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Con gli inviati dell'Unita in viaggio per il mondo TUTTI SALVI 

Capitalismo e socialismo 
si affrontano sulle rive del Nilo 

Un popolo di 30 milioni, fra i piu antichi del mondo, in lotta per far frionfare uno dei piii original! e appassionanli fenlativi di porre fine 
alio sfrultamenfo, alia miseria, al soitosviluppo -1 ricatti deH'imperialismo e le resisfenze della borghesia - Nasser:«Ogni giorno de-
vo darvi 90 milioni di pani... Lavorate, producete... Prima produrre, poi filosofare»- Un partito segreto per difendere la rivoluzione 

Dal nostro inviato 
IL CAIIIO, fcbbraio 

71 1967 sard un anno decisi-
t?o per la rivoluzione egizianu. 
un anno di grandi lotte, di 

.arandi svelte, da em dtpenderd 
•ila vita di uno dei popoli pin 

antichi del mondo e che eser-
citerd un'influenza profunda 

-non solo sulle altre naziom ura-
xbe € africane, ma sn tutte quel 

le che ad nrienle e a occi-
*dente del Nilo, in Asm e — al 
',di Id dell'Atlanticu —, m Ame
rica Intinu. loltann per hberar-
«t dm morsi della fame, della 

miseria, dell'ignoranza, dcll'op 
prcssione, del sottosviluppo. 

In pochi giorm, \n poche ore, 
fin dai pruni scumhi d'ulee 
eon ecnnomisti e aiornulisli. 
uomini politici c ministri e in 
tellettualt, il cromsta sharcato 

,<n quanta cittu meridionals 
che rabbrividisce sotto if snf-
fio di un mverno eccezionul-
mcnte freddo, si sentc spcltu-
tore partecipe e commosso di 
Mil dramma umunn appassio-
nante. Da anni, ormai, le leg-
gi della storia hunno imposto 
all'Eyitto I'orientamento socia
list a. Ma qucsto orientamento 
e discusso. insidiato, contesta-
to; spesso c persino sordamen-
te sabotato; talvolta ancara 

. apcrtamente respinto. La vec-
chia pianta del feudalesimo — 
abbaituta a culpi d'ascia da 
due riforme agrarie — ha an-
cora profonde rudici. e cerca 

' di gettare nuovi gcrmoyli. II 
capitalismo — ridotto a pin 
vwdeste dimensions dalle nazio-
valizzazioni, imbrigliato dalla 

• legislazione di tipo socialista — 
lotta non solo per sopravvive-
re, mn — forse — con la spe-
ranza di imprimere al corso 
delle cose una svolta a destra. 
Una parte della borghesia na-
zionale — a cui saggiamenle 
il potere rivolnzionario ha la-

• sciato un'area d'azione e di re-
, lutivo sviluppo. in questa fase 

della transizione dal capitali
smo al socialismo — si batte 
per allargare i confini che le 

• sono stati assegnati, per con-
' quistare nuove posizioni, per 

ritardare e ostacolare la co-
ttnizione del socialismo. 

Ncssuno, certo. tranne i rot-
lami della vecch'm classc bor-

• ghese feudale-parassitaria. che 
traeva potere e ricchezzc dal-
Yappoggio del trono, guarda 
al passato. Le ossa deU'ultimo 
re corrotto c detestato si di-
sfano in una fossa su cui nes-

. tuna versa lagrime. Un ritorno 
di arroganti generali stranie-
ri, di brtdali colonialisti, e as-
xalutamente impensabile. Ma 
I'imperialismo minaccia e ri-
catta. ogni giorno. ogni ora, 
facenda leva sulle difficolta 
che I'Egitto deve affrontare, 
nel suo sforzo grandioso per 
costruirsi una vita nuova. Ti-
pica Vaffare scandaloso delle 
jorniturc di grano. riducendn 

• o interrompendn le quali gli 
Stati Vniti hannn piu voile ten-
iato, tcntana e continueranno 

1 a tentare, di affamare gli egi-
ziani per « ridurli alia ragio-
ve». per costringerli a rinun-
ciare al compitn che la rivo-
luzinne si e data. 

Fer sconfigqere Yimperiali-
tmo, e per ridurre entra i hi-
itari fissati dnl potere le forze. 
sempre rinascenti. del capita-

f lisma. I'Kqittn deve vinccre en-
tro quest'anno una hattaglia 
fnndamentalc quella della prr> 
duttivita e della produzione 
Nel carsn delle due riforme 
agrarie. la rivoluzione ha li 

• • beratn dalle forme di o'u'i bru-
tale e para.ssitario sfruttamen 
to pntenti energie contadine; 
con il prima piano qtiinqucnna-
le. ha accumulate* un imponen-
te patrimonio industrialc: con 
VAlta Diga di Assuan (un mi 
racolo del lavoro umann. ben 
piu merai'ialinso delle pirami-
di. ed tin esemvio brillnnte di 
collaboration? fratcrns fra K 
gitto e Unione Sorieticn) ha 
posto le premesse per Virriga-

Tecnici al lavoro in un laboralorio dell ' isl i tuto nucleare 

IPS ' 

Un al levamento di potlame a T a h r i r nella grande oasi ar t i f ic ia le del la provincia del la Liberazione 

zione e la messa a coltura di 
grandi estensioni di terra; con 
le audaci bonifiche nella Pro
vincia della Liberazione e nel
la Nuova Vallata. ha strappa-
to al deserto interc regioni, ha 
creato nel Sahara Libico oasi 
arlificiali die inducono all'am-
mirazione e alia riflessione sul
le capacita dcll'ingcgno e del 
lavoro umano. Non sono mira-
cnli, ma frutti di ostinata fa-
lica; soluzioni non definitive in 
un paese la cui popolazione 
aumenta con un ritmo * pau-
roso ». 

Ora bisogna far rendere quc
sto patrimonio matcrialc e 
umano — acqua e terre. mac-
chine e impianti elcttrici. nuo
vi ingegneri. nuovi tecnici, 
nuovi operai specializzatt — 
non al dO o al 70 per cento. 
ma al WO per cento. 

Lucido 
realismo 

Con quel lucido realismo che 
e una delle qualtta esxcnziah 
del suo carattcrc. Nasser lo hi 

i detio due volte: la prima, il 1'f 
I novembre senrso. inaugurando 
j fa quarla scssinnc dcll'As*cm 
I hlea nazionale. cm un ponrtc-
J mm discorsn scntto in arabo 

lettcrarin. die si rivolgera ai 
quadri piu evohiti e consapevo 
/.': la seconda. il 23 dicemnre. 
enn un appassionato appello 
ollc masse, largamevte in 
provvisato, ricco di immaglm 
suggestive, sincero fina alia 
hrulahta: vn discorsn non 
scri'.to. r"a « pirlato * in * nra-
hi hnlidi >. in c Ingha al Mas-
sariiji *. il dialetto del popolo 
cgiziano. 

Dnpo aver devuncia'n e re
spinto enn vceTr.ema il ricat-

to americano basato sulle for-
niture di grano (« ...hannn cu-
minciato a porci delle condi-
zioni per quel die riguarda le 
ricerche nucleari, i missili. lo 
esercito egiziano, e la nostra 
politico estera... *) Nasser ha 
detto: «Ognuno di voi vuole 
portare a casa, ogni mattina. 
died o dodici pani (si tratta, 
c bene che il lettore italiano 
la sappia. di una sorta di piz-
ze lievitate che. divise in due. 
vengono riempite di face, dt 
insalata, di pczzetti di formag-
gio. di semplici maccheroni. 
raramente di came di monta
ne. e che rappresentano il nu 
trimento base del lavoratore 
egiziano), mentre io. io. deb-
bo darvene 90 milioni: tre pa 
ni, almeno. per ognuno di vo\ 
?,0 milioni di compatrioti... Nel 
19')?. dedicavamo alia difesa 
\2 milioni di lire (ogni lira egi
ziano equivale a 1.100 lire itn 
liane). Oggi. ne dedwhiamo 200 
mihnni. Nel Jfl.i?. I'insegnn-
mentn rireveva 20 milioni. Oq 
gi. glicne diamo 110. Nel IP.'i?. 
il nostra hilancio era di 200 
milioni. Oqgi e di 1.100 milio 
ni K tuttavia le nostre e.sigen-
zc non sono soddisfalte. lo non 
posso farlo di tasca mia, no 
rienrrendo ai mici beni lo non 
possiedo nulla. In sndn'isfa le 
vostre richieste con il vo.stro 
lavoro. Volete ca-e? Lavorate, 
producete. Volete grano? Rior 
ganizziamo Vagricoltura. lain 
riamo la terra, bnnifichiamola. 
aumentiamone la superfine. 
Tutto cid richiede lavoro. Ft 
nora. nni a.ssicuriamo un lavo
ro a tutti. Ogni anno, le uni 
rer.sita formano da 25 rrnla a 
W mila laurcati. ai quali r.oi 
d'amo un lavoro... D'amo la 
voro aqli npcrai C'erano. nel 
passatn. tre miVoni e rr.ezzn 
di operai. Oggi ce ne soio sci

te viilioni e mezzo. Abbiamo 
costritito molto. Ma che fare-
mo nel futuro? Ogni anno, voi 
mettcte al mondo un milione 
di bambini. Che ne faremo? 
Bisogna nutrirli. Essi hannn 
bisogno di latte. e, una volta 
cresciuti. di lavoro. Come pro-
curargliclo?... Dobbiamo disso-
dare la terra, altrimenti i no-
slri figli saranno condannati al
ia disoccupazione. Quando co 
struisco una fabbrica. assumo 
dueccnto, trecento o mille la-
voratori. Se non costruisco fab-
briche. i nostri figli non trove-
ranno lavoro. L'operazione e: 
uno piii uno fanno due. Come 
si pnssono costruire fabbriche 
c bonificare le terre senza ri-
sparmiare? Dove prendero i 
sntdi'.' Abbiamo un piano che 
casta 3 200 milioni di lire. Da 
dove le tirero fuori? Da voi. 
naturalmente. Se voi riusctre-
te a produrle, realizzcrcmo il 
piano. Nel caso contrario. que-
sto non polra essere messo in 
alto. Ma io prendero i soldi 
da voi, che voi lo vogliate o 
no. Non e'e altra alternativa. 
Inutile dire perche. Questn, io 
non lo faccio per me. Voi di-
te: abbiamo dei figli e biso-

1 ana trovargli un lavoro Bene... 
1 Ogni padre di famiqlia vuole 

che i suni figli si sposino. Que 
sta e la legge della societd. 
cosi va il mondo in cui vivm-
mo. I giovani vogliono ammo 
biliare i loro appartamenti. 
avere nuovi alloqgi. Come dar-
alieli? Vogliamo realizzare il 
piano. Bisogna travare i 3 200 
milioni di lire necessarle ». 

Discor.so oncsto. chiaro. rea-
listico, tn cui davvero il pessi 
mismo di un'intelligenza che 
non ammeite Hlusioni si lena 
slrettamcnte all'o'limismo di 
una vnlnn'id dirt tile nclle scel-
te iattiche, pazicnie e dispo^ta 

Un siciliano di 19 anni, appena sposato 

VIA DAGLI USA PERCHE COMUNISTA 
, KASTON (rcnMlvania). 11. 

Un giovane siciliano del vil-
lapgto di San Martino. «reo > 
di essere comuni^ta. sta di<pe-
ratamente lotlando per evitare 
la sua espulsione dagli Stati L'ni-
ti dove si c sneiato e vi\e fe-

"' lice. Filtppo Tornabcnc. di 19 
anni. fino a pochi mesi fa non 
aveva nes«una m'.enzione di n 
roanere nej>Ii Stati Uniti. Non 

' vedeva. an/i. I'ora di tornarsene 
' nel MIO villapcio natio dove la-

'.1\0'-ava in una bottega di ripara 
zioni di apparecchi radio assie 
me al padre Ma il matnmonio 
e. alio stes«o tempo, il console 
americano di Palermo hanno 
mutato la vita del giovane. 

Sta di fatto che se non inter-
ranno fatti nuovi Filippo Tor-

U 31 W i O do\ra fare 

!a \a;is:'a e partire per l'ltal:a 
Ia«ciando r,*u la sua gio\,iiu«sima 
^po^a: Stcfania. da lui *po*ata 
il 30 luclso dell'anno scor>o 

Filippo Tornabene venne Tan-
no >cor--o ad F„i*ion per fare 
\iMta ad un parente. Doveva 
trattcnor*i di:e mesi e poi fare 
ritorno in S:cilu Come si e 
detto a S.in Martino Filippo ha 
un nrgo/ietto di rparaziom di 
radio mMcmc al padre e ci stava 
hen i *s i mo 

Durante i due mosi di pernia 
ncn?a in quc>ta cittadma della 
Pensihama Filippo ha cono^ciu-
to una bella raga^/a. Stcfania. 
la quale era venuta negli Stati 
Unit i quando aveva solo 13 an
ni. Stcfania ora ne ha 18. An-
che lei era di San Martino. 

I due si conobbero. si piac-

qi.cro e deciscro di <po<arsi. II 
matnmonio \enne celebrato il 
:» luslio Naturalmente dopo il 
matnmonio Filippo Tornabene. 
che aveva un visto della durata 
di sei rne<i. decise di rimanere 
nepli Stati Uniti. A que*to pun 
to ci si e mes^o di me7/o il con 
sole americano a Palermo. II 
fun/ionano ha detto alle auta 
nta del suo Pac^e che Filippo 
Tornabene e un comunista e «e 
condo le norme vipenti Filippii 
de\e tornar<ene in Italia. Gil 
hanno ordinato di andarsene en-
tro il 16 fcbbraio 

Icn tuttavia funrionari del 
servizio di immigrazione hanno 
conferito con la giovane coppia 
e hanno concesso al Tornabene 
un rinvio al 31 marzo. 

c Non possiamo prevedere nul-

i la sintanto che le indagini non 
I saranno state completate — ha 
{ detto un funzionan0 — noi cer-

chiamo di aiutarlo e prima di 
quella data potrebbe venir fuori 
qualco^a di nuovo. Gli abbiamo 
detto che potrebbe andare in Si-
cilia per chiarire la sua posi-
Tionc e poi tornare qui ». 

Siefania naturalmente non e 
colpita dal prowedimento. Anzi 
lei i) 29 marzo diventa cittadma 
aniencana. 

«Se fo^si co<tretto ad andar-
mene non potrei tornare prima 
di due anni. Se me ne vado per-
do la ca*a e la macchina che 
ho appena comfirato. Ma quel 
che c piu grave non ho denaro 
sufficiente per portare con me 
Stefania. E' una tragedia >, ha 
detto Tornabene. 

ugli inevitubili compromessi (la 
volonta di un discendentc di 
una antica stirpe contadina, 
'he nel corso dei mtllenni lia 
visto sorgcre e tramontarc 
due, tre, quattro civiltd), ma 
risoluta e inflasibile sulle que-
^tioni di fondo. 

Lavoro, dunque, aiunento del
la produzione e della produlti-
vita, riduzione dei costi, piu 
cibo, piu cotone da esportare. 
piu macchine, meno sprcdu. 
riduzione dei consumi. La ri
voluzione ha dato piu di quel 
lo che ha diie-ito. 11 tempo e 
renuto in cui s'impone un cam-
biamento di rotta. <r Abbiamo 
decisn di aumentare il prezzo 
del riso per poterne esportare 
un mezzo milione di tonnella-
te. Dunque il ennsumn del ri 
so deve diminuire di died mi
lioni di tonnellate. In cambio. 
vi covtruiro dicci fabbricfie. 
in cui molta gente potrd esse
re assunla. Se non possiamo 
esportare questa riso. questi la-
voratari resterebbcro disoccu-
pati. Non abbiamo dunque al
tra scelta... Cfii ha delle esi 
genze, deve lavorare per sod-
disfarle. I lavoratori beneficia 
»o oggi di tutti i vantaggi che 
esistono al mondo. di tutti i 
generi di assicurazione. com-
presa quella contro la disoccu
pazione. Quindi e chiaro die 
I'operaio che si assenta senza 
motivo dev'essere licenziato, 
perche c disonesto e arreca 
dannn al suo paese. Non me-
rita I'nnore di lavorare, e noi 
dobbiamo sostituirlo con qual-
cuno piii meritevole. E' an-
clie necessario che I'ammini-
strazione disoncsta sia elimi-
nata. Solo cost possiamo co
struire una comunitd seria e 
responsabile... ». 

E ancora: « Se non producia-
mo, ne sindacati, ne Unione 
socialista. niente sard di alcu-
na utilita. II tema principale 
della nostra filosofia dev'esse
re la produzione. Quando avre-
TTio prodolto, potremo filosofa
re quanta vorremo >. 

Dalla rivoluzione repubbliea-
na e antimperialista del 1952, 
gli egiziani sono aumentati di 
died milioni. Altri died milio
ni di bocche affamate si affol-
lano sulle rive di quella stes-
so Nilo che quattromila anni 
fa vide sorgcre la prima gran
de civiltd d'Occidente. Dice 
Nasser: ^Dobbiamo utilizzare 
con molta circospezione le no 
stre risorse limitate. Dico li-
mitate. perche noi abbiamo i 
sei milioni di feddan (un fed-
dan equivale a 0.42 etlari) che 
esistevano al tempo di Moham
med Alt. al tempo in cui I'Egit-
to aveva cinque milioni di abi-
tanti. e che esistevano nel 19)2. 
quando eravamo venti milioni*, 

tito die si vuole segreto, affin-
die non vi si infiltrinn spie e 
nemici di classe, agenti del-
I'imperialismo e opportunists 
Tale partito esiste, in embrio-
ne, da circa due anni. font a 
— /ni dicono — duemila mem-
bri, alcuni dei quali sono ex 
comunisti, o comunque marxi-
sti, « socialisti scientifici ». /.o 
dirige persanalmente Nasser. 
Gettando uno sguardo nel fu 
turo. si pun ragionevolmente 
prevedere che tale partito di 
rtvifi'ra sempre piii lo stru 
mento politico principale della 
costruzione socialista, if i Nas
ser collcttivn •» die consentira 
al « Nasser individtin ^ di nl-
largare e consolidare le basi 
del suo illuminata potere. 

Arminio Savioli 

ZIELONA GO-
RA, 11. - Si 
6 fermalo co
st, miracolosa-
mente in bill-
co: e succes-
so in Polonia 
ad un pull-
man carico 
di passegqeri 
che, dopo aver 
sliltato, ha 
sfondato II pa-
rapelto rima-
nendo In un 
« assurdo » e-
quilibrio su un 
burrone di 20 
metri . S o l o 
qualche contu-
I O e uno choc 
facilmenle im-
maginabile. 

Con Tinviato dell'Unita nei paesi dell'Europa socialista 

Risorse 
limitate 

Le riforme influenzano 
la democrazia socialista 

II peso degli intellettuali nella societa e la loro insufficiente partecipazione alia 
direzione del paese - Nuovi organismi danno piu respiro alia voce dei contadini 

I sindacati e la fabbrica . Ripercussioni sugli istituti politici 

< Oggi siama 30 milioni. e, 
dopo la rivoluzione, la super-
ficie arabile non e aumentata 
che di 700 mila feddan, di cui 
solo la metd e coltivata, e Val-
tra non lo e ancora. /lbbifl-
TTio costruito VAlta Diga di As-
suan. ma non godiamo ancora 
di ncssuno dei suoi frutti. Es-
sa ci permeltcrd di bonifica
re un milione di feddan. al 
prezzo di 500 lire cgiziane per 
feddan. di cui una parte in va
luta preqiata per comprare il 
materiale necessario. Cid signi 
fica chiaramente che le no.-tre 
risorse sono limitate c che 
dobbiamo dispcrne con precau 
zione... *. 

E' come costruire il sociali
smo lungo le sole rive del Va. 
in un'ltalin quasi completa-
mente de-ertica. L'n'opera ci-
clnpica. una sfida eroira alia 
natura ostile. una battaghn fu 
ribonda covtro gli egoi.smi dei 
privilegiati. I'inditfercnza. il 
qualunquismo. il cinismo. li 
rassegnazione. E gli intriqhi e 
i ricatti deH'imperialismo. Per 
questo l'Eaitto c oggi uno dei 
paesi piii afascinanti del mon
do, e uno dei piii drammaiici. 
E domani sard forse un esem-
pio per molti altri popoli. che 
dalla sua esperienza e dalle 
sue vittorie trarranno ispira-
zione e slancio. 

La parola d'ordine e quindi. 
oggi. mnanzitutto e sopratlul-
to: produrre, produrre, produr
re. Ma si pud produrre senza 
infondere nclle masse una piu 
alta coscienza politico, un'on 
data di consapevole entusia-
smo? E senza colpire duramen 
te, inesorabilmente, i nemici 
della rivoluzione? Evident?-
mente no. Ecco dunque scatu-
rire, dalla realta economica, 
Vesigcnza politico di rafforza 
re, cpurandola. I'L'mone socia 
lista araba: e di creare al 
I'interno dell'Vnione (che con 
i suoi sei milioni di 77i<?7nbri. 
appartenenti a tutte le classi 
sociali, non e un rero parti 
to, ma un movimento dt mas-
sa) un partito di quadri ben 
selezionati, devoti alia rivolu
zione. armati della teoria del 
$ocialismo scientifico; un par' 

Sono almeno dieci anni, for
se anche piu, che nei paesi 
dell'est europco e in corso 
un'azione — lunga e tcnace, 
quindi — per lo sviluppo di 
una democrazia socialista. Es-
sa venne in primo piano nel 
l'J5G. come risultato del XX 
congrcsso del PC US e delle 
sue ripercussioni sugli altri 
stati del sistema. Ma appuntu 
perche non si t rat ta di un 
problema che e nato oggi, le 
immagini che noi ne abbiamo 
rischiano rapidamente di in-
vecchiare. In parte, gia sono 
superate. Questo e proprio 
uno dei catnpi in cui 1'epoca 
delle riforme sta portando in-
fatti qualcosa di nuovo. 

Dapprmcipio, si vide una 
contrapposizione fra metodi 
Ieninisti c metodi stalinisti, so-
prattutto nella vita interna dei 
partiti al potere. Poi assi 
-stemmo essenzialmente a un 
contrasto fra una rivendica-

j zione generica di mapgiore Ii-
I berta. avanzata soprattutto da 
| alcuni gruppi intellettuali, e 

una rispoMa che acccntuava 
i iucce le esigrn/c di discipli
ne e di compatte/za interna 
delle nuove societa. Piu volte 
anche noi abbiamo dt t to la 
nostra opinione su questi mo-
t i \ i . Abbiamo espresso criti-
clie. NeH'insieme. tuttavia. il 

i dilemma sembrava restar ste
rile. Oggi. anche grazie alle 
riforme. tutta questa temati-
ca si al larga. Qui e il fatto 
nuo\o. 

Una grande 
crescita 

G o nun significa che i r ap 
purti con Ytntellighcnzia, nei 
paesi socialist!, pos^ano dirM 

! nsolti. Quel che \i 6 di insod 
di?facente si manifesto, di 
t.into in tanto. con ca-i piu 
tlamoro^i. r" un smtomo che 
diet come vi sia qui un com 
p:to che. nella co-iruzior.e 
nYlle rnio\e societa. \ a anco 

J ra affrnntaio. K.«o non si n 
i duce ncmmer.o ai singoli epi 

sodi di contrasto con qualche 
intellcttuale (i quail, del rcsto. 
possono avere di \oIta in volta 

r contenuti e significati ben di-
\c r s i ) ma ha un carat tere piu 
pcrmanonte. 

Nei vent 'anri tra^corsi. in 
tutti questi paesi YmtclligKen 
zia e crcsciuta di molto. Nu 
meneamente innanzitutto. per 
che le scuole hanno sfornato 
a petto continuo tecnici. mse 
gnanti. ncercatori . studio«i. ar 
listi. Poi anche qualitativa-
mente perche. specie ncgli ul 
timi anni. per il tipo stesso dfi 
problemi che il socialismo 
crea e affronta. essi hanno co 
minciato a scrollarsi di do^^o 
il provincialismo delle loro 
culture. Oggi in Polonia. in 
Ingher ia . in Jugoslavia, in 
Romania, gli intellettuali sen 
tono di essere dj piu e di pe 
sare maggiormente nella vita 
dei loro paesi. Cio vale so 
prattutto in mezzo ai giovani. 
dove infatti tutti i problemi 
che rinfel/igheTizia pone si 
sentono con maggiore acu-
tezza. 

A questa grande crescita 
non corrisponde ancora una 
sufficiente partecipazione poli-
tica alia vita pubblica, alia 
direzione del paese. alia de-
terminazione delle sue grandi 
scelte. Di qui, a mio parere , 
i contrasti che periodicamen-
te si manifestano. Nel campo 
della hberta creativa 1'ultimo 
decennio ha portato numerosi 
progressi. A Praga . a Varsa 
via. a Budapest, come a Bel 
grado, le mostre d 'ar te sono 
ormai di tendenze le piu di 
verse. In Cccoslovacchia si 
mettono in scena sat ire , che 
difficilmente passerebboro in 
molti altri paesi Vi sono ma-
nifestazioni di nuove fioriture 
culturali: il cinema e il tea-
tro nella stessa Cccoslovac
chia e. in parte , in Ungheria 
ne sono una prova. II dibat-
tito scientifico non conosce piu 
limitazioni di sorta. I>e stes-
se riforme economiche sono 
nate da discussinni aperte dai 
competcnti. L'indagine sociolo 
gica si svolge anche verso le 
strutture delle societa socia-
liste. Ma questo piu ampio re 
spi r 0 accentua il divario con 
Tinsufficiente partecipazione 
alia politica. Vi e qui un pro 
blema reale per la democra
zia socialista. 

Non ci si puo pero Iimitare 
a vedere qucsto solo punto. 
Si guardino i contadini. Qui 

I sta accadendo sotto i nostri 
occhi qualcosa che e nuovo ed 
importante per i pac"=i sociali 
•=ti. La colIrttivizza7inne stali 
niana aveva portato. in pra 
tica ^ nnn in teoria. a una 
interpreta7ione della dittatura 
proUtaria tale da e«cluriere 
per le campagi*- forme di 
coalizione associativa e rap 
prescntativa al di finri della 
cooperativa di produzione. Kb 
Ivnc ncgi in qua^i tutti quei 
pae^i sono «orte o vanno sor-
gendo grandi as-ociazioni con 
tadine. su scala regionale e 
na7iona!e. in genere sotto for
ma di federa7ioni di coopera 
tive. Ne esistono nella Repub 
blica democratica tedesca. in 
Romania c ben presto ne e^i 
steranno anche in Ungheria. 
La Polonia. da parte sua. ha 
i «circoli contadini >: il loro 
terzo congresso si e tenuto al 
la fine delll'anno scorso. La 
vita economica e politica dei 
paesi interessati e mevitabil 
mente influenzata da questa 
maegior voce che le masse 
rurali oggi trovano. 

L'esempio polacco resta ab 
bastanza tipico Qui. e vero. 
non si e fatta la colkttivizza 
zione. I polacchi hanno dife 
so questa loro scelta anche 
contro le critiche che poteva 
no venir loro dall 'esterno. Ma 
questo non facilitava certo il 
compito Sernmai lo rendeva 
piii complicato. La necessita 
di t rasformare tecnicamente 
le campagne e di t rovare for 
me di conduzione piii vaste. 
soeialiste. e infatti sempre al 
I'ordine del giorno. Tale ricer 
ca. perd. proprio per le forme 
di organizzazione autonome del
le campagne (vi e sempre in 
Polonia un partito contadino e 
una associazione separata per 
la gioventu rurale) pud esse

re condotta solo at t raverso un 
dialogo continuo con la voce 
contadina. senza mai trascura-
re cio che essa dice. II ri-
spctto di questa regola garan-
tisce d'altra parte al potere 
socialista quell'induhbio ap-
ixiggio politico di cui esso go-
de nei villaggi: se ne e accor-
to anche il cardmale Wyzyns 
ki nei suoi scontri col go 
vcrno di Varsavia. 

Veniamo infine alle vere e 
proprie riforme delTeconomia. 
Ksse sono sca tun te quasi o-
vunque da un dibattito che e 
stato pubblico e che. anche 
senza cristalli/za/ioni in grup 
pi contrapposti, ha v isto di 
fronte tesi del tutto differcn 
ti. Attraverso questa discussio 
ne sull'economia. sulle sue 
strutture. sulle sue conquiste 
e sulle sue dtficienze, anche 
la vita politica ha trovato una 
maggiore vivacita. Non per nu! 
la la dove vengono applicate 
esse si accompagnano a pro 
gctti — e. in qualche caso. 
ad atti gia compiuti — di una 
piu intensa attivita parlamen 
tare , di maggiore autonomia 
degli organismi di potere pe-
riferico. di innovazioni nei si-
stemi elettorali. Ma le rifor 
me hanno anche conseguen 
ze politiche piu diret te. 

Investimenti 
economici 

Fra le tante grandi scelte 
che si presentano a chi diri 
ge un'ceonomia pianificata vi 
e quella che deve stabilire il 
rapporto fra la parte del red 
dito na7ionale che viene con 
sumata e quella che vicne in 
vece accumulata. cine de«=ti 
nata agli investimenti. alle 
•^corte. in genere ad aumenta 
re la ricchez7a del paese. In 
un'ceonomia socialista e-^a 
spetta ai pianificatori. Anche 
con le riforme il potere cen-
trale conserva in genere que

sto diritto Ma non e piu un [ 
diritto automatico. Dal 1 g* n 
naio. ad esempio. le impre^e 
ccco<:lovacche. disponendo h 
beramente della massima par
te dei loro proventi e deciden 
do da sole quali debbano es 
sere i loro investimenti. ne 
diventano. a loro volta. par te 
cipi in una certa misura. Nel 
la fase sperimentale. che ha 
preceduto I'applicazione della 
riforma. e « e hanno avuto la 
tenden7a ad investire il piu 
po^sibilc per es«ere abbastan 
7a prcparatc a far fronte alle 
csigenze della nuova organiz 
zazione rielleconomia. Adesso 
che que-ti problemi si decido 
no nel l impresa. non si esclu 
de pero (e vi c chi apertamen-
te se lo augura) che vi sia 
invece una pressione dei la 
voratori per ncevere diretta-
mente una maggior par te degli 
utih Sar tbbe una forma nuo 
va di intervento delle masse 
nella ge«tione dc-U'economia. 

A questo punto ci si volge 
verso i sindacati. Tutti sono 
convinti che. con le riforme. 
la loro funzione debba farsi 
piu attiva. E ' , del resto, un 

auspicin t he viene formulato 
da tempo e su t in tutti sono 
d 'actordo. In pratica, le COM-
sono pero un po' piu tompli 
cate. Perche e veio f|uc| elie 
fateva osservare un dingcnic 
ungherese e cioe t h e fun/io 
ni dei sindacati e run/mm 
delle imprest' hanno finito in 
questa societa <m pai te . uu 
vitabilminte) per < outoudt i M 
e IH14 hiar«-i rn 'a / iend . i . .id 
e«-cmpio. potev.i an the av« n-
m.ino d'opcra in >-ovtappiii. n. i 
non ve ne diifaceva pe i the 
iin'a/.ienda socialista c-^ita .i 
l icen/iaie. in t(ini|xiiso i sin 
dacati ponevano fia i loio 
compiti quello rii Mimnlure 
una tnagciore produttivit.i di i 
lavoratori. In un certo -( n-o. 
le parti si erano invertite. Di 
esempi analoghi sr- ne p*)1-*-i> 
no fare parecclu Oggi si vui-
rebbe che le imprest' e le 
loro rlirezioni si o(cu|)a^<-eni 
di pn'j della produttivita e dc 1 
tost i . mentre i sindacati d-> 
vrebl)oro badare inaugiormi n 
te. come e nella loio la t i i ra . 
agli intere^-i unmediatj fiei 
lavoratori Tale <-dopp,.iti]( -r . 
tuttavia. all 'atto pr«it:co non e 
semphee 

Tutti questi term", comunqur. 
sono oggi in di<-cussione. [nu o 
meno ampiamtnte . a «.ecorid,« 
dei paesi. Qui e la maggiore 
concrttezza della r i c i i ca < 
del dibattito attorno alio svi 
lupp<» della democrazia so 
cialiMa. Qui e anche l o n a i 
nalita dei pac=i dell'est euro 
peo. Di lie n~|>oste (he CSM 
daranno a q u n problemi di 
pendera in notevolr- miMir,) 
la loro influenza tullcvoluzu. 
ne pohtica e sociale di altri 
pae^i Questa con^apt volezz.i 
comincia a far<=i strada e fir 
nera una vhione riella comp*-
tizinne interna7ionale. che n'.n 
e piu ristretta alia sola emu 
la7ione economica 

Nel t ra r re con seguen7e poli 
tiche dalla norcanizza/ior <• 
deU'ecorcmia. sono stati nl: 
Jugoslav! I'anr.o scorso a ^pin 
ger*j piii lontano. II ca«n 
Rankovic fu un't-^p-'t «-i07,r 
dtlla battaglia interna che ra 
sceva da quella loro terrier. 
7a E " j hanno parlato di n 
formare il partito stcs^o. di 
rifondere gli organismi di sieu-
rezza e di l imitarne i noten. 
di rivedere i rapporti fra parti 
to e Stato Questo loro sforzo e 
seguito con i n t e r e s t dappertut 
to Alcune loro formulazioni 
hanno suscitato perpless.ta in 
altri paesi (cui ha allu^o ar.cht 
Tito in qualche «uo d:scorso> 
Ma e ovvio che la p-irtata dei 
tentativi juao'-lavi d:pe".rlrra 
essenzialmente d^i loro ri ;ult^ 
ti. non solo nelloreanizzazione 
deireconom :a. ma ncll'mtero 
sviluppo democratico e sociali 
sta riella loro societa. 

Quella che conta. nell'ins'e 
me. non e piu I'e«perien7a i>:o 
lata di un singolo pae>-e. so 
prattutto perche e^sa non puo 
e non deve e ^ e r e enntrappoMa 
alle altre II panorama che 
I'oricnte socialista dcII'Europa 
offre e quello di un generale 
movimento. dove esperienze 
diverse confinano in uno sfor
zo che resta comune. 

Giuseppe Boffa 
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