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la Francia 
guard a alia Renault 

r 
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11 «termometro » del paese: quando «qualcosa non va» tutti si 
domandano cosa far anno gli operai della grande fabbrica - Cen-
tomila dipendenti e 1500 miliardi di fatturato all'anno - Una glo~ 
riosa tvadizione che ha fatto della fabbrica una « fortezza operaia » 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI 

Alls porta occldentall dl Pari-
gi, poco al di la dell'anello del 
boulevards periferlcl, 11 comune 
dl Boulogne BUlancourt e chia-
mato, ad ogni crlsi sociale, agll 
onori della cronaca. E non per 
Boulogne, quartiere resldenzlale, 
dove la speculazione edllizia ha 
fatto piaaza pulita della sua an-
tica classe operaia, ma per BU
lancourt affacclata sulla Senna. 

Boulogne e la resldenza del gio-
vani quadri della «nuova socie
ta » tecnocratlca e gollista. BU
lancourt e la Renault. Quando 
qualche cosa non va nel paese, 
tuttl gli occhi corrono a BUlan
court per vedere cosa faranno 
«quelli della Renault»; se stan-
no ferml, c'e speranza di cavarse-
la con poco; se si muovono, c'e 
sempre 11 pericolo che altrl mi-
lioni dl lavoratorl si mettano in 
movimento con loro. 

Con 1 suoi centomila dipenden
ti (di cui 39.000 a BUlancourt), 
1.500 miliardi di fatturato all'an
no, piii di un millone di veicoll 
prodotti, e la meta esportati, la 
Regie Renault non e soltanto la 
prima industrla metalmeccanica 
francese, ma e il barometro della 
salute sociale ed economics del 
paese: «quando la Renault ster-
nutisce — di cono i suol operai — 
nutisce — dicono il raffreddore ». 

Questa posizione di fabbrica 
privilegiata, questa influenza sul 
resto del territorio hanno ragio-
nl diverse: la vicinanza di una 
cosl grande concentrazione ope
raia al cuore di Parigl; una tradi-
zione dl lotte e di responsabilita> 
che risale ai tempi del Fronte 
popolare e che ha procurato alia 
Renault 1'appellativo dl «fortezza 
operaia»; e, pol, fatto essenziale, 
la sua nazionalizzazione nel 1945, 
il suo passaggio. clofe, dal set tore 
privato al settore nazionale e la 
successiva dimostrazione che una 
grande industrla piu dl tante al-
tre esposta agll assalti della con-
correnza internazionale. pud reg-
gere il confronto ed avere un bi-
lancio largamente attivo anche se 
sottratta alia gestione privata. 

Dal 1945, tutte le volte che una 
crlsi sociale e esplosa in Francia, 
e quasi sempre alia Renault che 
essa ha preso l'avvio, ed e quasi 
sempre alia Renault che si e con-
clusa. Tutte le volte che il potere 
ha cercato di aprire una breccia 
nel la classe operaia, e alia Re
nault che si e attaccato per pri
ma. Ed e alia Renault dl BUlan
court o di Fllns, che 11 gauchisme 
ha compiuto il masslmo sforzo nel 
tentativo di sostitulrsi alle orga-
nizzazionl sindacali e di trovare 
una base di massa che lo giusti-
ficasse social mente e politico-
mente. 

Nel maggio '68, l'agitazlone par
te dalle Universita ed entra nelle 
officine della Sud Aviation come 
una ventata. Ma e soltanto il 16, 
quando gli scioperl investono la 

»Renault di Flins e di BUlancourt 
che la Francia si rende conto dl 
essere entrata in un periodo di 
lotta dal quale, quando ne usclra, 
niente sara piu come prima. 

H 27, all'alba, si conclude la pri
ma fase del negoziato di Grenelle 
fra Pompidou ed 1 sindacati; ed 
e alia Renault che il Segretario 
generale della CGT, Georges Se-
guy si reca per riferlre agll ope-
rati i risultati della trattativa. Se 
quelli della Renault approvano, gli 
altrl. bene o male, segulranno. 
Ma quelli della Renault dicono 
che non basta. E la grande fabbri
ca dl BUlancourt riprendera il la-
voro soltanto il 17 glugno. E quel-
lo sara 11 segnale della fine delle 
ostilita. La farsa dell'azlonarlato 
ODeraio. lanciata da Pompidou nel 
'69. viene recitata In prima asso-
luta asli operai della Renault. Ed 
e ancora alia Renault, nel *70. 
che viene soppresso II salario ora-
rlo ed Istituito 11 salario mensile, 
con 1 beneficl reali che una tale 
riforma comporta. 

Non e che lo Stato gollista ab-
bia un atteggiamento preferenzia-
le per gli operai della Renault; lo 
Stato gollista vuol fare sempllce-
mente. della Renault, l'avanguar-
dia della «nuova society* per di-
struggere dal dl dentro la «for
tezza operaia* e trasformarne 1 
lavoratorl in altrettantl adeptl 
della tterza via gollista* tra ca-
pitalismo e socialismo. 

Quando Sartre, una delle vlttl-
me piu Ulustri della grande illu-
sione del maggio '68. prende la 

' scorciatoia rivoluzlolnaria per sol-
levare le masse «tradlte dal sin
dacati e dal partltl di sinistra*. 
e davanti ai cancelli della Renault 

: che si presenta. convinto che ba-
stera la sua parola per far sal-

' tare una vigilanza fatta di annl 
di esperlenza, dl lotte. di avan-
zate e dl ritirate. come si fa sal-
tare una serratura con una chia-
ve falsa. Ma la serratura resiste: -
la «fortezza operaia* dice no al 
filosofo In glubbotto dl cuolo che 
predica la guerriglia dl Stato co
me antldoto contro 1 velenl della 
societa consumlstlca e del rasse-
gnato revislonlsmo delle sinistra 
sindacali e polltiche. 

Costruita Interamente sull'lsola 
• di &fcs"'̂  al centro della Senna, 

e quindi ImpossibilitaU ad espan-
dersi. la Renault di Billancourt ha 
dovuto. nel dopoguerra, costruire 
altre fabbriche. E lo ha fatto, for
ge per evltare una pericolosa con
centrazione operaia, disseminando 
a nord, a ovest e a sud dl Pa-
rigi quattro nuove fabbriche prln-

Ed e proprlo qui, a Boulogne 
BUlancourt, sulla Imprendibile 

. isola di Seguln, nel cuore della . 
vecchla « fortezza operaia », che il 

' 21 marzo scorso 373 operai non 
» specializzatl del reparto grandl 

presse si mettono In sciopero per 
ottenere una revlsione delle clas-

- sificazloni. una quallftca, la fine 
insomma dl un regime dl lavoro 

' arbitrarlo che II rende «paria» 
. della classe operaia. 
' Lo sciopero potrcbbe essere un 

episodlo del tutto normale nella 
vita di una grande fabbrica; ma 
II fatto che si verifichl alia Re
nault di BUlancourt, col rlschlo 
di sollevare tuttl gli operai non 
specializzatl dell'lndustria metal-
lurglca francese, fa si che su di 
esso si concentrl immediatamente 
l'interesse del padronato, del go-
vemo e del sindacati. Padronato 
e governo sono concordl: la di-
rezione della Renault non deve 
cedere per non creare un prece-
dente che permetterebbe a millonl 
di operai della stessa categoria 
del settore pubblico o privato dl 
porre le stesse rivendicazioni. An
cora una volta la Renault diventa 
il barometro della salute naziona
le e tutti gli occhi corrono a BU
lancourt. 

Ma lo sciopero cade anche In un 
contesto politico del tutto nuovo, 
formato da una parte dalla ritro-
vata unlta delle sinlstre e dall'al-
tra dal cllma post-elettorale. 

Tra le promesse che padronato 
e governo avevano fatto nei mesi 
precedent! la battaglia elettorale 
ce n'5 una che nessuno ha dimen-
ticato: la soluzione deflnitiva del-
l'annoso problema degll operai 
non specializzatl, la revlsione del
le classifiche, la definlzione dl 
una qualifica e, insomma, l'uma-
nizzazione delle loro condlzioni di 
vita e di lavoro. In effetti. da
vanti alio sciopero del 373 operai 
non qualificati del reparto presse 
della Renault dl BUlancourt. il go
verno da carta bianca alia dire-
zione della fabbrica per non crea
re, come dicevamo, un precedente 
nazionale. 

Notiamo. per Inclso. che il 90°/o 
di questi 373 operai sono stranle-
ri. mano d'opera Immlgrata, spa-
gnoli, portoghesi, africani, nord 
africani e anche italianl e che in 
tutta la Renault lavorano oltre 16 
mila operai non qualificati prove-
nienti da paesi stranieri. Per la 
direzione della Renault 1'occaslo-
ne e buona per aizzare gli operai 
francesi contro quelli stranieri. 
per soffiare su quella forma di 
larvato razzismo che consiste nel 
considerare gli Immigrati come 
operai dl seconda o dl terza ca
tegoria, gente che viene qui «a 
mangiare il nostro pane ». a n por-
tare via il nostro lavoro*. 

In realta se tuttl gli immigrati, 
anche non qualificati. decidessero 
dl punto In bianco di lasclare 11 
paese — ce ne sono un millone 
e 600 mila imolegatl nelle Indu
strie e neU'edilizIa su un totale 
di 3 millonl lmpleeatl sul territo
rio francese — la Francia potreb-
be dire addlo alia sua brlllante 
espansione economical 

La prova della forza della mano 
d'opera Immlgrata e che la Re
nault. decisa a non cedere davanti 
alio sciopero dei 373. e costretta 
dopo dieci glornl a bloccare le 
catene di montaggio di Billan
court per mancanza dl carrozze-
rie. Settemila operai addetti a 
queste catene si trovano costrettl 
ad incrociare le braccla o. come 
si dice qui, vengono messl In «li-
cenziamento tecnlco*. 

II 13 aprlle direzione e sinda
cati firmano un accordo che e 
una parziale vittoria del 373 ope
rai non specializzatl. ma la Re
nault si rifiuta di pagare inte
gral mente le giornate dl lavoro 
perdute dal settemila addetti alle 
catene di montaggio. 

E la reazlone a catena esplode: 
I settemila si mettono in sciope
ro per ottenere 11 pagamento in
tegrate delle giornate perdute, gl! 
operai non specializzatl della Re
nault di Flins si mettono in scio
pero per ottenere gli stessi van-
taggl del loro compagnl di BU
lancourt e la direzione decide la 
linea dura: «serrata» della fab
brica di Flins, con ventimila ope
rai temporaneamente sul lastrico, 
serrata parziale a Billancourt, con 
altri 1.500 operai senza lavoro, rl-
duzione degli orari di lavoro, e 
quindi dei salari. alia fabbrica di 
Le Mans. 

La direzione ha un suo pro-
gramma e lo espone: la trattati
va sulle condizioni di lavoro de
gli operai non specializzatl comin-
cera soltanto quando tutti i re-
parti e tutte le fabbriche del com-
plesso avranno rlpreso il lavoro. 
I sindacati rispondono: 11 lavoro 
riprendera soltanto se la direzio
ne aprira le trattative. E il brae-
cio di ferro. comlnclato 11 21 mar
zo, dura ormal da piii di un mese. 

Augusto Pancaldi Una recenle manifestazione degli operai della Renault. 

Tra il popolo di Cuba 
nella festa della liberta 

II 1° Maggio del '61 (dopo il fallito attacco controrivoluzionario di Playa Giron) nella 
testimonianza di Vittorio Vidali - // discorso di Fidel Castro 

Questi branl del diarto dl 
Vittorio Vidali — che si tro-
vava all'Avana il primo mag
gio '61, subito dopo il fallito 
attacco controrivoluzionario 
di Playa Giron — costitui-
scono una preziosa testimo
nianza deU'entusiasmo con 
cui il popolo cubano iniziava 
il cammino verso una socie
ta socialists 

Gia da lerj sera si festeggla. 
II 1* Maggio veramente e co
mlnclato alia mezzanotte. La sl-
rena delle navl. Ie grida del pub
blico, gli slogans lanciati dalla 
radio attraverso gU altoparlanti, 
l'inno nazionale segulto daU'inno 
del 26 lugUo, dairinternazfonale 
annunclano l'arrlvo del grande 
giorno. Pol 11 discorso alia radio 
di Lazzaro Pena, il dirigente sin-
dacale. 

Colorl, luce, allegria, augurl ed 
abbraccl: un'umanita In festa. 
Cosl per tutta la notte, fino al
l'alba della solenne giomata del
la prima Repubbllca Socialists 
d'America. Fino all'alba, perche 
pol blsogna entrare nel ranghl 
delle proprie formazioni per par-
tecipare alia manifestazione. 

Di primo mattino la gente e 
nelle strade. Vecchl e giovanl, 
bambini, uomlnl e donne. Tante 
donne: mai viste tante I Negri, 

blanchl. mulattl, una massa vario-
pinta, sorridente. rumorosa. Tuttl 
festeggiano la vittoria contro 
« Los mercenarios », che continua-
no ad arrendersi, contro l'impe-
rialLsmo che hanno sconfltto. Fe
steggiano la proclamazione della 
prima Repubbiica Sociallsta del 
continente americano. 
J Tutto e slmpaticamenteaggres-
slvo: parole d'ordine, canzoni, 
scherzl, luci, colori. Nessuno ha 
dormito. Stanchi? Nessuno e stan-
co. Soldatl ribelli. miliziani e mi-
liziane, cittadinl dell'Avana e del-
l'interno dell'isola: tuttl sono in 
strada e nessuno ha dormito. Di-
scutono, cantano. ridono; una ve
ra sagra dell'allegria. La liberta 
e veramente una gran cosa. 

I cubani erano sempre consi-
derati indolent!, anarchicl. Eb-
bene, per quattordici ore ho visto 
sfilare un millone e mezzo di cu
bani. L'unico atto di «indlscipli-
na» era quello — sotto un sole 
troplcale — di avvlcinarsi alle 
centinaia dl chioschi e carretti 
per dissetarsi o comperare un 
sandwich. Ma pol, fermi sotto il 
sole, aspettando 11 turno per sfi
lare davanti al grandioso monu-
mento a Marti, davanti alia tri-
buna presidenzlale. 

DaUa tribuna ho asslstlto alio 
immenso spettacolo; ho visto l'ar
rlvo dl sterminati cortel da tuttl 
1 punti cardinal!, ho visto agitare 

bandlere cubane, bandiere rosse, 
bandiere rosso-nere. Sulla faccia-
ta del a Teatro Nacional» una 
grande scritta: «Cuba faro d'Ame
rica ». Al piedi della tribuna: 
« Lavoratorl di tutti I paesi, uni-
tev!». Tutta I'enorme piazza, da 
tutte le parti, in alto e in basso. 
plena di scritte e bandiere. 

Slamo 1 primi a marclare, gut-
dati dal membrl del governo, dal 
moviment] pollticl e sindacali. 
lo porto una bandiera. Sento can-
tare la canzone del V° Reggimeh-
to. Qui U V. Regglmento e co-
nosciuto come in Spagna. Ml 
Invitano a sallre sul palco pre
sidenzlale. Stringo la mano a Fi
del Castro, a « Che * Guevara, a 
tuttl. Porto ad essi U saluto affet-
tuoso del PCI.: una donna che 6. 
stata in prigione a Madrid ml 
pari a di Matilde Landa. Sono com
in osso. 

Vedo passare 1 plonlerl: tantl, 
tanti ragazzi. Pol I lavoratorl, a 
gruppl di categorle. Pol l'esercl-
to rlbelle con 1 suo) mutilati, le 
millzie. Infine, carrl armatl, arti-
glieria, autobllndo. Pol ancora, 
1 ginnasti: 20.000, che al eslbisco-
no in esercizi, guidati da 1.500 
portabandiera. 

Quanta vltalltal Tanta quanta 
ne dimostrano 1 loro dirigentl. 
tranqullli, serenl, sotto questo sole 
che scottal 

Hanoi, primo maggio 
dopo la vittoria 

Da! nostro inviato 
HANOI, 

Da qualche giorno le calme 
serate deil'estate ormal piena 
sono turbate dallo sferrare di 
cingoU dei carrl armatl e dal 
rombo del motori del mezzt pe-
santi del'eserclto che sfUano nelle 
strade della capitate. Ma non vi 
e nulla dl guerresco In questi 
mo vi mentl militari, semplice-
mente si sta preparando la fe
sta del Primo Maggio. Al mat
tino presto si possono vedere an
che sfilare 1 pionieri o gruppl di 
operai. Questo non sara un Primo 
Maggio come gli altrl per tutta 
la RDV. ci spiega 11 compagno 
Vu Dinh. president* del sinda
cati della capitate e membro del 
comitato organizzatore delle fe-
stivita. «E' la prima volta che 
possiamo celebrare la testa del 
lavoro senza che sul nostro suolo 
ci siano aggressori od occupanti 
stranieri*. La situazione grave 
che persiste al sad non permette 
di dare alia festa tutta 1'ampiez-
za che si sarebbe potuta dare se 
gli accordi fossero stati rispet-
tati da Saigon e dagll americanL 
«Siamo costretti anche ad "es
sere modesti", tuttavia e neces-
sario festeggiare la nostra gran
de vittoria, percio U programma 
sara ricco*. Vi sara una parata 
mllitare, nella quale si potranno 
vedere molte arml moderne, ma 
anche molte arml tipicamente 
vietnamite. 

Ma, non blsogna dlmentlcark), 
U Primo Maggio e innanzi tutto 
la festa del lavoro e aocanto al-
resercito, nella sfllata, vt saran 
no 1 lavoratorl, operai, contadini, 
intellettuali che con cartelloni e 
strlscioni porteranno sotto gil 
occhi di tutti 1 risultati della 
loro lotta per la difesa e lo svl-

luppo della produzlone. *Il pro
blema piii difficile da risolvere 
— spiega U compagno Vy Dinh — 
e guello della partecipazione, non 
perche" manchino t volontari, ma 
perchi sono troppt Tutti vorreb-
bero essere presentl. tutti vorreb-
bero partecipare a questo.awe-
nimento storico. D'altra parte i 
problemi di trasporto e di allog-
gio non sono troppo facili da 
risolvere. E' vero che i cilia-
dini di Hanoi saranno sempre 
lieti di accogliere gli abitanti 
delle province che 11 hanno ospi-
tati quando si era resa neces-
saria I'evacuazione della capitale. 
Ma gia le condizioni dl aUoggio 
sono difficilL Non bisogna di-
menticare che solo negli ultimi 
12 giorni di bombardamenti. 
quelli dell'ultimo criminate at
tacco di Nixon, sono stati di-
strum 350J000 metri quadratt di 
abllazione e oltre mezzo millone 
se si aggiungono gli edtfici pub-
blici. Non e difficile immaglnare 
che le difficolta per alloggiare 
da 100 a 200.000 persone non sa
ranno semplid. La classe operaia 
di Hanoi le rtsolvera visto che 
ha saputo risolvere problemi ben 
piu importanti. E' un'occasione 
importante per moslrare concre-
tamente I'aUeanza tra operai e 
contadini e — aggtunge ridendo 
il compagno Vu Dinh — mat-
grado le nostre spiegazioni e le 
nostre raccomandazioni verran-
no in moltL-*. 

Perche, chledo, e stato scelto 
11 Primo Maggio per celebrare 
la vittoria? Finora nulla di uf-
ficiale era stato organizzato, se 
si esclude 11 «Tet». ma In quella 
occasione, se la gioia popolare 
era stata grande. nulla dl spe-
dale era stato previsto, e sia 
pure con solennlta particolare si 
era rimastl neU'ambito della fe

sta tradtzlonale. 
Per rispondere a questa do-

manda il compagno Vu Dinh ml 
parla delta lunga tradizione dei 
sindacati vletnamltL Nel 1929 
esattamente U 16 marzo, venne 
costituita prima ancora del par
ti to, la prima organizzazione sin-
dacale del Vietnam. Durante tut
to 11 periodo della dominazione 
coloniale il slndacato e semprs 
stato un elemento declsivo nella 
lotta. *La piu grande manije-
stazione avutasi ad Hanoi prima 
del 1945 I stata quella del Primo 
Maggio 1938. quando oltre 50X100 
lavoratorl manifestarono per la 
giomata lavorativa di otto ore. 
AUora gli operai vietnamiti era-
no costretti a lavorare 12 ore al 
giorno e anche piu ». E* una buo
na raglone per spiegare la so-
lennita e llmportanza che si at-
tribuisce alia festa internazionale 
del lavoro nel Vietnam, ma oe 
ne sono ancora molte. Quando 
nell'agosto 1945 la popolazione di 
Hanoi insorse contro 1 fascist) 
giapponesi e 1 colonlallstl fran
cesi fu la mUIzla operaia dl Ha
noi, organizzata dal sindacati, 
che costitui II nerbo dell'azione 
nella reslstenza, e furono anco
ra gil operai dl Hanoi che as-
sicurarono la difesa della capi
tale e U trasporto delle mecchi-
ne lndispensabUI verso le bast 
sicure della reslstenza. 

c Certamente. allora la mag-
gioranza del quadri del sindacato 
dovette cambiare la sua attivita 
Molti si trasformarono in istrut-
tori politlci e militari dell'eser-
cito di Uberazione. Ma non tutti. 
Altri. restando nella clandesti-
nita, conlribulrono a tenere in 
piedi Vorganizzazlone. sindacale. 
Scioperi e manifestazionl "lega-
li" non sono mancati accanto 
alia lotta armata. Si deve a que

sto lavoro clandestlno se gli ope
rai dl Hanoi furono in grado di 
impedtre con la loro lotta al 
francesi di trasportare altrove e 
smanleUare le poche, ma pre-
ziose istallazioni industriali della 
capitale ». 

Da allora 1 sindacati assumono 
un ruok) Importante nella costru-
zione dl un'economla sociallsta, 
ma 1 compiti di pace non durano 
a lungo. E" appena terminato 11 
primo piano quinquennale della 
RDV che inlzia la scalata dl 
Jonhson e U complto del slnda
cato diventa quello dl coordinare 
I'organizzazione operaia per la 
produzlone e quella per la difesa 
dagll attacchl aereL E" neces-
sario lnsegnare agll operai l'uso 
delle arml e se sotto 1 bombar
damenti dl Johnson 1 gruppl dl 
autodifesa nelle fabbriche non 
disponevano che dl arml dl fan-
teria negli ultimi annl dlspon-
gono anche dl cannonl da 100 mil-
limetri. E — dice con orgogllo 
il dirigente sindacale — gil ope
ra! usavano le arml In xnodo tan-
to efficace da roeritare l'ammira-
zlone del loro compagnl «pro-
fessionlsU* deU'eserelto. 

II 30% degli operai sono stati 
Impiegatl nella milizla, ma ac
canto al oompltl dl difesa attlva 
eslstevano quelli della difesa 
passiva. Per esemplo *tn pochi 
giorni tutte le macchtne sono 
state trasferite per evitare che 
le bombe americane le distrug-
gessero. Molte fabbriche sono 
state dlstrutte, ma per fortuna 
la dlstruzione si e Umttata al 
massimo. Tuttl i centri industriali 
sono stati attaccatt. ma tutto 
sommato le perdite sono ridotte. 
E questo grazie al lavoro degli 
operai *. 

Massimo Loche 

Nessun incidente. Un servlzlo 
d'ordine soddisfacente; ottimo 
quello sanitario. Alia fine, verso le 
21, II discorso di Fidel Castro che 
terminera verso le due del mat
tino. Dopo aver parlato del fal
lito sbarco e dei controrivoluzio-
narl che affermano di essere ve-
nut! a difendere la costituzione 
del 1940 che non e mai stata ri-
spettata in quanta di piu progres
sive aveva, Fidel Castro procla-
ma il carattere socialists della rl-

! voluzione cubana: 
«A coloro che cl parlano della 

; costituzione del '40, noi rispondia-
mo che essa cl appare oggi vec-

. chia e superata; noi siamo andatl 
avanti e la costituzione del 1940 

- buona per i'epoca in cui fu pro
mulgate (ma mai attuata). e sta
ta completamente sorpassata dalla 
nostra rivoluzione. che e una ri-
voluzione sociallsta ». 

Ebbene si, il nostro e un regi
me sociallsta. E se e qui, nei Ca-
raibi, la colpa non e soltanto no
stra. E* anche di Cristoforo Co
lombo. per esempio, e anche del 
colonizzatori inglesi, dei coloniz-
zatori spagnoli. della geografia 
stessa del nostro paese. Ma noi 
crediamo fermamente di poter vl-
vere con pieno diritto qui, con il 
regime sociale che 11 nostro po
polo ha preferito e si e scelto. Che 
essi vivano pure con 11 loro siste-
5? ,». f l n / \ a ^uand<> H popolo degll 
Stati Unitl non si stanchera (per
che un giorno dovra stancarsi) 
dei monopoli e del loro sfrutta-
men to I Essi affermano che l'esi-
stenza di un regime sociallsta met-
te In pericolo la loro sicurezza. 
No, clo che realmente mette In 
pericolo la sicurezza del popolo 
degli Stati Unit!, e la polittea ag-
gresslva dei guerrafondal statuni-
tensi; ci6 che mlna la sicurezza 
delle famigUe e del popolo degll 
Statl Dniti sono gli atti dl questa 
politica aggressiva, che disconosce 
la sovranita e 1 diritti degli altri 
popoli. chl realmente sta minac-
clando la sicurezza degli Statl 
Unitl e proprio lo stesso Kennedy, 
con la sua politica aggressiva, che 
{>uo scatenare una guerra mondia-
e che costerebbe la vita a decine 

dl millonl dl nordamerlcanl». 
L'annuncio della nuova societa 

che si apre al popolo cubano vie
ne accolto con un interminabile, 
oompatto, festoso applauso. 

E' notte. una notte piena dl stel-
le, Illumlnata da una luna splen-
dente. Guardo lontano su questa 
stermlnata folia, divenuta muta 
all'Inizio del discorso, una folia dl 
cui ml sembrava di ascoltare U 
resplro possente. Alia fine del di
scorso, un urlo Immenso s] levo 
dalla piazza: « Fidel! Fidel! Patria 
o muerte. Venceremosl * E' H giu-
ramento che viene pronunclato dl 
fronte al mondo, la promessa di 
difendere anche a costo della vita 
la rivoluzione patriottica, demo-
cratica, sociallsta. 

Sanno bene cid che slgnlflca ri
voluzione sociallsta: 1 mezzl fon-
damentall della produzlone nelle 
manl del popolo, la fine dello 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo. 
Sono fieri perche hanno sconflt
to rimperlalismo e, nella prima 
battaglia tra Golla e Davlde, ha 
vinto Davlde. 

La manifestazione e 11 mlgllor 
omaggio al oaduti dl Playa Larga 
e Playa Giron. Anche la manife
stazione e una vittoria, quella del-
l'unita. 

Lenin dlceva che la rivoluzione 
In cui parteclpa la donna, che rap-
presenta almeno il clnquanta per 
cento del popolo, e una rivolu
zione che vincera. Qui la donna e 
dappertutto; entusiasta e serena, 
particolarmente nelle milizle. 

C'e ancora disorganizzazione, In-
dlsclpllna, leggerezza, improwisa-
stone? Tutto sara superato nella 
lotta, nella produzlone, educando, 
vigilando. 

Ce se andlamo dalla piazza a 
piedi, stanchi e fellci. 

E" stata una grande giomata, 
lunga, bella, gloriosa. Un bagno 
dl entusiasmo. 

Vittorio Vidali 
La Habana, I* maggio 1961. 

EDITORI RIUNITI 
Le pagine piu significative della Resistenza 

e della lotta contro il fascismo 

LONGO 
Sulla uia dell'insurrezione nazionale 

Biblioteca del movimento operaio italiano • pp. 384 • L. 2.500 • 
Attraverso i document! politic) e gli scritti sulla stampa clan* 
destlna, la prima storia della Resistenza scritta dal coman-
dante generale delle Brigate Garibaldi e vicecomandante del 
Corpo Volontari della Liberta. 

CURIEL 

Scritti 1935-1945 
Biblioteca del movimento operaio italiano • 2 voll. -.pp. LX-688 • 
L. 4.800 • Lettere. saggi, articoli: la piu viva testimonianza 
della battaglia ideale e politica del grande dirigente e orga
nizzatore del Fronte della gioventu. 

SECCHIA 
I comunisti e I'insurrezione 

Biblioteca del movimento operaio italiano - pp. 400 • L. 3.000 * 
La politica del PCI e degli altri partiti nella guerra partigiana: 
una documentazione essenziale per la storia della Resistenza* 

MASSOLA 

Memorie 1939-1941 
Biblioteca del movimento operaio italiano • pp. 144 - L. 1.200 • 
L'attivita clandestina in Italia e nell'emigrazione deH'organiz-
zatore dei grandi scioperi del marzo 1943. 

BATTAGLIA-GARRITANO 
Breve storia; della Resistenza italiana 

Letture • pp. 238 • L. 1.000 • Una sintesi utile e rigorosa degli 
avvenimenti che vanno dal 25 luglio 1943 all'insurreziona 
nazionale. 

CERUI-NICOLAI 

I miei sette figli 
prefa?ione di M. A. Manacorda - Letture - pp. 158 - L. 700 -
La vita, la lotta antifascista e il sacrificio dei sette fratelli' 
Cervi. Un libro che ha raggiunto la tredicesima edizione • 
un milione di copie vendute. 

KATZ 

Morte a Roma 
XX secolo - pp. 276 - L. 1.500 - La succession^ drammatica 
delle azioni che condussero all'eccidio delle fosse Ardeatine, 
nella precisa ricostruzione di un giovane studioso americano, 
autore di « Sabato nero ». 

DE JACO 

Le quattro gioroate di Napoli 
Letture - pp. 324 - L. 1.200 • Una documentata rievocazione 
della Resistenza napoletana che ripropone il tema della par
tecipazione dei giovani alia lotta per la liberta e I'indipen-
denza del paese. . 

SECCHIA-FR ASS ATI 

Storia della resistenza 

la prTma storia completa della guerra di liberazione in Italia. 
1943-1945 - 2 volumi nlegati in balacron, 1.024 pagine; 2.000 
^otografie e cartine, L. 25.000. 

O Vi prego inviarmi i due volumi della « Storia della 
Resistenza » che paghero in contrassegno al rice-
vimento del pacco. 

• Desidero ricevere la visits di un vostro produttora 
per I'acquisto a rate dell'opera. 

Noma 

Cognome 

Indirizzo completo 

C.A.P. 

Ritagliare e inviare In busta chiusa o incollare su car-
tolina postale intestando a: Editort Riuniti, viale Regina 
Margherita 290 • 00198 Roma. II pagamento awerra 
alia consegna. Le spese di spedizione sono a carico 
della casa editrice 
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