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Un punto nodale delta politico economica italiana 

Ricerca 
e produzione 
Un processo i\ marglnaliiioiione e di subordina-
lione tecnologka al copitale stranleto • 611 obiet
tivi dt una lotto che si inquadra nella plii gene-
rale battaglia per un nuovo tipo di sviluppo 

IL «CUARTEL MONCADA* DI SANTIAGO DI CUBA 

La politica economica che 
it capitalismo italiano nel suo 
complesso ha portato avanti, 
lia rigidamente niantenuto il 
\ccchio tipo di sviluppo delle 
lorze produttive, di cui fanno 
parte integrante il persegui-
inento di profilti « facili e si-
curi» e la collocazione subal-
terna dell'Italiu nella divisio-
ne intemazionale del lavoro 
(serbatoio di for/a lavoro e 
capitale, disoccupazione, sfrut-
tumento dei Javoratori, subor-
dmazione tecnologica al capi
tale USA e tedesco, ecc) . Sus-
tiiste nel capitalismo italiano la 
paura dei mutamenti derivanti 
da una tnoililica del meccani-
smo produttivo e toprattutto la 
paura del processo di eman-
cipazione connesso a un piu 
qualificato e cosciente impie-
|/G delle risorse umane, tec-
niche e materiali del Paese. 
Ne sono derivate — anche se 
in modo non meccanico — 
strutture industriali, soprat-
tutto per i beni strumentali, 
caratteri/.zate da un mecca-
nismo produttivo niolto rozzo 
e in particolare da: grave 
arretratezza e fragilita; fran-
tumazioni e duplicazioni; ac-
quislo all'estero dei risultati 
della ricerca, delle conoscen-
ze tecniche e delle garanzie 
sul prodotto; accettazione dei 
liniiti posti all'esportazione 
dai monopoli csteri che cedo-
nc la licenza: limitazione del
le lavorazioni alle fasi flnali 
del cliclo produttivo: salari 
piit bassi che negli altri pae-
si capitalistici; alto costo di 
commercializzazione. 

Se si aggiunge a tutto cid 
la politica dei governi a di-
rezione dc, che ha lasciato vo-
lutamente campo libero, oltre 
che alle forze monopolistiche, 
alle posizioni corporative del-
l'universita e della burocrazia, 
puntando al raggiungimento di 
un equilibrio «spontaneo» 
nel campo della ricerca (co
me negli altri settori), si pud 
comprendere l'attuale situa-
zione dello sviluppo tecnologi-
co del Paese. grave persino 
per un capitalismo che voles-
se limitarsi a mantenere le 
sue posizioni. Lo stato della 
ricerca applicata e caratteriz-
zato dalla scarsezza e dall'e-
stesa emarginazione delle 
strutture esistenti. La mag-
gior parte delle unita pub-
bliche di ricerca si trova in 
uno stato di sottoutilizzazio-
ne o di ristagno delle attivita, 
di pura sopravvivenza o di cri-
si permanente. 

Le conseguenze della con-
servazione delle attuali strut
ture produttive e del connes
so processo di marginalizza-
zione della ricerca sono pa-
gate pesantemente in fabbri-
ca e nella societa dalle clas-
si lavoratrici nel loro com-
piesso, dalle masse dei lavo-
tatori inseriti nella produzio-
jie. dai tecnici della proget-
tazione, dai lavoratori della 
ncerca, dai disoccupati e da-
gli studenti che non hanno 
prospettive di lavoro. 

Logka nuova 
E* evidente che non si puo 

avviare una nuova politica 
della ricerca che all'interno 
di una logira nuova di svilup
po economico e sociale del 
Paese. La battaglia va quin-
di inquadrata in quella piu 
generale, che il movimento 
opera io conduce per un nuo-
\o meccanismo di sviluppo e 
la conquista di maggiore po-
tere per le classi lavoratrici. 

La definizione delle piatta-
forme di lotta per nuovi indi
rizzi produttivi e di ricerca 
de\e passare attraverso un 
reale collegamento e una am-
pia dialettica tra lavoratori 
flclla produzione e della ri
cerca. le loro organizzazioni 
pclitiche e sindacali (di base. 
territoriaii. settonali e nazio-
i.ali) e tra le forze politiche 
di sinistra, al line di una mo-
bilitazione uni*.ari<i, articolata 
in azioni coordinate di lotta. 
In questo quadro si inserisco-
no le baiiaglie sulla politi
ca degli investimenti delle 
grandi imprese pubbliche e 
private avviate negli ultimi 
tempi a livello sindacale. par-
lamentare e regionale. 

Nell'attuale fase delFecono-
mia capitalistica italiana. do-
po le lotte del 1968-70, la ri
cerca puo costituire un fat-
tore produttivo di importan-
za crescente, che si aggiun-
ge alia fnrza-lavoro e al ca
pitale. Diversi sintomi. sia pu
re contraddittori. mostrano 
come parte del capitalismo 
italiano ne abbia preso co-
scienza. ma tenda ad utiliz-
7are la ricerca in funzione 
dell'attuale tipo di sviluppo 
e a continuare ad acquista-
re all'estero la maggior par
te dei risultati della ricerca 
r della conoscenze tecniche 
necessarie. 

Gravi sarebbero pero le 
conseguenze di un rilancio 
dell'aUuale meccanismo di 
sviluppo. II partito comunista, 
nella risoluzione del luglio '72, 
e le forze sindacali hanno in-

dividuato i seguenti obiettivi 
prioritari; piena occupazione. 
Alezzogiorno e riequilibrio ter-
ritoriale, .icuola, consumi so-
ciali e servizi pubblici. Que-
sti obiettivi richiedono per es
sere realuzali, un nuovo qua
dro politico, un profondo rin-
ncvamento della gestione dello 
Stato, il potenziamento delle 
Regioni. e — insieme all'at-
tacco contro le posizioni di 
rendita e parassitarie — una 
profonda modilica degli indi
rizzi produttivi nell'industria 
e neH'ngricoltura. 

I settori che tendono ad 
espandersi sono soprattutto 
quclli ad alta intensita di ca
pitale (metallurgia. siderur-
gia e petrolchimica) e i set
tori in crisi sono quelli a piu 
alta occupazione (agricolo-ali-
mentare. edilizia, ampi settori 
della meccanica e dell'elettro-
nica, tessile ed abbigliamen-
to). 

La questione degli investi
menti e delle scelte di produ
zione e di ricerca si pone in 
termini di particolare urgen-
za nel settore dell'agricoltura, 
al fine di ridurre il massiccio 
esodo dalle campagne, e ab-
bassare drasticamente l'attua
le livello delle importazioni 
alimentari. 

Mono capitale 
Dunque e essenziale l'obiet-

tivo (da conseguire insieme 
all'espansione delle strutture 
produttive) di una nuova ar-
ticolazione della produzione 
nell'industria e nell agricoltu-
ra, che porti ad un livello 
medio di capitale investito per 
addetto decisamente piu bas
so di quello previsto dalle for
ze governative e che com-
prenda innanzitutto le produ
zioni destinate ai consumi so-
ciali ed ai servizi collettivi. 
In questo quadro grande peso 
ha la questione del potenzia-
mento delle piccole e medie 
imprese, che operano general-
mente con elevata intensita di 
occupazione. Inoltre occorre 
tenere presente che alcuni 
comparti produttivi, come par
te deU'elettronica, non solo 
richiedono una bassa intensi-. 
ta di capitale investito, ma 
utilizzano anche processi pro
duttivi ad alto contenuto tec-
nologico. con conseguente as-
sorbimento di forza lavoro 
particolarmente qualificata. 

Naturalmente nell'articola-
zione proposta dovranno es-
sere inclusi anche investimen
ti nei settori ad alta intensita 
di capitale: Industrie ad alto 
contenuto tecnologico che im-
piegano in misura consistent*. 
forza-lavoro a maggiore qua-
lificazione; produzioni di rile-
vanza strategica; produzioni 
di base, come le centrali elet-
triche. 

In questo contesto un ruolo 
importante puo e deve giocare 
una c nuova politica della ri
cerca y. Perche la ricerca di-
venti uno strumento reale di 
un diverso sviluppo socio-eco-
nomico del Paese. essa non 
puo essere < chiusa in se >. 
scollata dagli indirizzi e dai 
processi produttivi, lasciata a 
inseguire vanamente o inutil-
mente obiettivi anche validi. 
II nesso tra ricerca e «cosa 
e come produrre» richiede uno 
stretto legame tra battaglie 
per nuovi indirizzi produttivi 
e di ricerca. Neiraffermare 
tutto cio non vogliamo negare 
alia ricerca scientifica la vali-
dita di un momento « autono-
mo ». conoscitivo ed esplorati-
vo che si rapportt, peraltro. 
in modo nuovo alle esigenze 
di crescita complessiva della 
societa. 

Non basta o^iamente la 
giusta scelta generale di una 
linea di sviluppo. se poi non 
affrontiamo politicamente, nel 
suo attuarsi. il nesso tra la 
ricerca e il «cosa e come 
produrre >, a cominciare dai 
contenuti concreti e speciflci 
dei programmi industriali e 
della ricerca' Lo testimonia ad 
c-5t-mpio la vanificazione dello 
sforzo di ricerca relativamen-
te elevato effettuato finora 
nel settore energetico (indu-
stria elettromeccanica pesan-
te e nucleare). 

Solo se riusciamo ad arre-
stare il processo di margi-
nalizzazione della ricerca che 
tende ormai ad investire, ol
tre che i lavoratori degli enti 
pubblici di ricerca e delle 
amministrczioni dello Stato, 
anche i laboratori delle gran
di imprese, sara possibile la 
rivitalizzazione e il potenzia-
mento delle strutture esisten
ti nel quadro della nuova po
litica della ricerca. E' forse 
superf luo sottolineare che l'ab-
bandono delle unita di ricerca 
pubbliche porterebbe, insieme 
al loro disfacimento e all'ag-
gravamento della questione 
deU'occupazione specializzata 
e intellettuale, a enormi spre-
chi capitalistici e alia cresci
ta di un malcontento qualun-
quistico in ampie sacche di 
strati sociali intermedi. 

Giancarlo Pinchera 

La f ortezza 
del 26 luglio 

La tetra caserma che fu il luogo di prigionia, di tortura e di morte dei rivoluzionari venne presa d'assalfo 
20 anni fa da un centinaio di giovani guidati da Fidel Castro - II tentativo fall!, ma getto le premesse 
della viftoria di 6 anni dopo - Al posto del carcere sorge oggi una citta-scuola dove studiano 3 mila ragazzi 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AVANA, 6 maggio 

Si chiama « Citth scolastica 
26 luglio ». Data di fondazione 
il 28 gennaio 1960. Sorge nel
la zona centrale di Santiago 
di Cuba su una vnsta super-
ficie di cui quasi 10 mila me-
tri quadrat! sono destinati a 
prato e a zona verde con ol
tre 4.500 piante delle piu sva-
riate specie tropicali, piu una 
area riservata alle attrezzatu-
re sportive all'aperto (camoi 
di pallavolo, baseball, pallaca-
nestro, utletica). E' dotata 
delle piu moderne attrezzatu-
re didattlche, di servizi sa-
nitari e di assistenza di pri
ma qualita. E" un citta-scuola 
dove si pratica il tempo pie-
no. Ospita attualmente 1.954 
alunni delle elementari (sei 
classi) e 1.150 studenti della 
media (usecondaria di base», 
nella definizione cubana). Dal 
giorno della sua inaugurazio-
ne ad oggi, soltanto di allievi 

I delle elementari la citta-scuo
la ne ha ospitati oltre 20 
mila. Nelle ore della notte 
l'istituzione accoglie i genito-
ri dei ragazzi e delle ragaz-
ze, che frequentano i corsi di 
qualificazione elementare e 
media per operai e contadini. 

Non solo per Santiago, ma 
per Cuba tutta la « Citta sco
lastica 26 luglio» e qualcosa 
di piu di una grande realiz-
zazione del potere rivoluzio-
nario, e qualcosa di piu del
le belle aule, dei laboratori, 
degli impianti sportivi. E' il 
simbolo stcsso della rivolu-
zione, deH'abbattimento della 
tirannia, della fine di un se-
colo di vessazioni, di domi-
nazione straniera, di miseria, 
di torture, di assassinii. E* al 
tempo stesso una pagina di 
storia, o, per essere piu esat-
ti, dalla storia di Cuba dai 
primi moti di indipendenza 
contro la dominazione colo-
nlale spagnola, alia vittorio-
sa conclusione della rivolu-

Ecco la caserma Moncada oggi. E' diventata la « Ciudad escolar 26 de julio », « prima caserma trasformata in scuola » come dice la 
grande scritta sul frontone. In alto: un manifesto che nel diciottesimo anniversario della ormai leggendaria impresa, rievoca I'assalto 
al «Cuartel Moncada » dei rivoluzionari cubani guidati da Fidel Castro. 

Perche e stata data ampia e rapida pubblicitd al bilancio '72 

RAI -TV: il balletto delle cifre 
Nel momento in cui si estende il fronte delle forze che pongono duramente sotto accusa la sua strategia poli-
tico-culturale, il gruppo dirigente radiotelevisivo cerca una giustificazione al proprio operato addomesticando una 
serie di dati - Le critiche della Corte dei Conti - Un9« azienda » che necessita di essere trasformata tutta e subito 

Per la prima volta nella 
sua storia, la Rai-Tv ha da-
to ampia e rapida pubblicita 
al proprio bilancio, relatiro 
all'anno 1972. Con una proce-
dura del tutto insolita i quo-
lidiani italiani hanno ricevuto 
una intera pagina pubblicita-
ria per illustrare sommaria-
mente *le cifre» dell'azien-
da; e gli stessi teleschermi, 
con operazione affatto incon-
sueta, hanno trasmesso le sles-
se « cifre » in una speciale tra-
smissione auto-pubblicitaria. 

II movente 
L'iniziatira non ha motita-

zioni economiche, giacchc la 
Rat non ha certo bisogno di 
* pubblicita J» per incrementa-
re la sua utenza. Ha invece, 
cvidentemenle, motirazioni po
litiche. Lecite? Lecite sareb
bero se I'iniziatica fosse il 
primo atto di una decisione 
politica volta a svelare final-
mente agli italiani i segreti 
nascosti della piu potente (e 
pubblica) azienda di informa-
zione nazionale. Sapere come 
e perche fumiona il colosso 
radio-televisivo col suo bilan
cio plurimiliardario pub ap-
parire, infatti, decisione sag-
gia e utile. 

Ma quali rerita rivelano 
quelle cifre? E con quali o-
biettivi? Nel momento in cui 
si estende il fronte delle for
ze che pongono duramente 
sotto accusa I'azienda per la 
sua strategia politico-cultura-
le e dunque produttivo-econo-
mica, il gesto inatteso della 
azienda rivela immediatamen-
te il suo carattere reale: in-
fluire, con tutta la potenza 
displegata dei mezzi di infor-

mazione, sulla visione di mas-
sa dell'attuale Rai-Tv, fornen-
do dell'azienda un ritratto ri-
toccato fino alia manipolazio-
ne. La Rai, insomma, vuol 
farsi bella di quello che non 
e. per difendere il dirtlto alia 
soprarvirenza del suo attua-
le. e ormai decennale, grup
po dirigente. 

Le cifre parlano: e con 
questo slogan che la Rai ha 
infatti preserztato tl «bilan
cio*, secondo la tecnica del
la falsa-oggeltivita largamen-
le sperimentata nei quotidia-
ni falsi del Telegiomale. E di 
che * parlano* queste cifre? 
A prima lettura, I'insieme fa 
impressione: tante lire qui. 
tante ore di trasmissione piu 
tn la. tanli miliardi da que-
sta parte, tanta cultura, in-
formazione, divertimento... 

Vediamole da vicino. La ci-
fra piu audace e quella d'aper-
tura. dote I'azienda informa dt 
aver realizzato 3.176 impian
ti trasmittenti «di cui ben 
2.617 oltre gli impegni assunti 
dalla Rai con lo Stato ». Sem-
bra una buona cosa, ed c in
vece, sul piano della corretta 
gestione aziendale, una scor-
rettezza, rimproverata alia 
Rai, in questi giorni, dalla 
Corte dei Conti (che non ri-
conosce all'azienda il diritto 
di modificare unilateralmente 
gli * impegni* assunti con lo 
Stato). Al di lit della forma, 
tuttavia, la Rai non dice che 
gli impianti <r in piit * hanno 
fruit at o all'azienda decine di 
miliardi, sia sotto forma di 
nuovi abbonamenti, sia — c 
qui sta il grave — sotto for
ma di rimborso - regalo da 
parte dello Stato che ha pa-
gato quell'* in piu * con qual
cosa come sessanta miliardi. 
Come inizio di documentazlo-
ne, andiamo male. 

Dal dato tecnico a quello 
politico, tuttavia. la situazio-
ne si fa piu grave. Accusata 
di essere I'azienda dell'evasio-
ne programmata e della disin-
formazione permanente, la Rai 
svolge un elenco di comodo 
delle «ore di trasmissione* 
televisive e radiofoniche. Ri-
sulta cosl che la televisione 
ha trasmesso 1.875 ore di 
tt trasmissioni informative », 
1156 di * culluraH c scolasti-
che* ed appena 983 di * spel-
tacolo*. Per di piu, si pre-
senta come una azienda at-
tenta alle realta locali. tanto 
da avere anche 693 ore di «tra-
smissioni locali*. 

Queste cifre, formalmente 
ineccepibili. avranno destato 
sorpresa anche nel telespet-
tatore piu accanito: ma dav-
vero esiste questo sproposi-
tato rapporto fra informazio-
ne-cultura da una parte e spel-
tacolo dall'altra? E com'e che 
non ce ne siamo mai accorti? 

Zone morte 
La risposta e presto data, 

purche si faccia riferimento 
anziche ad una generica som-
ma di tore* alia collocazio
ne oraria delle varie trasmis
sioni. Si scopre allora che 
quelle migliaia di ore di pro
grammi nculturali e scolasti-
ci* di cui la Rai implicita-
mente si vanta sono sistema-
tc quasi esclusivamente nelle 
zone morte della programma-
zione: quando doe, per vari 
motivi, il pubblico non pub 
essere in ascolto dinanzi al 
video. La quasi totalitit di 
quelle 1.856 ore sono infatti 
sistemate fra le 17 e le 19, 
nonchb fra le 22,15 e le 23,15: 

quando inevitabilmente il pub
blico televisivo non pud mai 
superare, per evidenti ragio-
ni ben note alia stessa Rai, 
i quattro o cinque mitioni di 
persone. La quasi totalita del
le 983 ore di spettacolo, in
vece. c collocata fra le 21 e 
le 22: quando v'e certezza che 
la totalita dei ventisei milio-
ni di telespettalori e tn casa, 
steglia e disponibile all'ascol-
to televisivo. Per i program-
mi informative vale la stessa 
regola dei c culturali *. fatla 
eccezione naturalmente del 
Telegiomale filo-democristia-
no delle 20.30. Sulla stessa 
traccia, ami peggiorala. si 
muove anche la programma-
zione radiofonica. 

E le wtrasmissioni locali*? 
Quelle 693 ore sono forse il 
segno di una politica di de-
centramento culturale-informa-
tivo dell'azienda? Nemmeno 
per idea, naturalmente. Fat-
te salve le c Tribune regiona-
li» — del resto contestate 
dalle Regioni che ormai si 
rifiutano di parteciparvi — le 
trasmissioni locali si riducono 
praticamente alle oltre cinque-
cento ore di trasmissione in 
lingua tedesca per VAlto Adi-
ge, come impone la conven-
zione con lo Stato (nonche la 
Coslituzione). 

Le cifre della Rai, come si 
cede, parlano male. E peggio 
parlano quelle dedicate — nel
la stessa iniziativa pubblici-
taria aziendale — alia parte 
finanziaria ed economica. Qui 
il discorso rischia necessaria-
mente di diventare faccenda 
da iniziati all'ardua lettura del 
bilanci contabili. Ma un paio 
di cose vanno pur dette, fra 
le piit evidenti. 

L'ORGANICO — La Rai si 
vanta di averlo lasciato pres-
soche immutato nel corso del 

1972 (rispondendo del resto ad 
una precisa direttiva): ma evi-
ta di spiegare che nel corso 
del 1971 si era gonfiato di ol
tre il 10 per cento, passando 
da 10.851 unita a 12.167. 

I PROVENTI — La Rai pian-
ge miseria. ma evita di spie
gare che gli introiti per ab-
bonamento sono aumentali di 
undid miliardi in due anni e 
quelli per pubblicita di oltre 
sei miliardi. D'tdassette mi
liardi, dunque, piu i venli 
miliardi arbitrariamente rega-
lati dallo Stato nel corso del 
1972. 

Una realta 
Si polrebbe continuare, il-

lustrando ad esempio le ci
fre relative alle voci wimmo-
btli *, « magazzino », * impian
ti », « ammortamento *. Ma il 
dato economico e secondario 
rispetto a quello politico dei 
programmi, che del resto la 
stessa Rai evidenzia con pri-
vilegio di spazio, E' rispetto 
ai modi in cui non ha assol-
to al suo ruolo di mservizio 
pubblico* che diventa dram-
maticamente critica la gestio
ne finanziaria: d per svilup-
pare una politica culturale-in-
formativa-spettacolare sbaglia-
ta che il bilancio si presta 
oggi alle critiche autorevoli 
della Corte dei Conti. Dalle 
cifre della Rai, lette al modo 
giusto, non emerge affatto, in
somma, una azienda dl cui 
vantarsi: bens}, ancora una 
volta, la realta di una azienda 
da trasformare tutta e subito. 

Dario Natoli 

zlone. La «citta scolastica» 
di Santiago altro, infatti, non 
e che il vecchio, secolare fa-
migerato « cuartel Moncada n, 
quella stessa caserma-fortezza-
carcere che poco piu di un 
centinaio dl giovani cubani, 
guidati da Fidel Castro, pre-
sero d'assalto il 26 luglio 1933 
gettando le basi per quel mo
vimento insurrezionale che, 
nemmeno sei anni dopo, si 
concludeva vittoriosamen*e 
con la fuga del dittatore Ba
tista dall'Avana. 

La storia del «cuartel» (ca
serma, acquartleramento) di 
Santiago di Cuba inizia con 
i primi moti di ribellione con
tro la dominazione coloniale 
spagnola negli anni *30 del 
secolo passato. Oriente, di 
cui Santiago e capitale, e la 
piu irrequieta e indocile del
le province cubane. Nel 1836 
si verificano numerosi attl 
di rivolta popolare e il mal
contento comincia a serpeg-
giare in seno alio stesso eser-
cito spagnolo la cui ala libe
rate si solleva contro il go-
vernatore dell'isola, tenente 
generale Miguer Tacon, e pro-
clama il distacco di Oriente 
dai resto del Paese. 

Domata la rivolta nel san-
gue, Tacon avverte perd che 
la provincia di Oriente e di
ventata difficile da controlla-
re e progetta nel 1837 la co-
struzione di una caserma che 
sia al tempo stesso fortezza 
e carcere. Ma e solo sotto il 
governatorato del brigadiere 
Don Carlos de Vargas, nel 
1859, che si colloca la prima 
pietra di quello che si chia-
mera inizialmente «Cuartel 
del nuevo presidio ». Nella sua 
prima struttura — riferiscono 
le cronache dell'epoca — esso 
si presentava come «un edi-
ficio basso, di solida costru-
zione, con parte dello scan-
tinato destinata a celle della 
capacita complessiva di 200 
detenuti». E* la caserma-car-
cere che appena pochi anni 
dopo (nel frattempo era scop-
piata, il 10 ottobre 1868, >a 
grande guerra indipendentista 
capeggiata da Carlos Manuel 
de Cespedes) sara trasforma
ta in fortezza. 

// generate 
Nel corso della guerra dei 

dieci anni la caserma cambia 
nome e viene intitolata alia 
regina Mercedes, sposa di re 
Alfonso II di Spagna. E' in 
parte utilizzata anche come 
sanatorio per i soldati spa-
gnoli convalescenti, ma in 
nessun momento le celle sot-
terranee cessano di essere 
luogo di detenzione, di tor
tura, di assassinio. Sono cen-
tinaia e centinaia i combat-
tenti mambi che vi entrano, 
molti per non uscirne piu, 
negli anni della guerra e an
che in quelli successivi. Fra 
questi ultimi, si annovera il 
generale Guillermon Moncada, 
morto nel 1895 in seguito al
le sofferenze subite nel car
cere. 

Di nuovo e la guerra fra 
cubani e spagnoli. La lotta 
di indipendenza e diretta dai 
Partito rivoluzionario di Jo
se Marti e le sorti della do
minazione coloniale iberica 
sono ormai segnate, quando, 
nel 1898, gli Stati Uniti in-
tervengono contro la Spagna 
con una azione di «caratte
re nettamente imperialista », 
come la definl Lenin. I cu
bani, privati della guida di 
Marti e di Antonio Maceo, 
senza rendersi conto del ca
rattere reazionario e imperia
lista dell'«aiuto» USA, ap-
poggiano le truppe nord-ame-
ricane che il 16 luglio 1898 
occupano la piazza di San
tiago. II « Cuartel Reina Mer
cedes » diviene il loro acquar-
tieramento. Sul pennone del
la fortezza la bandiera spa
gnola e sostituita da quella 
a stelle e strisce. Vi svento-
lera fino al 1902, anno in cui 
con l'awento della Repubbli-
ca sul pennone sara issata 
la bandiera cubana, simbolo 
di una indipendenza solo for-
male. 

II trattato di Parigi che po
ne fine alia guerra ispano-
cubano-statunitense (concluso 
senza la presenza cubana) 
stabiliva fra l'altro la perma-
nenza sul suolo di Cuba di 
truppe USA per «proteggere 
la vita e le aziende» dei cit-
tadini nord-americani. Quan
do le truppe USA lasciano 
Cuba nel 1902, i monopoli 
della metropoli si sono gia 
assicurati il control'o econo
mico e politico dell'isola. 

Il «cuartel * di Santiago 
cambia nome (si chiamera 
• Moncada» in onore al ge
nerale mambi che pochi anni 
prima vi era stato detenuto) 
e truppa, ma non il suo si
nistra carattere di centra di 
repressione, detenzione e tor
tura. 

E ancora e piu di una vol
ta sara sede delle truppe USA 
sbarcate sull'isola «con la 
stessa facilita con cui sono 
trasferite le forze federali fra 
i vari stati dellTJnione». II 
1906, il 1912. il 1917 sono gli 
anni degli interventi piu vi-
stosi. 

Negli anni *20 sotto la gui
da di Julio Antonio Mella, 
fondatore del Partito comuni
sta di Cuba, e di altri gio
vani dirigenti, il movimento 
operaio e quello studentesco 
prendono vigore. Scioperi e 
manifestazioni si susseguono 
a ritmo incalzante. La san-
guinaria dittatura di Macha-

do, andato at potere con Tap-
poggio USA, reprime e col-
pisce con ferocia inaudita. « I 
compagni — ricorda Serafin 
Portuondo, dirigente sindaca
le della provincia di Orien
te — erano trasferitl al ilfo>2-
cada senza giudizio e oggetto 
dei peggiori maltrattamenti. 
I detenuti che il regime deci-
deva di assassinare erano tra-
sferiti al cuartel in ore della 
notte e da qui successiva-
mente venivano portati e uc-
cisi in luoghi diversi. I loro 
cadaveri apparivano il giorno 
seguente in zone lontane dal
la fortezza ». Dirigeva a quel-
I'epoca il «Moncada» Arse-
nio Ortiz, noto come lo « scia-
callo d'Oriente ». 

A Machado, fuggito il 12 a-
gosto 1933, succede Fulgencio 
Batista, l'uomo forte degli a-
mericani che nel predominio 
dei militari vedono un «ele-
mento di forza che garanti-
sce un clima propizio agli in
vestimenti ». II « Moncada » e 
come ieri. avanti ieri, sem-
pre, centro di repressione, di 
tortura, di morte. Nel 1937, 
I'll dicembre, e semidistrut-
to da un incendio. Si dice 
che sia stato un incendio do-
loso e molti elementi suf-
fragano questa ipotesi. Moti-
vo: ottenere crediti per la co-
struzione di un nuovo « cuar
tel » e, molto piu verosimil-
mente, far scomparire le trac-
ce di furti e malversazioni, 
molto frequenti nell'epoca. 
Una cosa e certa: tre giorni 
dopo la stampa annuncia che 
«la camera dei rappresentan-
ti concede centomila pesos per 
la ricostruzione del Monca
da ». II « cuartel» e cinto da 
spesse muraglie con garitte e 
feritoie. La fortezza diventa 
ancor piu «inespugnabile ». 

Dopo una breve parentesi. 
Batista ritorna al potere con 
un colpo di stato militare il 
10 marzo 1952. La corruzio-
ne dilaga, la repressione po
litica e piu feroce che mai, 
polizia e corpi speciali del 
dittatore seminano morte e 
dolore. La gioventu cubana 
si ribella. A decine i giovani 
muoiono sulle piazze nello 
scontro contro la dittatura. 
Intanto sotto la guida di Fi
del Castro, si prepara l'at-
tacco al « cuartel Moncada » 
che sara attuato all'alba del 
26 luglio 1953, approfittando 
del camevale di Santiago che 
permette ai giovani di rag-
giungere la capitale orienta-
le senza destar troppi sospet-
ti. L'impresa per una serie 
di impreviste e imprevedibi-
li circostanze fallisce. 

«Se il Moncada fosse ca-
duto nelle nostre mani — 
dichiarera successivamente Fi
del durante la sua autodife-
sa davanti al tribunale della 
dittatura — anche le donne 
di Santiago avrebbero impu-
gnato ie armi. (...) Una vol
ta in nostro potere la citta 
di Santiago di Cuba, avrem-
mo posto gli orientali jm-
mediatamente sul piede di 
guerra ». Nell'attacco moriro-
no in combattimento una de-
cina di giovani patrioti. Al
tri, un'ottantina, fatti prigio-
nieri furono finiti nel «cuar
tel Moncada » dopo atroci tor
ture. Nella requisitoria con
tro il regime pronunciata da 
Fidel durante il processo a 
suo carico quel tragico epi-
sodio viene cosi ricordato: 
n... per una settimana inte
ra, le bastonate, le torture, i 
lanci dai tetto, gli spari non 
cessarono un istante, come 
strumento di sterminio ma-
neggiato da perfetti maestri 
del crimine. II "cuartel Mon
cada " fu una ofiicina di tor
tura e di morte e uomini in-
degni trasformarono l'unifor-
me militare in grembiale da 
macellaio. I muri si sporca-
rono di sangue; Ie pallottole 
rimasero incrostate nslle pa-
reti con frammenti di pel-
le, cervello. capelli bruciac-
chiati per gli spari». 

La breccia 
Vennero poi lo sbarco del 

«Granma», la guerriglia sul
la Sierra, la vittoria dell'e/er-
cito rebelde. La mattina del 
1* gennaio 1959 (da poche 
ore Batista aveva abbando-
nato precipitosamente l'isola) 
il comandante Raul Castro 
alia testa di un gruppo ri-
dotto di uomini penetra di 
sorpresa nel «cuartel Mon
cada*, intima e ottiene la 
resa dell'intera guamigione. 

Un anno dopo, il 9 gen
naio 1960, Fidel Castro, che 
sette anni prima davanti al 
tribunale della dittatura ave
va afTermato la necessita di 
trasformare «le caserme in 
scuoles, alia guida di una 
potente draga apre la prima 
breccia nella sinistra e spes-
sa muraglia che circonda il 
« cuartel». Seguono giorni di 
lavoro entusiasmante al qua
le prende parte tutta la po-
polazione. Il « cuartel» si tra-
sforma a vista d'occhio e il 
28 gennaio, alia presenza di 
decine di migliaia di cittadi-
ni, si inaugura ufficialmente la 
•citta scolastica 26 luglioa. Fi
del nel suo discorso dira fra 
l'altro: «Noi la fortezza non 
la conquistammo il 26 di lu
glio e nemmeno il primo di 
gennaio (...). Oggi, abbiamo 
conquistato la fortezza. per
che oggi 1'abbiamo trasforma
ta in un centro di studio; og
gi, si, che abbiamo vinto Ja 
battaglia ». 

Ilio Gioffredi 
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