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Personaggi « esemplari» 

LE EPISTOLE 
Dl BONOMI 

L'uomo della Federconsorzf scrive a Leo
ne per ricordargli le molte «ombre» 
dell'agricoltura italiana — Per6 ha votato 
il programma anticontadino del governo 

I giornali hanno dato rl-
llevo ad una ennesima lette-
ra che il presidonte della 
Confederazione coltivatori 
diretti e in abitudine di in-
viare, ogni tanto, ai vari pre
sident! del Consiglio dei mi-
nistri. Al sen. Leone non po-
teva mancare il richiamo 
dell'on. Bonomi. 

Ma, i'on. Bonomi, non ave-
va votato qualche giorno pri
ma la fiducia al governo 
Leone che sui problemi del-
l'agricoltura aveva pur in-
dicato intenzioni e propo
siti? 

Intenzioni e propositi per 
modo di dire: perche la con-
ferma plena della linea di 
politica agraria fin qui se-
guita, secondo le dichiara-
zloni del governo Leone, 
nient'altro significa che la 
continuazione della crisi dei 
redditi contadini e delle im-
prese coltivatrici, la ulterio-
re soggezione dell'agricoltu
ra aU'imperio dei profitti e 
dei sovraprofitti delle grosse 
Industrie produttrici dei 
mezzi tecnici per l'agricoltu-
ra, delle Industrie di trasfor-
mazione dei prodotti agrico-
li e della sempre piu impa-
vida speculazione commer-
ciale; nient'altro significa 
che il proseguimento della 
politica agricola del MEC da 
tante parti denunziata come 
fallimentare per l'agricoltu-
ra italiana e per le stesse 
prospettive della Comunita 
europea. 

Nel discorso del sen. Leo
ne la parte dedicata all'agri-
coltura (sempre rivelatrice) 
e quella dove piu traspare 
sicurezza, serenita, ottimi-
smo. Tanto candore ha sve-
lato il presidente del Con
siglio dei ministri che non 
ha pensato nemmeno a pro-
nunziare la parola Federcon
sorzi. Forse sta in questa si-
lenziosa garanzla di continui
ty, la ragione della decisa 
fiducia accordata al governo 
dall'on. Bonomi. 

Ed ora, rassicurato, questl 
riprende la corrispondenza, 
ove i toni equivoci di la-
mento e di sconforto, si al-
ternano con quell! gesuitici 
della denunzia e della indi-
gnazione appena trattenuta: 
«II principale obiettivo — 
dice la lettera — che ha gia 
fatto parte del programma 
del passato governo di cen-
tro-sinistra e la lotta agli 
squilibri per arrivare alia 
parita dei redditi. Noi rite-
niamo che anche il nuovo 
governo confermera il pro
gramma in questo campo, 
non dimenttcando (ed ecco 
la intramontabile capacita 
dell'on. Bonomi di donarci... 
perle di sagacia politica e di 
severity logical) che nelVul-
timo anno (e gli altri, no? -
n.d.r). git squilibri tra agri-
coltura e altri settori sono 
aumentati invece di dimi-
nuire ». 

Siamo proprio curiosi ora 
di vedere come aumenteran-
no, sotto U governo Leone, 
i redditi dei contadini, come 
migliorera la condizione di 
vita del coltivatori, come di-
venteranno competitive le 
imprese coltivatrici nel MEC 
e come si elevera la produt-
tlvita del lavoro agricolo e 
della proprieta coltivatrice; 
come si ridurra la rendita 
fondiaria, come si abbasse-
ranno 1 prezzi dei prodotti 
industriali; come diverranno 
remunerativi i prezzi dei 
prodotti agricoli, come e 
quando aumenteranno le 
pensionl e gli assegni fami
liar! e quando sari ricono-
sciuto il diritto dei coltiva
tori ad avere Tassistenza 
farmaceutica. 

Al presidente del Consi
glio, prima della presenta-
done del nuovo governo alle 
Camere, era giunto un pro-
memoria sui problemi del
la politica agricola interna 
e comunitaria indirizzatogli 
dall'Alleanza nazionale dei 
contadini. In esso e'era e e'e 
materia saffitiente di rifles-
sione: non solo come sforzo 
di interpretazione deH'atrua-
le gravissima realta dell'agri
coltura italiana, ma come 
obbligo di comprensione dei 
significati profondi del mo-
to contadmo che scuote l lta-
lia e che bisogna intendere 
a tempo per chi voglia e 
sappia capire il senso della 
partedpazione contadina al
le speranxe e alle lotte rea-
U di rinnovamento che inv 
pegnano eon tanta forza gli 
operai e gli student!. 

Per una ' prowidenzlale 
coinddenza, la grande ma-
nifestazione contadina del 5 
lnglio a Roma si e svolta 
pocbe ore prima della pre-
sentazlone al Parlamento del 
nuoro governo. Ma il sen. 
Leone fl discorso 1'aveva 
gia scritto: prova continuata 
di quel lacerante distacco fra 
governanti e masse lavora-

1 trid che 11 19 maggio ha 
chlaramente o nuovamente 
•Mtao la evidenja. Di questo 

distacco la lettera dell'on. 
Bonomi torna ad essere 
espressione che vorremmo 
dire tipica. Bonomi deve di
re si a tutti i governi: pena 
la crisi liquidatoria del suo 
gruppo di potere. I governi 
della DC o di predominate 
forza democristiana devono 
dire di si a Bonomi (a comin-
ciare dall'intoccabilita della 
Federconsorzi): pena lo sfa-
scio genorale che porrebbe 
addirittura problemi di crisi 
delle istituzioni democrati
z e secondo le molte paure 
che i Moro, i Rumor, i Co
lombo e gli altri maggioren-
ti dc debbono avere ed han
no delle carte che Bonomi 
sarebbe in grado di scoprire. 

Cosl Leone non parla del
la Federconsorzi, ne fa pa
rola di prowedere a ristabi-
lire la legge in tutti i guaz-
zabugli dove Bonomi ha le 
mani, e Bonomi, dopo la fi
ducia, gli manda la lettera 
dove si fa premura di spie-
gargli che l'agricoltura ita
liana « e un quadro con mol
te ombre e poche luci »; co
me a dire: qui bisogna estcn-
dere le ombre e tagliare que-
gli ultimi pochi fili che fan-
no risplendere ancora qual-
che fioco lume, perche tutto 
diventi tenebra. 

E siamo all'assurdo: il go
verno Leone nella sua « prov-
visorieta >, pu6 non oppor-
si alia presa in considera-
zione di proposte di le<*«e 
per l'inchiesta parlamentare 
sui SIFAR; ma e in grado 
di fare altrettanto per accre-
scere le luci e diminuire le 
ombre sulla Federconsorzi e 
suH'agricoltura italiana? 

La risposta sempre piu 
decisa viene per fortuna 
dalle lotte contadine di mas-
sa ed unitarie che sono da 
tempo in corso e che sono 
destinate a continuare. Esse 
riusciranno a impedire che 
il doppio giuoco di Bonomi 
e della DC continui indistur-
bato contro i contadini, con-
tro l'agricoltura, contro il 
senso di giustizia e di mora
lity politica del paese. 

Attilro Esposto 

II XV premio 

« Cortina Ulisse » 

al francese 

Martinet 
CORTINA. 12. 

Andr£ Martinet, professore 
di linguistica generate alia Sor-
bona. ha vinto il XV premio 
europeo < Cortina Ulisse >. 

La commissione esaminatri-
ce del premio, era composta 
dai professori Giacomo Devo-
to. rappresentante dell'Acca-
demia dei Lincei. Carlo Gal-
lavotti, per il Consiglio na
zionale delle ricerche. Mario 
Praz, per la Commissione ita
liana della UNISCE. Alfredo 
Schiaffini per la Facolta di 
Lettere dell'Universita di Ro
ma e Maria Luisa Astaldi, di-
rettore della rivista « Ulisse >. 

LA ^CALDA ESTATE» CECOSLOVACCA 

Una manifestaziorte di studenti praghesi nelle « calde » giornate di luglio in piazza dell'Orologium (foto Sansone) 

Chi dimostra e chi discute 
per le vecchie vie di Praga 

Un susseguirsi di episodi nella bella piazza di Staro Mesto — II viavai di un duplice turismo «politico» 
Reazioni di opinione pubblica al momento della crisi internazionale — L'appello degli scrittori 

II compagno Smrkovsky, presidente dell'assemblea nazionale in un comizie improwisato Mlusfra a migliaia di persone I posi-
tivi risultati dei colloqui di Bratislava (Foto Sansone) 

Come I'industrici degli alimenti conservati monipola il gusto dei cibi 

II sapore <fabbricato> 
L'industria essenziera si propone di estrarre le essenze di ogni prodoHo naturale per venderle su larga scala 

Nel gustare un cibo. oltre alia 
funziooe del palato. eotra una 
sensaaooe olfattiva. perch* oel 
cibo si trovano sostanze volatili 
die eosthoiscono il cosiddetto 
aroma. U Quale appunto serve a 
rendere fl cibo stesso gradevoJe 
ed appetibfle. 

Ora fl crescente svfluppo della 
produzjone di alimenti conserva
ti. quale cbe ne sia la tecnica 
di coofeaonamentg trova una 
reniora od fatto che in akoni 
casi il procedhnento di cooser-
vazkne modinca fl sapore ori-
ginario defl'alimento. distros-
geudone in tutto o in parte raro-
ma, sicche il prodotto alia One 
deOe diverse manipoUziani nan 
e pii agualmente gradevole co
me quello naturale. 

ET on reoorneno analoto a 
quello cbe si vennca per le vi-
Umine. e poiche fl depaupera-
mento vitaminico si cerregge in 

rati casi con la aggiunta finale 
vitamine cbe debbono surro-

gare quelle andate perdule. si e 
flnito per fare quaknsa di simile 
anche con gli aromi. al fine di 
ridare al prodotto trattato mdu-
strialmente il suo sapore origf-
nario. Ha cost avuto un notavole 

incremeoto Yindustria essenzie
ra, che si propone di estrarre 
le essenze oootenute in ogni pro
dotto naturale per utilizzarie su 
scala industriale. A tale indu-
stria hanno dato impulso gli stu-
di chimid sulla nature degli aro
mi. cbe e un campo di ricerca 
divenuto vasttssimo. Si e sco-
perto infatti cbe ogni arona e 
legato non ad una sosUnsa spe-
cifica singola. ma ad una sene 
piu o meno numerosa di prin-
cipt attivi. i qoali in genere poa-
sono essere ricavati per distfl-
lazione da quelle parti deOe der-
rate cbe ne sono pio riccbe. Non 
sempre si riesce ad otteaere tut
ti codestt prinap! attivi ma in 
pratica la cosa non e neppure 
necessaria. 

Prima Percbe il nostro senso 
del gusto non e motto selettivo. 
e perdd non e in grado di far 
distinxioni motto sottili. per cui 
bastano gli eiemeoti principaU 
deiressensa a f w avverarelo 
aronM in questiooe. Secondo. 
Percbe akunj di questi ekiaeoti 
sono capad di poteaaiare, di 
esaltare VeSkivio aromatioa. akv 
che la loro aggiunta in misura 
adatta imniaaea qoakbe difetto 

Terzo. Percbe nel comolesso f chimica dei drversi aromi al fine 
delle sostanze che costituisoono 
un aroma vi e sempre una di 
esse cbe e la prindpaJe. cud si 
deve maggjormente fl sapore cbe 
interessa. e quel cbe importa 
dunque e cbe essa non mancfai. 
Quarto. Pa cite una uKeriore 
rafllnazkme dell'essenza ottenu-
ta — cbe si esegue con la co-
sidetta de-terpenizzazione — ac-
cresce flno a decvpHcarlo fl po
tere aromatizxante del distillato. 

In breve, e oggi poasibue re-
stituire ad un alimento cbe rab-
bia perduto, a causa defle man}* 
pdaziaoi della moderna tecnoio-
gia alimentare, 9 suo primitivo 
sapore, aggazflgeadovi jniaotita 
minime ed a voUe perflno insi-
gmficanti del corrispoodente aro
ma rkavato per via industriale: 
basta in genere meno df on 
grammo per ogni caflo di ali
mento Ma questa e stata sokan-
to una tappa della ricerca, cbe 
non ha limuasu tutte le difficoha. 
L'industria eaaenaiera infatti e 
ceatoaa. ed obbliga tookre a la-
vorare au quantita masaiooa di 
prodotti cbe oonajMcano le ope* 
rajDoni tecnicte e logisticbe. Ct 
si e prepoati aDora di Identifl-

) t eti 
> da riprodurli sinteticamente. 

Per molti di essi vi si e gia 
riuscki, siccbe e venuta meno 
la necessita di lavorare quintali 
di derrate per ottenere il tipo 
votuto di sostanza aromatizxan
te: e piu semplice. rapido ed 
econonuco realizzarla per sinte-
si Si e arrivati. in altri termi
ni. ad imitare la natura. a co-
piarla. creando in laboratono 
strotture cbmBcbe identicbe a 
quelle naturalL E con cid si 
sarebbe potuto credere di aver 
toccato fl massimo dei traguardi, 
ma fl massimo doveva ancora 
venire. 

Percbe vi sono aromi. come 
quello della banana, di cui nes-
suna ricerca e stata in grado di 
rieuuuecere e isolare fl prioapio 
attivo. e cbe non e neppure otte-
nibile con restrazione detrmdu-
stria essenziera: qualunque di
stillato si produce da quel frut-
to. non se ne ricava mai fl pre-
dso sapore. Ed ecco cbe per stn-
teai (ana ainteai di rantasia) si 
e f abbrkata una sowtanza cbe da 
esattamente 1'aroma della ba
nana: e fl curioao e cbe tale 
sostanza non al toe*a affatto nel
la 

* Codesto aroma artinciale e lo 
acetato di amUe. Dopo di cbe. 
su questa medesima strada si e 
prooeduto anche per altri pro
dotti. scoprendo che il gusto del
la cfliegia e dato da\Yacetato di 
etUe. quello dell'ananas dal ca-
pronato di aUile, quello della 
fragola dal fenQaliadato di et&e 
ecc. tutte sostanze — si bad' 
bene — cbe anch'esse non si tro
vano per nulla nefla corrispoo
dente f rutta naturale. 

Sono sunili c stregonerie * cbe 
ci fanoo sentire in molti cibi 
conservati. nelle carameDe, nei 
gelati. nei liquori. fl gusto di 
una particolare sostanza di na
tura di cui non e'e neppure Tom-
bra. < Stregonerie > cbe danno 
pert mohi motivi di perpiessita: 
un produttore senza scnipoH cbe 
sfugga ai controlb potri sem
pre rifilard per buooo ouahu-
que tntrugljo cui abbta aggiunto 
uno di oodesti sapori arancialL 
Sappiamo cbe raromatisaante 
non e ooctvo. ma di cbe sara 
fatto rintruglk) cod deliziosa-
mente maacberato? 

GMtano Liti 

Dal nostro inviato 

PRAGA. agosto. 
Staro Mesto, la Piazza Vec-

chia, nel cuore di Praga, £ 
sempre una delle zone piu se-
ducenli della capitale cecoslo-
vacca. Chiusa al traffico delle 
automobili, dominata dalla 
facciata gotica della Chiesa 
di San Tym e dalla Torre 
del vecchio municipio, essa 
e rimasta luogo propizio alle 
soste riposanti e alle pas-
seggiate senza scopo, spazio 
urbano ancora concepito, co
me oggi si dice con accentp 
di nostalgia. *a misura del-
I'uomo >. Questa vasta oast 
al centro dell'antica citta e 
del suo involucro esterno, 
asburgico dapprima, poi e-, 
spressionista e perfino pre-
cocemente « modernista », of-
fre anche un naturale richia
mo per qualsiasi tipo di con-
vegno di folia. 

Fra una sera di sabato e 
una giornata domenicale, 
sotto un cielo capace di 
esprimere quanto di piu ma-
linconico pub avere una bel
la estate centro-europea, vi 
abbiamo assistito quasi con-
temporaneamente a un con
certo bandistico, a una ma-
nifestazione rievocativa e a 
un paio di dimostrazioni po-
litiche. La banda suonava di 
lassii, dalla loggetta che e 
in cima alia torre munici
pal per un pubblico di tu-
risti franco-svizzeri-tedeschi 
e di famigliole o coppie pra
ghesi in libera uscita dome
nicale, che si esponevano a 
quella refrigerante pioggia 
di note, dolci, ma lente e 
un po' tristi. 

Fu in quello stesso mo
mento che una colonna di 
dimostranti irruppe nella 
piazza a grida scandite, poi 
tacque a quel suono e andd 
ad occupare in silenzio i pen-
dii del magniloquente monu-
mento a Jan Huss, che con 
la sua massa grigia e il so
lo punto di stonatura nel-
Varmonico, ma non unifor-
me, complesso architettoni-
co della Piazza Vecchio. I 
pubblici dei due spettacoli, 
quello politico e quello mu-
sicale, cominciarono allora a 
confondersi. 

La mattinata dopo fu so
lo un manipolo di dimostran
ti — una ventina al massi
mo — a raccogliere lo stri-
scione e la bandiera che la 
sera erano stati laseiati in 
deposito fra le braccia di 
Jan Huss e a tentare di ri-
partire per un'altra mani-
festazione, passando, questa 
volta, fra una folia del tut
to diversa. Sulla Piazza Vec-
chia si erano riuniti infatti 
in pittoreschi costumi na-
zional-folkloristici i vecchi 
mernbri del Sokol. E* questa 
una organizzazione sportira 
giovanile della Cecoslovac-
chia di Benes, che fu sciol-
ta dopo il 1948 e che oggi si 
cerca di rrmettere in piedi. 
Ma t giovani di queWepoca 
lontana sono oggi nonni pen-
sionati e quella loro assem-
blea in piazza — potent era-
no loro che si erano riuniti 
fa abiti da spettacolo infan
tile — aveva un tono di grot-
tesco anaeronismo: la mac-
china da presa di un regi-
sta della nouvelle vague ce-
coslovacca, come Torman, 
eosi spietato neUo scortica-
re tutto cid che di sphito 
piccolo-borghese pud esservi 
tfi i^ecosunoccTuo, • uirew* 
avwio en enw uiuei n m . 

La «ealda estate ceeotlo-

vacca », come Vha chiamata 
un giortialista di Radio Pra
ga, e fatta anche di mo-
menti come questi. Quelle 
scene a Staro Mesto sono 
tutte delle giornate in cui 
culminava la polemica fra i 
comunisti cecoslovacchi e i 
partiti di altri cinque paesi 
socialisti. Calda estate, che 
ha avuto le sue settimane di 
tensione collettiva, ma non 
quell'atmosj'era di dramma 
che tanti si sono affannati a 
descrivere. Anche nelle gior
nate piti preoccupanti molti 
non hanno neppure pensato 
di interrompere le vacanze. 
La stampa di Praga, della 
cui liberta nessuno oggi du-
bita, non ha mai versato in 
quei giorni benzina sulle 
fiamme. 

Lo stesso Kohut, che ha 
redatto l'appello degli scrit
tori, poi firmato da tanti 
cittadini, in cui si chiedeva 
ai dirigenti del paese di 
essere fermi nelle trattative 
con gli altri partiti, ha avu
to spirito suffidente per fa
re. nel numero successivo di 
Literarni Listy, dell'ironia 
su questo suo lavoro da va-
te popolare. La prova di 
maturita data in luglio dal 
popolo cecoslovacco k fatta 
proprio di sangue freddo, 
di realismo e di comprensio
ne del proprio duplice inte-
resse, che consisteva tanto 
nell'autonomia della propria 
via di sviluppo, quanto nella 
amicizia con gli altri paesi 
socialisti: tutte doti che so
no mancate a tanti inviati 
speciali della stampa occi
dental, preoccupati solo di 
soffiare sui fuoco. 

Viaggiatori 
Non sono solo i giorna-

listi ad affollarsi in queste 
settimane negli alberghi del
la capitale cecoslovacca. ET 
una stagione turisticamente 
molto attiva. Viaggiatori par-
tono e viaggiatori arrivano. 
I cecoslovacchi recatisi al-
Vestero sono quesfanno nu-
tneroswstmt. Nessuna limi-
tazione k stata posta, che 
non sia quella dovuta alia 
scarsa disponibilitd di va
luta (per cui si assiste per 
le vie di Praga a un'insisten-
te e fasHdiosa caccia alia 
moneta occidentale). L'lta-
lia i, come la Germania oc
cidentale e la Francia, fra 
i paesi piu ricercati. Ci sono 
state 30000 partenze in una 
settimana per il nostro pae
se. Cid accade — diremo in-
cidentalmente — sebbene il 
nostro governo non abbia 
fatto nulla per facilitare il 
compito a questi turisti: 
mentre un italiano che vie
ne a Praga pud ricevere il 
visto in un istante alia fron-
tiera o all'aeroporto, il ce
coslovacco che vuole andare 
in Italia deve perdere alcn-
ne giornate a fare code este-
nuanti, perchi a Roma nes
suno ha pensato di sveltire 
la procedura per la conces-
sione dei visti. 

Molti sono anche i turi-
risti in arrivo. come in tutti 
i paesi socialisti. Ai molti, 
che specie dai paesi piu vi-
cfni erano aid soliti venire 
o si apprestavano a farlo, 
si i aggiunto quesfanno un 
po* di tHrwrno politico. Ci 
un indubbio interesse ah 
Vestero per cid che accade 
in Cecoslovacchia ed i, ov-
viamente, un interesse di di-

i versa natura. Eo incontrato 

a Praga giovani compaym 
romani che erano venuti u 
passare qui una parte delle 
loro vacanze per capire me-
glio gli avvemmenti. Ma ho 
visto anche qualche perso-
naggio * paracadutato * a fa 
re una propaganda, di cui 
il meno che si possa dire e 
che era di dubbio gusto. 

Episodi 
Eppure anche queste pre-

senze mi hanno offerto al-
cuni episodi di strada ab-
bastanza significativi. Vi c 
una zona di Praga, tra la 
Torre delle Polveri e la piaz 
za Venceslao, che da alcuni 
mesi e il punto di incontro 
delle discussioni politiche 
piu accese. Nei giorni della 
crisi internazionale questo 
era anche il luogo di piu 
intensa raccolta delle firme 
Tutto intorno capannelli dt 
gente che dibatteva. In mez
zo a uno di questi gruppi ho 
colto due biondi giovanotti 
tedeschi occidentali mentre 
spiegavano ai cechi come i 
sovietici « non capissero af
fatto la democrazia ». Al che 
uno dei presenti, un boemo 
gia di una certa eta, che 
aveva appena firmato la sun 
petizione, ribatte": * Si, que 
sto lo abbiamo gia sentito 
dire da Goebbels». / due 
tedeschi prudentemente si 
ritirarono. 

A Praga non ho visto scrit 
te anticomuniste sui muri 
contrariamente a quanto ta 
luni asserivano agli inizi del 
mese di luglio. Non posso 
giurare che non ve ne sia 
no mai state in nessun po-
sto. Nessuno tuttavia me ne 
ha parlato. Quella che io ho 
visto e che aveva I'aria piu 
recente doveva essere stata 
tracciata anch'essa dalla ma-
no di un pellegrino inglese, 
poiche diceva in questa lin
gua: « Long life Dubcek and 
his boys» (Viva Dubcek c 
i suoi ragazzi). Posso asse-
rire perd di non avere udt 
to grida anticomuniste nel 
le piccole manifestazioni che 
si sono svolte a Praga nel 
momento in cui si tenem 
la conferenza di Bratislava, 
anche se qualche slogan, co
me quello di « libera repub-
blica », poteva magari suo-
nare ambiguo. Comunque, 
nessuna di queste dimostra
zioni e rimasta senza una 
risposta. In tre occasion! 
hanno parlato dirigenti del 
partito. Quando questo non 
e stato possibile, una notte 
davanti alia radio, si sono 
mescolati alia folia divert 
militanti del partito. Le di
scussioni sono durate sino 
alle sei del mattino. 

Sono queste le semplici 
impressioni visive di un ri-
torno a Praga nel momento 
piu caldo di questa « calda 
estate ». Vogliono essere una 
semplice, ma fedele, regi-
strazione, ni ottimista, ne" 
pessimista. II quadro potra 
forse apparire meno lace-
rato di quanto qualcuno se 
lo sari immaginato. Eppure 
i questa, ai miei occhi. Vim-
magine della vera atmosfe-
ra, in cui si svolge la lotta 
politico. Non bisogna dedur-
ne che questa tende a spe-
gnersi. Al contrario, essa re-
sta viva ed ha anche aspetti 
aspri. Cercheremo di vedere 
nelle prossime corrisponden-
ze quali ne sono i fermtni 
reali. 

Giuseppe Boff• 


