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Miniriforma e situazione universitaria 

Un dlbattito che rimanda 
al rapporto scuola-societa 
Facciamo il punto su alcune indicazioni emerse nei numerosi interventi 
pubblicati in queste settimane (lall'Unita - La dequalificazione degli stu-
di, I'espansione ili massa della scolarita e il ruolo delta classe operaia 

L'inlcensa vita politica egiziana mentre sta per iniziare il quarto anno di guerra 

Si e sviluppatfi nolle scor-
se settinK'iio sullTmlc'i. prcn-
cltMido l'avvio dal dibattito 
proposlo tlal compagun Bar-
barisi sulla legge di libera-
li/zazione dci piani di studio 
(1), un'ampia discussiouo 
che non M C hmitatn alia 
tjucstione spccifica tlolla eo-
siddetta « mimnlornia • ma 
si e estcsa anche a lemi 
phi gcncrali deH'attuale si
tuazione universilana (2). 
E' chiaro die, sid comples-
so di questi temi, il dlbat
tito non puo che prosegui-
re. Mi sembra tultavia op-
portuno eercare di faro il 
punto su alcune indicazio
ni che gi.'i sono omcrse. 

II punlo ccntrale e. a mio 
avviso, il guidi/.io su quel 
proccsso di drqitalilicrKione 
dv(;li sun\t che eostiluisce, 
come dnersi interventi ban-
no ricordato, il conlesto in 
rapporto al quale vanno va-
lutate anche le ripercussio 
ni della legge sui piani di 
studio. La discussione ha 
infatti oosto in eviden/a 
che — so si sono manifesta-
te nellc Universihi anche 
posizioni ottusamente con-
servatrici e corporative, 
giacche settori consistenti 
del monio accademico sono 
apparsi soprattutto preoceu-
pati di non perdere le po
sizioni di prestigio e di po-
tere connesse al caraltere 
obbligatorio di ccrte disci
pline — la linea cho oon-
traddislingue ia politica go-
vernativ.i e che in pratica 
e stata largamente scguita 
da buona parte dcgli orga-
ni di govjrno univcrsitan e 
quella che nei fatti lende a 
utili/.zare il provvedimento 
di hberalizzazione essenzial-
mente come uno strumento 
per conseguire, attraverso 
un superficiale ammoderna-
mento del corso degli stu-
di e soprattutto la sua fa-
cilitazione, un duplice ri-
sultato: da un lato eercare 
di attenuare le tensioni di-
ventate cosl acute all'inter-
no dell'Universita spostan-
do alcune delle ragioni di 
piu immediato disagio per 
lo studente al momento del-
lo sbocco nella professione 
(quando cioe, come giusta-
mente ha rilevato il compa-
gno Bevilacqua, pill diffici
le e l'organizzazione di un 
movimento di lotta con di
mension! di massa); dal-
l'altro ridare almeno una 
parvenza di possibility di 
funzionamenlo, sia pure a 
un livello assai basso, a 
un'istituzione ormai giunta 
a un punto di sostanziale 
paralisi. 

In altri termini, alia pres-
sione dell' espansione di 
massa della scolarita uni-
versitaria si risponde non 
gia assicurando alle nuove 
leve studentesche condizio-
ni eftettive per lo studio e 
per un rinnovamento della 
organizzaziono didattica, ben-
si « alleggerendo • il livel
lo medio di preparazione 
richiesto: ne risulta in tal 
modo sottolineato il pro-
cesso di dequalificazione 
gia in atto. D'altra parte 
il provvedimento di libera-
lizzazione, inscrito in un 
contesto che e di assenza 
pressoche totale di eondi-
zioni di diritto alio studio, 
accentua e rende piu evi-
dente la selezione di fatto 
fra gli sludenli (a danno, 
innanzitutto, di coloro che 
non possono frequentare, 
dei lavoratori studenti, dei 
fuori sede ecc) , delermi-
nando una piu esplieita dif-
ferenziazione fra una mino-
ranza che e in grado di 
seguire tin piano di studi 
piii elaborato e la massa 
studentesca che e invece 
destinata a un corso di stu
di dequalificato. 

La selezione 
Si geU.uio in tal modo le 

basi di qucH'ultcriore pro-
cesso selettivo che e l'ine-
vitabile risvolto della de
qualificazione dell'Universi
ta di massa. Non a caso e 
per questa selezione ulterio-
re che gia si vengono pro-
gettando anche le nuove se-
di istituzionali 

Appare percio evidentc, 
in rapporto a questo pro-
cesso complessivo che oggi 
e m atto nell'Univorsiiii, 
che sarebbe del tutto fuo
ri luogo ogni valutazione 
ottimistica — condivido, al 
riguardo, le considerazioni 
del conipagno Luporini — 
che attribuisce un valore 
automaticamenle positivo 
alia facolta di iniziativa con-
cessa agli studenti rispetto 
alia tradizionale rigidila dcl-
l'organizzazione degli studi. 
Ma e non mono chiaro (e 
inutile dirlo) che non e cer-
to difendondo il vecchio 
assctto degli studi — cho 
proprio le lotte studente
sche hanno contribuito co
sl efficacemento a porre ra-
dicalmento in crisi — o li-
mitandosi a rivendicare mi-

gliori condi7ioni matcriali 
per il • funzionamento > 
dell'Universita, che k possi-
bile porre un frcno al pro-
cesso di dequalificazione. 

In rcalta tale processo ha 
radici che vanno ben al di 
lii delle note carenze della 
struttura universitaria o del-
l'incapacila della politica 
governativa di evitare un 
cosi radicale deterioramon-
to, rispetto alia popolazio-
ne studentesca, di tutte le 
condizioni di svolgimento 
dell'attivita didattica e di 
ricerca. 0, meglio, questa 
incapacity rinvia a sua vol-
ta a ragioni di carattere 
piii generate. Nell'intreccio 
tra sviluppo di massa della 
scolarita universitaria e con-
temporanea dequalificazione 
degli studi si esprime in
fatti la richiesta, che lo svi
luppo capitalistico rivolge 
al sistema scolastico, di piii 
anipia fornitura di forza la-
voro con qualificazione tec-
nica e intellettuale ma, an
che, di destinazione di que
ste forze lavoro a un ruo
lo e a un uso subordinate 
piii specificamente, nelle ca-
ratteristiche particolarmen-
te accentuate che questa 
tendenza assume nella situa
zione italiana, vi 6 — come 
ha rilevato il conipagno Lu-
porini — un «indubbio ri-
flesso, a livello dell'Univer
sita, del meccanismo attua-
le di sviluppo del capitali-
smo itahano nei suoi rap-
porti di integrazione e su-
bordinazione internaziona-
le ». 

Gli sbocchi 
E' dunque a questo livel

lo — che esclude ogni im-
postazione settoriale e sot-
tolinea invece i legami tra 
il problema scolastico e i 
temi piii general! dello 
scontro sociale e politico — 
che va ricercata la rispo-
sta alia politica delle clas-
si dirigenti. II dibattito che 
si e aperto nelle Universita 
attorno ai piani di studio 
ha il merito di aver ripro-
posto in termini piu espli-
citamente problematic! la 
questione del rapporto tra 
formazione e sbocchi pro
fessional!. Entrambl i poli 
di questo rapp-rto sono og
gi rimessi in discussione. 
Cio che appare evidente — 
e sempre piu lo diventa nel
la coscienza degli studenti 
— e che non si pu6 davve-
ro pensare di contrastare 
seriamento la tendenza al
ia dequalificazione avendo 
come obiettivo il recupero 
dei vecchi ruoli professio
nal!, gia sostanzialmente 
modificati dalla crescente 
collocazione subordinata dei 
lavoratori tecnici e intellet-
tuali. Ne, d'altra parte, e 
possibile una difesa della 
qualificazione che abbia co
me punto di riferimento un 
generico ammodernamento. 

Al contrario, una lotta sul 
tema della dequalificazione 
e coneretamente possibile 
solo investendo, contempo-
raneamente, entrambi i po
li del rapporto formazione-
professione: solo rivendi-
cando, cioe, una diverso, qua
lificazione che sia in funzio-
ne di un diverso uso socia
le del lavoro tecnico e in
tellettuale. E questa lotta e 
possibile in quanto esistono 
oggi le condizioni perche 
essa si saldi a un movimen
to di lotta piu generale: col-
legando, cioe, la richiesta 
di un diverso sviluppo e di 
un diverso uso della scien-
za, della tccnica, della for
mazione culturale e profes
s i o n a l ai bisogni e agli 
obiettivi espressi dalle lot
te operaie e popolari, ai 
problemi di trasformazione 
dell'organizzazione produtti-
va e delle strutture sociali 
che esse propongono, alia 
prospettiva di un diverso 
sviluppo della societa. 

E' chiaro ohe in alcuni 
eampi questo collegamento 
si presonta gia oggi con ca-
ratteri di conoreta immedia-
tezza (come dimostrano gli 
esempi richiamati, da Ven-
turini e da altri compagni, a 
proposito degli studi di me-
dicina, di diritto, di econo-
mia e statistica, ecc.); men
tre in altri settori del sape-
re, della ricerca, della for
mazione professional il rap
porto e certamente assai 
piii mecliato. Ma e chiaro, 
piu in generale, che nei mo
mento in cui la lotta della 
olasse operaia tende a in-
vestire con crescente con-
sapevolezza — come oggi ac-
cade — il legame fra l'orga
nizzazione capitalistica delia 
produzione e l'organizzazio-
ne capitalistica della socie
ta, e la scuola nol suo com-
plesso ehe diviene — in 
quanto 6 una delle principa-
li cerniere di questo legame 
— un terreno di scontro di 
fondamentale importanza; 
per questo anehe la batta-
glia politica e culturale che 

in essa si suluppa c che 
investe i suoi indirizzi e l 
SUM conlenuti, i suoi fini e 
la sua destinazione sociale, 
non solo e unci dei terrent di 
possibile saldatura tra lotte 
studentesche c lotte operaie, 
ma e momento ossonziale 
deirafforniazione di una 
egemonia operaia. 

E' dunque nei quadro di 
questa impostazione che va 
collocata — ci sembra — 
1'iniziat.iva sul problema dei 
piani di studio. Ne risultano 
prima di tutto conformate 
(cio e emerso chiaramente 
del resto, dall'insierne degli 
interventi) le indicazioni 
contenute, a quel proposito, 
nei documento del Comitato 
di partito per l'Universita 
pubblicato daH'Uiiitii del B 
febbraio: sia per quel che 
riguarda l'esigenza di un me-
todo di lavoro collottivo che 
assieuri un intervento stu-
dentesco sul complesso del
l'organizzazione didattica e 
del corso degli studi, sia 
per quel che riguarda, so
prattutto, la necessita di col-
legare strettamente la di
scussione sul curriculum sco
lastico da un lato con la n-
vendicazione di condizioni 
efSettive per lo studio e dal-
l'altro con un dibattito negli 
sbocchi professii.nali che sal
di «la lotta per una diversa 
formazione culturale e pro
fessional a quella per un 
diverso uso sociale della 
professione •. Rinvio comun-
que, al riguardo, a quanto 
piu estesamentc 6 delto in 
quel documento Ma risulta 
evidente soprattutto, che un 
dibattito sui piani di studio 
non puo in alcun modo ave-
re un punto di riferimento 
che sia solo interim all'or-
ganizzazione didattica, bcnsl 
uimanda, necessanamente, 
ai problomi del ruolo ehe la 
scuola ha, nella sooieta ca
pitalistica e del tipo di uti-
lizzazione ohe questa societa 
tende a fare dei sistema dal-
l'istruzione e dei suoi pro-
dotti. Ci si ricongiunge co
sl al toma, fondamontale, 
della lotta contro una scuo
la concepita come strumen
to di separazione fra studio 
e lavoro, di riproduzione di 
una gerarchia di ruoli so
ciali omogenea a una socie
ta divisa in classi, di subor-
dinazione al meccanismo ca
pitalistico dei processi di 
formazione dolia forza la
voro e dello sviluppo del-
1'uso delle conoscenze. E' 
questo un tema unifieante 
per una battaglia sui proble
mi scolastici che abbia co
me effettiva protagonista la 
classe operaia; a tale tema 
va percid ricondotta anche 
la discussione sua rapporti 
tra formazione scolastica e 
ruoli professionals 

Giuseppe Chiarante 
(11 L'articolo di Barbansl <• 

stalo pubblicato sull'tluita del 
22 gennalo. 

(2) Gli interventi nella clif-
fusione sono statl molto nume
rosi o non tutti hanno potulo 
trovave posto sul giornale. 'I'ut-
tl gli Interventi saranno peio 
raccolti in un prosstmo nume-
ro del bollettino del comltnto 
di partito per l'Universita, che 
potra essere richiesto alia fie-
zione culturale del PCI. 

In un distretto della capiiale un ex sindacalista comunisia ha sconfitto il candidate ul'ficiale 
del partito di governo, l'Unione socialista araba - L'apparato staiale si e mantenufo neutrale 
Una appassionata discussione in un famoso caffe del vecchio quartiere di Khan El Khalil 

RmMMMMMGONNA 

II problema d'obbllgo della moda femmlnlle (che ne inventa uno ad ogni stagione per lenere 
In pledl II mercalo) e la scelta obbllgata fra mini, rrrldl e maxl-gonna. Jane Blrkin, la cantanle-
attrlce francese dlventata famosa per I'lntcrpretazlone della canzone-sexy « Je t'alme, mol non 
plus» ha trovato una quarta soluzione: nlente gonna. E prova come sia possibile: con un 
maglione appena oltre II bacino e lunghl calzeltonl. I grandl sarli si dlchlareranno batlutl? 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, aprile 

La lotta politica o di classe, 
abitualmentp solterranea e in-
diretta, si 4 manifestala aper-
tamente, il mese scorso, in 
occasionc delle elezioni sup-
pletive nei dibattito di Sahel 
(Cairo) abilato da mezzo mi-
hono di persone, in maggio-
r.mza operai, contadini, pic-
colo-hoi'ghesi. Si presentaro-
no dieci candidati, tutti niem-
bri dell'Uiiione socialista, co
me vuole la rcgola, ma (li di
versa nnomanza e di diver
so onontamento Cinque era-
no in pnsi/ione dingente, ma 
le rliii' figure piii note erano 
llassanen Nagdi, vice segre-
tario distrettualo dell'Unione, e 
Ahmad Taha, impiegato del
le Poste e Telegrafi, ex sinda
calista, ex comunista, frateJlo 
di un ufficiale nazionalista di 
originc povera, che re Faruk 
fece assassinare dalle sue 
« guardie di ferro» nei 1952 
pochi giorni prima della ri-
voluzione nasscriana. 

II primo turno elettorale 
ebbo luogo il 13 marzo. L'Unio
ne non indieo nessuno come 
candidato ufficiale del partito. 
Nagdi e Taha risullarono pri-
nu, con circa 2.800 voti ciascu-
no. II ballottaggio si svolse il 
17 marzo. Questa volta, Nag
di riusci a presentarsi come 
candidato ufficiale, e tutta la 
Unione fu mobilitata per so-
slenerlo, con 1'appoggio della 
'H'gani/.zaziono giovanile, delle 
l-'orze ch difesa civile e di al
cuni smdacahsti L'apparato 
slatale, compresa la polizia, 
ebbe mvece l'ordine di mante-
nersi neutrale. 

L'ordme fu rigorosamen-
te rispettato. 

Nagdi impostd la lotta sul-
I'ambiguo, contraddittorio slo
gan: «La sciueia la raghaia* 
cio6: «Comunismo no, reazio-
ne no». Nella pratica, i suoi 
sostenitori misero con vio-
lenza l'accento suH'anticomu-
nismo. Taha fu perfino accu-
sato di aver ricevuto ' dai rus-
si » 350 mila sterline, somma 
enorme pari a 530 milioni 
di lire italiane. Ci furono — 
si dice — incidenti, scambi di 
pugni, bastonate ed anche col-
tellate fra i partigiani dei due 
candidati. Nagdi era sicuro 
della vittoria. 

Gli slogans 
elettoYali 

Invece vinsc Taha, con uno 
scarto di oltre mille voti 
(6.400 contro 5.100). Con quali 
slogans? « Rinnovare la rivo-
luzionc, unita contro l'impe-
rialismo e l'opportunismo, 
non e'e rivoluzione senza ri-
voluzionari, non ci puo esse-
ro il socialismo senza veri 
socialisti». Esaminando piii 
dettaghatamente i risultati, si 
scoprc die Taha ha avuto la 
maggioranza nei seggi piii po
polari, e circa la meta dei vo
ti in quelli piccolo-borghesi. 
Tipico il risultato di un seg-
gio dove hanno votato qua
si soltanto operai: 295 voti 
a Taha, 5 a Nagdi. 

Un problema aperto in vista del convegno nazionale del 25 aprile 

Le due anime della Magistratura 
Una crisi che investe ormai tutta 1'associazione dopo decenni di piccolo cabotaggio - I limiti 
della scissione e la lezione dell 'autunno caldo e del « caso Tolin » - Una scelta inevitabile 

La crisi, che sembrava tia-
vaglmre soltanto la corrente 
di Magistratura Democratica, 
e flnita con l'lnvestlre tutta la 
Associazione Magistrati. Dal-
l'Ordlne del giorno di Bologna 
sul caso Tolin alia scissione 
dell'ala moderata della cor
rente, dal convegno ideologi-
co di Napoll dell'8 marzo al-
l'uscita di Barone da Terzo 
Polere, vi e tutto un crescen
do che sta per sfociare in 
qualcosa di nuovo e che vale 
la pena analizzare. 

Per decenni l'Assoclazlone 
Magistrati e andata avanli al-
l'lnsegna del piccolo cabotag
gio, ovitando di proporsl me
te troppo ambiziose e di trat-
tare teml che potessero se-
gnarc llnee dl demarcaztone. 
Vi sono state, e vero, sporn-
cliche sortite, come quella ul
tima del Congresso di Gar-
done, dove per la prima vol
ta si parlo un linguaggio che 
usciva un po' dal limiti cor-
poratlvi, ma si cercb ben pre
sto di dimentlcare e far dl-
menticare quella data, tie] tl-
more dl perdere dl vista 
obiettivi piu concreti. 

In questo clitna, 6 sempre 
stato iacile ottenere consensl 
su rivendicaziom di carattere 
economico o tipicamente set-
tonah, fra le quali la lacihui-
/,ione della camera II proble
ma si pose gia mizialmenlc 
tra una nnnoninza die volo-
va conservaro cerli privile-
gi di carricra c una maggio

ranza che voleva abbattere 
la camera e consentire a 
tutti l'accesso ai gradi piii 
alti. Lo scontro si risolse 
presto con l'uscita dall'As-
sooiazione di una minoran-
za di gerarchi che diede vita 
all'Unione Magistrati. 

Anche dopo questa scissione 
si e andati avantl cosl, barat-
tando rlforme e miglioramenti 
economic! con un silenzlo sul 
reali problem! della glustlzia, 
tanto piii colpevole quanto piu 
11 Paese attendeva una rlspo-
sta ad lnterrogatlvi sempre 
put pressanti. Per non turba-
re il torpido sonno della mas
sa degli associali, 1 gruppl il-
lumtnati hanno evltato accu-
ratamente ogni discorso con la 
base che non si rlsolvesse nel
la promessa dl migliorainenli 
in camblo di una delega. 

Quando, con l'aumentare del 
numero degli attivisti si rese 
necessarlo ritormare lo statu
te associalivo con un sistema 
dl elezlone proportionate, fu 
Inevitabile la dlvisione In cor-
rcnti. Ma quale reale diver-
sificazlone eia riscontrablle 
nelle correnti e quale aggan-
clo esse vantavano nella mas
sa del magistrati? Pratica-
mente nulla. Sorte per esi 
genze eleltorali, le correnti si 
mantenevano m una vaga ne-
bulosltii quanio a progrommi, 
combaltendosi alia base per 
ottenere voti e stipulando ac 
cord! ed alleanzo al verti-
cc. Tutto cio lia accentuato 
11 distucco che si avveitiui 

nolla associazioiK1, tra base e 
vertlce, favorendo il disinte-
resse per qualslasl forma di 
dibattito associativo e provo-
cando spesso inviti qualunqui-
stici all'unita. 

Pure qualcosa andava len-
tamente maturando, qualcosa 
che ha preso corpo negli av-
venlmenti dl questi ultiml 
tempi La conlestazione stu
dentesca che ha messo in en 
si l wilon Iradizionah di un 
sistema, il duro scontro di 
clabse dell .uitunno cr.lcio non 
potevano non riverberarsl an
che nella magistratura. E' ve-
nuto da chiedersi allora qua
le sarebbe stato 11 ruolo del 
giudice nella societa, una vol
ta rlsolti i problemi postl al-
l'interno ciel corpo (recluta-
mento, cairiera, ecc). In pra
tica essere tutti sergenti con 
pochi general!, o tutti genera-
li, non b,.sta a risolvere il 
problema in un sistema in cui 
11 livellanunto tecnico tende a 
slrumentalizzare sempre piu 
1'mdivlduo 

E il mo'nento dl verifies e 
venulo molto presto con l'au-
tunno caldo. A segiuto delle 
nngliaia di denunce contrc^ la
voratori ogni magistrato ha 
dovuto chiedersi in nome e 
pin conto di chl egll ammlni 
strava giuslizln, e di fronte 
.ill'emulematicila di certi con
trast! molt! hanno scoperto dl 
essi'ie stall degli slrumentl 
lnconsappvoll dl un sistema 
lcpiessivo. 

II caso Tolin ha aglto da do-
tonatore. Un uomo in carcere 
per reatl di opiniono ha fat
to intrawedere squalltdi fan-
tasmi di un autoritarlsmo, le 
cui forme estreme almeno 
sembravano cancellate. 

La magistratura allora si 6 
divisa in una scelta che ri-
specchia un momento di lega
lity nuova, legala ai valori 
costltuzionall. Le due anime, 
di cui una senza coscienza, 
legata a vecchi o falsi valori, 
i he lende sempre piu a chiu-
dersl In un corpo separate 
paludato d! ermelllni, l'altra 
che sembra aver rltrovato la 
strada che porta alia sua ma-
trice naturale, il popolo. 

Questa dlvaricazlonc sta 
travolgendo i vecchi schemi 
dello correnti nella Associa
zione. II discorso, che ha pic-
so l'avvio del convegno dl Na-
poli, oltrepassa finahnente i 
confini strettamente corpora-
tivl e si articola In teml di 
piu vasto resplro. 

Cosl il 25 aprile pvossimo a 
Roma appunlamento per tutti 
l magistrati democratic! per 
dar vita ad un nuovo movi
mento sulla base di un docu
mento progiammattco elabo
rato a Napoii. Quanti lispon-
derauno all'ippcllo? Mon e 
dato saperlo Forse molt! esi-
tcranno anccra, ma e :,oprat-
tutto a cost iro che vi hull-
rizzato un discorso chiaro, 
scevro da as'ratti ldeoli glsnu, 
per diinohln re, come ion a 

stato mal fatto, che la legali-
ta passa inevitabilmente at
traverso t valori della Cost!-
luzione e che una glustlzia 
che va contro il popolo non e 
vera Giustizia. 

Tullio Grimaldi 
Soslituio procuratore delta 

Repubbllca di Napoii 

Sfravinski 
in ospedale per 

congestions 
polmonare 

NEW YORK, 7. 
Igor Stravinsla 6 ricoverato 

in gravi condizioni all'osppdale 
Leno^ Hill pei- una congestio-
no polmonare. fl musicista, die 
ha 87 anni. era gui slalo rico-
\era!o nolle sti\sso ospedale lo 
scorso niacgio per una embo
li,i: alcuni niesi fa era stato 
culpilo da una tronibosi. 

Durante h' nolle, tuttavia, 
si 6 notato un inigliorainento 
nella respuazione dci nialato e 
le condi/.oin di neest'ultimo, 
qucsla mattmn appanvano un 
po' mono prenceiiprtnti rispet
to a lcn. 

Cosl Taha e un altro mar
xism dichiarato che entra, re-
golarmente eletto, nell'Assem-
blea nazionale. 

A prima vista il significa-
ln della vittoria di Taha (che 
ha destato ovviamente gran-
dc interesse) sembra eviden
te: la maggioranza dei lavo
ratori ed una parte notevo-
le dci piccolo-borghesi vuole 
che si riprenda la via delle 
riforme sociali. Questa e na-
turalmente 1'opinione di alcu
ni osservatori, i quali pongo-
no in grande rilievo ogni epi-
sodio che dimostri lo svilup
po di una lotta politica in 
Rgitlo e 1'acuirsi delle cemtrad-
diziom fra le classi. Abbiamo 
pero ascoltato e obiettiva-
mente registrato (non senza 
un certo stupore) opinioni 
assai diverse. Taha — dicono 
alcuni — ha vinto soltanto 
perche suo fratcllo e un cr.oe 
nazionale. In Egitto non esi-
ste il tribalismo, ma il senso 
della famiglia, allargata in 
modo da forma re spesso una 
sorta di clan, vi permane for
tissimo. Cio basterebbe a spie-
gare — secondo loro — la sun-
patia dell'elettorato per un 
uomo dal nome caro al sen-
timento popolare. 

Varieta 
di opinioni 

Altri affermano che Taha, 
gia membro di un gruppo co
munista, arrestato e condan-
nato al tempo della lotta fra 
Nasser e i comunisti (cinque 
anni di prigione), 6 oggi, co
me tanti suoi compagni, del 
resto, un uomo notoriamen-
te e sinceramente fedele al 
regime. Che sia anche di si
nistra non eambierebbe mol
to in un paese dove si pu6 
essere marxisti e nasseriani, 
oppure liberisti e nasseria
ni; in un paese dove l'Unio
ne, partito unico, non e in 
realta nemmeno un fronte po
polare, bensi un fronte na
zionale interclassista, nono-
stante l'attributo di socialista, 
Altri ancora fanno notare che 
la vittoria di Taha e stata 
non solo favorita, ma pratica-
mente decisa dalla neutrality 
della polizia, cioe del gover
no, cioe del presidente. E ng-
giungono: «Nasser ha voluto 
fare un test, saggiare i sen
timent! del popolo... >. C'e, infl-
ne, perfino clii considera pa-
radossalmente « negativa » la 
vittoria di Taha, la quale non 
sarebbe l'espressione di un 
orientamento sia pur gencri-
camente rivoluzionario delle 
masse, bensi di un mal-
contento qualunquistico, di 
pericolosl rancori verso un re
gime che, malgrado i suoi li
miti e difetti, resta pur sem
pre uno dei principali bastio-
ni della lotta antimperialista 
nei cosiddetto Terzo Mondo. 

La varieta di tali opinioni 
su un episodio preciso esem-
plifica innanzitutto la viva-
cita delle discussioni politiche 
in Egitto, paese «meridiona-
lc» dove e diffuso il senso 
della sfumatura, della sotli-
gliezza, della prismatica com-
plessita delle situazioni. Essa 
inoltrc riflette i contrasti che 
dividono gli egiziani politica-
mente evoluti ed attivi men
tre si avvicina il terzo anni-
versario dell'aggressione israe-
liana. Anche la sinistra e divi
sa, ed e assai difficile ascol-
tare due pareri omogenei. Lo 
abbiamo sperimentato perso-
nalmente. Un vecchio amico, 
nasseriano da sempre, nazio
nalista accanito, critico seve-
ro della sinistra non comu
nista europea, polemico anche 
verso i comunisti, compi-esi 
quelli arabi («II torto — di
ce — dei comunisti e di non 
avere capito le profonde ra
gioni del risorgimento, della 
rivoluzione araba, di aver ap-
plicato schemi spesso aitrat-
ti e comunque estranei al 
nostro mondo »), ei ha Invita-
to ad una riunione nei vec
chio quartiere di Khan El 
Khalil, fra le cadenti pareli 
di quel poco che resta del fa
moso caffe Fisciaui. 

Qui, fra immensi specchi 
dalle comici barocchc, niobi-
li moreschi incrostati di ma-
dreperla e d'avorio, intorno 
a tavoli di marmo spezzati 
oscillanti sullo sconnesso pa-
vimento di terra battuta, in 
un'atmosfera surreale, quasi 
di sogno, abbiamo assistito 
e partecipato ad una discus
sione in quattro lingue, dove 
ciascuno si scontrava con tut
ti gli altri, in un'incredibile 
diversila di analisi, giudizi, 
opinioni, che sarebbo imi»s-
sibile, e forse inutile, riferire 
intiernmente, Ci limiteremo n 
riassumere le due posizioni 
estreme, cioe le put significa
tive. 

Un giovane che gli amici de-

finiscono sclierzosnmente 
«maoista>, ma che nega dl 
esserlo, dice: «II nasserismo 
ha fatto il suo tempo, ha dato 
tutto ci6 cho oteva dare, 6 
sorpassato. L'Egitto, abbattuta 
la monarchia, spozzato il pote-
ro feudale. espulsi gli inglcsi 
e scivolaio nolle mani dei 
borghesi. dei kulak, dei buro-
crati o dci tecnocrati, cho pos-
siedono le industrie private e 
la terra put lerlile e piu pro-
duttiva c conlrollano. sfrultan-
dole a proprio esclusivo van-
taggio, le industrie di Stato. 
Continuando di questo passo, 
non e possibile vmcere Israe
li'. dil'i'iidcrci dagli assalti del-
l'lmperialiMno e digh alletla-
menli del neo-colomalismo, 
emancipare le masse. Non 
si puo piu lottare nei qua
dro del regime. Bisogna lot-
tare contro il regime. Biso
gna faro una seconda rivolu
zione. Cid significhera il caos? 
Ben venga il caos se 6 il prcz-
zo da pagare iuircli6 trionli 
In rivoluzione. Che tutto si 
sfasci, purchc un ordine nuo
vo, di eguaghan/.a e dl glustl
zia, sorga dalle rovine di que 
sta societa ambigua e corrot-
la, dove il lusso dci riccln 
continua a offendere la mise-
ria dei poveri. Lottare contro 
il regime equivale ad apnre 
le porte all'invasione israelia-
na? No! Gli israeliani non 
avranno mai il coraggio di pe 
netrare nei profondo Egitlo, 
m questa vallate del Nilo. in 
questo Delta, in questa nostra 
Cairo, in questa piccola Cina 
fornncolanle di esseri uma-
in affamati, disperati, che 
aspettano solo un segnale, 
una parola nuova, una guida 
sicura, per sollevarsi in una 
guerra popolare, che spnzze-
rebbe via tutto, nemici ester-
ni e sfruttalori intern!. Ma-
gari gli israeliani osassero at-
traversaro in forze il Canale! 
Sarebbe la loro fine. L'Egit
to diventerebbe un altro Viet
nam. Tutta la retc degli 1h-
trighi americani, francesi, che 
ora ci avvolge e ci paralizza, 
sarebbe lacerate c distrutta. 
Un altro Vietnam a tre ore 
di volo dall'Europa capitali
stica: che magnifica catastro-
fe per l'imperialismo! ». 

Gli risponde un altro giova 
ne, con pari veemenza: -t No! 
Cie ci siano ancora ingiusti-
zie 6 vero. Che il regime va-
da profondamente modifica-
to d'acoordo. Ma con una lot
ta dall'interno. L'Unione so
cialista e un coacervo di for
ze elerogenee, burocratizzato 
e praticamente impotente? 

Un acceso 
dibattito 

Dobbianio trasformarla in un 
partito rivoluzionario. I sin-
dacati sono acquiescenli ai 
tecnocrati? Dohbiamo rivita-
hzzarli, renderli autonomi e 
attivi. La stampa 6 conformi-
sta? Dobbiamo fame uno stru
mento di autentica lotta po
litica. Nasser 6 condizionato 
da una casta conservatriee, 
che si e "seduta" sulle prime 
conquiste rivoluzionarie, clie 
si e attaccata ai suoi privile-
gi, e non ha ne la voglia, ne 
la forza, di andare avanti? 
Dohbiamo aiutare Nasser a 
sbarazzarsi degli uomini di de-
stra che cercano di condi-
zionarlo, lo frenano e, pur ap-
poggiandolo, sabolano la sun 
politica. Nasser 6 sempre un 
rivoluzionario. E' l'uomo mi-
gliore dell'Egitto e di tutto il 
mondo arabo. Spetta a noi 
aiutarlo, non rendere il suo 
compito piu difficile. Andia-
mo fra le masse, organizzia-
mole, illumininmole. Portia-
mo fino a Nasser, scavalcan-
do la barriera dei burocrati, 
la voce genuina delle masse. 
Nasser sapra ascoltarle. La 
rivoluzione si rimcltcra in mar-
cia, e vinccra senza il caoj... ». 

II « maoista » lo interrompe: 
•t Mao ha detto che non bi
sogna aver paura del disor-
dine ». 

II nasseriano di sinistra 
non si lascia sfuggire l'ocea-
sione: * Durante la gurvra con 
i giapponesi, Mao si o allea-
to con Ciang Kai-scek. Mao 
ha detto che, contra i giappo
nesi, era guisto allearsi perfi
no con la borghesia "compra-
dora" filo inglesi e lllo-amori-
cana...». 

La discussione. accesa, con
tinua a lungo. Si parla della 
Cina, dci buvocrali, dei tec
nocrati, della « rivoluzione cui-
tiuvile J>, doi problemi dol po-
tore. E' tardi. Tutti finisco
no di bere i loro t6 alia men-
ta, i loro caff6 turchi. Tira-
no un'ultimn boccata dai 
« nnrghil6 » facendo gorgoglia-
re I'acqun profumnta di rosa, 
Ci dispcrdinmo per le strade 
della vecchin Cairo, piene di 
folia, Quella folia, quelle mas
se di cui tutti pnrliamo, m» 
dei cui sentimenti profondi 
snppiamo cosi poco. 

Arminio Savioli 


