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Un saggio di Bino Olivi 

Quale Europa ? 
La pur confraddiftoria critica di un funzionario della 
CEE alia qualita della presenza politica italiana nelle 
isfifuzioni comunifarie ha fallo perdere le sfaffe 
aH'establishmenf democristiano • II problema della 
unificazione sovranazionale delle forze democraliche 

E' trascorso ormai un pe-
riodo di tempo suflicicnte 
dalla pubblicazione del libro 
di Bino Olivi, Da un'Europa 
all'altra (Etas-kompass, Mi-
lano, 1973, pp. 338, L. 4.000) 
per permetterei un giudizio 
sui suoi contenuti c non so-
lamente sulle polemiche, 
spesso molto accese, che es-
so ha suscitato. 

La levata di scudi (crocia-
ti) contro l'autore ha comun-
que di per se un significa-
to emblematico su cui e il 
caso di soffermarci un mo-
mento. Un gruppo di depu-
tati europei democristiani e 
giunto al punto di richie-
dere provvedimenti alia 
commissione CEE nei con-
fronti dell'autore (portavo-
ce della Commissione della 
CEE), il quale svolge in una 
parte del suo saggio una ser-
rata eritiea alia qualita del
la presenza politica italiana 
in seno alle istituzioni co-
munitarie. L'iniziativa di 
questi deputati e stata giu-
stamente ridicolizzata da al-
cuni organi di stampa, poi-
che indicava chiaramente 
che essi non avevano neppu-
re preso l'elementare pre-
cauzione di leggersi il volu
me: nel libro e infatti an-
notata l'autorizzazione uffi-
cialmente concessa da Sic-
co Mansholt, allora presi-
dente della Commissione 
CEE, alia pubblicazione. 

Ma la violenta reazione 
democristiana, al di la di 
questi aspetti piu folklori-
stici, rappresenta un fatto 
politico significativo: e un 
esempio, anche se non dei 
piu macroscopici, dell'« inte-
gralismo » dc. Tradizional-
mente abituato alia reticen-
za o, piu spesso, alia aperta 
complicita dell'amministra-
zione pubblica e soprattutto 
dei funzionari di grado piu 
elevato, 1'establishment de
mocristiano ha perso tal-
mente le staffe di fronte ad 
una critica proveniente da 
un funzionario, qual e l'Oli-
vi, da dimenticare persino 
che il suo incontrastato do-
minio sull'amministrazione 
non si estendeva ad ambiti 
sovranazionali (perlomeno 
non con la stessa «effica-
cia »). Controprova della va
lidity di questa interpreta-
zione e l'esame della forma 
e dei contenuti della criti
ca espressa nel libro di Oli
vi: critica sempre assai do-
cumentata (si vedano in 
particolare le belle pagine 
sulle vicende dell'IVA e 
quelle suH'utilizzazione dei 
fondi della politica agrico-
la), ma non troppo dura nei 
confronti dei diretti respon-
sabili, di questo o quel di-
rigente della DC che ha ri-
coperto ruoli politici di ri-
lievo nel processo di inte-
grazione. 

Critiche che investono 
problemi politici generali, 
portate piu a fondo, hanno 
peraltro trovato in numero-
se altre occasioni la piu 
assoluta refrattarieta da par
te dei notabili democristia
ni, in quanto espresse da al
tre forze politiche o da am-
bienti accademici: la seom-
posta reazione che si e po-
tuta invece verificare in 
questa occasione conforta 
quindi I'opinione che cio che 
e stato messo in discussione 
e in questo caso soprattutto 
un modo di fare politica, un 
determinato rapporto * pri-
vilegiato » tra la DC e Tam-
ministrazionc. 

Appare intcressanle la sot-
tolineatura del fatto che, 
attraverso i numerosi go-
vcrni succedutisi in Italia 
dalla meta degli anni '50. vi 
sia stata una stretta conti
nuity del monopolio dc nel-
1'intervento politico a livel-
lo comunitario. L'assenza — 
salvo brevissime e rare ec-
cezioni — degli alleati di 
governo da quel livello te-
stimonia a nostro awiso del 
fatto che, al di la dell'impre-
parazione e degli errori com-
piuti dal pcrsonale politico 
democristiano. la politica di 
intcgrazionc europea ha pur 
sempre costituito una arti-
colazionc vitale del blocco 
di potere democristiano. Di 
conseguenza appare poco 
credibile un'interpretazione 
del processo di integrazio-
ne in termini di pura inef-

Ritrovata 
lettera inedita 

di Manzoni 
TRENTO, 30 

Una importanfe scoperfa e 
stala fatta alia bibliotera co-
munale di Trenfo dove e sfs-
ta rilrovala una lettera ine
dita che Alessandro Manzoni 
invid a Giovanni Battista 
Bazzoni. Questi era un au-
tore di romanzi itorici mi-
nori, Iipirafi al rotnanzo In
glese di Walter Scott f molto 
in yoga in quell'epnca. 
La tetTera e stata trovata 

dallo storico Bertolurzi nel 
corso di ricercho nella bl-
blloteca. 

ficienza; occorre invece una 
« rilettura > della politica 
democristiana nell' ambito 
europeo come tentativo di 
conservare o trasformare 
alcuno caratteristiche strut-
turali del paese. 

Toccando alcuni altri a* 
spetti del volume, va innan-
zitutto sottolineato che, per 
quanto riguarda il PCI e la 
sua collocazione rispetto al 
processo di unificazione eu-
ropea, la posizione espressa 
dalPautore appare quanto 
meno contraddittoria. Da un 
lato si afTerma infatti che 
la scarsa credibility ed in-
cisivita del ruolo politico 
svolto dall'Italia in sede co-
munitaria e imputabile « a 
tutti, ma la responsabilita 
piu grave spetta alle forze 
politiche che hanno retto 
1'Italia in questo quindicen-
nio, non solo quelle di go
verno, ma anche quelle del-
1'opposizione ». D'altro lato 
si afferma, a piu riprese, 
che la politica comunitaria 
e sempre stata < monopolio 
di potere della democrazia 
cristiana », « appannaggio e 
dominio riservato degli uo-
mini politici democristiani », 
fino ad affermare che, in 
piu casi, le lotte intestine 
fra correnti della DC « tal-
volta sono state determinan-
ti nelle prese di posizione 
dell'Italia » a Bruxelles. Co
me dire che il potere e sta
to tutto in mani democri
stiano, ma che degli effetti 
deleteri dell'esercizio — e 
spesso dell'abuso — di que
sto potere si debbono «e-
quamente» spartire le re
sponsabilita. 

Per quanto piu specifica-
mente riguarda il PCI, Oli
vi ne sottolinea positivamen-
te le piu recenti posizioni 
in merito all'unificazione 
europea, ad esempio quelle 
emerse nelle analisi e nel 
dibattito del convegno < I 
comunisti italiani e l'Euro-
pa », nonche la « qualita » 
della rappresentanza comu-
nista italiana al Parlamen-
to europeo . (« mediamente 
superiore a quella delle al
tre rappresentanze politiche 
italiane per qualita ed ini-
ziativa dei suoi membri »), 
fatto quest'ultimo che, al di 
la delle capacita personali 
dei rappresentanti comuni
sti, sottende una ben preci-
sa scelta politica del nostro 
partito, la volonta di dare 
appunto un contributo di ri-
lievo al processo di costru-
zione di un'Europa demo-
cratica. Se poi la critica al 
PCI e solo retrospettiva, 
per le posizioni espresse du
rante la prima fase dell'uni-
ficazione europea — ove la 
nostra opposizione era di-
retta non solamente contro 
questo o quel modo di ge
sture una politica di inter-
vento settoriale, o verso i 
tempi e i modi dell'unifica-
zione, ma era anche una po
sizione critica di carattere 
generate nei confronti della 
unificazione —, allora dob-
biamo sottolineare che la 
«eesura» non passa tan-
to attraverso le posizioni di 
allora e di oggi del nostro 
partito, ma che essa piutto-
sto deriva da modificazioni 
di notevole portata nel com-
plessivo contesto politico 
mondiale. Se i primi passi 
delFintegrazione europea so
no stati mossi, come 1'Olivi 
stesso sembra convenire, al-
1'insegna della logica dei 
blocchi contrapposli e del
la guerra fredda, allora non 
comprendiamo proprio la 
responsabilita di chi piu 
coerentemente cercava di 
impedire 1' aggravarsi di 
quella situazione. 

II giudizio generate nega
tive sul contributo comuni-
sta alia costruzione europea, 
appare del tutto immotiva-
to e sovrapposto ad una 
analisi che va in ben altra 
direzione. Lo si puo rilevare 
anche da alcunc conclusion! 
e proposte contenute net 
saggio in discussione: ove il 
ruolo che il PCI e in grado 
di svolgere per lo svituppo 
e la democratizzazione del 
processo di unificazione eu
ropea non viene aflatto mi-
nimizzato. Partendo dal pre-
supposto, che ci trova del 
tutto concordi. per cui la 
democratizzazione della CEE 
non puo essere semplicisti-
camente intcrpretata in ter
mini di elezione a suffragio 
universale del Partamento 
europeo e di rinnovamento 
istituzionale, ma va intesa 
soprattutto come awio di 
nuovi rapporti fra istituzio
ni comunitario rinnovate e 
forze sociali, Olivi sottolinea 
la valenza significativa del 
PCI, in quanto partito di 
massa e popolare, in questo 
processo. Si apre qui tutta 
la problematica dell'unifica-
zione reale delle forze so
ciali e politiche democrali
che su scala sovranazionale, 
tema che coinvolge il mo-
vimento operaio nel suo in-
siemc. 

Paolo Forcollini 

IL KENYA A DIECI ANNI DALL'INDIPENDENZA 

ALL'OMBRA DI JOMO KENYAHA 
II prestigio dell'ottantenne presidente e sempre alto, ma accanto al leader si e venuto formando un potere cliente-
lare che comincia a suscitare opposizione in seno alia stessa tribu privilegiata dei Kikuyu - Le difficili prospettive 
delle lotte economiche e politiche dei lavoratori in un paese che continua a subire la pesante tutela inglese 

Nostro servizio 
NAIROBI, agosto. 

Fino ai primi mesi del 1973 
i comandanti in capo dell'eser-
cito, della marina e dell'avia-
zione in Kenya erano... ingle-
si. Ufficiali di sua maesta bri-
tannica chiamati ad assistere 
un paese legato a Londra da 
una valleanza* asfissiante. So
lo da qualche mese il gover
no di Nairobi ha nominato 
dei propri ufficiali alia testa 
delle forze annate, defilando 
gli inglesi, ma non troppo: 
sono rimasti o nella carica 
di vice o in quella di consi-
glieri speciali. 

Alio stesso modo Scotland 
Yard rifornisce la polizia, 17M-
telligence Service i servizi se-
greti. Le guardie del corpo di 
Kenyatta sono alle dipendenze 
dei colonnelli Oswald e Pear
son. anch'essi « contrattisti » a 
tempo indeterminato. Non e'e 
ministiro, ente pubblico, 
azienda di Stato che non ab-
bia nell'anticamera del boss 
kenyano il rispettivo consiglie-
re speciale inglese. Se a tutto 
cio si aggiungono le basi ae-
ree, terrestri e marittime di 
cui dispongono gli inglesi e 
i low contingent! stanziati in 
Kenya il qttadro dell'indipen-
denza kenyana e completo. 

Tutti d'accordo dunque nel 
dire che non si muove e non 
si muovera foglia senza il be-
neplacito di Londra. Ma e an
che vera che in questi died 
anni forze e interessi nuovi 
si sono delineati lasciando 
presagire un profondo rime-
scolamento di carte, una scon-
tro sociale e politico che pri-
Nia o poi condurra il paese 
alia sua seconda indipenden-
za, quella senza gli inglesi. 
11 che non vuol dire necessa-
riamente la reale liberazione 
nazionale ma almeno un riag-
giustamento generate che eli-
mini gli aspetti piu scandalo-

si e inacceltabili della situa
zione attuale. 

Ed I'CCO un secondo punto 
sul quale tutti sono d'accor
do. Bisognera aspeltare la 
morte di Kenyatta la cui fi-
gura, come capita a tutti i 
padri della patria imbalsama-
ti ancor vivi, serve a copri-
re buona parte delle controd-
dizioni e delle lotte che si 
svolgono alia sua ombra. 

Definire la personalita uma-
na e politica di Kenyatta e 
un compito arduo. Entrambi 
i cliches che vengono abitual-
mente proposti — quello del 
grande leader carismatico o 
quello del corrotto servo del-

lo straniero — non reggono 
ad un esame che non sia su-
perficiale. Anche se il qua-
dro odierno di Kenyatta ot-
tantenne che trascorre il suo 
tempo a coltivare rose, ap-
plaudire gruppi folkloristici 
(suo passatempo preferito) o 
salutare folle e delegazioni 
straniere con il suo estivo piu-
mino a colori suggerisce una 
classificazione perentoria 
quanto ironica. 

Ka Mawa Ngengi, questo il 
vera nome di Jomo Kenyat
ta, e sulla breccia dal 1929, 
da quando cioe — da mode-
sto insegnante — fondo la 
prima associazione politica 

Scaricatori negri nel porto di Mombasa 

l! chitarrista statunitense al debutto italiano 

Frank Zappa iconoclasta «pop» 
Definite* « genio della dissacrazione », il musicista americano fenfo, senza riuscirvi del tutto, di sfuggi-

re alle regole del mercato - l/eredita dei « blues » in tempi di rock - La colonna sonora di un film 

ANNUNCIATI IN AMERICA 

Nuovi progressi verso 
il gene artificiale 

Si devono alle ricerche compiute dal prof. Kho-
rana, Nobel nel 1969 per la genetica 

CHICAGO. 30 -
Un ncercatorc del Massachusetts Institute of Technology ha 

dato notizia icri di ulterion progressi «erso la cre.izione di 
geni artificial! che po ŝano funzionare in una cellu'a vivente. 
I gem controllano tutte le oaratlcnstiche erc.iinne degli 
organismi vitenti. come per e<cmpio i) colore de l̂i ncchi o 
dei capelli. e sono ineatcnati insicme nei cromosomi. 

II dolt. Kanhiya Lai Aganval del M I.T. in una comum-
cazione al congrcsso annuale do!Ia American Chemical Society. 
ha dato notizia delle ultime ricerche compiute in materia dalla 
cquipc del prof. Har Gobind Kliorana. professorc di b;ologia 
e chimica al M.I.T., che ebbe il prcmio Nobel nel 1969 per 
le sue ricerche di genetica. II prof. Khorana, e nato ne! 1922 
a Raipur. in India, ha studiato all'universita del Pun:ab e si 
e laureato in medicina a Liverpool. Dal *7C e professorc di 
biologia e chimica all'Istituto del Massachusetts. 

II gruppo di ricercaton. di cui il dott. Agarwall fa parte. 
nel 1970 creo il primo gene artificiale, ma esso non pote 
funzionare in modo evidente all'interno di una cellula vuente 
perche gli scienziati non avevano ancora perfezionato il 
modo di incorporarvi i necessari segnali di controllo per il 
suo funzionamcnto. 

II dott. Agarwal in una conferenza stampa ha affermato 
che la squadra del prof. Khorana ha compiuto significative 
progressi nell'incorporare i segnali di awio e fermo in un 
gene sintctizzato. I ricercatori — ha detto — stanna per tro-
vare il segnale di fermo. mentre sono piu lontani nella ricerca 
del segnale di awio. 

Gli scienziati hanno sintctizzato una copia di un gene 
del bacterium eschcrichia coli. che vive ncll'intcstino degli 
uomini e degli animali. Si tratta di un gene contenente 128 
unita: il dott. Agarwal ha reso nolo che 6 stato completato 
il lavcro di sintesi, salvo che per le porzioni che scrvono 
alia cellula come segnali di awio e di fermo per l'cstrazione 
del gene stesso dell'infornvizione genetica. Funzione del gene 
sara la produzione della tyrosine transfer R.N.A.. 

«A forza di interrogarmi. 
mi sembra di aver sviscerato 
alcune cose piuttosto interes-
santi. e questa autobiografia 
critica (ma non troppo) ser-
vira a chiunque voglia cono-
scere nei dettacli il proj»etto-
oggetto concepito da Frank 
Zappa e le sue Mothers ("of 
Invention" verra aggiunto poi 
per evitare lo scandalo nel 
presentare in pubblico un'orda 
di baffuti e puzzolenti sacri-
leghi che hanno I'impudenza 
di chiamarsi "mamme") necli 
anni '63 "64. e tuttora in fase 
di evoluzlone. Se non altro. 
questo promemoria servira ad 
evitarmi lo strazio oontinuo 
di insulse inter\'tste .... ». 
• Cosi comincia il colloquio 
di Frank Zappa con se stesso. 
una singolare intervista con 
la quale il musicista califor-
mano si pone nel dupl:ce ruo
lo di pop star e spettatore. 
supponendo una grouesca in-
comprensione da parte del 
suo fantomatico interlocutore. 
ottuso e tradizionalista in te
ma di rock and roll e non 
soltanto in questo. Egli vuole 
dimostrare cosj la steriliia del 
dialogo con un americano con-
sapevole del propno confor-
mismo e per di piu deciso 
a € non capire >. 

Frank Zappa — che debutta 
in questi giorni con due con-
certi sui palcoscenici italiani 
— ha distribuito recentemente 
questa sua c confessione > alia 
stampa di tutto il moodo, ri-
velando i retroscena anche ex-
tra-musicali legati alia sua 
ascesa. Le continue invenzioni 
di colui che piu volte e stato 
definito < genio della dissacra
zione » sono state mille volte 
catalogate ed etichettate. see-
gliendo i piu vieti luoghi co-
muni che misurano la crea-
zk>ne musicale secondo i ca-
noni della propaganda consu-
mistica. Cineasta, musicista in 
prima persona, «involonta-

rio > promotore della massic-
cia operazione culturale nata 
sulle sponde della West Coast, 
Zappa raffigura. secondo tali 
schemi, le nuove forme d'alie-
nazione. Egli in real la con la 
astrazione programmata. con-
atteggiamenti provocatori ten-
ta di mettere in crisi i soliti 
meccanismi che detcrminano 
fruizmne acritica del prodot-
to. Ma nonostante gli sforzi 
per dimostrare proprio il con 
trario di quanto gli si vuole 
attribuire. Zappa troppn spes
so cade nel trabocchetto. Vie
ne cioe coinvolto suo malsra-
do dalla spirale del consumo 
che traveste le problematiche 
di denuncia con le fogge del-
I'eccentrico e gratuito vezzo 
anticonfnrmista 

Per risalire alia nascita mu 
sicak? del persona a mo. b;sogna 
tornare agli anni "50. allorche 
I'inquieto Francis Vincent Zap
pa raccoglieva Perodita del 
blues (e del beat letterario) 
durante il rovente boom del 
rock, in pieno clima di restau-
raz.one musicale b'anca. Dai 
pnmitivi « Soots > alle c Mo
thers > il passo e breve e 
Frank Zappa approda progres-
sivamente alia chiave espres 
siva piu congeniale. fortemen-
te infiuenzato dalle esperien-
ze elettroniche di Edgar Vare-
se. Sia mo gia nel *62. ed i ma-
gici hits beatlesiani sono alle 
porte, mentre il fenomeno di 
costume che ad essi conferira 
un*identita sociale ha gia co-
minciato a dar segni di vita. 
testimoniando la decadenza 
del violento mito rock. 

Con le cMothers*, il gio^ 
vane polistrumentista attua il 
suo disegno: la sperimentazio-
ne preliminare dura fino a] 
'64. poi arriva il primo album, 
Lumpy gravy, con il quale il 
gruppo anticipa le sue scelte 
future. L'orientamento stilisti-
co e sempre il buon vecchio 
blues — anche se il compo-

sitore statunitense strizza 
1'occliio al new rock anglosas-
sone per entrare nelle grazie 
di discografici cosiddetti iilu-
minati disposti a dargli ret
ta — e Zappa ne fa dapprima 
strumento per le sue pratiche 
dadaiste. Da Freak out in poi, 
Zappa realizza la sua svolta, 
procedendo per impervi sen-
tieri, rifiutando con disgusto 
la c musica seria » (anche se 
non mancano. fino ad t>ggi. 
omaggi e citazioni che chia-
mano in causa Schoenberg. 
Stravinski e Bartok) per pro-
cedere alia ricerca di una sim-
bolica armonia polivalente. 
corredata da un impegno con-
tenutistico tutto sommato ri-
goroso. 

Fin qui. il delirante icono
clasta — come egli stesso ama 
definirsi — asseconda il suo 
ruolo non concedendo alcuna 
riverenza alia musica. In se-
guito. pero. 1'intensa collabo-
razione con Zub:n Metha lo 
portera ad un fecondo connu-
b:o artistico che dara vita alia 
colonna sonora del film 200 
Motels diretto dal documenta-
rista Tony Palmer, cinebiogra-
fo ufficiale del pop, per la 
prima volta alle prese con un 
lungometraggio a soggetto 
(se cosi si puo dire) scritto 
e ideato da Zappa stesso. 

Oggi, Frank Zappa — a cui 
va il merito di aver <Ianciato> 

alcune fra le piu interessanti 
personalita musicali del mo-
mento. come Jean-Luc Ponty, 
Ian Underwood. Aysley Dun
bar. Captain Beef heart, Don 
Preston. George Duke e tanti 
altri — e l'ideale interprete 
musicale di certi nuovi fer-
menti culturali americani, an
che se non sempre tutto cid 
che afferma deriva da una 
reale presa di coscienza poli
tica e sociale. E il suo limite 
si rivela proprio quando egli 
si traveste da c genio >. 

David Grieco 

(Kikuyu Central Association) 
e il primo quotidiano in swa-
hili del Kenya (Muiguithania). 
Piu intellettuale che militan-
te nel '31 preferi lasciare il 
Kenya per la Gran Bretagna 
dove rimase ben quindici an
ni. Fu a Londra che compi 
studi di economia e antropo-
logia testimoniando in un sag
gio di prima qualita — z Ai 
piedi del Monte Kenya» — 
I'impatto della colonizzazione 
sulla vita tradizionale e i co-
stumi dei Kikuyu. Fu insie-
me a Nkrumah e Padmore 
uno degli animatori del pana-
fricanismo, si distinse nella 
campagna contro I'invasione 
fascista dell'Etiopia. 

Tomb nel '46 in Kenya con-
vinto di potere imposture la 
lotta per I'indipendenza del 
proprio paese partendo dai 
metodi e dal patrimonio poli-
tico-culturale dei laburisti in
glesi. Per sei anni Vautorita 
coloniale lo lascio lavorare 
non ignorando I'abisso che esi-
steva tra uomini come Kenyat
ta e le masse di pastori e con-
tadini rapinati dai settlers eu
ropei. Ma nel '52, quando la 
rivolta dei Mau Mau gettd 
nel panico il Colonial Office, 
anche Kenyatta fu vitlima del
ta repressione indiscriminata. 
Fu arrestato e al termine di 
un processo assurdo condan-
nato a sette anni per una sua 
presunta complicita con i ri-
belli. 

Nessuno era lontano quanto 
Kenyatta dalla disperata in-
surrezione dei senza-terra, via 
la detenzione prolungata e in-
giustificata circondb Kenyatta 
— personaggio noto interna-
zionalmente — deH'eriireofa di 
eroe. Quando fu rimesso in 
liberta, nel '61, egli apparve 
ben presto agli inglesi come 
Vuomo piii adatto per gestire 
un'indipendenza controllata. 
Della sua figura e del suo pre
stigio si sono serviti in que
sti anni, insieme agli ingle
si, i suoi fedelissimi della 
« famiglia ». Celebrato, riveri-
to ed esaltato, Kenyatta e sta
to portato sempre piu in al
to, sempre piii lontano da lot
te per il potere condotte nel 
suo nome. 

La sua scomparsa dalla sce-
na e ormai la scadenza ob-
bligata cui guardano tutte le 
forze politiche del paese. Ma 
cambiera veramente qualcosa 
alia morte del vecchio leader? 
E' assai difficile. Da qualche 
tempo si parla di una «op
posizione liberate » in seno al
ia stessa tribtt Kikuyu, ossia: 
essendo giunto lo slrapotere 
del « clan Kenyatta J> a limiti 
intollerabili, esiste ormai una 
schiera di Kikuyu esclusi che 
— volendo accedere alia cit-
tadella — parlano, con buo
na dose di opportunismo, di 
«liberalizzazione *. 

Recentemente il vice-mini-
stro dell'agricoltura, Wangigi, 
ha clamorosamente denuncia-
to in parlamento la « cosca » 
che circonda il presidente e 
« lo tiene prigioniero ». Pro
prio Wangigi, insieme ad altri 
« giovani turchi > Kikuyu che 
occupano cariche di medio ca-
libro e un esponente di quel
la corrente che vorrebbe piu 
che un'inversione una corre-
zione del modello kenyano, 
una sua razionalizzazlone che 
miri soprattutto a prevenire 
I'esplosione delle contrad-
dizioni piu gravi. Per questo 
si vorrebbe un'apertura agli 
altri gruppi etnici del paese, 
Vislituzione di una carica di 
primo ministro. la normaliz-
zazione della vita del partito 
KANU (unico partito. ma non 
partito unico: in teoria infat
ti gli altri partiti sono per-
messi, in pratica non ce n'e 
stato uno che non sia stato 
sciolto d'autorita in questi an
ni) i cui organi sono « con-
gelati» da quando nel '66 il 
segrctario generate M'Boya fu 
assass'mato in circoslanze 
oscure. In sostanza i c libe
rals » non si pongono altro 
obiettivo che quello di sal-
vare il sistema attuale ed e 
per questo che, a quanto si 
dice, sono ben visti dagli stes-
si inglesi anch'essi desiderosi 
di rarare alia morte di Ke
nyatta un < cambiamento nel
la continuita ». 

Quanto all'opposizione au-
tentica, di classe, contro la 
borghesia nazionale alleata del 
capitale straniero il panorama 
non e incoraggiante. Ben po
co spazio e riservato agli in-
tellettuali che in un sistema 
produttico come quello ke
nyano oscillano tra uno splen-
dido isolamento e I'inserimen-
to in un sistema corrotto fi
no al midollo. Completamen-
te prive di organizzazione le 
masse contadine e quelle sot-
toproletarie dei cenlri urbani, 
I'unica opposizione che abbia 
una base reale e alio stesso 
tempo gli strumenti per farsi 
ascoltare e* quella sindacale. 
Malgrado i ripetuti e pesan-
ti interventi del regime per 
renderla innocua, la COTU 
(Central Organisation of Tra
de Unions) ha consercato uno 
notevole carica anti-capita-
listica. Dispone di organizza-
zioni particolarmente agguer-
rite come quelle dei portuali, 
dei ferrovieri, degli insegnan-
ti; ha a sua disposizionc una 

nutrita patluglia di parlamen-
tari che sfidano coraggiosa-
mente il regime. Soprattutto 
la COTU non e «tribalizza-
ta » se non in misura assai 
ridolta e pud quindi parlare 
a nome di tutta la popola-
zinne del Kenya. 

Ma non e difficile intuire 
quanto ardue siano le lotte 
politiche e rivendicative dei la
voratori in un paese come il 
Kenya dove persino un sala-
rio di fame pud apparire co
me un privilegio inestimabile. 
Ne d'altra parte la pseudo-
democrazia kenyana si perita 
di usare la mano pesante 
quando e necessario. Alia fine 
di luglio uno dei piii pre-
stigiosi leader della COTU, il 
deputato Juma Boy, si e vi-
sto «fermare » al suo ritor-
no dall'esiero da parte della 
polizia di frontiera: la sua im-
munila parlamentare non gli 
ha evitato di essere denuda-
to, perquisito e tenuto alcune 
ore in cella. <t Avevamo le no-
stre ragioni i> ha spiegato con 
spocchia il ministro degli In-
terni al parlamento. « E' sta
to un avvertimento contro un 
uomo la cui popolarita comin
cia ad allarmare » c I'opinione 
comune. Nessuno si stupireb-
be se anche Juma Boy doma-
ni finisse in prigione come al
tri oppositori. E' gia capitato 
a personaggi come Vex vice 
presidente Oginga Odinga 
(confinato nella sua fattoria 
dopo aver firmato un impe
gno a « non far politica »), $ 
capitato persino a uno dei 
cinque « padri dell'indipenden-
za», Achieng Oneko, tuttora 
detenuto. 

Ce chi pensa all'esercito co
me all'unica forza organizzata 
in grado di tagliare la stra-
da — come c successo dap-
perlutto o quasi in Africa — 
a un gruppo dirigente trop
po corrotto. Ma proprio I'eser-
cito e il feudo degli inglesi 
e appare assai improbabile 
che agli ufficiali di sua mae
sta passi inosservata una 
qualsiasi «cospirazione». A 
meno che non si tratti di pre-
parare un «golpe» su vilsu-
ra che cambi tutto per non 
cambiare niente. Se a questo 
si aggiunge che Vesercito ke
nyano e legato da un patto 
miljtare — in funzione antiso-
mala — all'esercito eiiopico 
(notoriamente nelle mani dei 
consiglieri americani e israe-
Uani) il quadro diventa com
pleto. 

E allora? Allora, come dice 
un ciclostilato degli univer-
sitari di Nairobi, «il Kenya 
rimarra ancora per molto 
tempo il paradiso dei turi-
sti e Vinferno dei kenyani, uno 
di quel paesi cui il neocolo-
nialismo concede di crescere 
senza svilupparsi». 

Luigi Ferrini 
(Fine -1 precedenti articoli so
no stati pubblicati il 25 e il 
29 agosto). 

Pubblicato 
in URSS 
un libro 

su Manzu 
MOSCA, agosto. 

Nelle librerie sovietiche e 
apparso un volume di grande 
formato sull'opera dello scul-
tore Giacomo Manzu. pubbli
cato dalla casa Editrice «Iza-
bretatelnoe Iskusstvo » (« Arte 
Figurativa») con una tiratu-
ra di 32.000 copie. 

La selezione delle opere ri-
prodotte nel volume (21 illu-
strazioni in bianco e nero e 
a colori) e il testo sono stati 
curati dal noto storico dell'ar-
te sovietico Vladimir Gorjal-
nov, autore di altre due pub-
blicazioni accolte con grande 
interesse dai lettori: «LTarte 
contemporanea in Italia» e 
«La grafica di Renato Gut-
tuso». 

Le illustrazioni contenute 
nel volume su Giacomo Man
zu appartengono ai van pe
riod! dell'attivita dello sculto-
re, dai primissimi a quell! 
della piena maturita artistica 
cu« appartengono, com'e no
to, opere quali le a Porte del-
l*amore» della Cattedrale dl 
Salisburgo. le «Porte della 
Morte» della Basilica di San 
Pietro, i bassorilievi della 
Cattedrale di Rotterdam sul 
tema della pace e il busto di 
Lenin a Capri. 

Gorjainov analizza l'attivita 
di Giacomo Manzu negli arm! 
venti in stretto rapporto con 
i problemi fondamentali del-
I'arte di quel tempo, quando 
Marini e Martini cominciaro-
no ad awiare le loro ricer
che in una direzione oppost* 
agli orientamenti impressio
nistic!. 

L'autore afferma che i bas
sorilievi hanno segnato una 
fase nuova nell'arte di Manzu 
e imposto la sua individuali
ty di artista. In particolare 
mette in evidenza quelli del
la serie nL'artista e il mo
dello ». 

Gorjainov mette In rtlievo 
il rapporto tra l'opera di 
Manzu e i grand! conflitti 
dellepoca contemporanea. E-
glt cita a questo proposito la 
serie «Cristo, uomo tra gli 
uomini i. sottolineando il tra-
gico riferimento airoppw 
si one fascista. 


