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Un libro di Guido Piovene 

Meditazione 
sulP Europa 

Un documento di un difficile e trava-
gliato processo al cui esito e diretta-
mente interessato il movimento operaio 

Nella fase piu acuta della 
tensione politica per Berli-
no, quando poteva sembrare, 
in seguito ad una non ca-
suale campagna di allarmi-
srao, che da quella tensione 
potesse scaturire persino 
una guerra, Guido Piovene 
scrisse un articolo, «Mo-
rire per Berlino », che su-
scito scandalo tra gli ol-
tranzisti atlantici e gli 
antisovietici professionali di 
casa nostra. Lo scritlore 
vi sosteneva infatti che 
sarebbe stato assurdo la-
sciarsi trascinare in un con-
flitto le cui ragioni erano 
del tutto artificiose; e, in ul
tima analisi, estranee agli in-
teressi reali dei Paesi eu-
ropei. 

Un problema 
di oggi 

Oggi, a 'mol t i anni di di-
itanza, Piovene raccoglie, 
ampiamente riveduti, gli ar-
ticoli scritti recentemente 
per un quotidiano del nord 
sull'Europa, anzi sul tema 
specifico delle prospettive 
dell'unita europea, e pre-
parati nel corso di viag-
gi, incontri, interviste com-
piuti in quasi tutti i 
Paesi europei che si defi-
niscono € occidentali» (ad 
eccezione dell'Austria, della 
Grecia, della Svizzera, del-
l 'lslanda). II libro che ne ri-
sulta (Europa semilibera. Mi-
lano, Mondadori, 1973, pagg. 
364, L. 4.000), al di Ir.'delle 
qualita letterarie, che qui si 
tralasciano, costituisce una 
c meditazione > sullo stato 
dell'Europa estremamente 
ricca di spunti, di riflessio-
ni critiche, di giudizi non 
superficiali: un documento, 
se si vuole, di quel trava-
gliato e difficile processo 
che, se avra esito positivo in 
un'Europa unificata, potra 
mutare non solo la geogra-
fia, ma le prospettive stesse 
e le sorti di centinaia di mi-
lioni di uomini e, indiretta-
mente, di tutto il mondo. 

Piovene non e entusiasta 
dell'idea di Europa, ma nep-
pure la osteggia: si chiede 
piuttosto, pagina dopo pagi-
na, se essa e realizzabile, si-
no a qual punto 6 gia ma-
turata nelle coscienze, quali 
elementi vi spingano, e qua
li invece la contrastino. Non 
si tratta, ovviamente, di un 
saggio economico-politico, 
ma di una indagine a livello 
dei modi di vita, delle isti-
tuzioni, del quotidiano. E' 
un punto di vista, questo, 
che gli permette, da un lato, 
di manifestare la sua perso
nality e la sua presenza di 
scrittore (e di uomo, di eu-
ropeo singolo, appunto), dal-
l'altro di evitare di lasciarsi 
trascinare dagli aspetti tec-
nocratici e meramente razio-
cinanti di un certo europei-
smo di vertice. 

Da un altro pericolo Pio
vene mette esplicitamente in 
guardia: di fare dell'Europa 
un'entita mitica, di attardar-
si nella presunzione che essa 
costituisca un < faro di civil
ta >, un modello positivo per 
gli altri Paesi del mondo, 
ma non coglie la funzione 
di questo mito aliorche si 
sbarazza, con un moto di fa-
stidio del problema del co-
lonialismo e dell'imperiali-
smo dei Paesi europei che, 

A Rimini 
mostra 
« Citta 
spazio 

scultura » 
RIMIN I , 25 

Sabato 21 luglio prenders 
inizio la mostra eCitta-Spa-
zio-Sculhira», ordinata ed 
allesfifa da Pier Carlo San-
tint, Giancarlo Cili, Giu
seppe Davanzo e Giancar
lo Valentini. La rassegna, 
organizzala dall'amministra-
zione comunale, sara dislo-
cata in diversi punti del 
centre storico, quali piazza 
Cavour, il loggiafo del Pa
lazzo comunale, il cortile 
del Palazzo Podesta e la 
pescheria In questi luoghi 
verranno espos'e opere di 
Adam, Azuma, Canuli, Cap-
pel lo, Cardenas, Cascella, 
Consagra, Fabbri, Gilardi, 
Greco, Guerrini, Martin, 
Mirko, Mormorelli, Negri, 
Noguchi, Penalba, Pomorforo, 
Ramous, Signori. Stahly, Ta-
vemari, Vangi, Viani. Di ec-
cezionale rilievo, poi, la par-
tecipazione di Marino Marini, 
che sara presente con sei 
sculture inedite. Con quesla 
inlziativa la citta di Rimini 
intende proporre un modo 
diverso di fruizione degli spa-
zi urban!, suggerendo al con-
tempo nuove occasion! vlsi-
ve che, sia pure nell'amblto 
dl Intfrvanti parziali e prov-
visorl, modifichlno gli attua-
II percorsi clttadini. La mo
stra si protrarra flno al pros-
•Imo settt ottobrt. 

—> 

mutate le forme, non 6 un 
problema di ieri, ma di og
gi; ed e un tema chiave, in 
quanto il suo mantenimento 
o il suo abbandono implica-
no una gestione totalmente 
diversa del potenziale delle 
forze produttive in Europa, 
e quindi, in ultima analisi, 
una scelta « di classe ». 

Ma, per Piovene, l'Europa 
e quella che e, con le sue 

differenziazioni e con i suoi 
tratti comuni; e come tale, 
oggi, non esprime nessuna 
« civilta » in particolare, ma 
semmai si muove entro una 
crisi generale di civilta, i 
cui segni variamente si scor-
gono in tutte le sue nazioni, 
piu o meno evidenti. Se si 
dovesse esprimere l'essenza 
di questa crisi, quale almeno 
Tintende Piovene, non lo si 
potrebbe far meglio che con 
le parole della sua breve 
nota di apertura al volume: 
* Piu di vent'anni fa il mon
do era ancora pieno di cose, 
personaggi, paesaggi, alberi, 
animali. Adesso e diventato 
astratto, nebbioso con qual-
che schiarita, ha soltanto 
problemi, oppure rabbie, 
paure, ideologic, utopie ». 

Le simpatie, e le nostalgie, 
dello scrittore, vanno aper-
tamente verso quel mondo 
pieno di cose e di persone; 
e verso quei paesi, o quelle 
province, ove un rifiesso di 
quel mondo permane, o me
glio, e meno contaminato, 
formalizzato, serializzato. Fa
cile, a questo punto, attri
b u t e a Piovene l'attributo 
di « conservatore»: ma il 
problema della < qualita del
la vita » e uno di quelli che 
emergono con sempre mag-
giore urgenza, e non certo 
da ambienti conservatori, 
proprio di fronte ai crescen-
ti guasti della societa del ca
pitate e del profitto. Sicche, 
con un riferimento concreto, 
la perplessita, e persino la 
antipatia non celata, che 
Piovene dimostra verso la 
socialdemocrazia scandinava 
.non pud certo essere letta 
in chiave c liberate >, e tanto 
meno « antisocialista >: toe-
ca invece il cuore di una 
alternativa reale: per dirla 
in breve coglie, sia pure in-
direttamente, il fatto che il 
< socialismo » non pun esse
re, e non e, un problema di 
« ridistribuzione » della ric-
chezza prodotta, ma emerge 
solo aliorche coinvolga sino 
in fondo le modalita stesse 
della produzione, e del ruo-
lo di ogni singolo cittadino 
in essa. 

II grande salto 
di civilta 

Un libro, quindi, intelli-
gente, e da leggersi con in-
telligenza, cogliendone an-
che i caratteri che gli deri-
vano dai particolari inte-
ressi cultural! dell'autore, 
senza, al contrario, formaliz-
zarsi per le < lacune > che 
e facile riscontrarvi. Cosi 
credo sia di notevole acume 
critico e profondita il « viag-
gio» che Piovene compie, 
entro il piu vasto viaggio at-
traverso l'Europa, nel mon
do cattolico, ove esso sia 
rappresentativo: con i suoi 
fermenti, le sue contraddi-
zioni, le sue tension!; mentre 
si pud certo rimproverare a 
Piovene il fatto che abbia 
lasciato cos] ampiamente da 
parte la problematica del 
movimento operaio, la sua 
vita interna, i fermenti e le 
prospettive che in esso si a-
gitano, anche e specialmente 
per cid che concerne il gran
de tenia sottcso all'inchiesta: 
1'unificazione europea. II 
quadro che ne sarebbe c-
merso sarebbe certo tale da 
dare una ben diversa profon
dita e dinamica alia sua vi-
sione d'insieme. 

La conclusione cui Piove
ne sembra giungere e che 
senza una forza Iraente, che 
egli vede ancora identificar-
si in una nazione, l'unita 
europea e destinata a rima-
nere una mera aspirazione. 
Questa nazione, per vari mo-
tivi e seani. potrebbe esse
re, a giudizio dello scrittore, 
la Francia: per la qualita, 
insieme, della sua borghe-
sia e del suo proleiariato. 

Non coneordiamo con que
sta conclusione. ovviamente; 
riteniamo invece che la via 
dell'Europa passi dalla ca
pacity del movimento ope
raio di investirsi in modo 
autonomo del grande tema 
dell'* europeismo ». e di ap-
portarvi il contributn deci-
sivo della sua esperienza di 
lotta e della sua fantasia or-
ganizzativa. I segni di que
sta eventualita cominciano 
gia a trasparire: e solo da 
qui, certo, pud nasccre quel
la « passione • per il grande 
salto di civilta che la nasci-
ta di un'Europa socialista 
farebbe insorgere e che in
vece — e con ragione — 
Piovene non scorge nello 
stato attuale della • idea » 
di Europa. . t 

Mario Spinella 

Vent'anni fa l'attacco alia Moncada di Santiago 

I nrlmo assatte della rivoluzione cuhana 
Contro la tetra fortezza della capitale della provincia di Oriente si lancia un gruppo di patrioti che vuole suscitare la rivolta 
del popolo contro la tirannia di Batista — Li guida un giovane avvocato dell'Avana, Fidel Castro — L'impresa fall.see, si sca-
tena una repressione selvaggia, ma la lotta e le idee rivoluzionarie continuano a camminare: vinceranno appena sei anni dopo 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. luglio 

11 26 luglio 1953 Milton Ei
senhower, fratello' dell'allora 
Presidente degli Stati Uniti, 
di ritorno da una missione 
« di buona volonta » nei Paesi 
del Continente latinoameri-
cano dichiarava ai giornali-
sti: « Nell'emisfero occidenta-
le. i nostri vicini e noi ci 
dedichiamo con entusiasmo al 
compito di perfezionare una 
comunita fondata sugli stes-
si fini e su una fraterna /«'• 
ducia. La mia conclusione ec-
cola: il comunismo non ha al-
cuna possibilita nell'emisfe
ro ». 

Lo stesso giorno all'alba, 
esaltamente alle 5,15, un cen-
tinaio di cubani capeggiati dal 
giovane avvocato Fidel Castro 
prendeva d'assalto il «cuar-
tel Moncada » di Santiago di 
Cuba, una delle piu tetre e 
meglio difese caserme dell'iso-
la, con Vintento di solleva-
re il popolo contro la san-
guinaria dittatura di Fulgen-
cio Batista e stabilire un re
gime di indipendenza, liber-
ta, democrazia. 11 tentativo 
falli. La repressione fu di una 
violenza e di una bestialita 
inaudite. Gli attaccanti del 
« cuartel » furono letteralmen-
te decimati. Eppure quella 
sconfitta ha segnato una svol-
ta nella storia di Cuba e 
del continente latino-ameri-
cano e a dispetto delle con-
clusioni del signor Milton 
Eisenhower 6 stata il punto 
di partenza di una lotta che 
fu vittoriosa appena sei an
ni dopo e che doveva porta-
re alia creazione del primo 
Stato socialista deU'emisiero 
occidentale. 

Chi erano i giovani « mon-
caditi». da quali ideali era-
no animati, perche scelsero 
la via della lotta armata e 
attaccarono proprio il c cuar
tel t> di Santiago, che cosa si 
proponevano una volta abbat-
tuto il tiranno? 

Poco piu di un anno prima, 
il 10 marzo 1952, con un col-
po di stato militare alia vi-
gilia delle elezioni — che gia 
Jacevano intravvedere un net-
to successo del candidato del 
partito Ortodosso, Agramon-
te, al quale andava Vappog-
gio anche del partito comu-
nista —, Batista aveva tis-
sunto i pieni poteh, abro-
gato la Costituzione (che 
egli stesso aveva varato nel 
1940 alia vigilia della sua pri
ma presidenza) e dato ini
zio ad una delle piu sarigui-
nose pagine della storia cu-
bana. Oltre 20 mila persone 
furono assassinate nel perio-
do compreso fra il «0olpe» 
e il Natale del 1958. 

U movimento operaio deci-
mato nei suoi quadri miglio-
ri (Jesus Menendez, uno dei 
dirigenti piu prestigiosi era 
stato assassinato da un ca-
pitano dell'esercilo); i sin-
dacati occupati e diretti da 
una banda di gangsters; il 
solo Partito socialista popo-
lare (comunista) operava nei 
centri di lavoro in difesa degli 

La casermi Moncada di Santiago di Cuba dopo il fallito attacco dei rivoluzionari. Sui muri st notano i segni delle sparatorte. 

interessi della classe operaia, 
ma in condizioni estremamen
te difficili. 11 terrore imme-
diatamente scatenato servi al-
Vaffermazione - di Batista. 1 
capi dei partiti € tradiziona-
li» preferiscono il quietismo 
alia lotta. 11 presidente desti-
tuito Prio Socarras lascia il 
Paese non dimenticandosi, ben 
inteso, di portare con se il 
frutto dell'illecito arricchimen-
to. I «politiqueros s> del par
tito Autentico e degli altri 
partiti della coalizione gover-
nativa. pronunciano parole in-
focate contro il nuovo ditta-
tore, ma piu per alzare il 
prezzo di una loro successi-
va collaborazione che per sol-
levare le masse — delle qua
li in definitiva hanno terro
re —. contro la tirannia. Ap
pena un anno dopo si ritro-
veranno a fianco di Batista. 

Gli slessi capi del partito 
Ortodosso, fondato dal senato-
re Edoardo Chibas. un idea-
lista. che ha condotto una co-
raggiosa campagna di denun-
cia contro le ruberie, il mal-
costume. la corruzione, e che 
e morto suicida il 5 Agosto 
1951 dopo una drammatica 
trasmissione radio, si mostra-
no dpboli e pr'wi di idee. I 
giovani ortodossi s'ono scon-
certati e irati. La fiducia che 
avevano riposta nel partito e 
tradila dai capi. II primo ad 

insorgere contro il loro quie
tismo £ Fidel Castro, dirigen-
te della gioventii che riuni-
sce attorno a s$ un gruppo 
di patrioti attivi ed entusia-
sti, decisi a lottare con tutte 
le energie contro la dittatura, 
Sono studenti, intellettuali, 
ma piu numerosi ancora, ope-
rai, lavoratori, commessi, pic-
coli artigiani, contadini. 

Davanti al 
tribunale 

Alcune defezioni, qualche 
spiata, la scoperta di provo-
catori infiltrati suggeriscono 
quasi subito di organizzarsi. 
di prepararsi alia lotta arma
ta senza che il potente ed on 
nipresente SIM (servizio di 
intelligenza militare) abbia 
sentore di quello che si sta 
preparando. 

Nei primi mesi del '53 il 
.« movimento », forte gia di va-
rie centinaia di giovani. entra 
nella- fase di concreta prepa 
razione dell'attacco al Monca
da. E' un gruppo ristrettis 
simo (Fidel, Abel Santamaria. 
Montane, Miret all'Avana e Re , 
nato Guitart a Santiago) quel 
lo che si dedica alia prepa--
razione dell'assalto. Gli altri 
sanno che ci si sta preparan

do per una azione armata d> 
cui perb ignorano le caratte-
ristiche, il momenta, e fob 
biettivo, salvo, naturalmente, 
quello di fondo che e snlleva-
re il popolo cubano enntro 
la dittatura. 

Nella prima ttdienza del 
processo contro gli attaccan
ti del « cuartel Moncada », ce-
lebrato ' davanti al tribunale 
di Santiago dv'Guba dopo-.-ll 
fallimento dell'impresa si det-
te fra Valtro lettura del rap-
porto inviato dal comandante 
della caserma colonnello Cha-
viano, soprannominato c In 
sciacallo » per le atrocita cum-
messe nei giorni successivi 
all'attacco. 11 rapporto, un cu-
mulo di menzogne che nel 
corso del dibattimento ven-
ne comptetamente spazzatn 
via, affermava fra le altre as-
surdita che « i facinorosi fra 
i quali si trovavano stranie-
ri che potrebbero essere me.t 
sicani, venezuelani e guate 
maltechi erano armati can 
strumenti di guerra moder-
nissimi». che « quasi tutte le 
armi sono provenienti da Mon 
treat, Canada » e che tra que 
ste e'erano delle bombe a ma 
no. L'obbiettivo di cost pla-
teali menzogne era di dimo-
strare che il <tnovimento> non 
era cubano, ma di gente 
prezzolata giunta dall'estero, 
e che il promotore e finan-

ziatore " era il destituito pre
sidente Prio Socarras, rifugia-
to in Canada. 

La realta e che le armi di 
cui disponevano gli attaccan
ti erano praticamente quelle 
che si potevano trovare e ac-
quistare in una qualsiasi ar-
meria. Le esercitazioni di ti
ro, quasi sempre 'sotto la di-
rezione di un esperto armaio-

•lo-^'llfatore -come'-.Peaf&'Mbi 
ret, si svolsero in fattorie del
la campagna avanera o della 
reghne di Artemisa (Pinar 
del Rio) che form il contin-
gente maggiore di attaccanti. 
Per tutti era un dllenamento 
in vista di una azione che 
permettesse di mettere le ma-
ni su un quantitativo di ar
mi veramente efficaci. 

La scelta 
delFobiettivo 
Una volta scelta come obiet-

tivo la caserma Moncada di 
Santiago (anche se fra le mag-
yiori e meglio difese del Pae
se era a quasi mille chilo-
metri dall'Avana e gli even-
tuali rinforzi avrebbero tar-
dato abbastanza per permel-
tere agli attaccanti di consoli-
dare le posizioni) e fissata 
la data del 26 luglio (la ca-

vilalp dplla provincia di orien
te sarebbe stata in pieno Car-
nevale, piu facile quindi sa
rebbe stato confondersi con 
la massa dei «turisti » e la 
disciplina del « cuartel » sa
rebbe sicuramente risultata 
allentata) rimanevano da ri-
solvere tutta una serie di pro
blemi organizzativi. Innanzi-
tutto il trasporto delle armi 
WiQtiente e la low conserva-
zione in luogo sicuro non 
lontano dall' obbiettivo. Con 
la collaborazione di Renato 
Guitart fu affittata vicino al
ia spiaggia di Siboney, alia 
periferia di Santiago, una pic-
cola fattoria ufficialmente per 
impiantarvi un allevamento 
di polli. Lo stesso Guitart, 
sfruttando conoscenze ed ami-
cizie, incontrandosi spesso con 
militari, e approfittando del
ta sua attivita di commer-
ciante in alimentari, riusci a 
penetrare piu volte nel Mon
cada e farsi descrivere la ca
serma in tutti i particolari, 
cosi da poter preparare una 
pianta esatta. 

11 23 luglio ormai ultima-
ti i preparativi, 150 fra i gio
vani meglio preparati e piu 
decisi vengono convocati al
l'Avana a' piccoli gruppi e da 
qui fatti vartire, per Santiago. 
Nella notte fra il 25 e il 26 
si ritroveranno tutti nella fat
toria di Siboney dove rice-

veranno divisa e armi. L'attac
co e fissato per la mattina 
all'alha alle 5,15 simultanea-
mente al « cuartel Moncada > 
e alia caserma di Bayamo. 
Non tutti vi parteciparono. 
Una decina. presi dalla pau-
ra, all'ultimo momento si ri-
fiutarono con il pretesto di 
non dispone di armi idonee. 
1M prima auto con otto com-
pagni a bordo, tutti in di
visa di sergente, riusci a pe
netrare dalla porta ire della 

caserma. Le sentinelle alle qua
li i compagni si erano pre-
sentati con il pcrentorio ordi-
ne « Fate largo, arriva il ge
nerale » furono immobilizza-
te e tre degli armati, pene-
trati in una camerata riusci-
rono a far prigionieri una cin-
quantina di soldati colli nel 
$onno. Ma una ronda che se-
condo i controlli effettuati in 
precedenza a quell'ora non 
avrebbe dovuto trovarsi nei 
pressi dell'ingresso principa-
le e un soldato che, proba-
bilmente, rientrava in ritar-
do dal carnevale, costituiro-
no I'imprevisto che fece fal-
lire la sorpresa. Dopo tre ore 
di combattimento (due squa-
dre dirette da Abel Santama
ria e da Raul Castro aveva-'. 
no occupato rispettivamente 
senza colpo ferire Vospedale 
civile e il palazzo di giustizia 
da cui potevano sparare sul 
Moncada) dovettero cedere al
ia superiorita numerica (ol
tre mille uomini) e delle ar
mi. Nei combattimenti mo-
rirono tre rivoluzionari e mol-
ti altri rimasero feriti. Le per-
dite dell'esercito furono in-
genti. 

A Santiago una quarantina 
riuscirono a raggiungere Si
boney e da qui un gruppo 
di 19 patrioti con alia testa 
Fidel Castro, cercb scampo 
sulla Sierra. Finiti i combat
timenti inizio la caccia al ri-
voluzionario. Batista aveva 
dato un ordine preciso: « Uc-
cidere 10 rivoluzionari per 
ogni soldato morto ». «Tutte 
le formd'di crudelta.'di bar--
barie — dird Fidel dT proces
so — furono super ate. Non si 
uccise per un minuto, un'ora 
o un'giorfio;",ma pet una set-' 
timana completa i colpi, le tor
ture, gli spari non cessarono 
un istante di esser strumenti 
di sterminio utilizzati da per-
fetti maestri del crimine*. Fi
del e molti altri compagni che 
erano con lui sulla Sierra po-
terono salvarsi grazie all'* at-
teggiamento onorevole > di sol
dati come il tenente Sarria 
che si rifiutb di consegnarli 
ai carnefici. 

L'attacco al cuartel Monca
da era fallito. II disegno di 
conquistare la caserma e di 
armare il popolo di Santiago 
contro la tirannia, non era 
riuscito. ma il regime, nono-
stante la ferrea censura e la 
cortina del silenzio che cercb 
di erigere attorno agli awe-
nimenti, non riusci ad im-
pedire il diffonde-rsi delle 
idee che avevano animato i 
rivoluzionari. . . 

Ilio Gioffredi 

I popoli fratelli delPAmerica Latina 
Pubblichiamo due stralci del 

discorso pronnncialo dal com-
pagno Fidel Castro all'Avana, in 
occasione delta testa del 1° 
magsio 1973. 

Cuba ha rappresentato un 
punto di svolta storico, per 
cui per la prima volta si le
va in alto la bandiera di un 
paese latino americano che 
pone fine alia egemonia yan-
kee e che interrompe un 
processo di espansione e di 
aggressione durato un secolo 
e mezzo. 

E oggi anche altri paesi si 
contrappongono agli Stati Uni
ti. E" il caso del governo del 
Cile. risuitato del trionfo di 
Unita popolare, che ha procla-
mato la propria volonta • di 
sviluppare il socialismo in 
quel paese. E cosi non e piu 
solo uno, ma sono due 1 paesi 
che parlano di socialismo. 

E* il caso del popolo peru-
viano, che rivendica la pro
pria sovranita nazionale, che 
afferma il proprio dominio 
sulle risorse peirolifere, che si 
dichiara deciso a condurre 
una politica sovrana e indi-
pendente, e che per di piu 
promuove una radicale rlfor
ma agraria adottando tutta 
una serie di important! misu-
re economiche e sociall. 

C il caso del popolo di Pa
nama, che rivendica energi-
camente il proprio diritto al
ia sovranita sulla zona del 
Canale, zona della quale si 
impadronirono gli imperialisti 
americani attraverso aggres
sion! e prepotenze. 

Mai come ora la rivendica 
zione del popolo panamense 
della propria sovranita sul-
l'area del Canale ha trovato 
tanta forza morale e tanto 
appoggio nell'opinlone pubbll-
ca intemazionale. E abblamo 
visto come, di fronte al voto 
praticamente unanime del 
membTl del Consigllo di slcu-
rezza, gli Stati Uniti abblano 
Imposto il veto alia richlesta 
panamense. 

Sono sempre piu numerosi 1 
il che adotfno un atteg-

Da un discorso del compagno Fidel Castro: « Con la vittoria della rivoluzione cubana 
si e prodotta una svolta nella storia del continente; noi difendiamo 

la causa non solo di questa generazione ma di quelle future, 
non solo di questo paese ma di tutti i paesi» 

giamento fermo ed energico 
di fronte alia prepotenza im-
perialista. Ed e per questo 
che noi diciamo che. a parti-
re dal 1 gennaio 1959, si e 
prodotta una svolta nella sto
ria di questo continente. 

Non crediamo che il Cile. il 
Peru e Panama debbano re-
stare gli unici paesi. Altri. in 
mlsura maggiore o minore. 
stanno elaborando una politi
ca indipendente. una politica 
diversa da quella seguita fi-
nora. 

Che significa tutto cid? In
nanzi tutto, una questione di 
principio. Noi crediamo fer-
mamente che il socialismo sia 
Tunica via per risolvere 1 pro
blemi dei nostri popoli arre-
tratl e sfruttati Crediamo che 
il socialismo sia I'unica via 
attraverso la quale possano 
realizzarsi le trasformazioni 
necessarie che promuovano e 
rendano possibile l'unione di 
tutti i nostri popoli. 

Ma questo non significa che 
l'awento del socialismo si 
produrra immediatamente in 
America latina. Questo non si
gnifica che da un giorno al-
I'altro i popoli latino-ameri-
cani cambieranno tutti insie
me i loro attuali sistemi po
litic! per seguire la via del 
socialismo. 

Vi saranno divers! processl, 
e ciascuno di questi avra le 
sue proprie caratteristiche. 
Alcuni paesi saranno piu 
avanzati nel cammino della 
rivoluzione, e altri paesi sa
ranno piu arretrati; alcuni 
prenderanno cosclenza piu ra-
pidaraente degli altri. Pert, 
in un modo o in un altro, tutt i 
i popoli latlno-americanl © 1 
loro governi prenderanno co
sclenza di questa realta. Per 
un certo perlodo vl saranno 

diverse forme di governo: vi 
saranno governi socialists co
me quello di Cuba, vi saranno 
governi che si propongono di 
condurre avanti un processo 
socialista, come quello cileno; 
vi saranno govern! che non si 
porranno immediatamente il 
problema del socialismo, ma 
affronteranno cambiamenti di 
struttura e difenderanno i pro-
pri interessi di fronte agli Sta
ti Uniti. 

Che significa tutto ci6? Si
gnifica forse che possono es-
servi forme di cooperazione 
fra Cuba e altri paesi latino-
americani, anche se questi 
paesi non avranno realizzato 
il socialismo? Noi crediamo 
di si. Crediamo che possano 
svilupparsi molte forme di 
cooperazione fra la rivoluzio
ne cubana e altri governi Ia-
tino-americani. se questi go
verni manterranno una posl-
zione di indipendenza e di di
fesa dei propri interessi na-
zionali di fronte agli Stati 
Uniti d'America. 

Noi non esigiamo come con-
dizione il socialismo. Sappia-
mo che il socialismo verra 
presto o tardi, per le inevita-
bili Ieggi della storia. E siamo 
calmi. Sappiamo che II futuro 
non sara ne del capitalismo, 
ne del colonlalismo. ne dello 
imperialismo; sappiamo che 11 
futuro appartiene per intero 
ai socialismo. Di questo siamo 
assolutamente convinti. e per-
ci6 siamo calmi. 

Noi pensiamo che possano 
svilupparsi forme di coopera
zione con paesi che conduca-
no una politica estera indi
pendente e che dlfendano 1 
propri interessi nazionali di 
fronte all'lmperialismo, anche 
airintemo dell'attuale slstema 
di relation!. 

I governi che hanno rispet-
to di se stessi, i governi che 
seguono una politica indipen
dente e che difendono i pro 
pri interessi nazionali, go 
dranno di tutta la nostra con 
siderazione e di tutto il nostro 
rispetto. e con essi siamo di-
sposti a coordinarc le forme 
di azione nei confronti degli 
Stati Uniti. 

Questo non esclude assolu
tamente la simpatia e 1'ap-
poggio della rivoluzione cuba
na ai rivoluzionari latino-
americani che Iottano contro 
govern! oligarchic! e reazio-
nari al servizio della pohcica 
imperialista in questo conti
nente. 

• • • 
Nel mondo moderno. con la 

tecnica e le armi moderne. 
Guantanamo non ha un gran 
de valore strategico. Gli Sta 
ti Uniti mantengono questa 
base come dimostrazione di 
forza, come uno strumento di 
umiHazione per il nostro pae
se. Ma non vi e dubbio che 
gli Stati Uniti sono maggior-
mente preoccupati di perdere 
la loro egemonia sulI'Ameri-
ca latina che di cedere la ba
se dt Guantanamo. In qual
siasi momento essi possono 
essere disposti a cedere la 
base di Guantanamo. ma nul
la di piu Ma la nostra posi-
zione non consiste nel dire con 
meschino sciovinismo: i nostri 
problemi saranno risoltt quan
do ci avrete restituito la ba
se di Guantanamo. E Intanto 
loro contlnuerebbero ad arro-
garsl il diritto di tntervenire 
in diverse forme nella vita 
politica dei popoli latino-ame-
rlcani, il diritto di aggredire 
il Cile, dl aggredlra 11 Peru, 
dl mantenere 11 loro dominio 
sul territorio di Panama. 

Per noi. queste questioni 
morali, questi problemi di 
principio. sono molto piu im
portant! di quello della base 
di Guantanamo. E quindi non 
vi saranno miglioramenti nel
le relazioni fra Cuba e gli 
Stati Uniti tinche questi pre-
tenderanno di esercitare la lo
ro sovranita suU'America la
tina, finche pretenderanno di 
svolgere il loro ruolo di gen
darme nei confronti dei popoli 
del nostro continente. Questo 
e per noi il problema princi-
pale. 

II nostro paese e in diffi-
colta, dovendo fare i conti con 
il blocco economico. II nostro 
paese potrebbe ottenere van-
taggi parziali. d: tipo mate-
riale. se cessasse 11 blocco de
gli Stat! Uniti. Ma anche qui 
diciamo la stessa cosa: 1 no
stri problemi non sono I pro
blemi concreti e particolari di 
Cuba, bensl i problemi della 
America latina. 

E su questa questione del 
blocco abbiamo detto con as* 
soluta chiarezza: noi non cl 
rifiutiamo di trattare; cid che 
rifiutiamo e di trattare fin
che dura il blocco economico. 
Questo e assolutamente chia-
ro. E che non si rompano 
piu la testa per sapere che 
cosa pensa Cuba su questo e 
su quello! Noi non siamo inte-
ressati a ricevere qui alcun 
rappresentante yankee. Dicia
mo con assoluta chiarezza che 
non discuteremo con gli Stati 
Uniti finche ci sara il blocco. 
E se un giorno vorranno di-
scutere con noi, dovranno ces-
sare, incondizionatamente il 
blocco. 

Questa e la posizlone che 
abblamo mantenuto, - mante-
nlaroo t manterremo, poiche 

! e una posizione degna del no-
j stro popolo. 

E la seconda cosa che ab
biamo detto e che, quando di-
scutiamo. non discutiamo 1 
problemi di Cuba, ma innan
zi tutto 1 problemi dell'Ame-
rica latina. 

Queste sono le posizioni del
la rivoluzione cubana. 

E" possibile che gli impe
rialisti si chiedano su quali 
forze faccia affidamento la ri
voluzione cubana per mante
nere queste posizioni. Bisogna 
rispondere che la rivoluzione 
cubana conta innanzi tutto sul 
suo morale, sulla sua dignita. 
sulla sua capacita di lottare 
e di pazientare, sulla sua ca
pacita di comprendere gli in
teressi del futuro e gli inte
ressi universali al di sopra 
dei nostri propri interessi par
ticolari. 

M a n t e r r e m o fieramente 
questa politica e aspetteremo 
tutto il tempo che sara ne-
cessario. 

II nostro paese ha attraver-
sato momenti molto difficili, 
che non dimentichiamo: i pri
mi tempi della rivoluzione, lo 
episodio di Playa Giron. la 
crisi di ottobre. II nostro po
polo conosce molto bene le 
difficolta passate e quelle pre
sents Perb sa ugualmente 
bene che sta difenden-
do una causa di valore stori
co, che sta difendendo gli in
teressi non solo rli questa ge
nerazione ma anche delle ge-
nerazioni future, che sta di
fendendo gli Intercast non so
lo del popolo cubano, ma an
che gli interessi degl! altri po
poli fratelli dell'America la
tina, ' • • 

Nella Bibbia vl e 11 famoso 
csemplo dl colul che vendetta 

i propri diritti per un piatto 
di lenticchie. II popolo cubano 
non vendera mai la propria 
causa per un piatto di lentic
chie! 

Diciamo, con pieno spirito 
di giustizia, che questo non e 
un merito esclusivo del nostro 
popolo. Noi facciamc parte del 
mondo rivoluzionario. di un 
mondo che ha lottato e che 
lotta, del mondo cui appar 
tiene il Vietnam, che ha con
dotto una cosi eroica batta-
giia contro 1'imperialismo 
rendendo un grande servizio 
all'intera umanita. 

Noi siamo eredi delle nostre 
tradizioni. della tradizione pa-
triottica e nazionalista del 1868 
e de! 1895. ma siamo anche 
eredi delle tradizioni intema-
zionaliste di Marx ed Engels, 
ed eredi della gloriosa rivo
luzione d'ottobre di Lenin. 

Apparteniamo a queste tra-
d'zioni e da esse traiamo la 
nostra forza. Nei sentimenti 
del nostro popolo si fondono 
il piu intenso spiritc patriottl-
co e il piu intenso amore per 
la nostra storia con il piu pu-
ro ed universale sentimento 
internazionalista fondato sul 
marxismo-leninismo. 

Un giorno l'OSA disse che 
ii marxismo-leninismo era in-
compatibile con l'Organizza-
zione degli stati americani. E 
oggi, questo Primo maggio. 
noi diciamo che l'OSA e in-
compatibile con 11 marxismo-
leninismo! ET incompatible 
con la dignita dei nostri po
poli, e incompatibile con gli 
interessi dei nostri popoli, e 
incompatibile con il futuro 
dell'America latina. 

Lavoratori cubani, giovani, 
studenti: nelle vostre manl 
avete una bellissima bandie
ra. Noi, combattentl del Mon
cada, nell'anno del suo ven-
tennale, in questo Primo mag
gio, vi diciamo con soddisfa-
zione ed orgoglio: questa e 
la bandiera che vi ha dato la 
rivoluzione, questa e la ban
diera del Moncada. Tenetela. . 
alta e portatela ava«M e f t V*£, 
tortosamentel - J x™ iJaMrfrj 


