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A proposito di Sacharov e Solgenitzin 

La liberta 
della cultura 

Dalla nostra concrefa esperienza di lotto, confro gli equivoci modelli del la« demo-
crazia occidental », abbiamo traflo la convinzione die il socialismo non signified 
sospensione o atlenuazione delle liberta democratize, ma la loro reale attuazione 

La commozionc e la com-
battiva solidariela eon cui 
guardiamo al dranmia del 
Cilo non puo distoglicrc — 
nemmeno in questi giorni 
— la nostra atten/.ione da 
tutto cio che tocca il movi-
niento operaio. an/i acuiscc 
la nostra sensihilita per tut-
to quanto puo giovare e 
nuoeero alia sua lotta. 

Si sta sviluppando sulla 
stampa italiana e interna/io-
nale una campagna, di toni 
e contenuti diversi, per i 
noti av\'enimenti sovietici 
che riguardano direttamen-
te la liberta di cultura e 
piu in generale il problema 
delle liberta democratiehe; 
si hanno prcse di posizione 
di intellettuali. Non manea 
chi, non potendo tacere e 
non potendo non esprimere 
la propria condanna per 
quanto e avvenuto e sta av- • 
venendo nel Cile, ccrca di 
porre sullo stesso piano fat-
ti e fenomeni politici che 
nulla hanno in comune per 
l'ambito del tutto diverso in 
cui essi si collocano, per i 
non confrontabili significato 
e portata. 

Vi e poi chi vorrebbe ac-
cusare la cultura demoera-
tica italiana di reticenza o 
di « diserzione » di fronte a 
questi problemi, e alia vi-
cenda di Sacharov e di Sol
genitzin, non cogliendo in-
vece come gli intellettuali 
di sinistra e democratici ita-
liani, da questi fatti profon-
damente turbati e preoccu-
pati, rifiutino piuttosto po-
sizioni che potrebbero esse-
re strumentalizzate in sen-
so tutt 'altro che democrati-
co e sono sensibili ai peri-
coli deU'anticomunismo e 
delPantisovietismo, partico-
larmente in momenti come 
questi. 

Disapprovazione 
La posizione nostra, del 

Partito comnnista italiano, 
di fronte a questi fatti e 
precisa: netta disapprovazio
ne. « ...ribadiamo la nostra 
critica verso atti e metodi 
che colpiscono la liberta del
la cultura e limitano il di-
battito politico e delle idee » 
(cosi Enrico Berlinguer, al 
recente festival dell'Vnita 
a Milano). E' la posizione 
che abbiamo assunto sin dal 
momento in cui si fece chia-
ro alia coscienza del tnovi-
mento operaio internaziona-
le — con il XX Congresso 
del PCUS, nel 1956 — che, 
nell'epoca della direzione di 
Stalin, si erano introdotti 
nella vita del regime sovie-
tico « elementi di degenera-
zione» (Togliatti), che ofTcn-
devano la legalita democra-
tica ed offuseavano la por
tata liberatricc del sociali
smo per tutto cio che con-
cerne i diritti dei cittadini 
e la liberta di cultura. 

E quelle posizioni, da noi 
assunte all'VIII Congresso 
del nostro partito (1956), 
siamo sempre venuti riaffer-
niandc. approfondendo e 
chiarendo. Non abbiamo mai 
pensato — ce lo conscnta il 
compagno Giuseppe Tam-
burrano — che * il tipo di 
regime e una questione in
terna all'Unione Sovietica, 
in base al principio delle vie 
nazionali al socialismo > ill 
Mondo, a. XXV, n. 37), in 
quanto per noi l'autonomia 
di ogni singolo partito co-
munista e la originalita dei 
processi rivoluzionari — che 
devono essere rigorosamen-
te rispettate — non pos*ono 
mai significarc indifTerenza 
o anche soltanto srarsa at-
tenzione per tutto cio che, 
avvenendo in un paesc, in-
tcressa tutto il movimento 
operaio, tutti i partiti co-
munisti. Siamo stati anzi 
sempre fautori del dibattito 
aperto e costruttivo, anche 
tra i partiti comunisti, con-
vinti come siamo che i vin-
coli internazionalisti impli-
cano non solo una reciproca 
influenza tra tutto cio che 
avviene nei singoli partiti e 
paesi, ma esigono la parte-
cipazionc viva di tutti al 
confronto delle esperienze 
e delle idee. 

Per noi « via nazionalc » 
del processo rivoluzionario 
significa che non si posso-
no trasferirc * modelli » di 
socialismo o di lotta rivolu-
rionaria da un paese all'al-
tro, ma nor. ccrto relativi-
smo scettico e grctta chiu-
sura in se stcssi. E' anzi 
partendo dalla nostra espe
rienza di lotta contro tutto 
cio che in Italia ha offeso 
ed ofTendc la liberta del cit-
tadinc, i diritti democratici, 
che abbiamo preso posizione 
nel confronto della demo-
crazia nei paesi sorialisti e 
della liberta di cultura, co-
si come, rjflcttcndo sulla 
storia e sulle - vicende di 
questi paesi, abbiamo tratta 
la convinzione che il socia
lismo non puo significarc 
sospensione o atlenuazione 
delle liberta democratiehe, 
ma — come Lenin insegna-
Vt — la loro picna, rcalo 

attuazione. Per questa ragio-
ne la nostra lotta c volta 
consapevolmente a gettare, 
gia neH'azione di oggi, 1c 
condizioni di un regime so-
cialista, in Italia, cho con-
senta la piena espansione 
dello liberta e il libero con
fronto delle idee. 

Non siamo giunti ad am-
mettcre « finalmente » — 
como scrive Tamburrano — 
« cho qucsto aperto ralfron-
to non esiste nellTnione 
Sovietica >, perche da lun-
ghi anni poniamo molto a-
pertamente la questione del
la democra?ia come centrale 
nella vita e nello sviluppo 
dei regimi socialisti. 

Cio non significa, ed an
che questo lo abbiamo gia 
detto, che approviamo le po
sizioni che Sacharov e Sol
genitzin vanno in questi 
giorni o da tempo sostenen-
do: anzi vediamo nei loro 
giudizi un grave ofTuscarsi 
della coscienza di cio che 
il socialismo ha realizzato, 
conquistato, lo smarrirsi dei 
termini reali in cui si pone 
oggi nel mondo la lotta di 
classe e il confronto delle 
civilta. Ma piuttosto ci in-
terroghiamo sulle ragioni di 
quella loro esasperazione o 
pensiamo che, in un clima 
in cui anche libri giudicati 
negativi possano essere pub-
blicati (discussi e criticati), 
le idee poste a confronto, le 
posizioni errate vinte sul 
piano politico ed ideale, non 
avrebbe dovuto sorgere mo-
tivo di quel processo, ne 
dell'attuale tensione, di cui 
si giovano gli avversari del 
socialismo e del movimento 
operaio e quanti vorrebbero 
frapporre ostacoli ad un pro
cesso di distensione interna-
zionale faticosamente ma 
molto positivamente in atto, 
e prima di tutto per la poli-
tica estera dell'Unione So
vietica, degli altri paesi so
cialisti e per 1'azione di tut
to il movimento operaio e 
democratico. 

Ne pensiamo che ai limiti 
cho si riscontrano dal punto 
di vista democratico, nella 
vita sovietica, si possa con-
trapporre la «deniocrazia 
occidentale », noi che ogni 
giorno lottiamo, con tutti i 
democratici, contro la vergo-
gna della carcerazione pre-
ventiva, contro la situazione 
inumana delle carceri, che 
dobbiamo ancora ottenere 
che si faccia luce sul caso 
Pinelli, che non ci scordia-
mo della vicenda di Valpre-
da, che denunciamo la con-
centrazione monopolistica 
delle testate dei giornali, 
gli interventi censori nel 
campo del cinema, il mese 
di carcere comminato al re-
gista Bertolucci, e, piu in 
generale, 1'ostacolo che il 
monopolio della ricchezza 
pone all'effettivo esercizio 
della liberta culturale e di 
tutte le liberta. Ma da que
sta nostra lotta traiamo mo-
tivo di severita verso tutto 
cio che impedisce al socia
lismo di manifestarsi quale 
puo e deve essere (soprat-
tutto oggi che c cosi forte) 
in confronto del sistema ca-
pitalistico: come un regime 
in cui il carattere socialo 
della proprieta deve essere 
la base della picna espan
sione delle liberta democra
tiehe e del piu ricco e libe
ro confronto culturale. 

Non dimenticando che, an
che sul piano della parteci-
pazione democratica del cit-
tadino-Iavoratore alia dire
zione dello Stato e della so
cieta. il socialismo ha gia 
realizzato — nonostante i li
miti che sono posti dal mo-

do in cui si sono andati co-
struendo storicamento que-
gli Stati e quei regimi — 
cio cho ncssuno puo nean-
che sognarsi, nei paesi ca
pitalistic!, dovo certo, • ad 
esempio, nessun operaio vie-
no chiamato — se non dal
la lotta dei sindacati — a 
discutere dell'organizzazione 
del lavoro nolle aziende, 
della realizzazione del piano 
economico, e nessun cittadi-
no — se non dalle ammini-
strazioni - democratiehe — 
dell'organizzazione della vi
ta civile, della gestione del
lo scuole e cosi via. 

Internazionalismo 
Ecco dunque che, critican-

do con chiarezza ed onesta 
limiti ed errori, non dimen-
tichiamo che cos'e il socia
lismo, cio che esso ha rea
lizzato, cio che rappresenta 
nel mondo per tutti i popo-
li che lottano per la pro
pria liberta, contro l'impe-
rialismo, per il movimento 
operaio e democratico del 
nostro paese. Ecco dunque 
che, quando due sistemi e-
conomici e politici si fron-
teggiano, dominando la sce-
na mondiale, noi — che 
consideriamo la cocsistenza 
pacifica una necessita impe-
riosa e sappiamo come es-
sa possa afTennarsi solo se 
vengono impressi ai rappor-
ti internazionali contenuti 
opposti a quelli imperiali-
stiei — sappiamo anche da 
quale parte dobbiamo stare. 
E sappiamo benissimo che 
quando ci si chiede di rom-
pere i rapporti di amicizia 
e solidarieta con l'Unione 
Sovietica e i paesi socialisti, 
nel nome di una male inte-
sa « autonomia », in realta 
ci si chiede di pcrdere la 
nostra autonomia nei con
f ront dell'imperialismo, del 
capitalismo e dei loro par
titi. 

Su queste considerazioni, 
sulla coscienza di come i 
processi rivoluzionari siano 
andati differenziandosi e di 
come, tuttavia, di fronte al-
1'imperialismo, ai processi 
di integrazione capitalistica 
a livello mondiale, l'interna-
zionalismo trovi oggi ragio
ni oggettive ben piu grandi 
di ieri, noi fondiamo il cri-
terio dell'miifa nella diver
sita. Osserviamo che, lungi 
dal mostrarsi velleitario, 
questo criterio regola gia 
oggi i rapporti tra i partiti 
comunisti o i paesi sociali
sti ovunque essi si svolgono 
in modo positivo, menlre ta
li rapporti sono cattivi pro-
prio la dove questo criterio 
non e riuscito ad afTermar-
si. Unita e diversita posso* 
no apparire contraddittori, 
nel senso di inconciliabili, 
solo a chi ragiona secondo 
i canoni della vecchia Iogi-
ca formale dell'identita e 
dice, come Tamburrano: 
« ...se l'URSS lotta per il 
socialismo non deve esser-
ci diversita, se non lotta 
per il socialismo non puo 
csscrvi unita ». Ma la logi-
ca del reale e ben altra — 
Marx ce lo ha spiegato. E' 
appunto la logica dialettica 
della contraddizione — che 
non ha nicnte a che vedere 
con la teoria crociana dei 
distinti —, sicche riconosce-
re le immense conquiste del 
socialismo non significa 
chiudere gli occhi su defi-
cienze ed errori; criticare 
limiti ed errori non signi
fica dimenticarc che ci tro-
viamo dalla stessa parte nel
la lotta contro il comune nc-
micc. 

SOMALIA: una battaglia di massa per vincere I'arretratezza culturale ereditata dal colonialismo 

L'ESERCITO DELL'ALFABETO 
Colossale sforzo e importanti successi raggiunti nelle citfa e nei villaggi - Ora vi e il problema della popola-

zione nomade - Ritorno a Uenla Uen - Come sono state superate le resistenze opposte dai rappresentanti del-

h'slamismo fradizionale, dal tribalismo, dalle vecchie gerarchie - II veto alio studio nelle leggi razziali fasciste 

Nostro servizio 
MOGADISCIO, settembre 
Sulla strada per Baidoa, a 

100 chilometri da Mogadiscio, 
e'e un villaggio che si chiama 
Uenla Uen. E' la capitale di 

un distretto contadino che non 
arriva a ventimila abitanti 
stabili, piii la popolazione pa
storale In continua transit-
manza, che costituisce nerd 
anch'essa una presenza co-
stante, tanto da potersi con-
siderare una componente im-
portante, sociale ed economl-
ca della zona. A Uenla Uen 
ero passato tre anni fa, po-
co clopo la rivoluzione, ed 
era un villaggio di capanne, 
povero e uguale da sempre. 
Oggi vi si entra da un ampio 
viale, fra una fila di piante 
ancora troppo giovani per fa
re gia ombra: e comunque la 
prima immagine che riflette 
quello che e cambiato. Vi 
trovo una fiorente cooperati-
va di tessitori, la scuola in 
muratura per tutti i ragazzi 
del circondario, rambulatorio, 
tante botteghe e case di mat-
ton!. un ampio. tiorito, alle
gro giardino pubblico, il cen-
tro di orientamento che 6 la 
sezione locale dell'ufficio poli
tico nazionale (il partito na-
zionale in fieri), un nuovo 
mercato per i generl di con-
sumo. e quello per il bestia 
me anch'esso nuovo. Ovun
que un ordine e una puli. 
zia esemplan. la sensazione 
di una vita che ha trovato il 
suo modo di svolgersi tran-
quilla e sicura di migliorare. 

Ma a Uenla Uen. come in 
tutta la Somalia, e arrivata 
quest'anno anche Talfabetiz-
zazione in lingua somala. E' 
appena finito il primo corso 
trimestrale, e il capitano As-
san Abi Mohamed. che an
cora per qualche giorno e 
presidente del consiglio rivo
luzionario distrettuale (poi sa-
ra sostituito da un civile, 
membro dell'ufficio politico 
nazionale) mi da qualche ci-

fra. Lo fa con l'entusiasmo dl 
un militante della rivoluzio
ne, come qui in Somalia so
no gli ufficiali e i soldati di 
un eserclto che e diventato 
un vero esercito popolare. Ml 
fa vedere dove si e studia-
t<\, la sera dopo il lavoro, nel
la piazza del villaggio, con 
g|i studenti, i funzionari stata-
li, i militarl, come maestri. 
E! ml mostra l'elenco dei par
ticipant! alia prima tornata 
Si insegnamento, 7609 abitan-

, uomini, donne, ragazzi, 
bambini, vecchi di settanta e 
piu anni. I promossl, supera-
no il 90 per cento. Ora si co-
mincera il secondo turno. e 
cosi via. Mi dice: «Nel gi-
io dl un anno soltanto i pic-
coli, sotto i sei anni, non sa-
pranno ancora leggere e scri-
vere in somalo ». Gli chiedo: 
«E i nomadi?». Per questi 
si iniziera la campagna 1'an-
no prossimo, ma fin d'ora si 
e fatto qualcosa. Quelli che 
stanziano per un tempo suffi-
ciente nel distretto hanno gia 
preso parte ai corsi. e il pa-
store transumante 6 gia in 
molti casi seguito da squa-
dre di insegnanti itineranti. 
Non e ancora, pero. un fatto, 
sistematico. Piuttosto si trat
ta di sperimentare un meto-
do, di studiare il giusto ap-
proccio. 

Febbre 
dello studio 

La febbre dello studio, del
lo studio del somalo. per im-
parare a leggerlo e a scriver-
lo. ha invaso la Somalia. E' 
una battaglia di emancipazio 
ne culturale. che viene con-
dotta con una capacita orga-
nizzatlva e con una partecl-
pazione di massa. da lascia-
re impressionat!. Ovunque sia 
andato, nei quartieri di Moga
discio. nelle citta e nei picco-
li centri, nei villaggi dell'in-
terno. la campagna di alfa-

betizzazione 6 In pleno svi
luppo, con eguale intensita e 
adesione, con un bisogno di 
apprendere e dl insegnare (se 
sat insegna, se non sat im-
para e la parola d'ordine), 
che e poi la prova migliore 
di come sia calata nella co
scienza popolare l'intiera vi-
sione politica della rivoluzio
ne. 

«Rendere 11 nostro popolo 
padrone della propria lingua 
— mi dice un dirigente — 
era per noi indlspensablie, 
nella misura in cui davvero 
vogliamo costrulre una socle-
ta indipendente e sociallsta. 
Abbiamo in corso un proces
so dl scolarizzazione popola
re di massa, e non poteva-
mo piu ammettere che si per-
dessero anni di studio ad ap
prendere l'italiano o l'ingle-
se. Cio del resto voleva di
re l'impossibiliti dl fare stu
diare tutti, e soprattutto una 
divisione culturale fra 1 Soma
li che magari perfino all'm-
terno di una stessa famiglia 
non potevano corrispondere 
fra loro, se avevano studiato 
in llngue diverse Percio 
abbiamo introdotto la scrittu-
ra della nostra lingua. Ci oc-
corrono presto tanti cittadini 
alfabetizzati, tutti anzi, per 
portare avanti il nostro svi
luppo nazionale, e una cre-
scita economica e sociale che 
non deve lasciare nel paese 
un angolo dl arretratezza ». 

Non e stata una lotta facile, 
anche se oggi le cose van-
no nel modo migliore. perfino 
insperato. Introdotta un anno 
fa. coi caratteri Iatini. la 
scrittura somala era passata 
dopo aver superato l'opposi 
zione degli ambienti musul-
mani conservator:, che avreb 
bero voluto i caratteri ara-
bi. Si era trattato in realta 
di uno scontro politico, fra i 
fautori di un nazionalismo di 
ispirazione appunto araba, 
musulmana, e la leadership. 
rivoluzionaria che si richiama 
ai principi del socialismo 

mJ 
LUCianO G w p p i i S'insegna a scrivere in un villaggio somalo 

Intenso dibattito al convegno di Reggio Emilia 

Politica e teoria in Rosa Luxemburg 
Dal nostro inviato 

REGGIO EMILIA. 19 
In Rosa Luxemburg 1'unita 

di pensiero e di azione nvo-
Iuz:onana e giunta fmo alle 
estreme conseguenze: al sa-
crificio conc-ipevole della sua 
vita. Nell'omaggic reio ler: 
mattina ad Amende dall'as-
semblca di studiosi mirxisti 
di tutto il mondo riuniti qui 
a Reggio per la settimana di 
studi marxisti ded.cata a Ro
sa Luxemburg: nell'ordine de! 
giorno contro il «golpe» fa-
scusta in Cile acclamato :en 
pomenggio; nella !oro prc5?n-
za alia mamf&st-azione popo 
lare svoltasi stasera nella cit
ta dei fratelli Cervi. c>ra 
probabilmente la mighor tra-
duzione attuale dfU'insesma-
mento luxemburghiano. quel 
lo della coerenza fra teoria e 
pratica, dell'impegnc militan
te dello studiaso. 

La a giovinezza », l'attualita 
di Rosa Luxemburg trovano 
in tal modo. nellassemblea di 
Reggio Emilia, la migliore 
esprcssione: nel senso che vi 
si avverte l'urgenza politica 

di fare di qucsto stesso con
vegno un momento di arric-
chimento del movimento ope
raio nella sua lotta di ojrgi 
contro il dominio imperiak-
sta. Dopo due intense gior-
nate di lavoro. nel corso delle 
quali si sono succedute nume-
rose important: relazioni e 
ua i nutnta seric di interventi, 
l'lmpressione prevalente e 
quella di una sastanzi-ale con-
vergenza di anahsi e di posi-
z:oni. 

II contributo della Luxem
burg alio sviluppo del marxi 
5tno e da riconoscere — 
ha detto Lelio Bas?o — 
nella valorizzazione del con
cetto di «totalita concreta » 
attraverso il quale possiamo 
« mojtrare il carattere storico 
e transitono di tutte le for-
mazioni sociali ed in partico-
jare di quella capitalistica». 
E* daU'esigenza di restare an
cora ti a questo concetto di 
totalita conoretA che, dice 
Basso, la Luxemburg muove 
per affcrmare la necessity, da 
parte della classe operaia. di 
legare la lotta per obiettivi 
immedlati e parziali all'obiet-

! tivo finale della trasformazio 
j ne socialista. 1'irriducibile po-

lemica per a salvaguardare il 
carattere di classe del paniio 
e soffocare in germe quel 
processo d'mtegrazione delia 
socialdemocrazia al sistema 
capitalistico che ebbe invecc 
corso.. sotto l'egida protet-
tnce deli'.mmobihsmo kaut-
skianou. II pencolo dcil';nte-
graz:one provicne. secondo 
Basso, dal permancre di due 
logiche immanenti al sistema 
capitalistico: la logica delle 
forze produttive che spingo-
no alia trasformazione socia
lista. e la logica dei rapporti 
capitalistic!. 

II compagno Luciano Grup-
pi. nel suo intervento di ieri. 
ha dissentito su questo pun-
to. scorgendovi una contrad
dizione rispetto al concetto 
di c totalita concrcta» (un 
concetto che Antonio Gram-
sci sviluppa in quello di « cge-
monia della classe operaia», 
resa posslblle proprio dalla 
visione della « totalita » di cui 
e fatta la societa). L'esistenza 
di «due logiche» spezzereb-
be dlfattt la totalita. Marx ha 

identificato una sola logica 
unitaria nello sviluppo capita
listico, la logica della contrad
dizione. per cui questo stesso 
sviluppo produce necessaria-
mente le forze antagoniste 
destinate a rovesciare il si
stema. Di cio non deve di-
scendere nessun meccanismo, 
bensi la necessita di assume-
TS coscienza della contraddi
zione fondimentale che do-
mma la formazione economico 
sociale del capitalismo per 
guidare la lotta che deve ab-
batterla e trasformarla. 

Rosa Luxemburg ha con-
tribuito con tutta la sua ope
ra e la sua stessa vita a 
questa lotta. Chi vuol vedere 
in lei una teorizzatrice dello 
a spontaneismo » sbaglia pro-
fondamente — ha affermato 
nella sua relazione il prof. G. 
Radzcum dell'Istituto di mar-
xismo-leninismo della Repub-
bhea Democratica Tedesca —: 
Rosa Luxemburg ha lottato 
per dare alia classe operaia 
tedesca un vero partito rivo
luzionario. 
• Lo stesso concetto, di una 
erronea. attribuzione a Rosa 
Luxemburg della teoria dello 

«spontaneismo » e stato sot-
to'.ineato dal prof. Petscher. 
deiruniversita di Francoforte 
sul Meno (Gcrmania Occiden
tale) nella sua relazione a l l 
ruclo della coscienza di clas
se da Marx a Rosa Luxem
burg ». 

II prof. Sobolev. dell'istituto 
di marxismo - leninismo di 
Mosca. lia n preso il concetto. 
espresso da Badia, della Sor-
bona, secondo cui soltanto « a 
posteriori», in seguito alio 
stalinismo. determm-ati scrit-
ti sul partito di Rosa Luxem
burg erano stati utilizzati 
strumentalmente come « pro-
fetiche anticipizioni >•> dell'mc-
vitabile approdo della dottnna 
di Lenin sul partito di tipo 
nuovo. Sobolev a sua volta 
ha dichiarato prive di fonda-
mento queste argomentazioni. 
Lenin non fu un sostenitore 
del centralismo estKmo a 
detrimento dei diritti demo
cratici dei singoli membri 
del partito: la stessa critica 
del culto della personality ha 
potuto svolgersi sulla base 
dei principi Icninisti. 

Mario Passi 

scientiflco. II carattere lati
no, voleva dire, anche rom-
pere con gli scheml dl una 
societa tradizlonale, cultural-
mente subordlnata al poterl 
e all'influenza del mondo Isla-
mlco, delle sue gerarchie non 
tanto religiose, quanto socia
li, economiche, tribali. D'altra 
parte, giunti alia fase della 
concreta alfabetizzazione, si 
e trattato dl nuovo di af-
frontare certe resistenze. So
prattutto da parte degli seek, 
dei santoni che vedevano ml-
nacciato il loro prestlgto. che 
temevano per le sortl delle 
scuole coraniche, che andava-
no inslnuando favole dlsfattl-
stlche, come quella che la
tino era poi l'arabo ladin, cioe 
senza dio. ateo, nemlco di Al
lah e di Maometto. 

La risposta del governo e 
stata abile. Lo stato ha prov-
veduto a costruire nuove 
scuole coraniche, a sostenere 
finanziariamente quelle itine
ranti, e i santoni sono stati 
ovunque riuniti per partecipa-
re a seminari nei quali gli 
si e spiegato che niente di 
blasfemo vi era nella scrittu
ra cosi come era stata deci-
sa, e che anzi loro stessl po
tevano diventare dlpendentl 
statali. in veste di insegnanti. 
n Presidente Siad in persona 
lia partecipato a questa ope-
razione, che e riuscita a rias-
sorblre un'opposlzione del re
sto sconfitta prima di ogni al
tra cosa dalla massiccia par-
tecipazione di massa alia 
campagna per saper leggere 
e scrivere, nei caratteri pre-
stabiliti. 

In realta, questo aspetto, 
dello scontro con gli seek 
reticent!, ha risposto a una 
piu profonda logica politica, 
che e quella tante volte di-
chiarata e costantemente pra-
ticata. per cui i dirigenti so-
mali rifiutano il terreno della 
lotta di religione. La religio-
ne e libera ed un fatto pri
vate rispettato. appoggiato in 
quanto appartiene alia co
scienza popolare. e il sociali
smo, il marxismo al quale ci 
si ispira, appartiene alia sfe-
ra concreta della lotta contro 
I'arretratezza e per uno svi
luppo indipendente dai lacci 
coloniali o neocoloniali. Sem-
mai proprio la campagna di 
alfabetizzazione di massa e 
stata un'ulteriore occasione 
per dimostrare la coerenza 
con cui una tale linea vlene 
perseguita, la chiarezza di 
idee in proposito. In ogni ca
so. anche percio. per il colle-
gamento reale della rivolu
zione con le masse popolari, 
al di la del tentativi di agl-
tarle contro lo spauracchio 
deH'antislamismo, la campa
gna per l'alfabetizzazione e 
ormal una battaglia vinta. 

La prima 
fase 

Naturalmente siamo soltan
to agii inizi. La prima fase 
durera appunto un anno, divl-
sa In corsi trimestrali, e ri-
guardera le citta e i villag-
si, la popolazione stanziale. 
E alia fine del primo trime-
stre. a luglio, l risultati so 
no stati questi: 9284 classi. 
11401 insegnanti. 404 329 alun-
ni. di cui 198 055 donne. I pro-
mossi. attorno al 90 per cen
to. Se si tiene conto che la 
popolazione somala e valuta-
ta in circa 3 milioni e mezzo 
di cui circa 2 milioni di no
madi. si puo prevedere abba-
stanza fondatamente che nel 
1974 gli abitanti delle citta 
e dei villaggi saranno quasi 
totalmente alfabetizzati. Poi 
si trattera di affrontare il 
mondo pastorale, per il quale 
ci si prepara tuttavia fin da 
ora con un'attenzione che la-
scia bene sperare. 

In realta e In corso e si as-
siste a un'autentica rivoluzio
ne culturale, questa si desti-
nata a durare. & una scena 
comune vedere bambini, vec
chi. uomini. donne. che da 
soli, o in gruppo. leggono un 
giornale. si esercitano a scri
vere. nelle botteghe. nei bar. 
negli intervalli del lavoro. per 
poi riunirsi nei quartieri dove 
si sono improvvisati i locali 
per lo studio, a seguire la 
Iezione del maestro. Ed e 
perfino difficile rendere l'idea 
di questa sete di sapere. di 
impadronirsi della propria 
lingua. 

Piuttosto vale la pena di 
sottohneare il significato di 
quella legione di studenti del
le med:e inferiori e superiori. 
che per primi e piu di tutti 
hanno risposto aU'appello di 
lavorare come insegnanti vo-
lontari. Sono la testimonian-
za di come crescono. con aua-
Ie mentalita, con quale dispo-
sizione sociale. politica, idea
le le nuove generazioni che 
la rivoluzione va formando: e 
sono loro a rendere tanto piu 
chiaro il legame con la scuola 
nuova che va sorgendo. con i 
suoi contenuti ideali e didatti- > 
ci di impronta rivoluzionaria. 
posti alia base di una scola
rizzazione gia arrivata a in-
teressare il 70 per cento dei 
ragazzi delle citta e dei vil
laggi, In un paese dove in 
pratica non piii del 3 per cen
to degli abitanti, prima del 21 
ottobre 1969, studiava. Anche 
a questo livello si valuta il 
senso di una scelta socialista 
che davvero non e stata com-
piuta a parole. 

La sensazione che si prova 
di fronte a questa emanci-
pazione intellettuale di massa, 
di un intiero popolo, e di 
grande rispetto. Bisogna capl-
re lo sforzo enorme che ci6, 
e tutto quanto contempora-
neamente si fa in Somalia 
per uscire daH'arretratezza, 
costa di fatlca, di volonta, di 
dlfficolU materlaU, di deter-

minazione ad andare avanti. 
Sembra imposslblle che in pn-
chl mesl si sia rlusclti a pre-
parare una legione di inse
gnanti, e predisporsl I mezzl 
di studio distribuiti gratuita-
mente (libri, lavagne. penne, 
ere.) o che si sia gia arriva-
tl a scrivere in somalo ogni 
atto amministrativo. ogni do-
cumento pubblico. Dietro e'e 
evidentemente la ferma de-
cisione di tutto un popolo a 
bruciare le tappe della pro
pria crescita indipendente. p. 
del resto In Somalia, si sa 
bene che cosa significa anche 
materialmente saper leggere 
e scrivere in somalo. Signifi
ca trovare un lavoro sicuro e 
un guadagno sicuro in una so
cieta che si sta trasformando 
In una direzione per cui e'e 

bisogno di un popolo istrulto, 
culturalmente unlficato e li
bero dalla deformazione e dal
la degradazione mentale nel
le quali lo ha tenuto fino a 
lerl 11 colonialismo, il neocolo-
nlalismo. 

Molta acqua e passata sotto 
i ponti da quando le leggi raz
ziali fasciste del 1938 proibl-
vano al somali di studiare 
oltre la terza elementare, a 
sua volta consentita soltanto 
ai figh del notabilato colla-
borazionista. Ma e un'acqua 
che non sarebbe passata sotto 
l ponti della storia della So
malia, se da quattro anni or
mal non fosse In corso una 
rivoluzione che non a caso 
si dichiara socialista. 

Ermanno Lupi 
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MILANO 
Gaileria Unlone 3 
Gall. V. Emanuelt II 
Via Manzonl 38 
b. Buenos Aires 42/3 
(dLfronte Tealro Puccini) 
Via Paolo Sarpl 35 

CON LA PIU 
QUALIFICATA 
E IMPEGNATIVA 
PARTECflPAZIONE 
DELL'EDlTORiA 
ITALIANA 

LIBRERIE 
MILANO 
C. Buenos Aires 75 
Ponte Seveso 40 
V.le Monza 24/26 
P.zza Gramsci 10 
Via Parini 80 
Via Plinio 32 

ROMA 
P.zza S-Sllveslro 27/28 
P.zza Viminale 12/13 

TORINO 
Via Giolitti 3/c 

GENOVA 
S. del Fondaco 11/H 
Via SS. Giacomo e 
Filippo 15/R 

VENEZIA 
Mercerie San Zulian 

VIINVITANO 
A VISITARE 
LA VASTISSIMA 
ESPOSIZIONE DEI LIBRI 
E DELLE OPERE 
IN VENDITA 
CON LO SCONTO 
REMAINDERS DEL 50% 

VIINFORMANO CHE 
SI 1NIZIA SABATO 

22 SETTEMBRE 1873 
MESTRE 
V i e Garibaldi 1/B 

TRIESTE 
C.so Italia 22 

TRENTO 
Via Manci 141 

VERONA 
C.so S. Anastasia 7 

PADOVA 
Gall. S. Bernardino 5 

UDINE 
Via Carducci 26 

BRESCIA 
C so Mameli 55/d 

PER 15 GIORNI 

LA TRADIZIONALE 
VENDITA SPECIALE 
DELLE RESE 
ANNUALI 
DEI LIBRI 
REMAINDERS 
CONLO 
STRAORDINARIO 

BERGAMO 
Via XX Settembre 21 

PAVIA 
C so Cavour 51 

COMO 
Via Volta 61 

LECCO 
Via C Catlaneo 31 

CREMONA 
C so Garibaldi 22 

LUINO 
V n XV Agosto 42 

BOLOGNA 
Galler a Accursio 
fsortopass Rizioli 18) 

FIRENZE 
Borgo S Lorenzo 25 R 
Via Masaccio 262 

PISA 
C so Italia 158 

LIVORNO 
Via Grande 149 

NAPOLI 
V,a Dei Mille 78/82 

CAGLIARI 
Via Tempio 25 

BARI 
Via Plccmnl 125 

TARANTO 

LIBRI PER LA VOSTRA 
BIBLIOTECA 
ESAURITI ANCHE 
PRESSOI REMAINDERS 
ARTE, NARRATIVA, 
SAGGISTICA, STORIA, 
FILOSOFIA. POLITICA, 
POESIA, RELIGIONE, 
TEATRO, PEDAGOGIA, 
MUSICA, VIAGGI, ecc. 

BL0CC0 

BRINDISI 
C so Garibaldi 80 

PALERMO 
Via Turati 15 

iFianro Trairo Poiitrama 

CATANIA 
C so Sicilia 89 91 

MESSINA 
V le S Martino 86 

BLOCCO 
DEGU SCONTI 
INVESTITE 
IL V0STR0 DENAR0 
E IL VOSTRP 

E NELLA CULTURA 
Ubrerie AccademU S^A Milaiw 


