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IDopo fe dichiarazioni del 
ministro delta Sanita c 

OSPEDALI: 
quale riforma? 

• Negli ullinii gionii lo in
tension! - del Goierno ncl 
campo clclla sanitti sono sla
te rcse csplicile sin tin un va-
jtilolo del a prograinina ec»-
nnmico quiiuiucnnale », sia 
dagli inlcrvcnti del ministro 
Mnriulli sul problcma o»pc-
«lalicro. In soslanza «ono sta
ll etanziati del fundi per co-
slrttiro nuovi ospcdali, parti-
colannente nrl Mezzogiorno: 
se ne scntivu da tempo I'ur-
genza, e vi o da ntigurarid 
tlio le procedure siano rnpi-
dc, ma piu ancora die la tli-
Eliicn/ione c il fiinzinnnmen-
l(» dci nuovi nspedali rispon-
dnno nlle rsigen/.e dclle po
pulation!, nn/.ii-lie n t-riteri 
clienlclari ed u p.irlicolnri-
sini. G o non e fmilir, nn/i 
e inipossihile con le vcrchie 
lejjpi oKpeiliiliere rlie sono 
lullorn in vigore, anroratc 
cotno sunn nl concetto di nn-
tonomia dei Fingoli nsprtltili, 
rhe non consenlono ngli Kn-
ti lorali (e itiiKiii/iliitto nl-
le Hegioni) di prognimimirr 
c genlirc in iiindo unilario i 
aervizi snnilnri did lerrilorio. 
So qiiindi ei hi liinitnsse al In 
(-oKtrii/.ioiie di (puilihir o<pe-
dale, senzn inoilifiViire rmilem-
poraneaiiiciilc le legpi c gli or-
dinnmrnti, non oi ottcrrelibe 
idlro die nreresrere lo sprcrti 
di puhliliro denar'o, la gia gra
ve dispcrsione di mc/zi ncl 
campo delta Rnniti'i. Lo Rcorso 
anno si rintii n llomn into slrn-
no I'ongresso, di nmminiMratn-
ri di « Osped.di inroiiiniiili »: 
criinn renlinsiia, a trslimoniii-
re il cans, rinrffirienzii degli 
nriliiuimenli snnilnri: vunle il 
(•n\ernii ehe il prossinio con-
gro-^o *i;i nneora pin nu-
mero^o? 

II minislro drlln Snniln. sen. 
Mariolli. ha dit-liinrnln rhe e 
in prcparazinne una legge go-
vernaliva lendenle, nel rispcl-
lo deiratitononiin giuridira e 
ntnminhtriiliva degli ospodnli 
ad in*erirc in queste strutturo 
e«pre"?"«ioni democralirlie de
gli Knti lorali (Cnmuni. Pro-
\iiu-r e domnni le Kcginni). 

' Onrstn leggc, rispello a^li sla-
tmi medioevali rlie aurora reg-
gono lante « Opere Pie n ospc-
• lalirre. rapprrsi'itlerclilic till 
rerlo progresso. I.e modenie 
r^igenze rirliit'donn lullavia 
rlir «i vndn oil re I'incrritnoiilo 
di rnppi'csenl.iiizp democrali
rlie nolle vorrliic striillurc; ri-
rliieilono die si niodifirliino le 
slnilliire. die i Consi^li di ain-
minislrn/ione degli ospedali 
siano iiileramrnlo noniinati 
dagli I'nli lorali. e rrsponsa-
liili ilin.ui7i ai rillndini. K' 
illimnrio prevedere die un par-
yialp inierimentn pnnga a au-
loninliramenle in inolo un pro-
ressn di gradualc lra<sformazio-
ne delle strutturo piuridirlie c 
ninmiiiislralhc ilollc Opere 
Pic ». route lia soslonulo il son. 
Mariolli: puo averBi. al rnn-
trario, una slaliilizzazionc dei 
verdii staluli run una mcra 
par\onza di demorrazia. K* im-
portante, comiincpio, die sia 
nvviato il di'rorso snlla Ira-
sformaziono dcmorralira ilepli 
ospodnli. snlla rrsponsaliilita 
degli Kuli lorali in ni.ilcria sa
nitaria. II primo passo in que-
sla dirozionc va coinpiulo ri-
muovendo le geslioni rommis-
sariali, assai initiieroso. e rc-
sliluendo agli Knti lorali i po
le ri usurpati dai Prefrlli. 

Guanlianio andic ron inlc-
rrsse alia proposla del minislro 
di convocarc Coniuni e Pro
vince per dismtcrc, ron loro. 
la nuova Icggc osped.ilirra: cio 

. potra aiutarc a supcrare resi-
slcnze rhe non sono di tulle 
lo amminiMrazinni ospedaliere, 
fra le quali osistono esperion-
ze e rompelonzc oho «arannn 
prpziose in oani rirro«lanza. 
quanlo della Fcderaziono de
gli o«pedali (FIAKO) o so-
prallullo, sul piano politico. 
della l).C„ die non ha anrora 
superalo il conortlo carilalivo 
deira*si«lenza. II modo miglio-
re per superare qiieste rcsiMcn-
zp c qncllo di aprire suhito la 
disrus5ione in Parlamrnto: i 
« Ire mesi i> rhirsli ncl mag-
gio *6I nor o <iuiliarp Targo-
mento w sono di%ontati no\e. 
c il parlo del prosoilo so\er-
uali\o non c anrora awontito; 
so no parlcra — din^ il son. 
.Mariolli — ncl massio V>. Non 
rcsia rite cliiodoro la »olloriia 
tlisrus^ione del progrllo l.on-

' go-Srarpa. prr*rntalo fin dal-
linizio della loti*laltira. 

Puo somlirare. lalora. rhe le 
sratlrnze o l'//rr di una logeo 
inloro«*tno «olo i poliiirt: qii.m-
tin si p.irl.i di o«pcd.ili (rome 
tli ra»r. n di sritole. n tli pen
sion!) riMilla rhiati«*iinn rhe 
ngni rit.irilo \icne pac.ilo a ra-
ro pro/zo dai rill-idini 

\ i o inline tin allro ,i»pelli» 
sul quale c nrro«».trii» rirhi.i-
m.iro rallenzionr. >i iratla del 
Irgame fra il prohlema ospetla-
Hero o la riforma sanitaria ge-
neralr, all'itlea di tin Son i/io 

rio nazionale die c slata 

nrcoita, in linea di • massima, 
nel programme di sviluppo 
cconoinico per il quinquennio 
1965-1969. Son due cose clio 
devono procetlere tli pari pas-
so, con lo sropo di trasferire 
alio Statu democralico .(Mini-
slcro della Sanila, Itegioni, 
Province, Comuni) In respon-
saliilila dirella della lutein del
la salute dei ciliadini. e lutti I 
servizi uggi smemhrati tra va-
rie islituzioni. Dalle dirhiara-
zioni del minislro Mariolli 
semlirn invere emergcre un'ul-
tia linen: quella di coonliiiarc 
e poi nutficare le uiiilue osi-
slenli (in iiuo, o al mnssimo 
due islittili mulunlislici, egli 
ha tlello), tli mniilenrrc gli 
nspedali come I'.nli aulnnomi, 
di riservare alio Slalo I'opern 
di preven/ione; il Ministcro 
della Sanila dovrdihe, in too-
rin, tlirigere lulle queste isli-
tu/itini. In praticn, ad esso non 
reslerehhc die' fare tla arhitro 
uei conllilti di competenzn. Si 
perpetiierehhe rallunle silua-
/ione. die nun ronscnte la pie-
na ulili/./.a/ioue no lo sviluppo 
delle cimqiiiste tlella metliciua, 
die oslarola ogni controllo tle-
morraliro trasforinando 1'assi-
slenza sanitaria in uno dci ptiu-
lelli dell'ullualc polere, die 
impedisec la necessatia unila-
ricla nclla Hilda tlella salute 
piihhlica, die alimenla un 1c-
gilliiuo, irtsceiilo m.ilcoutento 
fra i la\oralori e fra i metlici. 
Puo diil>i die gli i ill fill i tlel 
mini.slro biano tliversi: avre-
nio presto modo di eonfrontar-
li, tpiantlo — fr.i poche sclli-
mane — il Parlilo comunisla 
prcsentcra al Paese e al Par-
lainento il progello di legge 
per la crcazionc del Servizio 
sanitario nazionale, c chiederii 
a tulle le forze politidic tli 
pronunciarsi su questa intlila-
zionahile riforma. 

Giovanni Berlinguer 

TRE MESI BALL'ACQUISTO 
BELLA PIENA INBIPENBENZA 
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II denaro dei «bianch i> 
elaliberta im ' * . * i ' * - t l . : f , i n 

NAIROBI — Jotno Kcnyatta fotografato nel giardino della sua modesta rasa di Ka-
tundu, dove e nato. 

Sempre piu forte I'opposizione 

3000 student! di Madrid 
rricati all'universita 

Protestavano contro la proibizione delle conferenze sulla pace — Chiedevano 

liberta di associazione e di parola — Scacciafi dalla polizia dopo aspri scontri 

MADRID, 24. 
Nuovi e violcntissimi scontri , ne l -

la capitate spagnola, fra student! 
unive i s i ta i i e polizia. Mtgliaia di 
studcuti (tremila, secondo alcune 
fonti) , guidati da quattro professo-
ri, si sono asserragliati nella facolta 
di lettere e filosofia. ed lianno resi-
stito con tutte le loro forze ai nu-
golj di poliziotti cite, armati di ba-
stoni, li lianno aggrediti per costrin-
gerli a sgombrare l'edificio. 

Come Paltro ieri, quando scontri 
di non minorc violenza avvennero 
nella facolta di scienze, anche que

sta volta gli studenti si sono difesi 
a sassate. Si contano circa venti con-
tusi e feriti, nell' imo e nell'altro 
campo. La polizia ha arrestato nli
me rosi studenti . ed anche i quattro 
professori (a quanto sembra) . 

Le manifestazioni studentesche 
hanno molte cause. Gli studenti pro-
testano contro il divieto di «n ciclo 
di conferenze sulla pace, che dove -
vano essere tenute da alcuni studio-
si cattolici non falangisti, come il 
democratico-cristiano Agui lar Na
varro e il rev. Gonzales Ruiz. Al 
tempo stesso. gli studenti sono in 
lotta contro il SEU, il s indacato s t u -

dentesco ufliciale, il ctii prestigio ha 
raggiuuto il punto piu basso della 
sua storia. Si assiste ad una vera 
« fuga » della massa studentesca dai 
SEU. v e r s 0 le organizzazioni clan
dest ine o semi-clandestine di oppo-
sizione. Gli studenti chiedono l iber
ta di organizzazione e di parola. La 
loro lotta radicale coincide e s'in-
treccia con quella del le avanguar-
die operaie e si svolge contro'le basi 
stesse del regime. La combatt ivita 
degh studenti — e il punto da sot-
tolineare — cresce di giorno in 
giorno. 

Interpellanza del PCI 

Intervenga il governo 
italiano per la fine 
delle repression! in Spagna 

I compagni Luigi Longo, G. C. Pajetta, Pistro Ingrao, 
Mario Alicata, Boldrini, Melloni, Rossanda, Sandri e Ser-
bandini hanno rivolto una interpellanza al presidente del 
Consiglio per sapere se il governo italiano, dinanzi alia 
recrudescenza della campagna repressiva in atto in Spagna. 
non intenda compiere un passo presso il governo di quel 
Paese. nelle forme piu opportune, per rappresentare ad 
esso le preoccupazioni e I'allarme delTopinione pubblica 
democratica italiana. 

« La repressione — rilevano i deputati del PCI — ha con-
dotto qia alia condanna di un gruppo di comunisti di Madrid 
a pene durissime ammontanti da S a 28 ann| di carcere. 
al processo contro un sacerdote e giornalisti dell'Opus Oet. 
a violenze poliziesche contro manifestazioni di studenti e 
operai, mentre un nuovo processo contro un numeroso grup
po di oppositori sta per avere inizio a Valencia. Tale cam
pagna ha il suo culmine nel processo che il regime si ap-
presta a montare contro Justo Lopez de la Fuente, condan-
nato due mesi or sono a 23 anni di carcere e che ora do-
vrebbe venire tradotto dinanzi al Tribunale di Madrid per 
avere egli combattuto tra il 1936 e il 1939 contro la sovver-
sione e I'aggressione nazi-fascista in qualita di comandante 
della 36- Brigata dell'Esercito della Repubblica Spagnola. 
II processo, sulfa falsariga e per le medesime imputazlom 
del procedimento che condusse alia esecuzione di Julian 
Gnmau il 21 aprile del 1963, dovrebbe concludersi con la 
condanna a morte di Justo Lopez de la Fuente. 

• In considerazione di questa situazione — conclude I'in-
terpellanza — che ha gia provocato la reazione di tanta 
parte dell'opinione pubblica europea, i sottoscritti espri* 
mono la convinzione che un appello del governo delta Re
pubblica italiana al governo spagnolo potrebbe sicuramente 
concorrere alia salvezza della vita di Justo Lopez de la 
Fuente e alia fine della campagna repressiva in corso ». 
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NAIROBI — La sede del primo ministro 
Odingu. 

Dal nostro inviato NAIROBI , febbraio 
L'albergo New Stanley e il posto dove il visitatore europeo che capiti per la prima 

volta a Nairobi si vede quasi inevitabilmente trasportato, ma e anche il posto che 
iornisce il peggiore possibile angolo visuale sulla citta e sul paese: remoto, iino alia 
pruderie. dalla vicenda africana che solo ire vwsi fa, il 12 dicembrc UHl-l, ha portato il Kenya alia 
piena indipendenza. dopo aver trutto — tre anni prima — Jomo Kcnyatta dalle priyioni inylesi. Ncl 
centro della capitale della nuova Repubblica, a due passi dalla zona dove soryono i modemi cdifici 

yovernativi, la prospettiva risulta 

11 compagno Justo Lopei de U Fuente. 

tanto jalsata che ricomporla, re 
stituendole via via i suoi termini 
reali, diventa un difficile csercizio. 
Chi non uvessse ruccolto notizie del 
Kenya dopo quelle clamorose della 
rivoltd dei Mau-Mnu di died e pin 
anni or sono (19rt2-'57), acceltercbbe 
a fatica 1'iden che gli europei possuno 
essere tuttora presenti con le loro 
ricchezze e molti dei loro privilegi, 
dopo aver ceduto oy/i africani tutto 
il potere politico; che esistnno nn
eora localt, come il grill dello .stesso 
alberao; aperto fino a notte aranzata, 
dove e molto difficile incontrare un 
ufricuno e a (juardarsi intorno ei si 
eredereooc in un discreto ed esclu-
sivo night club londinese; in tiif/lio. 
naturalmente: una impressione fu-
stidiosa, che ha indotto noi e un 
paio di collet/hi, qualche sera fa. a 
cambiare pmnrammu per la cena, 
scegliendo infine mi ristorunte ci-
nese. 

Avremmo preferito un locale afri-
cano, ma nessuno ha suputo indi-
carcene uno: la vita degli europei. 
soprattutto stranieri, e rigorosamente 
contenuta entro un alveo esatto. fra 
i grandi scudi della Barclay Bank e 
delle agenzie che organizzano il sa
fari, e scorre unicamente in tassi. Se 
chiedete Vindicazione di un indirizzo 
che non sia compreso nel r'aggio di 
cinquecenlo metri, e manifestate la 
intenzione di andarvi a piedi, la per
sona interpellata scuole la testa e 
vi chiama tin tassi. Gli africani, a 
Nairobi, vivono in gran parte al mar-
gine della citta, nei quurtieri tletti 
African Locations, composti di ca-
sette basse, solo piano terreno, su 
vaste aree di terra battutu: ci siamo 
andati, naturalmente in tassi — una 
grossa vettura americanu che usurpa 
il nome di una delle piu belle e agili 
varieta di antilopi di questo paese 
— costeggiando a un certo punto into 
spiazzo pieno di autobus gialli: afri-
can bus terminus, ha spiegato I'auti-
sta, cioe: capolinea degli autobus per 
gli africani. Vuol dire, si capisce. per 
gli abitanti di quei quartieri, riscr-
vati agli africani, per cui tale servi
zio e predisposto. Ma fa un certo 
effelto. 

Gli africani che guadagnano ab-
bastanza possono abitare. e abitano. 
dove loro conviene, ma appena ci si 
leva dalle Locations it cosio della 
pigione sale vertiginosamentc, c in 
modo tanto irregolare che in una 
statistica sui livelli di vita, dello 
scorso dicembre, questa voce non c 
menzionata per la pratica imposst-
bififri di ottenere cifre confrontabili. 
Siamo entrati comunque nella casti 
abitata da amici africani. che costa 
circa trentamila lire al mesc: a Roma 
ne costprebbe qutndici o venti. Sui-
mo stati invitatt a cena: fagiolt e 
mot's cotti con cipolla. grasso di bue 
e polvere di carry It's our food, r 
il nostro cibo, qttello che gli africani 
mangiano a tutti i pasti. E' buono, 
ha un oltimo profumo. ma la came 
di manzo qui casta poco piu di tre 
scellini la libbra, cioe circa seicento 
lire al chilo, e il montone anche me-
no. Per la maggior parte degli afri
cani, comunque, e ancora troppo cara. 

Safari di lusso 
.41 iYeir Stanlcu. appena arrivati, 

ci eravamo tmbatluti in un cono-
scente romano, un attore: — Sci qui 
per un film? — Ci risponde: — A'o. 
ho fatto un safari —. E' uno che se
gue la moda, e il safari, la caccm 
grossa. negli Stati L'niti c in Eurupa 
e I'ultimo grido: fine d'anno sui cam-
pi dt neve, poi subito il sole equato-
riale e m pugno la caralnna Spring
field che quandn spnra fa — come rt-
feriscc Hetmnguaij — « kara-uona. 
kara-uong *. Anche in Italia i rotocal-
chi hanno gia spiegato tutto, sull'ar-
gomento, fornendo una guida piu o 
meno csatta a quelli dei loro lettori 
che possono spendere almeno un paio 
dt miltoni nell'impresa Ma il >afan 
di lusso. quello con tl club del Monte 
Kenya, qualche centmaio di chilomc-
iri a nord di Sairobi, costa di pui: 
cmquemila dollart, cioe oltre tre mi-
Ziom, per tin mese. e il prezzo base. 
ma vanno aggiunti i permessi di cac-
cia. la tassa sulle pelli e le zanne 
degli animali uccisi. e cosi via. Forsr 
cinque miliom in tutto, grazie at qua
il il banchicrc o il divo che puo 
spenderlt si leva tl gusto di avere 
quattordici * negri * al suo semzio: 
non buana, ma boy. come un tempo. 
quando « indipendpri2a > non era una 
parola per VAfrica. 

Questo, piu o meno, e '.'angolo vi
suale ill cut si gode dai nostro ul-
bergo. Ma e falso. O piuttosto, c 
come quel dessert che nei ristnranti 
francesi viene sohlamente designato • 
come surprise du chef, consistent" 
in una palla di crcma gelata chwsa 
in un souffle. II souffle va messo 
nel forno caldissimo, ma vi rimane 
tolo qualche minuto, cosi il gelato 

non si scioglw, unzi lo si puo servire 
uvvollo in una jiummu di rum. 11 
successo dipende dalla raptdttd della 
operazione. Cosi e nel Kenya: I'acqut-
sto della indipendenzu e stato, in rap-
porto alia condizione del paese, assui 
rapido, portato dalla larga e impe-
tuosa corrente che dai /.'>;17. quando 
il primo dei nuovi paesi africani. il 
Ghana, divennc indipendente, sospin-
ge e anima I'intern contmente. Ha 
travolto le soluzioni intermedia, i 
eompramessi, le riforme. piu volte 
elaborati e ripropasti dagli inglesi, 
ha travolto i concilmnti opportunisti 
del KADU (Kenya African Democra
tic Union), ha imposto Kcnyatta e 
il suo ])artito, KANU (Kenya African 
National Union). Troppo rapido co
munque per avere gia sciolto il ge
lato: per avere demohto ('establish
ment europtt), (pii assui j>iii salda-
mente radicato che in quasi tutti 
gli altri paesi africani. 

Molti piuntntori < biunchi > (in ag-
giuntu a quelli gia da temjxt insediuti, 
fra i quali parecchi olandesi e sudafri-
cam. e anche qualche italiano, ma 
in maggioranza inglesi) ottennero le 
terre dell'ultopiuno dalla Corona bri-
tannica, nel 1923, formalmente in 
affitto per « 7io?;t'ct'n(onoi;uTi(«noue 
anni »; e devono averci creduto pcr-
che, a dire il vero, si sono regolati co
me se fosscro in casa propria: non 
si attraversano le White Highlands, 
le < alture bianchc > o piuttosto dei 
€ bianchi >, senza un moto dt stu-
pore, tanto — a parte il sole quoti-
diano — i lawns , cioe i prati erbosi 
pettinati e smaglianti di verde, e 
le case vittoriane con le colonnine 
e il tetto aguzzo, sembrano apparte-
nere a una contea inglese. Quanto 
alia natura, jwn sono molti i paesi 
che possorio reggerc il confronto con 
questo. tagliato duU'equatorc, ma si-
tutito fra i 1500 e i 3000 metri di alti-
tudine, cosi che la temperatura non 
vi tocca nemmeno le punte dell'ago-
sto romano o padano: irriguo, pro-
digo di frutti, adatto allc colture tro~ 
picalt e a quelle dci climi tempe-
rati. popolato di gazzelle, di antilopi 
e di cinghiali ma conveniente anche 
ai bovtni, alle capre e ai cavalli. 
E' certo il paradiso terrestre del gen
t leman farmer, del « genttluomo di 
campagna >, questo idenle di vita di 
ogni borghese di Londra o di Am
sterdam. 

E i whi te sett lers, gli europei inse-
diati, ci hanno messo le radici, lo 
hanno formato a propria immagine, 
durante sessanta o settanta anni, han
no tentato di fame e in parte ne 
hanno fatto, un « pric.se bianco >. 

/ Kikuyu e i Luo, le tribii abi-
tatrici dell'altopiano. non osteggia-
rono all'inizto I'insediamento dei 
< bianchi *. e comxneiarono a risen-
tirsi solo piii tardi, quando — agri-
col tori essi stessi — si videro cac-
ciati dalle terre migliori e graduat-
mente ridottt alia condizione di ser-
vi, nelle campagne o net nuovi cen-
tri urbani, mentre i sett lers , sempre 
pin prosperi. facevano venire dal-
VIndia operai per le loro fetrovic. 
anche quesli ponendo sopra i nativi. 
Gid nei primi anm del secolo, le 
trtbii — che avevano tisato coltivare 
le terre alternamente — furono pri
vate di quelle momentaneamente in-
colte c rcspmte nelle cosiddette « ri-
serve ». e gia nel 1912 lord Delamere, 
il capo riconosciutn dei < bianchi », 
chirdei;a che queste * rlserve > fos-
sero ulteriormenle ridolte. o i gen
t lemen farmers non nrrebbero tro-
vato braccianti per coltivare le con
cession! in cut si erano installati. 

Sono un po' ridtcoh. visti oggi. 
quesli pomposi signori che credeva-
no di poter vivere in questo secolo 
da feudatari. e magari si ritencvano 
in diritto di es<;cre amali e nsp"ttali 
< dalle loro genu ». dai boys: ricor-
dano quel personaggio di una corn-
media di G. B. Shaw, che in casa 
mvece della veste da camera indos-
sava costumi del Scttecenlo. Ridicoli 
anche quando possono sembrare pa-
tctici, come i( vecchio lord Delamere, 
che con altri 300 capifamiqlia delle 
White Highlands ha optato per la 
cittadmanzn del Kenya indipendente, 
uovernato da Jomo Kenyatta: senza 
dubbio. sperando che tl nuovo re
gime abbia u durare meno dei nove-
centonorantanovc anni delle conces-
stom 

La maggioranza dei settlers tutta-
via, circa 1600 famighe, non hanno 
preso la nuova cittadmanza, e si p*e-
parano forse a lasciare if paese. Frat-
tanto le White Highlands non sono 
put interamenle bianche, perche le 
ter-e disponibtli ver.gonn ora con-
ces",e agli africani, come molte altre 
terre, in fniro i( paese; dovunque sia 
possibile, con facililaziont di credito 
per I'acquisto di macchine e ferliltz-
zantt, oltcnt re buone colture, che 
diano — secondo i( criterio adottato 
dal governo — tm frtttlo pari alia 
sussistenza piu cento sterltne a testa 
annue. Ma il resett lement, I'insedia
mento degli africani sulla terra, av-
viene senza urtare frontalmente i 

piantutori europei. e crediuino di ca-
pire perche: terra ce n'e in abbon-
danza, mentre il paese ha ncccssitd 
di capitalt per il suo sviluppo econo-
mico, cosi agricolo come industriale, 
per sollevare la popoluzionc africana 
da un livello di vita comspondente, 
a un reddito pro-cupite di sole cin-
quantnintlu lire Vanno. per porre ter-
mine alia disoceupazmne assai no-
tevole, e anche sociulmentc perico-
losa. 

11 ]>iuno governativo di sei anni 
prevede per tale periodo una somma 
di investimcnti pari a 317 milioni di 
sterltne. di cut 1HH milioni dovreb-
bero essere forntti dal settore pri-
vato. E gli europei residenti, o addi-
riltuia cittudtiu tlel Kenya, cosi co
me g!i indium, uomini d'uffari, mer-
canti. tecnict, possono rappresentare 
i( trumite neces^ario per ottenere che 
qursti fondi affluiscano rcnlmentc. 
Essi sono interessuti a svolgere questa 
funzione, perche se non lo facessero 
la tensione sociale. tpt'i visibde, po
trebbe crescerc ancora fino al limite 
di roltura, come tredtci anni fa con 
i Muu-Muu e ('« emergenza >, e in 
condiziom molto meno vantaggiose 
per i < bianchi >. 

"Socialismo africano» 
La posizione degli europei c pro-

fondamente mutata, in quesli due 
anni (prima della plena indipenden-
za Kenyatta e stato primo ministro, 
sotto la corona brjtannica, dal mar-
zo '63). Gli europei che intendono 
rimanerc nel paese conoscono oramai 
le condiziom a cui devono sottostarc. 
E poi non tutti sono lord Delamere: 
alia City Hall, dove c in corso la 
conferenza tlella Commissione Eco-
nomica dell'ONU per VAfrica, ct e 
accaduto di parlarc con una bionda 
dattilografa, una ragazza delle High
lands. Ci ha detto che tion ama la 
vita cittadina, vorrebbe essere nella 
farm della sua famiglia, ma intanto 
picchia sui tasti e dice < sir > ai dele-
gati africani: c se ne inconlrano tan-
te come lei. negli alberghi, nei risto-
ranti, nei ncgozi e ufjici. 

Che lo facciano volentieri, e un 
altro discorso; alcuni forse andranno 
via, se troveranno di meglio, ma non 
tutti possono trovare di meglio in 
breve tempo, e quelli chc restano 
sono utili. E' probabile, a dir poco, 
che piu d'unn rimanga con la spe-
ranza di potere prima o poi far rivi-
vere il passato, disposto magari an
che ad affrontare le conseguenze cer
to non esenti da pericoli, die un 
eventuate crollo cconomtco provoche-
rebbe nel paese. ma il fatto e — ed 
e un fatto decisivo — chc il Kenya 
c m Africa e si muove con VAfrica. 
Per questo, per la sua appartenenza 
a un moto piu generate e trasc'mante, 
esso lia raggttinto Vindipendenza po-
htica nonoslante le difficoltd di or-
dine economtco e sociale dt cui an
cora soffre. 

Ma e poi cot} in tutta VAfrica, do
ve la grande conquista c aver capita 
che Vindipendenza e la liberta sono 
di tutti. sono * diritto naluralo, co
me dice Tom Mboya. il piu giovane 
dei leaders del Kenya, c non costitui-
scono affatto — come sostengona i 
coloninltsti — i( « premio > concesso 
at popolt che abbiano raggiunto un 
certo tjrado di sviluppo. Anzi. Vin
dipendenza e la premessa di uno 
sviluppo conscguente. economtco e 
civile, cioe di un processo chc richie-
de capitalt e conoscenze tecniche, e 
puo qutndi piovarsi anche del contri-
buto di quelli che fmo a ieri si cre-
devano i nadroni, o delle valute por-
tate da chi e disposto a spendere, per 
venire qui ad ammazzare un bufalo, 
molto piu di quanto gli ensterebbe 
farselo semre tnftlzato su uno rpie-
do a casa sua, a New York o a Pa-
rig i. 

Questo, ci sembra. e il senso del-
( H a r a m b e e ! (Untamoci!) di Jomo 
Kenyatta, il motto lanciato nello 
scorso dicembre, appena assolto il vo-
to espresso con Valtro molto, comu-
ne a tutta VAfrica: Uhuru! (Tiberrd, 
tndipendenza). Certo, non si deve 
correre troppo con la fantasia: il so-
cialtsmo. diversamente daU'Uhuru, 
non pno non partire da una base 
economtca e sociale gia acquisita, 
che per il momenlo non esiste in 
nessun paese di questo continente, 
vasto crogiolo in cui ogni esperienza 
e ogni lenlativo pud dare frutto. pur-
chc siano favorevoh i rapporti di 
forza fondamentali, che sono appunto 
quelli chiamali m causa nel Congo. 
II « sociafismo africana » non e dun-
que ancora la costruzione di societd 
socialiste: e una prospettiva ideale. 
cd e una forza polilica. che pud 
gettarc le basi di un futuro sviluppo 
m senso soaalista per Vintero conti
nente. Quello che e certo, anche s& 
dalle lounges del nostro albergo o 
dal Safari Club non e facile vederlo, 
e che c africano. 

Francesco Pistolese 
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