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Uno stato alleato degli Usa costruito sumlsura
di Nuru Tutashinda
L'allea*rza di Mobutu con gli Usa
data da lungo tempo, almeno fin
dal 30 giugno dei 1960 quando il
Congo ha conquistato l ' indipenden-
za dal Belgio. Il caotico periodo se-
guente Ia rivolta dell'esercito poco
dopo ii raggiungimento dell ' indi-
pendenza ha rivelato l ' ibrida natu-
ra dello stato congolese.
Presumendo almeno secondo la
tesi leninista che sia to stru-
mento della classe dominante, io
stato, nel periodo post-coloniale del
Congo, si rive)o lo strumento di nes-.
suno (almeno nel  Congo stesso).
La classe dominante (cioe queila
che ha < negoziato > I ' indipendenza),
i cosiddetti < i l luminati > o << polit i-
ci >, come vengono chiamati dalle
masse, hanno rappresentato un
gruppo di categorie professionali.
per Ia rnaggior parte funzionari sta-
tali. insegnanti. giornaiisti, piccoli
commercianti, ecc.

Questa classe era troppo debole, ov-
viamente e anche priva di esperien-
ze perchd essa potesse essere con-
siderata un'adeguata difesa degli
lnteressi capitalistici nell 'ex eoln-
hia belga. I1 compito loro delt:gato.
lia dai vecchi colonizzatori, che dai
huovi interessi imperialisti (come
luell i statunitensi) era quello di
lreare uno stato ed un apparato
pataie (repressivo e non repressi-
io) da affidare ad agenti locaii che

godessero della fiducia degli impe-
rialisti ma anche competenti. Que-
sta situazione faceva pensare al
ruolo coioniale precedente quando i
colonizzatori ritennero necessaria la
costruzione di ono stato coloniale,
come estensione della metropoli ca-
pitalistica domilrante. L'inesistenza
di una classe dominante forte nell'
intero paese, ha posto lo stesso pro-
blema durante il periodo dell'indi-
pendenza come quello che si d po-
sto per i colonialisti precedenti: co-
me assicurare Ia eontinuiti, dell'e-
sistenza di una struttura ammini-
strativa capace a sua volta di ga-
rantire la continuazione della pro-
duzio'ne (cioe dello sfruttamento).
Solo ponendo in questi termini il
problema, iI ruolo delle Nazioni uni-
te nel Congo diventa chiaro: creare
un apparato statale che sostituisca
lo stato coloniale. Attraverso le Na-
zioni unite gli Usa hanno impiegato
una grande quantita di energie e di
soidi per costruire uno strumento
in grado di raggiungere gli stessi
obiettivi dello stato coloniale: una
macchina militare efficiente, su cui
poter eontare. L'assenza di una pic-
cola borghesia autonoma, la quale
avrebbe potuto atllizzarc 1o stato
come suo strumento, ha reso im-
possibiie aglt lmperialisti di ab-
bandonatre il braccio repressivo del-
io stato nelle mani di < politiei > ci-
vili, la cui base sociale era solo un
gruppo etnico. Trasformando 1o

stato e il suo apparato repressivo in
un'unica uniti,, gll imperialisti han-
no rafforuato il loro controllo sulla
vita eccjhomica sociale e politica
dell'intero paese. L'esercito dunque
fu creato in primo luogo per rag-
giungere questo scopo.
E' questo il motivo che ha portato
alla creazione di un esercito imper-
niato su un solo personaggio - Mo-
butu lui stesso un militare, ma
che aveva acquistato un ruolo poli-
tico attraverso il giornalismo e Ia
sua alleanza con Patrice Lumumba.
n processo di costruzione di tale
strumento fu abbastanza lungo.
Quando Mo'butu ha scatenato il suo
primo colpo di stato nel settembre
del 1960 per eliminare Lumumba
dalla scena politica (l'eliminazione
fisica ha avuto luogo nel gennaio
del '61) egli rimase dietro le quinte
utilizzando le trupps delle Nazioni
unite piuttosto che i suoi soldati su
eui non poteva fare affidamento
per reallzzare il suo sco,po.
Nel novembre del 1965, grazie a1 fi-
nanziamenti Usa e all'addestraman-
to tecnieo di fsraele, Mobutu (nel
frattempo addestrato come gar-aca"-
dutisti) pot6 contare su un corpo d'
Clite di paracadutirsti, considerato
da tutti gli esperti come I'unibb piu
efficace di tutto I'esercito congole-
se. Per la loro impottanza polibica
questi pari, furono usati con molta
cautela contro gli insorti (i seguaci
di  T, ' ,  ,nr l ra)  sol levat i  contro i I  go-

verno centraie nel 1964-65. I?iassu'
mendo, i1 processo di consolidameu-
to del regime neocoloniale nel Con-
go-Zafte assomiglia molto al pro-
cesso di insediamento del colonia-
Iismo. In entrarnbi i casi I'obiettivo
f u raggiunto attraverso l' utllizzazio-
ne. intensiva ed estensiva, dell'ap-
parato repressivo dello stato.
E' dunque chiaro che le condizicni
che furono alla base dell'alleanza
fra Mobutu e i suoi sostenitori sta-
tunitensi non su;ssirstono pitr. Para-
dossalmente, iI ruolo preponderan-
te dello stato e dell'esercito per con-
trollare i settori produttivi,ha fatto
emergere una classe locale di ma-
nagers capitalisti, i quali non con-
dividono la politica di Mobutu. GiA t
da un certo tempo e risaputo che la
situazione e,conomica dello Zalre e
catastrofica. Per ultimo, nelle zone
occidentali del paese i sopravvissu-
ti deli'insurrezione del 1964, corrti*
nuano a prepararsi a una lotta ar-
mata di lunga durata
Tenuto conto di queste condizionl,
Mobutu si rende chiaramente con-
to che il sostegno dei suoi alleat!
dipenderh in gran parte dalla sua
capacitd di mantenere un ordinp
interno e credibilitir che la sua par"
ticolare dittatura avrD, di fronte alle
masse e alla nascente plccola bor
ghesia. E' stato sulla base della sl-
tuazione interna ehe gli Stati uniti
in definit iva hanno deciso di soste-
ner lo.
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Un subimperlalismo pieno di contraddizioni
di Nuru Tutashinda

Mobutu, cambiando la sua posizio-
ne nei confrotrtl del Mpla, l'a, ce,rtz,-
mente seguito I'eselmpio dei suoi
maestri di Washington, ma lo ha
fatto anche a causa di oggettive
condizioni interne -- deterioramell-
to economico, crescita del malcon-
tento politico - che non gh con-
sentivano di impegnarsi a lungo al
di fuori delle sue frontiere. Di so-
lito si attribuisce la causa del de-
terioramento uconomico zairota al-
la drastica caduta del prezzo del
rame. Ma gran parte deila colpa e
imputabile aiia ciasse dominante
locale la quale, dopo quindici annj
di indipendenza. non e riuscita a
cambiare la pe.*ante dipendenza
dell 'economia del paese dall 'espor-
tazione del rame. L'ammcntare di
valuta straniera ricavato cialle e-
sportazioni di rame e lo stesso di
quello del 196ti. E q'"tesbo fatto co-
stituisce un'a,itra prova dell ' incapa-
citd, della picuola borghesia iocale
di controllare e gestire ia produzio-
ne: d piu preoccupata di investire
il suo surplus in settcri del capr-
tale mercantile che producono un
rapido profltto: rendiba terriera,
import-export, ecc. Non si possono
capire le difiicoit,a economiehe del-
Io Zaire di oggi senza analizzare i
rapporti di classe che si sono svi-
Iuppati a partire dall'indipendenza.
Come abbiamo spiegato prima 1na-
nilesto del 16-6-'76) gli sforzi del-
ie potenze occidentali per creare
un apparato statale asservito ai lo-
ro interessi, ebbero i i lolo irunto

culminante nei riuscito colpo di
stato di Mobutu, del 24 novembre
19?5. Immediatamente lVlobutu sl
mobil ito per eliminare le ult ime
sacche di resistenza delf insurre-
zione del 1964-'65 ricorrendo sia
ad una drastica repressione che a
prolnesse di amnistia. Alcuni diri-
genti ribeili furono grazta\r, tna il
leader dell'insulrezione del Kwilu,
Pierre Mulele, ribornato a Kinshasa
nel 1968 fu im,prigionat,c, processa-
to sommariamente, condannato a
morte e fucilato. La repressione ha
avuto nel complesso gli effetti op-
posti a quelli voluti da Mobutu. Gli
abitanti dei villaggi situati nelle a-
ree una volta sotto il controllo dei
ribelli, (metb del paese, prima del
novembre 1964) sono, ancora oggi,
tercorizzati alla vista di soldati che
si comportano come un esercito di
occupazione. Nella regione orienta-
le (lungo il lago T'anganika), mon-
tagnosa e scarsemente popoiata, i
r ibeil i  si sono rit jrati e riorganiz-
zatt sotto i l nome di Partito rivo-
luzionario populare (Pr'p). La mag-
gior parte della stampa occiden-
tale ignora I'esistenza del Prp e del
suo obiettivo ult imo che consiste
neila sostituzione del regi.me di Mo-
butu con uno stato socialista.
Nel tentativo di concentrare nelle
sue mani tutto il potere, Mobutu si
e inimicato un crescente nurnero
di zairoti che Ia pensano sostan-
zialmente come iui e che apparten-
gono in gran parte a quella picco-
la borghesia in cui Mobutu reclu-
la i suoi collaboratori.
Mobutu ha aunrentato 1o sconten-

to, scegliendo per I posti chiave,
gente che appaltiene allo stesso suo
clan o alla sua etnia. Lo stato.eser-
cito nello Zafte e diventato piu di
un se,mplice strumento del capitale
multinazionale. Alti funzionari go-
vernativi, burocrati di alto livello,
ufficiali superiuri dell'esercito, svol-
gono un'attiviti, commerciale ana-
loga a quella rii altri capitalisti e-
stranei alla cerchia del potere po-
litico. Il malconiento d in aumen-
to tra la picccla borghesia perchd
si sente tenuta lontano o estromes-
sa dalle posizioni piu importanti in
seno al partito o al governo e per-
ch€ soprat[utto e privata degli stru-
menti per accumulare le ricchez-
ze. II risentimento <ii questa classe
contro Mobutu d aumentato dram-
maiicamente ri.egli ultimi mesi con
I'improvvisa poiitica di nazionaliz-
zaztone avvenuta all'inizio del 19?5.
Il 4 gennaio 19'15, anche le impre-
se private degli zaitoti lurono na-
zionallzzal;e ma si tratto seinpli-
cemente di un cambio di manage-
ment locaie. Alla flne dei 19?5 il
governo fu costretto a tornare sui
suol passi. La produttivit}, delle fat-
torie e delle piantagioni espropriate
era infatti calata notevolmeute e
gli antichi padroni stranieri furono
richiamati.
Ovviamente, le lamentele che que-
sta nuova borghesia locale rivolge
al regi'me sono di natura ben di-
vers'a da quelle del Prp. In quest'
ultimo caso Ia contraddizione pud
essere risolta soltanto attraverso
una rivoluzione mentre nel primo
caso la contraddizione e tra due

settori della stessa classe e va ri-
solta in un modo non antagonisti-
co, senza intaccare il ruolo domi-
nante del capitale internazionale.
II Prp e altri gruppi di opposizio-
ne hanno in comune soltanto un
bersaglio: Mobutu; mentre diver-
gono profondamente per quanto ri-
guarda il cambiamento del siste-
ma politico ed economico. Mobutu
si rende certatnente conto ch.e gli
Stati uniti non esiterebbero ad ap-
poggiare uno qualsiasi di questi
gruppi di opposizione pur di emar-
ginare iL Prp.
I1 riemergere recente di Ghizehga,
che non d un membro del Prp, do-
po' un lungo esilio in Unione so-
vietica e in Egitto E destlnato piD
a complicare che a facilitare il com-
pito det Prp. Dirigente politico di
primo piano nel 1960, viee primo
ministro nel ministero Lumumba,
strenuo avversario di tutti i gover-
ni costituiti dopo I'assassinio di Lu-
mumba, Ghizenga d certamente un
nazionalista radlcale, ma non 0
sbagliato presumere che egli possa
essere fortemente influenzatc dal
Creimlino. Abbiamo gi,r, dimostrato
come ragione interne spingeranno
probabilmente gli Stati uniti ad
appoggiare un movimento di libe-
razione nello ZaLre diverso dal Prp.
II coinvolgimento dell'Unione so-
vietica costituirebbe una ragione e-
sterna ai motivi inlerni per spin-
gere gli Stati uniti ad appoggiare
o flnanziare un movimento che ro-
vesci l'attuale regi.me senza pero
mettere in pencolo gli interessi del
capitale internazionale.


