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Un libro su Augusto Cesar Sandino 

II«generate 
di uomini liberi» 
Nella ricostruzione di Gregorio Selser la vicenda del guerrigliero nicara-
guegno che tenne in scacco per 8 anni i «marines» invasori e divenne 
un punto di riferimento ideale per tutti gli oppressi dell'America Latina 

Otto anni, dal 1926 al 
1933, dura il secondo inter-
vento dei marines nord-
americani per stroncare la 
resistenza del piccolo eser-
cito di liberazione naziona-
le costituitosi in Nicaragua 
nel 1926 contro il «gringo 
invasore». Una lotta senza 
quartiere. Nelle aspre fore-
ste di Las Segovias, un 
caudillo, Augusto Cesar San
dino, suscita un movimento 
popolare, senza definiti con-
fini di classe, per difendere 
— nel segno dell'indipen-
denza del suo paese —̂  l'au-
tonomia e la sovranila de-
gli altri stati deH'America 
Latina dall'interferenza yan-
kee. 

II piccolo nucleo guerri
gliero non diventera mai 
pill di una colonna armata. 
Formata di uomini, di donne 
e di bambini, anche senza 
essere un esercito vero e 
proprio riuscira a tenere in 
scacco le truppe d'invasione 
statunitensi nella misura in 
cui verra progressivamente 
identificandosi con le masse 
contadine del paese. Sandi
no ne interpretera, sia pure 
in maniera non sempre po-
liticamente lucida e coeren-
te, i bisogni essenziali, dan-
do ad essi una prospettiva 
di realizzazione nel quadro 
di una politica di alleanze 
nazionale e continentale. Da 
queste basi elementari trar-
ra alimento il processo di 
maturazione anti-imperiali-
stico delle popolazioni del
l'America centrale anche 
quando la vicenda persona-
le di un capo eccezionale 
come Sandino avra fine sot-
to i colpi delta Guardia Na
zionale di Somoza. 

Nel «Diario de la Mari
na > dell'Avana, Jaime Sua-
rez Silva ha lasciato una te-
stimonianza di prima mano 
di cio che e stata la guerri-
glia sandinista, nelle citta e, 
soprattutto, nei villaggi del-
l'interno del Nicaragua. II 
celebre pamphlet di Grego
rio Selser, Sandino, general 
de hombres libres (tradot-
to ora da Feltrinelli con il 
titolo La guerriglia contro i 
marines, L. 1.800) consente 
di andare oltre e di misu-
rare le analogie — su una 
diversa scala di genocidio 
— tra la politica di aggres-
sione e di sterminio condot-
ta nel Vietnam e quella 
scatenata in un paese altret-
tanto povero, ma strategica-
mente decisivo, come il Ni
caragua (150 mila furono i 
morti dal 1909 al 1931). 

La leggenda 
II fascino del libro di 

Gregorio Selser e nella de-
scrizione appassionata del
le vicende di Sandino, nel 
modo antirettorico con cui 
tratteggia 1'emergere in que-
sto uomo semplice, prima 
contadino, poi meccanico. 
impiegato, minatore e da ul
timo leader militare (« ge
nerate di uomini liberi ») 
di una coscienza nazionale 
anti-imperialistica. La leg
genda, pero, ha appannato 
i limiti politici del combat-
tente rivoluzionario nicara-
guegno e ne ha mitizzato la 
statura e 1'esemplarita in 
un modello eroico-romanti-
co che ha pur servito, e ser
ve, da riferimento ideale al
ia ribellione delle forze so-
ciali oppresse del continen-
te. 

Senza dubbio questa oleo-
grafia con la sua radice di 
verita e penetrata nei mo-
vimenti di liberazione. II li
bro di Selser con le oltre 
600 mila copie vendute (an
che grazie alia nubhlica rac-
comandazione di Fidel Ca
stro) e stato il vricolo nro-

zioso che 1'ha alimentata e 
giustificata. Credo, pero, 
che se si vuole trarre un 
insegnamento politico reale 
dall'esperienza di Sandino, 
sia necessario restituire ad 
essa il suo preciso significa-
to storico, e, quindi, politi
co a lungo termine. 

Bisogna allora dire che il 
conditio del Nicaragua ha 
rappresentato una risposta 
parziale e limitata alia par-
ticolare forma assunta dal-
1 imperialismo in America 
Latina tra la fine del seco-
lo e la grande crisi degli 
anni '30. In quegli anni, in 
seguito alia generale levata 
di scudi contro la politica 
di costante interferenza de
gli USA negli affari interni 
dei singoli Stati, gli Stati 
Uniti cambiano di spalla al 
fucile. Militarmente s'inter-
viene molto meno. Si adde-
strano — in compenso — 
gli eserciti nazionali e gli 
altri corpi di repressione 
inviando in loco tecnici e 
consiglieri o si aprono i 
cancelli delle proprie scuo-
le di specializzazione mili
tare agli ufficiali delle co-
lonie piu sicure e amiche. 
E' il caso del Nicaragua, le 
cui esportazioni sono dirette 
— nella misura del 90% — 
agli Stati Uniti, donde pro-
vengono il 75% delle impor-
tazioni dello stato dei Ca-
raibi. 

Al colosso nord-americano 
interessano sia le miniere 
aurifere (nel 1956'57 su un 
valore dell'oro estratto di 
circa 4 miliardi e 800 milio-
ni di lire pagarono appena 
2 milioni e mezzo di impo-
ste!), sia le ricchezze fore
stall le piantagioni di caf-
fe, il bestiame ecc. Ma, so
prattutto, la possibility di 
controllare la risorsa poten-
ziale maggiore del paese, 
cioe l'accesso al canale di 
Panama. Questa secolare i-
poteca ha condannato l'eco-
nomia del Nicaragua ad una 
dipendenza assoluta. Gli 
USA, sostengono, con tutti i 
mezzi, il regime terrorista 
della famiglia Somoza che 
arriva al potere nel 1936. 
Esattamente due anni dopo 
il capostipite del < clan», 
« Tacho », impadronitosi del-
la Guardia nazionale elimi-
no in un agguato Sandino 
e stermino i peones suoi 
partigiani. 

Non si tratta soltanto di 
una politica limitata al Ni
caragua. II campo delle ope-
razioni apertamente repres
sive e l'intera area del Ca-
raibi. In questa area di 
massicci investimenti dei 
monopoli metropolitan!, non 
per caso si dispiego la « po
litica del grosso bastone» 
(la big stick policy). La 
giustificazione addotta da 
Theodore Roosevelt (impor-
re la disciplina — con i 
mezzi piu brutali del reali-
smo politico — a questi Sta
ti, Ienti nelPacquisire un 
assetto sufficientcmente ras-
sicurante di stability politi
ca) si tradusse. nella pra-
tica, piu che nella loro de-
mocratizzazione o avanzata 
verso il liberalismo in una 
legittimazione dei regimi 
militari esistenti. 

Con il passaggio alia po
litica del « buon vicinato », 
muta parallelamente anche 
la strategia della penetra-
zione economica. II capita-
le delle grandi metropoli si 
impadronisce progressiva
mente dei traffici, dei tra-
sporti e della stessa asricol-
tura. 11 risultato e di sal-
dare in un unico blocco la 
classe dei latifondisti Iocali 
e della borghesia comprado-
ra alle societa straniere. 

Sandino non coglie 1'es-
senza delle trasformazioni 
phr» rimnorialismo sfa at-
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traversando (come ricono-
sce lo stesso Selser). La 
volonta di resistenza del 
suo esercito ebbe il suo nu
cleo di coesione in un obiet-
tivo: buttar fuori dal Nica
ragua gli americani e tutti 
gli stranieri invasori dal 
continente. Nel dare priori
ty assoluta alia conquista 
dell'indipendenza e dell'au-
tonomia del Nicaragua co
me Stato, Sandino riesce a 
tenere uniti nello stesso 
fronte di lotta comunisti e 
contrabbandieri, anarchic! e 
socialisti, avventurieri e 
sindacalisti. II suo anti-im-
perialismo ha caratteristi-
che puramente patriottiche, 
di generico progresso so-
ciale, per cui il movimento 
rifiuta come criterio decisi
vo la lotta di classe. La rot-
tura con il leader eomuni-
sta salvadoregno, Agustin 
Frabundo Marti, avviene sul 
ruolo egemonico da ricono-
scere al proletariato rivolu
zionario e al partito. 

L'imboscata 
Alia sua impostazione uni-

taria, nazional-popolare, San
dino resta fedele. Si rende 
pero, conto — come scrive-
ra al dirigcnte socialista 
spagnolo Luis Araquistain, 
in una lettera del 31 lu-
glio 1928 — che « se in que
sta situazione storica la no
stra lotta e nazionale e raz-
ziale, essa diventera inter-
nazionale quando i popoli 
coloniali e semicoloniali si 
uniranno con i popoli delle 
metropoli imperialiste » (p. 
91). 

L'imperialismo sta riag-
giustando il tiro e il piano 
tattico. La revisione e pro-
fonda non tanto nella so-
stanza del rapporto colonia-
listico quanto nelle manife-
stazioni e nei progetti di 
penetrazione e di radica-
mento nel tessuto debolissi-
mo dei paesi soggetti. San
dino riesce nel suo scopo, 
ma awerte troppo tardi che 
e un'autentica vittoria di 
Pirro. L'accordo tra i par-
titi, l'elezione di un presi-
dente liberate, Sacasa, il cli-
ma di ordine, di stabilita co-
stituzionale (garantito dal-
l'alternarsi al potere dai 
rampolli della famiglia So
moza, in tutto e per tutto 
dipendente dal governo sta-
tunitense), per il quale si 
era battuto, saranno emble-
maticamente la sua tomba. 
Cadra, infatti, una volta de-
poste le armi e dopo aver 
indotto i suoi uomini a ces-
sare la guerriglia giurando 
fedelta al nuovo presidente, 
in un'imboscata tesagli da 
Anastasio Somoza con il 
quale si era lasciato foto-
grafare piu volte in atteg-
giamento di cordialita e di 
amicizia. « Tacho » comanda 
la Guardia nazionale, un 
corpo militare addestrato 
dagli Stati Uniti (e diretto 
dal beniamino deU'ambascia-
tore americano e di sua mo-
glie), che .sostituisce sia la 
polizia sia 1'esercito. Di fat-
to e la longa mantis del cor
po di spedizione dei marines 
(ma soprattutto del gover
no yankee) contro il quale 
Sandino e i suoi partigiani 
si erano battuti per anni. 
Un governo fantoccio, dun-
que, e una gendarmeria in-
teramente devota agli inva
sori, senza piu l'impiccio 
dei marines e della guerri
glia. 

In questo quadro istituzio-
nale e politico l'imperiali
smo si riconosce per perpe-
tuare in forme nuove (l'in-
tervento dei monopoli, i 
terms of trade, gli investi
menti privilegiati, le socie
ta multinazionali e multifun-
zionali ecc.) il suo domi-
nio. Non e, pero, necessa
rio alia soprawivenza di 
esso che i militari siano ri-
spettosi delle Ieggi, i parti-
ti Ieali, i commercianti me
no esosi, gli operai e i con-
tadini meno sfruttati. Que
sto fu Terrore di analisi po
litica compiuto da Sandino, 
che lo porto a far dipende-
re dalla fine deH'intervento 
militare nord-americano 1'in-
staurazione di un ordine 
nuovo nel suo paese. Come 
ha scritto Gregorio Selser: 
«impegnato fino in fondo 
nella lotta contro gli inva
sori, condiziond tutta la sua 
vita a quest'unico scopo sen
za pensare che quegli stessi 
invasori disponevano di 
mezzi piu sottili deU'impie-
go delle armi, che in fin 
dei conti era soltanto la 
espressione momentanea di 
una politica che aveva gia 
raggiunto il suo obiettivo 
fondamentale: le basi del 
Golfo di Fonseca, la con-
cessione del canale transo-
ceanico, e soprattutto i 
mezzi per dominare la vita 
economica della nazione : 

Salvatoi* S^chi 

Viaggio nella Siberia, nel 50° della nascita delFURSS 

CANTIERI DELLA HAKASSIA 
A Sajani, sullo Jenissei, sta sorgendo la piu grande centrale idroelettrica del mondo - II nuovo polo industriale 
di Minussinsk, il villaggio dove fu confinato Lenin - Un bilancio della campagna per lo sfruttamento delle terre 
vergini - La vertiginosa trasformazione di una provincia dove gli aborigeni non conoscevano neppure il loro nome 

Dal nostro inviato 
ABAKAN, settembre 

Quando sara termlnata, nel 
1978. la centrale Idroelettri
ca di Sajanl, sul fiume Je-
nissel. sara la piu grande del 
mondo. Died grandi turbine 
della potenza complessiva dl 
6,4 milioni dl chilowatt pro-
durranno ogni anno oltre 23 
miliardi di chilowattora (piu 
di un quarto dell'attuale pro-
duzione dell'ENEL italiano, il 
quale, come si sa, arriva a 
90 miliardi di chilowattora 
all'anno). La spesa prevista 
e superiors al miliardo dl 
rubll (700 miliardi di lire), 
ammortizzabili nel giro dl 
7-8 anni. E' stato calcolato 
che l'energia elettrlca verra. 
a costare 0,06 copechl (42 cen-
teslmi dl lira) il chilowat
tora. Tecnici ed economistl po-
tranno valutare il significato 
dl queste cifre. Da parte no
stra ci Iimiteremo a quaJche 
informazione sulle dlmenslo-
nl dell'opera e sulle difficol-
ta incontrate. 

Ce ne parla il compagno 
Aleksander G. Bruss6, attua-
le direttore del cantiere. Qua-
rantenne, laureato all'univer-
sita di Leningrado. il compa
gno Bruss6 e giunto qui dai 
cantierl di oltre il Circolo 
polare artico. La grande di-
ga ad arco che sbarrera le 
acque — egll afferma — sa
ra alta 242 e lunga 1.066 me-
tri. La larghezza alia base sa
ra di 101 ed alia cima di 25 
metri. II lago artificiale che 
ne risultera. avra una super-
ficie dl 621 chilometri qua
drat! (tanto per fornire un 
termine di paragone, U lago 
di Garda ha una superficie 
di 370 chilometri quadrati ed 
e profondo sino a 346 metri). 

I lavori di costruzione del
la centrale sono cominciati 
nel 1970, ma in precedenza 
si erano dovuti costruire 40 
chilometri di strada ed al-
trettantl di ferrovia ed una 
cittadina dove far abitare i 
lavoratorl impegnati nelllm-
presa e le loro famiglie. I 
dipendenti sono oggi circa 6 
mila, ma gia. si prevede che 
la manodopera necessaria nel
la zona sara di 12.000 lavora
torl perche. accanto alia cen
trale elettrica, stanno sorgen
do una grande fabbrica di al-
luminio e la piu grande azlen-
da per la lavorazione del. 
marmo e del gfanito della 
Unione Sovietica e dell'Euro-
pa. A 15 chilometri da Saja
nl, infatti, comincia un gia-
cimento di marmo valutato 
in oltre dieci miliardi di me
tri cubl. I suoi colori — una 
ventina — vanno dal bianco 
al nero cupo. Buona parte 
delle attrezzature di questa 
fabbrica vengono fornite da 
ditte italiane. 

Un simbolo 
del futuro 

Il nucleo industriale che 
sta sorgendo sullo Jenissei 
sara l'orgoglio dell'Hakassia, 
provincia autonoma della Re-
pubblica socialista federatlva 
sovietica russa, nel territorio 
di Krasnojarsk, un tempo •• 
strema periferia dell'impero 
zarista e luogo di pena per 
democratic! e rivoluzionari. La 
provincia. con una superficie 
di 61.000 chilometri quadrati, 
conta oggl circa 450000 abi-
tanti dei quali gli aborigeni 
hakassi sono intomo a! 60 
mila. Gli altri appartengono 
per il 70 per cento al ceppo 
russo e per il resto ad altri 
60 gruppi etnici. Nella pro
vincia vi sono un centinaio 
di aziende industrial! e 60 
sovkos (nessun kolkos). Pri
ma della Rivoluzione gli abo
rigeni non solo non avevano 

Siberia: Divnogorsk, ta citta dei costruttori della centrale idroelettrica di Krasnojarsk 

lingua scritta, ma neppure 
un nome. II 98 per cento era-
no analfabeti. La loro unica 
attivita economica era la pa 
stonzia. Oggi il 30 per cento 
degli hakassi lavora nell'in-
dustria, ranalfabetismo e sta
to sconfitto da tempo, i libri 
in lingua hakassa sono circa 
2.500 per un totale di cinque 
milioni di volumi di cui il 
40 per cento manual! scola-
stici. 

Abakan, capoluogo della 
provincia, 40 anni fa era sol 
tanto un piccolo insediamen 
to raggruppante alcune isbe. 
Oggi e una citta industriale 
di centomila abitanti dotata. 
tra I'altro. di un Istituto pe 
dagogico a livello universita-
rio con 190 insegnanti e 3500 
allievi. In questo istituto ven 
gono formati anche gli inse 
gnanti in lingua hakassa da 
inviare successivamente nei 
villaggi (le scuo'.e nella pro
vincia sono 365 delle quali 
67 in lingua hakassa). 

Se Abakan e la sua provin

cia possono essere prese a 
simbolo dello sviluppo della 
regione negli ultimi due de-
cenni, Minussinsk, a quaiche 
decina di chilometri di distan-
za, sara probabilmente il sim
bolo dello sviluppo futuro. 
Minussinsk e oggi una cit
tadina di 42.000 abitanti. Nel
le sue strade si trova una ca-
sa in legno con gli stipiti 
scolpit! dove si fermo Lenin 
alia fine del secolo scorso, 
quando fu costretto al con-
fino in Siberia (la parte del 
vicino villaggio di Sciuscien-
skoe dove Lenin e la Krup-
skaia vissero per circa tre an
ni e stata trasformata in mu-
seo e viene conservata nelle 
stesse condizioni dell'epoca). 
Nei pressi di Minussinsk. per 
la prima volta nella storia 
d e 1 l'industria elettrotecnica 
delllTRSS, 12 aziende del set-
tore verranno costruite nella 
stessa zona. Quando saranno 
completate, daranno lavoro a 
60-70.000 persone. E progetto 
viene elaborato da 1.500 spe

cialist!. II cantiere di costru
zione e gia stato battezzato 
Electograd. 

In tal modo Minussinsk 
fornira alle imprese energeti-
che delle regioni orientali del-
l'URSS generatori a turbina 
e generatori idraulici, tra 1 
quali generatori giganti. II 
complesso produrra altresi 
trasformatori, materiale iso-
lante. apparecchi destinati agli 
elettrodotti di grande voltag-
gio, elettrodomestici ed altri 
articoli casalinghi. Uffici di ri-
cerca e di studio, laboratori 
ed istituti, un centro dl cal-
colo, scuole superiori e tecni-
che completeranno Tiropresa 
nelle cui prossimita. sulle ri
ve di un lago, sorgeranno un 
palazzo della cui tura ed im-
pianti sporti vi. I primi nuo-
vi isolati di abitazione, dota-
ti di tutti i conforti. compa-
riranno nel prossimo avveni-
re a Minussinsk; quando il 
complesso sara completato, la 
citta vedra la sua popolazio-
ne sestuplicata. 

Da dove verra la manodo
pera per questo e per gli al
tri progetti in corso di rea
lizzazione nell'Hakassia? Lo 
sviluppo accelerato dell'indu-
strializzazione non provochera 
un fenomeno di fuga dalle 
campagne dove si registra gia 
un'eta media dei lavoratori 
ben superiore a quella delle 
fabbriche? 

«I problem! che dobbiamo 
risolvere — dichiara il compa
gno Vassilij E. Oguzakov, de-
putato al Soviet Supremo, in 
un lungo incontro alia pre-
senza. tra gli altri, del prl-
mo segretario del PCUS del
la provincia, Alexej I. Krylov 
— sono grandi. Essi riguar-
dano in particolare la crea-
zione di infrastrutture, stra
de soprattutto. e poi la co
struzione di case con serviz! 
moderni, scuole. negozi e co-
sl via. II problema della ma
nodopera. invece, non ci 
preoccupa. E' vero. Teta me
dia nelTindustria § di 26-29 
anni e nell'agricoltura di 40-

L'ESPERIMENTO DEI CORSI ABILITANTI 

DALLA CATTEDRA Al B ANCHI 
A una prova anacronistica, antipedagogica, come quella del vecchio esame si sostituisce un meccanismo 
che ne ripropone sostanzialmente i criteri selettivi e noziontstici - Si deve awiare un processo di ricerca, 

formazione collettiva e reale aggiomamento culturale degli insegnanti 
La scuola mette se stessa 

sotto processo. Ancora una 
volta vengono a nudo i mo-
tlvi che stanno alia base del 
fallimento di vent'anni di po
litica perseguita in questo set-
tore dalla Democrazia cristia-
na e dai govern! da essa di-
retU. ET un processo. forse me
no traumatizzante, meno ap-
pariscente di altri subiti dal
la organizzazione scolastlca. 
Alia fine di un anno di stu
dio per esempio, quando sul 
tabclloni affissl nelle scuole 
vengono riportaU i risultati 
degli scrutinl ed 1 ragazzl si 
vcdono regoiarmente falcidia-
ti, esplode per milioni di fa
miglie un vero e proprio 
dramma. Quando centinaia di 
migliaia di glovani sono chia-
mat! a sostenere la prova di 
appello, 1'esame di autunno, 
1'assurdita dl un intero slste-
ma scolastico balza in tutta 
evidenza: in poco piu dl due 
mesi i ragazzl dovrebbero ac-
quisire c!6 che l'intero corso 
non e stato in grado di far 
loro «apprendere». Quando 
inizia l'anno scolastico le le-
zioni non possono cominciare. 
mancano i professor! in alcu
ne zone mentre In altre so
no in sovrapplu (non saran
no certo I decretl del gover
no a sanare una situazione 
di questo tipo), 11 rlcorso al 
doppl e tripll turnl perche le 
aule non sono sufficient! • or-

mai un fatto «normale»: si 
tratta di un altro dramma 
evidente. sotto gli occhi di 
tutti. Cos) awiene quando dai 
magri bilanci la stragrande 
maggioranza delle famiglie de
ve togliere fior di quattrini 
per farli finire nelle tasche 
ai editori che con i libri sco-
lastici si fanno diffusori an 
che delle piu banali idiozie, 
d! anticultura, di ignoranza 

Qucllo cui ci riferiamo e 
un process meno appariscen-
te ma ncn meno significatl-
vo di questi. Anzi, nei con
front! deg.* awenimenti che 
caratterizza to la grave crisi 
della scuoh, contiene anche 
un elemenUt di novita: il 
processo nasce infatti dall'in-
terno stesso della scuola e sul 
banco dell'accusa vi sono de 
cine e decine di migliaia di 
Insegnanti che, forse per la 
prima volta, stanno sperimen-
tando cosa sia 1'attuale inse
gnamento. 11 vuoto e la po 
vert a culturale che lo con-
traddistinguono, la mancanza 
di collegamenti, dl intrecc! 
con la realta politica, econo 
mica e sociale in cui la scuo 
la e immersa 

Decine dt migliaia di Inse 
gnanti sono dovuti tomare sul 
banchi di scuola per prende-
re parte a del corsi che do
vrebbero concludersl con un 
esame che li dichiara cab!-

litati 9 a far lezlone e consen
te una sistemazione (per lo 
meno in teoria) nell'organico 
scolastico. Tali corsi hanno 
sostituito in parte il vecchio 
esame di abilitazione, una 
prova anacronistica, antipeda-
gogica che tutto poteva esse
re considerato fuorche un mo-
mento della formazione del 
docente. 

Contro tale sistema di « for
mazione* degli insegnanti si 
sono battute le forze demo-
cratiche chiedendo che a tale 
prova si sostituisse un vero 
processo formativo. di reale 
aggiornamento culturale e pe 
dagogico. DC e forze conser-
vatrici hanno combattuto e 
contrastato tale linea. Risul
tato di questa prima lotta per 
la formazione e i'aggiornamen-
to dei docenti sono stati i 
corsi abilitanti. Costretto a 
metterli in cantiere il gover
no li ha continuamente rin-
viati, ne ha snaturato la so-
stanza tornando al criterio di 
selettivita che caratterizza il 
vecchio esame di abilitazione 
Scalfaro ha completato il qua
dro con una serle dl ordi-
nanze, indicando programmt 
di studio che ricalcano con 
cetti formativl Iargamente su 
perati. 

Perche questa paura del cor
si abilitanti? Si e capito qua
le meccanismo dl autocritlca 

poteva mettersi in moto po-
nendo Tinsegnante di fronte a 
se stesso, ai suoi metodi di-
dattici, ed e per questo che 
si e contrastato e si contra-
sta quanto di nuovo sta avan-
zando nella categoria a que
sto proposito. Appena i corsi 
sono iniziati e successo il 
caos: sui banchi di scuola I'in-
segnante divenuto allievo. sul-
la cattedra il collega diven-
tato docente. La parte piu 
avanzata della categoria si e 
decisamente opposta alia in-
troduzione del nozionismo, ai 
meccanismi del vecchio esa
me di abilitazione. ai criteri 
selettivi. Sono stati richiesti 
seminari. gruppi di lavoro che 
permettessero un approfondl-
mento reale dei problem!. E" 
stato chiesto un dibattito se-
rio ed aperto sui problem! del 
la scuola, sul rapporto docen
te - discente. sul rapporto scuo 
la - societa. 

E su questa base sono sta
ti conquistatt anche i piu 
titubanti. Certo si tratta 
di un lavoro difficile: la 
Incapacity ad un metodo che 
occorre trasferire poi nell'in 
segnamento quotidiano, la 
mancanza dl strumenti ade-
guati, la stessa insufficiente 
preparazione di color* che so
no I docenti del corso ren-
dono tutto piu problematico. 

Prendlamo un esempio: ae 

si vuole approfondire la real
ta sociale, economica, cultura
le di una regione mendiona-
le non lo si pud fare seguen-
do i vecchi schemi: numero 
degli abitanti, numero degli 
emigrati, tipo di industria, ti
po di agricoltura, traffici tu-
ristici, ecc Occorre al contra-
rio andare ai problem! di fon
do, sviscerarli in ogni loro 
aspetto. Come ignorare — la 
scuola lo ignora — il rappor
to fra agricoltura meridiona-
le e politica agraria del Mer-
cato comune? Questo equiva-
le a mistiflcare una realta e 
a trasmetterla. cosl mistiflca-
ta, agli student!. 

Cosa fare in tale situazione? 
AI di la di velleitarismi e pa
ternalism!. i corsi abilitanti 
possono essere una «Iezione» 
utile per tutto il mondo del
la scuola a patto che essi sia
no profondamente trasforma-
ti, costituiscano un momento 
di ricerca e di formazione col
lettiva, autogestito da tutti co
lore che vi prendono parte, 
mettano al bando il nozioni
smo, per diventare dibattito 
aperto e spregiudicato dove al 
criterio di selettivita si sostl-
tuisca un processo di avan-
zamento che investa questa 
componente fondamentale del
la scuola. 

Alessandro Cardulli 

45 anni. Gia oggi 11 reddito 
della nostra provincia provie-
ne per circa 11 70 per cento 
daH'industrla. Ma la tendenza 
6 quella dl un'ulterlore rldu-
zione della popolazione nelle 
campagne, in seguito al proces
so dl modemizzazione e di 
meccanizzazione dell'agrlcol-
tura, ed e logico che siano 
soprattutto 1 giovanl a cerca-
re una nuova sistemazione. 

II « palazzo 
dei servizi» 

«II 46 per cento della no
stra produzione agricola 6 for-
nito daH'allevamento del be
stiame. II nostro patrimonio 
zootecnico e composto da un 
milione e mezzo di pecore e 
130 000 bovini di cui 40.000 
mucche. Per 11 1973'75 e in 
programma la creazione dl al
tri otto complessi meccanizza-
ti per l'allevamento delle pe
core. A nostro parere, il pro
gresso tecnico nelle campa
gne. accompagnato dalla crea
zione nei villaggi delle basi 
di una vita modema, ricca e 
varia, consentira di mantene-
re il trasferimento della ma
nodopera dalTagricoltura al-
l'industria nei limiti postl dal-
lo sviluppo economico com-
plessivo. Gia oggi nessun vil
laggio e senza,cinema, e sen
za almerio una biblloteca e 
quasi. tutti sono- collegati dal 
teleforio. ' Soltanlo il 10 per 
cento del nostro territorio, per 
ragioni geografiche, non rice-
ve ancora i programml tele-
visivi. ma presto ovvieremo a 
questo inconveniente. i l re
sto della manodopera di cui 
1'industria avra bisogno sara 
coperto dal saldo migratorio 
positivo. Da nol vengono ad 
abitare e lavorare da molte 
parti dell'URSS, ed in parti
colare dallTJcraina. E' ovvio 
che anche in questo caso si 
tratti di giovanl e giovanissi-
ml. L'aumento medio della 
popolazione derivante dal sal-
do migratorio e di circa 11 
due per cento all'anno». 

L'Hakassia e una delle re
gion! dove a suo tempo fu 
lanciata la campagna della 
messa a coltura delle terre 
vergini. Logica la richiesta di 
un bilancio deU'esperimento. 

«Nella nostra provincia — 
risponde il compagno Oguza
kov ;— sono , stati • messi a 
coltura circa mezzo milione 
di ettarl di terre .vergini. Una 
buona parte, e cioe intomo 
ai 200.000 ettarl, dopo quaiche 
anno, e stata abbandonata e 
trasformata in prato natura-
le. Cio 6 stato dovuto al fat
to che lo strato fertile della 
terra era molto sottile e Tero-
sione fortissima. Gradual-
mente stiamo risolvendo il 
problema della lotta contro le 
erosion! ed infatti dei 200.000 
ettari abbandonati ne abbia-
mo recuperati circa la meta. 
Nei prossimi anni pensiamo 
di recuperarli tutti. II bilan
cio complessivo dell'impresa? 
Sulla base della nostra espe-
rienza. la messa a coltura del
le terre vergini e stata una 
iniziativa redditizia. Nel giro 
di tre anni. i sovkos creati 
hanno lavorato a profitto 
della economia nazionale. Nel
la nostra provincia la produ
zione di grano e aumentata 
di due volte proprio grazie 
alle terre vergini». 

H compagno Krylov, primo 
segretario del partito. trae le 
conclusioni generali. «Le dif-
ficolta che abbiamo dl fronte 
— dice !n sostanza — sono 
ancora grandi. Abbiamo fatto 
enormi pass! in avanti. ma 
la nostra provincia e la no
stra vita non sono ancora 
quelle che desideriamo. I aer-
vizi da noi sono ancora In
sufficient!. Ad Abakan stia
mo ora costruendo quello che 
chiameremo il "palazzo dei 
servizi", dove la gente trove-
ra tutto quello di cui ha bi
sogno: sartoria, calzoleria, la-
boratorio per riparare appa
recchi radio e televisori. idrau
lici, elettricisti e cosl via. An
cora scarso e il numero degli 
specialista e dei lavoratori al-
tamente qualificati. anche se 
abbiamo due scuole professio
nal! nelle quali formarli. Ma 
noi siamo ottimisti. E* la stra
da percorsa. sono le difficol-
ta che abbiamo superato, 1 
problem! che abbiamo risolto 
che ci danno fiducia. Se foste 
venuti qui dieci anni fa, oggi 
non avreste riconosciuto l'Ha-
kassia. Se verrete tra dieci 
anni, non la riconoscerete di 
nuovo ». 

Romolo Caccavale 
(3 - Continua) 

V morto 
la sorella 

di Majakovskij 

MOSCA. 14 
Ljudmila Majakovskaja, so

rella maggiore del grande poe-
ta sovietico Vladimir Maja
kovskij, e morta ieri a Mo-
sca. Lo hanno annunciato il 
ministero della cultura del-
1TJRSS e le Unioni degli scrit-
tori e degli artisti. 

Aveva 88 anni. Dopo la mor-
te del fratello, awenuta nel 
1930. Ljudmila Majakovskaja, 
pur non rinunciando alia pro
pria attivita di pittrioe e di 
disegnatrice di tessuti, lavo
ro a raccogliere e pubblicare 
gli inediti del poeta. Fu lei 
a curare numerose edizioni 
delle opere, tra le quali una 
«Opera omnia» che e cons!-
derata la piu completa ap-
parsa finora. Notevole succes
so ebbero una serie di suoi 
scritti, tra cui un libro di 
memorie, sulla vita • l'c 
di Vladimir. 


