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Uno studio di Adolf o Scalpelli sul 1919 

L'inganno 
di Dalmine 

Un episodio che viene sottratto alia mitologia del sindacali-
smo corporativo e restituito alia storia delle lotte di classe 

Mi spiace andure con gli 
angeli perche non potro piu 
stringere mani callose. Tali 
parole furono pronunziate 
da Attilio Franchi sul letto 
di morte, a Brescia, nel 
1939, mentre negli stabili-
inenti cittadini molti ope-
rai piangevano l'uomo che 
aveva loro dato qualcosa di 
piu della semplice occupa-
zione, che li aveva fatti par-
tecipi della sua fcdc nella 
dignita del lavoro, per quan-
to umile esso fosse. Unica 
preoccupazione di Franchi 
durante tutta la vita, infatti, 
era stata quella di accresce-
re in ogni modo i mezzi di 
produttivita dei suoi stabili-
menti senza curarsi di as-
sicurare ai bilanci largo 
margine di utilita, giacche 
egli voleva l'azienda sempie 
piu florida innanzitutto per
che fosse in grado di occu-
pare maestranze in numero 
crescente e di assumere le 
piu importanti commissio-
ni». 

Tale e il ritratto dell'am-
ministratore delegato della 
Franchi-Gregorini di Dalmi
ne, l'azienda del Bergama-
sco occupata nel marzo del 
1919 dai lavoratori, quale 
e stato propagandato uflieio-
samente dagli organi della 
Confindustria ed e stato rac-
colto nel volume Creatori di 
lavoro (nel 1954!) con una 
presentazione di Angelo Co
sta. E' il mito della «bor-
ghesia del lavoro » di mus-
soliniana memoria, che fa 
tutt'uno col mito del sinda-
calismo nazionale e corpo
rativo, che nell'episodio di 
Dalmine ha trovato per due 
buoni decenni un suo pre-
ciso punto di riferimento. 

Le otto 
ore 

La Franchi-Gregorini ave
va riscattato agli inizi del 
1917 un'azienda fondata una 
diecina d'anni prima a po-
chi chilometri da Bergamo, 
dal capitale tedesco. Inutile 
dire che i nuovi proprieta-
ri italiani non potevano non 
fare sfoggio, oltretutto, di 
una particolarissima vena 
patriottica. Dalmine risul-
to quindi inserita in una 
rete di aziende che lavora-
rono a pieno ritmo per la 
guerra. 

Secondo la pubblicazione 
piu sopra richiamata < Atti
lio Franchi poteva vantare 
un eccezionale primato: egli 
era l'uomo che in Italia da-
va lavoro al maggior nume
ro di persone; occupava cioe 
tutta la mano d'opera dispo-
nibile nella zona di Brescia, 
pari a 35.000 unita, di cui 
10.000 addette al solo stabi-
limento di Sant'Eustachio >. 
II crollo di questa rapida 
fortuna, stimolata come si 
e detto dalle commesse bel-
liche e che certamente ave
va sollecitato dalle campa-
gne una vasta e fresca, ine-
sperta leva operaia, venne 
dopo, intorno al 1922. Ma 
nel 1919 Dalmine anche se 
faceva parte di una societa 
a se stante, risultava colle-
gata a un piccolo impero 
produttivo capeggiato da un 
singolo industriale. Sullo 
sfondo, come risulta da 
un interessante documento 
pubblicato da Adolfo Scal
pelli (Dalmine 1919, Edito-
ri Riuniti, pp. 157, L. 1500) 
la Banca Commerciale, che 
« dirige le fila della Fran
chi-Gregorini ». 

Scalpelli ha il merito di 
avere finalmente sfrondato 
la leggenda che il padrona-
to e il sindacalismo fasci
sta innalzarono sull'episodio 
di Dalmine, per meglio in-
gannare i lavoratori. Non a 
caso, prima ancora che si 
torni a liberta, la parola 
« inganno > sara usata da 
un foglio clandestine) delle 
brigate Garibaldi bergama-
sche, in polemica con la pro
paganda della Repubblica 
sociale. La ricerca si basa 
su fonti ineccepibili: la 
stampa dell'interventista e 
patriottica Unione Italiana 
del Lavoro di Alceste De 
Ambris e di Edmondo Ros-
soni, che organ izzo l'occu-
pazione della fabbrica (Fran
chi non concedeva le 8 ore 
e il sabato inglese); la mc-
morialistica dei protagoni-
sti, alcuni dei quali < sanse-
polcristi >, cioe partccipanti 
alia riunione di piazza San 
Sepolcro del 23 marzo 1919 
in cui Mussolini fond6 i 
Fasci di combaltimento: i 
dispacci del prefetto Sca-
moni rinvenuti all'Archivio 
Centrale dello Stato; alcu-
ne testimonianze orali (due 
soltanto ma molto importan
ti) di lavoratori che parte-
ciparono a quella memora-
bile lotta operaia. 

II risultato di questo la
voro e assai piu ragionevole 
di tutte le interpretazioni 
date finora, e comunque e 
lontanissimo dall'avallarc le 
interessate deformazioni che 
prosperarono durante il re
gime, e che forse vengo-

no coltivate ancora oggi 
dai « sindacalisti» della CI-
SNAL. Lo studio che ci vie-
no presentato e molto ana-
litico, persino minuzioso. II 
suo interesse va pero for
se al di la, per quel che ri-
guarda il rapporto fra mo-
vimento operaio e fascismo 
dello origini, del singolo 
episodio. 

Intanto si ricostruisce il 
quadro dei principali, sia 
puro modesti, agitatori e 
organiz/atori di quella che 
nell'Italia del dopoguerra 
fu la prima occupazione di 
fabbrica. Essi non si iden-
tificarono se non in picco-
la parte e per breve perio-
do (a voler essere generosi) 
col movimento dei fasci, ne 
a Bergamo ne a Milano. Sol
tanto il De Magistris, che 
era un geografo professore 
universitario, quasi del tut-
to estraneo ali'occupazione, 
rimase legato al fascismo 
fino all'ultimo; gli altri, i 
lavoratori, non furono piu 
nemmeno ricordati dal fa
scismo tanto presto se ne 
erano allontanati. Si erano 
formati, da semplici autodi-
datti, nel solco del sindaca
lismo rivoluzionario, ribelle 
e anarchista, ma poi aveva-
no risentito l'influenza del
la guerra e delle correnti 
interventiste. E in questo 
potevano dirsi vicini a Mus
solini. Nella massa operaia 
complessivamente considera-
ta erano una modesta mino-
ranza, ma erano e rimasero 
animati da un certo spirito 
di classe. 

Due di essi, Nosengo e 
Croci, che avevano assunto 
la presidenza del consiglio 
operaio e la direzione tecni-
ca dello stabilimento, ad oc
cupazione finita, furono li-
cenziati. Lo stesso commen-
datore Attilio Franchi, per 
stroncare il movimento che 
lo aveva estromesso dalla 
gestione dell'azienda, aveva 
chiesto ed ottenuto l'inter-
vento della truppa. Musso
lini arrivo a cose finite e 
pronunzio un discorso in cui 
non si sbilancio troppo, ma 
dichiaro la sua simpatia per 
il metodo usato da quegli 
operai, che si erano distin-
ti dai socialisti per aver 
issato sulla fabbrica la ban-
diera tricolore. Con questo 
intervento, che precedette 
di poco la fondazione dei 
Fasci, aveva pero gettato le 
basi della sua politica de-
magogica nei confronti del
le classi lavoratrici, senza 
intaccare per nulla i suoi 
buoni rapporti con la gran-
de industria e con le ban-
che. Invece la Confederazio-
ne del lavoro rimase estra-
nea e indifferente: proprio 
nello stabilimento di Dalmi
ne i suoi associati non era-
no che un piccolo manipolo, 
mentre i sindacalisti della 
UIL furono pronti a lancia-
re un attacco aziendale mol
to deciso, per scavalcare 
sul terreno tattico l'agita-
zione per le 8 ore di la
voro, guidata in tutto il pae-
se e anche in Lombardia 
dai socialisti. 

Per un paio di giorni i 
lavoratori avevano estromes
so i padroni dalla fabbrica 
e avevano iniziato un per-
fetto « sciopero lavorativo » 
(come allora fu detto), con-
tinuando ed anzi intensifi-
cando la produzione. E fu 
questo il punto che piac-
que a Mussolini, a Cesare 
Rossi e a Michele Bianchi 
quando si recarono sul po-
sto. Dalmine si ricongiun-
geva dunque ad una lotta 
di lungo periodo e di gran-
de significato per la classe 
operaia italiana e interna-
zionale, anche se era stata 
condotta sotto la direzione 
dei «sindacati nazionali». 

II confronto 
con la CGL 

Agli attl risulta anzi che 
a Bergamo l'Unione del la
voro e la Camera del la
voro avevano concordato e 
ricercato un'azione comune, 
ma poi l'occupazione fu ef-
fettivamente diretta da un 
non numeroso ma abbastan-
za aggucrrito gruppo di ope
rai - sindacalisti, che nella 
fabbrica doveva esercitare 
un notevolc ascendente. No
sengo, che aveva preparalo 
una piattaforma rivendicati-
va piuttosto estremistica e 
che fu il vero dirigente di 
tutto il movimento, era un 
deambrisiano, ed infatti di 
li a poco, il 30 mar70, eb-
be una parte non seconda-
ria nello scalzare o emar-
ginare Rossoni dalla dire
zione della UIL. 

II sindacalismo nazionale 
e corporativo del fascismo 
e effettivamente esistito, e 
non va sottovalutato — co
me appunto dimoslra anche 
1'appiglio che gli ha offer-
to lo stesso episodio di Dal
mine — ne nella pratica ne 
negli sludi. Ma I'episodio 
del 15 marzo 1919, cui Mus
solini ha rctrodatato le ori
gini di quel movimento, al-

trettanto demagogico che 
reazionario, non pud dirsi 
no « fascista », ne « prefa-
scista ». L' occupazione di 
Dalmine — questa e la tesi 
di Scalpelli — viene cosl re-
stituita alia storia delle lot
te di classe; anche se si 
tratta di una pagina che sta 
a indicare, insieme ad un 
notevole slancio della mas
sa e ad una felice, sponta
nea invenzione di nuovi 
nietodi di lotta, gravi debo-
lczzo dal punto di vista del
la coscienza di classe. 

A un programma molto 
radicale, aveva corrisposto 
nella condotta della lotta, 
un ostentato legalismo: gli 
ex interventisti della UIL 
avevano bisogno di vincere, 
in primo luogo, il confron
to con la CGL. Cos! furono 
bruciate tutte le carte in 
un'azione tanto estempora-
nea quanto clamorosa. Ne 
ottennero infatti il ricono-
scimento della loro organiz-
zazione, ma per il resto nes-
suna conquista che andasse 
al di la delle 8 ore di lavo
ro, gia virtualmente ottenu-
te dai loro rivali. 

Gli operai 
all'opposizione 

A ben guardare, come 
scrive Scalpelli, quello di 
Dalmine era stato, nono-
stante tutto, « un gesto da 
isolati, un atto non adegua-
tamente preparato e inseri-
to in un contesto piu lar
go di comprensione e di so-
lidarieta popolare ». Riflet-
teva un punto di debolezza 
nella crisi di crescenza del 
movimento di classe nelle 
fabbriche ingigantite dalla 
guerra e ancora isolate in 
ambienti arretrati, non un 
punto di forza e nemmeno 
di partenza del sindacalismo 
fascista, che prendera in
vece le mosse, nella sua 
sfera piu consistente, nelle 
zone rurali della Valle pa-
dana, ma contestualmente 
aU'offensiva agraria e squa-
drista, o in talune categorie 
del ceto medio. 

Mussolini tornera a Dal
mine nell'ottobre del 1924. 
Ma allora gli operai non 
erano piii quelli del *19: 
avevano imparato a loro 
spesc, e dimostrarono di 
stare all'opposizione. <I1 du-
ce — racconta un ex sanse-
polcrista — noto il fatto, 
disse qualche parola ad un 
alto gerarca che aveva vi-
cino e questi, a sua volta, 
sussurro qualche cosa al 
funzionario della questura. 
Alia sera, infine, tutti i rap-
presentanti delle commissio-
ni interne vennero bastona-
ti come asini ». II nome 
stesso di Dalmine, in bocca 
al fascismo, era gia divenu-
to un inganno. 

IL KENYA A DIECI ANNI PALL' INDIPENDENZA 

CORRUZIONE TRIBALISMO 
K 

Sono queste le due regole fisse della vita pubblica che si svolge sotto Tola protettrice della Gran Bretagna - Il 
clamoroso episodio di malcostume che ha coinvolto il vice presidente della Repubblica e il ministro degli esteri 
I privilegi attribuiti al «clan » che si raccoglie attorno a Kenyatta - La «city» e la bidonville di Nairobi 

Enzo Santarelli 

Nostro servizio 
NAIROBI, agosto 

La copia della « city » non 
potrebbe essere piu riuscita. 
Vecchi edifici di scuola bri-
tannica e nuovi grattacieli in 
vetrocemento sfoggiano sul-
I'ingresso nomi londinesi. 
Grandi alberghi, banche, a-
genzie turistiche, negozi, risto-
ranti e bar sono luccicanti e 
funzionali. Lungo strade puli-
tissime scorrono ordinate e si-
lenziose le automobili di azzi-
mati uomini d'afjari bianchi 
e neri in completo scuro e 
valigetta in pugno. Ogni tan
to incontri frotte di americani 
o tedeschi in divisa da esplo-
ratore con cappelli da cow-boy 
cerchiati d'una striscia di leo-
pardo di plastica: in attesa 
del loro sospirato safari guar-
dano ammirati tamburi e za-
gaglie nelle vetrine. 

Al Iramonto i pochi chilo
metri quadrati su cui si sten-
de la « city » non hanno piu 
vita. Mentre i turisti vanno 
a rinchiudersi nelle sale degli 
alberghi, gli ujfici si svuotano 
e le automobili, uscite da par-
cheggi sotterranei e sopraele-
vatt, corrono verso i viali ver-
di dei quartieri residenziali 
tra ville e villette all'inglese. 

Nairobi 6 dunque una cittd 
modello? Si, ma a patto che 
non si sbagli itinerario. Per
che se invece di seguire Vau-
tomobile del cittadino in giac-
ca e cravatta si decide di rin-
correre la bicicletta di un 
fattorino o i passi di un lu
st) ascarpe, Vincantesimo si 
spezza. Con un salto vertigi-
noso ci si ritrova, a pochi 
minuti dalla citta-modello, in 
un mondo senza asfalto ne 
giardini, senza automobili ne 
luce elettrica. Enormi distese 
di baracche e baracchette 
punteggiate di lumi a petrolio 
ospitano tutti coloro che dalla 
city aspettano qualcosa, piu 
che un lavoro una tsoluzionev 
per sopravvivere. Qui, fra pa-
reti di latta e cartone — wio-
desta difesa contro il freddo 
dall'altipiano — della «ciMd 
africana » vive una popolazio-
ne died volte piii numerosa di 
quella che fa la spola tra le 
ville e il centra degli affari. 

Si chiama citta africana. 
Pud apparire strano, ma e 
giusto. Perche Nairobi o al-
meno la sua < city > non ap-
partiene all'Africa. E' come 
una filiale, una grande appen-
dice del mondo occidentale: 
delle sue banche, delle sue 
Industrie, dell'efficienza con 
cui il modo di produzione ca-
pitalista sfrutta il lavoro e la 
degradazione di popoli interi. 

€ Parlando per assurdo — 
commenta un giornalista ame-
ricano di sentimenti liberali 
— e'e da chiedersi perche i 
bianchi del Sudafrica rendano 
la propria vita cost compli
cate difendendo la codifica-
zione de/i'apartheid. Qui in 
Kenya il cosiddetto sviluppo . 
separato delle razze esiste e si 
consolidr senza leggi.scritte. 
L'unica modifica sta nell'aver 
aperto le parte della " razza 

bianco , intesa come gruppo 
dominante, ad un ristretto nu
mero di uomini politici o d'af-
fari africani». 

Di questo sviluppo a dir po
co distorto per un pae'se afri-
cano che si dice «indipen-
dente* da died anni e testi-
monianza persino la presenza 
della piii grossa colonia di 
giornalisti stranieri res'identi 
che ospiti VAfrica. Sono una 
cinquantina — americani, in-
glesi, francesi, tedeschi, ita
liani, giapponesi — e si sono 
acquartierati qua perche que
sta e l'unica citta africana 
«ben collegata > con le capi
tal: occidentali. Mentre infatti 
tutta VAfrica per la grave ca-
renza * di comunicazioni — 
aeree, terrestri e telefoniche 
— e obbligata ad usare an-
cor oggi VEurqpa quale « sea-
lo obbligatorio > persino per 
un viaggio o una telefonata 
tra due stati lontani del con-
tinente, Nairobi e un'isola fe
lice da dove tutto il mondo 
occidentale e raggiungibile in 

poche ore d'aereo o in pochi 
minuti di prenotazione tele-
fonica. 

Tanti contrasti e tante ec-
cezioni riuniti in una sola cit-
ia non potevano non produrre 
le logiche conseguenze, cosic-
che Nairobi vanta tra i suoi 
primati — non tutti invidia-
bili — anche quello della de-
linquenza organizzata. Lo spet-
tacolo affasdnante e provoca-
torio della i city » alimenta le 
speranze e la rabbia del sot-
toproletariato che assedia la 
capitale kenyana. Rapine, fur-
ti, scippi, omicidi e risse sono 
il pane quotidiano della poli-
zia di Nairobi e della miriade 
di agenzie private che custo-
discono notte e giorno gli al
berghi, le banche, gli uffici, 
le ville. 

II fenomeno ha raggiunto di-
mensioni tali, ed ha talmente 
esasperato i « cittadini > (quel 
pochi cioe che sono riusciti ad 
inserirsi al fianco degli euro-
pei e degli asiatici nella vita 
della capitale) che qualche 

settimana fa il quotidiano 
*Daily Nation* ha dedicato al-
le fotografie di due scippatori 
salvati a stento dal linciaggio 
in una via centrale un fori-
saico editoriale che esortava 
i cittadini kenyani a rispet-
tare improbabili principi di 
« convivenza civile » c aver fi-
ducia nello Stato. 

Convivenza civile. Non si po
trebbe proporre un concetto 
piii astratto e inafferrabile ad 
un paese come il Kenya. Men
tre infatti — come vedremo 
in un prossimo articolo — 
I'mdipendenza non ha modifi-
calo ma addirittura approfon-
dito gli squilibri economici e 
le ingiustizie sociali, il mo
dello che I'attuale classe di
rigente fornisce alia popola-
zione non potrebbe essere me-
no edificante. Le due regole 
fisse della vita pubblica ke
nyana, che si svolge intiera-
mente sotto lata protettrice 
della Gran Bretagna e delle 
sue forze armate, sono la 
corruzione e il tribalismo. 

TRADIZIONI POPOLARI IN UNA FESTA DELL'UNITA' 

POETI «A BRACCIO» 
Un modo ricco e vario di collegar*i con il popolo e con i suoi bisogni di espressione. di incon-
tro e di svago - Una gara di improwisatori in ottave in un paese della campagna romana 

E? stato giustamente osser-
vato che, se i grandi festival 
nazionali della nostra stam 
pa sono ormai da considera-
re, anche prescindendo dal 
ioro ovvio rilievo politico, tra 
le maggiori manifestaziom 
culturali dell'estate italiana 
e pero nelle feste deH'Unita 
minori, delle sezioni di quar-
tiere e di paese, che meglio 
si pud cogliere il modo origi
nate in cui esse sono divenu-
te una vera e propria tradi-
zione popolare, modema e ra 
dicata insieme. Dalle istanze 
unificanti di livello nazionale 
e provinciale del partito es
se assumono infatti i temi 
politici e le indicazioni gene
ral! di lotta, per ricordare a 
tutti, compagm e cittadini, 
che anche mentre si festeggia-
no, intorno all'Unita e alle 
nostre bandiere, i successl e 
la forza che ci pongono alia 
avanguardia politica e mora
le del paese, i comunisti ten-
gono i piedi ben fermi sul 
terreno di cid che si fa e di 
cio che occorrera fare. Ma e 
tuttavia dai compagni del luo
go che deriva in ogni festa 
non soltanto, com'e naturale, 
la componente di richiamo a 
quei problem! locali e alle 
proposte e all'azione dei co
munisti per risolverli; ma na-
sce altresi un modo piu ric
co e vario di collegarsi con 
tutto il popolo, coi suoi bi
sogni umani e piu diversi, di 
espressione, d'incontro e di 
svago. 

Una prova di cid, a mio pa-
rere non secondaria, sta nel 
fatto che alle nostre feste 
(mai ridotte, anche le piu po-
vere, a una stanca llturgla for-
male), si crea di solito un di-
ma di attesa, di eccitazione 
creativa, che le fa essere, co
me un po' tutte le nuove tra
dition! del movimento ope

raio, momento rilevante di 
riaggregazione e di rinnova-
mento di uomini, costumi e 
valori. 

A Colubro. una frazione di 
Artena in provincia di Roma, 
i compagni che vi hanno co-
stituito una grossa cellula so
no stati capaci d'impiantare 
una festa deH'Unita che ave
va non pochi di questi trat-
ti positivi. tra i quali — sia 
detto in consapevole polemi
ca con qualche aristocratica 
sufficienza che s*i neon tra tal-
volta a questo proposito — 
e giusto annoverare anche 
quelle cose minute, dalla ban-
carella dei giocattoli e delle 
chincaglierie al venditore di 
« porchetta » e simili, che ten-
dono, e vero, a rifare anche 
sotto le bandiere rosse la sa-
gra o la fiera paesana; ma con 
cid? Se le feste e le sagre so
no state per secoli un modo 
di essere popolare, e oggi quel 
modo di essere si ripete na-
turalmente in termini laici 
e politicamente consapevoli, 
con una proposta di contenu-
ti (il comizio, le mostre po-
litiche. le occasion! di comu-
nicazione culturale) e una 
tensione interna tinnovatrice 
che alle feste deH'Unita da ra-
dice nelle classi popolari e 
con queste costruisce il con-
senso sulle giuste prospettive 
di rinnovamento della socie
ta, dov'e I'incoerenza? 

Certo il problema e sempre 
quello di non farsi prendere 
la mano — cosa che i comu
nisti solitamente mostrano di 
sapere — dal gusto dello 
o strapaesano», e stare ben 
fermi al necessario equilibrio 
tra parte politica e parte ri-
creatlva-culturale. Non si pud 
dire che i compagni di Co
lubro abblano peccato In que
sto senso: non solo perche 
hanno dato al comizio dl un 

dirigente del movimento con-
tad ino il tradizionale ruolo 
di «chiusura» della domeni-
ca sera, a conclusione di un 
programma di due giorni fit-
to di gare sportive, musica e 
altro. Ma perche in questo 
« altro » era compresa una ma-
nifestazione di cultura tradi
zionale delle popolazioni la-
ziali qui assai sentita, e che si 
e poi rivelata anche un'otti-
ma occasione di comunicazio-
ne politica popolare, sicche 
a questa serata del sabato, in 
una frazione che conta circa 
2000 abitanti, saranno state 
presenti alia festa deH'Unita 
un migliaio di persone, pro-
venienti anche da centri vi
cini. 

Che cosa ve le aveva atti-
rate? In parte, certo, la pro-
spettiva di una piacevole se
rata aH'aperto, trascorsa ascol-
tando canti folkloristici — co
sa relativamente recente, ma 
non nuova per le nostre «fe
ste » —; ma soprattutto mol
ti erano stati attirati dal fat
to che di quella serata sareb-
bero stati protagonisti dei lo
ro conterranei, di Lariano e 
altri paesi, coi loro canti, e-
spressione della loro partico-
lare cultura — e questa era 
la cosa piu nuova — messa a 
confronto con la bravura di 
un scantatoren toscano, che 
della serata costituiva indub-
biamente il a pizzico di pepe » 
e il tocco finale. Si trattava, 
infatti, di una gara di «poe-
ti a braccio », grimprowisato-
ri in ottave che fomlscono 
tuttora un aspetto rilevante 
della cultura orale tradizio
nale del Lazlo, della Toscana 
e un po' di tutto il centro-
Italia. 

Ecco dunque che -1 nostrl 
poeti non si fanno pregare: 
mentre ancora si scelgono 1 
died teml per la gara, (U 

comitato organizzatore, la fe
sta, la contrada, il capellone, 
la terra, la luna, la donna in 
minigonna, e in bikini, -la 
rosa e il carovila, per chiu-
dere), partono in quarta con 
le ottave rituali di saluto, tra 
cui il toscano Romanelli Ia-
scia subito il segno, cantan-
do: Dalla rossa Toscana il mio 
saluto/ a voi compagm con 
il cuore tn mano/ volenttert 
alia festa son venuto/ per-
ch'6 il primo partito nostro 
ttaliano! Cerco dt darvi gran
de il contnbulo,/ ma vi vo-
gho vedere col giornale in 
mano,/ che I'e il difensore 
del lavoro/ e I'onesta che va
le piii dell'oro! 

E sono versi dove un po' di 
sintassi e di metrics zoppi-
canti si fanno largamente per-
donare, non solo perche sono 
stati a pensati e cantati», ma 
perche quell'eloquente e po
polare «vi voglio vedere col 
giomalc in mano» e proprio 
detto daH'ex-partigiano tosca
no Romanelli che coi 
suoi capelli bianchi, e nel con
fronto col prodigioso canta-
tore quindicenne di Lariano, 
la fara da apovero vecchiet-
to», ma che in realta aattac-
ca» ancora con un vigore e 
una sicurezza che gli conqui-
stano subito tutto il pubblico. 

Gia nel saluto gli altri 
a cantatori », Mattia, Eusebio 
e il ragazzo Stefano Prat! non 
sono stati molto da meno; 
ma su! temi della gara Tim-
pegno cresce, e non per caso 
su quello della festa escono 
due delle ottave piu belle. 
Canta Mattia: La festa che 
c'invita questa sera/ t degna 
e profumata come un fiore;/ 
sola vederla ti fa cambiar la 
cera:f la vedi rossa e del no
stro colore./ A not ci appa-
re come primavera,/ l'unica 
festa del lavoratore;/ • toe-

ca qui apprezzarla con gli 
scattif che fanno lode al no
me di Togliatti! Al che Ro
manelli, che intanto s'era av-
vicinato con calma, prende il 
microfono e da gran signo-
re della rima — malgrado 
non sia stata convenuta la 
erima obbligata» — gli ri-
batte: „Eh, si, che noi an-
drem dritti e compatti!/ Se 
altre diverse ci son le opinio-
ni,/ pero la storia ci dimo-
stra i fatti:/ i voti furon 
per nove milioni!/ Lo dean 
capire gli esseri distrattif 
siamo un partito che abbia-
mo ragioni,/ un partito che 
viene da lontanoj U difen-
sor dei colli nelle mano. 

Troppo spazio occorrerebbe 
per dar conto della bravura 
di tutti, e sarebbe assai in
teressante analizzare gli alti e 
bassi, tra atteggiamenti pro-
gressivi e no, (sul tema del
la donna in particolare) che 
si scoprono in queste auten-
tiche cvoci del popolo», tan
to piu importanti perche si 
possa tutti prendeme coscien
za, razionalizzarle e interveni-
re criticamente nei tempi e 
modi opportuni. La gara uf-
ficiale si chiude sul carovita, 
e su questo tema ci sembra 
da riportare Tottava di Mat
tia per la notevole slngolari-
ta di linguaggio, tra arcaico 
e popolare: Chi vive in que
sto luogo piii all'esterno/ non 
si pud piii allungarla, si, la 
gamba./ Bisogna che ti di-
ca: via, governo!/ che altri-
menti col lavor non si cam-
pa./ Cerchiamo un po' di 
svolger 'sto quaderno:/ guar-
diamo in cielo, quando e per-
chi lampa!/ Cerchiamo di le-
varli 'sti padroni,! che ci fan 
camminar con li bastonl. 

Sergio Boldini 

«Qui tutto ha un prezzo 
— afferma un corrispondente 
straniero accreditato a Nai
robi da molti anni. Se vuoi 
concludere un contratto con 
lo Stato, ottenere una conces-
sione o una licenza, non e'e 
che da fissare il "pizzo" che 
va pagato al tale funzionario 
o al tale rappresentante del 
governo ». Facciamo un esem-
pio. La legge sulla kenyaniz-
zazione dell'economia vieta a-
gli stranieri qualsiasi attivita 
imprenditoriale? Bastano die-
cimila scellini (circa un mi-
lione di lire) dati all'uomo 
giusto per avere la cittadi-
nanza kenyana e poi mettersi 
al lavoro. 

A Nairobi non e'e chi non 
conosca I'ultimo episodio di 
malcostume che ha coinvolto 
nientemeno che il vice presi
dente della Repubblica Arap 
Moi e il ministro degli Esteri 
Mungai. Entrambi si sono di-
sputati a suon di milioni Vac-
quisto di uno dei piu bei pa-
lazzi della Kenyatta Avenue, 
nel cuore di Nairobi. L'edi-
ficio apparteneva ad un baro-
netto inglese da tempo riti-
ratosi nel Sussex. 11 rappre
sentante del baronelto in Ke
nya, un avvocato di Nairobi, 
fece sapere ai due contenden-
li che il prezzo (varie centi-
naia di milioni) andava pa
gato a Londra in sterline. La 
legge kenyana proibisce ai 
funzionari dello Stato il pos-
sesso di conti all'estero. Proi
bisce ma non impedisce. Per-
clie infatti entrambi i rappre-
sentanti del governo accetta-
rono la proposta aggiungendo 
solo che € non disponevano su
bito di tante sterline*. Ha 
vinto la gara il ministro de
gli Esteri, grazie, si dice, al-
I'aiuto del * clan Kenyatta* 
di cui e uno dei membri piu 
influenti. Se un giorno qual-
cuno riuscira a elencare le 
fortune personali degli attuali 
dirigenti del paese ci sara 
da rima^iere a bocca aperta. 

11 tribalismo e lo slrumento 
grazie al quale si sono po-
tuti dare rigidi confini alia 
formazione di una forte bor-
ghesia^ nazionale entrata in 
societa con il capitale stra
niero. I nove decimi dell'at-
tuale classe dirigente kenyana 
appartengono infatti alVetnia 
dei Kikuyu, che costituisce 
meno del venti per cento della 
popolazione. Non e'e rapporto 
d'ambasciata o articolo di 
giornale che non accetti que
ste cifre. 

11 € popolo Kikuyu * e la 
tribii del presidente Kenyatta 
e in questo decennio non e'e 
stato posto di responsabilita 
Che non sia stato conquistato 
da un Kikuyu con Vaiuto dei 
propri amici e protettori. Ma 
la corsa al potere e all'arric-
chimento e giunta ad un punto 
tale che da qualche tempo 
persino fra i Kikuyu si distin-
guono quelli piu vicini o 
piii lontani da Gatundu, luogo 
aborigine di Kenyatta. La ve-
rita & che attorno al presi
dente, quasi ottuagenario, si d 
strutturata una sorta di fami-
glia mafiosa — dove il legame 
tribale £ sovrastrutturale ri-
speito al vincolo derivante da
gli interessi comuni — che 
c controlla tutto ». J posti chia-

ve del governo, dell'economia 
pubblica e privata, cosi come 
il partito unico, i giornali, le 
forze armate sono in mano 
alia € cosca di Gatundu », una 
cinquantina di notabili il cui 
spirito di casta e piu forte 
di qualsiasi altra cosa. 

Ne e scaturito un fenomeno 
inedito nella vita del Kenya 
indipendente: un numero cre
scente di Kikuyu *esclusi*. 
che occupano anche posti di 
una certa importanza, hanno 
iniziato un lungo assedio alia 
cittadella occupata dal clan 
del presidente. Ma qui entria-
mo nel capitolo della succes-
sione a Kenyatta, tema do
minante dell'attuale scena po
litica kenyana, vicenda che 
merila di essere analizzata 
dal momemto che dal suo 
esilo dipende I'avvenire di un 
paese tutt'altro che irrile-
vante. 

Oltre die un paradiso turi-
stico infatti, come ci inse-
guano i depliants, il Kenya 
e un paese che occupa in Afri
ca un posto di primo piano 
sia economicamente che stra-
tegicamente. E' ben per que
sto che si trova qui una delle 
ultime trincee dell'imperiali-
smo britannico. Dice un di-
plomatico: c Londra ha rinun-
ciato a quasi tutto del proprio 
impero in Africa, ma il Kenya 
e fra le poche cose che gli 
inglesi sono decisi a non mol-
lare ». 

Luigi Ferrlni 
(continua) 

Incontro 
internazlonale 

di poeti 
in Macedonia: 

premio a Montale 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 24 

Da domani e fino al 29 ago
sto Struga, una graziosa loca-
lita sul lago di Occrida in 
Macedonia, diventera la capi
tale della poesia. Trecento 
poeti di oltre 50 paesi vi si 
ritroveranno per le ormai tra-
dizionali cserate della poe
sia ». Sulla piazza di Struga 
e nella «casa della poesia» 
i poeti si altemeranno a leg-
gere le loro migliori compo-
sizioni ad un pubblico di mi-
gliaia di persone. Tra poeti e 
critici si svolgeranno anche 
discussioni e tavole rotonde 
sulle tendenze della poesia 
contemporanea. 

La sera del 26 agosto awer-
ra rassegnazione della a coro
na d'oro deUa poesia che 
quest'anno e stata attribuita 
ad Eugenio Montale Purtrop-
po il poeta italiano non potra 
essere presente alia cerimo-
nia. In occasione deU'assegna-
zione del premio a Montale 
la casa editrice Nova Make-
donia di Skopje ha edito e 
messo in commercio un ele
gante e curatissimo volume 
di poesie scelte del poeta ita
liano tradotte in macedone 
da Ante Popovski e Naum Kt-
tanovskl con testo originate 
a fronte. 


