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Lenin e 
la scissione 
di Livorno 

Una attenta informazione sul dibattito allora in corso tra i socialisti 
italiani — Un appunto sulla relazione di Gramsci al Consiglio nazio-
nale del PSI nel 1920 — La polemica con Serrati: al fondo del dis-
senso si rivelava una concezione radicalmente diversa del partito 

Quando Giacinto Menotti Ser
rati apprese die Lenin aveva 
impugnato la penna per un 
lungo articolo sulla Pravda, 
dedicato appositamente a po-
lemizzare con lui, confesso, 
nella sua risposta. una certa 
pena e difflcolta a replicare a 
chi «ha fatto la rivoluzione 
proletaria e la difende con 
forza e con sagacia contro 
un mondo di nemici ». La re
plica di Serrati sara non di 
meno molto ferma. persino ag-
gressiva. Serrati soffriva cer-
tamente di cssere posto al cen-
tro degli attacchi comunisti, 
del dramma della scissione, 
ma il suo contegno pareva fat
to apposta per valorizzare le 
ragioni del suo illustre con-
traddittore. 

Lenin conosceva bene le po-
sizioni delle varie correnti in 
seno al PSI, nel 1920. Dopo 
aver studiato la relazione ste-
sa da Gramsci per la sessio-
ne del Consiglio nazionale del 
PSI, dell'aprile, scrisse — il 
5 giugno — il seguente bigliet-
to alia segreteria del Komin-
tern: * Consiglio di pubblicare 
senz'altro suWlnternazionale 
Comunista, prima del Congres
so o per lo meno come foglio 
separato. nella traduzione 
francese. E' una traduzione 
scadente. ma cionondimeno oc-
corre pubblicarla ». Ed e noto 
il suo consenso al gruppo or-
dinovista espresso al II Con-
gresso dell'Internazionale. Non 
si sapeva pero — ce l'hanno 
indicate a un recente conve-
gno storico alcuni studiosi so-
vietici — che da allora Le
nin. il quale leggeva. con fa-

. tica, l'italiano, si fece fare. 
tra l'aprile e il novembre del 
1920, una raccolta di documen
ts (tradotti appositamente per 
lui) concernenti il dibattito in 
corso tra i socialisti italiani: 
articoli di Serrati. resoconti 
del Soviet, sunti di relazioni di 
Bordiga, discorsi di Turati, ar
ticoli di Gramsci sia del 1919 
sia del 1920. opuscoli della col-
lana «Biblioteca operaia>. ecc. 

La rottura 
inevitabile 

La premessa filologica ci ser
ve a introdurre il discorso 
sulla polemica pubblica (dal
le colonne della Pravda e da 
quelle dett'Avanti!) che si im-
pegna nel novembre-dicem-
bre del 1920 tra Lenin e Ser
rati: una dura polemica che 
offie i termini politici e ideah 
piu netti di un dissenso di 
fondo. lo stesso che ritrove-
remo alia base della scissione. 
Lenin parte dalla impostazio-
ne generale del II Congresso 
sulla necessaria epurazione 
dci partiti aderenti alia III In-
ternazionale dai riformisti. dai 
controrivoluzionari. Egli not a 
che anche tra i socialisti ita
liani ci bono due partiti in-
conciliabili. i comunisti e i 
socialdemocratici. Bisogna sce-
gliere: o con gli uni o con gli 
altri. La rottura con i social
democratici e inevitabile se 
si vuole stare nella HI Inter-
nazionale. tanto piu in quanto 
«s i awicinano battaglie de
cisive del proletariate contro 
la borghesia per la conquista 
del potere statale». 

La tesi centrale dei bolsce-
vichi e si che «per la rivo
luzione. per la vittoria della 
rivoluzione. l'avanguardia ef-
fettiva del proletariate rivo
luzionario italiano dove for-
mare un partito completamen-
te comunista. incapace di esi-
tare e di mostrarsi debole nel 
momento decisive ». ma Lenin 
per pnmo ammonisce gli ita
liani che il periodo cui vanno 
incontro sara estremamente 
difficile, che c la borghesia 
italiana fara tutto il possibi-
le, commettera tutti i delitti 
e tutte le atrocita per impe-
dire al proletaria to di pren-
dere il potere». In tutte le 
dicussioni che si avranno. do
po. in scde politica come sto-
rica, si tendera da parte dei 
socialisti a porre in rilievo 
soltanto un elemento del di
scorso di Lenin (come di Zi
noviev. come di Kabasciev a 
Livorno): che cioe lo stato 
maggiore dell'Internazionale 
si illudeva sul grado della cri-
si rivoluzionaria in Italia, co
me negh altri Paesi delPEuro-
pa centrale e occidentale. 

E indubbiamente. col 1921, 
l'lntemazionale per prima si 
accorgera che tale prospettiva 
andava mutata poiche non si 
era realizzata nei fatti. Senon-
chd. a rivedere attentamente 
la polemica tra Lenin e Ser
rati ci si accorge di altri ele
ment i che non sono meno es-

« 4k» <vair4anno il 

senso piu profondo dell'incon-
ciliabilita di due posizioni, del
la « necessita » della scissio
ne. e ci fanno semmai chie-
dere se non avesse ragione 
Gramsci, qualche mese dopo 
(marzo 1921) quando scrive-
va: « La scissione di Livorno 
avrebbe dovuto avvenire alme-
no un anno prima, perche i 
comunisti avessero avuto il 
tempo di dare alia classe ope-
raia l'organizzazione propria 
del periodo rivoluzionario nel 
quale vive ». Dalla replica di 
Serrati, infatti, non emerge 
affatto una valutazione politi
ca del momento che neghi la 
ampiezza della crisi rivolu
zionaria. Anzi, ancora il 16 
dicembre del 1920. Serrati af-
fermava che c l'unico paese 
— dopo la Russia — che si 
trovi socialisticamentc in buo-
ne condizioni di lotta contro 
la borghesia e l'ltalia ». 

II nocciolo 
del dissenso 

II nocciolo del dissenso e al-
trove: sta nel fatto che Serrati 
nega che ci sia bisogno di un 
partito rivoluzionario. coeso. 
omogeneo, comunista. che si 
vada a una stretta la quale 
richiede unita di direzione e 
decisione. Egli fa un discorso 
del tutto differente. da cui 
si vede come il concetto di ri
voluzione che ha Lenin non lo 
abbia neppure sfiorato. Serra
ti teme che. allontanando i 
socialisti di destra, si perda-
no quelle forze, quei consensi, 
quelle competenze, quel presti-
gio, che — dice — sono indi-
spensabili sia ora, sia. soprat-
tutto per « Popera di ricostru-
zione». Concepisce, alia ma-
niera tipica della II Interna-
zionale, e in questo perfetta-
mente d'accordo con Turati. 
il movimento socialista come 
un grande agglomerato il cui 
compito sia semplicemente 
quello di accompagnare le 
masse sia nell'c opera nega-
tiva >, nella difesa, sia nel 
controllo e nella « moderazio-
ne» dello slancio di ascesa. 
Certo. egli e pessimista nel 
fondo (e qua e la trapela il 
suo pessimismo) ma la discri-
minante la pone nel concetto 
stesso di rivoluzione. nella ne-
gazione dell'esperienza stori-
ca della rivoluzione d'Ottobre. 

C e poi un altro elemento. 
che emerge nettamente sol
tanto in questa dura polemica. 
Serrati e pieno di diffidenza. 
anzi di rancore, verso gli uo-
mini della frazione comunista 
italiana, verso i «comunisti 
puri >; li disistima. In piu. a 
parte i contrasti personali di-
venuti acutissimi nella batta-
glia precongressuale (Togliat-
ti ricordera: «Noi combatte-
vamo a fondo Turati e Modi-
gliani, ma Serrati noi lo odia-
vamo...») Serrati rivela. an
che in modo patetico. che la 
sua ostilita ai comunisti ita
liani ha una radice comune 
con l'atteggiamento tipico dei 
riformisti (da Turati a D'A-
ragona) di fronte alio sconvol-
gimento del dopoguerra. uno 
sconvolgimento che rompe gli 
schemi. le gerarchie. la « dia-
lettica » tradizHHiale del PSI. 

Un abisso 
di eoncezioni 
II partito unito che Serrati 

sogna. e rimpiange, e il parti
to che amministra bene tanti 
importanti Comuni. che ha le 
sue belle cooperative, i suoi 
sindacati (senza le diavolerie 
dei Consigli). il suo gruppo 
parlamentare. la sua buona 
Critica sociale. lo sue veneran-
de barbe- Egli ditTida dei nuo\ i 
adepti impazienti. dei giovani 
turbolenti. delle masse « disor-
ganizzate » che vengono alia 

| ribalta. Ecco come Serrati re
plica. ad esempk). al feroce 
sarcasmo di Lenin, secondo 
cui i massimalisti italiani era-
no disposti a mettere a repen-
taglio le sorti della rivoluzio
ne per tema che Pamministra-
zione di Milano andasse incon
tro a degli insuccessi: « I piu 
destri de: nostri — che sento-
no profondamente l'amore del 
Partito e dell'oganizzazione, 
e che non hanno mai mosso 
un dito contro il Partito stesso 

— saranno con noi. spintivi dal
la situazkxie quando sara Po-
ra... (Invece)... altri sono 
giunti a tale grado di autosug-
gestione da ritenersi quasi i 
predestinati alia opera di rin-
novamento mondiale. Infatua-
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zione assai pericolosa in que
sto periodo di montatura. di 
feticismo e di misticismo post-
bellico accompagnato dai piu 
strani fenomeni di patologia 
guerresca. tali da far scambia 
re caratteristiche manifesta 
zioni di indisciplina come pro 
ve di devozione e di obbedien 
za ». Insomnia, meglio un Tu
rati fedele e devoto che quel 
Gramsci ribelle e « infatuato ». 

La polemica tra Lenin e 
Serrati rivela dunque un abis
so di eoncezioni. Lenin invoca, 
il rivoluzionario coerente. Ser
rati replica che il vero rivolu 
zionario si vedra all'opera do
po la rivoluzione. Lenin cita 
il caso dell'Ungheria dove la 
fusione tra socialdemocratici e 
comunisti porto alia sconfitta, 
Serrati paventa la «patolo
gia guerresca » (e i socialisti 
saranno disarmati dinanzi alio 
squadrismo). E' non meno vero 
che il disegno che ha in men-
te Lenin e ben diverso da 
quello cht persegue Bordiga, 
con la sua scissione all'estre 
ma sinistra. Lenin conduce^ la 
battaglia avvertendo che bi
sogna pensare a recuperare 
presto tutte le forze vive del 
partito socialista, dice agli 
italiani: liberatevi di Turati 
e poi se e necessario alleate-' 
vi con kii contro la reazione. 
E Bordiga scrive: « Se Lenin 
mollasse la preda ci saremmo 
noi a riagguantarla ». E pre-
cisa subito che, anche se ade-
riranno alia frazione comu
nista i leaders centristi, e me
glio che costoro sappiano che 
nel nuovo partito «saranno 
messi a riposo». H che, cin-
quant'anni fa come oggi. non 
e certo il modo migliore per 
invitare qualcuno a cammina-
re insieme. 

Disperata 
ricerca 

La scissione si concretizza 
tra la fine del 1920 e la prima 
settimana di gennaio del 1921. 
II successo dell'« operazione » 
di Zinoviev. conseguito ad Hal
le e a Tours, con la conquista 
ai nuovi partiti comunisti della 
maggioranza dei socialisti in 
dipendenti tedeschi e dei so
cialisti francesi, non puo che 
ringagliardire Pazione della III 
Internazionale nei confronti 
del PSI. tanto da sottovalutcre 
la resistenza di Serrati. Anco
ra il 9 gennaio del 1921. Zi
noviev (che sarebbe venuto a 
Livqrno se il governo italiano 
gli avesse dato il visto d'en-
trata. con Bucharin) afferma a 
una riunione dell'Esecutivo del 
Komintern che la frazione cen
trists italiana « votera. molto 
probabilmente, con i comuni
sti >. La rottura e invece gia 
cosi profonda che i centri
sti o «comunisti unitari». 
forti di 98.028 mandati pre-
feriranno. in Congresso, i 
14.695 voti riformisti all'in-
tesa coi 58.783 mandati del
la frazione comunista. Da un 
canto. Paver condotto la lot
ta con settarismo. e soprattut-
to con formalismo dottrinario. 
impedisce alia frazione comu
nista di conquista re il grosso 
delPc esercito » centrista. dal-
Paltro i leaders di quest'ulti-
mo. colla loro reiterata pro-
fessionc di fedelta alia III In
ternazionale. col loro dichia-
rarsi piu comunisti dei comu
nisti. giurando che Pequivoco 
con Lenin sara presto appia-
nato, contribuiscono a confon-
dere la grande massa dei c so-
ci» del partito. 

Non e'era soltanto. nei mas
simalisti piu onesti. quel com-
plesso di sentimenti, di reazio-
ni. di doppiezze anche, che 
abbiamo segnalato via via. 
Cera in Serrati — e Gramsci 
lo notera in termini commos-
si nel 1926. in occasione della 
morte di questi. da due anni 
entrato nelle file del PCI — 
un attaccamento alia tradi-
zkwie unitaria che aveva co-
stituito il vero cemento della 
sua lunga milizia socialista. 
Di qui. la lacerante. e persi
no disperata ricerca di riusci-
re fino all'ultimo (con appel-
li personali a Zinoviev) ad evi-
tare la scissione. Serrati con-
servera poi un amaro ricordo 
della posizione da lui assunta 
a Livorno. Scrivera poco prima 
di morire: < II solo grande er
ror© della mia vita fu quello 
di aver autorizzato con le mie 
capacita e con la mia buona 
fede un movimento che spe-
ravo di unita proletaria ri
voluzionaria e che nasfconde-
va di tutto. invece, tranne che 
del rivoluzionarismo >. 

Paolo Spriano 

Cuba f anno ddb nroduBMtt 
Perche le feste di fine d'anno sono state«trasferite» d'esfate - Siamo un popolo d i«caneros»— dice Fidel—e la canna da zuc-
chero va tagliata adesso, nei mesi piu freschi - II dibattito nelle assemblee operaie - Vasto rinnovamento nei sindacati - Con i rivol-
gimenli nell'America Latina si rompe il terribile isolamento imposto dairimperialismo USA - Piu stretti i rapporti con i Paesi socialisti 

Un momento della « zafra », il taglio della canna da 
zucchero, in atto a Cuba 

DI RITORNO DA CUBA. 
gennaio. 

Sono arrivato a Cuba il 26 
dicembre, dopo un lungo viag-
gio aereo che avevo iniziato 
a Mosca, dove ero stato po-
chi giorni per incontrare i 
dirigenti del Partito comuni
sta sovietico e per discutere 
con loro questioni che inte-
ressano il nostro movimento. 

Sapevo che a Cuba erano 
state abolite le festivita di 
fine anno, con una decisione 
del governo, annunziata da 
Fidel Castro in uno dei suoi 
appassionati discorsi, di cui 
avevo letto il testo sul 
« Granma ». 

Gli argomenti piu effic:ici 
e piii sentiti vengono portati 
proprio dai compagno Fidel, 
che parlando di queste cose 
pare voglia dare una rispo
sta ad ognuno dei cittaduu 
del suo Paese. «Forse che 
noi non vorremmo festeggia-
re Panno nuovo e con esi.o il 
2 gennaio, che e Panniversa-
rio del trionfo della rivolu
zione? Si, come no! E chi 
non lo vorrebbe? Forse die 
abbiamo desideri di mortii'i-
cazione? Niente di piu assur-
do sarebbe per la natura del 
nostro popolo. Ma noi dob-
biamo fare i conti con la 
nostra realta. Noi riflettiamo, 
discutiamo e cerchiamo di 
guardare ai nostri interessi 
generali e particolari ». 

Ed all'obiezione che le fe
ste fanno parte di una seco-
lare tradizione. Fidel rispon-
de: « Sono una tradizione? Si. 
Una tradizione molto cristia-
na? Si. Molto bella? Si. Mol
to poetica? Certo, come no! 
Non siamo stati educati in 
essa? Si. Ma noi. non siamo 
in Svezia o in Italia: siamo 
qui, al Tropico. Le tradizio-
ni noi le abbiamo ereditate 
dall'Europa. molto rispettabi-
li se Wolete, pero le abbia
mo importate. E mal si ad-
dicono con la realta di que
sto nostro paese: noi siamo 
dei "caneros", siamo dei ta-
gliatori di canna! E la canna 
va tagliata adesso. in questi 
che sono i mesi piu freschi 
e piu secchi; poi viene il cal-
do e vengono le piogge. Per 
noi le attivita productive non 
si arrestano per il troppo 
freddo come in Europa a 
gennaio, ma quando e'e trop
po caldo. in luglio. Ed in lu-
glio allora potremo fare le 
feste. Se adesso interrompia-
mo la "zafra" per festeggiare 
Natale e Capodanno, significa 
che. per una cosa e per Pal-
tra, e perche tutti lasciano i 
campi per tornare a casa e 
perche i trasporti sono scarsi 
e difficoltosi. e per tutto il 
resto, non si perdono solo 2 
o 3 giorni ma 15-20 giorni. 
Per tutto questo tempo si fer
ma ogni cosa: la "zafra" si 
arresta, si fermano i Iavori 
di costruzione delle case, delle 
strade, e Pattivita di ogni ge-
nere; questi giorni non si re-
cuperano piu perche poi vie
ne il caldo. vengono le piog
ge e ci pensa la stagione a 
fermare tutto. Ecco perche 
non facciamo le feste: perche 
siamo obbligati a pensare, a 
riflettere ed a guardare a cid 
che conviene di piu al nostro 
popolo. E questo e il nostro 
dovere supremo ». 

Ma prima come si faceva? 
c Prima della rivoluzione non 
importava un bel niente pro-

durre di piu perche per i 
capitalisti era sufficiente, era 
gia grande il profitto che ne 
traevano. Ma la gente, il po
polo. poi r«.stava senza lavoro. 
e senza cibo. senza medici, 
senza scuole ». 

Ma per i bambini Natale e 
la Befana erano una grande 
festa. « Si, certo; ma i bam
bini avranno lo stesso la loro 
Befana in luglio, poiche... ma 
non mi si parli dei bambini. 
non si tocchino i bambini! 
Qui, in questo nostro paese, 
i bambini sono nati il gior-
no che 6 cominciata la rivo
luzione! Prima... prima la Be
fana la festeggiavano i figli 
dei ricchi, mentre le bambi-
ne ed i bambini dei poveri 
erano scalzi, e morivano, si, 
morivano di gastroenterite. di 
poliomielite, di tetano e di 

tutte le epidemie e di tutti 
i mali possibili e immagina-
bili ». 

Intendamoci, non e che la 
gente potesse dimostrarsi lie-
ta o indifferente dinanzi alia 
abolizione delle festivita di 
fine d'anno: tutt'altro: ma 6 
sufficiente stare qualche gior-
no a Cuba per capire quan
to grande e profonda sia la 
consapevolezza popolare delle 
condizioni in cui si trova il 
Paese. Nessuno nasconde le 
difficolta e nessuno ne igno-
ra la gravita. no tra i dirigen
ti ne tra i lavoratori, ma il 
tutto in un'atmosfera niente 
affatto tesa o pesante, Le fe
ste che non facciamo ora. mi 
sono sentito dire da tante 
persone, le faremo d'estate, 
dopo che avremo terminato 
la « zafra >. 

Eliminare ogni spreco 
Stato di necessita, dunque, 

e come tale visto dai piu, 
anche se da non pochi ho 
sentito avanzare opinioni piu 
radicali circa la natura stes-
sa delle festivita di fine d'an
no. Dietro questi discorsi e 
questa atmosfera si sentiva 
chiaramente che se ne e di-
scusso molto, a Cuba, in 'utti 
i luoghi di lavoro e in tutti 
i collettivi. 

Naturalmente un discorso 
come questo e tutti i discor
si che ho sentito vanno rap 
portati alia difficile situazio 
ne economica di un paese che 
ha come unica ricchezza la 
canna da zucchero ma che 
per coltivarla, tagliarla. tra-
sformarla, deve impiegare 
delle masse enormi di mano 
d'opera e con la vendita del
la quale riesce solo in picco-
la parte e soddisfare i suoi 
bisogni. Di qui il regime di 
€ austerita ». di utilizzazione e 
di risparmio di tutte le ener-
gie possibili con la elimina-
zione di ogni spreco. Di qui 
Pimpegno massiccio di tutto 
il popolo per lo sviluppo del
la produzione e per il mi 
gliore rendimento possibile 

II sabato pomeriggio (ero 
giunto il mattino) ho visto 
io stesso. a due passi dai 
mio alloggio. partire pullmans 
pieni di giovani verso i cam-
pi: giovani entusiasti, ordina
te organizzati. come quelli che 
si vedono in tutta PIsola, nel

le aziende, nelle scuole. nel-
Pesercito. 

E con i giovani. si sente 
il peso della nuova classe 
operaia sorta nell'industria 
creata con la rivoluzione e 
con i massicci aiuti dei pae
si socialisti, in primo luogo 
dell'Unione sovietica. Proprio 
nei giorni di fine d'anno si 
sono tenute all'Avana alcune 
delle piu importanti assem
blee operaie, le famose « ple-
narie» a molte delle quali 
partecipano Fidel, Dorticos, 
Raul Castro e gli altri mas-
simi esponenti del partito e 
del governo. Ogni « plenaria » 
dura tre giorni, con un am
nio dibattito che impegna per 
i primi due giorni moltissi-
mi dei delegati che vi parte
cipano, eletti da assemblee di 
base, sui problemi della pro
duzione: il terzo giorno si di-
scute della organizzazione del 
lavoro politico nelle aziende 
e principalmente del sindaca-
to. II sindacato emerge con 
grande rilievo proprio in que
sto momento, essendo ben 
chiaro che con lo sviluppo 
stesso della produzione e con 
la organizzazione del lavoro, 
deve procedere di pari pas-
so Io sviluppo della democra-
zia, delPiniziativa e dell'orga-
nizzazione democratica dei la
voratori; ed in primo luogo 
dei sindacati i cui dirigenti 
sono. per la prima volta, elet
ti con voto diretto e segreto. 

Sviluppo del decentramento 
II compagno Secundino 

Guerra. dirigente del Parti
to. mi ha chiarito in modo 
dettagliato come procede que
sta poderosa riorganizzazione 
delle masse: si sono tenute 
sinora le « plenarie » dell'indu-
stria di base, dell'industria pe 
trolifera. delle miniere, dell'in
dustria leggera, e dei lavora
tori del settore dell'educazio-
ne; e si sono formati i sin
dacati nazionali, ed eletti i lo
ro dirigenti, per Pindustria di 
base, per le miniere, Pindu
stria alimentare. Gli altri si 
fonneranno entro le prossi-
me settimane. Le elezioni sin-
dacali rappresentano un fatto 
del tutto nuovo: tra gli elet
ti, sinora. figurano per il 22% 
i vecchi dirigenti sin qui c de 
signati» e per la parte rima-
nente uomini nuovi. 

Ed un fatto nuovo e dato 

anche dallo sviluppo del de
centramento, in un Paese in 
cui la direzione politica e sta-
ta sin qui fortemente accen-
trata: si tratta dei < Comitnti 
di distretto ^, che vengono 
eletti dalPassemblea dei dele
gati delle organizzazioni di 
massa e che hanno la respon-
sabilita e la direzione di tut
te le attivita sociali e di tutti 
i servizi per una popolazicne 
che e in media di 18-20.000 
abitanti per ogni distretto. 

I discorsi, a dire il vero, 
tornano sempre sulla situazio-
ne economica, sugli indici di 
produzione e su quelli della 
produttivita; lo si sente non 
solo parlando con i dirigenti, 
ma con i lavoratori, con la 
gente, con i giovani. 

Ho sentito parlare appas-
sionatamente del problems 
delle donne come lavoratri-

ci, della immissione delle d -i 
ne nella produzione, probh 
ma assai arduo da risolveu 
in un paese in cui alle dif 
ficolta oggettive (insufficienza 
di basi materiali. di servizi 
sociali, di asili nido, di lavan-
derie, tintorie, e cosi via) si 
uniscono le remore ideologi 
che, retaggio di un lungo pas 
sato di soggezione e di estra-
neita della donna. 

Ho sentito parlare minuta 
mente delle condizioni di vita 
e di lavoro, degli approvvi 
gionamenti, dei trasporti, t 
delle esigenze di ogni giorno 
della vita. 

Ho sentito parlare della 
meccanizzazione della « za 
fra » e dello sfruttamento del 
petrolio e del nichel, non in 
termini velleitari e da sogna-
tori, ma con prudenza, con 
dati di fatto. secondo prospet 
tive ragionate. 

Ed e questa una realta nuo 
va, o se volete. relativamente 
nuova, per Cuba, che ha aper 
to una fase di svolta della 
sua rivoluzione. Piu si svilup 
pano condizioni politiche gene
rali favorevoli e piu si svi-
luppa lo spirito concreto. rea-
listico, costruttivo dei cubani. 
L'accento e posto sui proble
mi economici e produttivi da 
una parte, e sull'estensione e 
il rafforzamento delle struttu-
re e della vita democratica, 
dall'altra. 

Forse mai come ora e gran
de la fiducia tra i cubani: 
perche molto piu stretti e fra-
terni sono i rapporti con i 
Paesi socialisti, e soprattutto 
con PUnione sovietica, la cui 
solidarieta combattiva e ben 
visibile in ogni luogo: nelle 
armi modernissime ed effi-
cientissime. nelle macchine e 
negli impianti, nella presenza 
di un numero imponente di 
tecnici e di specialisti. E per
che molto piu aperta e la si-
tuazione nel continente ameri-
cano, con i rivolgimenti pro-
fondi avvenuti nel Cile, nel 
Peru, in altri Paesi. che per 
Cuba significano, tra Paltro. 
la fine del terribile isolamen
to imposto dagli imperialisti 
statunitensi. • 

Tuttavia, a queste migliori 
condizioni politiche generali, 
non si accompagnano illusioni 
o fughe in avanti, ma spirito 
costruttivo e capacita orga-
nizzativa di una rivoluzione 
che e divenuta adulta. sicura 
di se e del suo avvenire, e 
che tale avvenire vuole co 
struire, edificare realistica 
mente e concretamente, con 
la passione razionale di oggi 
che non e certo meno rivolu
zionaria dello slancio eroico di 
ieri. Non a caso Fidel ha pro-
posto di chiamare il 1971 
«Panno della produttivita ». 
Dando cosi una nuova lezione 
politica a quegli scrittori pseu 
dorivoluzionari, italiani e stra-
nieri, che sono stati a lungo 
a Cuba, dove hanno goduto. 
a suo tempo — ora non piu! 
— della fiducia dei suoi diri
genti; pseudorivoluzionari, che 
parlano di una Cuba ormai di
versa 'e Iontana da se stessa, 
soltanto perche. in verita. non 
hanno mai capito che il dove 
re rivoluzionario dei guerri-
glieri che hanno conquistato 
il potere e semplicemente 
quello di costruire il sociali-
smo, secondo le sue leggi lo-
giche e giuste. 

Armando Cossutta 
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CJE' UN preccdente. 
(Speriamo che que

sto < attacco >, alia ma-
niera di Spadolini, vi 
piaccia). Una volta Flau
bert ando.ospite di amici 
in campagna. La sera del 
suo arrivo chiese di esse-
re svegliato presto, la 
mattina dopo, perche do-
veva lavorare, e infatti al-
zatosi all'alba, si fece 
vivo soltanto alVora di 
colazione. < Avete scritto 
a lungo, amico mio? », gli 
chiese al suo apparire la 
padrona di casa. < Ho 
messo una virgola in un 
periodo», rispose tran-
quiUo Vautore di «Ma
dame Bovary ». Mangid di 
buon appelito e, a cola
zione finita, domandd il 
permesso di ritirarsi su
bito perche — disse — 
doveva riprendere U la
voro senza perdere tem
po. Riapparve soltanto la 
sera a pranzo e gli ami
ci gli domandarono se 
fosse contento del suo po
meriggio. 'Si — confes
so Flaubert sereno — ho 
tolto la virgola di questa 
mattina >. 

Questo ameno episodio 
ci e venuto in mente do
menica scorsa, quando, 
sul c Resto del Carlino », 
abbiamo letto una inter-
vista al viinistro del Te-

soro on. Ferrari-Aggradi, 
intervista preceduta da 
un breve profilo dell'tto-
mo. Sentite questo pas-
so: * Parla bene inglese 
e francese, ha viaggiato 
molto, soprattutto in 
America del Nord. Fu 
qui che prese Pabitudine 
di mettere e far mette
re un trattino fra i suoi 
due cognomi. Si irritava 
a sentirsi chiamare solo 
Aggradi e a sentirsi chic-
dere a che corrisponde-
va in inglese il "nome" 
Ferrari ». 

Come e vero, Dio buo-
no. Noi abbiamo provato , 
a farci chiamare «Ag
gradi * e ne abbiamo 
tratto nn senso desolante 
di abbandono: « Solo? * 
ci siamo chiesti smarriti, 
e abbiamo solidarizzato 
cordialmente col ministro 
del Tesoro, anche perche 
come viaggiatore egli ci 
piace molto. Noi pensia-
mo, infatti, che non e 
grave che la gente viag-
gi, e grave che poi lo rac-
conti, mentre Ferrari 
trattino Aggradi e stato 
a lungo in America e se 
gli chiedete le sue impres-
sioni se la cava in sole 
otto parole: «Ho messo 
e ho fatto mettere U trat
tino >. Soltanto se insi
st ete molto, il ministro 
aggiunge che quelle in-
dustriose popolazioni dap-
prima riluttavano, ma 
poi, impictosite, hanno 
detto: < E metriamogli 
questo trattino», e lui, 
appagato, i riertfrato in 
patria. 

II cognome del ministro 
11 ritratto continua: 

* Buon oratore (adora la 
perorazione) si scrive da 
solo i discorsi piu impe-
gnativi. Di solito pero 
parla tenendo davanti a 
se una "scaletta"». Ve-
ramente da solo non e 
mai perche, come abbia
mo visto, ha sempre con 
se Ferrari, ma che egli 
« adori * la perorazione 
possiamo testimoniarlo 
noi stessi. 

La sua prima campa
gna elettorale egli la 
condusse nel '53 e a noi 
capito di ascoltare un suo 
comizio a Treviso. Parld 
circa im'ora e mezzo e 
quando fu la volta della 
perorazione (che e — di
ce il Migliorini — qucl-
la parte del discorso con 
cui Voratore, concluden-
do, cerca di commuove-
re Vuditorio) Ferrari-
Aggradi prese a gridare: 
« Abbracciatemi i vostri 
bambini, abbracciatemi i 
vostri bambini», al che 
le donne, specialmente le 
donne, si misero ad ap-
plaudire freneticamente. 
Allora lui, sempre urlan-
do, aggiunse: « E ricor-
datemi ai vostri vecchi ». 
Ovazioni vivissime, ma 
accanto a noi un signore 
di mezza eta si rabbuio: 
* E noi? » mormorava in-
felice. L'ultima volta che 
abbiamo sentito Ferrari-

Aggradi parlare in pub-
blico e stato a Nestre, 
nel '68, ed ecco che alia 
fine, improvvisamente, se 
ne esce nel solito urlo: 
« Abbracciatemi i vostri 
bambini *, ma questa vol
ta una mamma, dai pub-
btico, grido: c Sono sotto 
le armi ». Era una mam
ma di Treviso. 

L'intervista vera e pro
pria e specialmente me-
morabile perche il gior-
nalista del «Carlino», 
saggiamente anonimo, so-
stituisce i commenti con 
brevi didascalie, che dan-
no il senso di una sugge-
stiva immediatezza. Per 
esempio, Vintervistatore 
chiede al ministro di par-
largli del * libro bianco > 
e Ferrari (per favore quel 
trattino, Dio santo) Ag
gradi risponde che il < li
bro bianco > e soltanto 
un particolare del quadro 
e aggiunge: * Ed e di 
questo che anzituUo vor-
rei parlare. (Con voce 
grave). Noi siamo all'ini-
zio o alia vigilia di un 
periodo importante... . ec-
cetera. Non & bello quel 
« con voce grave », per 
dire che siamo in un pe
riodo importante? Vi sta 
bene: credevate di esse-
re al cotillon? Poco piu 
avanti il giornalista do-
manda: « Ma qual e I'en-
tita degli impegni presi 
dallo Stato? >. Risposta 

del ministro: «Vengo al 
punto facendo subito al
cune dichiarazioni. Noi 
abbiamo tre esigenze. La 
prima e il rilancio pro-
duttivo del nostro paese. 
(Parlando molto adagio). 
Se noi non ci mettiamo 
insieme per aumentare il 
reddito nazionale, tutto il 
resto rischia di essere co
sa vana... ». II « Carlino » 
non Io dice, ma dopo que
ste parole il ministro si 
e interrotto chiedendo 
nervosamente al suo in-
tervistatore: «Afa scusi 
lei dorme? *. Era cosi, 
ma il giovanotto non ne 
aveva colpa: Feirari-Ag
gradi si era messo a par
lare « molto adagio » e 
Valtro, povero figlio, si e 
apputolato. Queste stupen-
de didascalie continuano. 
Ecco la terzo, « Le rifor-
me noi le faremo — di-
chiara a un certo punto 
il ministro del Tesoro — 
... utilizzando nel modo 
piu razionale le rtsorse 
che a tale scopo riuscia-
mo a mettere insieme. 
(Con tono appassionato). 
Nel campo della sanita, 
per esempio...». A noi 
non ce la danno da bere: 
quel « con tono appassio
nato > significa, anche se 
non e detto esplicitamen-
te, the qui il ministro ha 
afferrato la chitarra che 
fu gia di Quintino Sella 

e si e prodotto in un pez-
zo sentimentale: Ferrari 
faceva plin plin e Aggra
di cantava, cose da fare 
emigrare. 

Alia fine Vintervistato
re nota, assai opportune-
mente, che il nostro mi
nistro del Tesoro c uomo 
di un coraggio da astro-
nauta. Sentite: « Ferrari-
Aggradi non ha esitato a 
dire esplicitamente che i 
soldi dati ai Comuni e 
alle Provincie (e domani 
alle Regioni) devono es
sere bene spesi o meglio 
spesi, per lo scopo indi-
cato dalla assegnazione >. 
Ohe, avete mai sentito 
una cosa piu originale e 
piu audace? Ma come «t 
presenfa, domanderete 
voi, questo ministro dai 
cuore di leone? Indossa 
turn armatura, taglia le 
carte con uno spadone? 
Niente affatto, e un tipo 
dalVaspetto del tutto con-
sueto: c Abito scuro, cra-
vatta nera con trattini 
bianchi, forte accento ve-
neto e sempre gesticolan-
do ». (Ci eravamo dimen-
ticati di dire che durante 
il suo lungo soggiorno 
americano Ferrari-Aggra
di non solo mise e si fece 
mettere un trattino nel 
cognome, ma fece una 
provvista di trattini e se 
li e messi nella cravatta. 
A un uomo cosi prcviden-
te il meno che poteva 
succedere era di diventa-
tare ministro del Tesoro, 
e adesso ce lo teniamo). 

Fort«br«ccl« 


