta 
gnola con abbastanza « rcsina 
indiana* per tre o quattro 
sigarctte (ma talvolta la vera 
sorpresa non era niente di piu 
pericoloso di una caramella o 
di un pezzo di liquirizia). 

Pare che slano intervenuti 
due fenomeni convergent!: 11 
traffico ha acquistato rispetta-
bilita, ha abbandonato le stro
de, e 1 punti di smercio si so
no stabilizzatl in certi local! 
dl trattenimento o lungo una 
catena di contaiti prlvatl e si-

cun. Naturalmente, la diffu-
sione e aumentata 

La rubnea « Midweek », sul 
primo canaie della UBC-TV. 
ha appena presentato una se-
rie di programmi dedicaU ana 
droga su scala mondiale e nel
la societa inglese. foiche non 

esistevano statistiche aggioma-
te, l'ente radio televisivo ha 
commissionato un sondaggio 
ad una agenzia spcciauzzaia 
che ha preievato un campione 
rappresentativo attraverso do 
dicimila interviste. Da esso 
nsulta che quattro mn.oni ui 
ingles! hanno fumato e fu ma
no la cannabis, sono passati 
cioe attraverso i vari gradi di 
iniziazione (dalla semplice cu 
riosita occasionale alia abitu-
dine quotidiana) di quel 
«pot» o sigaretta passata di 
mano in mano che, a certe 
serate da amici, sembra qua
si scortese rifiutare. 

Le cifre dicono anche che, 
nel gruppo di eta fra i 17 e i 
34 anni, la percen tuale di fu-
matori e del 50*.* nel centro 
di Londra. Nelle citta di pro
vincia il tasso scende al 28%. 
Ma la china viene risalita con 
velocity nelle campagne Ingle-
si dove, come e noto, risiede 
il ceto gentillzlo ed 1 possl-
denti: si ragglungono qui pun-
te del 44%. II rapporto sotto-
llnea 11 fatto che rincllnazlone 

alia droga e soprattutto dif
fusa fra gli strati medi della 
popolazione. 657 miia persone 
hanno fatto uso deU'allucino-
geno LSD, un milione ha pre 
so anfetamina o preparati si-
mili, e un altro mezzo milio
ne adopera eccitanti (o, se
condo il caso, soporiferi) sen
za una ricetta medica. 

La rassegna della BBC c as 
solutamente originale nel sen-
so che precede, almeno stati 
sticamente. gli organi gover-
nativi tutt'ora chiusi nell'igno 
ranza, reticenti e apparente-
mente inattivi davanti ad un 
problema in evidente cresci-
ta. La conclusione del pro 
gramma presentato da « Mid
week » e che la situazione ha 
raggiunto un certo grado di 
serieta. senza pero giustificare 
eccessivo allarme: «Dopo tut
to — dice il commentatore — 
ci sono in Inghilterra 15 mila 
bevitori di spirito metilico e 
almeno 350 mila alcoolizzati». 

Ma anche questa pud appari-
re una scappatoia troppo fa
cile. Gli Stati Uniti, ad esem
pio, si trovano ormai di fron
te ad un dilagare pressoche 
irrefrenabile del fenomeno. 
La rincorsa e stata relativa-
niente lenta, All'lnlzio, ma una 
volta preso l'awlo e poi scat* 
tata una sorta dl progresslone 
geometrlca. Meti dei « vetera-

ni del Vietnam J> sono drogalL 
Secondo alcuni calcoli il to 
tale negli USA sarebbe di 20 
milioni di persone. 

La via della droga d'altro 
lato non e univoca: il flusso 
che si cerca di reprimere da 
un lato e stato e viene ali-
mentato daU'altro. II Narco
tics Bureau di New York da 
la caccia alia mafia degli spac-
ciatori, ma — come ha rileva 
to il programma della BBC — 
le operazioni della CIA nel 
Laos hanno incoraggiato la 
coltivasione ed hanno persi 
no messo a disposizione gli 
aeroplani per il trasporto del
la droga. Tutti sanno che lo 
stesso maresciallo Ky (l'ex 
fantoccio di Saigon) si e arric-
chito col volumlnoso traffico 
che passa per il Sud Vietnam 

Nei ghetti neri americani. 
come Harlem, la droga e ben 
vista dal potere politico quan 
do si tratta di stravolgere nel
la alienazione o nella delin 
quenza comune energie uma 
ne, rivendicazioni social! e 
precise istanze politiche con 
tro 1'assetto esistente. La dro 
ga Insomma e un problema 
che I govern! conservatori del
la societa occidental non 
possono o non vogliono sra-
dicare. 

Antonio Bronda 

quantina di letti, un empo-
rio, un teatro, un centro ve-

terinario, un generatore elettri-
co, un ufficio postale e te-
legrafico. stazioni d'autocar-
ri e macchine agricole. Un 
convitto raccoglie nella stag to
ne rigida i figli dei pastori 
nomadi che cosi possono fre-
quentare regolarmente la 
scuola. 

Gli abitanti di questo «so
mon » sono 4.000 a dir mol
ti. La cooperativa «Verso la 
felidtan e stata istituita nel 
1954, a meta del decennio che 
vide esaurirsi la possibility 
di sviluppo delle piccole con-
duzioni familiari e affermar-
si il rapporto di produzione 
socialista: la produzione agri-
cola e zootecnica cominciava 
a passare dal piccolo sfrutta
mento estensivo, per gran 
parte naturale, alia grande 
produzione mercantile. 

In tutta la Mongolia ci so
no oggi 270 assodaztoni agri-
cole cooperative e 33 aziende 
statali. Ogni cooperativa ha 

- in media 60.000 capi di bestia-
me e un proprio territorio 
la cui superfide varia da 100 
a 800 mila ettari. Ogni coo
perativa e divisa in brigate 
(da tre a sei) che a loro volta 
hanno un proprio territorio 
e un proprio centro fisso co
me base amministrativa e 
punti di assistenza medica 
e veterinaria. Ogni brigata 
conduce Vallevamento del oe-
stiame nel territorio di sua 
giurisdizione, salvo in cast di 
emergenza, per esempio una 
siccita. in cui la direzione del
la cooperativa predispone un 
piano di spostamento delle 
mandrie. Ogni brigata ha, in 
media, da dnque a diecimi-
la animali di grossa taglia 
ibovini ed equini) e da died 
a ventimila capi di piccolo 
taglia (ovini e caprini).! 
tsurn, doe i gruppi di due 
o tre yurte dei pastort che 
iavorano insieme per decisio-
vc autonoma, si muovono nel 
territorio della brigata secon
do un programma razionale 
di sfruttamento dei pascolL 

« / prindpi e i signori mon-
goli saranno stati coraggiosi 
in guerra e astuti contro i 
fvnzxonari mancesi, ma come 
allevatori i nostri antenati 
kon hanno certo dimostra-
tc di essere inteUigenti. La 
loro unica ricchezza era il 
bestiame, ma non hanno mai 
fatto nulla per salvaguardar-
lo: non hanno costruito ri-
covert per Vinverno. ni sea-
rato pozzi per i momenti di 
siedta, Eppure bastava una 
noite di tempesta. talvolta, 
per trasformare in ventiquat-
tfore un signore in un arat 
povero costretto ad offrirsi 
come servo o guardiano di 
pecore*. • 

La faccenda dei ricoveri e 
dd pozzi, e ancor piu quel
la delle riserve di formaggio 
c mangime, e ascritta a me-
tito e vanto del potere JO-
cialista, che ha lanciato di 
cr.no in anno delle autenti-
che campagne tuttora in cor-
so Dedne di migliaia di va-
ste stalle dl legno $ono sta
te costruite nel • nord, dove 
gli inverni sono piu dram-
matici e lunghi, decine forse 

centinaia di migliaia di pozzi 
sono stati scavati nel Gobi de-
scrtico. II durissimo pedag-
gio pagato alle calamita no-
turali — con perdite, pare, 
fino al 35 per cento — e or
mai un ricordo del passato. 

-Da quel che si e detto ri-
sulta abbastanza chiaro che 
cosa si intenda per semi-se-
Uentarizzazione e riduzione e 
razionalizzazione del noma-
(lismo. 

Ma bisogna fare delle di-
stiyizioni. «Le cose che vede-
te qui nell' "aimak" 'di Hob-
sugul non le vedreste negli 
"aimak" del Gobi. Qui la no
stra cooperativa "Verso la fe
licita" ha un territorio di 
180 mila ettari, ma nel Gobi 
In cooperative arrivano a 800 
mila ettari. Qui da 7ioi i "sur" 
li vedete a tre o quattro chi-
lometri Vuno daU'altro, nel 
Gobi sono almeno a 20 km. 
Qui i centri di brigata stan-
no a 15-20 chilomeiri I'uno 
daU'altro, nel Gobi a 60-70 
chilometri». 

Tecniche 
moderne 

Ce anche un'altra differen
za fra i pastori della fas'da 
settentrionale e quelli delle 
zone desertiche: ogni fami-
glia ha diritto di possedere 
in proprio 50 capi di bestia-
me nel nord, via 75 nel sud, 
a compenso, appunto delle 
maggiori fatiche cui il popolo 
di questa regione e sottopo-
ito. Qucste conduzioni indi-
viduali non sono soggette a 
imposte nd a obblighi di con-
segna di carni o latte alio 
Stato. Esse coprono total-
viente le necessita familiari in 
carne, latte, burro e for
maggio. 

Ho visto qualche «sur» e 
sono entrato in alcune uyur-
te»: I'affermazione che gran 
parte dei pastori hanno po-
iuto comprare delle tende 
nuove e arredarle con mobi-
li ben costruiti e con oggetti 
d'uso moderno non e propa
ganda. Quasi tutte le fami-
glie hanno destinato una pic-
cola tenda o la vecchia yurta 
a magazzino per il burro, i 
formaggi, le pelli e gli attrezzi. 
In ogni yurta ho visto dei 
giornali, qualche rivista, la 
radio. "'••'• 

II miglioramento delle con
dizioni di vita dei pastori, 
Velevazione del livello cultu-
rale, I'introduzione della tec-
nica moderna nell'allevamen-
to, la moltiplicazione dei poz
zi, delle stalle per Vinverno 
e dei depositi di foraggi e di 
mangimi sono le condizioni 
basilari per la deflnitiva 
scomparsa del nomadismo. 

Lo sviluppo della coltivazio-
ne della terra — in passato 
quasi totalmente negletta — 
ha a sua volta contribuito 
a «sedentarizzare» un eleva-
to numero di famiglie. Dal-
I'aereo che sorvola le oceani-
che distese dd pascoli del
la steppa si scorgono di fre-
quente larghi riquadri di ter
reno lavorato dall'uomo: so
no le coltivazioni di cereali, 
di teguminose, di avena che 
v.el giro di pochi anni hanno 
consentito alia Mongolia di 
raggiungere I'autosuffidenza e 
persino una certa capadta di 
esportazione. 

La Mongolia si propone di 
diventare in breve tempo aun 
paese industriale - agricolo 
con una struttura razionale 
aelle Industrie di trasforma-
zione e di estrazione, con una 
combinazione razionale ed ef-
ficace delle branChe essenzia-
li dell'economia sodalista», 
dlceva il programma del PRM 
adottato dal XV congresso. Que
sto orientamento e stato ri-
veduto negli ultimi anni che 
hanno visto una modifica de
gli investimenti a favore del-
I'agricoltura. Lo sviluppo del
l'economia mongola ha oggi il 
suo cardine in'una politica di 
esportazione articolata su 
due piani: 1) potenziamento 
del patrimono zootecnico e 
delle industrie di trasforma-
zione ad esso legale; 2) e-
spansione delta industria 
estratliva e in particolare per 
quella dei metalli ran. 

L'Hubsugul, il Gobi e gli 
cltri a aimak» stanno en-
trando a grandi passi nel-
Vera moderna: ma per quan
to smisuratamente ricco sia 
tl loro sottosuolo. per ' un 
tempo abbastanza lungo con-
serveranno il caratlere di re
gno degli animali che tremi-
la anni di dvilta pastorale 
kenno loro impresso. impo-
nente paradiso — difeso da 
leggi energiche — di una fau
na ricchissima e rara che an-
novera fra l'altro mpezzi» 
quali il cammello. il cavallo e 
Vasino selvaggi, I'orso caccia-
tore di lepri none, e V«ah-
rar* deWAltai, una capra sel-
vatica le sui corna arrivano 
a un metro e mezzo di lun-
ghezza e 46 cm. di circonfe-
renza. 

Piu rapida invece sara la 
trasformazione della provin
cia centrale (V*aimak* del
la capitale) e di alcune altre 
zone nelle quali sono stati tm-
p:antati i poli dello sviluppo 
industriale. A Ulan Bator d 
sono oggi altre 60 grandi e 
medie industrie (meccaniche, 
tessili, alimentari, dl laterizi 
e di materiali elettrici). Una 
citta industriale e sorta dal 
nulla negli ultimi dodici an
ni: Darkhan, che oggi ha un 
grande complesso energetico e 
un'industria per la lavorazio
ne dei cereali e del mangimi, 
offidne meccaniche e drca 
30 mila abitanti. 

L'aiuto e I'asststenza del-
VURSS e degli altri paesi so

cialist sono stati indispensa-
bili per questo passaggio del
la Mongolia dall'era della pa-
storizia primitiva a quella del
le tecniche modernissime, dal 
feudalesimo al socialismo. tl 
debito non viene mai dissi-
mulato, anzi viene orgoglto-
samente posto in evidenza. Di-
chiarazioni ufflciali e no, sot-
tolineano sempre due demen
ti: 1) che la creazione di una 
Mongolia industrializzata e 
moderna e possibile solo con 
I aiuto degli altri Paesi socia-
listi; 2) che la Mongolia non 
persegue progetti d'economia 
autarchica. 

«La nostra politica di in-
dustrializzazione — dice un 
mperto mongolo in un suo 
saggio — poggia sui princlpi 
ilella divisione socialista in-
iernazionale del lavoro, della 
cooperazione fra paesi socia-
listi e della complementarie-
td dell'economia. Per il no-
s'ro partito il nostro paese 
e un anello della comunita 
socialista e non deve preoc-
cuparsi di assicurarsi una 
produzione universale». 

La politica economica dei 
dirigenti mongoli tende dun-
Que da un lato a poggiare 
sulla produzione diversifica
ta dagli altri paesi socialisti 
e daU'altro a puntare, in oa-
ea propria, sui prodotti di 
piu elevato reddito e mag-
giormente interessanti per gli 
altri paesi membri del Co-
mecon, del quale la Mongolia 
fa parte dal 1962. 

La saggezza di questa con-
dotta e evidente. 11 vantag-
gio del resto e reciproco, mal-
grado Vincidenza dei costi 
dei trasporti. Dalla Mongolia 
infatti, i Paesi socialisti pos-

• sono importare non solo car
ni, lane, pelli ed altri pro
dotti agricoli, ma anche mi-
ncrali. 11 sottosuolo del pae
se. e una immensa variatissi-
via miniera. Una prima inda-
pine geologica generate con-
dotta in collaborazione con 
gli istituti specializzati degli 
altri paesi socialisti ha per-
messo di indivtduare 150 gia-
cimenti di carbone e 500 gia-
cimenti di minerali diversi, 
fra cui tungsteno e volfra-
mio, molibdeno e fluorite, 
oro e rame, fosforite e ura-
nio, manganese e petrolio e 
via elencando.. • 

Quando si passa all'argo-
mento minerali, la questione 
mongola, per dir cosi, pas
sa a una tonalita superiore. 
Qui, nell'« aimak» du Hub
sugul, per esempio, e stato 
scoperto il piu grande giaci-
mento di fosforite del mon
do- 500 milioni di tonnellate. 
E e'e ben altro —, mi dicono 
a Muren — in questo • efi-
sirctto come in tutto I'ovest 
e it nord ovest del paese. 
Siamo appena all'inizio dello 
sfruttamento di questa enor-
•me e ancor misteriosa ric
chezza. La produzione mine
raria e ora solo il 10 per 
cento del valore totale della 
produzione industriale delta 
Mongolia. Ma questo rap
porto e destinato a mutar ra-
pidamente. La cooperazione 
dei paesi socialisti nella va 
lorizzazione delle ricchezze 
del sottosuolo accelerera si-
curamente un processo che — 
se ci e permessa una facile 
piofezia — nel giro di venti 
anni fara fare alia Mongolia 
sodalista un balzo ancor piu 
clamoroso di queUo che e riu 
sdta a compiere - nel primr 
dnquantennio di vita. 

Le f range 
della taiga 

Le ruote dell'Antonov si 
slaccano frusdando e sobbal-
zando dalla steppa che Testa
te ha reso lussureggiante di 
fiori. Sotto di not montagne 
ondulate con le ultime frange 
della taiga, rati punti candi-
di che vogliono dire tende 
di allevatori , macchie brune 
o grigiastre che vogliono dire 
mandrie al pascolo. 

Ho la mente piena di ri-
cordi Kcolorati*: i gesti emit-
cltt con i quali mi e stata 
offerta la tazza di naireg-a 
sul drappo azzurro teso sui
te due mani, le descrizioni 
della ricetta per preparare un 
rbodog* di coniglio, di co
pra, di lepre o di marmotta 
(cottura deU'animale - airtn-
terno, con pietre rovenU), i 
vasti, deliziosi giardini dHn-
fanzia, Vattimo di smarrtmen-
to provato in mezzo a una 
mandria di yak e di cavalli 
improwisamente landati in 
un galoppo sfrenato, la lun-
ga pipa che ho dovuto fuma-
rc in segno di amicizia, il 
piccolo museo di m Shire» 
Ider con le raccolte di mine
rali e delle piante del m so
mon», gli antichi abiti, gli 
antichi strumenti, le antiche 
armi dei cacdatort e dei guer-
ricri di questo territorio* Sot
to di me la steppa scorre in 
una luce calda e verde, 

11 pensiero dominante tut-
tavia nulla ha a che vedere 
con le rimembranze sentlmen-
tali e le tenere visioni di 
questa breve escursionc. 

Dico: «Fra vent'anni questo 
paese sart modernissimo, for
se uno dei piu ricchl del 
mondo. Credl che la yurta 
riusdra a sopravvivere a quel 
" boom "? ». 

// mio accompagnatore ne 
e certo. 

Giuseppe Conato 
(Fine — I precedenll artl-
coli sono stati pubbUeatt U 
23. 26 e 29 agoato) 
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