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Ricordo di 
Luciano 
Romagnoli 

11 cotnpaono Luciano 
Romagnoli. ad un anno 
dalla morte, e stato ri-
cordato in decine di 
manifestazioni in tutta 
Vltalia. A Campetto di 
ATf/ento — dove il no-
stro compagno era nato 
e aveva vissulo i suoi 
primi anni — Giorgio 
Napolitano ha tenuto. a 
nome della Direztnne 
del PCI. In celehrazio-
ne ujjiciale. Pubbli-
chiamo alcuni brani del 
discorso. 

LUCIANO Romagnoli ha 
legato il suo nome a di-

vorsi periodi della storia re-
ccnte del movimento ope-
rnio italiano: dal periodo 
della guerra di Liherazione 
al periodo, delicato e dif
ficile. che si apri per la 
CGIL con la mnrte del com
pagno Di Vittorio: al pe
riodo. eioe, della costru-
zione e del consolidamento 
di un nuovo gmppo diri-
gente. di una nuova dire-
zione della CGIL. Ma vale 
la pena di snfTermarsi su 
un periodo che fu decisivo 
per rnffermazione della 
personalita di Luciano: e 
fu decisivo per la vita e lo 
sviluppo del Partito. e per 
la vita e lo sviluppo della 
democrazia in Italia — il 
periodo che va dal 101R al 
1053. dalla vittoria demo-
cristiana del IB aprile alia 
sconfitta della legge eletto-
rale trufTa. 

Se non si ritorna a quegli 
anni. 6 assai difficile coglie-
re il senso di tutta la sto
ria politica italiana di que-
sto dopoguerra. comprende-
re la nostra politica. la po
litica del nostro Partito. co-
si come si e venuta via via 
conereti/zando e flssando. 
e individuare le raginni. le 
radici della nostra influen-
7a. della nostra forza. del
la nostra egemonia: 6 assai 
difTicile persinn caratteriz-
7are la situa7ione atttiale e 
la prospettiva che ci sta 
davanti. 

Furono quelli gli anni che 
seguirono alia rottura del-
1'unitA antifascista sul pia
no internazionale e sul pia
no interno; gli anni della 
guerra fredda. della scissio-
ne sindacale. dell'attacco 
frontale alle Iiberta demo-
cratiche. al movimento di 
classe e al Partito comu-
nista. 

Se quell'attacco fosse pas-
sato. tutto il corso della no
stra recente storia naziona-
le. dello sviluppo politico, 
economico e sociale dell'Ita-
lia. sarebhe stato profon-
damente diverso. 

Quell'attacco invece fal-
II: e un punto di rcsisten-
za fondamentale fu il mo
vimento di lotta nelle cam-
pagne. e di questo movi
mento fu protagonista e di-
rigente indimenticabile Lu
ciano Romagnoli. 

• • • 

...Romagnoli mostrd ben 
presto di aver compreso la 
Iezione di Togliatti: la 
grande linea del recupero 
di tutto quel che di vivo e 
positivo eonteneva la tra-
dizione socialista. del rico-
noscimento e dell'assimila-
zione dello storico contribu-
to che era venuto dai pio-
nieri del socialismo: la 
grande linea dell'elevamcn-
to della classe operaia a 
nuova classe dirigente na-
7innale sulla hasc di una 
visione generale e unitaria 
dei problemi del movimen
to e della Nazione: la gran
de linea della politica di 
allean7c della classe operaia 
e del proletariato agricolo 

Nella rela7ione tenuta da 
Romagnoli ncH'ottobre 1952 
al III Congresso della Fe-
derbraccianti ritroviamo. 
ampiamente sviluppati. al
cuni fondamentali filoni di 
orientamento e di azione. 
gia presenti d'altronde nel-
l'esperienza dello storico 
sciopero di oltre un mihone 
di braccianti salariati agri-
coli del 1949: politica di al-
leanza tra braccianti e con
tadini: politica di solidarie-
ta e unita tra lavoratori del-

le provincie piu avanzate e 
lavoratori del Mezzogiorno: 
politica di lotta per il rin-
novamento e lo sviluppo del-
I'economia nazionale e in-
nanzitutto per il lavoro. per 
la riforma agraria, per la 
trasformazione e il progres-
so dell'agricoltura. 

Nello stesso tempo venl-
va riaffermato l'impegno 
prioritario a difendere i di-
ritti democratici. le Iiberta 
conquistate dal popolo. Di
fendere e contrattaccare. 
Far fallire il tentativo che 
allora si profllava di misu-
re e leggi eccezionali, e 
aprire la strada a un nuo
vo sviluppo democratico. 
Quel tentativo fu fatto fal
lire: e. certamente, anche 
grazie al contributo vigoro-
so dei braccianti, dei lavo
ratori agricoli della Valle 
Padana guidati da Luciano 
Romagnoli — contributo che 
d'altronde scaturi da una 
lunga tradizione di lotta per 
la Iiberta. Una lunga tra
dizione nel corso della qua
le la conquista e la difesa 
delle Iiberta democratiche 
e stata sempre strettamen-
te connessa con la rivendi-
ca/ione e la conquista di 
migliori condizioni di lavo
ro e di vita, di una piu al-
ta dignita sociale. di un 
maggior peso e potere nella 
societa; con una prospetti
va di trasformazione eco-
nomica e sociale, con l'idea-
le del socialismo. 

La coscienza — in mas
se sempre piu larghe di 
lavoratori — di questo pro-
fondo legame. ci consent! di 
respingere l'attacco fronta
le al movimento operaio e 
democratico che le classi 
dirigenti e la DC tentarono 
in quegli anni La situazio-
ne attuale e ancora carat-
teriz/ata — possiamo ben 
dirlo — dal successo della 
resistenza e del contrattac-
co degli anni M8'53. "48-'55. 
Le lotte di quegli anni im-
pedirono che la spinta de-
mocratica rinnovatrice che 
era esplosa con la Resisten
za venisse soffocata; dalle 
lotte di quegli anni essa 
usci anzi rafforzata e tem-
prata. L'alto grado di co
scienza e combattivita del
le masse, 1'aspirazione alia 
democrazia e al rinnova-
mento, la volonta di lotta 
per una profonda trasfor
mazione della societa, sono 
rimaste l'elemento caratte-
rizzante della situazione del
le masse e del Paese: e ci 
hanno permesso di supera-
re molti momenti difficili 
negli ultimi dieci anni — e 
non solo di stroncare lo 
scoperto tentativo autorita-
rio di Tambroni nel '60, ma 
anche di fronteggiare insi-
die piu complesse... 

• • • 

LE condizioni della lotta 
e dell'avanzata sul ter-

reno della democrazia e del 
socialismo sono oggi certa
mente piu favorevoli che 
negli anni in cui Luciano 
Romagnoli si form& e affer-
md come dirigente operaio 
e comunista: di cid debbo-
no avere piena coscienza le 
giovani generazioni. 

La generazione di Lucia
no Romagnoli 6 una gene
razione di militanti che so
no venuti al Partito comu
nista nel fuoco della Resi
stenza e della Liberazione. 
e si sono trovati a dover 
difendere aspramente le 
conquiste della Resisten
za e della Liberazione. 
ma che cos! facendo han
no portato avanti il movi
mento. e in tutti questi an
ni hanno contribuito a far 
ma tu rare condizioni piu 
avanzate di coscienza e di 
unita delle forze operaie e 
democratiche... I problemi 
certo sono tutti piu com-
plessi: ma proprio percid e 
necessario un nuovo, gran
de contributo di idee, di 
fantasia e di passione rivo-
luzionaria — ed e questo 
che oggi chiediamo ai gio
vani. indicando Tesempio di 
Luciano Romagnoli... 

POSILLIPO cancellata 
dai pirati dell'edilizia 

A fine settimana il nuovo prog ram ma lunare 

La NASA esamina 
le modifiche 
per le Apollo 

WASHINGTON. 20 
Mercoledl e gwvedi la NASA 

prendera visione degli studi fatti 
eseguire per esaminar* le pos-
sibibta di dot a re le cabine Apollo 
di portelli d'emergenza. ad aper-
tura autotnatica in caso di m-
cendi. e I van congesmi neces-
san per ut:lizzare. oltre all'os-
sigeno puro. un'atmosfera piu 
simile all'aria e quindi meno 
eomburente. Subito dopo questo 
esame. e quindi a fine setti 
mana. I'Ente spaziale amencano 
comunichera le niiove scadenze 
del suo pronramma lunare. 

Si sapra se la data del 1970. 
fLssata inuialmente per lo sbar-
00 dei cosmonaut! statunitensi 
ml satellite naturale della Ter
ra. verra mantcnuta o se ci sa-

ra un nnvio. E" nolo che la 
NASA ha visto su cid forti con
trast! interni: ma la parte piu 
consistente dei dirigenti. ammi-
nistratore Jack Webbe in testa, 
punia (fin dall'indomani della 
tragedia in cui sono morti Gris-
som. White e Chaffee) addirit-
tura a saltare alcune tappe pre 
viste. per recupcrare il tempo 
perduto. 

II problema di fondo riguarda 
la pressurizzazione delle cabine 
con un sistema diverso da quello 
adottato finora: se i tecnicj. nel 
le prossime riunioni. dimostre 
ranno che U sistema e utilizza-
bile senza modificazioni strut-
turah delle cabine. i tempi pre 
visti saranno — in linea di mas-
sima — nbaditi. 

Con gli inviati dell7« Unita» in viaggio per il mondo 

La verita sul partito 
segreto di Nasser 

Conta duemila membri, civili e mililari, tutti«socialisti scientifici»- Si vorrebbe giun-

gere a 20 o 30 mila militanti scelti e ben preparali - «Un'organizzazione d'avanguar-

dia capace di comprendere i problemi del popolo, di studiarli con cura e di risolverli» 

Da! nostro inviato 
IL CAIRO, febbraio. 

La riluttanza a parhire di 
lotta di classe in Egitto all'in-
terno delle « forze laboriose », 
cioe. per esempio. fra industria-
li privati e loro maestranze, 
fra contadini ricchi e brac
cianti, si spiega con la necessi-
ta di < salvaguardare l'unione 
nazionale, perche ogni frattu-
ra puo offrire una breccia ai 
cunei deirimperialismo > (sono 
parole del segretario della 
Unione socialista per gli affari 
ideologici Kamal Ed Din Ri-
faat). Non si tratta di volgare 
tatticismo. Si tratta di una con-
cezione strategica di vasto re-
spiro, che concepisce la costru-
zione socialista come qualcosa 
di graduale. di paziente. se pos-

sibile di « indolore >. Una con-
cezione strategica che affida al 
tempo la soluzione di molti pro
blemi. Che. per esempio — co
me mi diceva il governatore di 
Minufiya Boghdadi — vode nel
le conseguenze delle divisioni 
ercditarie il mc/zo piu sempli-
ce e quasi «automatico» per 
liquidare in un certo numero di 
anni le proprieta terriere piu 
cospicue, portandole al disotto 
di quello stesso limite massimo 
di cento feddan, che 6 stabilito 
dalla seconda legge di rifor
ma agraria. ma che non e an
cora un fatto compiuto. 

Tutti riconoscono in Nasser 
il capo della rivoluzione. Ma 
di quale rholuzione? 1 marxi-
sti \edono in lui il dirigente 
di una rivoluzione socialista, 
i-empre piu radicale e coerente 

La famosa cartolina col pino 
e ormai documento d' archivio 

Convenzione capestro con una societa privata prorogate fino al 2000 . Le piu famose zone di Napoli 
in balia della speculazione edilizia - Le scelte del centro-sinisra appoggiate dai partiti di destra 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 20 

Con i consensi della destra 
in blocco, I'amministrazione 
napoletana di centro-sinistra 
ha varato stasera il c piano 
della grande utabilifd ». St trat
ta di uno schema per la rea-
lizzazione di otto assi viari, 
dei guali sette da costruire 
con circa metd degli stanzia-
menti della legge speciale per 
Napoli (che ammontano in tut
to a 100 miliardi) e uno — 
il piu impegnativo — che sard 
costruito da una societa a par-
tecipazione statale. la Infrasud. 
con una spesa di 46 miliardi 
e fara da raccordo tra la Dn-
miziana e I'autostrada del sole 
descrivendo una «tangenzia-
le * a monte dell'emiciclo ur-
bano. 

Questa c tangenziale » sosti-
tuisce in effetti c I'asse attrez-
zato > previsto nel progetto di 
piano regolatore approntato 
cinque anni fa da Piccinato 
(successivamente respinto) e 
che si sarebhe dovuto invece 
realizzare con una spesa di 
trenta miliardi gravante sulla 
legge speciale. 

Ove il Cons'iglio superiore 
dei LL.PP. desse par ere favo-
revole all'attuazione di questo 
piano, che gli verra sottoposto 
il 24 febbraio. tutti i futuri in-
dirizzi di sviluppo urbanistico 
della citta sarebbero irrimedia-
bilmente compromessi, e com-
promesso sarebbe ogni progetto 
di ristrutturazione e potenzia-
mento dei trasporti basati sul 
mezzo pubblico e soprattutto 
su una rete metropolitana a 
dimensione regionale. La ela-
borazione del piano regolatore 
subira un nuoro ritardo. Ed 
e" soprattutto sul rinvio della 
attuazione di una normatira 
urbanistica che contano ogqi 
le forze di punta della specu
lazione edilizia napoletana. 
quelle stesse forze che stanno 
intensificando negli ultimi tem
pi lo scandaloso saccheggio 
dei pochi spazi liberi dal ce-
mento che ancora restano sul
la collina di Posillipo. 

Oggi infatti le zone panora-
miche di Napoli sono completa-
mente in balia dei pirau del
l'edilizia, poichi la citta i in 
pratica senza piano regolatore. 
Quello formalmente in vigore 
(che risale al 1939) i un pezzo 
di carta inutile: le planimetrie 
originali sono scolorite, alcu
ne addirittura manomesse, sic-
chi — ad esempio — una zona 
contrassegnata con una lonali-
ta di rerde indicante il vincolo 
di secondo grado (divieto di 
edificazione). ha assunlo co-
lorazione piu tenue, quel tan-
to che basti a trasformarla in 
zona agricola o di primo grado 
e quindi a far ottenere la li-
cenza di coslruzione. 

Comunque tri sono stati co-
struttori che — non contenti 
di quanto potesse giovar loro 
la scolorina — hanno costruito 
addirittura senza licenza edili
zia. Uno di questi — Persi-
chetti, ben noto anche in altre 
citta — ha edificato un intero 
villaggio sul versante flegreo di 
Posillipo senza avere alcuna 
licenza edilizia. 11 Comune se 
ne i accorto sette mesi dopo 
I'avvio dei lavori quando, ciod, 
centinaia di vani erano gi& 

pronti per essere abitati. 
Le costruzioni in difformita 

dalle licenze edilizie sono — 
a loro volta — migliaia. Si 
parla di 80 mila eccedenti le 
misure previste e quindi da 
€ tagliare >. Quasi ogni sera 
il Comune emette comunicati 
con lunghi elenchi di sospen-
sioni ad horas di lavori in cor
so, ma nel 99 per cento dei casi 
riguardano capannoni abusivi 
o sopraelevazioni di modeste 
catapecchie. Una sola volta 
riguardava un complesso edili-
zio di Achille Lauro a Posil
lipo. ma dopo pochi mesi la 
sospensione e" stata rilirata e 
qualche giorno fa £ stata con-
cessa Vautorizzazione a prose-

guire lo scempio iniziato in via 
Oazio, grazie ad una modesta 
variante del progetto. 

Qui non 6 questione di piano 
regolatore; vi £ una norma che 
va al di la delle planimetrie 
scolorite, una norma a prova di 
ricorso davanti al Consiglio di 
Stato, che solo un gesto mora-
lizzatore coraggioso, dettato da 
una precisa volonta politica, 
potrebbe far saltare. Ma fi
nora la parte socialista in se-
no alia maggioranza non ha 
fatto nulla per colpire il cen-
tro del bersaglio, limitandosi 
alia richiesta di una commis-
sione d'inchiesta su tutte le 
licenze edilizie, che significa 
solo dar tempo agli specula-

tori di continuare la loro ope
ra di edificazione del < fatto 
compiuto >. 
, Qui invece si tratta di de-
nunciare subito la € convenzio
ne SPEME*, la norma-tabu 
che ha soffocato Posillipo sotto 
il cemento. 

Risale all'epoca fascista, ma 
£ stata rinnovata successiva
mente ben cinque volte (Vulti-
ma nel '60) e inserita nelle 
varianti al PR approntate da 
ut commissario prefettizio. 
SPEME — ironia delle sigle — 
significa Societa Partenopea 
Edilizia Moderna Economical 
ma sui suoi suoli si costrui-
scono case da sette milioni a 
vano. Fu costruita dai fratelti 

Presenti le maggiori personalitd della RDT 

Inaugurate a Berlino 
la /nostra di Guttuso 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 20 

La prima rappresentativa 
mostra di opere del compagno 
Renato Guttuso nella RDT e 
stata inaugurata giovedi scor-
so alia c Galleria Nazionale > 
di Berlino democratica. La ras-
segna. organizzata dal mini 
stero della cultura della RDT 
e dalla Accademia tedesca del 
le arti di Berlino. comprende 
170 quadri e disegni degli anni 
dal 1940 al 1966, messi a di 
sposizione oltre che dal pittore. 
da una serie di collezionisti ita-
liani. 

Alia cerimonia dell'inaugu 
razione si erano dati appunta-
mento alcuni dei piu impor
tant i rappresentanti della vita 
artistica e culturale della RDT. 
Tra glj altri erano presenti 
Lot ha r Bolz. vicepresidente del 
consiglio dei ministri. Konrad 
Wolf, presidente dell'Accade-
mia delle arti. Paul Wandel. 
presidente della Lega per la 
amicizia tra i popoli. Gerhard 
Strauss, presidente della socie
ta per l'amicizia tra la RDT e 
I'ltalia. e rappresentanti dei 
ministeri della cultura e degli 
esteri. Renato Guttuso. impos 
sibilitato a partecipare alia 
inaugurazione per ragioni di 
salute, ha inviato un tele-
gramma. 

II messaggio del compagno 
Guttuso e stato letto da Kon
rad Wolf, il quale, dopo aver 
dato il benvenuto ai presenti. 
ha ceduto la parola a Peter 
Feist, direttore dell'Istituto di 
storia deU'arte alia universita 
Humboldt di Berlino democra
tica. Feist, che ha scritto una 
introduzione al catalogo della 
mostra, ha brevemente tratteg-
giato la personalita artistica e 
politica di Guttuso e infine ha 
rivolto un caldo ringraziamento 
al « Centra Thomas Mann > di 
Roma e al suo presidente Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli. gra
zie alia cui collaborazione Tor-
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ganizzazione della mostra e 
stata possibile. 

Nei giorni scorsi il professor 
Verner Klemke. segretario del
ta sezione Arti figurative della 
Accademia delle arti, in un col 
loqirio con un redattore della 
agenzia di stampa A.D.N, ave
va sottolineato che I'attuale 
mostra di Guttuso. dopo quella 
di Mosca, e la prima grande 
esposizione con opere recent! 
del pittore che sia stata orga
nizzata all'estero. 

La mostra acquista ancora 
maggiore rilievo. ha aggiunto 
Klemke. in quanto rafforza gli 
stretti legami di Guttuso con 
f Accademia delle arti di Ber
lino di cui Q nostro compagno 
e membro corrispondente dal 
1955. La rassegna sara aperta 
a Berlino sino al 2 aprile pros 
simo e quindi verra trasferita 
anche a Lipsia. 

Romolo Caccavale 

Lancellotti con il ricavato del
la liquidazione di una fabbrica 
di conduttori elettrici forzata-
mente assorbita dalla Pirelli. 
Era il 1926 e i Lancellotti de-
cisero di investire quel danaro 
nella speculazione edilizia, sti-
pulando una convenzione col 
Comune per i suoli di mezza 
collina di Posillipo, tutta la 
parte orientale. Essn — con le 
successive integrazioni — pre-
vede, a vantaggio della socie
ta acquirente delle aree. esen-
zioni fiscali, versamento da 
parte del Comune di contri-
buti di miglioria riscossi sui 
beni che direttamente o indi-
rettamente ricevessero vantag-
gi dalle opere di urbanizzazio-
ne della SPEME, gestione fino 
al 1976 (poi prorogata fino al 
1998) della funicolare via Man-
zoni-Mergellina, clausole di 
fabbricazione del tipo di quelle 
dei rioni piu intensivi (costru-
zione di edifici con cortile chiu-
so alti 32 metri con distanza 
minima di 5 metri), esecuzione 
dx opere di consolidamento sta-
tico e pavimentazione delle 
strode a carico del Comune, 
ed altro ancora. 

Sui suoli regolati da questa 
convenzione si £ costruito e 
si continua a costruire oggi. 
ad onto di ogni raziocinio, di 
ogni norma paesistica ed anzi 
si £ creata una catena di omer-
ta tra proprietari delle aree 
e speculatori d'ogni dimensio
ne, i quali. in cambio della 
completa protezione di questa 
normativa-capestro. sono pron
ti a pagare una incidenza suo-
lo che tocca in media i due 
milioni a rano. 

Sotto I'assalto sfrenato delle 
ruspe e del cemento armato la 
staticita della collina. le sue 
strutture sotterranee (mat se 
riamenle studiate), la rete di 
deflusso delle acque. hanno piu 
volte minacciosamente ceduto. 
I crolli si sono succeduti negli 
ultimi dodici mesi a ritmo pcu-
roso. 

Lo stato di pericolo. se non 
il senso di raccapriccio per lo 
scempio di uno dei viu ammi 
rati panorami del mondo. do 
vrebbe indurre imriediatamen-
te il Comune. la Soprintenden-
za ai monumenti. il ministero 
dei LL.PP. a fare niente altro 
che il loro dovere: bloccare le 
costruzioni su Posillipo. apri
re un'inchiesta sulle costru
zioni < fuon legge >. denun-
ciare la convenzione SPEME. 
Ogni giorno che pasta una fel
la di Posillipo — di quel che 
resta ormai della splendida 
collina verdeggiante di 40 an
ni fa — tiene squassata dalle 
ruspe o coperta di cemento 

La famosa cartolina col pino 
£ roba d'altri tempi: dal punto 
in cui la foto fu scaltata si 
vedono solo blocchi di cemento 
e — atlraverso uno spiraglio. 
tra un palazzo e I'altro — una 
fetta di mare attraversata dal
la sagoma di una gru. Ma non 
per questo si pud abbandonare 
la battaglia per salvare il sal-
vabile e per fermare la mono 
dx quegli speculatori che oggi 
plaudono al rinrio del fiuntvi 
piano regolatore e guardano 
con interesse a quei suoli ch* 
xl progetto della • yratme vm 
bilita » si avvia a valorizzare. 

Ennio Simeone 

con le necessity storiche e con i 
principi del socialismo scienti-
lico; i borghesi, ed e naturale. 
continuant) a cousiderarlo il 
Nasser del 1932, il Nasser della 
rivoluzione « soltanto » antimpe-
rialista. « soltanto » antifeuda-
lo, che poteva a\ere sbucchi 
moderati, borghesi - na/ionali. 
Ma Nasser non e piu solo un 
patriota. E' un socialista avail 
/ato, che si avvicina sempre 
piu, nei fatti, e forse anche 
nelle intime convinzioiii. alle 
posi/ioni marxiste, che lo di-
chiari o no. E' un uomo deci-
so a fare dell'Egitto un paese 
senza piu sfruttati. ne sfruttii-
tori. Con prudenza. sen/a scosse 
\iolente. con soste per t far di-
geriie* agli egmnni le rifor 
me, con tutti gli mcviUihili 
compromessi dettati dalle esi 
gen/e interne e internazionali, 
ma con una visione lucida del 
futuro del suo Paese e della 
umunita. 

A Cuba, la rottura fra Fidel 
Castro e i suoi compagni di 
lotta antisocialisti e stata rapi-
da e drammatica. 

A Cuba, i partigiani castristi 
che pensavano di fare deH'iso 
la un paese indipendente e li
bera, ma borghese, si sono 
messi all'opposi/.ione I in dai pri 
mi anni. sono andati in esilio. 
oggi lottano apertamente con
tra il regime cubano. In Egit 
to, paese antichissimo e ricco 
di sfumature, le cose si sono 
svolte in modo molto piu com 
plicato. E' un fatto, anzi. che 
lo stesso Nasser si e trovato 
contemporaneamente in lotta 
— e in lotta aspra — con l'im-
perialismo e il feudalesimo. al
ia sua destra, e con i comuni-
sti, alia sua sinistra. Ma tutto 
cid appartiene al passato. Dal 
1961 l'orientamento socialista 
dell'Egitto si e accentuato, e 
dal 1964 la lotta fra Nasser e 
i comunisti e finita. 

Anzi: i comunisti sono oggi 
fra i piu convinti ed entusiasti 
sostenitori di Nasser. Non esi-
stono piu partiti comunisti in 
Egitto. I comunisti (o ex co
munisti. o c socialisti scienti
fici >. o marxisti. come si pre-
ferisce chiamarli) lavorano e 
lottano per la rivoluzione « co
me individui ». dando a Nasser 
un contributo prezioso di idee, 
di analisi, di azione. 

E i borghesi? A onor del ve
ra, bisogna riconoscere che ci 
sono borghesi che adcriscono 
al socialismo. che si sforzano 
di spogliarsi dei pregiudizi di 
classe per sposare la causa 
della rivoluzione socialista. 

Ma i € borghesi veri >, che 
detestano il socialismo. che vo-
gliono solo arricchirsi. che 
guardano con malcelata spe-
ranza aH'Occidente. all Ame
rica? Non sempre si tratta di 
gente ricchissima. Spesso sol
tanto di piccolo borghesi. bot-
tegai. commercianti all'ingros-
so, medi industrials affaristi. 
proprietari di appartamenti. 
contadini agiati. Quanti sono? 
Centinaia di migliaia. milioni. 
in citta e in campagna. Lenin 
ha scritto pagine memorabili su 
questo continuo riformarsi del 
capitalismo finche non si 6 
prodotto quel salto qualitativo 
socialista che rende impossibi-
le ogni altra soluzione. ogni ri-
torno al passato (la Cina. co 
munque la si voglia giudicare. 
offre una grande Iezione...) E* 
chiaro che questi borghesi lot
tano contra il socialismo. 

«Lotta di classe 
molto dura » 

E' chiaro che una parte im 
portante della borghesia egizia 
na non ha rinunciato alia spe 
ranza di imprimere alia storia 
del paese un altro corso; Tim 
perialismo e la. sempre pre 
sente. con le sue suggestioni, le 
sue pressioni. la sua propagan 
da, le sue proposte c Una lotta 
di classe molto dura e in cor
so in Egitto >. mi e stato dctto 
e ripetuto da molte parti. 

Nasser si e espresso — in un 
discorso — con altre parole: 
€ Esistono oggi due partiti. il 
partito socialista e il partito 
reazionario. I membri del par
tito reazionario si conoscono 
I'un I'altro. si sono uniti e han 
no organizzato le loro file... ». 

La lotta e aspra. il pericolo 
c grande. Ecco perche il regi
me vuole salvaguardare I'unita 
nazionale. evitando — alj'inter-
no — scontri frontali. urti pre-
maturi con quelle forze borghe
si e piccolo borghesi che non si 
oppongono apertamente. che re-
sistono solo passivamente. alia 
costruzione socialista Qui van-
no ricercati i motivi profondi. 
le ragioni storiche di un regime 
che e al tempo stesso forte. 
dittatoriale (e a nostro parere 
e giusto che lo sia). ma anche 
prudente, duttile. cauto nella 
ricerca dei nemici principali da 
abbattere, degli awcrsari da 
sconfiggere. delle forze inter-
medic da persuadere o ncutra-

lizzare. Alleanze che si for-
mano, si sciolgono, si riforma-
no. sul piano sociale e su quel
lo propriamente politico. Per
sonalita che tramontane), altre 
che hnlzano in primo piano . I 
cosiddetti « misteri ». «li « enig-
mi della moderna Sfinge egi-
ziana » di cui spesso parla In 
stampa borghese d'occidente al 
spiegano con la necessita di 
percorrere la difficile strada del 
socialismo in un mondo in gran 
parte ostile. e sotto la costante 
minaccia imperialista. 

Cosj si spiega anche la erea-
zione dell'Unione socialista nra-
ba. rorgani/zazione politica 
egixiana in cui si rarcolgono 
forze di classe e pnlitiche tan-
to diverse- borghesi e proletarl. 
intellettuali p tecnocrati. pro
prietari terrieri. contadini ric
chi. contadini poveri. braccian
ti: marxisti e anti marxisti. so
cialisti sinceri. nazionalisti. lal-
ci e religiosi Ufficialmente. la 
Unione e il partito unico egi-
ziano. Ma lo 6 davvero? Molt! 
contestano che sia un partito. 
E* un movimento di massa. di-
cono. nnn un partito E I'Egit-
to — nggiungonn — « ha bisn-
mio di un paitito di quadri. di 
un partito d'avaiiifuardia. non 
mnnolitico. ma fortemente unito 
sulla base di una sola ideoln-
gia- il socialismo scicntifico >. 

Singolare aspetfo 

della realfa 
Questo partito — lo abbia-

mo detto — esiste, almeno in 
embrione. Conta gin duemila 
membri. E lo si vorrebbe por-
tare a 20, 30 mila. Si dice — 
ma sono soltanto congetture — 
che esso sia diviso. per ragio
ni organizzative. in due setto-
ri: uno civile. I'altro militnre. 
Lo stesso Nasser — che ne ha 
discusso. durante una riuninne 
a porte chiuse. il lfi macgio 
1905. con i deputati doH'Ilninne 
socialista — vi dedica hunnn 
parte del suo tempo e delle sue 
energie E' lui. come sempre. 
che ha I'ultima parola nella 
scelta dei militanti. ai quali 
vengono poste molte condizioni. 
fra cui la seguente: nnn rive 
lare a nessnno la propria ade 
sione al partito Partito segre
to. dunque. Partito clandesti-
no. che — lavorando nell'om 
bra — sostiene il regime e lot 
ta per il socialismo E* una 
peculiarita. questa. e forse la 
piu singolare. della realtn egi-
ziana. 

Partito segreto. ma dei cui 
problemi si parla e si scrive. 
anche Khaled Mnhieddine. uno 
dei c capi storici > della rivo
luzione egiziana. che fu detto 
« il maggiore rosso » per il suo 
orientamento marxista. e che 
oggi dirige il movimento per 
la pace, tratta nei termini se-
guenti la questione. in un am
pin saeein su c La nouvelle re
vue internatinnale »: « I diri
genti della rivoluzione si sfor
zano di creare uno sfnimento 
efficace che permettcra di ri-
solvere correttamente i proble
mi atfuali Essi lavorano a met-
tere in piedi un'organizzazione 
politica meglio articolata. piu 
agile, capace di comprendere i 
problemi che si presentano al 
popolo. di studiarli con cura e 
di risolverli. 

* La forma7i"one di un'orga
nizzazione politica 6 diventatn 
effettivamente urgonte. L'Unio-
ne. che conta sei milioni di 
membri e un'organizzazione di 
massa. non un partito nel .sen-
v) proprio della parola Donde 
la necessita di creare un'orga
nizzazione politica piu ristret-
ta. comprendente quadri ben 
preparati e istruiti. capaci di 
mobilitare e di guidare le mas
se. capaci di capire i loro 
problemi. Perchd il secondo 
piano possa essere realizzato. 
I'entusiasmo delle masse e in-
dispensabile. ed anche la loro 
convinzione profonda che alcu
ni sacrifici debbono essere ac-
cettati. 

« Come I'esperienza ha con-
fermato. per proteggere il set-
tore pubblico dagli elementi pa-
rassiti e corrotti. le sole leggi 
sono insufficienti... Solo un'or
ganizzazione politica 6 in gra
do di mobilitare le masse, per 
realizzare il piano e far spa-
rire gli elementi parassiti e 
corrotti. Solo essa potra dare 
alia rivoluzione i quadri am-
ministrativi e tecnici. usciti dal 
popolo. competenti, devoti e co-
scienti. che oggi le mancano 
in modo cos! penoso. n proble
ma deirorganizzazionp politica 
diventa cosl per la rivoluzione 
un problema molto importante. 
se non il piu importante...». 

Arminio Savioli 
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