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Intervista all'Unit a dei dirigenti del PC A e di Henry Alleg 

I I giudizio 
sulla situazione 

Dal nostro inviato 
ALGERI. 1. 

I dirigenti del Parti to co-
numista algerino hanno sta-
nuini cortesemente acconsen-
tito a ricevermi e ad espor-
nu, perche nc informassi i 
lettori dell'Unita, il loro giu
dizio sulla crisi che travaglia 
l'Algeria e lo loro proposte 
per una rapida ed efficace so-
lu/ ione. 

Le domande e le risposte 
d i e trascrivo sono il frutto 
della conversazione con un 
gruppo di dirigenti comunisti 
algerini guidati dal compa-
gno Hadj-Ali, clie e uno dei 
t ie segretari del parti to. 

D. — Nel vostro eomunica-
to di ieri. voi avete per la 
prima volta sollecitato l 'arri-
vo immediato dell'iifficio po
litico di Tlemcen ad Algeri. 
Perche? 

R. — E' vero. Xoi abbiamo 
detto che nel momento at-
tuale il mezzo per risolvere 
la crisi e la installazione del
l'iifficio politico e l 'arrivo di 
Ren Bella. Noi siamo oggi 
sulla via del marasma eco-
nomico. La stasj generale. la 
paralisi del potere. hanno 
causnto gia enormi guai e ne 
causeranno ancora. Nel pro-
lungarsi ulteriore della crisi 
noi vediamo due rischi: 1) 
un intervento. non impossi-
bile. dell 'esercito francese. 
anche se questa sarebbe una 
mtsura pazzesca che si river-
serebbe in modo disastroso 
sulla stessa Francia; 2) un 
diffondersi della stanchezza 
e deil avvilimento fra la gen-
te. che puo arr ivare ail un 
punto tale di indifferenza da 
accettare qualsiasi soluzione 
anche peggiore. 

D. — Ritenete che con lo 
insediamento ad Algeri dello 
ufficio politico le division! 
interne del Fronte di Libera-
/ ione Nazionale saranno si-
stemate? 

R. — Sicuramente no. La 
situazione interna sara anco
ra per lungo tempo confusa. 
L'uflicio politico rappresenta 
pe io l'inizio dell'esercizio del 
potere da par te del nuovo 
Stato algerino. Ma si deve 
discutere della sua direzione 
in primo luogo. del sun ruolo. 
delle sue condizioni di lavo-
ro. Le opposizioni fra gli uo-
mini sono troppo forti e non 
sara con un colpo di bacchet-
ta magica che si ricostituira 
una unita che solo durante 
la guerra di liberazione si 
era mnnifestata in un mono 
cosi ampio e totale. Che fa
re dunque? NToi pensiamo 
che per risolvere la crisi biso-
gna procedere piii rapida-
mente possibile a get tare le 
basj costi t imonali del nuovo 
Stato. a t t raverso le elezioni 
per la Costituente. Queste do-
vranno svolgersi nella chia-
rez7a e nella liberta. e sulla 
base di liste comuni sotto la 
cgida del Fronte di Libera
zione Nazionale 

Un fronte unico 
U. — Ma questo puo risol

vere le controversie interne? 
K. — Noi riteniamo che per 

sciogliere i nodi del contrasto 
occorre che le different! cor-
renti del FLN manifestino 
chiaramente e in modo de
m o c r a t i c . vale a dire 
esponendn pubblicamente le 
loro divergenze. II popo!o 
non e al corrente di nulla, 
t ranne che degli avvenimen-
ti plu scandalistici e scan-
dalnsi. 11 programma di Tri
poli o rimasto sconosciuto e 
noi s;c;.si lo aboiamo^ lotto 
solo in q jes t i giorni. Un di-
batt i to democratico. che par-
ta dal principio che il FLN 
puo diventare. come noi co-
muni~:i sosteniamo. un fronte 
u:i:eo t h e riunisca tutti nella 
diseipliri3 ma anche nella li-
berJa o: opinione e nella in-
ciipcidcnza di aiudizio puo 
rappre.-ontare la via ai tra-
vorsti la quale le masse po-
t ranno c r a r d a r e ai orogram-
mi. ai!o idee con chiarezza. e 
app .v^ i a rc le for2e che n ter -
r.'tnro mi l l i on 

D. — Che cosa pensate 
dell*arre-<to di Boudiaf e del 
ruolo che assolvono tanto la 
Armata dj liberazione nazio
nale quanto i comandi delle 
wilaya? 

R. — Noi riteniamo. anche 
per I'lmprec^ione che abb:a-
mo ricavato dai nostri in-
contn recenti con Ben Khed-
da c Ben Bella, che esistono 
divergenze fra i politici e i 
milttarj sul ruolo ehe deve 
avere I'esercito Anche a 
Orano. e non 6o!o ad Alceri. 
non c'e unita di vedute tra 
Ben Bella e lo Stato mag-
u-.ore dell 'ALN. L'ufficio po
litico realizzato a Tlemcen 
non k mai stato deH'awiso 

eria 
che occorresse optnre per 
una soluzione militare del 
problema algerino. Se aven
ue voluto regolare cosi !a 
questione, gli sarebbero ha
state quarantot to ore. E non 
lo ha mai voluto perche sa 
che tale gesto ri^ulterebbe 
profondamento impopolare. 

Tanto 1'arresto di Boudinf 
quanto quello di Ben Tobba 
quanto l'episodio di Costan-
tina dimostrano clie i co
mandi delle wilaya e quelli 
dell'ALN forzano la mano 
agli eventi e tentano di di-
rigerli per proprio conto. 

II programma 
Uno dei punti fondamen-

tali del programma di Tri
poli e quello della riconver-
sione dell'esercito verso com-
piti normali, e la sua sotto-
missione al potere eentrale. 
D'altra parte nell'ALN csi-
ste una foima di sinistrismo 
infantile, di cui molti sono 
preoccupati. La seatea poli-
ticizzazionc, la mancanza di 
educazione politica porta 
oggi alcuni elementi del-
l'ALN a rimettcre in discus-
sione gli accordi di Evian. 
accordi che con tutti i loro 
limiti rappresentano un fat-
to decisivo verso la nostra 
indipendenza. Ogni eolon-
nello ha una sorta di baro-
nia o di feudo dove coman-
da e opera anche mili tar-
mente oggi in modo indiscri-
minato, facendo ad esempio 
eseguire arresti , e talora an
che di militanti, su basi pu-
ramente arbi trar ie . II peri-
colo, se la crisi continua. e 
che arbi tro della situazione 
diventi l'esercito. 6cavalcan-
do le istanze democratiche e 
instaurando una di t ta tura mi
litare. Anche per questo ri
teniamo che sia bene che 
l'Ufficio politico si ietalli ad 
Algeri al piu presto. 

D. — Ritenete che questo 
evento rappresentera un suc-
cesso aperto di Ben Bella? 

R. — E* un successo, cer-
to, ma moderato dal fatto 
che l'Ufficio politico sara a l -
largato ad al t re forze, che vi 
e un ridimensionamento del 
gruppo di Tlemcen e che 
Ben Khcdda si e fatto ne-
gli tiltimi tempi mediatore 
con il gruppo di Tizi-Ouzou. 
La vittoria di Ben Bella ri-
guarda eoprat tut to la sua 
azione passata. II compro-
messo avverra in modo che 
il peso delle al t re correnti 
democratiche si fara sentire 
su Ben Bella, cosi come si 
fara sentire su di lui la pres-
sione verso Funita che di
st ingue l'aspirazione delle 
masse algerine. 

La crisi, per quanto t r a -
gica. ha un aspetto posit: 
vo nel fatto che sono state 
messe a fuoco. at t raverso le 
reciproche accuse, la t en ta -
zione dittatoriale insita in 
certi orientamenti politici, 
nonche i cedimenti alle lit— 
singhe neocolonialiste e al 
compromesso indiscriminato. 

D. — Su quale piattafor-
ma politica vi basate per 
giudicare I'azione futura 
deirL'fficio politico? 

R. — Ci basiamo sul pio-
gramma di Tripoli, di cut 
siamo venuti a conoscenza 
solo in questi giorni e su 
cui diamo un giudizio posi 
tivo. di fondo, perche esso 
sceglie una strada anticaui-
talista per lo sviluppo eco-
nomico deU'AIgeria e sul 
piano della politica estera 
che ha un orientamento an 
timonopolista. di pace e di 
appoggio ai naesi socialisti. 

D. — Perche tante lacera 
?ioni aH'interno di un grup
po i cui componenti si di-
chiarano in fin dei conti tu t 
ti d'accordo su uno stesso 
programma? 

R. —• Bisogna dire innan-
zi tut to che forse una parte-
di questo gruppo non era al-
lora d'accordo. ma. Krnendo 
l'isolamento. non manifesto 
i dissensi che nutriva. Le 
divisioni sono scrte poi su-
gli uomini che devono appli-
care il programm.-i e sul me-
todo di appl ic i / ione det 
programma stesso. che di-
venta. come per la riforma 
agraria. un fatto politico di 
primo piano. La spesa dc l -
l'indenni7zo ::i coloni che 
saranno espropriati d e l l a 
terra da parte del governo 
algerino. puo. ad esempio. 
far r imandare la riforma 
agraria per un periods <u 
tempo indeterminato. Si H-
prono allora non solo i pro* 
blemi deU'unita ideologica. 
ma di una ideologia. E la 
mancanza di una ideologia 
e oggi il dramma di un m o -
vimento che e stato fortissi
mo, anche idealmente. fln-
tanto che si e t rat tato di Int-
tare per sconliggere il colo-
nialismo. 

Questo il colloquio con i 
dirigenti comunisti algerini. 
Nei giorni scorsi avevo in-
contrato Henry Alleg. il pa-
triota famoso, conoscjnto in 
Italia per il sun libro < La 
questione >. Alleg dirige og
gi ad Algeri il quotidiano 
* Algerie republicaine », ehe 
ogni giorno si sofferma con 
appassionato vigore sugli 
enormi problemi economi^i 
e sociali della tiuova Alge
ria. Alleg :ni racconta: 
< Ogni giorno la situazione 
economica diventa piu cri-
tica, e la disoccuuazione si 
estende con la chiusurn del
le fabbrichc. La miseria si 
accresce in una quanti ta di 
focolai. spesso si c* ridotti a 
vendere tutto quello che re-
sta in una casa per comprare 
un po' di semola. Piu tre-
menda ancora e la situazio
ne nelle campagne, alimon-
tare e sanitaria. Un medico 
di Costantina, mio amico, mi 
informa che egli ha dovuto 
operare dei bambini perche 
si erano nutriti di terra. Essi 
non avevano trovato altro 
per calmare la fame che li 
tor turava da giorni e si era-
no riempiti il ventre di ter-
la. In un paese bagnat 0 dal 
sangue da 132 anni ili sfrut-
tamento c<»loniale e da 7 an
ni di distruzioni e di mas-
sacri, i primi passi sulla via 
della liberta sono aspri , duri 
e nessuno <;e ne ineraviglin. 

Quelli che facevano fnn-
zionare regolarmente il traf-
fico. le poste, i telefoni. gli 
approvvigionamenti di Alge
ri, erano gli stessi che spa-
ravano a vista raffiche di 
mitra su qualunque algerino 
sospettato di essere un pa-
triota. II problema non e so
lo questo. II problema stii 
piuttosto nel fatto che la 
gente e pronta n dare solu-
zioni rivoluzionarie a tali 
difTicolta. L'operaio chiede 
che le rare officine venga-
no riaperte, anche se i pa
droni prendono a pretesto 
la scomparsa dei tecnici eu-
ropei per non farle funzio-
nare. Alcuni sindacati han
no proposto ia r iapertura 
delle fabbriche, assumendo-
ne essi la responsabilita per 
la direzione e il funziona-
mentoi Ma come dimenticare 
che ancora oggi 1*85 per cen
to di tutta l'economia alge-
rina e pur sempre nelle nia-
ni degli europei? La si tua
zione e ancora estremamen-
te confusa... Anche voi in 
Italia avete conosciuto al-
1'indomani della liberazione 
nazionale un periodo di con-
fusione e di disordine. E da 
voi e'era uno Stato nazio
nale organizzato e non si 
trattava di passare da una 
nazionalita all'altra... >. 

Otfifflismo 
< Alcuni, affermo io, a 

questo punto, paragonano 
spesso in questi giorni la 
situazione che esiste in Al
geria con quella che si 6 ve-
rificata nel Congo... >. 

Alleg risponde: «II pro
blema e ben piu complesso. 
Paragonare la situazione Con
golese di un certo periodo a 
quella deU'AIgeria di oggi e 
troppo rapido. p questo e il 
meno che si possa dire I due 
paesi hanno raggiunto 1'in-
dipendenza in condizioni 
profondamente diverse. Le 
condizioni della nostra lot-
ta hanno suscitato una ma-
turi ta politica. una unita na
zionale che ha reso ai colo-
nialisti impossibile di conli-
nuare nei loro intrighi. La 
nazione c ormai impegnata 
in un cimento tale che la 
p a r o 1 a '"congolizzazione" 
scatcna tra gli algerini un 
vero riflesso di autodifesa e 
li spinge ad affermare con 
forza la loro volonta di m a n . 
tenere Funita del paese ». 

< Siete dunque ot t imi-
sta? » — gli chiedo. 

c Certo — risponde Al
leg — sono ottimista. pro
fondamente ottimista p e r 
quel che concerne la mia fi-
ducia verso il popolo. La 
questione non e di sapere 
chi restcra e ehi se ne andra, 
chj perdera e chi vincera. 
Quello che dice la gente r 
vero. Tutti hanno aviito dei 
meriti nella lotta per l'in-
dipendenzn. ma e anche ve
ro che prima il popolo sara 
chiamato a scegliere sulla ba
se di programmi chiari e di 
prospettive precise e prima 
sara risoltn in modo definiti. 

jvo la crisi che scuote nel 
profondo il Fronte di l ibe
razione nazionale. Gli alge
rini vogliono che si stabi-
lisca qui una vera democra-
7ia. confonne ai hisogni del-
Fuomo moderno. Questa 
chiarezza di intenti del po
polo algerino e alia base del 
mio ottimismo politico >. 

m. 9. m. 

comunisti 
L'Egitto dieci anni dopo la « rivoluzione dei colonnelli » 

La svolta e arrivata 
con il «Congresso 

delle forze popolari» 
Un vasto piano di rinnovamento che segna la rottura di Nasser, oltre 
che coi feudali, anche con la borghesia e con i « dottori » delllslam 

(•iovuui algerini festeggianu riiuliptMiden^a 
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UI R1TORNO DALLEC.ITTO 
Died piorni prima del 

into arr'unt al Cairo, si e 
cfihtso H Coiiprivsso delle 
)nr:e popolari. L'eeo dei 
siioi luvori pcrdura aiico-
ra. I nodi del veeehio e 
del i inoro Epitto sono i'o-
tmti al pettiiw, proprio al
ia vigilia del deeimo < tin-
nirersario della rivolu
zione* del 2J hiplin 1JHJ2. 
Per la prima volta in die-
ei anni vi e stata una us-
semblea rappresentativa, 
dove per due setfiiiKnu* si 
e diseusso della * C«rln 
fondamentale >. la auida. 
il manifesto su rid rcrrd 
rosfniif<» I'avvenire del 
paese. Vi hanno purteei-
pato 375 eontadini. 'Mill 
ojKTfli, 150 rnppresenffiHti 
delle imprese nuzionultz-
:ate, 225 sindavalisti, l.'M 
i/iiipersit«ri, 105 addetti ai 
servlzi cinili, 105 sfudriiti, 
105 do nne. Nessun rap-
presentante dell'eserdto. 
f." un fatto nuovo uuehe 
fpiesto. II pruppo dt'i « co-
lonnelli * si e disperso. 
ISEscreito, uno dei quat-
tro pilastri della sortetii 
egiziana di died anni fa, 
rajjorzato teenieamente, ha 
perduto il tradizionale pe
so politico. /\ offo nn ni 
di distuned dal colpo di 
stato ah uflicKdi eramt tir-
rirati a eostituire una 
r nuova elasse ?. privile-
fliata che eontrollava po
litica I'd economia. \'asser 
ha ml pi tit iluro. Da due 
unni onni responsabilita 
militare e tneompatibile 
con eariehe jyolitiehc ed 
eeonomiehc. mentre nel-
Vesercito entrano miqliaia 

di fellahs, con/erciidop/l 
IIII crimttere decisamente 
pni popolare. 

K' siHtu qncsrii lu priiini 
rot tuni di iVnsser coil il 
passato e forse la piii den-
sa di perieoli, poiche l'e
sercito e stata una delle 
pietre unaolari del rcni-
vie. 

II Confircsso delle for
ze popoluri vede or« uim 
u'fra rottura: quella eon 
le elites ijitcllettimli islu-
miche e con la borghesia, 
che privata dei suoi slru-
iiiridi di potere politico ed 
economico tentn I'opnosi-
: in in; al regime attaeeando 
dal I a trincea rcliniosfi, 
islamiea, il cui peso «> de
cisivo per tutta la vita egi
ziana. 

La iKtlcmica nasce dal 
primo pioriio. Nasser fin 
preseiifnto un documento 
di circa 100 paginc estre-
mnmente avanzato. La 
Carta traccia le Unec di 
una societa nuova, in e.ni 
I'uomo e al centro di tut
ti gli inter essi. Una so
cieta in cui non ci deve. 
essere piii sfruttamento e 
miseria, in cui non ci deb-
bitno essere piii clussi e 
priri lcpt. linn socirhl, che 
respinge nettamente tutta 
le esperienze democratieo-
liberali dell'occidente cu-
pitalistlco, per fondare xtna 
democrazia * .S«IIMI ^ j)o/)o-
/rir«- est rem am e nte artico-
lata, che mnove dal bas-
so mediante consigli po
poluri' elcttiri di operai, 
eontadini, intellettuali. mi-
litari, che uvranno immen-
si poteri di direzione e 
controlleranno gli organi-
smi centrali d'eseeuzione. 
Una socicfri in cui < le 

A causa della Thalidomide 

Settemila deformi 
entro I'estate ? 

La polemica sull'< epide-
mia» di nascite mostruose 
provocata dal talidomide di-
laga da un capo alFaltro del 
mondo. Una dottoressa ame-
ricana della John Hopns 
University ha dichiaratn che 
entro questa estate, o nei 
primi giorni di auttinno. set
temila bambini, di cm seimi-
Ia in Germania Ovest. n.i-
sceranno privi di braccia o 
di gambc. per colpa del si-
nistro medicinale. Essi si n»-
giungeranno ai 10 miln m-»-
stri (di cui 5 mila viventi) 
gia nati in tu t to il mondo 
a causa del pencolo tranquil-
lante. Subito dopo. pero. la 
* strage degli innocenti » d>y-
vrebbe ces^are di colpo. I 
medicinali a base di talido
mide .infatti. furono ritir.itI 
dal commercio in G e r m a n n 
il 2.i novembre 1961. e nello 
stesso periodo. o press'a po
rn. I'allarme si diffuse in 
luttn il mondo. pnralizznndo 
ie vendite dei pericolosi pro-1 
dotti 

Drammatici sono gli svi-
luppi del caso Finkbine. La 
giovane madre americana. 
che ha chiesto di poter m-
terrompere la gravidan7a 
per non rischiare di me t t t r e 
.-•I mondo un bambino infe-
lice. ne e stata indiretta-
mente diffidata dalla magi-
stratura delFArizona. am 
una sentenza ipocrita eh" 
rinvia ogni decisione a dopo I 
il parto. Di conseguenza. la! 
donna ha dichiarato che I 
« cerchera aiuto in un rl ima 
legalmente piu favorevole >. 
Si prevede che la signora 
Sherr>' Finkbine si rechora 
in un Paese scandinavo, pro-
babilmente in Svezia, per 
poter interrompere la gra-
vidan7a senza il pericolo di 
essere arrestata e processata. 

La rivista americana New
sweek definlsce «croina ame

ricana? I.i dottoressa Fran
ces Kelsey. ;dla cui scrupo-
losa |M-rsp:«-.i<ia si deve r-e 
il talidomide non ha provo-
cv.tn negli I S A le stesse di-
s.istrnse enn^<guen7C regi-
s trate in ;iltii Paesi. e so-
prat tut tn in Ciermania (cin-
qiieniila mosTi nati in due 
anni. <h cm i irca tremila sn-
pravvissutn La <lr»tt. Kel
sey. impiegat;. pressn le :iu-
torita sanitai)- di Washin
gton. nun ronresse la l iren-
/a di vendita ai prodotti 
basati sul talidomide, avendo 
lettn sn on.i livista bri tan-
nica una polemica su JKJSSI-
•>II• effetti n»^ativi del me
dicinale (infi.immazione del 
sistem:< ner\<»so). 

Un ns|)Otto particnlarmen-
te sc.ind.iIr»*-<» della vicend.i 
e emerj-o lei i mat t ina. a Wa
shington. cpi.-mdn la compt'-
lente < (imnrsii ' inc rlel Sen;«-
to si e riunita per aprire 
rinchit-Ni.i sul talidomide. II 
senatore .l;u i'4-' hn dichiara
tn rhe pressn ni molto rner-
cirhc furor." ' s e rc i t a t e sul
la FDA Tnfficio di m i la 
dott. KelsfA faceva parte» 
per ottem re la licen70 di 
vendita. I < pirati della salu-
te> amencani . in a l t re paro
le. tontamnn <li usare Kar
ma della rorrti7ione per su-
per.«re un<> srogljo che rnm-
prometteva I loro affari. 

In Italia, come o noto. il 
talidomide e stato messo fu«">-
ri iegge il 30 luglio scorso. 
Ma e logico r i tenere che gia 
da alcuni mesi. messi in 
guardia dallo scandalo scop-
piato in Germania. medici e 
pazienti italiani non ne fa-
cessero piu uso. Non sara 
inutile, tuttavia, segnalare 
in questa sede i numerosi 
prodotti. sedativi e t ranquil-
lizzanti. che contengono tali
domide. Essi sono: Conter-
gan, Alcoj.ediv, Peracon, Ex-

liectorans. Grip|)ex. Polu-
grippa, Distaval. X'algis. Ten-
sival. Valgraine. Asmaval. 
Taliinol e Kevadon. 

Implacabile. \'* epidemia J 
continua intanto a sviluppar-
si. Snnn gli effetti n ta ida t i 
del talidomide. ingerito dal
le gestanti fra it 27. e 41. 
giorno di gravidan/a. Un ca
so di < fncomelia -» (nascita 
di un bambino con braccia 
e gambe a forma di pinne di 
foca) e stato segnalatn a Ma
nagua. capitate 'lei Nicara
gua. Di tniiseguen/a. il tnli-
rlomide •• stat«i proibito an-
r h e in rpiel j>icrolo Paese 
ren t ro - americano. I'n all in 

jraso «» avvenuto a S.m An-
jtonio. nel Texas. II fatto ri-
tsale a cinque mesi fa. ma 
solo rua *• stato rivelatn Si 
tratta <li una tedesca. «11 cm 
si tare il nome. cfie h.i <la!n 

|alia lure un mnstrn. avendo 
mgeritri in Germania alriine 
pillnle di CTnntergan Pur-

Itroppo altri rnsi si verifichr-
, rnnno fatalmente. rr»me al>-
ibiamo rletto. anche neeli Sta . 
ti I niti. oltre rlie in Germ.i-

,111a II d i r r t to r r rlel Gie rn 
j Hospital «li San Antonio. Wil-
jliam B Foster. Jia ammesso 
' r he ne i ran tunno MOTSO 400 
|r!osi rh talirlomirle sr>no sta-
jte somnnnistrate nel sun 
jospetlale. a srnpn sperinteii-
jjale. Quanrlo si e <liffu<a ful-
jminea la notizia rhe il far-
maco provocava nascite mo-
strurise. la somministrazione 
fu blorrata. Duecento rlosi 
furono distrut te 

Questa noti?:a merita una 
prccisa7ionc. che sen7a dul>-
b;o sorprendera e forse in-
dignera il lettore. Cediamo \i 
parola ad un ricercatore ita-
liano. tl dott. F. B. Nicolis. 
che lavora in Italia per con
to di una grande industria 
farmaceutica. < Lc tappe a t 
traverso le quali si sviluppa 

In studio di un nuovo fai-
inaco — ha dichiaratn il tint-
tor Nicolis all'r.'iiropro — 
s«>no rpiattio. Prima: proget-
ta /mne e smtesi rhimira . Si"-
rontla: studio delle proprieta 
farniarnlngirhe sugli animalt 
T e r / a : sperimentazione rli-
I IH 'D- farniarnlngira sull'un-
mo. ( juarta: sprr imenta/ inne 
rlinico-terapfiitira. rhe si fa 
negli nspedali e nelle rlini-
ilii ' su larga scala. Le grandi 
iiulustrie seguono tla vicino 
11 loro nuovo farmaco anrhe 
<.n rpiest'ultima tappa. gu:-
danrlo i merlin e rarroglien-
dri i loro dati. Dr>|>o tpie-^to 
if»-r. t inalmente approvato. 
« ffirare. s:rurr». il farmaro 
va m farmaria ? 

In al t i i te inuni . ogni nuo
vo medicinale viene usatn 
^ull 'unmo. r anche largamen-
te, pnmn ihv se ne rono-m-
i,<> a foiirlo le tpialita posi
tive e negative. Per il dot tor 
\ i r n l i s si t ra t ta rli una pras-
si neressaria. sen/a la quale 
il progressn scientifico sar« \t~ 
ne t ioppo lr-ntr». Ma e una 
tesi arre t tabi le . la sua? 11. 
soprnt tut to. e ar re t tabi le nel 
< aso di un prodntto non in-
dis|>ensabile. non rlestinato a 
"--.ilvare vite umane. ma sol-
tanto a e.ilmare rlolori e a 
g i ianre 1'insonnia. come il 
talidom:de ? 

IAI ste<so numero dell'f'ii-
ropco r i fen-ce rhe nell'Isti-
tuto di farmacologia rlella 
t 'n iversi ta di Milano. il pro
fessor Dino Felisati sta com-
P'endo r i re r rhe su conigh. 
I>er sroprire il meccanismo 
ch imico- biologico at traverso 
il quale il talidomide « fal%-
brica > mostri. Per ora un 
fatto e certo: le coniglie a 
cui viene somministrato il 
t ranqui l lante mettono al 
mondo figli deformi. in mag-
gioraii7.i. Solo qualche coni-
glio nasce sano. 

s t ru t ture foudamentali del
la produ/ione, come le vie 
ferroviaric, lc strode, i 
porti, gli aeroporti. le di-
ghe e tutti i servizi pub-
blici saranno nelle mani 
del popolo»; in cui < le 
industrie ili base saranno 
di proprieta. popolare nel
la loro maggioranza. Se si 
puo consentire I'iniziativa 
privata in questo settore, 
sara sempre sotto 1'egido 
del settore pubblico appar-
tenente al popolo >; in 
cui il « ronunercio estero 
sara interamente control-
lato dal popolo »; in cut la 
proprieta privata dclln ter
ra sara tollerata, solo se 
non si londerd sullo sfrut-

delVuomo 

inline 

s ni

che 
nio-
de-

for-

f«iiirn/n 
I'uomo. 

Una societa 
« e labon nunvi valori 
roli, che non saranno 
terminati da quelle 
ze, che rappresentano le 
ultime vestigia dei mali di 
cui la nostra societa ha 
lungamente soflerto. Que
sti valori dovranno espri-
mersi in una cultura na
zionale libera che fara na-
scere il sentiinento del hel
lo nella vita dell ' individuo 
libero. La liberta di co-
scienza deve avere ra ra t -
tere sacro nella nostra 
nuova vita libera. (...) La 
essenza dei messaggi reli-
ginsi linn urta la verita 
della vita, (juestn in to ha 
lungo solo in certo situa-
zioni e sotto gli cll'etti tlei 
tentativi rlella rea/ione d i e 
utili/za la religione. <li-
spre/zandone la natura e 
lo spirito. (...) La libera 
convinzione e la base in-
distruttibile della fede. 
Sen/a tjuesta liberta una 
spada penderebbe sempre 
sul nostro capo >. 

E' a questo punto che i 
< cloftori > dclf'f/iiirersitri 
di Al-Azhar, (il piii im-
l>ortnnte centro di forma-
zione islamiea, jrequentu-
to dalle elites feudali e 
borghesi di tut tit il Mv-
dio-Oriente) sono insorti, 
attaeeando sia pure indi-
re:tumentc, Nasser c la sua 
prospcttivn di una soeietii 
che urta contro i sccoluri 
valori islumiei, vontro la 
loro immobile, conservazio-
ne, contro la rete, per viol-
ti vers\ inestrieabile, di 
credenze e di superstizioni 
sn cui poggia I'ancor oggi 
potentc gerarchia islamiea. 
ehe esercita ancor oggi il 
sno })otere in Epitfo, rome 
in tutto il mondo arabo. 
(ili omdhes, i raid, gli 
ulemas, .voiio ancora le an-
lorifri tnidiciniiiift che si 
tramnndano poteri civili e 
religiosi, che oggi sono di 
ostacoht ad ogni elemento 
di progresso nn paesi ara-
Iti La polcmiea e >t<ita per 
molti ver.-,t ciolciitn. 

Inevitabilmente la no/V-
inirri religiosa si e confu
sa con ipiella sociale, pro-
vocatulo una trntiura tra 
i/ regime e i < ilnllori > 
islamici. che non potra es
sere facilmente saldata. Lo 
sfrs.:o Nasser del res to e 
stato ciftrvlto <i ffirc tat-
ticamente maraa indictro. 
Alia * Carta > si e cost ag-
ginnto un documento chia
mato dei * cento > in cut 
M rirrnr/ irn I'lslam come 
religione lit Stato e ci si 

riclnama rigorosamente a 
tutti t talon della tradx-
zione 

Nel contempt jtero Nas
ser, roncludendit tl Con-
gresso. ne! delineare le ca-
ratteristiehe del partito 
unico ~~ ri'nutnc Socialt-
sta Aralta, di rm |Hir/r-
rcmrt put iliflusamcnte 
avanti — ha rimesso in di~ 
scussionc In gerarchia isla
miea, attaeeando i * dot-
tori » «• gli omdhes •• <in-
nnnciandn che iacccttazii*-
ne nel partito c le resjton-
sfihibrri di dircrionr. non 
snrrinno r/rfermtnnfr dal 
grado tli cultura degli m-
dividui. ma dalla loro cr>-
noscenza dei veri problemi 
del pojxtlo « Voglio dire 
— egli ha u0crmato — 
che l i s t ru / ione e cosa di-
versa tlalla cultura. Una 
persona puo essere colta 
senza essere mai andata a 
scuola, se conosce i pro
blemi del suo villaggio. 
del suo governatorato. del 
suo paese. Vi sono invece 
dottori che ignorano com-
pletamente i problemi del

la nazione ». 
Ma nel complesso \'us-

ser ha operato un ripie-
(Kirneiifo, rrifriiido nn eon-
Hitto la cui estensionc non 
r /neilnieiite inisurribilc e 
forinulando uu'ipofesi di 
* soeialismo arabo >, stret-
tamente legato ai principi 
tshitii iri . 

f." questo Un altro degli 
nspeffj iiiteressiuiti della 
nuova situazione cpicianr: 
e dello jwirtifa d i e iVnsser 
ha ingaggiato. Aspetto un-
eh'esso ilenso di perieoli. 
* In questi dieci anni — 
mi dire mio dei conpres-
sisti — le masse hanno ri-
trnvato una loro coscienza 
nazionale solo at t raverso il 
panarabismo. E [ier quan
to questo sia un concetto 
politico. riferentesi alia 
nazione araba. tuttavia la 
sua radice e sostanzialmen-
te panislamira. ossia col-
legata all 'csaltazione tli 
tutti i valori della nostra 
tradizione. 11 fatto che la 
rivoluzione del 19a2, non 
sia stata una rivoluzione 
popolare. ma un colpo di 
stato militare pesa enor-
inemente sulla nostra vita 
politica. Mobilitare le mas
se ha signiticato impegnar-
le al livello della loro co
scienza; st'unolare la loro 
lotta antiinperialista ha si
gniticato sviluppare al 
massinm tutti gli elementi 
ilella tradizione. E' un'ar-
niii a tloppio taglio. Oggi 
essa infatti pun diventare 
una remnra conservatnee. 
Percin dnhbiamo "procetle-
re con cautela. facendo 
dei passi in avanti e al
tii mdietrn, cercandn di 
non nr tare il senso pro-
fnndamente religinso delle 
masse e cercandn nello 
stesso tempo di far avan-
zare la loro coscienza >. 

f." su qitestn terrcno che 
emerge uno dei pin gravi 
ritardi del giovane Stato 
egiziano. Se il Cairo infat
ti ha (issniirn itii'ririri pr r -
ru/ciifrmrrife cosmopolita. 
come tutte le grandi con
cent razioni urhanistichc 
ufricanc. la camimgnu a 
jHtehe decinc di chitometri, 
si presenta immobile nel 
tempo. Ed e qui che le pro
ve si fanno pth ardue. La 
riforma agraria ha in que
sto senso un valore che va 
oltre la rottura di vec-
clue strutture, che del rt>-
sto non sono state sensi-
bilmente moditicatc in 
questi dieci anni. A tutto 
il 1050 solo t',V"o delle ter-
rr coltivubili era stato toc-
cato dalla riforma. Su 
5MS2.000 feddans (I fed-

dan cquivale a 2.5 ha) 
solo 445228 ne erano sta-
ti espropriati e di questi 
solo 2U5.105 erano sftifi 
venduti a 111.141 fellahs 
M'II;H terra (sn circa 20 
milium di persone che in 
Egitto vivono dalla terra K 
Anche le moditiche sneces-
sivamente apjxirtate che 
tissaratio un limite matsi-
mo dt 100 feddans per in 
difidno mtn hanno mod'-
licnto gran ehe: le fami-
ql'e ilcgh nqrari. tutte mi-
mcrostsstme, riuscivano n 
eonservare le loro pro
prieta. Con la * Carta* si 
e Urciso rli operare una 
srofrn radicale: il limite di 
100 feddans riguardeni 
non !e jtcrsone, ma le fu-
nnp.'ir Si rom]ternnno co~ 
<* tinalmente strutture cri-
stallizznte da seeolt, intro-
dncendo profonde modifi-
caziom nella atscienza del 
fellah ehe ancor oggi rifiu-
ta d medico, per curarsi 
con escrementi. della don
na die rive in uno stato 
di soggezione totale. E" tut
ta una societa infatti che 
dovra ascrc rivoluzionata, 

II nuovo piano qiu'n-
qiirnrmfr prevede uno svi-
lupjxy nel senso mvennafo 
e anche qui la grande di-
ga di Ass nan darh una ma
no alia soluzione di molft 
problemi. Ma il cammino 
e lunpo e I'elemenfo deci-
sivo rimane pur sempre 
quello della mobilitazionc 
delle masse, delle loro ca~ 
pocifd. della loro matur't-
td politica, del loro impc-
gno e qtiinrfi della loro co-
scienza. Ed e su questo 
terrcno che VEgitto rivela 
quella che appare la piu 
grace contraddizionc 

Romano Lodda 
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