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Un prezioso dizionario di Ernesto Ferrero 

Le parole 
della«mala » 

La vicenda dsi gerghi dal '500 ai nosfri giorni 
Una indagme Hngu'st'ca che e anche un profilo 
sforico e sociologico - Malavila e classa drigente 

Quanti vocaboli del gergo 
di strada, di taverna, di 
carcere sono tranquillamen-
te entrati neJla lingua ita-
liana di ogni giorno? Cen-
tinaia, diremmo, e tutti han-
no perduto — coerentemen-
te col tragitto che hanno 
percorso — qualsiasi tinta 
esoterica o « proibita >. Ba-
stera ricordarne alcuni: spa-
go (paura), lenza c dritto 
(furbo), grana (denaro), 
morto (refurtiva), patacca 
(oggetto falso spacciato per 
buono), lenznolo (banconota 
da diecimila lire), sbologna-
re (dar via), zoccola (prosti-
tuta), sbobba (brodaglia). 

II processo di assorbimen-
to di questo materiale conti-
nua tuttora, anche perche la 
fame di parole che caratte-
rizza oggi piu di ieri certo 
linguaggio corrente (come 
quello della pubblicita, del 
giornalismo, del cinema) 
spinge ad acquisire sempre 
nuovi termini, appartenenti 
a settori insoliti; e uno dei 
tanti settori messi a frutto e 
il gergo della malavita. A 
sua volta questo particolare 
vocabolario accresce (la do
ve e chiamato, come altri fra-
sari speciali, ad arricchire il 
parlar quotidiano) il gusto 
del neologismo, dilata la tol-
leranza linguistica, rompe 
certa routine verbale, ecc. 
Come giustamente scrive Er
nesto Ferrero, autore di un 
pregevole dizionario, / ger
ghi della malavita dal '500 a 
oggi pubblicato negli «O-
scar » Mondadori, pagg. 384, 
L. 900), la lezione del gergo 
sta nella sua capacita di ri-
proporre « le accensioni del
la metafora, il gusto dell'iro-
nia e dell'autoironia, l'estro 
della caricatura >, di abbat-
tere < le barriere mentali di 
un'organizzazione piatta e bu-
rocratica del linguaggio, e 
quindi del pensiero >. 

Ma a parte le possibili ac-
quisizioni e utilizzazionl « te-
rapeutiche » della terminolo-
gia dei fuori legge, dal fittis-
simo volume del Ferrero ap-
prendiamo molte altre utili 
cose: attraverso un vasto 
corpus di quasi 3000 voci co-
gliamo anzitutto i lineamen-
ti (non immobili, ma in par
te mutanti nel tempo e colo-
riti dall'apporto di tanti dia-
letti) di una certa zona di 
umanita, situata ai margini 
del mondo che si pensa e si 
definisce come < perbene > o 
contro di esso, dominata da 
un'esigenza di difesa e di ri-
valsa, dal bisogno di creare 
un clima di solidarieta e con-
nivenza tra i membri e spes-
so — owiamente — dalla 
necessita di non farsi capi-
re dagli estranei, cioe dai 
rappresentanti della societa 
« regolare ». E grazie all'in-
troduzione e al commento 
del Ferrero — densi di ri-
ferimenti sia linguistici che 
sociologici — possiamo intra-
vedere, sotto quel tessuto di 
espressioni, le differenti ca-
tegorie di « fuori legge » che 
dell'idioma in questione so
no stati i creatori: dal mon
do degli « esclusi > della Mi-
lano del Sette e dell'Ottocen-
to ai piccoli artigiani del 
furto, ai gangsterismo lega
to a mafia e camorra, ecc; e 

individuiamo 1'originario ger
go della mala (detto furbe-
sco) quale era usato per sno-

Chi scrisse 
« Gnerra 
e pace »? 

Non lo sanno 
LONDRA. 21. 

Chi ha scrilto « Guerra e 
pace >? Questa cSotnanda e 
slata rivolta a centinaia di 
student! inglesi che seguono 
torsi specializzati per di 
venlare insegr.anti. Soltanlo 
pochi hanno serif to ii nome 
giusio: Leone ToSstoi era 
ignorato dagli altri, che han
no attribuifo la pate mil A del 
libro a Winston Churchill, 
a Trotski, a Graham Gree
ne o a Thomas Gray. La 
maggior parte dei futuri 
maestri ha inoltre dimostra-
to di non sapcre quasi nul
la sulla letteratura inglese, 
sulla musica o sull'architet 
tu ra. 

Un test composto di no-
var.ta tfomande e stato I'in-
dizio rivelatare delle lacune 
cultural! degli aspirar.ti in 
segnanti. Hanno nspcito 584 
student! dei collegas di Man 
Chester, Glasgow e Liver
pool. Un g.ovane su quat-
tro ha sbagliato il novanta 
per cenlo dellc risposte. La 
media e s*ata del trenta 
per cen'o di risposte esatte. 

Che tipo di errori hanno 
fatto gli student.? James 
Joyce e stafo messo al po-
slo di Omera come autore 
deil't Odissea »; Walt D sney 
ha sosKtuilo J M Barrie; 
e secondo un g:ovane igna 
ro di Carlo Mam, sarebbe 
stato atlcflrt ura Giuseppe 
Stalin a scrive re « II ca-
pKale B. 

bismo dagli ambienti colti 
gia nel sec. XV; e cogliamo 
la duplice natura di questo 
linguaggio, in parte destinato 
a bruciarsi rapidamente nel 
corso dell'azione illecita (che 
va anche linguisticamente 
coperta) e in parte destina
to a pcrpetuarsi in quanto 
consente al detenuto (e in 
genere a chi agisce contro 
le norme che la societa si e 
data) di riconoscersi, di sen-
tirsi parte di una realta so-
vraindividuale, di dare un 
volto alia anti-societa cui 
appartiene e quindi di tro-
vare una certa ancora psico-
logica. 

Naturalmente e questa se-
conda porzione di gergo (piu 
duratura nel tempo) che ha 
maggiori probability di pe-
netrare nella lingua corren
te. E, ancora, da quest'ope-
ra rileviamo come il gergo 
della mala nasca (a livello 
formale): per metafora (fa
rina gialla sta per oro), per 
eufemismo (baita sta per 
carcere), per onomatopea 
(buf e lo sparo), per raddop-
piamento Ibru bru e il me-
diatore per la ricettazione), 
per adattamento di parola 
straniera (bonora e la for-
tuna, dal francese bonheur), 
per metonimia (fangose per 
scarpe), ecc . e possiamo 
constatare quale materiale 
esso utilizzi preferibilmente 
per le sue invenzioni (nomi 
di animali, piante, oggetti 
domestici, colori, ecc.) e qua
le carica (sarcastica, comi-
ca, tragica) sappia di volta 
in volta assumere; e scopria-
mo i parallelismi e i presti-
ti che collegano il gergo ita-
liano della mala con i suoi 
fratelli, con Yargot francese, 
col cant inglese, col Roth-
welsch tedesco, e gli apporti 
dati a questa singolare lin
gua dai tanti dialetti della 
penisola e quindi dalle di
verse regioni e dai vari tipi 
di strutturazione sociale. 

Smascherati oggi i precon-
cetti che spinsero l'antropo-
logia criminate borghese del 
secondo Ottocento positivista 
(Lombroso, Niceforo e c.) a 
giudicare questo gergo come 
« lingua di guerra> offensiva 
delP Ordine sociale, come 
« polipo mostruoso » incar-
nante < l'inferiorita psichica 
e sociale > dei detenuti, pos
siamo tentare dell' oggetto 
una differente lettura. Ba-
sato in prevalenza sull'im-
piego traslato di parole gia 
esistenti (ossia sul mutamen-
to di senso di vocaboli gia 
noti) e ben poco sulla crea-
zione di termini nuovi, ri-
spettoso della fonetica, della 
morfologia e della sintassi 
normali dell'italiano (o dei 
suoi dialetti) e innovativo so
lo neU'ambito dei vocaboli, 
il gergo della malavita (co
me gli altri gerghi) e uno 
strumento di comunicazione 
che presuppone la conoscen-
za della lingua comune. II 
suo rilievo consiste nella par
ticolare deformazione di si-
gnificato cui sottopone le tes-
sere del parlare corrente, 
nel suo costante porsi come 
distruttore di abitudini e sco-
pritore di lati riposti della 
realta. Certo non sempre il 
frasario gergale e usato con 
intenti espressivi, spesso suo-
na standardizzato, ma e la 
situazione oggettiva del ger-
gante, di colui cioe che del 
gergo si serve (che porta con 
se ribellione o paura, rasse-
gnazione od orgoglio di riu-
scir « diversi'», disincantata 
saggezza o necessita d'esser 
sornioni, disperazione o scal-
tro calcolo) a originare la 
tensione espressiva del suo 
linguaggio. Non solo, ma que
sto strumento verbale c so-
vente awertito come alter-
nalivo rispetto - alia lingua 
< regolare > c percio diven-
ta anche scelta di stile. 

Ma dal libro del Ferrero 
apprendiamo soprattutto 
questo (e si trait a di una 
scoperta indiretta): che 
quanti controllano, alimen-
tano e perpetuano l'orga-
nizzazione, i meceanismi, 
gli obicttivi e i valori di 
questa societa fondata sul-
lo sfruttamento non tendo-
no ad autoemarginarsi me-
diante il gergo della mala; 
essi sono la ciasse « dirigen-
te», legale e ufficiale, che 
per dare prestigio e sacra-
lita al propno agire utiliz-
za gerghi di a I tra natura, 
di tinta soprattutto ccono-
mico- aziendale - tecnologica, 
giuridico sociologica, poli
tico - burocratica. II ricupe-
ro del «diverso > gergale, 
dell'anomalo universo lessi-
cale della malavita, ha allo-
ra un prcciso senso storico 
e politico: ci aiuta a capire 
meglio come il nemico ve-
ro non sia 11, ma altrove. 

Tiziano Rossi 

I I HETROTERRA SOCIALE DEUATT1HU CHSI MHI1KA 

Le dassi in Eghto 
Una analisi degli«strati superior! della nuova soc ie ta» - Lequivoco della«borghesia nazionale non sfruttatrice»- Borghesia artigiana e industriale urbana, 
imprendilori edili, commercianti, borghesia agraria e contadini ricchi, tecnocrati e alti burocrati - Interessi che spingono alia conservazione dello«status quo» 

Egitto — U l operaio della fabbrica tessile di Kafr El Dawar - Le condizioni di 
lavoro e dj vita sono particolarmente pesanti per i lavoratori delle 144.556 
fabbriche e officine dove i padroni, violando la legge, pagano salari di fame 

Per le vie del Cairo 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, febbraio 

Circola in Egitto una lette
ratura economica, ideologica 
socio-politica. o strettamente 
politica. che sarebbe impro 
prio definire clandestina: si 
tratta piuttosto di note, rias 
sunti di conversazioni. «mo-
deste proposte» destinati ad 
una ristretta cerchia di ami-
ci; oppure di articoli, analisi. 
saggi di maggior impegno e 
di piu largo respiro. 

Uno di questi saggi si occu-
pa in modo specifico delle 
classi privilegiate. L'autore ce 
ne ha consegnata una copia 
in arabo. che un amico ci ha 
poi tradotto c a braccio >. Di-
ciamo subito che si tratta di 
un lavoro contestato e criti-
cato da numerosi altri espo-
nenti della sinistra (compreso 
1'improwisato traduttore). Gli 
si rimprovera un eccessivo 
radical ismo e pessimismo, ed 
un certo schematismo. Si trat
ta comunque. a nostro avviso. 
di un serio sforzo per uscire 
dal vago delle descrizioni ge-
neriche e superficiali. e af-
frontare in modo scientifico i 
problemi di fondo del paese. 
senza conoscere i quali k im-
possibile interpretare la crisi 
politica in corso e prevederne 
con un minimo di approssi-
mazione i probabili sbocchi. 

Secondo l'autore del saggio. 
c e ora di finirla * con l'equi-

I suecessi della scienza sovietica nel 1971 

QUINDICI GRANDISCOPERTE 
Riguardano le ricerche spaziali, la fisica nucleare, la fisica del plasma, I'elettroni-

ca, la fisica dei corpi solidi, la meccanica, la automazione, la chimica e la biologia 

MOSCA, febbraio 
Nel 1971 sono state anno

tate nel registro di stato del-
11JRSS quindicl grandi sco-
perte scientifiche. riguardan-
ti le ricerche spaziali. la fisi 
ca nucleare. la fisica del pla 
sma. l'elettronica. la fisica del 
corpi solidi. la meccanica. la 
automazione la chimica e la 
b:oIogia 

Fra le grandi scoperte scien
tifiche concernenti lo studio 
del'a fisica dell'atmosfera si 
deve annoverare il fenomeno 
della struttura radiale verti-
cale deiniluminazione diuma 
delle alte atmosfere. Sono au 
tori di questa scoperta 1 co
smonaut! e gli scienziati so-
vietici. che. analizzati i dati 
delle osservazioni effettuate 
nel corso del volo delle navi 
spaziali pilotate Sojuz-3, So-
juz5 e Sojuz-9 hanno scoper 
to il fenomeno ottico dei 
«cordoni di luce». 

Qual e 1'importanza scien 
tifica e pratica di tale sco 
perta? Innanzi tutto essa am-
plia la nostra conoscenza dei 
processi che si verificano nel-
!e alte atmosfere e del bi-
Iancio energetico di queste ul-
time Inoltre i cosmonaut! 
potranno valersi del fenome
no del * cordone di luce a per 
la navigazione e per l'orienta 
mento delle navi. 

Si presta a utilizzazionl inav 
tese anche la penetrazione net 
segreti del microcosmo. Le 
piu aelicate ricerche effettua
te con giganteschi accelerato-
ri provano che 1'antimateria 
e forse anche gli antimondi 
non sono sterili Invenzioni 
degli scrittori di fantascienza. 

I fisici teorici hanno pre-
detto che nell'universo posso-
no esistere zone di anti mate 
ria. Nei raggi cosmic! sono 
stati scoperti dei positron!, os 
sia delle « copie specular! a de
gli elettronl. Successivamente 
nei piu potent! accelerator! di 
particelle cariche sono state 
ottenute antiparticelle piu pe

santi dei positronl. Infine un 
gruppo di scienziati dell'Isti-
tuto di fisica delle alte ener-
gie. diretto dal socio corri-
spondente deU'Accademia del
le Scienze dellTJRSS Jurij 
f^okoshkin, ha ottenuto nel 
piu grande acceleratore est-
stente. costruito a Serpuchov, 
dei nuclei di antielio. ossia I 
primi campion! di an ti materia 
Questa scoperta e una pro-
va convincente dell'esistenza 
deirantimateria. deU'esistenza 
di una simmetria nella strut
tura della materia. Forse non 
e lontano il tempo In cui le 
scoperte in questo campo ri-
voluzioneranno Penergetica. In-
fatti i'interazione della mate
ria coU'antimateria libera una 
quantita colossale d'energia, 
molto superiore a quella ter-
monucleare. 

Nel campo della fisica nu
cleare e stata registrata la 
scoperta delle transizioni sen 
za radiazioni negli atomi me 
sonici. E* stata constatala la 
esistenza di un nuovo tipo di 
reazloni nuclear!, consistente 
in una divlslone Istantanea 
dei nuclei. Anche questo im-
portante risultato ottenu
to dall'Istituto unificato di ri
cerche nuclear! di Dubna e 
stato riportato net registro sta-
tale per il 1971. 

II comitato govemativo per 
le invenzioni e le scoperte ha 
registrato nel 1971 una sco
perta degli scienziati deU'isti-
tuto flslco-tecnico di Leningra-
do, che hanno riscontrato nei 
semiconduttori e nei dielettri-
cl un particolare stato ecclta-
to del cristallo. Questa scoper
ta ha una notevole Importan-
za pratica, polcM Indica nuo-
ve vie della tecnologla dei tran-
sistorl Lluuino fatta la pro-
fessoressa di scienze chimi-
che Gorjunova. il professore 
di scienze tecniche Kolomiets 
ed altri studios! dell'Istituto 
fisico-tecnico di Lenlngrado. 
In tal modo si e potuta ac-
crescere 1'efficienza della pro-

duzione dei tub! televislvi e 
sono stati costruiti nuovi mo-
delli d! tubi roentgenoscopici 
e reoentgenodiagnosticL 

Anche delle scoperte regi-
strate nel 1971 nel campo del
ta fisica si pud dire che per-
mettono di utilizzare piu ef 
ficacemente nella attivita pra 
duttiva ! metodi chimid gra
zie aU'elaborazione di - nuovi 
processi tecnologicl. Cinque 
scoperte riportate nel 1971 nel 
registro di stato riguardano la 
chimica fisica. Ha un'impor-
tanza particolare quella che 
conceme il collegamento fra 
le reazloni coi catalizzatori a 
membrana: l'« aiuto recipro 
co » fra due reazion! offre pro-
spettive inattese d'accelerazia 
ne della produzione di deter 
minatl material! chimici. Sul 
la base di questa scoperta 
possono essere realizzati nuo 
vi processi tecnologicl e stru 
menti di lavoro Gli autori del
ta scoperta hanno gia ottenu 
to diciassette brevetti nella 
URSS e cinque nella RFT. 
In Italia, in Inghilterra e in 
Francia, 
• Modem! processi tecnologi
cl di saldatura e incollatura 
permettono di realizzare co-
struzioni monolitiche di ma 
teriali eterogenei. La combina 
zione di differenti material! 
per particolarl condizioni di 
impiego offre grand! possibi-
lita di ulteriore miglioramen 
to delle caratteristiche tecni
che ed economiche delle mac-
chine e delle costruzlonl, fa-
cendone aumentare la resisten-
za e la durata e riducendone 
U peso e 1 costl. Finora la 
ampia utillzzazione tecnl-
ca delle comblnazloni dl ma
terial! eterogenei e stata fre-
nata dal ritardo delle rlcer 
che teoriche concernenti la 
meccanica del corpo non 
omogeneo. I corsl classic! di 
resistenza del material! non 
contemplavano il caso delle 
costruzioni fatte con materia-
li divers). Per la soluzione di 

questo problems attuale ha 
molta importanza l'effetto del
ta bassa tensione, scoperto 
da Ciobanjan deU'Istituto di 
meccanica deU'Accademia ar-
mena delle scienze. L'effetto 
da lui scoperto getta luce su 
alcune buone «soluzion!» co-
struttive del mondo vegetale 
ed animate. Ad esempio. la 
configurazione deH'articolazio-
ne della spina dorsale assi-
cura all'animale un'elevata re 
sistenza ed elasticita in pre 
senza di grandi sovraccarichi. 
mantenendo bassa la tensio
ne nei punti pericolosi. Que
sto effetto pud essere utiliz-
zato sia per la soluzione di 
problemi tecnici che per la 
pratica chirurgica e odontote-
cnica. 

L'accademico Milovanov e i 
professor! Sokolova e Smir-
nov dell'Istituto di ricerche 
zootecniche dellTJRSS hanno 
stabilito sperimentalmente che 
il liquido seminale dei mam-
mi feri pu6 essere soUoposto 
a congela mento. conservazione 
e decongelamento senza dan-
no per le caratteristiche ge-
netiche. In altre parole, 11 li
quido seminale congelato e 
successivamente decongelato 
pud dare una discenden-
za normale. Tale scoperta k 
stata II punto di partenza del 
relaborazione di una nuova 
tecnologla di conservazio
ne prolungata del liquido se
minale degli animali di razza 
pregiata. 

II fenomeno dell'autorego-
lazione dell* elasticita delle 
pinne dei cetacei e una sco
perta di un gruppo di studio-
si dell'Istituto di zoologia del 
l'accademla delle scienze del
lTJRSS. La sua Importanza 
firatlca e molto grande, data 
a possibilita di realizzare de

gli equivalent! tecnici e di pro-
durre Industrialmente articoli 
d! plastlca con elasticita rego-
labile. compresl nuovi tipi di 
superflci portantl aeroidrodi-
namiche. analoghe alle pinne 
del cetacei. 

voco della «borghesia nazio
nale non sfruttatrice* (cosi la 
chiama la Carta costituziona-
le). Si tratta di una defmizio-
ne che non esprime una real
ta. ma un pio desiderio. Op-
pure di una espressione pro-
pagandistica, destinata a 
* truccare » la realta. Altret 
tanto sbagliato e parlare ge-
nericamente di < ciasse me
dia >, o di c nuova ciasse > 
(quest'ultima definizione si at-
taglierebbe semmai solo ai 
tecnocrati e alti burocrati del
lo stato e delle imprese pub-
bliche o a quei gruppi di in-
termediari e affaristi che, av-
valendosi di certe capacita e 
conoscenze tecniche e com
mercial!, si sono parassitaria-
mente inseriti nel nuovo si-
stema a economia mista, rea-
lizzando fortune illecite o se-
mi-illecite) 
' Secondo l'autore bisogna di
re: c strati sociali superior! 
della nuova societa egiziana ». 
In parte essi esistevano gia, 
alio stato piu o meno em-
brionale. al tempo deU'Egitto 
coloniale e « feudale > (anche 
questa espressione & impro-
pria. perche si dovrebbe par
lare piuttosto di < residui del 
modo di produzione asiatico >. 
ma non si pu6 fare a meno di 
usarla essendo entrata nel lin 
guaggio comune agli europei 
e agli egiziani stessi). Dopo 
la rivoluzione nazionale. anti-
monarchica e < antifeudale >. 
essi si sono comunque svilup-
pati e rafforzati. Schematiz-
zando. si possono cos! defini
re e dividere: 

Borghesia artig;ana e 
industriale urbana 

E' composta dai proprieta-
ri di 144 556 officine. fabbri
che e laboratori. che impie-
gano il 33 per cento della 
manodopera industriale. paga
no. violando la legge. salari 
di fame (44 sterline egiziane 
all'anno nel settore alimenta-
re, 21 nel settore mobili e 
installazioni. 16 nell'abbiglia-
mento) e realizzano altissimi 
profitti. Secondo uno studio 
pubblicato dalla Rivista della 
Banco Nazionale e citato dal-
l'autore. la parte del prodotto 
spettante agli operai varia fra 
il 9.3 e il 14.8 per cento, men-
tre la parte spettante agli in
dustrial]' varia fra il 90.7 e 
1*85.2 per cento Questo strato 
della borghesia ha largamen-
te profittato di tutte le leggi 
promulgate per incoraggiare 
1'industria Dopo la guerra dei 
sei giorni (in nome di una 
malintesa < unita nazionale >) 
e ancor piu dopo la morte di 
Nasser e Tarresto del cosid 
detto c gruppo Sabri Gomaa ». 
nel maggio 71. le « facilitazfc 
ni > sono diventate ancora piu 
« generose ». 

NeH'aprile scorso. sulla ri
vista Egitto Contemporaneo, e 
stato pubblicato un articolo da 
cui risultava che c 1'insieme 
dei crediti e delle agevolazio-
ni accordate al settore priva 
to deil'industria e passato da 
167 mila sterline egiziane nel 
'64-'65. a 5 milioni e 800 mila 
nel "69-70. e rappresenta or-
mai il 71.6 per cento del to-
tale dei crediti e agevolazioni 
accordati all'industria in ge
nerate; senza contare le ope-
razioni di vendita di macchi 
ne utensili a credito. che sono 
andate tutte al settore pri
vate >. Nonostante tali bene-
fici. la borghesia industriale 
ne reclama avidamente altri: 
per esempio, esenzioni dalle 
imposte per 7 o 15 anni. Le 
cifre pubblicate dalla Rivista 
deUa Banco Nazionale dimo-
strano che il settore privato 
deil'industria (con 1'eccezione 
della chimica) e in lenta, ma 
costante espansione. 

Commercianti 
Nel '67 e'erano 219 gross! 

commercianti che c lavorava-
no> merci per 130 milioni di 
sterline, realizzando un bene-

ficio non inferiore a 25 mi
lioni di sterline. Fra la bor
ghesia commerciale bisogna 
contare i grandi contrabban-
dieri e i trafficanti del < mer-
cato nero». Secondo un alto 
funzionario del ministero del-
l'Economia. nel '67-'68 il va-
lore delle merci contrabban-
date e stato di 10 milioni di 
sterline. ma secondo il diret-
tore delle dogane tale cifra 
e inferiore alia realta. II con-
trabbando si estende pratica-
mente a tutte le merci stra-
niere. dalle saponette ai piu 
raffinati prodotti di bellezza, 
dalle sigarette inglesi o ame-
ricane alle stoffe, al te, agli 
orologi. al whisky, alle mac-
chine fotografiche, ai vestiti. 

Alti profitti vengono realiz
zati anche con l'esportazione 
(una tonnellata di aglio costa 
170 sterline in Egitto. 800 a 
Monaco di Baviera; l'essenza 
di gelsomino e pagata dai 
francesi il doppio del suo va-
lore d'origine) e con l'acca* 
parramento di merci c rare >. 
anche se prodotte localmente. 
Per esempio: pezzi di ricam-
bio per auto, tessuti. lampadi-
ne ed altri articoli elettrici. 
L'operazione pud essere estre-
mamente semplice. Chi dispo
ne di grosse somme pud com 
prare grandi quantita di stof
fe vendute dallo stato a buon 
mercato e a prezzi fissi. e poi 
rivenderle a operai e contadi
ni a prezzi maggiorati. 

Imprenditori edili 
Come ovunque. questo e uno 

degli strati piu «torbidi *, pa-
rassitari e speculativi. II set-
tore e stato a suo tempo na-
zionalizzato. ma continua a 
dare i lavori in appalto. I di-
rigenti delle imprese edili di 
stato sono gli stessi costrutto-
ri. cointeressati negli appalti 
in modo diretto o indiretto 
(attraverso la corruzione). Lo 
autore cita un annuncio pub
blicato da AI Ahram in cui si 
promette un profitto dell'80 
per cento a chi si associera 
a un progetto di costruzione 
di appartamenti in una zona 
centrale. La rendita nel setto
re immobiliare e passata da 
73 milioni di sterline nel '59-
'60 a 115.6 milioni nel '68-'69. 

Borghesia agraria 
e contadini ricchi 

Le riforme agrarie hanno 
portato alia distruzione della 
grande proprieta assenteista e 
alia < liquidazione come cias
se » delle cosiddette c grandi 
famiglie feudali >. in parte 
composte da discendenti del 
I'aristocrazia turca e mame-
lukka (c circa ssa) e da cri-
stiani copti. I grandi pascia 
che sperperavano a Londra o 
a Parigi i frutti del lavoro di 
migliaia di affittuari e di 
braccianti non esistono piu. 
Sono invece rimasti al loro 
posto quei proprietari di piu 
modesto rango. e di mentalita 
piu modema, che vivevano 
stabilmente in Egitto. e ge-
stivano direttamente le loro 
proprieta, reinvestendo una 
parte dei profitti, effettuando 
migliorie. introducendo tecni
che avanzate neU'agricoltura, 
organizzando fattorie modello. 
Esponente tipico di tale cias
se borghese agraria e Sayed 
Marei, per molti anni mini-
stro deH'agricoltura (con Nas
ser) ed ora segretario genera
te dell'Unione socialista. 

Un po' al disotto della bor
ghesia agraria si collocano (e 
si sviluppano impetuosamen-
te) altri ceti «liberati > dalla 
rivoluzione antifeudale: conta
dini ricchi (kulak) e c strati 
superiori dei contadini medi >. 
che sono riusciti ad accumu-
lare capitali non trascu-
rabili. attraverso 1'utilizzazio-
ne («accaparramento >) a 
proprio vantaggio di tutte le 
leggi di bonifica e di rifor-
ma, e attraverso il controllo 
delle cooperative, dell'appara-

to statale periferico. del par-
lamento e del partito unico 
(Unione socialista). Essi non 
si contentano piu del posses-
so e dello sfruttamento della 
terra. Praticano l'usura, pe-
netrano nel commercio, inve-
stono nella produzione e nel
la vendita anche aU'estero dei 
prodotti piu redditizi: frutta. 
fiori, ortaggi. legumi. polli. I 
piu abili ed attivi fra i kulak 
e i contadini medi stanno rag-
giungendo rapidamente un li
vello di vita simile a quello 
della borghesia agraria, con 
cui tendono ad assimilarsi. 

Tecnocrati 
e alti burocrati 

Sono i funzionari dello stato 
di rango superiore e i diri-
genti delle imprese pubblicbe 
(banche, traspoiti, cantieri 
navali, miniere, acciaierie, e 
cosi via). H loro accesso al 
privilegio si realizza attraver
so alti emolumenti e vantaggi 
« in natura >. Per esempio, un 
presidente di consiglio di am-
ministrazione riceve: 166 ster
line al mese come stipendio 
base (il salario minimo del 
piu modesto fra i suoi dipen-
denti e di 9 sterline). 125 ster
line per spese di rappresen
ta nza. 15 per spese di tra-
sporto. ed inoltre. annua lmen 
te. 500 sterline di gratifica e 
cento di partecipazione ai pro
fitti. Inoltre la societa (sta
tale) paga al suo presidente 
le spese telefoniche private. 
e gli assegna in uso. anche 
privato. un'auto di lusso con 
autista. Non si pud inoltre tra-
scurare il fatto che alti bu
rocrati e tecnocrati hanno la 
possibilita di accrescere le lo
re entrate attraverso espe-
dienti illegal! o semi-illegali. 

Gli < strati superiori della 
nuova societa egiziana > — af-
ferma l'autore del saggio — 
sono in lotta fra loro. ma al 
tempo stesso tendono a strin-
gere legami attraverso i raa-
trimoni. Tecnocrati e alti bu
rocrati sono naturalmente « fi-
lo-socialisti >. cioe sono inte-
ressati al rafforzamento del 
settore statale, da cui traggo-
no i loro benefici; sentono pe-
rd che questi non sono per-
manenti, sia perche non sono 
trasmissfbili ereditariamente 
ai figli. sia perche possono 
cessare in seguito ad un sem
plice rimpasto ministeriale: 
sanno percid che la < cosa mi-
gliore* e quella di trovare 
una moglie ricca per il figlio 
o un marito ricco per la fi-
glia (e < ricco » in questo caso 
significa membro di una fa-
miglia di industriali. grandi 
commercianti o agrari). Dal 
canto loro. i borghesi cittadi-
ni o rurali sentono la preca-
rieta della loro ricchezza e 
del loro potere economico. che 
potrebbero essere colpiti da 
nuove nazionalizzazioni o ri
forme agrarie. Percid anche 
essi sono interessati a strin-
gere con tecnocrati e alti bu
rocrati solidi vincoli familiari, 
offrendo cospicue doti (la fl-
glia di un ministro fu «pa
gata > anni fa. secondo la leg
ge islamica, diecimila sterli
ne. somma senza precedent! 
nella storia del paese). Tutti 
gli c strati superiori > — con
clude l'autore — sono comun
que interessati al manteni-
mento di un certo < status 
quo >. di un certo equilibrio 
conservatory E commenta: 
questa k la realta che sta 
dietro a tutte le discussioni 
sulla pace o sulla guerra, sui 
rapporti con 1TJRSS. sulla 
mediazione o sul c tradimen-
\o* americano. Essa spiega 
la sconfitta, le oscillazioni del
la politica estera. il carattere 
autoritario del regime, la sua 
paura delle masse, la censu-
ra. la tendenza a reprimere 
qualsiasi manifesta7.ione di 
dissenso, a nascondere o a 
soffocare le lotte politiche o 
di ciasse. 

Arminio Saviofi 
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