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E' possibile democratizzare 

l'informazione in Italia? 

La iiberta 
di stampa 

Se il governo deve dare delle agevolazioni non 
vi e raqione che vadano ai quotid:ani commerciali, 
proprieta di privali - f la stampa dei parlili, 
sindacati, associazioni chc deve nascere o svilup-
parsi - La questione dei giornalisti e degli ediiori 

Commissioni cli studio, di 
giornalisti o di eriiton, ban-
no avanzato gia ncl rocente 
passato diverse piopuste di 
intervento publ>lico diretto 
a creare le condi/.ioni di una 
espansione della stampa quo-
tidiana. I] criterio che viene 
indicato generalmente 6 
quello di • creare le eondi-
zioni per 1'esercizio della Ii
berta di stampa ., facilitan-
do le operazioni eeonomiche 
della stampa e della diffu-
sione. Un simile criterio, elie 
si basa suH'abbassrmento 
dolla 'Soglia di accesso> eeo-
nomica, del costo-base, ge-
nericamente per qualsiasi ti-
po di giornale presenta due 
limiti precisi: in primo luo-
go, questa • sogha ' , die 
impedisce anche a grandi or-
gamzzazioni sociali come 1 
sindacati di avore un quo
tidiano, rimane sempre trop-
po alta, al di la di qual.sia-
si progetto genei'icamenle 
agevolativo; in secondo luo-
go, I'ampiezza slessa dell'a-
gevolazione e contenuta dal-
l'estensione ad ogni tipn di 
pubblicazione, indipendente-
mente dalla sua origine, fat-
tura, destinazione 

Prendiamo il caso del co-
sto-carta. Se si stabibscc di 
dare ai giornali della carta 
ad un prczzo ndotto rispctto 
al costo di mercato, senza de-
hmilare c condizionare la 
concessione, avremo come n-
sultato di traslormarc I'age-
volazione in un incentivo al
ia concentrazione e qmndi di 
alzare anziche abbassare la 
«soglia d'accesso ». Infatti 
l'agevolazione-carta si molti-
plichera: 1) in ragione del 
numero delle pagine con cui 
esce un quotidiano (chi esce 
a 24 pagine, cioe, rieevera 
un eontributo doppio di ehi 
esce a 12); 2) in ragione del
la diffusione gia raggiunta, o 
iniziale, per cui un quotidia
no che diffonde 400 mi la co-
pic, il quale pu6 gia coprire 
i costi, riceve un eontributo 
dieci volte maggiore — an
che a parita di copie — di 
chi ne stampa quarantamila. 

Non sarebbe giusto, d'altra 
parte, sovvenzionare di piu 
chi diffonde poco, in quan-
to si riprodurrebbe cosi la 
situazione attuale, che con-
sente a quotidiani a bassa 
diffusione di vivacchiare gra-
zie a finanziamenti esterni, 
senza porsi il problema del 
proprio rapporto col pubbli-
co. Occorre quindi una solu-
zione meno generica dell'a-
gevolazione — sia essa age-
volazione carta, o sgravio fi-
scale, o distrihuzione a cura 
delle Poste, o altro — e cioe 
1'assunzione di una precisa 
distinzione fra mercato edi-
toriale e stampa democrati-
ca, emanazione di partiti, as
sociazioni. movimenti di mas-
sa, compiendo una rivaluta-
zione di questo lipo di stam
pa. Questo non vuol dire cbe 
non si debba avere una po-
litica anche per il mercato e-
ditoriale: e si sarebbe com-
presa la ragione di un inter-
vento che, nei mesi scorsi, 
quando il prezzo della carta 
e aumentato del 30 per cento, 
avesse limitato gli effetti di 
questa spinta aH'aumenlo dei 
costi editonali in generale. 
II deficit crescenle di cellu-
losa da carta, di cui soffre 
l'ltalia fino al punto di crea
re erisi di approvvigionamen-
ti, e senza dubhio meritevo-
le di studio per misure ed 
interventi molto piu sostan-
ziali di quelli attuali L'Ente 
cellulosa e carta, finora im-
postato sull'assistenza tecni-
ca, potrebbe estondere i suoi 
eompiti in questo campo, o 
perando ampiamente a livcl-
lo imprenditoriale. 

Misure 
efficaci 
Non siamo nemmeno dello 

awiso che misure d'ordinc 
generale siano da scartare 
per alti-i aspetti dellMndustria 
editonale Ad esempio, la eh-
minazione delle imposte sul-
le varie fasi di produzione e 
di vendita, non solo per i 
giornali ma anche per una 
vasta gamma di pubblicazio-
ni culturali. La nostra opi-
nione, insomma, e che si deb-
bano prendere per lufSn I'e-
ditoria solo quelle misure 
che non hanno effetti discri
minator! nei confronti delle 
pubblicazioni che hanno mi
nor forza economica, men-
tre misure speciali. di mag 
giore incisivita, debbono es-
sere nservate ai soli organi 
di stampa la cm proprieta 
abbia carattere democratico. 

Se fosse diveisamcnte, ai-
riveremmo all'assurdo di da
re un eontributo persino a 
lucrose attivita pubbkcitane. 
ii pensi alia carla-agcvola-

zione data per stampare avvi-
si pubhlicitari che la elion-
tela ha gia pagato, se non ad-
dirittura a pubblicazioni in-
teramenlo pubblicitarie — 
anche se abilmente masche-
ratc — che si insenscono 
nei sistoma di agevolazioni, 
in tal modo trasformate da 
sostegno alia Iiberta di stam
pa in sostegno al profitto. 

L'intei'vento pubblico, pro
prio per il suo scopo di crea
re lo spazio per una piii e-
stesa stampa domoeratira, 
dovrebbe avere il carattere 
di una modifica delle condi-
zioni di mercato e non di 
una sovvenzione diretta. Es-
so dovrebbe cominciare con 
l'affrontare il nodo di que-
stioni che sono venute avan-
ti negli ultimi tempi sotto lo 
aspetto di progresso tecno-
logico e che, nei contesto dei 
rapporti padronali esistenti, 
si e trasformato in un attac 
eo alle condizioni eeonomi
che dei tipogral'i. Non e'e 
dubbio ehe la riduzione del
le ore straordinane, 1'aboli-
zione del lavoro notturno c 
festivo, siano aspirazioni co-
muni anche ai tipografi. 

Viaggio tra i problemi e le prospettive della Somalia di oggi 

Pretesa 
assurda 
Le innovazioni teenologi-

che possono consentire di mi-
gliorare sostanzialmente il la
voro dei tipografi miglioran-
done al tempo stesso la rc-
tribuzione. Assurda e la pre
tesa di utilizzare i'innovazio-
ne tecnologica, accessibile at-
tualmente a pochc grandi im-
prese editoriali, per accele-
rare la concentrazione e ri-
durre i costi a spese della 
manodopera. Altri sono i eo-
sti da ridurre; e da un p . j -
no d'attacco sul terreno dei 
costi di materiali e distri
huzione puo scaturire anche 
la possibilita di un migliora-
mento del rapporto di lavo
ro La decisione da prende
re nguarda, ancora una vol-
ta, la politica che si "uol fa
re: concentrazione o creazio-
ne dello spazio per una nuo-
va editoria democratica 

Questi problemi d'mdiriz-
zo implicano scelte per quan-
ti operano nei settore Non vi 
e dubbio, per i giornalisti, 
die sempre piu chi.ira si e 
andata facendo la distinzio
ne fra prestazione presso 
giornali di proprieta di im-
prese private o presso orga-
nismi pubblici (come la RA1-
TV) o anche presso pubbli
cazioni dei giornali dei par
titi o dei sindacati. La Fode-
razione nazionale della stam
pa ha sempre confuso que
sti diversi tipi di prestazione 
in un calderone che rende 
piii agevole la manovra del
la categoria in funzione di 
limitati obiettivi eorporati-
vi. Questo inuirizzo c ormai 
apertamente in discussione 
anche se una piu esatta in-
dividuazione delle collocazio 
ni rispettive, eseguita in ter
mini che vadano un po' piu 
in la della comune nnnnati-
va generale del lavoro e del 
comune istitulo di prcviden-
za, nchiede un maggiore im-
pegno. Non e la ste^sa, ad 
esempio. la collocazione che 
i giornalisti hanno all 'l 'mtn 
e quella dei redattori di al
tri giornali di partito. 

Responsabilita precise han
no, in questo eampo, le stes-
se direzioni dei partiti As-
surdo sarebbe chiedcre solo 
ai giornalisti di non essere 
corporativi quando le forze 
politiche continuassero a 
concepire l'organizzazione de
gli editoi-i e la rappresentan 
za degli interessi dell'edito-
ria come un fatto corpora-
tivo o, peggio ancora, come 
un fatto di bottega, « inter-
no • a ciascun partito, e a 
ciascun sindacato. Questa e 
la strada prevalentemente se-
guita finora, e le proposte e 
critiche del PCI non hanno 
ricevuto adeguata considera-
zione nello schi^i-amento rie 
mocratico, quando si consta-
ta che I'attuale politica ha 
dato nsultati profondamen-
te negativi occorre anche u-
sare quel tanto di autocritica 
— se non a parole, almeno 
nei fatti — che puo servire 
ad incoraggiare il polanz 
zarsi di interessi e di forze 
necessario per impon-e non 
un generico intervento pub
blico di salvataggio, che a 
un certo punto potrebbe far 
comodo anche al commenda-
tor Monti, ma una scelta po
litica che cambi le basi su 
cui dobbiamo operare. 

Renzo Stefanelli 

F I N 15 
Gh arlicoh precedent! sono 

statt imbbhcati I'll e d i2 agosto. 

9 processi alle personalita del vecchio regime accusafe di illecifi arricchimenfi 
L'aspetfo delta capitale - I rapporti con gBi italiani - Perche la nostra lingua 
sta perdendo terreno rispetfo all'inglese - La presenza di sovietici e cinesi 

Iti: ^endilaii bus cli Parigi 

Resistevano da 34 anni e, per i turist i , an
che loro fncevano « molto Parigi r>. Ora i ma-
stodontici autobus a piattaforma aperta sa-
sanno r i t i rat i dalla circolazione: entro dicem-
bre lasceranno II posto a moderni mezzl. I 
vecchi bus pariglni erano entrati in funzione 
nei 1936 suite principal! linee della capitale 
francese. Erano gli ult imi eredl degli autobus 
stile imperiale e dei tram a cavalli della « bel
le epoque » e, forse per questo, I'azienda di 
trasporti parigina, malgrado I costi di manu-
tenzione negll ultimi anni si fossero fatt i one-

rosi , su quattrr> tlnee ne ha manlenuti in cir
colazione cinquantuno, sempre affoilati di pa-
rigini e di turisti . La llnea piii frequentata e 
la 21 che dalla Gare St. Lazare glunge fino 
alle porte di Gentilly, toccando I'opera, II pa-
lazzo reale, il Louvre e attraversando II quar-
tiere latino. Comunque gli autobus tuttl aperti 
non saranno mandatl alio sfasciacarrozze: la 
societa parigina dei trasporti, infatt i , li met-
tera in vendita al prezzo dl 4.900 franchi, cioe 
poco piu di mezzo milione di lire. E e'e gia 
chi si e prenotato per I'acquisto. 

Dal nostro inviato 
MOGADISCIO ngosfo 

Non passa giorno o quasi 
die su Stella d'ottobre il 
quotidiano di Mogadiscio pub-
bhcato a cura del mmistcro 
delle informazioni non si par-
li di un processo a qualche 
personalita del passato regi
me. Sono mimstri. funzionari, 
deputati, giudici puntualmen-
te accusati di peculato di sot-
trazione di fondi di merei ac-
quistate coi soldi dello stato 
e rivendute in proprio. Si trat 
ta in genero di speculaz'oni 
nc-11'ordine di pareclue nn-
gliaia di scellini cioe decine 
o ccntinaia di niilioni in lire 
ilaliane. Uno ad uno i prolit-
tatori vengono coipn e pri
ma o poi tocchera a ICgal 
I'ex primo mimstro di uno dei 
piu corrotti govcrni j l rcani I 
militan che lo hanno rove 
sciato nove mesi fa non 
schcrzano. 

La Rivoluzione e stata (ni
che una rivoluzione contro la 
disonesta di un regime ciie 
per dieci anni e cioe dail'indi-
pendenza raggiunta nei 19(10 
ha arricchito i suoi capi in 
misura invcrsamcnlc propor-
zionale aH'impovenmento cre-
scente del paese. Quando il 21 
ottobre scorso l'esercito lia 
fatto piazza pulita l'entusia-
smo popnlare si e espresso fra 
l'altro con manifestazioni di 
collera che e stalo difficile 
controllare. Si voleva fare su-
bito giustizia delle ladrenu 
che tutti conoseevano bene. 
Percio l processi sono ben vi-
sti dalla popolazione e gli si 
da spazio sulla stampa. 

Non e pero che la Rivolu
zione sia stata fatta in Soma
lia solo per darle un'onesta 
amministrazione. No dunque 
la pessima amministrazione di 
prima puo esserne considerata 
la sola causa. Per cominciare 
a capire che cosa e successo 
in questo paese o come sta 
sviluppandosi il processo rivo-
luzionario credo che basti gia 
guardarsi in giro, con un po' 
di attenzione, qui a Mogadi
scio. Le strade trascurate e 
per lo piu non asfaltato, i niu-
ri delle case scrostati e gli 
edifici pubblici laseinti anda-
re. I'illuminazionc msufficien 
te se pure e'e, insomnia una 
generale trasandatezza della 
citta sono probabilmente la 
conseguenza di un malgovcrno 
che non si e nemmeno preoc-
cupato di darsi una facciata 
non foss'altro nella capitale. 
Ma le nughaia di baracclie e 
perfino I tucul alia penferia. 
la modestia di un centra che 
sembra piultosto quello di un 
grosso borgo. la miseria ciie 
ti stende a ogni passo la ma-
no, rtvelano qua'cosa di piu. 
Si direbbe semmai che dieci 
anni sono passati invano, che 
I'indipendenza e arrivata ien, 
che oggi si deve iniziare tutto 
da capo. Allora pero bisogna 
fare una lunga carellata al-
I'mdietro, e la Mogadiscio che 
ho sotto gli ocelli, e i'immagi-
ne di una situazione ciie si 
chiama coloniahsmo, e colo 
nialismo italiano durafo mez
zo secolo, compreso 1'ultimo 
decennio di ammtnistrazione 
fiduciana. 

Di qui bisogna partire. Di-
cevano da noi che avevamo 
preparato la Somalia alia de-
mocrazia e alio sviluppo La 
abbiamo preparata invece al
ia corruzione e a dimostrare 
die il sistema parlamentare 
ha funzionato soltanto per n 

M0SCA - in attests di raggiungere la casa di riposo dove sara curato 

Calorosi incontri di Theodorakis 
Ascollala nella sala dell'llnione dei compositori la registrazione dell'ultima opera scritta in carcere, e 
ancora inedila, che il musicista greco ha donato ai soviclici - Un colloquio fra Theodorakis e Santiago Carillo 

Datla nostra redazione 
MOSCA. 12 

Come cia me\iUibiie il « pe-
nodo di cura e cli ripoM) & 
di Tlieodorakib null Umone so-
vietica 6 ini/uilo cim una ae 
rie di incontn. di coiuerbd/io 
ni e di nunicnii con Lutti £\\ 
amici chc d compttsitore grc 
co ha qui, come in tutto il 
inondo 10 gli aunci, non sono 
soRanto i mubicisli dell'Unio 
ne dei compositori che lo han 
no inviUto. ma 1 tittachni die 
lo nconnscono — come c ac-
c<ululo SLiilj pia//<i Rossa — 
gh si ianno attorno per sa-
lutarlo e testeggiarlo. 

Ai musicisti so\ letici I'heo 
dorakis ha vokito \<we dono 
ien sera nella saia deHTnio 
ne dei coni|V)sitoi 1. della re 
giutra/iorip ch iv,\A sua opeui 
incdita, I'oralono « Marcia 
ispirata D composta in carce
re e che T Khrcnuikov, uno 
dei du ij:enti deH'Unione, ha 
definito <• una mnabiSe compn 
si^ione ad un tempo nobile 

e popolaie che, mi auguro, 
avra un uditoriO di massa ». 
« L nnpiessione piolonda che 
ho ncavato ascoltando I'Ora-
tono — ha detto a sua \olta 
uht, studentessa di Mosca — 
c douita alia sua grande, tra-
gica drammaticita. sopratlutto 
nella parte finale dove il tes 
suto musicale scoppia come 
una imoca/ione ». 

All'ini/io della ser.Ha dando 
il saluto al musicista greco, 
Khrcnuikov ave\a detto che i 
sovietici so>io felici di pnter 
saiutare il loro grande amico 

« La vita e i'opera di Theo 
dorakis — ha £>ggiunto il nui^i 
cista snvietico — sono un rnna 

. bile esempio ch armoma fra 
J politica e arte giarclic Then 
i doiakis e comunista e poita 

awmti le piu giaiuli idee ser 
\tndosi dei me//i piu com 
pten-)ibih *. 

A conclusione di una lunga 
duicussione sulla musica con 
tempoMiiea e soprattutto aul-
le sorti della caiuone popola-

re Theodorakis ha preso 
a sua volta la parol a <t Sono 
s'ato per la prima voka a 
Mosc.i ne! '(id — ha detto fra 
1 altio — e se nn c stato pos 
s bile tornare adesso ira di 
voi e anche per cio che hanno 
f Hto i miei colleghi di qui c 
il governo sovietico. Voglio 
a4giungere pero che molti so-
nj ancora i cittadmi greci che 
si trovano in carcere c per 
questo 10 rinnovo I'appello 
sgh uomim di tutto il mondo 
perche non vengano rispar-
miati gli sfor/i per difendere 
i patriot) greci ». 

Nella giornata di ien Then 
dorakis si e ineontrato con i 
oingenti del Comitato sovie 
t co per la difesa della pace 
r successivatnentc con I mem 
bri dei Comitato sovietico per 
h sohdarieta con i patrioti 
greci Nn prossimi giorni si 
lechora con la famigha in 
una ca^a di riposo per un pe-
nodo di cure, 

a. g . 

PARIGI, 12 
Viene annunciato oggi che 

Mikis Theodorakis, piesiden 
te del Consigho na/mnale del 
[•Yonte patnoltico ch lotta 
contro la dittatura (PA.M) e 
Santiago Carillo segrelano 
generale del PC spagnolo 
<-i sono inconlrali a Pangi il 
2 agosto scorso per un CM 
me in comune dei pioblemi 
della lotta contro d tascismo 
noi due paesi 

Theodorakis e Santiago Ca 
rillo hanno concoidato sulla 
utihta di coord mare gli slor 
7i della Resisttn/a greca e Hi 
que'la spagnol.i M.mno pioce 
vlulo ad uno scunbio di pa 
ien sui problemi della lotta 
per la pace " per la MCU 
rev./a europea e hanno costa 
tatr ia necc-sita di nuove 
mi/ ative nell. mohihta/.ione 
del 'opmione jubblica euro 
pea per isolate i regnni fa-
scictt dei colmnelli greci e 
di 'Yanco, sti imenti deH'im-
per alismo anv ncano, 

jirodurrc i metodi di sottogo-
\erno euiopei I,a Somalia 
eia, lino a tunc mesi fa. forse 
1'ultimo paese afneano con un 
sistcma parlamentare plun* 
partiLico, ma c stata un'espc-
rien/a fallimentare. Non e 
riuscita nemmeno a fare del 
neocolonialismo in senso clas-
sico, lipo Kema per inten-
derci. 

II ncocolonialisnio qui 6 sta
ta una semplice corsa all'ar-
ricchimento da parte di un 
gmppo dommanle anche ab-
bastanza nstretto, in accordo 
con gli interessi stranien che 
avevano tulto da guadagnare 
a lasciare le cose come sta 
vano Come slavano appunlo 
aH'opoca coloniale, quando i 
profitti vemvano dalle pianta-
gioni di banane, e tutto at
torno la Somalia potova tran-
quiltaniente continuare a esse
re un paese sottosviluppato 
di paston e di nomadi. In 
somma mi pare, la rivoluzio
ne del 1 otlobre, e stata pri-
ma di tutto una nvolu/ione 
contro un regime coloniale 
gestito C\A somali. dopo il 1960 
ma sempre per conto terzi. 

Pacatezza e 
responsabilita 
Ben inteso, a quanto pare 

in Italia e c cln la pensa di 
versamente. Sono arnvalo a 
Mogadiscio una settunana do
po la visita dell'on. Moro, 
giuntovi con un seguito di 
giornalisti borghesi di cui co-
mincio a leggere le corri-
spondenze. Scopro perci6 ciie 
secondo il Cornere della se
ra i militan sarebbero anda-
ti al potere per ragioni irre-
dentisticlie, per riprendere al-
I'Etiopia 1c terre somale e 
che dunque altre serie ragioni 
non esistono perche comunque 
i somali .sono sempre graditis-
simi agli italiani che gh com-
prano le banane e li aiutano a 
sopravvivere. Caso mai po-
trelihe esservi il problema dei 
giovani ufficiali di passione 
nasseriana. che pero il gene
rale Siad Barre, presidente 
del CRS. il Consigho rivoluzio-
nario. terrebbe paternamen 
te a freno. Liu anzi sarebbe 
un filoilaii.uio convinto sapen 
do bene die senza l'ltalia la 
Somalia .sarebbe fimta Ora, 
francamento, se Ton Moro ha 
capilo quello che ha capito 
il suo compagno di viaggio 
del Cornere detlo sera, an-
diamo male I/Itaha sbaghe-
ra una \olla ancora, tulto. 

fnlanto non ci vuole molto 
a renders! subito conto che 
la t'accenda del confini e pro 
prio fuori discorso, del tutto 
margmalc, al massimo. Siad, 
parlando il 1 luglio nei de-
cennaie deli'indipendenza, ne 
lia fatto un rapido o pacato 
cenno, ricnrdandola soltanto 
per dire che non £ piu i) 
tempo di progetti belhcosi, 
bensi di mcttersi un giorno 
attorno al tavolo, per parlar-
ne pacificamente Quanto poi 
alia questione delle banane, 
devo dire che ne ho discus-
so con mmistri e membri del 
CRS. e non e'e stato nessu-
no che inficrisse contro gh 
italiani Soltanto che di rico 
noscenza non ne ho trovata. 
Con niolla pacatezza e re-
spnnsahiliia. gh areomenti so
no stati ogni volta gh stes 
si. quelli oho poi si ntrovano 
in bocca a ogni dingonte n 
voluzionano afneano chc par-
li del proprio paose uscito 
dallo slruttamento stramero, 
sia esso il Sudan dove o'e il 
problema del cotone o sia la 
Tanzania quando c era quello 
del sisal Vale a dirp la mo-
nociiltura bananil'era lia giova 
to soltanto al monopoho ita
liano prima o ai concessiona-
n poi. non alia Somalia. 

In altre parole, tantomeno 
oggi si lia che l'ltalia com-
pra dalla Somalia le banane, 
per farle un favoro: le socie
ta conccssionane, anche quan 
do si nascondono dietro una 
testa di turoo locale, sono di 
italiani, e gh stessi guai che 
hanno passato o passano per 
la chiusura di Suez e ' i con 
corren/a doll I lined Kruil in 
terossano gli italiani, non i 
somali Quo1-;! intondn dire 
il popolo somalo eonlmuano 
semmai a la\orare nello plan 
tagioni a sal,in da fame, e il 
paoso conlmua comunque a 
subue gh oliotti di un ocono 
una i igidamenle coloniale os 
si,i produ/iono agncola mono 
culturalo per I'cspnrta/ione 
neH'inloii'sse rloi capuali stra 
niori oho 1 .iliniontano. o alio 
sue spalle runmon^a roalta di 
un'agi-K'olluia arc.nca. 

Lo idoo ^ono niollo ohiaro, 
ed o inolio ohiaia la \oloiua 
di pi rre lino a qucio slslo 
ma die porpolua o an/i aggra 
v,i il solto- viluppo dol |iaoso 
Lo ripolo no'-^iino nil ha par 
Luo di \tiler ui.mdaro via gh 
italiani, la cm collaboraziono 
c an.i rielnoMa. verso i quah 
o e p Thno una sincora simpa-
ti.i. <) mogho la simpatia c e 
ma duoi soprattullo per gh 
italiani in It.ilia e per l'ltalia 

in genere. Moltissimi somali 
hanno studiato a Homa, a I'a-
via, a Bologna, conoscono il 
nostro paose, lo amano o vi si 
sentono legati per molti aspet
ti, culturali sopraltutto I'erd 
distinguono il coloniahsmo ita
liano, al quale voghono sem-
phcemente porre fine. Per-
cid agli italiani di qui gli 
si cluede di collaborare con 
il nuovo corso, di cambiare 
alteggiamento, di sentirsi par
te della Somalia dove vivono 
niagari da piu. generaziom. Al-
trimenti dovranno andarsene, 
non c'6 dubbio. 

Mi sono ietto e riletto pa-
recchi discorsi di Siad. e pro
prio sulla questione degii ita
liani il suo punto di vista 
e inequivocabile. Basterebbe 
quanto ha detlo dopo la na-
zionalizzazione delle bnnche e 
di altri scttori prnduttivi o di
stributive Ha detto in soslan-
za che con l'ltalia si cerclie 
ra in tutti i modi di collabo 
rare ma che cio dipende dal-
I'Ualia, non dalla Somalia. 
Questa e entrala in una nuo 
va era, e bisogna rendersene 
conto, e proprio perche non 
ce se ne e resi conto, si so
no fatte certe nazionalizzazio-
ni. Faccio due esempi: prima 
del provvedimento, di crediti 
ai contadini non ne venivano 
eoncessi. e in pratica i somali 
erano tagliati fuori dal mec-
canismo creditizio di un siste-
ma bancario regolato sugh in
teressi degli strameri. 

Ora e il contrano, e cito un 
altro caso. quello del ministero 
per lo sviluppo rurale, comu-
nitario e zootecnico. che oggi 
ha potuto aprire alia banca 
nazionale un conto libero die 
gli consente di acquistare me-
dicinali e di rivenderli al pa-
store per la cura delle sue 
bestie, o in generale alia po
polazione contadina. Gli con
sente cioe di fare arrivare i 
medicinali dove prima non ar-
rivavano. 

Certo. non 6 mancato il con-
nazionale die la sa lunga e 
che mi racconta delle opera
zioni bancarie ora totalmente 
in mano ai somali, ciie du-
rano due ore quando prima 
bastava mezz'ora. II solito di
scorso sull'africano lento e 
piu o mono meapnee. Uno dei 
lanti discorsi razzisti, come 
da noi verso meridional). 
Scnonche a far durare le ope
razioni mezz'ora, se pure & 
vero che adesso durano due 
ore, ci si arnvora presto, e 
intanto e'e sempre un guada-
gno Le banche sono adesso 
sotto controllo e le fughe di 
capilali sono cossate Ossia 
questa storia del capita li man-
dati all'estei'0 e non reinvesti-
ti. e un altro punto che bru-
cia agli attuali dingenti della 
Somalia. Di nuovo Siad ha 
sollecitnto gli italiani residen-
ti a reinvestire qui. 

Non sono parole dettate da 
xenofobia. Basti pensare che 
Mogadiscio non I.a un porto, 
che non I'ha Merca uno dei 
prmcipali centri di imbarco 
delle banane, portate al lar
go, alle banamere, da bar-
coni stracanchi di caschi. La 
mano d'opera costa sempre 
meno di un'istallazionc por-
tuale I soli porti della So
malia sono quello di Berbe-
ra al nord, costruito dai so
vietici, e quello di Kisunaio, 
al sud, soltanto in parte rea-
lizzato dagli amcricani, e con 
scopi mililari, principalinente. 

D'allronde nemmeno le stra
de ci siamo costruiti: appena 
680 chilometri asfaltate e 3 
mila di piste praticabili tutto 
I'anno In piu, nemmeno una 
ferrovia. 

Ciie cosa vuol dire questo? 
Vuol dire die al di fuori delle 
piantagioni bananifcre il coln-
nialismo italiano non & andn-
to, non ha avviato un'lndu-
stria, non ha promosso una 
trasl'ormazione agricoia, non 
ha portato nemmeno il com-
mercio se non neH'umbito del
le citta e cittadine ove s'e in-
sediato. A Mogadiscio, dove la 
.sola libreria 6 una cartolibre-
ria che vendc rotocalchi di de-
stra e libri gialli o poco me-
glio, dove addirittura si & im-
pedilo qualche anno fa di apri
re un ncgozio di libri che trat-
tassero problemi polillcl, so
ciali, culturali, la costruzlont 
del modernissimo Tealro Na
zionale offerta dal governo ci-
nese, acquista un senso pre
cise. Come I'acquista die sia
no i cinesi a spenmenlare cul
ture di tabacco e di riso a 
Giohar, e che sopratlutto sia
no i sovietici ad avere co
struito in poclii anni Ire ospe-
dali, oltre aH'industria della 
carne a Kisunaio, alia Centra-
le del latte a Mogadiscio, al-
1'industria ittica a Gelib, alia 
stamperia di Stato e alia ra
dio della capitale. Non sono 
che pochi e principal! esempi 
di altri die po'.rei citare, per 
stabilire un confronlo con una 
colonizzazione chiusa nella lo 
gica del suo sfruttamento, di 
cui lo squallido ai'co romano 
tirato su chissa quando al cen
tra di Mogadiscio, con su 
scritte «a Umberto di Savoia, 
romanamente», m'e parso 
davvero lo emblema esem-
plare, 

11 problema 
della lingua 

Ben inteso, almeno qui a 
Mogadiscio qualche scuola la 
abbiamo fatta, per i ragazzi 
italiani ma aperte an ;he ai so
mali delle I'amiglie agiate, e 
e'e anche un'umver.sita di leg-
ge ed economia, iegata al-
l'ltalia, sui cui metodi e bi-
lanci ci sarebbe perd da di
scmore. Ma lo stesso proble
ma della lingua italiana che 
sta perdendo terreno a favorc 
di quella inglese (e siamo in 
un paese clove la lingua nazio
nale, il somalo, non c scntta, 
per cui o si usa I'arabo per 
gli atti ammmistrativi o si usa 
una lingua stramera), e rive-
latore. L'ltahano sta perdendo 
terreno rispetlo all'inglese, an
che perche aH'interno lo par-
lano in pochi perche pochi lo 
hanno studialo in un paese do
ve il 90% della popolazione e 
rimasfa analfabeta. Si capisce 
die le scuole che verranno 
aperte a cominciare dalla 
campagna, preferiranno mse-
gnare I'mglese all'italiano, la 
cui risonanza internazionale 
non e confrontabile, e die 
d'altra parte ha qui una tra-
dizione cullurale hmitatn a po-
die popolazioni cittadine, e 
per quanto le riguard.'. agli 
stessi strati sociali piu ele\a-
ti. Ecco insomnia un altro 
aspetlo della svolta die la So
malia ha intrapreso, e nella 
dirczione di una rivoluzione 
che vuole trasformare dalle 
radici la societa somala, ma 
in quanto prima di tutto & 
una rivoluzione nazionale nei 
senso die prima di tutto i 
una rivoluzione nnticolomah-
sta, che vuole fare uscire il 
paese dal soltosviluppo e per 
una via ciie non sia quella ca-
pilalista gia disastrosamente 
sperimentata. 

Ermanno Lupi 

NUMIVERSAL 
Numismatica Universale 

CORSO EUROPA, 7 
20122 MILANO - Tel. 708.251/2/3/4. 

Esclusivisti mondial! del
la moneta da 50 corone 
argento 900/1000, peso 
gr. 13 circa, diametro 
mm, 30, dedicata alia ft-
gura di Lenin, emessa 
dalla Zecca di Cecoslo-
vacchia in 4.S00 esempla-
i!, qualita « proof ». 

La moneta, in confezione 
originale della Zocca, sa-
ra disponibile dal 24 ago
sto 1970. 

PREZZO DI VENDITA: 
Lit. 10.200 

prenotnbili da subito 
Siamo in giudo di fornlre inoltre luttc le moncto, an-
che deciniali e per millcsiml create dalla Zccca til Ce-
coslovacc'iia dal 1919. Oisponianio di Rrosse r a r i t i 
ed evadiamo qualiiitquc mancolista dl questo Paese, 
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