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II seminario all'Istituto di studi comunisti 

La teoria 
del l ' imperialismo 
in Lenin 

II problema del rapporto tra capitalismo monopolistico private e capita
lism*) monopolistico statale - Ora si tratta di mtendere cio che a Lenin 
non poteva apparire aneora in modo evidente: che oggi lo scontro di classe 
trova uno dei suoi terreni decisivi, in riferimento al settore pubblko del-
I'economia e alia sua funzione, nei temi della direzione politica della 

economia e nelle questioni deila programmazione economica 

Come e fallito il tentativo USA di organizzare un gruppo di sabotaggio [CLASSIC 

CUBA: operazione 

Vi e tra i due temi trat-
tati nel primo ciclo del se
minario dell'lstituto di Stu
di Comunisti delle Frattoc-
chie. su Lenin, un apparen-
te distacco. E per un verso 
e vero. II Lenin che traccia 
la concezione del partito. 
nei suoi termini essenziali 
(tra il 1901-1904), si muo-
ve nell'ambito della II Jnter-
pazionale, delta sua conce
zione strategica — quella 
che prevale nella lotta con-
tro il revisionismo -—, del
le teorizzazioni di Kautsky. 
Ma se Lenin assume da Kau
tsky la tesi secondo cui la 
teoria rivoluzionaria viene 
alia classe operaia dall'e-
sterno, stabilisce gia, nella 
sua concezione complessiva 
del partito, un rapporto tra 
iniziativa rivoluzionaria e 
situazione oggettiva che va 
ben al di la della conce
zione kautsiana della de-
terminazione oggettiva del-
l'evoluzione storica. Vi e, 
nella concezione leniniana 
del partito, in quella sua 
compiutezza, a cui la II In-
ternazionale non giunge, la 
percezione del fatto — an-
che se avvertito essenzial-
mente a proposito della real-
ta russa — che il proleta
r i a t deve attrczzarsi a far 
fronte a un'epoca storica 
contrassegnata da sempre 
piu aspri contrasts 

E' quanto la socialdemo-
erazia tedesca e la II Inter-
nazionale non avevano vi-
sto, assumendo come pres-
soche permanent* i caratte-
ri di un'epoca di espansio-
n e relativamente «pacifi-
ca > del capitalismo e in-
sieme anche del movimento 
operaio, nel quadro delle 
istituzioni democratiche. Sic-
che l'allarme sui pericoli 
di guerra del Congresso di 
Basilea (1912) sembrava 
piuttosto essere gettato nei 
confronti di una eventua
lity che avrebbe sconvolta 
la prospettiva prevalente, 
che non la presa di coscien-
za che il capitalismo era 
ormai da tempo entrato in 
una fase nuova, che avreb
be rivelato a mano a mano 
sempre piu nettamente i 
suoi tratti, sino a manife-
starli in modo csplosivo con 
la guerra del 1914. Sfuggi-
va cioe che si era entrati 
nella fase deH'imperialismo, 
di contrasti profondi ed in-
contenibili. E se un teorico 
come Hilferding aveva ten-
tato, con indubbi risultati, 
l'analisi della nuova fase; 
se gia Engels — in modo 
rnolto piu sommario — ne 
aveva indicato alcuni carat-
teri nella sua Critica al 

f nogramma di Erfurt (1891), 
a II Internazionale non 

aveva saputo cogliere ne la 

f>ortata di quelle analisi, ne 
e conscguenze politiche che 

ne andavano tratte. 
Lenin, di fronte al conflit* 

to del 1914, irrompe — e il 
caso di dire — sulla scena 
del movimento operaio in
ternazionale, come critico e 
giudice di tutto un corso 
politico del movimento; non 
piu soltanto, quale era sta-
to sino allora, come • emi-
nente dirigente» della so-
cialdemocrazia russa, ma 
come leader del movimen
to operaio a livello inter
nazionale, proponendo il 
suo giudizio sulla guerra, 
sulla crisi della II Interna
zionale, additando la via da 
seguire e tracciando ben 
presto (1915) la sua anali
si della nuova fase imperia-
listica in cui e entrato il 
capitalismo. 

Antonio Pesenti — nella 
sua relazione mtroduttiva — 
ha posto in rilievo come 
Lenin abbia sviluppata la 
sua ricerca sull'imperiali-
smo in una fase storica as-
sai diversa di quella in cui 
Marx aveva scritto 11 Capi-
tale. L'opera economica di 
Marx suppone infatti una 
situazione di capitalismo di 
prevalente concorrenza; la 
ricerca di Lenin si applica 
ad una fase in cui la tra-
sformazione del capitalismo 
in capitalismo monopolisti
co rompe o altera una se-
rie di leggi del capitalismo 
di libera concorrenza. 

Ma il metodo che Lenin 
Impiega e quello di Marx. 
Gia Marx aveva rotto con 
una analisi che considera Ie 
relazioni economiche come 
ttatiche e aveva gettato lo 
•guardo sul processo di for-
mazione di un determinato 
• istema economico-sociale. 
Aveva volta la propria at-
tenzione alia occumulazione 
primitiva, alia riproditzione 
allargata, alia dinamica dei 
rapporti tra industria dei 
mem di produxione e indu
stria dei beni di consumo, 
come radice delle crisi ca-
pitalistiche. Cosl Lenin ri-
?/olge lo sguardo alia dina-

listico, al processo di cen-
tralizzazione del capitale, 
che elimina la libera con
correnza e porta alia crea-
zione del monopolio. Vede 
il formarsi del capitale n-
nanziario non come la sem-
plice somma di capitale in
dus t r ia l e capitale banca-
rio — con il prevalere del 
capitale bancario, alia Hil
ferding — ma come il co-
stituirsi di un nuovo orga-
nismo, e vede poi la dina
mica dell'esportazione del 
capitale finanziario, del for
marsi di trust internaziona-
li. della spartizione del mer-
cato mondiale, con i con
trasti a cui cio da luogo e 
infine alle guerre. 

Per Lenin dunque la no-
zione di imperialismo non 
e prevalentemente politica, 
come si ritenne al suo tem
po, ma e una definizione po
litica che affonda le sue ra-
dici nella struttura econo
mica — nel capitale mono
polistico. L'imperialismo non 
e un fenomeno di proiezio-
ne verso i mercati esterni, 
non nasce dall'esaurirsi del 
mercato interno (come per 
la Luxemburg), ma si for
ma nel mercato interno, nel 
mutamento della struttura 
capitalistica che si verifica 
nei paesi capitahsticamente 
piii sviluppati. 

A questo punto, la fun
zione storica della borghe-
sia muta di segno, da pro
gressiva diventa reazionaria; 
il nazionalismo borghese da 
rivoluzionario si fa stru-
mento dello sciovinismo im-
perialistico. Sta alia classe 
operaia fare propria la cau
sa della rivoluzione demo-
cratica (e cio si era gia ve-
rificato in Russia, nel 1905, 
ma non per il carattere im-
perialistieo della borghesia 
russaV bensl per la sua de-
bolezza e incapacity di coe-
renza politica); sta alia 
classe operaia porsi alia 
testa della questione nazio-
nale. 

II problema del rapporto 
tra capitalismo monopolisti
co private e capitalismo mo
nopolistico statale si affac-
cera subito dopo, quando, 
in Stato e Rivoluzione 
(1917), Lenin indichera nel
la formazione del settore 
pubblico deH'economia il 
carattere saliente della nuo
va fase dello sviluppo mo
nopolistico. 

II capitalismo monopoli
stico di Stato e il punto 
estremo della fase monopo-
listica: dopo di esso non ci 

puo essere che il sociali-
smo; anzi, esso gia prepara, 
dal punto di vista tecnico-
organizzativo, il socialismo 
medesimo. 

Di qui il significato pro-
gressivo che, per Lenin, 
assume la parola d'ordine 
delle nazionalizzazioni nella 
fase della rivoluzione de-
mocratica, il suo essere 
ponte necessario e decisivo 
per la costruzione del socia
lismo, quando la classe ope
raia abbia assunto il po-
tere. 

Ma la d i scr iminate che 
Lenin pone tra il significa
to politico che lo sviluppo 
del settore statale deH'eco
nomia assume, quando es
so si intreccia al potere 
economico e politico del ca
pitalismo monopolistico pri-
vato, e quando esso e inve-
ce la base per la costruzio
ne di una nuova economia, 
nella rivoluzione democra-
tica e socialista, e ben net-
ta. Nella fase capitalistica, 
il carattere di classe del po
tere si accentua e il crear-
si di tecno-strutture non fa 
di queste ultime un potere 
indipendente, che attenua 
o supera il contrasto di 
classe, ma lo strumento di 
un particolare potere clas-
sista. 

La relazione di Pesenti c 
la discussione hanno sotto-
lineato che se lo sviluppo 
del settore statale deH'eco
nomia prepara, nelle sue 
basi tecnico-organizzative, il 
socialismo, esso accentua 
anche i ritmi della concen-
trazione capitalistica priva-
ta, aiuta il formarsi di 
gruppi ristretti di potere 
che sempre piu si sottrag-
gono al controllo e alle de-
eisioni degli istituti demo-
cratici, insidiano la demo
c r a t a e rendono piu acu-
to il contrasto di classe, 
Piuttosto si deve dire che, 
partendo da Lenin, confron-
tandosi con le concezioni 
tecnocratiche, con le teoriz
zazioni del preteso < neoca-
pitalismo *, si deve inten-
dere cio che a Lenin non 
poteva apparire aneora in 
modo evidente: che oggi lo 
scontro di classe trova uno 
dei suoi terreni decisivi, in 
riferimento al settore pub
blico deH'economia e alia 
sua funzione, nei temi del 
la direzione politica deH'e
conomia c nelle questioni 
della programmazione eco
nomica. 

Luciano Gruppi 

«viaggio senza ritorno» 
Lepisodio si e verificata H 3 maggio, ma solo ora ne e stata data nottzia - Quelli che aneora tentano questa strada sembrano 
rappresentare piuttosto le maschere patetiche e grottesche di un'epoca diversa • Ora I'Avana pud guardare, pm rhe aHa 
preparazione militare, ai suoi problemi di sviluppo economico, primo tra tutti la raccotta di 10 mHrani di tonnellate di zucchero 

L'Avana, prima manifestation* popolare dopo I'abbattimanto della dittatura 
comizio di Fidel Castro partecipano un mi lion* di « camp«*ino* ». 

Bat fsta. Al 

II compositore Luigi Nono interviene nella pole mica sul teatro lirico 

Dove sono le masse della Scala? 
Operai, tecnici, collaborator! artistic! dell'ente milanese, in questo momento di grand! tensioni sociali, non 

possono ostraniarsi dalla lotta per una linea di politica culturale (e musicale) radicalmente nuova 
Com'6 possibile dibattere e 

prender variamente posizione 
sul proclamato prestigio della 
Scala. sulle vicende ammini-
strative e culturah deila sua ge-
stione, sulle controversie squal-
lide, dai misteri di alcova al
le melodrammatiche «tremen-
de vendette > sia di organi in-
quisitori della Procura di Stato, 
sia di < divi > protestati da di-
rettori d orchestra o munincati 
con darvaro pubblico o privato, 
sia di presunti maestri del 
t'onsiglio di amministrauone. 
pieni di autentica nostalgia per 
il Minculpop, com'6 possibile 
far questo. limitandosi, quasi si 
trattasse di scandali ammim-
strativi o altro di uno staterello 
in se concluso? Giustamente 
I'Vnitd, Rinascita e il Sinda 
cato italiano musicisti hanno al
ia rga to la questione alia folle 
situazione in cui si trovano sia 
gli enti lirici sia. in toto. la 
vita musicale italiana per gravj 
colpe del governo. 

Anche se la Scala nel suo 
anacronismo e quasi imrnsg ne 
riflettente gli « splendon > del 
Pnncipato di Monaco e della 
corte del principe Ranie-
ri, non per questo viene me-
no la sua caratteristica di tipi
ca sovrastruttura culturale po
litica della societa in cui an
eora viviamo. Una sovrastrut
tura ereditata si dal passatonel 
quale ha sviluppato una precisa 
funzione storico-culturale nella 
aacesa della borfbesia durante 
la lotta risortfimantale e nazio-
nale (Verdi), ma da anni ten-
dente ad autoporsi come sta-
terellq priviiegiato. fuori di o-
gni discussione, proprio per il 
presunto < prestigio nazionale >, 
ttpica posizione di casta classi-
sta senza scampo. Gd e legata 
a interessj musical] di aperta 
restaurazione o nullismo musi
cale — in prevatenia — (tra 
gli akrj basti ricordare Pizzetti. 
RoMellini, Menotti). di riesu-

„ - mazioTM, di vuoti manierismo. 
<kllo fviluppo capita- 1 di tnonfalismo tradixiooalistico. 

tipnamo lie conservatore sia in 
opcra/ioni critico-stonehe, sia 
in metOi.li fagenzie impresc pri
vate, divismo sfrenato, regie e 
scenografie a-ssurdamente mo-
numentali). con eccezioni di 
facile copcrtura programmati-
ca. anziche di \ero intcresse 
;nno\a'ore (Schocnbcr;?. Berg. 
Janacek, G.F. Malipiero, Pe-
rassi, Dallapiccola. Berio. Man-
zoni. 

Vdnno diitrutti 1 van mun 
dj protezione, sia no essi basati 
su ncatti nazionalistici o. tanto 
piii. basati su favori govornati-
vi e ancor piii decisamente va 
attaccata I'equivoca fierezza 
culturale. tanto piii se chiama 
in causa il nazionale popolare 
gramsciano sommamente falsa-
to, per colpire direttamente la 
gestione della Scala, la sua 
struttura e la sua funzione nel 
panorama della vita musicale 
italiana. nella realta della no
stra societa in sviluppo. in tra-
sformazione. in lotta. 

Le masse orchestral], corali. 
i tecnici, 1 macchinisti, glj o-
perai. il personale della Scala. 
come posson/1 sopportare la lo-
ro condizione di oggetti passi-
vi rispetto a tale gestione. ri-
spetto a tale disfunzkxie socia-
le culturale deU'Ente? Come 
possono continuare a non sen-
tire in comune con gli altrj la-
voratori di ogni categoria la 
pa&sione e la spinta fortissime 
che da anni e soprattutto negJi 
ultimi mesi in tutta Italia, e a 
Milano notevolmente. si svilup-
pano per una nuova condizione 
di vita di responsabilita, di po
tere decisjonale nella trasfor-
mazione socio-economica del 
paese. e quindi anche cuftura 
le? Com'e possibile che la 
Scala continui imperterrita nel
la propria disfunzione econo
mica (spreco incredibile di 6*-
nam pubblico) e nella propria 
arretratezza cukurale (politica 
di privilegio regional-nazionale, 
disprezzo aristocratico nel con-
tnbuir* in modo organioa • 

non ecce/ionale alia diffusione 
della miiAica in altri ccntn tn!-
turah e uibam in Lombardia 
e nel paese.' K' |>os.sibile die 
1 impeto, il nuovo calore uma-
no. la creativita organizzatna 
degli operai della Pirelli, della 
Alfa Romeo, della Farmitalia 
(c oggi finalmente anche dei 
lavoratori della RAI-TV). degli 
5:ti»denti della Statale della Boc-
coni di architettura della Cat-
tolica non vengano reccpiti dal 
le masse della Scala per rom-

pn-si — l<'\ono intorvenire ro 
îcn .̂ib.:m--'it<\ attraverso or>l<i 

M.sini *•->!->*«'iiti (sindacati) o,> 
pure crvaii'lone di nuovu \ista 
soprattuttD 1 'espenpnza dell effi-
c.icia crc.it'va dolla kiita op<» 
rain. Altr menti &nti come l.i 
Sc.ila risu.t.ino inefficient!, spro 
por/.ioruti. morti. Crearc ccntr: 
di .studio, di preparazione con 
metodi nu<ni flno alle conquiste 
acustico li--iche di comunicazione 
fk'lla mibii H elettronica (a che 
una servono 1 miLioni spc.si 

pere il verticismo della gestio- i dalla Scala per 1'mipianto acu-
ne. per vitalizzare la funzione 
delientc, per contare e inter-
venire nella vita e nelle pro.->pel-
tive del teatro- non piu da stru 
menti. ma da soggetti attivi nel
la vita musicale del paese" 

II fallimento della Legge Co 
rona dimostra chiaramente che 
iniziative governative, come non 
possono o non vogliono nsol-
vere la questione degli enti li
rici e della vita musicale it*t-
liana, casi non riescono a dar i 
soliuione nuova anche alia 
Scala, non volendo intendere le 
nuove esigen/e che pur nell'at-
tuale situazione politica impon 
gono una nuova comicterazione 
del rapporto tra citta e citta, 
senza gerarchie privilegiate tra 
capitale e provincia. per cm la 
musics anche ora possa esser 
di piu vasti strati sociali, se 
non aneora di tutti. Certo bi-
sogoa voter trasformare le 
structure organizzative, rom-
pendo le assurde divisioni in 
serie A B e C perche non e 
questione di uominj o di Con-
sigh amministrativi o di «pre 
stigi nazionali > autodelegatisi. 
E. come la lotta dei lavoratori 
anche oggi insegna. sono i nv> 
vimenti dal baAso che riescono 
a scuotere le strutture esisten-
ti. che riescono a imporre mu 
tamenti, trasformazioni. appun-
to nuovo potere oeciiiona'e, 
pur nella attuale situazione po
litics. 

Le masse della Scala come 
dj tutti i toatri — RAI-TV com-

| >tico nella (jrande sala, nealiz-
j /ito dal'.a Philips, assolutamente 

inutile per prassi esocutive (k'Ua 
nuo\a mu>ica?), con nconside 
raziotM della scyola di canto, 
di hallo, d. negia. di sconografia. 
alia luce i>on accademieamentL> 
del * Bel canto > o del « Pas 
de deux *. n»a per svilupparc 
ttvnichc e metodi del passato 
nell'ottica eoritemporanea, po 
tenzLarwlo cnticamente e teorica-

j mente le oapacita di eaecuziono 
<• di reali/zazione (che senso ha 
continuare alia Scala Jc impor-
taziom di complessi straruen, 
per esempio per Schoenberg, 
lierg. Jaoacek, non affrontando 
cosi la questione della prepara 
zione, dello studw, dell'esecu 
zione con nuove forze gaovani 
che pure esLstono? Che senso 
hanno le scenografie monumen 
tali di vecchto tipo, one limi 
tano o unpediacono la mobilita 
di esecuzione rispetto ad «ltn 
teatri di < prowtcia >, quando 
con teenrche moderoc e possi
bile risolvere sia funzionalmente 
sia esteticamente il rapporto 
musica-scena, Verdj compMso?). 

Creare centri di deoentramen-
to per la diffusione della mu
sics , per investtre tutta la pro 
vincja. enti loeak e akn orga
nism), rompendo I'assurdo mo 
nolitjsmo del mostro sacro cen-
tralizzato. NellEmiu* qualcosa 
si muove in tal senso, pur 
avendo da alfrontare akn pro-

U ComuoaJe di F; 

ainhc. soprattut'o per deci-o 
contributo del compagno (Jiorjj.o 
Vanm. 

Promuovcrc mcontri, csecuzm 
ni, dibattiti, inchieste, toccdndo 
van strati sociali. soprattutto 
quelli impossibihtati socialmcnte 
a partecipare ai van nti de! 
mostro sacro ccntrak-. 

Dar vita per CJO a van grupp. 
o c<>mple.ssi stahili, elirmnando 
il divismo, e provocare 1'impi* 
gno, la fantasia, la wsponsabi 
iita di compfisiUin. iinm<'tfendi)h 
nella vita musicale, ik'll.i su,t 
fun/ione sociale ort!iin</zati\ a 
nit-nie e nella presa tli coscieti/1 
diretta — tanto ru.'Ce-,sana [KT 
il mondo musicale italiano' — 
dell'ampiezza del dramma uma 
no attuale. rompendo su il pr. 
\ilegio dell''artwta* aneora optv 

rante tradizionalmcntc 'scrncre 
la partitura • esecuzione - stop) 
sia i modi e i Iimiti di comti 
nicazione economicanwnte e so 
cialmente pnvi'.pgiati. <La poll 
tica dei prezzi ridotti o ckM u n 
certi per student! e lavorato'". 
nsulta semphce paternalismo. 
se non viene calat.t in stnittijr i 
organizzdtiva e di programma 
ziof»c veramente aperta. btsat.i. 
costruit,). gestita direttamente e 
soprattutto da nuov-i strati so 
ciali ftnora tenuti lontano o igno 
rati, e non verticistica o per 
deloga o peggio da « Societa del 
quartetto >). 

Possono le masse dei lavora 
ton di un teiatro imporre queste 
e altre iniziative. scuoteodo il 
mondo musicaJe italiano. colle-
gandosi con la lotta degli altri 
lavoratori? Lo ritengo necessa
rio. se voghamo <w*» soggetti 
attivi, tutti umti, pur nella con-
sapevolezza che anche i pro
blem] van della musics non 
»i possono radicalmente nsol 
vere (ma in parte si) in queste 
strutture economico-politiche. 
e che dopo la rivoluzione ao 
cialista i probienu saranno an
eora piu aperti e piu va&U. 

Luigi Nono 

Con questo servizio 
il compagno Gutdo Vi-
cario mizia la sua atti-
vita quale corrispon-
dente deH'Unita da 
Cuba. 

Dal noitro corrispondmte 
L'AVANA. ottobre 

Marino Reyes e Modesto 
Guilarte. due soldati della 
guardia di frontiera cubana. 
quando videro avanzare la pic-
cola colonna di uomini armati 
per qualche minuto credettero 
trattarsi di una pattuglia dei 
loro. Quando si resero conto 
che si trattava di «infiltra-
dos » presero posizione, li la-
sciarono avanzare aneora un 
poco e. a cinquanta metri: 

— Alt! Non muovete\i. 
— Non muovetevi voi. Gct-

tate le armi. che siamo venu-
ti a liberarvi. 

A questo punto. scrive Wrdc 
Olivo. la ri\ista delle forze 
annate, < le raffiche degli 
AKA tagliarono il dialogo e 
due uomini della piccola colon
na caddero fulminati ». 

Lo scontro 
decisivo 

E' quest*), cosi raccontano. il 
momento dello scontro decisi 
vo ncll'< operazione viaggio di 
ritorno »: tale infatti il fanta-
sioso e malaugurato nome dtM 
piii recente e rimarchevole 
tentativo di organizzare in Cu-
ha un gruppo di sabotaggio, 
fortemente armato. con confu
se ambizioni guerrigliere. Alle 
prime notizie date dagli orga-
ni ufficiali sono seguite ora 
piii ampie e particolareggiate 
informazioni su questa ennesi-
ma infiltrazione di spie e mer-
cenari a cura della CIA. av-
venuta il 3 maggio. ma di cui 
solo ora i servjzi della sicurez-
za hanno dato conto. 

Dirigeva la spedizione il co-
siddetto « comandante » Yarey 
un<i ben nota figura di contro-
rivoluzionano protagonista di 
diversi ingressi clandestini in 
Cuba, di tentate sommosse c di 
pronti reimbarchi. Partiti da 
una base della Florida vicino 
a Miami, e giunti in altomare 
i mercenari di Yarcy avevano 
trasbordato in tre battelli a 
motore silenzioso, arrivando 
sul litoralc cubano in prossi-
mita della base navalc degli 
Stati Uniti di Guantanamo, si-
curo rifugio in caso di neces-
sita. Qui, sotterrato parte dcl-
l'abbondante carico che era 
stato loro consegnato. gli in-
filtrati si incamminarono ver
so i luoghi piii scoscesi del 
gruppo montagnoso che e im-
mediatamente alle spalle di 
quella costa. E prima che le 
FAR potessero fissare l'area 
nella quale muovevano, una 
squadra di guardic di frontie
ra caddc in un'imboscata che 
doveva costarle due morti e 
alcuni feriti. 

Nel verbale dell'interrogato-
rio di Yarey. parti del quale 
sono apparse sulla stampa. il 
« comandante » afferma: « Lo
ro (quelli di Miami) mi dis-
sero che non appena fossimo 
giunti a Cuba avremmo avu-
to l'appoggio dcH'esercito. del
la popola^ione... I contadini 
stcivano aspcttandoci c vero. 
ma per farci prigionieri ». A 
undici anni dalla rivoluzione 
appare porsino poco credibile 
che circolino aneora, sia pu
re nellemigrazione politica, 
simili convinzioni, Argutamen-
tc un supplcmento satirico 
del giornak- Juventud rebelde 
immaginando \a possibilita di 
usarc una macchina del tern 
po, insieme a molte altre sor-
prendenti scoperte. ci descrive 
coi corposi tratti della carica-
tura. uno di quelli di Miami 
che, incanutendosi e invec-
chiandosi col passare degli 
anni. continua a ripetere: € So
no sicuro: il prossimo anno il 
governo di C<istro cadra >. Vi 
c infatti una logica di isteria 
da solitudme c da frustrazio 
ne che meglio delle nv>tiva-
/iom politiche puo spiegare 
una persjstente disponibilita 
atl atti senza speran/a come 
quello di Yarey e dei suoi uo 
mini. Disponibilita nei confron 
ti di chi. per altro. ha ragio-
ni di Stato e vantaggi persona-
li che lo inducono ad alimen-
tare una tale attesa. 

Chi scopri lo sbarco degli uo
mini della potentissima CIA? 
Due eoniugi che andavano a 
pesca. < La spiaggetta dove 
sbarcarono non ^ molto di-
stante da casa mia. NeU'are-
na e'erano delle scatolette di 
marche piuttosto rare e pm' ve-
demmo un foglio di un giorna-
lc nel quale si parlava di ora 
zioni, penitenze e ad altre cose 
cosl. Io mi dissi: questo gior-
nale non e cubano, per di qui 
e passata gente nemica che e 
venuta da fuori >. Questo il 
racconto del marito che conti
nua con U dertuncia presto 

fatta al posto di polizia. 
Scrive Verde Olwo: c La no-

tizia si sparse per ogni angolo 
della catena montagnosa e in 
poco tempo gii uomini dei bat-
taglioni serrani si portarono al 
posto di comando. Passata 
qualche ora cominciarono ad 
arrivare 1 contadini con l'arma 
in spalla e il sacco da monta 
gna che sempre portano cim 
se nelle operazioni ». Tito Lo
pez uno dei mercenari cattu-
rati al terzo giorno delle ope
razioni di ricerca. scendendo 
la collina dove si era nasco 
sto. vide gli uomini che accer-
chiavano quel punto e doman-
do: it Che esercito e questo con 
uniformi di tanti colori? » I 
soldati che lo scortavano gli 
risposero: «Non e 1'esercito. 
sono i contadini dei battaglio-
ni della Sierra ». * Guarda qui, 
concluse il mercenario. e a noi 
a Miami ci avevano detto che 
i guajirns avevano voltato le 
spalle a Fidel ». 

Dairinterrogatnrio di Aman-
cio Mosqueda alias Yarey. con 
evidenza appare la situazione 
di vantaggio senza confronti, 
mantenuta con sfacciata pre-
potenza. che la base militare 
di Guantanamo offre agli Sta
ti Uniti. Non basta che Cuba. 
un'isola. abbia 3500 chilometri 
di coste e sia contornata da 
1600 isolette di varia disloca-
zione: se a nord gli Stati Uniti 
distano forse cento chilome
tri. a sud e un pezzo. e arma 
to. di USA che i cubani hanno 
in casa: navi. soldati. cannoni 
e. naturalmente servizi di spio-
naggio. Da questa base all'im 
boccatura del golfo di Guanta
namo, nel 1961 Yarey scappo 
da Cuba. Da li egli pote pene-
trare nel paese a seopo spioni-
stico e terroristico, almeno al
tre due volte per poi fuggirse-
ne sempre via Guantanamo. A 
Miami lo stesso Yarey era sta
to addestrato in un eampo per 
commandos a 50 miglia dalla 
citta: Guantanamo - Miami, 
Miami-Guantanamo, la tena-
glia e sempre pronta a dare 
piccoli o grandi assaggi delle 
sue possibilita distruttrici. 

Ma i cubani guardano a tutto 
cio con molta calma e, si de
ve credere, molta efficienza. 
Uomini possono aneora cadere 
come questa volta. i due sol
dati delle guardie di frontiera, 
ma la situazione, e < operazio
ne senza ritorno » pud dimo-
strarlo, e perfettamente con 
trollata. Le imprese tipo quel
la di Yarey servono agli scopi 
politici del governo di Wash
ington. e sono un modo di 
« guadagnarsi» la vita per i 
capi del RECE, lorganizzazio-
ne controrivoluzionaria degli 
esiliati che ha sede a Miami. 

Problemi 
interni 

Durante 1'interrogatorio ven* 
ne ehiesto a Yarey: «Informa
zioni divulgate dalle agenzie 
AP e UP e resoconti pubbli 
cati dal Diario de las Ameri
cas, affermano che attualmente 
lei controlla gran parte del 
terrjtorio della provincia di 
Oriente e che le truppe sotto 
il suo comando hanno sostenu-
tn aspri combattimenti con le 
Forze armate rivoluzionarie. 
Qual 6 la sua opinione su que
ste notizie? ». II « comandan-
te » Yarey ha risposto: < La 
mia opinione e che si tratti di 
una manovra propagandistica 
del RECE che ora ci utiliz-
za come strumento per fare 
quattrini. Io caddi prigioniero 
due giorni dopo lo sbarco: gli 
altri seguirono e benche sia-
no ormai passati dei mesi a 
Miami seguitano a speculare 
su di noi ». 

HP detto recentomente Fidel 
Castro pariando ai rivoluziona 
ri brasiliani ospiti in Cuba: 
* Durante i primi quattro-cin 
que anni il paese si e concen 
trato principalmente non sui 
problemi dello sviluppo. ma 
sulla preparazione militare per 
difendersi dalle aggressioni » 
Ora Cuba guarda i suoi proble 
mi interni, alia raccolta dei 10 
milioni di tonnellate di zucche
ro. E gli emigrati politici. i 
mercenari, sconfitti una volta 
per tutte a Playa Giron. sem 
brano rappresentare solo le 
maschere patetiche o grotte 
sche di un'epoca diversa. Ma 
qualche volta anche per loro, 
e'e il dramma. Una notizia 
in fondo a una colonna del 
Granma pud darcelo: «Citta 
del Messico. ottobre — I con-
trorivoluzionari cubani Jos* 
Varona Navarro e Antonio Oli-
veros Sar tiesteban. sono stati 
condannati a 35 e 90 anni di 
prigione per l'assassinio con 
rapina dell'autista di taxi Guil 
lermo Saavedra Gasca. I due 
espatriati uccisero a martel 
late lautista per derubarlo di 
15 dollari. Tentarono giustifl 
care il loro delitto affermando 
che non toccavano cibo da 73 
ore*. 

Guldo Vkario 
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