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Gli ullimi«provvedimenti urgenli» 

ONIVERSITA: 
M SURROGATO 

Dl RIFORMA 
La I'ommissione P.I. del-

la Camera ha approvalo, 
con ll voto contrario del 
PCI e del PSIUP, una se-
conda serie di « provvedi
menti urgent! • per l't ni-
versila e questa circoslaiiza 
puo essere utile per fare 
qualche considerazione e 
per nprendere un discorso 
ehe l'lmminente riaperlura 
dell'anno aecademico npro-
pone in tutta la sua tir-
genza. 

Dico subito ehe, Ira que
st a provvedimenti, alcuni 
Bono opportuni e da lungo 
tempo richie.sti anche dai 
comunisti e dalle altre for-
ze di sinistra- In primo luo-
go, l'abrogazione degli esa-
mi di libera docen/a: di un 
esame cioe ehe nessuno 6 
ormai piu disposto a difen-
dere per le evidenli dege-
nerazioni di earattere pro-
fessionale — e ehe nulla 
hanno a ehe fare con la 
scienza e l'insegnamento — 
ehe si sono manifestate 
sempre piii evidenli negli 
ullimi anni e specialmente 
in alcune facolta. E' giusto 
ehe i giovani, i quali si av-
viano airinsegnamento e al
ia ricei'ca seientifica, veda-
no tutelato ben altrimenti 
1'accertamento della loro 
capacita e qumdi e giusto 
ehe si sia dalo un tagho 
netto. 

In secondo luogo, il divie-
to al governo di procedere 
con semplice atto ammini-
stralivo (e cioe con decre-
to) aH'islituzionc, all'auto-
rizzazione o al riconosci-
mento di nuove istiluzioni 
universitaric: a chi ha se-
guito 1'irrazionale e arbitra-
ria proliferazione di fanto-
matiche Universita o di 
spezzoni di Universita (c 
perfino di facolta) negli 
ullimi anni, questa decisio-
ne non potra non appanre 
ragionevole, riporlando l'i-
nizialiva del governo sotto 
il controllo del Parlamcn-
to. Ma evidenli sono anche 
i limili di una norma cir-
coscritta ad un divieto: ta
le divieto mlatli, non solo 
non impedira ehe continui 
a proliferare la costituzio-
ne di consorzi e quindi l'l-
stiluzione di libere univer
sita e facolta sparse per 
tulta Italia e ehe poi fa-
ranno di tutto per essere 
riconosciule, ma in qualche 
modo potra finire addirit-
tura per incoraggiarla, non 
essendo aceompagnato da 
un impegno, per il governo, 
di iniziativa posiliva, come 
pure noi avevamo nchieslo 
incontrando tultavia l'oppo-
sizione della maggioranza, 
consapevoli come siamo del-
l'urgenza di un'espansione 
qualificata delle istituzioni 
universitaric e delle attua-
li maeroscopiche carenze 
(intere regioni, come il 
Molise o la Lucania, sen
za universita; universita al 
limite del tracollo, come 
Roma o Napoli, ecc.). 

In terzo luogo, l'estensio-
ne anche ai prossimi anni 
della liberalizzazione dci 
piani di studio: e bene ri-
pelere ehe noi siamo i pn-
mi ad avvertire i pericoli 
di dequalilicazione insiti in 
una liberalizzazione isolata 
clal conteslo di una riforma 
complcssiva, ma ci sembra 
chc non si debba in nessun 
modo tornare mdietro, e 
cioe ai piani di studio det-
tati dal quadrumviro De 
Vecchi e alia vecchia di-
stinzione di materie fonda-
mentali e complementan, 
ma ehe si debba invece an-
dare avanli, partendo dalla 
liberalizzazione e dai pro
blem) da essa aperti per 
una riforma dei piani di 

I magistrati 
democratici 
a congresso 

TRIESTE, 9. 
« Uguaglianza dei clltadinl 

e giustlzia », « Evoluzlone 
democratica e certezza del 
dirltto»: quest! i teml del 
XIV congresso dell'Associa-
z one nazionale magistrati' 
ehe Inlztera domattlna a 
Trieste. 

Sono teml ehe poggiano sul 
cuore della Costltuzlone e 
precisamente su quell' arti 
colo 3 ehe afferma: « Tutti 
I cittadlnl hanno pari digni-
ta soclale e sono uguali da-
vantl alia legge, senza di-
stlnzlone di sesso, di razza, 
dl lingua, dl rellglone, di 
op'nlonl polltlche, dl condl-
zioni personall e social! ». 

Ma ehe pensano magistra
ti e glurlsti sulle cause di 
questa rltardala e sabotata 
attuazione della Costituzione, 
e soprattutto sugli pventuali 
rlmedl? Ecco 11 nodo squi 
sltamentc politico del dlbat 
tito, nel quale slcuiamenle 
non mancheianno di r'mbal 
zare le polltiche Interne 

SI notano Infatti anche nel 
le relazloni dai rappresen 
tanti della corrente piu con 
servatrice « Maglstralura In-
dipendente», aperture ehe 
potrebbero essere il slnto-
mo d'una evoluzione. 

studio e della procedura 
della loro forma/ione nel-
I'ainbito degli isliluendi di-
parlimenli. 

Non c dubbio luttavia ehe 
questi « provvedimenti ur
gent! > avramio la loro n-
.sonanza maggiore per un'al-
tra norma in cssi contenu-
ta: quella del bloceo dei 
concorsi a cattedra e a po-
sto di professore aggregato. 
Tale bloceo ha dielro di se 
una lung,i sloria, ehe non 
e possibile qui richiamare 
ina chc c istrutliva per il 
modo in cui la maggioranza 
aiTronta i problemi univer-
sitari, pel le contraddizioni 
e i ritardi di cui la maggio
ranza poita la rcsponsabi-
lila. 

Sta di fatto ehe ad alcu
ni il bloceo dei concorsi e 
apparso uno slrumcnto ido-
neo a togliere una parte 
di potere al coi'po accado
mico, a evitare pregiudizi 
per le norme transitorie ri-
guardanti i docenli e quin
di l'avvio dciristituzione 
del docente uiiico e, infine, 
a venlicare rejlmente 1'ini-
pegno del guvcrno e della 
maggioranza per una rapida 
attuazione della riforma 
universitaria. 

Non voglio qui discutere 
la legittimita di queste opi-
nioni, ehe tuttavia a me 
paiono diseutibilissime, ove 
si pensi su chi ricade 1'ef-
fetto negativo del bloceo, 
ove si pensi all'attuale di-
sastroso rapporto docenti-
studenfi, all'inciclenza mi
nima chc i nonnali concor
si avrebbero avuto sul 
problcma complessivo de
gli attuali piii ehe 20.000 
doeenti universitari, al pe-
ricolo grave chc ogni for
ma di bloceo rappresenta 
come « ricatto politico » sui 
contenuti della riforma. 
Quanto al fatto ehe tale 
bloceo toglierebbe ai catle-
dralici un potere die oggi 
hanno, si deve dire ehe 
questo e, se questa era la 
volonta, il provvedimento 
piu indolore die poles.se 
essere escogilato. Ma ve-
niamo al punto cenlralc. 

Ammettiamo pure ehe, 
ad un certo momento, il 
bloceo dei concorsi aves.se 
potuto assumere il signili-
cato di prcmessa per un 
impegno ritormatore. Ma 
oggi? Non ha forse il Prc-
sidente del Consiglio parla-
to di uno « scorrimento » 
dei tempi e degli impegni 
linaii/iari concernenti la ri-
iorma universitaria? Non e 
foise vero ehe la Commis-
sione Istruzione del Senato 
e ferma sulle norme transi
torie anche perche e ferma 
sul 1'accertamento delle di-
sponibilita finanziarie? Ed 
anche ammesso, ma non 
concesso, ehe la legge di 
riforma sia approvata per 
l'anno accademico 1971-72, 
quando si polranno fare i 
nuovi concorsi, se e vero 
ehe essi presuppongono l'i-
stituzione dei dipartimenti, 
la distribuzione in essi del 
ruolo dei doeenti esistenti 
e dei posti di nuova istitu-
zione, le norme transitorie, 
il consiglio nazionale uni-
versitano e via dicendo? 

E' chiara allora l'alter-
nativa: o per i prossimi 
quattro o cinque anni non 
si laranno concorsi (con le 
conseguenze facilmente pre-
vedibih) o si faranno lso-
landoli dal contesto della 
riforma Sono entrambe ipo-
tesi ehe gettano una luce 
non rassieurante sulle co-
siddette volonta riforma-
trici. 

Ma c'e di piu: scorrimen
to delle spese vuol dire, e 
bene ehe sia chiaro per 
tutti, scorrimento anche 
dell'attuazionc delle norme 
(e qui si chiansce anche 
il perche sia stata respm-
ta la nostra riclnesta per 
un impegno del governo 
per le nuove universita)' 
non esiste una riforma pu
ma delle spese, cosi come 
le spese pmno della rifor
ma sono sempre piii uno 
spreco. Qui il discorso di-
venta analogo a quelle del
le altre rilorme, dell'assi-
stenza sanitaria, della casa, 
e via dicendo; in questo 
contesto cio die conta e an
che il quadro politico ge-
nerale in cui una singola 
legge si eolloca c da cui 
acquista il suo piu autenti-
eo signirieato; se e vero, 
come e vero. chc i proces-
si protondi di riforma van-
no sempre al di lii di sin-
goli atti legislativi e an
che vero ehe il giudizio su 
di questi non puo prescin-
dere dalla loro conformita 
a precise scelle di indiriz-
zo politico gcneralc. II pro-
blenia politico non solo 
della riforma ma anche di 
quest'lillima legge, chc di
spone « provvedimenti ur
genli » in tempi dl ' scor-
rimcnlo •, si chiansce COM 
nei suoi termini csalU. E 
i depulati coiniinisli non 
potevano non assumere un 
alteggiamcnto di netta op-
posi/.ionc-

Gabriele Giannantoni 
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E' ora di «unibiu,i*<> cavalto e «.-tv(ilioi'f 

APERTO A FIRENZE IL FESTIVAL NAZIONALE 

Alle Cascine Y immagine 
Partito e del Paese 

La prima giornata caratterizzata dalla inanifestazione giovanile con Natta e Borghini — II concerto folk tlelP« Altra America» — La 

complessa soenografia della manifestazione — Diecimila copie in piu dell'«Unita» e 2.000 di « Rinascita» prenotate per doinenica 

Dal nostro inviato 
FIltENXE, 0 

Alle 18 in punto, I'Unila da il via al 
suo festival nazionale. Le Cascine sono 
tiasfoimate- ogni albero e st.ito uliliz 
•/ato come panncllo di propaganda (nu-
nil'esti, bandicre rosso, ricluamo al co-
mizio finale di domeiuc.i) e i prati ospi-
Lino una contmuita di stands per quasi 
due chilomein d'eslensione. I rompagni, 
gli amiei aflliuscono a mighaia e nn-
gliaia, commciando il curioso peregnna-
re da un posto aU'altro. da un'imziaiiva 
all'dltra die da oggi proseguira ininler-
rotto per cinque giorni 

Alle 18,15 o fissato ll prime appunta-
meuto politico di massa. Alessandro 
Natla, della Direzione del PCI e Gian 
fi'anco Borghini, segi'etano nazionale 
della FOCI, presiedono l'mcontro dlbat 
tito sul tema « I giovani, il partito c il 
sociahsmo», di cm daremo resoconlo 
domani. ID' significative ehe sia propno 
ccntrala sulle nuove genera/.ioni I'aper-
tura del festi\'al, quando la sua * fattu 
ra » e dovuta in gran parte propno ai 
giovani chc da Ferragosto disegnano, 
dipmgono mai'tellano. Finn a poche ore 
la, sulle gigantesche lmpalcature di tu 
bi Innocenli ehe arnvano flno 'ille chio 
me delle querce. si munvewino in lanti 
per dare gli ullimi. clccisivi ntocchi 
Sembi i' mo una popola/ione sospesa 
per ar.i con chiodi, barattoh di vernice, 
pcnnelli e urli di ricluamo, avvcrtinicnli 
ordini un po' allegri e un po' concitati. 

Anche i Ire architetti ehe hanno cu 
rato rallcstimento dell'arena stavano per 

M]A- I-'raneo LaiKiini, l-'ranco Marie! i e 
Paolo Martini. F,' t\t\ luglio ehe lawn mo 
in (Y/iupe con gruppi fh grallci o opt r<u 
per fare di questa « piazza » neH'crb i il 
cuore politico del festnal Di I'ronle e'e 
il palco, sul quale e montato il gra ide 
pannello di Piero Trcdici con le imiiui 
gini del miiilansmo USA e, scaltanti, i 
volti degli oppressi in lotfa. In basso e'e 
la mostra di Rwascila e dell'L'ii la: 
ingrandimenti fotografiei e slogan ehe 
sottohneano la fun/ione detcrmmanto 
della stanipa democratica e, insieme il 
determinanle contriliuto della solulane 
ta popolare. 

A destra, il loatro all'aperto (4000 posh 
a sedere) die ha come fondale un mam 
feslo enoime, fatlo da una tecnica tipica 
della pubblicistica cubana: le immagini 
di combattonti ingrandite proiettate su 
rettangoli di cartone e riprodotte I'edel 
mente dai pennelli dei pitlori. Poi 1 ret 
tangoli sono stati composti a mosaico c 
si e aggiunta la frase « sempre piu forte 
la lotta dei popoli contro 1'imperiali 
smo ». Accanto, e'e la mostra fologialica 
della Fiesislenza 

Andiamo dallaltra parte, a sinistra del 
palco. Politica interna: i pannclli luini 
nosi e la torrc in polesterolo dedicati alle 
regioni, con un nferimenlo contmuo alle 
masse ehe del nuovo strumento demo 
cratico devono essere protagoniste Di 
fronle, un padighone pieno di fologralie 
della Repubbhca democratica tedesea 
realizzato da un gruppo di giovani di 
Fiesole. Sempre nell'arena, sono collo 
cati i pannclli con i maestri del socia
hsmo. e la mostra documentana su Le 

inn. Poi la parte dedicala alia FGCI, 
con una tessera del 11)71 ingrandita. Su-
Into dopo un;, slriiltura di plasfica metal-
h//ala con poz/i di automobilt, lavatrici, 
oggetli: la perfelta macclnna del con-
sumo USA, denlro la quale per contrasts 
e collocata l'esposizione di foto inedile 
delle «Panlci'e Nero» e della repres-
sione. 

Ultimo padiglione, ehe chiude la ras 
segna dei temi dedicati alia politica in
terna e lnternazionale e all'impegno de
gli uoniini. e quello tiei gieci Un fron 
lone dipmto dai gralici, dove colonnelli 
e CIA avv'iliscouo la civilla rappresen 
tala da un tempio greco. Tutto il festival 
e aperto ai combatlenli. se i greei hanno 
latto il loro stand, anche gh studenti ira 
mam resident) in Italia hanno trovato 
qui poslo e mezzi per propagandare le 
idee. Foto di vita dei lavoraton persiam, 
di lotto po|X)lari e di repressioni, slogan 
contro la polizia segreta e la CIA, disc 
gm I'eroci contro lo Scia. 

Ma il festival 6 aperlo anche agh 
esclusi social!: la mostra fotogralica de 
gh spastici richiama rattenzione dei vi 
sitalori sul vuoto deirassistenza, e una 
.sollecitazione alia lotta La lotla operaia 
e conci'etamente rappresentata dalla ten 
da dei !a\or"tori della « Malesei », un 
istiluto farmacnbiologico di Fii'enze die 
ha lieen/iato 10 oper.u per avere in n-
sposta lo sciopcro del l.JO dipendcnti. 
« 18" gioi no di sciopcro » dice il cartello 
issato sulla lenda dove e'e sempre folia 
per allungare l'elenco delle fabbiichc 
chc hanno gia dato la propria solida-
rieta, con olTerle e nomi di singoli cilia-

dmi. C'e perlino, qui nel verde, una fab-
brica-simbolo: i compagni delle coope
rative del vetro di Kmpoh fanno andure 
a tutto fiioco il forno (1300°), fondono il 
\etro e compongono oggetti davanti agli 
occhi di lulti, 

Gli operai sono accorsi in massa a 
monlare il festival del loro giornale: 
c'e chi ha preso le fene proprio ora e 
chi ogni gioriio ha « staccato » il proprio 

lavoro per ricomineiarno un allro alle 
Cascine. Ma in qiieH'iiumenso canliere 
in opera lino alle lit, die adesso e tra-
sformato in una fesla popolare, in dibal-
lito politico, cinema, teatro (slasera dan-
no spcttacolo i canlanti amcricani Bar
bara Dane e Dean Read), in Hera, si ri-
specchia la natura slcssa del nostro par
tito, come adesso vi si rispecchia la mul
tiforme adesione popolare. Sindaci, sin-
dacalisti, funzionari di parttlo formavano 
insieme con gli operai, eon gli ai'tigiani, 
con gli studenti le squadre di lavoro 

1 vecchi partigiani dell'ANPI, ehe ri-
cordano il feslnal del '52 con Toglialti, 
erano al lianco delle nuove leve. Le 
compagne ehe preparavano la moslru 
suH'impegno delle donne per la pace am 
late dai giovani. E ora, lanngbe intere, 
compagni di nntiea dala, simpalizzanli, 
amici scorrono davanti ai padiglioni alle 
slili dalle sezioiii, si I'crmano a guardare 
tutto, a provare tutto, dal gioco chc ha 
per premi I'Unila e llmci'icita alia pesca 
gigante dell'ANPI eon :K) 000 oggetli in 
palio, dalla moslra delle sezioni dl San 
Frediano ehe « illuslra un <|iiarliei'o» 
alio stand fatto con il gemellaggio Ira 
quartiere Lame di Bologna e quartiore 
liorentmo di Bagno a Rijioli 

Menlre la grandc macclnna del festi 
val si metle in molo, con le Cascine die 
sono dedicate al nostro giornale, giun-
gono le prime nolizie sulla gara di dif 
fusione ehe si svolgera domenica: lin da 
ora sono prcnolate 2000 copic in join di 
Rmasciia e 10.000 copie in piu dell'Umld. 

Luisa Melograni 

L'Africa a sud del Sahara alia ricerca del suo socialismo 

La siraordinaria bellezza di Dar Es Salam - II Partito Tanu prima e dopo la dichiarazione di Arusha - La forma-
zione dei giovani e il loro ruolo nelle campagne - Sciocchezze e realta sulla presenza cinese in Tanzania 

COMPROMESSO 
TROPPO CARO 

Ancora una volta In moda ripropone il compiomesso fra 
maxi e mini. Per I'lnverno, In particolare, pellicce maxl 
e « sotto » mini. Un compromesso costoso, como sempt-e. Non 
6 previstn la varlazione di una pelllccin mini su una gonna 
maxi. Cosi, almeno, alio sfllate di Parigi. 

Dal nostro inviato 
DAR ES SALAAM, settembre 

Tra la capitate dello Zambia 
e quella della Tanzania vi e 
una distanza di circa 1500 
chilometn L'aereo a reazione 
della compagma nazionale 
zambiana vola per quasi due 
ore e mezzo, tenuto conto di 
uno scalo a Ndola, d-apprima 
su un paesaggio quasi deserti-
co e poi, improvvisamente, al
io approssimarsi del mare, su 
una terra lussureggiante e in 
larga misura coltivata. E' un 
anticipo della sconvolgente 
belle7zu di Dar Es Salaam cm 
si arriva dall'aeroporto lungo 
una slrada fiancheggiata da 
foreste di palme sottili ed al-
tissime. La capitate della Tan
zania e una citta formicolan-
te e il suo porto, ncavato In 
una straordinana baia nat ura
te, con una serie di piccole 
isole nello sfondo, e pieno di 
navi da trosporto, di imbar-
cazioni rapide e di vecclue 
barche di legno daila prua 
istonata. Le sue spiagge sono 
famose. Chilometn e chilome
tn di sabbia bianca e fimssi-
ma ehe affiora tuttavia sol-
tanto nelle ore di bassa ma-
rea. Quando la marea e alta, 
invece, non vi e piu spiag-
gia. E la marea arriva d'nn-
provviso, nelle prime ore del 
pomeriggio veloce, piu ve-
loce d'un cavailo al galoppo. 
Chi non lo sa rischia di anne 
gare a meno ehe non sia capa 
ce di nuotare con grande pe-
rizia. Spesso, ntirandosi, il 
mare lascia aragoste a seceo 
sulla spiaggia. I peso^ton, ehe 
conoscono < on precisione 1 
punti nei qu.ih i crostacei rt-
marranno imprigionati, scen-
dono m mare poco prima del
la fine dell'alta marea, e la 
loro pesca e spesso abbon-
dante. 

La citta, di sera, nella sta-
gione secca, si svuota presto 
e i suoi abilanti si riversano 
lungo i giardini del porto, do
ve le palme possono raggiun-
gere 1'altezza di trenta, qua-
ranta metri. Si siedono in cir-
colo, uomini e donne, e paiia-
no o gmocano respirando la 
brezz.i fresca ehe arnva dal-
l'ooerno Gli indiani sono par-
Lirolt'rmente assidui o a poco 
a poto hanno finito con il (re-
quen'arp un trailo specifico 
della nva. Ma non mancano i 
negn no gli abilanti della 
fan/ mia di ongine .\iaba Ha 
ro nivece e ineontrai e degli 
europei. In genore essi prete-
riscoio le spiagge un po' fuo-
n della citla, dove e sorto il 
quailleie delle ambasciate e 
delle iesideii7e detle societa dl 
alfai splendule villc con 
giandi giardini nei quail cie-
••(O cli tutto, dai piceoli fion 
dai i olon tenen ai gmanle 
tichi alben secolan di Baobab 
ehe possono avere una encon 
ferenza alia base, di piu di 
tienta metn. 

Siamo venutl a Dar Es Sa 
laam per essere ricevuti dal 
president? della Tanzania. 
Nyerere, uno degli uomim piu 
prestigiosi e piu iispett'iti del-
I'Afru'a. Dwt ore prima del-

1'appuntamento, tuttavia, ci e 
stato comunicato ehe il presi
dents era dovuto partire im
provvisamente per Addis Abe-
ba dove la conterenza dei ea-
pi degli stati africam stava 
affrontando argomenti ehe n-
chiedevano la presenza del 
presidente della Tanzania. Lo 
appuntamento e stato, cosi, 
nnvinto, con le scuse piii cor-
diali da parte di Nyerere e 
della sua segreteria. In com-
penso siamo stati ncevuti da 
altri dingenti del governo e 
del Partito ehe hanno rlspo-
sto con estrema cortesia e 
precisione a tutte le nostro do-
mande. 

Marcate 
affinita 

It tenia dominante dei col-
loqm e stato quello stesso af-
frontato con il pi-esidente del 
lo Zambia, Kaunda. Tra Zam
bia e Tanzania, del resto, no-
nostante le grandi differenze 
di cui parleremo, vi sono af
finita molto marcate su ima 
serle dl questioni e in parti
colare vi e un comune orien-
tarn en to internazionale 

Qual e la forza ehe pub ga-
rantire, in Tanzania, uno svi-
luppo economico basato sulla 
volonta, affermata dai suoi di
ngenti, di costruire una so
cieta di tipo socialista? Tutti 
coloro ai quali abbiamo rivol-
to questa domanda ci hanno 
risposto alio stesso modo: il 
partito. E cosi abbiamo deci-
so di vedere da vicino questo 
partito ehe in questo paese, 
chiave, per tanti versi, di tut
ta l'/Vfnca dell'est, dopo aver 
costituito la molla e il pila-
stro della lotta per l'indipen-
denza dinge oggi la Tanzania 
perseguendo con tenacia il suo 
obiettivo socialista afneano. I 
suoi dingenti affermano con 
orgogho ehe dopo il 1967, con 
la dichiarazione di Arusha, il 
Partito Tanu (Unione nazio
nale africana del Tanganika 
— a Zanzibar, anche dopo 1'u-
nita, il partito ha conservato 
il suo nome di Partito Afro-
Shirazi) e diventalo in lealta 
il « modelio » della socictii fu-
tura della Tanzania. E' un 
partito di massa ehe pone tul
tavia delle eondi/ioni molto n-
gide a chi volesse arcedei e 
dilla po'iizione di semplice mi 
litante a quella di dmgente 
a qualsiasi livello La puma 
e ehe non deve possederc un 
qualsiasi titolo di propneta 
La seconda e ehe non deve 
avere nessun dipendente La 
terza e ehe non deve percepi-
re piu ii un salano Quo^te 
coiidizicni sono est ese anche 
ai men bn del governo e a 
chiunqu * voglia essprc presen-
tato cai didato al I'arlamento. 

Naltu iimente per obsere 
mcinljri del paiti o bisogna 
aecettaiie non sc o it pio-
grainm;5 ma la dot rina, i cui 
punti p incipili so 10 co^i do-
fmiti 11 Un autet tiro .stato, 
socialista e comp sto unica-

mente di lavoratori' no il ca-
pitalismo ne il feudalesimo vi 
possono trovare posto Uno 
stato socialista non conosce 
una divisione in due class). 
una classe inferiore composta 
di coloro l quali tavorano per 
vivere e una classe supenore 
composta di coloro ehe vivono 
del lavoro degli altri; 2) in 
un autentico stato socialista 
nessuno sfrutta altri, ma tut
ti coloro ehe possono lavora-
re lo fanno e ncavano un red-
dito giusto dal loro lavoro ne 
tra i redditi si creano squili-
bn sostanziali; 3) In un au
tentico stato socialista i soli 
ehe possono vivere del lavoro 
delle altre categorie sono: i 
bambini, i vecchi, i malati e 
coloro ai quali lo stato, in 
certe circostanze, non 6 in 
grado di procurare il lavoro; 
4) La Tanzania e uno stato di 
contadini e dl operai, ma non 
e ancora uno stato socialista. 
II Paese contiene ancora de
menti di capitalismo e di feu-
dalesimo cun le tentazioni ehe 
cio comporta. Questi elementi 
potrebbero svilupparsi e forti-
ficarsi 

Si pub pensare quel ehe si 
vuole delle condizioni ehe bi-
sogna nspettare per essere di-
rigenli del Partito e del suo 
programma. Ma occone par-
tire dal fatto ehe a cio si e 
arnvati attraverso una lotta 
politica di massa ehe ha inve-
stito le scelte decisive della 
Tanzania e in particolare quel
la ehe e davanti a tutli o al
ia maggioranza dei paesi usci-
ti dalla disgrega-zione del si-
stema coloniale: la scelta, 
cioe, tra una nuova dipenden-
za dagli ex dominotori e la 
costruzione di una societa li
bera, autonoma e autosuffi-
ciente. Non a caso in effetti 
tutti i militanti e tutti i diri-
genti del Partito Tanu pon-
gono fortemente 1'accento sul
la differenza profonda ehe vi 
b tra la Tanzania di prima 
della dichiarazione di Arusha 
e la Tanzania di dopo la di
chiarazione di Arusha. Mont re 
prima il Partito Tanu non ora 
una vera e propria forza diri-
gente e unificatnce, in grado 
di introdurre e di estendero 
nel Paese una visione organ) 
ea del suo sviluppo tendenzial-
mente socialista adesso lo e. 
La sua slruttura e simile a 
quella dei partiti comunisti: 
cellule, sezioni, oiganizzazioni 
distreltuah e rcgioinlj, Conn 
tato nazionale, Ufficio politi
co K' il paitilo ehe decide la 
politica del govcino II suo 
ufficio politico si nuniscc al-
meno una volta la settimana 
c il Comitato nazionale una 
volta ogm due mcsi m media 

II funzioiumento delle oiga 
nizzazioni di base e coslante 
le cellule, lc sezioni, l conn 
tati disticittiah e regional! si 
rluniscono m media una volta 
ogni dteri gioini Discutono 
ronontamenlo generale e i 
problemi specifici U3 loro n-
soiuzioni vengono trasmesso 
agli organism! cent.iaii ehe ne 
tengono (onto nollo elaboiire 
le dinMtne ehe il governo ti.i-
smetteia in penfena. Esislo-

no e funzionano scuole di for-
mazione del quadri e spesso 
si tengono seminar] su que-

stiom di politica generale cui 
partecipano l dingenti del 
Paitito a tutti i hvelli, a co-
nnnciare dallo stesso Nyere
re. Nessim dirigente rimane 
a lungo nella capibile senza 
partecipare ad essemblee di 
base nelle differenti zone del 
paese. I quadri ehe escono 
dalle scuole di forniazione po
litica vengono immediatamen-
te impegnati negli apparati 
dello s'tato e del partito in cen-
tro o in penfena. La grande 
maggioranza dei giovani pas-
sano attorno ai vend anni at
traverso il « servizio naziona
le » ehe nel complesso dura 
due anni divisi in un penodo 
di formazione militaie e politi-
ca e un periodo di lavoro nelle 
cainpagne per aiutare i con-
tadmi a organizzarsi e a co-
noscere I pnncipi ispiratori 
della dottrina di Nyerere e del 
suo partito. 

Operosita e 
correttezza 

Con grande supeiTiclalith, 
mi senibra, in cerh ambient! 
slianieri di Dar Es Salaam 
vione diffusa la voce secondo 
cm la s\olta unpressa alia vi-
Ui in Tanzania con la dichia
razione di Arusha sarebbe ll 
frutlo della presenza cinese 
qui. E' un modo sciocco di 
vedere le cose. Non vi e dub
bio ehe la estrema sobrleta 
di vita degli operai e dei lee-
nici cinesi die lavorano nella 
capitale e in altre parll del 
paese, la loro straordinana 
operosita e la loro correttez
za proverbialc esercilano un 
grande fascino sulla popolazio-
ne e sui quadri del p.mito. 
Ma di qui a sostenerc rhe es
si dettino addinttura la politi
ca di Nyerere e del Tanu si-
gmflca non comprendere nul
la della storu e della realta 
dl quesLo paese ne della for
mazione del suo presidente e 
del gruppo dirigente ehe lo 
ciiconda. E' vero, d'altia par
te, cho alia dichiarazione di 
Arusha e seguita una sorta di 
piccola rivoluzione culturale 
Jll'inlorno del pailito Tanu e 
di tutta rammmistra/ione sia. 
tale. Ma si e Irattalo di qual-
eosa ehe e scalunta dal biso-
pno stesso di un paese come 
questo, esposto ad ogni sorta 
di iwncoli dall'eslerno come 
dall'interno, di preservare Ui 
sua scelta dl orienlamonto so
cialista senza essere t.ravol-
to dalla luria degli appeliti 
ehe TAfnra doU'est, come del 
lesto tutta I'Afnca, suseita 
nel mondo capilalista. Si e 
irattato, cioe, di un fenomeno 
dnelto a rendero piu salda 
i'unita del jiartito, piii rievo-
Ii alia causa dell'orientameii-
lo socialista I suoi militant! 

0 I suoi quadri. T,a dichimu-
zione di Aiusha, 1.1 formazio
ne di dingenti pohtiei a tutti 
1 livelli, la paziento o lenaco 

diffusione della dotlrlnn 0 del 
programma del Partito Tanu. 
l'esempio ehe i suoi meinbri e 
i suoi quadri forniscono quo 
tidiananiente, il loro conUitto 
continue con lo masse preser-
venuino la Tanzania da bru 
schi e magari drammaticl ri-
torni di fiamma? E' difficile 
dirlo. Quel ehe mi sembra 
certo, ad ogni modo, e ehe 
questo, accanto valla Guinea 
di Sekou Toure, 6 forse il so
lo paese deH'Afnca ne.ra nel 
quale la soiuzione del proble 
ma dello sviluppo economico 
viene fermamente condizio 
nata a scelte die escludano 
ima nuova dipendenza dal 
mondo capilalistico suscitando 
al temjio stesso le forze capa 
ci di garantire un tale orien 
tamento. 

In Zambia ci era accaduto 
di ascoltaie dal presidente 
Kaimda unn affermazione ehe 
ci ha aceompagnato durante 
tutto questo viaggio neH'Afn-
ca al sud del Sahara: «Ab
biamo paura di suscitare for
ze die polremmo non essere 
in grado dl controllare». Le 
foize, cioe, del oapilalismo di-
stiuttore dl ogm forma di svi
luppo autonomo e in definltiva 
di ogni libertii dell'Africa. In 
Tanzania una tale pnura non 
e avverlibile anche se la co 
scienza del pencolo e sempre 
presenle I-«\ ragione 6 nel 
fatto ehe qui le masse, e in 
pirticolare l giovani, trovnno 
nel Partito Tanu 1'orgamzza 
zionc ehe h forma e li mo 
bilita allorno a un program 
ma ehe eornsponde ai bisogni 
reali del paese E questfl e 
del resto la ragione principa 
le per cui la stessa Ullltil Ira 
l'ex Tanganika e Zanzibar, da 
cm e nato lo Stato tanzano, ha 
superalo o va superando Ultie 
le difficolta ehe miscono dnlla 
posizione geografica e dalle 
differenze oggettive ehe esl 
stono e per lungo tempo con-
tinueranno ad csistere tra lo 
due. parll della Tanzania. 

II grande merlto slorleo dl 
Nyerere e, lia gli altri, preci
samente questo: aver eomprc-
so die in una reglone del
l'Africa in cui il peso speeifico 
di pnesi come la Rhodesia e >l 
Sudafnea, nonehe della pre
senza portoghese, cioe, in dc-
finitiva, dello miperiahsmo, e 
IIMS.II grande si doveva senza 
dubbio o M ^le\'e contare sul-
1'aiuto ehe 1 insieme del mon
do socialista puO assicnriire e 
di faito a-ssuura nel garantire 
la indipendenzn della Tanza
nia Ma ehe tutto questo mm 
ha e non puo avere valore de-
cisivo se mancano duo condi
zioni fondanientali: lo sforzo 
della stessa ranziinia teso a 
niggiimgere la autosufficienza 
altra\erso il lavoro o 1'inipe-
lino costanle del suoi abiMn-
ti e il .soslogno duetto, con-
cielo e contmuo al movimenti 
di libeni/.ione dello colonic 
portoghesi. Alln, m questo 
stesso oontmonle, non hanno 
imhoccato questa strada, Dl 
qui la grande incertezzn del 
loro fultiro. 
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