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STORIA 

La ristampa di due vecchi saggi di Missiroli e gli atti 
del processo De Bono pubblicati da Giuseppe Rossini 

Dal colpo di Stato 
al delitto Matteotti 

Una lucida recensione di Togliatti sull'« Ordine Nuovo » del 1924 - «E' possibile che la coscien-

za di classe si frasformi in coscienza di Stato ma non attraverso un processo di adesione, bensi di 

creazione di un nuovo Stato, di rivoluzione » - La sterile protesta « asfensionistica » dell'Aventino 

Lettera da CUBA 

Durante le « giornate» dedicate 
a Ruben Dario a Varadero WW4M! _ 

Tra i vari libn usciti di re-
cente sul fascismo dei primi 
anni. dall'avvcnto al potcre di 
Mussolini al delitto Matteotti, 
Mario Missiroli ha fatto bene 
ad inserire una ristampa di 
due suoi vecchi saggi. uno del 
1921 e l'altro del 1923 2-1. col 
titolo complessivo di 11 fasci
smo e il colpo di Stato dell'at-
tobre 1922 (ed. Cappelli. 19CG. 
pp. 243. L. 2200). Perchd. al 
di la di considerazioni ed e-
semplificazioni legate alia po 
lemica piu contingente. ritro-
viamo un paio d'elcmcnti (e 
una riflessione storica, su cui 

tornercmo) che fissano carat-
teri decisivi della crisi italia-
na di quel tempo. 

II primo elemento 6 dato dal 
modo stesso come Missiroli. 
sulla base di un discorso emi-
nentemente psicologico ideolo-
gico ricostruisce il « carattere 
spiccatamente antisocialista e 
reazionario» che assunse il 
fascismo nel 19201921 orien-
tandosi contro le organizzazio 
ni operaie: ed il secondo 6 
non meno illuminante poiche 
fissa il momento preciso della 
ascesa fascista a dopo la scon 

fitta del movimento rivoluzio-
nario con il fallimento del 
loccupazione delle fabbriche 
provocato dai riformisti. 

Ma che cos'era la volonta 
delle masse, nel biennio ros
so. «di fare come in Rus
sia »? Nel 1924, con la nuova 
serie deH'Ordine Nuovo, Pal-
miro Togliatti riprese le lucide 
recensioni che stendeva nel 
1919-20 sotto la rubrica «La 
battaglia delle idee » e in quel-
la sede si occupd del saggio 
di Missiroli sul colpo di 
Stato del 1922. apparso nei 
Qtiaderni gobettiani della Ri-
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LA RADICE CLASSISTA 
DELLA SCELTA DI GUI 

Chiave di volta della riforma proposta dal governo rimangono — ridotti 
i «dipartimenti» a poco piu di un orpello — l'« istituto aggregato » e 
la generalizzazione del « diploma» a carattere puramente professionale 

Quale sar.'i il niiiivn nrili-
nameiito ilcll'l niversita ila-
liana, se prc\arramio |e 1 i 
urieiitamenti elm HXIII fi-
nora cmersi dalla HUriiisiu-
no presto I'VIII ('omniis-
sioiie della Camera Mil 
discern* di Iejijie propositi 
dal miiiislro Gui? Finn ad 
opj;i smio Mali ilisrii^si, ed 
auipi.iiiicnlo ricl.ilmr.iti, so
li) selle arliroli del lllll^o 
prowedimento: sono pcn'i 
arliroli tlecism, rite loc-
MIIII niolle queMioni no-
dali — d.drinlroilii/iiini' 
flcll'isfirtifo apzrcitnlo e dei 
Ire liloli di studio (diplo-
nia. I.mrc.i c dollorato di 
riocrea) airisiitti/ione del 
dipnrlitncnlo — e die per-
meltotio pereio un primo 
giudi/io d"a*«ieine sulla li
ne.! M-ella dall.i in.ic^ioran-
7a pn\<Tii,ili\.i. Comincia-
IIMP, iiin.iii/ifulto. d.ill'ulli-
nio arliroln e-nmin.ito. elie 
h slain tli-eii—o nientre era 
in ror.-o |o seiopero in Uti
le le l'iii\er?ii."i e die deli-
nea I'organirrnzionc e t rum-
pili Hei fiilnri ilipnrlimenti. 

Al lellorc die non aliliia 
una ronii5reii7.i sperifiea dei 
problem! deH'ordin.imenlo 
nni\rrsilario puo farilmen-
le aeeailere — locsemlo i 
reMirotiti della loii.i nella 
l*imer>il."i o le pre.-e di po-
si/ione Hollo di\er*e a*-o-
eia/ioui — di fonn.ir-i la 
iniprrs-iono die gran pane 
delle polrmirhc \erla *n 
proldeini rile, rump quello 
del dipnriimcntn. po--ouo 
semlirarc di n.it lira r«rtt-
rialmenle lemiro-orsani/-
rati\a. In realla la porlala 
della di'rii'—ioiie e lien pin 
ampia; e roin\ol?e Hi\er-
pruti imliri//i poliliri r 
i id I iir.il i niirinipo'l.i/ionr 
della riforma o — come il 
mini-tro (>ni ama ••ictufira-
li»amenle e»primer-i — ilel 
riordinnmrntn dell'i^lni/io-
ne siiperiorc. 

Ri\endieando un nuo\o 
usscllo deHXni\er*ila die 
sia fondalo sui ilipariimcn-
li, o>;ia sul supcramenlo 
dcU'alluale frazionamenlo 
dcU'in«e?namenlo c «lella 
rircrra in sinjtole di«cipli-
ne o cnltcdrc c *nlla erea-
rione di un momenlo tinita-
rin riimiitir a pin ili-riplinr 
aflini anrlie *e app.iTienen-
li a different! faroll.'i o eor-
si di l.nirea, il tnoximrnlo 
demorraliro <lr?Ii sludenli 
« dei profe>=i>ri non lia in-
falli inleso semplieemenlr 
proporre tin pin ra/ionale 
moilello di orftaniKzazione 
drgli Jludi gia largamenle 
tpcrimenlato nolle t*ni\er-
sila di molii pacsi: ha po-
§Io un ol>ieUi\o die si in-
srrisce in una \isione ce-
nrrale di rinnovamenlo del-
riJni\crsila r die r le^o a 
porlarc nn'aria nuo\a ne-
d i Alonoi ilaliani, »po//an-
do railnalo slrapoioro della 
riMretta corporazinnc doi li-
tolari di oat I oil ra. oreando le 

, oondizinni por nno svilnp-
po culturale • ioiontifico 

olie si arricchisea colla rir-
rolnzinne delle idee e delle 
esperien/e e eon una pi w 
strella ronitcssione fra ri-
oerea e didatliea, dando luo-
go a un'istanza in cui orga-
nieaniente si affcrmi un me-
todo demorralii-o di di«eus-
sione suH'organizzaziono 
deirin'i'gnanicnto c delle 
rioerdie. 

.Ma pen-lie I'introilii/ione 
del iliimrtimrilto possa ave-
re cffellivamcnte questa 
porlata rinno\alrice, occor-
ro die e.«so sia davvoro a*!-
sunto oome fondanienlale 
istituto di base dell'ordina-
mento deH'Universila: co«l 
OJ«O \eniva delinealo nella 
proposta di riforma dei dc-
pul.iti oomuni«ti olie non a 
oa«o lia raooollo lanli ron-
«rti?i nel mo\inionto uni-
\er*itario. 

OIMI e inhere la soluzio-
ne proposta nella nuo\a for-
miil.i/ionc ileH'arlirolo 7 
della lepse Cui. frutlo di 
un fatiro«o eomprome*«o 
fra i p.irlili della enalizio-
ne go\emati\a? Lo soiope-
ro doiriTni\er<ita fi e sen-
za duldiio fatlo tnilire. oo-
slriu^endn il mini'tro e la 
m.ipciciran/n a inlrodiirre 
una oerla ra|ipre*entan/a 
democratira neali organi di-
retli\i del ilifhirlimrntn r a 
il.ire ad e«*o rompili pin 
ampi di ipii-lli inizialmenlr 
pre\is|i dal lr*ln co\eniali-
\o . Ma tjiio-le inuo\a7inni. 
die purr rappre«enlano un 
primo jnere««o per il moii-
menlo uni\er«ilario. r una 
ronferma della *ua for/a. 
«nno «tate «apienlenienle do-
*.ile e rondi/ionale. ro«i ila 
limil.imo r.idiealmente la 
re.ile porlala pr.iliea r da 
non lurltare ecee«namentp 
le gelo»e re*i*ten7e Hello ea-
ste aroadeniirlie «rliieralo a 
dife*a ilel Irailizionalr volto 
oon«er\alore delH'nitersila 
ii.ili.ina. 

Per questo Tan â speoifira 
di inters onto del dipariimcn-
to c slala limilata ai enrsi 
per il doltnrato di riooroa, 
«uoro»«i%i al ron*oguimenlo 
della lanrra. faorndono oo«i 
non una <lnillura fondamon-
tale ma una «orta «Ii appon-
ilieo ilell'l ni\er*il.i \ora o 
proprio: per queHo «i o lo-
naoenionlo in-i-iito. ro«pin-
comlo lulle le propo*le di 
mnililira dell" oppo^iziono. 
nel rili.nlire la ilipendonza 
detli ai-i*lonli nni\er«ilari 
non dal iHpartimrnto ma dal 
singolo titolare di eatledra, 
confermando nn lipo di rap-
porto gorarrhien nol corpo" 
docrnle ohe da lompo r »o-
voramonle critioalo e die e 
uno doi oardini Hollo soldo-
ramonto oon«orvalorf nella 
l"ni\or«ila: per qne«lo la 
n.Krila ilel dipartimento o 
staia «oiiopo*|j a lali \ in-
roli — I'aornrHo di seile 
profos«ori umoiali. di oui al-
mono quattro Hi molo. Hi 
insognamrnli affini — Ha 
ronHeme in molii oa«i pra-
tioamonte impossihile l'iiti-

tuzione, a meno di dar vita 
nelle acdi minori a diparti
menti tanto ampi o generic! 
da abliracciare iiti'iutera Fa-
colla o corso ili Inures. 

Cost configurato e comli-
zionato, il tlipnrtimettto ri-
sdiia pereio di e."«cre poco 
piu die un orpello mrsso 
ad abliellire il vcochio oor-
po malato della nostra Uni
versity. Oppure, so sorgera 
solo in alriinc sedi e ne 
verra impodila una nascita 
arliilraria nelle scdi minori 
do\ula soltanlo a preoccu-
pazioni di presligio. e<so po-
Ira di\cntjrc un fallore di 
ullcriore rolliira del i-aratlo-
re uuiiario c soienlifico del-
rislru/iotte supcriore, col ri-
sullalo di dare \ila. prati-
oamenle, a Ire tipi di I'ni-
\er'il,*i: una «nllouni\er»ila 
anpu-l.iiiii-nte profe««iiuidle, 
die a\rel)be il suo ceulro 
ne^li itfiiitii apgrrpnli (gli 
istiluli per il confrrimcnio 
del diploma di primo gra-
do, die la legge (»ui prece
de pn.-taiio sorgere andie 
fuori delle sedi uni\er5ila-
rie) n nei oor«i di diploma 
orsanizzali. a finnro dei eor-
«i ili l.iurea: una media uni-
\or«ila. orpani7zala Iradizio-
nalmenlo. di lipo <rienlilirn-
profosiionale. per il oon«e-
guimontn della l.mrea: inli
ne. nelle seili maggiori. una 
slnitlura dipartimenlalc ri-
ser\ala a una ri*lrella mino-
ran/a di Mutlenli. nella qua
le sollanln si pnlreblie ave-
re un alto s\iluppn docli 
sludi o ilella rirorra. 

II compromc««o raseiunlo 
dal la ma-pior.in/a nella for-
Piulazione doll'arl. 7 eonfor-
nia perrio. al di l.i delle 
conrc-Moni par7iali alio ri-
tendicazioni ilel mo\imenln 
iini\or.«ilario. il «o«lanziale 
rifmlo di Gui di fare del di-
parlimonto uno Hoi oarHini 
Holla rifonna Hell"rniver«i-
la. T.a r|iia\e Hi volta Holla 
rifornia (Jiii rimane in\ocr 
la proposta tMYistituto ag-
ftrcenlo r della goneraliz/a-
ziono Hoi Hiploma. come 
mezzo por alloggoriro la 
cri«i HeirUnivorsila rivor-
sando una gran ma««a Hi 
stmlonli verso il oon«ogni-
mento ili un primo lilolo Hi 
rarallero sirellamonte pro-
fe«*ionalo. ilandn in lal mo
do una ri*po*la nellarnenle 
••liltordinata alio ridiio«to t]» 
tempo a\anzato dal monilo 
<loirinilu«tria: o una propo
sta die inlroHnrrel»l>e andie 
noiri*lrnzione snporiore la 
Hi*linziono. die P in Hofini-
liva Hi radioe da«sisla, fra 
Hne eaiogorie Hi slndonli e 
fra Hne tipi Hi cullnra. 

Ma o quosla una linea die 
Ho\o anoora faro i conti con 
la loita. die e sompre piu 
ron4apo\olo e matnra o die 
non puo certo o««ore arro-
slala da moHe«te oonro^sioni 
soltoriali, del mnvimonlo por 
la riforma e il rinnovamen
lo HoH'Uni\orsita. 

Giuseppe Chiarante 

roluzi'orie liberate. Togliatti af-
front6 proprio il tema (n. 7. 
15 novembre 1924) che Missi
roli aveva cosi individuato: 
< Le richieste delle masse piu 
che un desiderio di riforme 
nascondevano una nuova vo-
lonta di potenza, la diffusa 
volonta di autogoverno da par
te di moltitudini anonime che 
1'esperienza della guerra ave
va violentemente sospinte nel-
lo Stato >. II risultato di simi
le analisi veniva preso per 
buono dal recensore comuni-
sla che lo precisava pero in un 
senso rigoroso. il senso stes
so della lotta dell'avanguar-
dia rivoluzionaria. < Adesione 
delle masse alio Stato? — si 
chiedeva Togliatti —. Certa-
mente. questa adesione d pos
sibile. o, per meglio dire, e 
possibile che la coscienza di 
classe si trasformi in coscien
za di Stato ma non attraver
so un processo di adesione, 
bensi di creazione di un nuo
vo Stato. di rivoluzione >. 

Si era nel novembre 1924, in 
uno dei momenti cruciali (for-
se Tultimo) della crisi pro-
vocata dal delitto Matteotti. La 
riflessione di Togliatti sull'in-
terpretazione missiroliana del-
l'avvento fascista, e sulle sue 
nostalgic giolittiane, porta a 
comprendere un tratto della 
prospettiva comunista. netta 
anche se ambiziosa in quei 
frangenti: il rifiuto di accede-
re a una qualsiasi soluzione di 
compromesso col fascismo af-
facciata da parte delle varie 
opposizioni. * Giolittiano — 
scriveva Togliatti — 6 ogni 
piano politico che pensi pos
sibile e si proponga di frena-
re il corso e lo sviluppo di 
forze nuove mediante un com
promesso e una inserzione nel-
l'antico. frusto. crollante si-
stema di forze del vecchio 
mondo e della vecchia socie
ty. D collaborazionismo e la 
stessa cosa del trasformismo 
e della pratica antiliberale. E' 
il morto che afferra il vivo. 
E' il programma della reazio-
ne. La Iiberta — cioe liberta 
di sviluppo e di affermazione 
di se. completi e assoluti fino 
a che il popolo sia tutto clas
se e la classe sia Stato e lo 
Stato di classe si affermi at
traverso la sua disciplina. la 
sua legge e la sua guerra — 
la liberta non resiste a questo 
programma. Essa ha portato le 
sue bandiere in altro campo. 
tra i rivoluzionari». 

Non sfuggira al lettore il 
valore di spia che queste af-
fermazioni hanno sulla forma-
zione ideate di Togliatti e sul 
tipico discorso ordinovista che 
le sottende. Ma piu pertinente 
al nostra tema e il corollario 
che esse contengono sulla di-
scriminante post a dai comuni-
sti nel 1924. con estrema ri-
gidita. nei confronti di una 
soluzione della crisi che non 
affrontasse i suoi termini di 
classe. I rivoluzionari doveva-
no difendere la liberta che si 
stava identificando con la cau
sa di emancipazione proletaria. 

E' interessante che Mario 
Missiroli. ripresentando ora i 
suoi vecchi scritti del primo 
dopoguerra. affermi che su-
bito dopo il delitto Matteotti 
soltanto un colpo di ma no di 
audaci avrebbe potuto rove-
sciare un Mussolini « preso da 
un vero e proprio smarrimen-
to». n colpo sarebbe riuscito 
e la situazione si sarebbe ca-
povolta. L'idea. com'd noto. 
venne a Sforza, a Zaniboni e 
ad altri allora. ma non fu 
mandata ad effetto. Siamo dun-
que nel campo sterile dei se, 
nel regno delle ipotesi. k vero. 
ma la questione che fl delitto 
Matteotti poneva era pur quel-
la della lotta sul piano della 
forza. Perci6 e significativo 
che Missiroli come gia il di-
rigente e storico del P.P.L, 
lacini. riconosca che il fasci
smo ormai non si poteva piO 
battere se non su quel terreno. 
Senonche, ci6 era quanto so-
stenevano allora e Gramsci e 
Togliatti e Scoecimairo dalle 
colonne dell'C/nifd perorando 
un'opposizione, adottando una 
linea. che certo non tnancd 
neppure essa (fi error! e di 
illusion! ma aveva il merito di 
andare fino in fondo ai ter
mini del problems e di ri-
chiamare alia realta della po-
sta in gioco. 

Basti. per tutte, questa ci 
tazione tratta da i:^ articolo 
dell'bnifd, probaLilmente di 
Gramsci. del 2 luglio 1924. 
quando gia la protesta mora
le, « astensionistica » dell'A
ventino mostrava la sua inti-
ma debolezza. « I partiti del-
Vc^potMom oott!tujaOD»Je — 

scriveva il giornale del PCI — 
coltivano l'llhisionc di risnlve 
re la lotta contro il fascismo 
sul terreno parlamentaie, di-
mcnticando che la natura fon 
damentale del governo fa
scista e ciuella di una dittatu 
ra armata. nonostante tutti i 
ciondoli costituzionali che cer-
ca di appiccicare alia mili/ia 
nazionale. Questa. daltronde. 
non ha eliminato l'azione del-
lo squadrismo e dell'illegali-
smo: il fascismo nella sua 
vera essenza e costituito dal 
le forze annate operanti di 
rettamente per conto della 
plutocrazia capitalistica e de-
gli agrari. Abbattere il fasci
smo significa. in definitiva. 
schiacciare definitivamente 
queste forze e cid non si puo 
ottenere che sul terreno del-
l'azione diretta >. 

Torna ottimamente a propo-
sito, ad illuminare la vera 
essenza del regime instaura-
to da Mussolini, il volume 
che ha ora approntato Giu
seppe Rossini pubblicando gli 
atti sino ad ora inediti del pro
cesso De Bono davanti all'Al-
ta Corte di Giustizia (il Sena-
to) sotto il titolo di II delitto 
Matteotti tra Viminale e Aven-
lino (ed. II Mulino, 19G6. pp. 
1039. L. 6000). Fu Giuseppe 
Donati. il direttore del Po
polo, a denunciare De Bono. 
direttore della Pubblica Sicu-
rezza, come implicato nel de
litto. Com'e noto. De Bono fu 
assolto (ricordiamo. tra paren-
tesi. che Turati defini quel Se-
nato «un'assemblea di vallet-
ti *) e l'accusatore prese la 
via dell'esilio. Gli atti. peri, 
sono ugualmente un capo di 
accusa rivelatore del clima 
instaurato dal fascismo, del 
suo potere basato sul terrore 
e sulla corruzione. dell'esi-
stenza di una polizia segreta 
dipendente dal presidente del 
Consiglio e addetta alia sop-
pressione degli avversari po-
litici. sulle nefandezze dello 
squadrismo. 

Giuseppe Rossini, nella sua 
prefazione ricchissima di in-
formazioni spesso molto rare. 
non affronta direttamente il 
giudizio storico sull'Aventino 
ma fa ugualmente risaltare la 
la sua impotenza. II lavoro 
di Rossini, che ticne dietro 
ad altri dedicatigli dallo stes
so autore, fa luce completa e 
vivissima sulla pcrsonalita del 
Donati che era ben diversa. 
come forza e come linea po-
litica. dall'atteggiamento dei 
popolari. Pereio fu condannato 
a un amaro isolamento. come 
una figura non meno signifi-
cativa. anzi piu rettilinea nel
la sua critica al moderatismo 
arrendevole del P.P.I., quale 
fu quella di F. L. Ferrari. 
Dobbiamo anche al Rossini 
un tratteggio non meno esau-
riente del c quadrumviro » De 
Bono, tipico personaggio di op 
portunista, ma anche esempio 
della saldatura effettuatasi tra 
la casta militare (e la mo 
narchia) e lo squadrismo piu 
delinquenziale. 

Paolo Spriano 

Ipoeti latino-americani 
riaffermano il loro 

impegno per la liberta 
Unita contro rimperialismo • La « Casa de las Americas» preoccupa sempre piu, per il presti-
gio di cui gode fra gli intellettuali del continente, i servizi statimitensi • La «controffensiva» 

della CIA • La storia di Roque Dalton, poeta di San Salvador 

L'AVANA. febbraio. 
Sulla piu bella spiagoia di 

Cuba, a Varadero. si sono in-
contrati molti poeti dcll'Ame 
rica Latina e in mezzo a loro 
e apparso anclie un ttaliano. 
Gianni Toti. die ha pranuncia 
to iintervento piu applaudito 
delle inornate dedicate a Rn 
ben Dario. La mamfe.stazione 
ha avuto un sitcccsbo che va 
kottolineato: testimone della 
maturita rapidamente ragniun 
ta dall'organizzazione della 
cultura, a Cuba, dopo la rivo 
luzione. E in concreto. si tra-
durra probabilmente nella 
creazione all'Avana di un isti
tuto di letteratura latinoameri 
cana. 

Si era deciso di celebrare 
Ruben Dario, come pacta del 
le Amenche. I poeti venutt al-
I'inconlro non si sono limitati 
a celebrare con belle parole 
elogwse: bene accompaynati 
dal tmoderatoie* Roberto Fer
nandez Retamar, essi hanno 
crtttcato, discusso, portato il 
discorso dallo slrutturalismo 
alia critica storica e alia fine 
hanno preso decisioni d'ordine 
generate, di politico culturale 
e anche di politico in senso 
stretlo, verso quella lotta an-
timperialista che se Dario ha 
solo inconsapevolmente sfiora-
to, oggi i diventata il fulcro 
di un impegno di qualsiasi se-
rio intellettuale americano. 

La Casa de las Americas, 
che ha organizzato I'inconlro, 
e" ormai una istituzione con so-
lido prestigio in tutta VAmerica 
Latina. Ogni anno organizza 
una serie di concorsi e di fe
stival che non ammetlono con
fronti, per la continuita e la 
liberta dell'impegno. in tutto il 
Continente. 1 servizi statuniten-

II poeta argenlino Francisco Urondo a Varadero 

si se ne sono evidentemente 
preoccupati. Un poeta di San 
Salvador, Roque Dalton, lia ri-
ferito all'incontro la sua espn-
rienza in proposito. Arrcstato 
Ire anni fa nel suo paese e 
immcdiatamente messo a di 
sposizione della Central Intel
ligence Agency, ju interrogato 
a lungo dal responsabile della 
CIA per I'America Centrale. 
Una gran parte delle domande 
verteva sull'attivita della Ca
sa de las Americas, con la 
quale Dalton aveva collaborato 
a Cuba. 

Roque Dalton 6 un poeta do 
tato di una moderna, tmiissima 
vena caustica. Alio stesso tern 
po, Dalton. che ha solo poco 
piu di trent'anni. e un corag 
qioso combattente per la liber
ta del suo paese. Quando lo ar-
rcstarono rimase una settima 
na senza vedere nessuno, in 

fondo a una sporca cello di un 
commissartato di polizia. I'oi 
venne Vuomo della CIA, aitan 
te. ben vestito. disinvollo. L'al-
ternativa che questi gli pose 
fu semplice, quasi ovvia: farsi 
agente della CIA o esserc am 
mazzato. II poeta Dalton, noto 
al suo paese e molto seguito 
dai giovani, soprattutto negli 
ambienti universitari, sarebbe 
stata mm pedina preziosa nel
le mani della CIA. Gli dimo 
strarono die — dopo aver sa-
puto quello che ormai sapeva 
sulla rcte di spionaggio statu-
nitense e sui suoi legami coi 
govemi dell'America centrale 
e certi altri suoi punti di for 
za — non sarebbe potuto usci 
re vivo dal carcere se non ac-
ccttando VofSerta di collabora 
zione. Questo tentativo dun) 
due setttmane. I'oi. siccome 
non ccdeva. Roque Dalton ren 

II poets cubano Roberto Fernandez Retamar, direttore della rivista c Casa de las Americas », alia 
c tavola rotonda » di Varadero 

r schede 

In Italia sappiamo mangiare ? 
Quando in Italia scoppio la 

congiuntura. la televisione voi
le dire la sua. per bocca di 
un commentatore che attual-
mente si occupa con maggior 
profitto di canzonette. Rimase 
appunto storica la raccoman 
dazione che il commentatore 
fece al popolo italiano: biso-
gnava mangiare baccala inve-
ce di bistecche: ne avrebbero 
profittato la salute degli italia-
ni e la bilancia commerciale. 
Ne segui una risata nazionale, 
e gli italiani (quelli che pote
va no) continuarono a mangia
re bistecche e le vendite del 
baccala non subirono nessun 
incremento. 

In effetti. il baccala. tanto 
per stare alio scherzo, costa 
circa un quarto della carne. ma 
il suo potere nutrilivo e molto 
minore. ed equivale all'incir 
ca ad un quarto di quello del
le bistecche o di un sempUcis-
simo lesso. 

Evidentemente la TV conta-
va tu quello che e purtroppo 
un carattere diatintivo degli ita

liani: non sappiamo mangiare. 
Mettiamo alcune cose in chia-
ro. Secondo le statistiche (e 
qui e appunto il caso di citare 
vera mente a proposito il cita 
tissimo Tnlussa. secondo il 

poche lire destjnabili all'ali- J un cosi impognativo compito 
mentazione sono purtroppo spe-
se male, e specialmente nelle 
zone piu depresse: si preferi 
scono gli alimenti dinamici 

i (carboidrati. in altre parote-
quale le statistiche sono quella j pastasciulta. polenta o pntate). 
cosa che. se uno mangia un che danno un piacevole sen^o 
polio intero e un altro munre I di sazieta. agli alimenti plastict 
di fame, dice che hanno man j (proteine. cioc carne). che ser 
giato un mezzo polio a testa) ' »•««« J^^^*» * r i f f n r « r « iv>i-
gli italiani spendono il 43 per 
cento del loro reddito in ali
menti: naturalmente. dato che 
sia un povero che un ricco han 
no all'incirca la stessa capaci
ty introduttiva alimentare. e 
appunto doveroso dire che in 
moltissimi casi le spese per la 
alimentazione possono giungere 
addirittura al 100 nor cento del 
le entrate: basti pensare ad 
un operaio con tre persone a 
carico che guadagni. nella mi 
gliore delle ipotesi. 100 000 li
re al mese. In tale augurabile 
caso disporrebbe di 830 lire 
al giorno per ogni commensa-
le, lid compreso. 

Molto spesso, perd, queste 

vono invece a rafforzare l'or-
ganismo, e ai grassi. pratica 
mente un ottimo compendio dei 
due precedent!. 

Tranne che nelle zone rurali, 
sono trascurati i prodotti in-
termedi. cioe le leguminose (fa-
gioli. piselli. ceci. lenticchie. 
fave. ecc ) che. oltre ad un no-
tevole contenuto di carboidra 
ti. hanno una buona percentua 
le di proteine e. in alcuni casi. 
come nella soia. poco usata da 
noi (usatissima nell ' Oriente 
asiatico), ricche anche di 
grassi. 

In sintesi, diremo che in Ita
lia manca una educazione ali
mentare, e per il momento e 
impensabile affidare alio Stato 

viste le bnllanti elucubrazioni 
dcll'Entc che detiene il mono 
polio delle informazioni. 

Finora. mancava da noi una 
p;jljblica7:nr.c ere si occupas 
^e di uri amnmuito imporl^nTe 
come 1 alimcnta7ior.e: ci pare 
che si awicini molto a quan 
to auspichiamo un libro pubhli 
cato recentemente dalla ca sa 
t-ditrice Armando di Roma, in 
titolato. appunto. Guida prati
ca di alimentazione. L'autore 
d C. Lozina Lozinsky. medico 
deirUfficio di Igiene di Roma. 

Si tratta di un'opera di indi-
scutihile utilita. e il suo prez-
zo (I.ITO lire) lo rende aceessi 
bile appunto a quelle categorie 
che piii ne hanno bisogno I-e 
tabelle. di facile interpretazio 
ne (che perd avremmo voluto 
pirt ricche). saranno di note 
vole aiuto a tutti coloro che vo-
gliono razionalizzare la pro
pria alimentazione. 

Gastone Catellani 

ne nbuttatn nella sun cclla. Di 
qui. un me>e dopo. fuqqi attra-
iviso un buco scavato nella 
parcte, Adesso, Dalton lavora 
a Praqa nella redazione di una 
'ir/sfd intvninzionale. 

.•IHC/IC1 SC mm tutti i poeti die 
M -.OIIO imaittiati a Varadeio 
pntccano i unlaw stone per so 
i'(ih di questo neneie, ta per-
snmihta <h Roque Dalton de 
\ciire. at Innitc, i/ cluna: il 
cutica itrimiiaiianii Anacl Ra 
ma ha illu^tratn bene, con do 
vizia e precisione. i/ caialtere 
nuovo della penetrazume cul
turale die ivaitzzano oggi i 
tervizi spociali statunitensi m 
America Latina Proprio per 
tcntare di controbattere I'azio 
ne svtluppata da Cuba — .so 
prattutto con la Casa de las 
Americas — la CIA ha getta 
to tutto il sua peso — mezzi 
finanziari e orqatnzzativi enor 
mi — in una serie di attiriU'i 
apparentemente apolitiche. die 
St anna del resto apicndo una 
breccia reale, attraverv) alcu 
ne figure ingenue o npportum 
sfe. lie/ campo degli mtellet 
luali del \udconliiieiile. 

Solo per le costddettc I'M c 
stigaziont socioloijuhe il dipar 
timento della dilesa USA di 
spone di 'A2 miliom di dollari 
annui. Sono sorte nuove rniste 
come iMiiiulo Nuevu. orqamz 
zaziani di studi, come I'l^tituto 
Latmoamericano. Si moltiplica 
no i convegm e i sogqiorm gra 
tuiti, in questo o quel paese. 
dare e lecito parlare di tutto e 
perfmo dubilare della test del
la commtssiotie Warren sull'as-
sas.simo di Ki'imedti In Mniulu 
Numo si piibblicano tersi e 
racconti e stui'/i di persnnatila 
di sinistra A/a non ci si dei e 
mgaiinare tin "" <i tutto que 
sfo, predamiti'i la preoccupa 
zione di tmpedne una vera It 
berta. una indipendenza rente. 
politico, dell'America Latina 
Si tende a neutralizzare I'm 
telligenza, vtsto che non e pos 
sibile conquistarla allc idee dei 
manopoli e del cieco produtlt 
vtsmo. 

All'incontro di Varadero. 
Gianni Toti c stato molto ap 
plaudilo per una sua ntinlist 
•itrutturalistica delta persona 
Ida di Ruben Dario. die n/i 
bracciava meqlio di altre la 
figura di questo carduccuinn 
a"America, nella spirale * pla 
neiaria » di un grande trapas 
so. dalla colonia al mondo mt> 
derno. Altri, come Jo^e Anto 
nio Portuondo. hanno pol me^ 
so piu in rilievo il ruolo sfon 
ro del modermsmo latino amv 
ricano. come complcs^a main 
raztnne neces^ario della per 
snnalitd culturale aulonoma del 
continente. Pot. m un secondo 
inter renin. Toti ha proposta lo 
creazione di una enmumta IM 
tintiamericana analnqa alia co 
mumla europco degli <tcrittor%', 
e ha suqaerito un'azione per 
trarre dall oblio tutta I'opera 
inedna del peruviana J. C. 
Maridtegui. che fu un amico 
di Antonio Gramsci. 

L'inconiro arrentva net-
t'nttello tsolato che lo rnotu-

i zione ha ncavoto dalla ttlla 
al mare rtei Dupont de Ne 
mours, sull'estrema, esile hn-

j qua di terra che penctra nel 
mare, dopo Varadero. a IJO 
chilomelri aU'esl dell'Avana 
Dalla terrazza si vede d mare 
at due lati. come sul ponte d« 
un baltello. tra le palme e la 
scoghera. Si proponevano lest 
e si leggevano poesie che ve-
mvano conlemporaneamenle di-
ilribuite su eleganti foqh isto-
riati La raffinatezza stuptra. 
mo pot non era altro — si ve-
dei a — che la euro ass»rt«a 
f 'if Cuba vuole prestore a que
ste cose, per non astumcre un 
nitcqqinmenlo culturale piatto, 
di una rudezza che potrebbe 
scadcre presto nella sottovalu 
tazione di certi prob>emi. 

II cubano llebcrio Padilla 
lesse un poemo sulla infanzia 
di William Blake, il corsaro. 
preceduto da una breve poesia 
dal litolo: c / poeti cubani ora 
non sognano». che dtceva: 
a .. e scorre il mondo sopra 
le loro bocche — e Vocchio c 
obbliqalo a vedere. a vedere. 
a vedere » Un argenlino Fran 
Cisco Urondo. lesse. * Reden 
lore. dolcegesupienodigrazia. 

che succede — con il Caribe 
dove nessuno — vuole lagrimo 
re e tutto importa? ». 

Saverio Tutino 
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