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Prezioso lavoro di ricerca 
deiristituto Ernesto De Martino 

II canto popolare 
negli anni 7 0 
Le violente frasformazioni sociali determinate dallo 
sviluppo capitalistico hanno modificato anche i carat-
leri del folklore • Lotte di massa e canzone politica 

Del folklore nei paesl ad 
alto indice di sviluppo indu
s tr ia l si e detto e si dice 
spesso che e irrimediabil-
mente in declino, e che la 
violenza delle trasformazto-
ni sociali (emigrazione inter
na ed all'estero, restringi-
mento dell'ambito agricolo, 
concentramento urbano di 
masse proletarie e cosl via) 
tende a confinare questo 
aspetto dell'espressione po
polare in un settore margi-
nale, a ridurlo a mera cu-
riosita o addirittura a un fe-
nomeno senza rapporti con 
la realta sociale e storica 
circostante. Non saremo noi 
a dirimere la questione. Ri-
mane pero il fatto, da me-
ditarsi, che in piena presun-
ta dissoluzione del patrimo-
nio etnico, trova spazio per 
operare un istituto come lo 
«Ernesto De Martino » di 
Milano che dedica intera-
mente la sua attivita a que
sto campo e che affianca 
agli studi « storici » (riedi-
zioni di vecchi testi, ricer-
che sul passato ecc.) una 
produzione contemporanea 
che sembrerebbe dawero 
smentire risolutamente quel-
la tesi. 

Certo la violenza delle tra-
sformazioni sociali, imposta 
dall'anarchia dello sviluppo 
capitalistico, esiste, e il tes-
suto culturale e civile ne e 
stato modificato in Italia an-
cor piu che in altre societa 
delPoccidente capitalistico, 
dato che l'ltalia ha percorso 
in pochi decenni un cam-
mino che le altre nazioni in
dustrial! avevano distribuito 
in qualche secolo. Ma questa 
violenza non ha distrutto, 
bens! a sua volta solo modi
ficato. determinati aspetti 
dell'« espressivita » popola
re, creandone altresi degli 
altri. 

L'attivita dell'istituto mi-
lanese appare preziosa nel-
la documentazione concreta 
di questa realta, poiche essa 
non si svolge con la falsa 
oggettivita - del catalogatore 
che registra l'evento senza 
interpretarlo, ma si sforza 
appunto di ricondurre l'in-
dagine etnica alle sue radici 
storiche e alle motivazioni 
sociali e politiche che ne 
hanno determinato le modi-
ficazioni. Per spiegarci con 
un esempio: i due long-
playing intitolati Italia - Le 
stagioni degli anni '70 rac-
colgono una messe notevole 
di documenti popolari che 
confermano la tesi della non 
estinzione del canto etnico e 
della sua continua rinascita 
e rinnovamento in forme 
nuove adattate al modificarsi 
della situazione sociale e del 
contesto civile in cui gli 
uomini operano. 

II presentatore delPalbum 
fa notare che dei 44 docu
menti raccolti i due terzi 
appartengono agli ultimi tre 
anni (dal *69 al "72): che 
sono gli anni di grandi lotte 
operaie, del tentativo nixo-
niano della « soluzione fina
le » nel Vietnam, delle vio-
lenze poliziesche e della 
provocazione fascists nel no
stra paese. Ebbene, di que-
ste realta sociali il canto 
etnico si fa interprete, oggi 
come ieri, magari innestan-
do nuovi testi e nuove mo-
venze su melodie e su for
me antiche, nate magari in 
gperduti paesi del sud ab-
bandonato e la a loro volta 
trasformatesi nel corso di 
decenni o di secoli in rap-
porto a quella realta di vita, 
di lavoro, di lotta. Oppure 
la raccolta registra ancora 
elassici canti di lavoro, che 
pero sono present! e attuali 
— dunque non solo > elas
tic! > — nella misura in cui 
il lavoro delle mondine, dei 
mietitori, dei battipali vene-
ziani, degli aratori del sud 
si svolge ancor oggi con i 
ritmi massacranti e le fati-
che disumane di un tempo, 
e sono ancor oggi ritmati 
dalle cadenze di melodie na
te in inscindibile simbiosi 
eon le caratteristiche fisiolo-
giche del lavoro stesso. 

Ecco che, grazie alia do
cumentazione offerta da que-
8ti due dischi (ed. Dischi del 
sole) curati daU'istitulo. do
cumentazione non vastissima 
ma estrcmamente varia, la 
realta della vita del popolo 
Italiano si impone in una 
dimensione che non e ne mi-
tica ne storicistica. ma an-
corata alle lotte concrete 
(significativa in questo sen 
so la presenza di stacchi fo-
nografiei di manifestazioni 
di piazza e di cortei. dalla 
marcia della pace organ iz-
zata da Dolci nel 1967. alio 
sciopero penerale di Milano 
del novembre 1969) 

Su un filone analogo, ma 
con un tema piu dichiarata-
mente politico, si pone il mi 
erosolco della serie « Archi
ve sonori > (sempre curata 
dairistituto De Martino) in 
Mtolato Roma • La borgata 
• l i lotta per la eata. Qui 

l'intervista al baraccato che 
lotta per una piu civile con-
dizione di vita, il brutale in-
tervento poliziesco, lo stor-
nello o il canto di origine 
contadina che si riempie di 
un nuovo significato e di una 
violenta carica protestataria, 
la denuncia di una situazio
ne invivibile fatta da uo
mini, donne, bambini, la te-
stimonianza assembleare, si 
fondono in un tutto orga-
nico che acquista uno straor-
dinario valore di accusa non 
idealizzata, non poetica, ma 
scaturente dalla lotta quoti-
diana di una massa di lavo-
ratori che la grande metro-
poli ha voluto dimenticare 
ai suoi margini: e il disco 
dimostra come questo serba-
toio di forza-lavoro, che il 
capitate pensa di avere a 
propria disposizione per un 
pezzo di pane, pu6 trasfor-
marsi in un enorme poten-
ziale di rivolta contro la so
cieta repressiva costituita. 

Un documento di tipo piu 
«soggettivo» ma strettamen-
te legato alia storia dell'isti
tuto e alia sua attivita e 
Se qualcuno ti fa morto, in 
cui Ivan Della Mea interpre-
ta una serie di testi dedicati 
alia memoria di Gianni Bo-
sio, che dell'istituto fu il fon-
datore e Panimatore per 
tanti anni. Non e per6 un 
epicedio, questo disco, bensl 
la testimonianza viva di quel-
lo che Bosio signified nella 
lotta politica e nella crea-
zione di una moderoa etno-
logia: tant'e vero che esso e 
accompagnato da un fasci-
colo che, con la riproduzione 
di scritti di Bosio e di una 
sua bibliografia, ha il valore 
di un rilancio e di una at-
tualizzazione dell'operazione 
da lui portata avanti fino 
alia morte. 

Un altro tipo di iniziativa 
che rientra negli scopi del
l'istituto e quella della pre-
sentazione di personaggi che 
potremmo definire < creatori 
di espressivita popolare ». E' 
il caso di Cicciu Busacca che 
inventa musica, interpreta 
ballate e canzoni popolari i 
cui temi scaturiscono im-
mancabilmente dalla viva 
realta quotidiana, sia poli-
tico-sociale (come nel famo-
so lamento per la morte di 
Salvatore Carnevale), sia di 
cronaca nera, oppure alludo-
no alia vita reale attraverso 
ballate metaforiche come 
quella intitolata La morte e 
il miliardario. 

Dopo l'importante espe-
rienza di « Italia canta », che 
verso il 1957 segno l'inizio 
di questo tipo di interesse 
discografico verso le manife-
tazioni popolari piu diverse 
sotto il profilo politico-socia-
le, l'attivita dell'istituto 'Er
nesto De Martino » e dei Di
schi del Sole si pone dunque 
come un momento importan-
te di ricerca e anche come 
strumonto diretto di lotta 
per la trasformazione della 
societa; e i suoi archivi, 
quelli sonori come quelli pu-
ramente documentali, sono 
certamente destinati a rima-
nere patrimonio inalienabile 
del movimento operaio ita
liano di questi ultimi anni. 

Giacomo Manzoni 

IL PAESE AFRICANO VISTO DOPO LA GUERRA CIVILE 

della Nigeria 
Cosi sono chiamate le montagne di sacchi che contengono arachidi - Le risorse offerte dal petrolio non risolvono 
la crisi delPagricoltura - Un esercito di contadini alio sbaraglio - Perche il loro salario quotidiano viene deciso ad 
Amburgo o a Londra - Novantadue analf abeti su cento - Capanne come case - Le acute contraddizioni dello sviluppo 

Gli italiani 
a Kane 

I I numero dl 3S00 italiani 
che vlvono In Nigeria non 
da I'ldea dell'importanza del
la loro presenza nel paese. 
Le Ire Imprese cut e inleres-
sata I'ENI - AGIP Nigeria, 
dlstributrice di carburantl; 
NAOC, per I'esplorazlone e 
la produzione di petrolio; 
SAIPEM per le costruzionl 
— occupano solo alcune de-
cine dl Italian!, ma Interes-
sano circa 7 mila lavoratori 
nigerlanl. Ancor piu largo e 
il rapporto nelle attivita piu 
antiche del capitale italiano 
in Nigeria, quelle edillzie, 
dove lo specifico vantaggio 
e nell'uso di manodopera lo
cale a basstssimo prezzo. 

La grande diga dl Kainjl 
e stata costruita dal gruppo 
Impregllo ed oggi le impre
se con piu dl 300 milioni dl 
fatturato hanno un giro di 
affari annuo per 55 miliardt 
dl lire ed un carico di la-
vori in essere per 200 mi-
tiardi. Profitti e rlmesse di 
emigrali sono valutatt in 8-
10 miliardt annul ciascuno. 

Aftualmente te imprese 
ENI sono interessate ai pro-
getti petroliferi dello stato 
(nuova raffineria, petrolchl-
mlco, liquefazlone del gas) 
men tre la societa Bonifiche 
concorre al progetto agro-
zootecnico - industriale dl 
Mambilla, del valore di 180 
miliardi di lire. 

Lo Stato italiano ha favo-
rlto la presenza del capita
le italiano con impegni per 
22 miliardi e un "plafond" 
creditizio di 35 miliardi (di-
sponibilita di cui si chtede 
I'ampliamento). Mediobanca, 
attraverso la consociata " In-
tersomer", si occupa addirit
tura di collocare nel mercato 
locate le auto FIAT. Gli 
scambi commercial! hanno 
dato nell'ultlmo anno 46,3 
miliardi di Importation! e 

20,2 miliardi di esportazlonl 
(al 6. posto fra i fomitori ' 
della Nigeria). 

L'ambasciata (l'ltalia ha 
ottenuto in queste settimane 
una delle piu belle sedi fra 
tutte le rappresentanze di-
plomatiche. Ma a Kano i 60 
figli dl italiani (vi sono ra-
gazzl di 15 anni che non 
hanno fatto le elementari) 
non hanno una scuola ne 
un'insegnante. Le famiglie 
si sono sentite consigliare 
dai nostri diplomatic! di far-
si una scuola privata, al 
prezzo di 40 mila lire mensi-
li per allievo. 

I facili guadagni dei co-
struttori edili non fanno cl-
vilta: prevale una mentalifa 
colonialista ed 11 misero sa
lario, gli orari di 14 ore e le 
botte impartite talvolta ai 
lavoratori locali vengono 
con facilita giustificati. 

Nelle imprese petrolifere 
e'e gente piu ape Ha, talvol
ta sinceramente legata agli 
abitanti. Ma anche il perso
nate ENI non sembra avere 
ricevuto una informazione 
adeguata sul paese. A Port 
Arcouii vi sono anche diffi-
colta di alloggio e di rifor-
nimenti alimentari italiani 
(anche se le importation! so
no liberalizzate). Di una 
scuola italiana non si parla; 
la prowisorieta sembra la 
regola. 

DI RITORNO 
DALLA NIGERIA, agosto 
Siamo venuti qui per vede-

re la favolosa bellezza di una 
citta in stile Sudanese e una 
societa ancora ordinata se-
condo le regole della leg-
ge islamica. Tuttavia sono ri-
masto sempre di piu attratto 
da certe rassomiglianze della 
economia di questa regione 
con quella di certe parti del 
Mezzogiorno d'ltalia. II primo 
elemento comune e la cam-
pagna, coltivata intensamente 
come in Capitanata. o nel
la piana del Sele. da famiglie 
contadine che hanno uninse-
diamento secolare e la cui vi
ta e legata alia terra quasi 
quanto quella degli animal!. 

Abbiamo visto alcuni villag-
gi fra i piu vicini senza arri-
vare alle zone dove l'acqua 
diviene piu scarsa ed il conta-
dino lascia il posto all'alleva-
tore Fulani. Ma qui l'alleva-
mento, ancora seminomade e 
tagliato fuori per le distanze 
dalle principal! zone di consu 
mo della stessa Nigeria, non e 
tipico, mentre i coltivatori di 
arachide, sorgo, cotone condi-
vidono la sorte dei coltivatori 
di cacao e di palma da olio 

del Sud. Sono parte dell'eser-
cito contadino chiamato a sfa-
mare l'insaziabile classe dei 
colonizzatori e deU'olinarchia 
locale. 

Alia ricchezza apparente 
delta agricoltura, qui ancora 
piu che nel nostro Mezzogior
no. fa riscontro una immensa 
poverta del lavoratore. Una 
poverta che non 6 fatta solo 
di capanne ma che stritola 
1'uomo spingendolo ad accet-
tare il capo villaggio designa-
to dall'Emiro. a buttarsi ai 
piedi dall'Emiro o del Sulta-
no anche quando questi san-
ziona la « giustizia » del bian 
co, a regalare la piu bella 
figlia all'harem deU'Emiro. 

II tracollo 
dei prezzi 

Nel crogiuolo di popoli — 
hausa-fulani. tuareg. ibo — 
1*8 per cento soltanto della 
popolazione e alfabetizzato. La 
antica civilizzazione non si 
sviluppa in forme moderne. 

Eppure la conservazione di 
questo stato di cose dipende 

da un fatto modernissimo. 
qual e il tipo di inserimento 
della economia contadina nel 
mercato moruliale capitali 
stico. 

Gli inglesi non hanno svi-
luppato, qui. la politica della 
piantagione o grandissima 
fattoria specializzata nella pro
duzione da esportare. Hanno 
trovato piu comodo usare la 
miriade di contadini. I'eserci-
to delle formiche ognuna del
le quali porta qualche sacco 
di prodotto al centro di rac
colta I colonizzatori erano si-
curi che poi a decidere il sa
lario — attraverso il prezzo 
— sarebbero stati sempre lo
ro, unici acquirenti di un pro
dotto che ha la principale col-
locazione all'estero. II fatto 
che si producano milioni di 
quintali di arachidi (e le mon-
tagne di sacchi vengono chia
mate « le piramidi » della Ni
geria) e cosi divenuto una 
fonte di miseria indicibile. 

Giudichiamo dalle cifre: un 
chilo di noccioiine di arachi 
de. vendute nei porti di im-
barco (a 1200 chilometri da 
qui) e dopo 1'intero processo 
di lavorazione. da alio stato 
nigeriano un ricavo di 13 

o 14 lire (al contadino forse 
la meta): il ricavo in olio che 
si fara in Europa sara almeno 
10 volte maggiore. Un chilo 
di semi di palma da olio, da 
cui Unilever ricava tante co
se care a comprarsi in Euro 
pa, rende alio stato nigeria
no 8 9 lire dopo tutta la tra-
fila della commercializzazio-
ne. Un chilo di semi di ca
cao rende. essiccato e imbai-
lato. 27 lire. Non parliamo di 
gomma naturale e cotone. i 
prezzi sono in continuo tra
collo. 

La miseVia di milioni di pic-
coli coltivatori nigeriani sta 
nell'ipossibilita cui sono ri-
dotti a farsi pagare il loro la
voro. Le 100 lire al giorno 
della loro remunerazione si de-
cidono a Londra e Amburgo. 
Oggi questa situazione si ag-
grava per l'uso che si fa del
le nuove risorse petrolifere. 
Nel 1971 i ricavi da esportazio-
ni dello Stato nigeriamo sono 
stati di 419 milioni di sterline 
per il petrolio e soltanto 125 
milioni da cacao, noccioiine. 
semi di palma, gomma na
turale, cotone e legname mes-
si insieme. 

La produzione agricolo-fo-

NIGERIA — Un centro di raccolta delle arachidi nella zona di Kano 

URSS: come gli scienziati si misurano con i problemi delFinquinamento 

Aria e acqua al microscopio 
AH'ordine del giorno la difesa dell'ambiente naturale - Le leggi speciali che hanno consentito a Mosca di battere un record positivo - L'articolo 
di quattro specialist! suggerisce nuove misure da prendere nel settore industriale • La necessita di pianificare la distruzione degli scarichi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. agosto 

«GU ispetlon hanno con 
statato — racconta O Klot 
sckov. ingegnere capo della 
raffineria di petrolio di No 
vy Gorkij — che l'acqua del 
la nostra azienda trattata nel
le installazioni di filtraggio, 
e totalmente Inoffensiva per 
la flora e la fauna del Vol
ga Per I'essenziale nol uti-
fizzlamo l'acqua in circuito 
chiuso Per la restante, stia-
mo creando nuovi impianti 
che completeranno quelli gia 
esi stent!. » 

Non tutte le fabbriche che 
si trovano lungo il corso del 
Volga, tuttavia. sono nelle 
stesse condiziont Infatti lo 
scorso marzo il CX: del PCUS 
e il Consiglio del mlnistrl 
dell'UHSS stanziarono un ml 
liardo di rubll supplementa-
ri per la lotta contro l'lnqul-
namento delle acque del Vol
ga, dell'Ural e del loro af-
fluenti. II decreto stablll tra 
l'altro, che nel perlodo 1972-
1975 421 asiende dl UU tad* 

ni dovranno essere dotate di 
impianti depuraton e che do
vranno essere rest tnnocui gli 
scarichi dl 15 citta situate sia 
sul Volga che sul suo gran
de affluente, il Kama. 

La decisione del marzo 
scorso non fu una misura ec 
cezionale, perche il problema 
della lotta per la difesa del 
la natura neU'URSS e all'or 
dine del giorno da tempo. Nel 
corso dell'ottavo piano quin-
quennale (19661970) furono 
destinati a questo scopo ol-
tre due miliardi di rubli. Leg
gi speciali sono state adotta 
te negli ultimi anni dal So
viet Supremo dell'URSS e dai 
Soviet delle diverse repubbli 
che. 

II risultato non e manca 
to Mosca, tanto per fare un 
esempio che qualslasi turista 
pu6 confermare, e una delle 
piu grandi citta Industrial! 
del mondo, ma la sua aria 
e plO pura di qualslasi altra 
citta stranlera delle stesse di
mension!. ET vero, II traffico 
automobilistlco non e cosl In-
tenso come in altre metropo-
11 deU'occldente, ma la ialu-

briia dell'atmosfera e mante-
nuta soprattutto da grandi 
spazi di verde. dall'uso del 
gas nei giganteschi impianti di 
riscaldamento centralizzati e 
dalla serieta con la quale si 
fanno rispettare le norme esi-
stenti per la difesa dell'am 
biente ET un fatto del resto 
che anno per anno a Mosca 
aumentano la clrcolazione 
delle auto e la produzione in
dustriale, ma llnquinamento 
dell'aria diminuisce. • • 

Eppure anche nellUnone 
Sovietica quello deU'inquina 
mento dell'ambiente « rimane 
un problema serio*. Lo af-
fermano in un articolo ap-
parso qualche glomo fa sul-
la Pravda quattro scienziati: 
1'accademlco I. Petrlanov, il 
dottore J.U Israel, dirigente 
deU'ufficio centrale Idro - me 
teorologlco presso 11 Coruiglio 
dei mlnistrl dell'URSS, 11 pro-
fessore E. Teverovskl e l'acca-
demlco P. Krotkov. presidente 
deU'AssocIazlone pansovletica 
degli tglenistl. 

I quattro scienziati, dopo 
avtr rilevato che «l'effetto no-
dvo degli acarlchl nell'amblen-

te circostante non e inevita-
bile» e che «se si assicura 
una pianificazione della loro 
distruzione e della loro utiliz 
zazione, si possono protegge-
re le ricchezze natural!, sen
za tuttavia ridurre i ritmi di 
sviluppo della produzione in
dustriale*. esaminano i meto-
di dl controllo esistenti a^ 
tualmente neU'URSS. illu-
strandone le insufficienze. 

NeU'Unione Sovietica, scri-
vono gli articolistt, esistono 
norme precise e scientifica-
mente fondate che fissano i 
limit! massimi di sostanze 
nocive ammissibili nell'aria. 
nell'acqua e negli ambient! 
di lavoro. Pur tuttavia tali 
nmlti. nell'una o nell'altra lo-
calita. vengono talvolta supe-
rati ed il loro superamento 
« non pud essere spiegato sol
tanto con 11 modo di operare 
Indisciplinato del quadri tec-
nicl e dirigentl 1 quail non 
rispettano le direttive degli or
gan! sanitarl». Fenomenl dl 
«indisciplina », af fermano gli 
scienziati, si verificano anche, 
ma a loro parere i llmttl del
la nonnB aslstanU ctanno m l 

fatto che esse non riguarda-
no direttamente gli scarichi 
delle aziende. per cui in pra-
tica nelle region! molto indu-
stnalizzate, quando si consta-
ta una concentrazione nell'a
ria o nell'acqua di sostanze 
nocive superiore a quella am 
messa, non e possibile stabi 
lire 11 grado di responsabi-
lita di ogni singola azienda. 

II problema dunque e dl 
stabilire una regolamentazlo-
ne che permetta Immediata-
mente agli organ! di control
lo di risalire alle responsabi-
lita specifiche. indipendente-
mente dalla buona volonta o 
meno dell'uno o dell'altro di
rigente dl fabbrica, 

«E* glunta Pora — scrivo-
no gli autori dell'articolo — 
di formulare nuovi indici sog-
getti al controllo in grado 
di garantire la salubrita del
l'ambiente. Secondo nol que
sti nuovi indici dovranno es
sere le quantlta masslme am
missibili di sostanze nocive da 
scaricare nell'aria o nell'ac
qua. Oil Indici saranno facil-
mente controllablll e mlsura-
taUl nallo conduttun • nel ea-

nali di scarico dell'aria e del-
l'acqua » 

Gli indici a giudizio degh 
scienziati, dovrebbero essere 
stabiliti per aziende nel loro 
complesso e per intere regioni 
industriali. e suddivisi per sin-
gole fabbriche. reparti e pun-
tt di scarico 

Dopo una esposlzione dei 
problemi tecnici relativi alia 
elaborazione degli indici, i 
quattro scienziati concludono 
la loro proposta affermando 
che le nuove norme « rappre-
senteranno un incentivo per 
1'industria a ridurre ulterior-
mente e notevolmente l'inqui-
namento dell'ambiente. Esse 
spingeranno a sviluppare 
nuove tecnologie della produ
zione, per utilizzare I riflu-
tl e migllorare 1 metodi dl 
depurazione, ad adottare, al
ia fine, procedimenti indu
striali dl utilizzazione della 
aria e dell'acqua a circuito 
chiuso in modo da rlsanare 
l'amblente e salvare moltl 
prodottl prezlosl. Piu presto 
si fara meglio sarin. 

Romolo CiccavaU 

restale diventa una compo-
nente secondaria di reddito 
del paese sia per l'ulteriore 
declino dei prezzi internazio-
nali che per l'ascesa del pe
trolio. II costo della vita au-
menta dal 6 al 10 per cen
to, mentre il reddito di milio
ni di contadini diminuisce. So
no poste le premesse di uno 
dei piu disastrosi esodi dalle 
campagne nella storia dello 
sviluppo capitalistico. 

Certo. questo fenomeno si 
potrebbe evitare. Proprio 
usando le risorse petrolifere 
si potrebbe smettere di colti-
vare noccioiine da vendere a 
tre soldi ed incrementare la 
produzione per i consumi qua-
lificati interni. Ma ecco che 
i primi 18 mesi del piano qua-
driennale vedono la produzio
ne agricola aumentare meno 
della popolazione: 2 per cento 
contro il 2.6 per cento. Le di-
sponibilita alimentari interne 
diminuiscono, anziche aumen
tare, ed i contadini sono sem
pre piu in balia dei comprato-
ri di Londra. 

Si preparano dei progetti 
specifici — di irrigazione. di 
coltivazione del riso o incre
ment degli allevamenti — ri-
percorrendo tappe a noi note 
del generale fallimento nei 
progetti sporadici di moderniz-
zazione della agricoltura. Qui. 
come altrove, non si pud 
emancipare la produzione 
agricola senza emancipare il 
contadino; partendo dalla pro
duzione familiare o associata 
in cooperative non si puo ri-
solvere il problema produttivo 
e della ' occupazione remune-
rata senza cambiare le condi-
zioni sociali complessive, rom-
pendo subordinazione e inter-
mediazione. 

Torniamo a quel 92 per cen
to di analfabeti e all'orienta-
mento del piano quadriennale. 
Leggiamo nei documenti uffi-
ciali che nel 1975 si vuole 
mandare a scuola il 50 per 
cento dei ragazzi fino a 12 an
ni in tutta la Nigeria e si ri-
tiene gia un obiettivo avanza-
to. Perche e tanto difficile la 
scolarizzazione, e perche e an
cora piu difficile nel Nord? Nel 
Slid lo Stato prende in carico 
le scuole le «nazionalizza» sot-
traendole a gestori privati e 
confessionali, ma nel Nord av-
viene anche l'inverso: lo Stato 
finanzia le scuole coraniche. 
tentando di ammodernarle 
daH'interno. ma ottenendo piu 
che altro dispersione di mez-
zi. Perche non e vero che non 
esista un problema finanzia-
rio. 

La scuola 
in discussione 
L'associazione delle scuole 

private, nell'opporsi alia na-
zionalizzazione. argomenta fra 
l'altro che per pagare gli in 
segnanti occorrono 10 milioni 
di sterline, e lo Stato — no-
nostante i proventi petroliferi 
— non li avrebbe. In effetti 
la controversia sulla retribu-
zione degli insegnanti o la co 
struzione di abitazioni per es-
si. o il loro trasporto in zo
ne decentrate. o la loro for-
mazione in loco, sembra ma-
nifestare una resistenza inter
na alia espansione della istni-
zione di massa, assai diffusa. 
che si traduce anche in rifiu-
to di finanziamenti. 

Quando e stata approvata la 
legge per il prestito agli stu
dent! universitari in difficol-
t& e'e stato ancora un esem
pio tipico in questo senso: 
il governo ha chiesto il paga-
mento degli interessi! E que
sto in un paese che lamenta 
una carenza di fondo nella 
preparazione dei suoi quadri 

Abbiamo ri trova to qui un 
modo di sviluppo che colpisce 
in altri paesi dove e al po-
tere una combinazione feu-
dale-borghese appoggiata dal 
capitale intemazionale. Le au 
tostrade moderne, semi\-uote 
di traffico, che corrono ele-
ganti fra i villaggi di fango 
le abbiamo gia viste nella Per
sia dello scia. Anche qui ce 
ne sono verso il Chad ed il 
Niger. I mezzi finanziari ci so
no. lo sanno bene i costmtto-
ri edili italiani che appalta-
no questi lavori nella zona. 
ma sono diretti a promuovere 
forme di sviluppo a favore di 
ristrette oligarchic 

Ora anche qui si pensa al 
turismo, 6 stato eostruito un 
villaggio in riva al lago arti-
ficiale. L'isolamento e grande 
— da Nord, bisogna traversare 
il Sahara per tremila chilome
tri che sono in gran parte pi-
sta; da Sud c'd una ferrovia 
che impiega giorni — e 1'aereo 
serve un turismo ben selezio-
nato. 

Le attivita artigianali e mer-
cantili, ricche di tradizione, 
appaiono in decadenza: diffi-
cilmente arrivera in tempo il 
turismo a salvarle. Le con
traddizioni dello sviluppo sono 
acute. 

Con la creazione di sei sta
ti, nel Nord della Nigeria, e 
cominciata la messa in funzio-
ne di una amministrazione 
pubblica che affronta certi 
problemi. La amministrazio

ne dell'emiro di Kano o del 
sultano di Sokoto non ha mai 
assunto le dimensioni sociali; 
ne ha toccato i campi nei 
quali opera lo stato moderno. 
C'e un contrasto oggettivo fra 
il potere ancora accordato ai 
capi di origine feudale-religio-
sa e l'attuazione dei compiti 
che una societa moderna af-
fida alia amministrazione pub
blica. Esplodera questo con
trasto? Ve ne sono tutte le 
condizioni oggettive. L'avveni-
re della Nigeria, a comincia-
re dal tipo di utilizzazione 
che essa. fara della ricchezza 
petrolifera, dipende in manie-
ra essenziale dalla liberazione 
dalla soggezione delle masse 
contadine del centro e del 
nord. 

Questo avvenire ci riguar
da da vicino. La tratta dei ne-
gri, giunta fino a Roma, ci 
dice quanto l'Africa si stia av-
vicinando a noi e quanto i 
suoi milioni di disoccupati. at
tuali o potenziali. influiranno 
anche sulla societa e l'econo-
mia europea. 

L'Africa. e la Nigeria che 
ne e il paese piu popoloso, 
attendono da noi un contri
bute di conoscenza, di idee e 
di lotta. 

Renzo Stefanelli 

(Fine — I precedenti arti-
coli sono stati pubblicati il 26 
e il 28 lugfo). 
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