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la «Mitteleuropa» e in movimento 

Dairumanesimo 
al socialismo 

< I rivolgimenti accaduti 
nclla Repubblica socialista 
cecoslovacca sono di impor-
tanza storica, non soltanto 
per l'ulteriore sviluppo di 
quel paese, non soltanto per 
le tendenze alia democratiz-
zazione nel mondo degli Sta-
ti socialisti. Essi sono di im-
portanza decisiva per il mo
vimento operaio rivoluzio-
nario dei paesi capitalistic!, 
le prospettive del quale di-
pendono in larga misura dal-
la problematica " democra
zia e socialismo", dal prin-
cipio che il socialismo por
ta con se la promessa di 
sostituire la democrazia bor-
ghese svuotata ed erosa dal 
dominio del profitto con 
una forma piu alta di de
mocrazia, che aggiunga two-
vi dementi alio liberta e ai 
diritti esistcnti >. 

Con queste parole si apre 
l'editoriale « Democrazia e 
socialismo» del numero 5, 
maggio 1968, della rivista 
Weg und Ziel, (La via e lo 
scopo), mensile per i pro
blem! della democrazia e del 
socialismo scientifico, edita 
dai compagni del Partito co-
munista austriaco (KPO). 
Nello stesso numero, Peter 
Aschner traccia il «quadro 
confuso, contraddittorio, piu-
rivoco» della «scena poli-
tica della RFT » (Germania 
occidentale), sottolinea la 
radicalizzazionc della lotta 
politica in qucsto paese, af-
ferma che la • nuova sini
stra > tedesco- occidentale 
< non e un fuoco di paglia 
di breve durata... bensl un 
fattore politico importante 
con grandi possibility di svi
luppo > 

Potremmo seguitare a lun-
eo con citazioni della stam
ps comunista austriaca rela
tive ai recenti • rivolgimen
ti » cecoslovacchi. Vogliamo 
invece riferire sul vivacissi-
mo interesse per i fatti di 
Praga manifestato nei pri-
mi due suoi numeri del 1968 

(gennaio-febbraio e marzo-
aprile) dalla rivista Vienne
se Neues Forum-Dialog, di-
retta da GUnther Nenning, 
cattolico, esponente politico 
della sinistra socialdemocra-
tica austriaca. La rivista, 
dall'inizio del 1968, e divisa 
in due parti, con due diffe
rent! - romitati direttivi; la 
parte, diciamo cosl, « austria
ca », che conserva il vecchio 
titolo Neues Forum; la par
te Dialog, con un comitato 
redazionale intemazionale 
composto da studios! marxi-
sti, da teologi cristiani, da 
scienziati di vario orienta-
mento. Di questa seconda 
parte e uscito in questi gior-
ni il primo numero di una 
edizione in lingua inglese 
(Dialog e collegato con al-
tre analoghe iniziative in di-
versi paesi d'Europa, in Ita
lia con Religioni oggi - Dia-
loao diretta da Alceste San-
tini) 

Sotto il titolo «Primave-
ra a Praga », Neues Forum-
Dialog pubblica, nel suo nu
mero marzo-aprile, quattro 
ampie e fitte facciate di 
« rassegna stampa >. Qualche 
citazione mettera in eviden-
za, crediamo, la ragione pro-
fonda dell'interesse, e di
ciamo pure dell'entusiasmo, 
del cattolico rivoluzionario 
Nenning, per le novita di 
Praga. Drahomir Golder, 
membro dell'Ufficio politico 
del Partito comunista ceco-
slovacco (18-2-*68): « ... auto-
valorizzazione dell*uomo...: e 
proprio questo aspetto, l'u-
manesimo socialista, che per-
mette la libera espansione 
dell'attivita sociale degli uo-
mini, conferisce alia nostra 
societa il massimo rendi-
mento, e rende 1'idea co
munista affascinante per i 
lavoratori dei paesi capita
listic!, la fa diventare Tuni
ca altemativa per la giova-
ne generazione...». Eduard 
Goldstucker, nuovo presiden-
te della Unione degli scritto-
ri (1. marzo 1968): « - . aspi-
riamo alia realizzazione de
gli ideali socialisti, cioe alia 
realizzazione della fratellan-
za e liberta umana... compia-
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mo per la prima volta nella 
storia il tentativo di con-
giungere in legittimo matri-
monio cid che e in rappor-
to inscindibile di reciproca 
appartenenza: socialismo e li
berta ». 

Josef Smrkovsky, ora 
Presidente della Assemblea 
nazionale (9 febbraio 1968): 
< Ogni cittadino pu6 preten-
dere di sapere in quale mo-
do si sviluppera la sua vita, 
in modo che egli possa pia-
nificare il suo proprio futu-
ro in modo realistico e re-
sponsabile ». 

Citiamo infine una sola 
frase di un articolo del gio-
vane filosofo marxista di 
Praga, Robert Kalivoda, com-
parso tanto nella edizione to
rt esca (n 1, 1968) quanto 
in quella inglese (Dialogue) 
di Dialog, dal titolo «II cri-
stianesimo come precursore 
del marxismo - la funzione 
della religione nel processo 
della emancipazione uma
na ». «II non-conformismo 
cristiano del tipo plebeo-ra-
dicale diede non solo all'Eu-
ropa, ma a tutto il mondo, la 
idea della emancipazione ri-
voluzionaria, della liberazio-
ne sociale e individuale del-
l'uomo ». Kalivoda, cosl scri-
vendo. ha in mente in pri
mo luogo « la rivoluzione 
hussita nel 15. secolo >, che 
apre la serie delle * rivolu-
zioni che sostituiscono passo 
a passo il sistema feudale 
con quello borghese»; in 
essa c il millenarismo paleo-
cristiano sfocia gia diretta-
mente in una ideologia rivo-
luzionaria ». 

In una recente discussio-
ne all'Istituto Gramsci, ho 
sentito esprimere da un gio-
vane e coraggioso compagno 
perplessita sulla tendenza ad 
accordi nuovi tra Stato so
cialista e Chiese cristiane in 
Cecoslovacchia, sulla pro-
spettiva di una minor ten-
sione ideale marxismo-reli-
gione in quel paese. Mi per-
metto di invitare a un piu 
attento studio del pensiero 
e della azione cristiana nel
la Mitteleuropa tanto nel 
lontano passato quanto nel 
piu vicino presente. La tra-
dizione rivoluzionaria boema 
ha inizio, appunto, con Gio
vanni Huss; la Chiesa rifor-
mata di Praga ha ripreso al
ia luce del sole la tradizione 
hussita dopo secoli e secoli 
di lotte e perseouzioni, non 
del tutto cessate neppure col 
principato illuminato di Giu
seppe IT alia fine del 18. se
colo. 

Oggi, nel comitato inter-
nazionale di redazione di 
Neues Forum-Dialog accan-
to ai nomi dei marxisti boe-
mi Machovec e Kalivoda, 
leggiamo quello del pastore 
Josef Hromadka, una delle 
grandi figure della teologia 
cristiana dei giorni nostri. 
Per i compagni e lettori che 
non hanno avuto modo di 
approfondire la questione, 
elencherd rapidamente alcu-
ni fatti recenti, che mi sem-
bra facciano chiaramente ve-
dere come — partendo da 
una profonda e intima loro 
esigenza umanistica, di af 
fermazione e difesa dei « va-
lori assoluti » della persona 
umana — correnti cristiane 
della Mitteleuropa si indiriz-
zano oggi verso la prospet-
tiva socialista. e la collabo-
razione a tal fine con forze 
di diversa ispirazione ideale. 
in primo luogo con i mar 
xisti. 

Accanto a Neues Forum-
Dialog, e indipendentemente 
da essa, e sorta (in Germa
nia occidentale, con edizione 
in piu lingue) una Rivista 
intemazionale del dialogo, 
diretta dal gia nominato Pa
dre Rahner e da Herbert 
Vorgrimler; anche essa e 
fondata sulla collaborazione 
di cristiani e marxisti (tra 
gli italiani, nella redazione 
di tutte e due le riviste, il 
filosofo Padre Girardi; nella 
redazione di Dialog, tra i 
marxisti. anche S. Di Marco 
e chi scrive; in quella della 
rivista di Rahner il compa
gno Cerroni e lo scienzlato 
cattolico Fernando Ormea). 
A Ginevra, poco prima di 
Pasqua — e sfortunatamen-
te senza la partecipazione di 
marxisti italiani — promos-
sa questa volta dal Consi-
glio mondiale delle Chiese 
(protestanti e ortodossi; i 
cattolici solo osservatori), si 
e svolta una riunione inter-
nazionale di collaborazione 
tra marxisti e cristiani, e si 
e conclusa con una « mozio-
ne > anti-imperialistica, voU-
ta a maggioranza. 

Naturalmente, in queste 
iniziative e in questi incon-
tri c'e anche un altro aspet
to, pur valido: che e lo sfor-
zo per accordi di pace tra 
diversi, tra rivoluzionaTi e 
conservator! Ma c'e anche 
una sempre piu diffusa con-
vinzione cristiana che «Ia pa
ce passa per la rivoluzione » 
(titolo di una rubric* di 
Dialogue); c'e una compo-
nente socialista e rivoluzio
naria di ispirazione cristia
na sempre piu folta e ag-
guerrita; cosl che U Vienne
se Diem, su Neues Forum, 
non ba detto probabilmente 
solo una buona battuta gior-
nalistica definendo il 1967 
«anno rivoluzionario cri
stiano ». 

L. Lombardo-Radrce 

L'Egitto un anno dopo la guerra lampo di Day an 

OPERAIE STUDENTIC0NTAN0 DI PIU' 
Spinta dimassapetunprofondo rinnovamento 
Democratizzazione dell'Unione socialista araba — I militari esclusi — Le violente manifestazioni dei giovani contro le blande sen-

tenze pronunciate a carico dei generali responsabili della sconfitta — La classe operaia acquista sempre piu consistenza 
Dal nostro inviato 

IL CAIRO, giugno 
Si sono aperte le presenta-

zioni delle candidature per le 
elezioni delle istanze di base 
della Unione Socialista Araba, 
che saranno tenute in questi 
giorni. Piu tardi, il 23 lugllo, 
sara convocato il Congresso, 
che dovra sedere praticamen-
te in permanenza finche non 
saranno state eliminate tutte 
le conseguenze della aggres-
sione israeliana, e le minacce 
che ne derivano. II Congresso, 
che avra circa duemila dele-
gati, esprimera un comitato 
centrale di 150 membri che co-
stituira il vero organo per-
manente dell'Unione. 

Queste misure, ora in corso 
di attuazione, furono annun
ciate da Nasser nel famoso 
discorso del 30 marzo, sotto 
la pressione delle forze popo-
lari — operai e studenti — 
che si erano sollevate in feb
braio per protestare contro 
le sentenze estremamente 
blande pronunciate dal tri
bunate militare a carico dei 
generali responsabili della 
sconfitta dell'anno scorso, e 
di un successivo complotto 
inteso ad abbattere Nasser. In 
precedenza, lTJnione Socialista 
Araba, creata nel 1962 con 5 
milioni di iscritti, era stata 
in larga misura un organo 
amministrativo e burocratico. 
Con la ri forma annunciata il 
30 marzo, si awia a diventa
re un organo politico a lar
ga partecipazione democrati-
ca. articolata su settemila uni-
ta di base, con comitati elet-
tivi i quali a loro volta eleg-
gono le istanze superiori e i 
delegati al Congresso. 

Tutto il lavoro di organiz-
zazione della Unione in que
sta nuova forma e diretto da 
un Comitato dei Cinquanta, 
di cui fa parte l'ambasciatore 
Ghaleb, titolare della rappre-
sentanza diplomatics della 
RAU a Mosca, che ci ha ri-
cevuto e spiegato il comples-
so meccanismo del recluta-
mento e delle elezioni. Non 
tutte le domande di ammis-
sione vengono ricevute, men-
tre viene mantenuto il prin-
ciplo, gia enunclato nel '62, 
secondo il quale meta alme-
no degli eletti, a tutti i livel-
li, devono essere operai o con-
tadini. Si presume ora che 

VISBY (Svezia) — Un vlo-
lento incendio, provocate* 
da un'esploslone, ha deva-
stato la petroliera norve-
gese « Texaco Bogota », di 
19.800 tonnellate, che si 
trovava nel Mar Baltico ad 
occidente di Oland. Un 
membro dsll'equlpagglo rl-
sulta disperso; altri tren-
tasei marfnai sono statl 
prest a bordo dalla nave 
tedesca «Rulhensand» che 
stava facendo rotta sulla 
Finlandia e che ha subito 
accolto I'SOS della « Texa
co *. II capitano della pe
troliera e stato prima sal-
vato da un elicottero, ma 
poco dopo i ritornalo sul
la nave in fiamme. L'in
cendio della petroliera, 
che stava ° facendo rotta 
verso gli USA, e durato 
oltre dleci ore 

HINES, GREENE E SMITH HANNO SUPERATO IL MURO DEI 10": ED ORA? 

Non c'e il buio oltre i 9"9 
delFimpresa di Sacramento 

L'evoluzione dei metodi di allenamento, il perfezionamento degli impianti sportivi, le tecniche di corsa ed 
altri complessi fattori lasciano prevedere come possibile il miglioramento del formidabile record dei tre 

atleti - Questo potrebbe accadere anche a Citta del Messico grazie alia rarefazione dell'aria 
II tempo pari, /'even time 

direbbe U tecnico. ovvero i 10" 
netti nella corsa dei 100 me-
tri pmni. e passato aU'archi-
vio. Vi sara chi dira, molto 
superficialmente, che il tem
po di 9"9 impiegato dai tre 
sprinters negri degli Stati 
Uniti, Jimmie Hines, Charlie 

Greene e Ray Smith, e infe-
rtore di un attimo impercet-
tibile, la decima parte di un 
minuto secondo, al famoso 
10" netti che sulla stessa di-
stanza segnarono altri tamo-
si atleti, e cioe Armin Hary — 
il primo uomo cronometrato 
con tale tempo a Zurigo a 
21 giugno 1960 — Harry Jero
me, Horacio Esteves, Etob Ha
yes, Enriquez Figuerola, Wil
lie Turner, Jimmie Hines, 
Charlie Greene, Paul Nash e 
Roger Bambuck, Si dira an-
cora che il 9"9 sut 100 me-
trt corrisponde centimetro piu 
centimetro meno ad una ve-
locita media oraria di chilo-
metri 36,400. 

Cid potrebbe apparire ai me
no esperti di cose di atletica 
leggera un balzo assolutamen-
te irrisorio nella scala dei pa-
fort In effetti non i cosl: la 
velocita guadagna spazi cor-
tissimi, non e come il disco 
e U giacellotto. Comunque a 
Sacramento i tre atleti USA 
hanno gvadagnato una buona 

fetta di pista rispetto al pre-
cedente record. 

Ottantaquattro anni sono 
trascorsi dal giorno in cui 
per Vamericano Potter fu uf-
ftcialmente cronometrato un 
11" nella corsa di 100 metri. 
A quei tempi non erano an-
cora in uso gli starting blocks, 
quegli arnesi che oggi i velo-
cisti usano per catapultarsi 
contro a tempo. Gli starting 
blocks vennero introdotti nelle 
gare atletiche nel 1930. Pri
ma della loro invenzione il 
corridore partiva in piedi e 
di solito correva su piste er-
bose. 

Ma nel passato, anche re
cente. lo sport era praticato 
da pochi aristocratici. Oggi la 
pratica sportiva e patrimonio 
di milioni e milioni di esseri 
umani d'ambo i sessi, appar-
tenentl a tutte le classi socialL 
Questa massa di praticanti 
ha ampliflcato tn misura flno 
a pochi anni fa tmprevedibile 
Tarea di selezione. e cid spie-
ga in parte il turbmoso pro-
gresso registrato tn ogni di-
sciplina sportiva. 

E' owio che non basta la 
massa per fare U super-atle-
ta,ni il soggetto svper-dotato, 
U fenomeno di natura per co
sl dire. Diversi sono gli de
menti che sono alia base della 
caduta dei records. Tra t prin-

cipali si pub notare: 
1) l'evoluzione dei metodi 

di allenamento sul piano fisio-
logico. Specializzazione e ri-
cerche piu avanzate per svi-
luppare questa o quella qua
nta fisica; maggiore importan-
za accordata all'igiene e alia 
alimentaztone. Cose queste che 
hanno migliorato la vitalita, il 
valore atletico e il morale 
dell'individuo; 

2) il perfezionamento con-
Unuo apportato alle installa-
zioni sportive. Oggi abbtamo 
le piste tn materiale speciale 
molto piu scorrevolL Gli al-
lenamenti continuano durante 
tutto I'anno, a differema del 
passato quando Vinverno era 
di solito la stagione del riposo 
per Vatleta; 

3) le tecniche si sono via 
via piii perfezionate. Oggi il 
velocista ha raggiunto un'al-
tissima tecnica nella fase di 
partenza ed t, grazie all'alle-
namento partlcolare, tn gra-
do dt mantenere una velo
cita umforme dalla partenza 
aU'amvo. Per rendere Videa 
di quanto si fa in questo set-
tore voglio ricordare che Chuc 
Coker. Vallenatore di Bob Ha
yes, aggiogava i suoi alllevi 
con flnimenti per cavallo da 
tiro e It costringeva a tirare 
per fargli dtstendere in su 
le braccia e alzare le ginoo 

chia. Era un allenamento atro-
ce, ma Bob Hayes dimostro 
a Tokio e su altre piste quan
to era utile. Dopo una cura 
del genere gli allien di Coker 
schizzavano via dagli starting 
blocks come razzi. 

Si pub ora dire che il tetto 
delle possibilita umane e sta
to raggiunto? Non crediamo. 
Larga parte dell'umanita vive 
in condtzioni primitive o se-
miprimitive. L'Africc e VAsia 
riserveranno sorprese a non 
finire. II giorno in cut potre-
mo ammirare in pista gli 
agili Masai, i pastori negri 
che sprintano le gazzelle, bi-
sognera rivedere tutte le no-
stre idee sulla velocita del-
I'uomo; il giorno tn cui t ne
gri degli Stati Uniti avranno 
raggiunto il completo afjran-
camento e le discriminaztoni 
razziali non esisteranno piu 
anche lo sport ne risenttra 
beneflcamente. 

Comunque. per restore nel-
I'ambito della corsa dei 100 
metri non e azzardato preve
dere nel futuro altri progres-
si. Se oggi stesso potessimo di
spone delto sprinter ideale, 
un tipo alto 1.&5-1J90. capace 
di tradurre tn velocita tutta 
la sua agUlta e la sua poten-
za, in grado di correre lau
dato a 12 metri al secondo, 
con velocissimi riflessl di par' 

tenza almeno eguali a quelli 
del tedesco Armin Hary (il 
riflesso di questi era di 0"30 
dal colpo di fuoco dello star
ter al momento in cui il pie-
de sinistro toccava il suolo; 
per i buoni sprinters la velo
cita di riflesso t di 0"42-O"44) 
avremo il tipo da 9"&9"7 sul
la corsa puma piu corta della 
atletica leggera 
• Certo per far meglto det tre 

super-atleti Greene, Smith e 
Hines occorrerebbe trovare la 
giornata ideale: condizioni at-
mosferiche, pista, corsia, lot
ta serrata, presenza di veri 
campioni agli starting blocks. 
Non t facile combinare in ga-
ra tanti diversi fattort Se per 
ipotesi cid awenisse il pros-
ttmo ottobre a Citta del Mes
sico, ai XIX Giochi Olimpici, 
grazie alia rarefazione dell'aria 
a causa dell'altura (Citta del 
Messico si trova a 2240 m. sul 
livello del mare) d si trove-
rebbe, rispetto al tempo otte-
nibue in pianura, con un ab-
buona di un decimo di se
condo. Come dire che se Hi
nes, Greene e Smith invece di 
correre Valtro giorno a Sa
cramento avessero gareggiato 
a Citta del Messico oggi il 
loro record tarebbe di 9"8 e 
non di 9"9. 

Piero Saccenti 

parteciperanno al voto 1 mi-
lione 600 mila persone, e che 
il numero complessivo degli 
iscritti potra essere portato 
in seguito a quattro milioni. 

L'Unione socialista araba 
non e un partito; e un movi
mento di massa, in seno al 
quale esiste forse 1'embrione 
di un partito che potra pren-
dere forma in seguito, con un 
processo inverso rispetto ad 
altri paesi, dove il movimento 
si e invece formato attorno al 
partito. Ma questo corrispon
de alia realta egiziana, dove 
il movimento di massa esiste, 
e una forza autentica, che ri-
ceve la sua spinta soprattutto 
dal popolo, e tuttavia e com-
posito, non pub essere confu
so con un partito determinato, 
perche" nel suo seno operano 
ancora tendenze diverse. 

Confronto 
di classe 

Due aspetti soprattutto so
no rilevanti, di questa profon
da riforma dell'Unione: il pri
mo e che essa e soprattutto 
la conseguenza di una spinta 
popolare in senso socialista. 
Sono stato a Helouan, il cen
tra industriale a nord del Cai
ro, dove in febbraio gli ope
rai fecero sentire la loro voce. 
Ho visitato la fabbrica « Fer-
ro e Acciaio», di settemila 
operai, l'unico complesso me-
tallurgico della RAU, che la-
vora il minerale di ferro e-
stratto ad Assuan, producen-
do in una prima fase, in due 
altoforni, la ghisa, e poi l'ac-
ciaio in convertitoii Thomas 
o in forno elettrico, per fini
re con il laminatoio da cui 
escono le sbarre e le lamiere. 
Tutti i lavoratori sono mem
bri della organizzazione sin-
dacale — ROH — e una meta 
di essi hanno la tessera del
la Unione Socialista e parteci
peranno alle elezioni dei suoi 
organi dirigenti, dei quali pa-
recchi di loro entreranno a 
far parte. 

Vi sono oggi nella RAU ot-
tocentomila operai industria
ls circa il dieci per cento 
delle cotnplessive forze di la
voro. Un altro sei per cento 
sono nell'edilizia, il 10 per 
cento nel commercio, il 4 per 
cento nei trasporti, il 18 per 
cento sono dipendenti delle 
aziende pubbliche, compresi i 
funzionari dello Stato, il 50 
per cento sono contadini. Se 
una meta degli operai, quat-
trocentomila persone, parteci
peranno, come si prevede, al
le elezioni della Unione socia
lista araba, la loro proporzio-
ne in questa organizzazione 
sara assai piu elevata della lo
ro incidenza suH'assieme del
la popolazione, e anche sulla 
popolazione attiva. 

Questo non signillca tutta
via che lTJnione Socialista 
Araba tenda a configurarsi 
come un partito di classe. In-
fatti la borghesia nazionale 
nella RAU e sempre forte e 
importante, controlla i tre 
quarti del commercio interno, 
un quarto del commercio di 
esportazione, e gran parte 
dell'industria leggera. A que
sto rilievo sociale, che del re-
sto si e venuto riducendo ne-
gli ultirni dieci anni, ha pero 
sempre corrisposto un peso 
politico eccessivo, dovuto a 
motivi di origine: i «liberi uf-
ficiali», che con Nasser alia 
testa fecero la rivoluzione nel 
'52, erano i figli della bor
ghesia nazionale, ribelle a 
quello che allora era lo stra-
potere del capitate straniero 
e dei « compradores ». Natu
ralmente essi erano anche in 
possesso di un certo grado di 
istruzione, diversamente dai 
contadini, mentre gli operai 
erano poco numerosi. Cosl 
questa classe ha amministra-
to per quindici anni lo Stato, 
anche dopo che, nel 1962, con 
la creazione della Unione So
cialista Araba fu dato un pri
mo riconoscimento alia pre
senza e all'apporto della clas
se operaia, che si era venuta 
sviluppando come conseguenza 
della industrializzazione 

Ora il rinnovamento della 
Unione socialista attraverso la 
elezione degli organi dirigenti 
esprime dunque, essenzial-
mente, una nuova ed eflettiva 
partecipazione al potere degli 
operai e contadini, senza per6 
scalzare del tutto le posizioni 
della borghesia nazionale. In 
questo senso, il programma 
del 30 marzo e l'accoglimento, 
da parte di Nasser, di una 
spinta popolare che si e ve
nuta manifestando come pre-
sa di coscienza e come pres
sione politica, Ed e partico-
Iarmente significative il fatto 
che parecchi esponenti della 
borghesia nazionale siano fin 
d'ora esclusi anche dal sexn-
plice possesso di una tessera 
della Unione e quindi del di-
ritto di voto. Fra gli esclusi, 
si sa che figurano element!, i 
quali negli ultirni anni aveva-
no manifestato tendenze filo-
occidentali e piu particolar-
mente filo-americane, e In s o 
stanza controrivoluzionarie. 

II secondo aspetto rilevan-
te, e l'e^clusione dei militari 
dalla Unione Socialista, e an
che da moltl incarichi pubbli-
ci. diplomatici o amministra-
tivl. Proprio in questi giorni 
un prowedimento del genere 
e stato deciso alilnterno dei 
quadri del ministero degli 
Esteri. Sorge qui la questione 
del rapporto fra militari e 
civili in un paese dove, no-
nostante le prove mediocrl 
fomite daU'esercito, la post-
zione di ufficiale rimane tut-
tora fra le piu ambite e pri-
vilegiate. Anche questo si spie-
ga con i gia ricordati motivi 

di origine, ma non c'e dub-
bio che la dura sconfitta su-
bita ad opera degli israelianl 
un anno fa ha messo in luce 
il difetto del sistema, tutti gli 
abusi, e la boriosa incapacity 
della casta militare, che viene 
ora privata del potere politi
co, a vantaggio di quella che 
impropriamente e detta la 
« nuova classe »: in sostanza 
le nuove leve della stessa pic-
cola borghesia, i giovani usci-
ti oramai dalle universita in
vece che dalle accademie mi
litari. 

Infatti, se le elezioni nella 
Unione socialista sono clesti-
nate indubbiamente ad ac-
crescere il peso politico dei 
lavoratori, questo non signifl-
ca ancora che la classe operaia 
si awia a diventare classe di-
rigente: in primo luogo per
che non e politicamente orga-
nizzata con una propria li-
nea programmatica; in secon
do luogo perche essa stessa e • 
colpita da misure di esclu-
sione, che fanno da contrap-
peso a quelle di cui sono og-
getto militari e borghesia rea-
zionaria. Secondo la termino-
logia ufficiale, l'unione socia
lista araba comprende ope
rai, contadini, intellettuali e 
capitale nazionale; e va detto 
che essa emargina sostanzial-
mente coloro che si sono di-
mostrati nemici della rivolu
zione e della politica di di
fesa della indipendenza del 
paese, mentre fra gli intellet
tuali accoglie anche gli espo
nenti delle correnti marxiste. 
che di questa politica sono 
sostenitori, nonostante tutte le 
vecchie divergenze con il re
gime. Tuttavia sembra esser-
ci qualche discrimina'jione a 
sinistra, per quanto riguarda 
i quadri operai e sindacali, a 
piii diretto contatto con le 
masse popolari. 

In sostanza, la rivoluzione 
egiziana del 1952 fu inizial-
mente un movimento della 
borghesia nazionale, ma in 
questi sedici anni sono awe-
nute due cose importanti. Pri
mo: si e fatto piu aspro, con 
le punte drammatiche del '5(5 
e dell'anno scorso, il confron
to con l'imperialismo e con la 
sua propaggine israeliana; se
condo: aU'interno, una parte 
di coloro che avevano parte-
cipato al rovesciamento della 
monarchia, ha dimostrato una 
certa inclinazione al com-
promesso con l'imperialismo 
neo-colonialista. Ma in pari 
tempo, a partire dalla nazio-
nalizzazione del Canale di 
Suez e dall'accordo con la 
URSS per la Grande Diga di 
Assuan. la industrializzazione 
del paese — case unico nel 
terzo mondo — ha segnato 
successi rilevanti, e ha ge-
nerato la formazione di una 
nuova forza sociale, la classe 
operaia, che e venuta assu-
mendo di fatto una funzione 
di sostegno della lotta per la 
indipendenza, e dei valori po-
sti all'origine della rivoluzio
ne. Cosl dunque la base so
ciale della rivoluzione si e 
gradualmente spostata, e lo 
si e visto nei giorni 9 e 10 
giugno dell'anno scorso, quan
do la borghesia era pronta 
ad accettare le dimissioni di 
Nasser, ma il popolo e see-
so in piazza e ha rinnovato 
la sua fiducia al leader tra-
dito, negando cosl a Israele 
e ai suoi protettori il frutto 
sperato dal successo militare. 

Motivo 
di fiducia 

Nasser e il popolo egiziano 
furono certamente traditi, nel 
giugno dell'anno scorso. Ho 
chiesto a parecchie persone 
se Hakim Amer (il coman-
dante in capo che si e poi 
tolto la vita) e gli altri gene
rali imputati di c negligenza » 
furono solo negligenti e inet-
ti. o ebbero intelligenza con 
il nemico al fine di abbatte
re Nasser. Ho ricevuto rispo-
ste contrastanti. ma dopo tut
to & un assioma che la negli
genza in guerra e tradimento: 
vi fosse o no un piano deli-
berato per lasciare che gli 
aerei della RAU fossero di-
strutti al suolo, il fatto in s£ 
non pub che essere stato 11 
punto di arrivo di un pro
cesso involutivo negli alti gra-
di militari. nei quali la difesa 
del privilegio, e 1'ostilita a una 
direztone politica che gia si 
veniva aprendo alia parteci
pazione popolare, avevano as-
sunto forme obiettivamente e 
forse consapevolmente anti-
nazionali. 

Non a caso del resto la pri
ma sentenza pronunciata a 
carico dei colpevoli e stata as-
surdamente blanda, e non a 
caso ess3 e stata spazzata via 
dalla manifestazione diretta 
della volonta popolare, che ha 
ottenuto la revisione del pro
cesso. La partita e dunque 
aperta ancora nella RAU, fra 
le diverse forze social! che 
in varia misura concorrono a 
formare il regime; e le ele
zioni della Unione socialista 
araba costituiscono anche un 
tentativo di precostituire un 
certo equilibrio fra queste 
forze. Ma l'esperienza di ogni 
giorno, e di ogni momento 
di crisi, indica che la causa 
della indipendenza del paese 
e difesa in modo conseguente 
soprattutto dalle classi lavo-
ratrici. La crisi piu recente, 
Inoltre, ha visto per la prima 
volta i lavoratori, la classe 
operaia, scendere in piazza e 
agire in proprio nome, con 
effetti decisivi. Da questo st 
pub trarre motivo di fiducia 
per gli sviluppi futuri. 

Francesco Pistoles* 


