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Risposla ai padroni sull'assenteismo 

I «vecchi» operai 
di trent'anni 

Le agghiaccianti cifre che illusfrano la condizione 
umana in fabbrica - Aumento degli inforfuni e delle 
malattie professional! • Alia Zoppas di Conegliano 
Veneto gli operai alia catena lasciano il lavoro a 
32 anni • La difesa delta salute contro i ritmi im-

posti negli stabilimenti del neocapitalismo 

Gli artisti italiani per il 50* del PCI 

L'assenteismo e la « disaf-
fezione dal lavoro > sono 
stati per alcuni giorni il 
cavallo di battaglia di tutta 
la stampa padronale. La 
campagna e stata aperta dal 
giornale della FIAT, che ha 
dedicato al fenomeno un'in-
tera pagina, sforzandosi di 
accreditaro l'ipotesi che le 
difficolta incontrate dall'eco-
nomia nazionale — difficol
ta relative, per altro, come 
hanno dovuto poi spiegare 
alcuni ministri, compreso lo 
stesso presidente del Consi-
glio — si erano riscontrate, 
appunto, perche, oltre alle 
ore perdute per gli scioperi, 
i lavoratori si assentano dal
le fabbriche sempre piu 
frequentemente. 

Naturalmente nessuno ha 
cercato di spiegare i motivi 
della « disaffezione >, se non 
col fatto che gli operai 
avrebbero ormai conquista-
to condizioni di vita tal-
mente elevate da potersi as-
sentare dal lavoro senza tan-
te preoccupazioni. Ebbene, 
a smentire questo castello 
di invenzioni a buon mer-
cato, sono venute subito do-
po alcune notizie agghiac
cianti. L'INAIL ha reso no-
to die nel 1969 il numero 
complessivo di infortuni e 
malattie professional veri-
ficatisi nell'industria e nel-
l'agricoltura e stato pari a 
un milione, 604 mila e 282 
unita, con un aumento di 
45.612 unita rispetto all'an-
no precedente, e che nel-
1'arco di dieci anni — dal 
1959 al 1969 — nel solo set-
tore industriale si e verifi-
cato un aumento di infortu
ni e malattie professional! 
pari al 37 per cento. 

Queste cifre sono di per 
se eloquenti, tanto piu se 
si considera che gli infortu
ni e le malattie professiona
ls non sono aumentati in 
rapporto all'incremento del-
i'occupazione, ma solo in 
virtu di un accentuato sfrut-
tamento dei lavoratori. Ne
gli ultimi dieci anni, infatti, 
si sono verificati profondi 
mutamenti nell'organizzazio-
ne capitalistica del lavoro. 
Non intendiamo tanto rife-
rirci alle innovazioni teeno-
logiche, che del resto non 
sono mai state adeguate al
le esigenze, ma aH'affina-
mento delle tecniche pro-
duttive per cui l'operaio e 
stato legato ai ritmi sempre 
piu veloci delle macchine e 
delle catene di montaggio, 
alia parcellarizzazione del 
lavoro, agli orari sfibranti 
(col ricorso sistematico agli 
« straordinari»), all'impie-
go di sostanze nocive 

Le assenze dal lavoro, la 
« disaffezione > com'e stato 
detto, si spiegano se si pen-
sa a questo processo di 
« crescita » del capitalismo 
italiano, se si tiene presen-
te che l'accentuata .capacita 
di competizione sui mercati 
interni e internazionali del
la nostra industria, cosi 
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spesso vantata, si e basata 
essenzialmente sulla fatica 
dei lavoratori. Certo, per 
parecchio tempo, questo ti-
po di sviluppo del settore 
industriale e stato portato 
avanti dal padronato senza 
troppi ostacoli. Erano pochi, 
purtroppo, coloro che riu-
scivano a rendersi conto che 
bisognava contrastare e mo-
dificare l'organizzazione del 
lavoro imposta nolle azien-
de sulla base della ricerca 
del massimo profitto. E' sta
to, precisamente, quando la 
classe operaia ha preso co-
scienza della situazione e 
della necessita di spezzare 
la spirale del supersfrutta-
mento capitalistico a parti-
re dalle fabbriche che le 
cose sono cominciate a cam-
biare. E si pud ben dire og-
gi che l'autunno caldo e sta
ta la prima grande risposta 
di massa anche all'offensiva 
sorda ma non certo meno 
pericolosa che il padronato 
era andato sviluppando nei 
luoghi di lavoro per subor-
dinare Puomo all'organizza-
zione produttiva, per costrin-
gere gli operai a lavorare 
al ritmo delle macchine. 

Ma per tornare all'assen-
teismo e alia < disaffezio
ne », se le cifre impressio-
nanti diffuse dall'INAlL non 
fossero sufficienti, possiamo 
riferirci alle prime espe-
rienze maturate direttamen-
te dai lavoratori in uno de
gli stabilimenti considerati 
fra i piu moderni ed effi-
cienti d'Europa. L'ultimo 
numero di Rassegna sinda-
cale, il quindicinale della 
CGIL, pubblica i risultati di 
una inchiesta condotta alia 
Zoppas di Conegliano Ve
neto dagli operai e da un 
gruppo di studenti e medi-
ci deirtJniversita di Pado-
va che danno la misura del 
prezzo imposto ai lavoratori 
da un organismo produttivo 
concepito solo in funzione 
della « resa ». « Alia Zop
pas — comincia l'inchiesta 
— gli operai alia catena so
no costretti a lasciare la 
fabbrica in media a 32 an
ni. 

«II 40 per cento di questi 
operai hanno l'esaurimento 
nervoso, il 17 per cento 
hanno disturbi e difficolta 
nella vita sessuale e il 22 
per cento soffrono d'inson-
nia. Piu della meta degli 
operai e consapevole che 
continuando a lavorare alia 
Zoppas la loro salute peg-
giorera ancora. Ma gli ef-
fetti della vita di fabbrica 
vanno al di la degli effetti 
immediati sulla salute. Piu 
della meta hanno detto che 
in generale non hanno nem-
meno piu voglia di divertir-
si. Si tenga presente che il 
65 per cento di questi ope
rai ha meno di 35 anni ». 

c I ritmi da lavoro — af-
ferma ancora l'inchiesta, cui 
hanno partecipato 1200 ope
rai, rispondendo a un que-
stionario discusso nelle as-
semblee di reparto — pro-
vocano i seguenti disturbi: 
disturbi delle vie respirato-
rie per il 21 per cento degli 
operai, della digestione per 
il 31 per cento, degli occhi 
e della vista per il 18 per 
cento; il 46 per cento accu-
sano dolori reumatici e ar-
triti, il 17 per cento distur
bi e difficolta nella vita ses
suale, il 20 per cento gira-
menti di testa, il 24 per cen
to mal di testa, il 40 per 
cento esaurimento nervoso, 
il 22 per cento insonnia, il 
28 per cento dimagramen-
to ». 

L'inchiesta si sofferma an
cora su numerosi altri det-
tagli altrettanto drammatici. 
Ma crediamo che le percen-
tuali indicate suli'incidenza 
delle malattie e dei distur
bi dovuti alia < moderna or-
ganizzazione capitalistica del 
lavoro > siano piu che suf
ficienti a dimostrare che lo 
assenteismo e la « disaffezio
ne > hanno una spiegazione 
precisa nel binomio: profit-
to-sfrultamento. II fatto che 
tanti operai, ancora giovani, 
awertano un cosi grande 
numero di disturbi fisici, 
non abbiano piu voglia di 
divertirsi (ed ccco come i 
discorsi sul «tempo Iibero » 
diventano beffardi) e non 
abbiano neppure la forza di 
fare l'amore, vuol dire una 
cosa sola: che nelle fabbri
che del neocapitalismo il 
lavoro non nobilita ma de-
bilita l'uomo. Non puo me-
ravigliare, pertanto, che i 
lavoratori della Zoppas e di 
tutto il gruppo Zar.ussi ab
biano deciso in questi gior
ni di scendere in lotta an
che per difendere la propria 
salute. E non pud stupire 
nessuno che la riforma sa
nitaria, comprendente il ser-
vizio di medicina preventiva 
del lavoro, costituisca oggi 
una delle rivendicazioni piu 
sentite daU'intero movimen-
to operaio e sindacale. 

Sirio Sebastianelli 

Vincenzo Gaetaniello « Per i compagni caduti nella lotta di Liberazione » 

I retroscena della caduta di Obote 

UGANDA: 
un colpo del 

neocolonialismo 
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Programma di nazionalizzazioni e denuncia degli intrighi delle potenze 
imperialiste - 1 giacimenti del rame e del berillio che serve all'industria 
atomica americana - Quando fu minacciata I'uscita dal Commonwealth 

Nostro servizio 
Qualche mese fa ero a Kam

pala. una spaziosa e mo
derna citta costruita dagli in-
glesi fra il verde delle colli-
ne su cui sorge. Siccome ave-
vo il permesso di fotografa-
re. ho fotografato anche il 
palazzo del Parlamento. un 
po' da lontano. da un largo 
viale che gli scende incontro. 
Appena scattata la fotografia. 
sono stato fermato da un po-
liziotto in borghese, portato 
alia gendarmeria della zona e 
interrogato per un'ora. Gen 
tilissimi. non mi hanno con-
testato la fotografia del Par
lamento, ne si sono interessa-
ti ai rullini. Intanto avevano 
creduto che fossi inglese o 
americano. e poi mi chiesero 
perchfe mi fossi messo a fo-
tografare proprio da quel 
punto di quella strada, esat-
tamente dove dieci mesi pri
ma (dicembre '69. per inten-
derci). Milton Obote. il pre
sidente deH'Uganda. aveva su
bito un attentate 

Da quell'attentato si pud 
far cominciare la storia di 
una lotta interna con alle 
spalle limpidi interessi impe-
rialistici. che nei giorni scor-

La proposta di creare il Parco nazionale da Calambrone a Viareggio 

UNA PINETA PA CONQUISTARE 
La difesa della macchia di Migliarino.- 2400 ettari che la speculazione voleva lottizzare - La decisione del Consiglio superiore dei 
Lavori Pubblici - Con una proposta di legge si chiede di trasformare in patrimonio pubblico le bellezze natural! della fascia co-
stiera - Le attrezzature per i l tempo libera e la lotta dei lavoratori per ottenerle - II valore della legge quadra sui Parchi nazionali 

II 26 gennaio il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, 
dopo dodici anni di polemiche 
e di manovre, ha espresso il 
parere negativo sulla proposta 
del Piano Regolatore del Co-
mune di Vecchiano, nel cut 
ambito si trova la macchia di 
Migliarino. II Piano, con la 
sua previsione di costruire 24 
mila vani (che nel periodo 
estivo rappresentano piu di 50 
mila abitanti), intendeva pri-
vatizzare i 2.400 ettari della 
piii estesa e densa pineta li-
toranea italiana, assicurandone 
entro breve tempo, in questo 
modo. la distruzione. 

La pineta di Migliarino e 
una delle poche rimaste In-
tatte tra gli 8.000 chilometri 
delle nostre coste, dove i no-
tevoli e irreparabili danni pro-
curati daU'opera di distruzione 
continua, renderanno sempre 
meno facile la conservazione 
del patrimonio naturale. 

Purtroppo esiste un concet
to abbastanza diffuso circa la 
wlorizzazione del nostro patri
monio storico e naturale, e 
questo indirizzo, sostenuto dal
le forze della speculazione e 
non sufficientemente contra-
stato dalle Amministrazlonl lo-
cali, diventa 1'obieUivo sulla 
base del quale l'intero patri
monio collettivo viene di-
strutto. 

Bisogna infatti ricordare 
che i « Beni Cultural! » hanno 
un valore proprio ed essen-
ziale come patrimonio della 
civilta umana e che il «pub
blico godimento dei beni stes-
si » deve essere assicurato al
ia collettivita, come giusta-
mente ha affermato la Com-
missione d'indagine per la tu-
tela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeologi-
co, artistico e del paesaggio, 
nominata dal Parlamento Ita
liano con legge 26 aprile 1964, 
n. 310. 

Gia nel 1965, in seguito alle 
pressioni della Facolta dt 
Scienze dellTJniversita di Pi
sa. di «Italia Nostra» e del 
Consiglio Provinciate di Pisa, 
che attraverso numerose ini
ziative che si erano concreta-
te in Convegni, ordini del gior-
no e voti ben precisi, era sta
ta presentata alia Camera dei 
Deputati una specifica propo
sta di legge firmata da par-
lamentari comunisti (Malfatti 
Francesco, RatTaelli, Loperfi-
do, Seroni, Giachini, Diaz Lau
ra, Rossi Paolo Mario, Magno, 
Ognibene). 

Questa proposta di legge, de-
caduta per il termine della le
gislature, e stata sostituita 
nell'attuale da una analogs. La 
proposta ha come scopo prin-
ciale quello della costituzione 
del Parco Nazionale S. Rosso-
re Migliarino, Parco che com-
prende la tenuta di Tombolo, 
la tenuta di S. Rossore, la 
macchia di Migliarino, la 
macchia lucchese, il Lago di 
Massaciuccoli e Massaciucco-
11. Malgrado la delimitazione 
geografica del perimetro del 

La planimetria del comprensorio da Calambrone a Viareggio, 
inserito nella proposta di legge per ristituzione del Parco na
zionale di San Rossore-Migliarino 

Parco sia rinviata ad una 
commissione di esperti e sia 
prevista la procedure per la 
defimtiva approvazione della 
anzidetta delimitazione, e 
chiaro che fin d'ora potrebbe 
essere « disegnato * il Piano 
Urbamstico del Parco e che, 
nella sua suddivisione in zo
ne, quelle di cosiddetto svi
luppo urbanistico dovrebbero 
avere una estensione trascu-
rabile rispetto a quelle pro-
tette e controilate, e a quelle 
di riserva. 

Soltanto se si avra il co-
raggio di superaxe ognl e 
qualsiasi pressione privatisti-
ca e si sapra indicare ai fu-
turi utenti le finalita e gli 
obiettivi che si intendono rag-
glungere sara possiblle arri-
vare all'approvazione di que
sta legge. I valori natural! e 
paesistlcl di queste meravi-
gliose foreste, infatti, per di-
ventare patrimonio culturale 
e ambiente educativo per lo 
uomo, hanno bisogno di far 
parte di un sistema di attrez

zature per il tempo Iibero che 
nspondano a certi bisogni che, 
per i! momento, non sono an
cora cosi diffusi. nello stesso 
tempo riescano a sollecitare 
una aspettativa che non pu6 
che essere il risuitato dell'ope-
ra educativa stessa. 

Non basta infatti recrimina-
re sulle distruzioni di certi 
valori, ma bisogna operare 
per rendere quei valori sem
pre piu desiderablli, metten. 
do in moto un complesso mec-
canico di cause e di effetti 
che parte dalle definiztoni e 
dalle raccomandazioni degli 
studios!, ma che si rlvolga. 
anche attraverso I'autopropa 
ganda, alle masse di lavora
tori. Questi possono trovare 
in tali attrezzature tento II 
modo di Ilberare e di ricosti-
tuire le proprie energie fisl-
che e cultural! quanto 1'arfer-
mazlone della loro «parted-
pazione al poteren, perche so
no stati loro — con le loro 
lotte e con le loro ilvendlca-

zioni — a trasfonnarle in pub
blica proprleta, 

Purtroppo la strada per ar-
rivare a questo traguardo non 

sembra ne breve ne agevole 
e, malgrado le alfermazioni 
contenute nel Progetto '80 a 
proposito dei parchi nazionali, 
non appare alcuna decisione 
positiva a breve termine. E' 
evidente per6, e tomiamo al
ia decisione del Consiglio Su
periore dei Lavori Pubblici, 
che sono necessari i passi pre-
liminari e che bisogna partlre 
da questi priml risultati per 
trarre nuovo slancio, per 
aumentare la incidenza deU'o-
pinione pubblica e per dispor-
re nuove iniziative. Qualcosa 
di simile purtroppo non e av-
venuto a Torino per la te
nuta della Mandria, un altro 
Parco di cui si sostiene da 
lunghi anni la necessita della 
acquisizione all*uso pubblico, 
ma dove purtroppo, dopo il 
voto del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, favorevo-
le a questa destinazione, non 
e stata assunta alcuna dfilibe-
razione operativa. 

H caso di S. Rossore-Miglia
rino pu6 costituire invece l'oc-
casione per un rilancio dell'in-
tera questione dei Parchi Na
zionali. di quelle aree cioe do
ve la piii alta e competente 
autorita del Paese. per no] il 
Parlamento della Repubblica, 
deve premiere i necessari 
prowedimenti «per prevenlre 
o eliminare al piii presto pos-
sibile qualunque forma dl 
sfruttamento o di occupazione 
e m cui ai visitatori e per
messo entrare sotto special! 
condizioni per motivi culture-
li, educativi e ricreativi» co
me recita la definizione della 
Unione Intemazionale per la 
Conservazione della Natura e 
delle sue Risorse. 

Oggi e necessaxio premere 
affinche il Parlamento appro-
vi al piii presto la proposta 
relativa airisutuzione di que
sto Parco e la legge quadra 
sui Parchi Nazionali e le Ri-
serve Naturali presentata al 
Senato il 15 maggio del 1970 

I nuovi organi regionah po-
tranno assolvere una fun
zione positiva se legheranno 
anche questo problema a quel
lo della legislazione urbanisti-
c a e s e mseriranno nei Piani 
Regional! il sistema del ver
de e della natura, come strut-
tura oortante di un modello di 
assetto territoriale completa-
mente di verso daH'attuale. 

Da parte loro 1 partiti ed 1 
slndacati che si richlamano 
alia classe operaia devono Im-
pegnarsl per coagulare gli 
sforzi degli studios! e per in
dicare obiettivi immediati di 
nstrutturazione del nostro ter-
ritorio che concorrano ad una 
trasformazione del modo di vi
ta e della proprieta e attra
verso l'abolizione della rendi-
ta preparino anche la socleta 
future. 

Franco Borlinda 

Un saggio nel mensile 

« Periodo ipofefico » 

II futuro 
delHtalia 

programmato 
da americani 
PUBBLICATI ANCHE IN-
TEGRALMENTE GIA AT-
TI DEL TRIBUNALS DI 
MILANO SULLA MORTE 

DI PINELU 

E' uscito il numero 2/3 di 
« Periodo ipotetico » mensi
le di intervento, letteratura 
e informazione diretto da 
Elio Pagliarani (pagine 166, 
lire MO). Con piu equilibra-
ta e felice articoiazione in 
giornale. libro e catalogo, 
la rtvista pubblica per este-
so gli «Atti relativi alia 
morte di Pinelli Giuseppe » 
del Tribunale di Milano: 
un materiale impressiona^-
te sotto tutti gli aspetti, an
che linguisfici, e che meri-
ta di essere letto e riletfo 
come un documento del-
fltalia c moderna ». 

In t I pensatori del rindu-
stria italiana e le tre ipo-
fesi del nostro futuro > 
viene fatta una stringente 
analisi dei piani america
ni per I'ltalia quali si de-
lineano in uno studio sul 
futuro italiano nei prossi-
mi 15 anni dell'americano 
Erman Khan, direttore del-
I'Hudson Institute e autore 
di bestseller come < On ter-
monuclear War » e « The 
Year 2 tM» . 

II numero contiene recen-
sioni di Enzo Melandri, c II 
male radicate »; di Angelo 
Guglielmi, « II salto di qua-
lit* »; di Franco Cordelli, 
« II massacro lirico del tea-
fro » e di Alberto Abruzze-
se, «Cinemario». Nel li
bro sono originali di Giulia 
Nkcolai, Roberto di Mar
co, Roberto Bugliani, Oret-
ta Bongarzoni, Mkhele 
Perriera, Lino Gabellone. 

In catalogo c La storio-
grafia letteraria e la sto
ria come progressoa di 
Alessandra Brigantl. 

si ha portato al colpo di ma-
no del generale Amin. L'epi-
sodio die ho citato indica 
quanto tesa e incerta fosse 
appunto la situazione nel 
Paese. tanto tempo dopo che 
un soldato aveva scaricato la 
sua pistola contro Obote. Chi 
aveva armato 1'attentatore? 
Perche? Obote reagi con pron-
tezza. Benche ferito alia guan-
cia. impossibilitato a parlare. 
si fece subito riprendere dai 
fotografi come se ben poco 
gli fosse capitato. e rivolse un 
messaggio al popolo. 

L'esercito. che nel frattem-
po s'era lasciato andare a pre-
potenze e anche saccheggi — 
ma senza che il suo capo, 
il generale Amin. si esponesse 
politicamente — dopo quat-
tro giorni di incertezza sulla 
sorte dell'Uganda. e soprattut-
to dopo che Obote riuscl a 
riprendere in mano la situa
zione, rientrd nelle caserme. 

Ai primi di gennaio. Obote 
si presentava alia riapertura 
del Parlamento. e annunciava 
una nuova politica per I'Ugan-
da. antiimperialista. antiingle-
se. di estromissione degli in
teressi stranieri dal paese e 
di nazionalizzazioni. a comin
ciare dal commercio estero do-
minato dalla potente famiglia 
Matwani. a sua volta mano-
vrata dalla Gran Bretagna. 
In realta. Obote si preparava 
ad annunciare questa svolta 
gia prima dell'attentato. e a 
Kampala lo sapevano non so
lo i suoi ministri. L'attentato 
era stato chiaramente diretto 
a impedirla. 

H 1970 e stato dunque un 
anno nel quale in Uganda si 
sono quantomeno minacciati 
certi interessi. Paese eminente-
mente agricolo. produttore di 
caffe, cotone, te fra i mag-
giori dell'Africa orientale, la 
sua produzione e stata rego-
lata e concepita prima e do
po l'indipendenza, in funzio
ne delPesportazione, che rag-
giunge anche il 95% dei sin-
goli prodotti. ossia dell'espor-
tazione verso l'lnghilterra. 1'A-
merica, la Germania occiden-
tale. Nel settore minerario. 
d'altra parte. 1'interesse degli 
investitori e degli esportatori 
stranieri era esso pure, agli 
inizi del 1970. assoluto. Oltre 
al rame di Kilembe. estratto 
da una compagnia canadese. 
e oltre alia produzione di 
fosfati che sfruttava gli im-
ponenti giacimenti di Tororo 
(ma non certo 'a vantaggio 
deH'agricoItura o dell'indu-
stria chimtca dell'Uganda) il 
berillio costituiva una voce di 
principale fmportanza: pro-
dotto dall'industria inglese e 
destinato a quella atomi
ca americana era dunque le
gato a doppio filo all'indu
stria e alia strategia dell'impe-
rialismo. Bene, nel 1970 Obo
te comincid a chiedere e an
che a decidere la partecipa-
zione statale maggioritaria nei 
diversi settori (non solo nel 
commercio). comincid a parla
re di banche nazionalizzate. 
di riforma agraria, di csocia-
Iismo ». 

Intrighi 
imperialisti 

Comincid. infine. a denuncia-
re gli intrighi delle potenze 
imperialiste. degli agenti in-
glesi. americani. tedesco-oc-
cidentali e anche israeliani, 
che minacciavano il suo re
gime. e soprattutto intraprese 
una nuova politica estera con 
una apertura ai paesi socia
list! per la creazione di in-
dustrie di trasformazione, di 
infrastrutture. di opere pub-
bliche necessarie a sottrarre 
I'Uganda alia logica del colo
nial ismo che I'aveva govema-
ta comunque. nonostante l'in
dipendenza . 

Analogamente la politica 
estera si spnstava dal tradi-
zionale c neutralismo positi-
vo * verso un aperto impe 
gno africano antiimperialista 
(antirazzista. per esempto. 
per quanto concerne 1'atteg 
giamento verso Sud Africa e 
Rhodesia), nonche di messa 
in discussione della stessa ap-
partenenza al Commonwealth. 

I Con lanimosita, addirittura. 
di chi e stato tradito da co
lon) cui aveva dato tutia la 
sua fiducia. Obote si e presen 
tato • anzi. e non per nulla 
a Singapore, come il sosteni-
tore forse piu deciso deH'usci 
ta di Uganda. Zambia, Tanza 
nia, dal Commonwealth. 

L'Inghilterra di Heath, dei 
conservator!, che reprime in 
patria le liberta operate, non 
ha perso tempo. Ha approfit-
tato dell'assenza di Obote da 

Kampala per attuare il colpo 
di mano d'altronde gia pre-
disposto in epoca di gestione 
laburista. Naturalmente non la 
Inghilterra da sola, non solo 
per i propri interessi. La p«-
netrazione americana (ma an
che israeliana) in Africa segue 
un piano precise strategico-
militare ed economico insie-
me. Perdere ('Uganda, che 
avrebbe voluto dire veder con-
solidarsi in Africa Orientale 
un blocco di paesi progressi
st! o comunque ostili (Soma
lia. Tanzania. Zambia), non 
era tollerabile. 

Un potere 
fragile 

Naturalmente, d'altra par
te, Obote e caduto per la fra-
gilita del suo potere puramen-
te personale. Sindacalista, al-
l'origine. ma educato alia scuo-
la laburista inglese. dell'impe-
rialismo laburista (sempre 
pronto a concedere o tutela-
re le indipendenze delle ex-
colonie o ex-protettorati. ma 
per gli interessi della < madre-
patria » coloniale). fu in realta 
zelante strumento: sia come 
primo ministro ai tempi del 
regno, sia dopo il 1966 quando 
proprio il colonnello Amin re-
presse come agli inglesi pre-
meva. la secessione del Bu-
ganda guidata dal re. il kaba-
ka sir Edward Mutesa. con la 
conseguenza che il regno finl 
e sorse\la Repubblica appunto 
presieduta da Obote. Una Re
pubblica dunque su misura 
dell'Inghilterra, deirimperia-
lismo in genere, asservita co
me il Kenia sebbene con pro
prie caratteristiche. 

In Uganda, difatti. il con flit-
to tribale aveva sempre avu-
to diversi connotati, essendo 
piuttosto il retaggio di uno 
scontro fra antiche compagi-
ni feudali. fra regni ansiosi 
semmai di primeggiare nel si
stema del protettorato o, in 
seguito. nel sistema sorto con 
l'indipendenza. Monarchico o 
repubblicano che fosse. In piu 
la spina delle popolazioni 
sudnilote. da sempre in ri-
volta e autonomiste. Su que
sti precari equilibri. si era ret-
to il dominio inglese, quello 
diretto dell'epoca coloniale: e 
ha continuato a reggersi lo 
stesso dominio imperialista. 
quello indiretto dopo l'indi
pendenza del 1962. Tanto mag-
giormente, in certo senso. do
po il 1966. dopo la repub
blica. 

Obote. cioe. giunto al pote
re con alle spalle un suo par-
tito. l'UPC (United Peo
ples Congress), in realta si 
appoggio sempre e ha conti
nuato ad appoggiarsi a on 
partito che era una cliente-
Ia. uno strumento di corru-
zione regolato sui pesi e con-
trappesi di un paese diviso 
da profondi e non superati 
antagonism!. Percid. nel mo
mento in cui il fallimento 
della sua « illusione > laburi
sta. o una genuina presa di 
coscienza dei problem! socia-
li e nazionali irrisolti. Io por-
td un anno fa a intraprende-
re un nuovo corso. a man-
cargli fu soprattutto il retro-
terra di una vera forza politi
ca. di un autentico seguito. or-
ganizzato. 

Ne a caso Obote si era no-
sto altresi I'obbiettivo di crea
re un partito diverso. di rom-
pere la logica degli antichi 
equilibri tribali e feudali di-
venuti i modemi equili
bri clientelari. Forse i repar-
ti deH'esercito che a quanto 
pare guerreggiano contro A-
min. formati da soldati delle 
tribu Acholi e Lango del set-
tentrione, si battono anche 
per lui. Piu probabilmente. a 
muoverli. sono vecchie rivali-
ta. L'impotenza con cui Obo
te s'e mosso negli ultimi me
si. 6 testimoniata dal fatto 
stesso che non sia riuscito 
a liberarsi del comandante del 
suo esercito. Tuomo degli in
glesi che aveva gia cercato di 
liquidarlo. 

Viene da pensare ai falliti 
colpi di stato. benche certa-
mente diversi nella meccani-

( ca. in Guinea poche settima-
ne fa o in Congo Brazzavil
le il marzo scorso. La si sono 
creati dei partiti con una io-
ro base reale. popolare. po-
liticizzata. per ristretta che 
possa ancora essere rispetto 
ai rispettivi paesi. In Ugan
da. la caduta di Obote ha vi-
sto riaprirsi antiche faide. al 
massimo. Non per nulla e av-
venuta secondo i canoni clas
sic!' del colonialismo ottooan* 
tesco. 

Ermanno tupi 
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