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Quest'anno cade II clnquanleslmo anni-
versario della grande Rivoluzione socia
lista d'Otlobre, la rivoluzione che ha mo-
diflcato radicalmente non solo la sloria 
dell'lmmensa Russia, ma tulta la storia 
dell'umanila dando nuove speranze e ar-
mando di nuove elaborazioni leoriche gli 
sfrullali, ponendo gll sfrullalori di fronle 
al fatto nuovo — e per loro Inaudito — di 
uno Slalo geslilo dal proletariate 

Ma la rivoluzione di Otlobre non e esplo-
sa in un giorno: essa ha concluso un pro-
cesso rivoluzionario inlzialo nolle prime 
selllmane del 1917, dopo annl di scioperi, 

fame, massacri sul campl di battaglla; un 
periodo nel quale Immediatamcnte si e 
Innestafo il lenlativo della borghesia rus-
sa dl affermare II suo polere di classe e 
di continuare la gucrra f patriottlca > in 
alleanza con I'autocrazia. Si deve al ge 
nlo dl Lenin e al grande slancio delle 
masse russe e del partito che si poneva 

alia loro avanguardia se la Russia pero 
ha spezzalo, in mesl tumulluosl e tormen-
tosi, I lentativl di bloccare il processo ri
voluzionario e pervenire infine a quell) 
che la famosa "cronaca" di John Reed 
chiama I f died giornl che sconvolsero il 
mondo ». 

L*Unita prendera moltepllcl Inizialive 
per celebrare i cinquanl'annl della rivo
luzione sovielica; fra le altre quella che 
ora presentiamo: una narrazione su base 
cronologica degll avvenlmentl che vanno 
dagll inlzl del '17 flno alia presa del po
lere. 

Ci proponlamo cosl di dare al lellore 
un panorama vasto e preclso dell'anno 
della Rivoluzione, sla negll avvenlmentl 

essenzlall che si svolgevano a Pielrogra-
do e a Mosca, sla nelle rlpercusslonl che 
se ne avevano sul front!. In tutli 1 paesl 
europei e in particolar modo in Italia. 

II piu spesso che sia posslbile aggiunge-
remo alia narrazione cronologica alcuni 
lesll — edili o inediti — di memorle, epl-
stolori, document!, foto e quanto possa 
servire ad approfondire la conoscenza e 
la comprensione degll avvenlmentl del '17. 

Una notevole blbliografla e a nostra dl-
sposizione a questo scopo, test! di storia 
e memorle di testimonl e di protagonisti 
delle varle vlcende; In partlcolare comun-
que seguiremo la traccia dl un volumet-
to inedito in Italia e In generale difficil-

mente reperibile: la < Cronaca della Ri
voluzione », redatta da V. Maksakov e 
N. Nelidov per Incarico della i Commls-

sione per la storia della rivoluzione di Ot-
tobre e del partito comunista (b) russo » 
nel 1923 come primo testo approssimati-
vamente completo degll avvenlmentl 
del *17. 

« Fonte prlnclpale di questa cronaca — 
annotano gll autori nella prefazione — 
sono stall 1 giornali » pur tenendo conto 
della difflcolta che i giornali stessi aveva
no (In un paese disgregato e in rlvolta) 
di dare un quadro preciso degll avvenl
mentl. Si agglungono inoltre ai giornali — 
di ogni parte politica — 1 material! dl 
archivlo degli enli governativl e delle or-
ganlzzazionl democratiche e rivoluziona-
rie del '17, I verbal! delle sedute del go 
verno provvlsorio, le minute di alcuni 
protocolli dell'Ufficio politico e del Comi 
tato centrale del Soviet e gll archlvl del 
Comitato Centrale del partito comunista 

In partlcolare per quanto rlguarda I reso-
contl delle sedute di ottobre (quando cioe 
si discuteva la questione della presa del 
potere). 

La prefazione al volume elenca Inflne 
una serie di opere e di articoli — solo 
In parte oggi noli e reperiblll — che gll 
autori hanno tenuto present! per la reda-
zione della loro cronologia. 
' A questo volume — indubbiamente pre 

zioso ed esauriente — aggiungiamo, come 
base del nostro lavoro, un altro testo at-
tualmente introvabile: c II primo anno del. 
la rivoluzione russa (marzo 1917 • marzo 
1918): fatti . document! . gludizi > pub-

blicato nel 1919 a Berna per conto delle 
« Agenzia di stampa russa • e redatto dal 
« dottore in dlrltto > V. Victorov Toporov. 
Si Iratta dl una fonte borghese democra-
tlca accompagnata da una mole nolevolis-
sima di document) ufflciall e redatta con 
evldente scrupolo di preclslone. 

Per quanto rlguarda Inflne le date (per 
tutlo I'anno discordant), come e nolo, da
ta la differenza di tredicl giornl fra 11 
vecchlo calendario russo e quello univer-
salmente adottato) noi faremo sempre ri-
ferimento a quelle corrlspondenti all'at-
tuale calendario. 

Non cl resta che concludere — come 
fanno proprlo Maksakov e Nelidov nella 
prefazione al loro volume — con « una 
preghiera al compagni: comunlcare le 
eventual! imprecision! o error) o omisslo-

nl rlscontratl, inevitabili, tenendo conto 
della frelta del lavoro ». 

Lenin alia gioventu di Zurigo 

Non ci inganni 

questa talma sepolcrale! i 

Aldo De Jaco 
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La Russia negli anni della prima guerra mondiale 

Dnlla conferenza sulla rivoluzione del 1905 tcnuta 
da Lenin a una riunionc organizzata dalla gio\entu 
operaia nella Casa del Popolo di Zurigo il 22 gen-
naio 1917 — anniversario dell'inizio della ri\olu-
zione — e publicata per la prima volta nella Pravda 
n. 18 del 22 gennaio 1925. 

Lenin a Zurigo nel gennaio '17 

A L U VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE 
Premcttiamo alia cronolonia 
dell'anno rivoluzionario 1917 
un breve accenno anli anni 
precedenti. 

1915. Sono bastati pochi mesi 
dairini/ io del conflitto mon 
diale per far cadere gli en 
tusiasmi della borghesia russa 
e le speran/o in una allean/a 
con rautocra/ ia /arista, una 
«uiiiane sacra » per vincere 
la guerra e instaurare un re
gime democratico borghese. 
Alio prime vittoric sono se-
guite sconfitte e ritirate su 
tutto il fronte mentre il mas-
sacro continua. I partiti bor-
gliesi ineomiuciano a chiedere 
alia Duma (il parlamento 
consultivo russo) la sostituzio-
ne del governo autocratico con 
un governo rappresentativo 
capace di portare avanti vitto-
riosamente lo sforzo bellico. 
E' una richiesta che si ripe-
tera molte volte ma non sara 
mai aecolta. sebbene in tre 
anni (fino al febbraio del '17) 
si diano il turno quattro pre-
sidenti del consiglio. sei mi-
nistri degli interni. tre mini-
stri della guerra e tre mini-
stri degli esteri. 

Le masse o[>eraie e conta-
dine sono contro la guerra 
che le dissangua e contro la 
fame crescente. immediata ri-
porcussione, nelle grandi citta. 
del cans dei trasporti. Ma que 
sto non pone problemi: contro 
gli operni e i contadini si spara 
senza esitnzinne Cosi per esem-
pio il 

5 GIUGNO, polizia spara sui 
tessitori di Kostroma: quattro 
niorti e nove feriti. 

IL 10 AGOSTO, la truppa 
spara sugli opcrai di Ivanovo-
Vo/nessensk in sciopero: sedici 
mnrti e trenta feriti. (Dalle 
fabbriche di Ivanovo sono sor-
ti per la prima volta nella sto
ria — durante la rivoluzione 
del 1905 — i soviet degli operai). 

IL 16 AGOSTO Khvo-tar. mi 
nistro della ciu-Mizin. dichiara: 
« se qli operni non si abbanda-
nana in questo momenta a ma-
nifestazinni nrmate e solo per-
che non hanno orqanizzazione ». 
La ropre^sione infatti ha di-
sperso (in csilio. in Siberia, 
nelle carceri) i capi rivoluzio-
nari . mentre la polizia politica 
rende e^tremamente diffirili la 
azione di propaganda e di orga-
niz7a7ione nell'illegalita 

Lenin e in Svizzera dove, dal 
5 all'8 sfttemhre. a Zimmer-
wald. si tiene la prima confe
renza internazionale socialista 
contro la guerra con la parte-
cipa7i'one di 38 delcgati di 11 
paesi « Mai prima nella storia 
mondiale — conclude la risolu 
zione finale — si e presentato 
un compito cosi urqente. alto 
* nobile. che noi dobbiamo as-
solvere in comune. iVorj i'i sono 
sacrifici troppo qrandi nel rag-
giungimento di questo fine: la 
pace fra i popoli. Operai e 
operate! Madri e padrV. Vedore 
e orfani! Feriti e mutilati! A 
tutti roi che soffrite per la 
guerra e nella querra. a tutti 
foi diciamo: al di sopra dei 
confini. al di sopra dei campi 
di battanlia. al dt sopra delle 
citta e dei rillaaai di<:tru1ti pro 
letari di tutto il mondo united!* 

1916. I .a cameficina continua 
Su 15 milioni di mohilitati si 
contano gin in Russia piu di 
due milioni di morti e t re mi
lioni fra dispersi e feriti (!e 

a 9 gennaio 1905: domenica di sangue >. Di questo manifesto, 
rievocativo del mnssacro degli operai dinanzi al palazzo dello 
Zar, non si conoscono ne la data di pubblicazione ne I'aufore. 
(Manifesto tratto dalla raccolta « Manlfesti della Rivoluzione 
russa > 1917-1929, edita dagli Editori Riunili) 

perdite della Russia corrispon-
dono al 40 per cento di quelle 
di tutti gli stati dell*Intesa). 
Un milione e mezzo di diser-
tori si aggirano e si nascondo-
no nei villaggi. In cambio au-
mentanu enormemente i profitti 
deH'industria (fino al 250 per 
cento i laminati di Tula): cre-
scono anche le masse operaie 
impiegate nella produzione di 
guerra: a Pietrogrado gli ope 
rai sono ormai quattrocento 

mila. 
Nelle retrovie e nelle citta si 

moltiplicano le manifestazioni e 
gli scioperi contro la fame. A 
Pietrogrado il processo contro 
alcui marinai accusati di pro
paganda bolscevica si trasfor-
ma in una manifestazione con
tro la guerra e contro la pena 
di morte. 

Si legge in un rapporto del 
l'« Ochrana *: « 1 leninisti han
no conquistato un'importanza 
dominanie nel partito: essi 
hanno dietro di loro. in Russia, 
la nelta maggwranza delle or-
ganizzazioni socialdemocratiche 
illegali. Dallo inizio della guer
ra hanno pubblicato nei piu 
grandi centri (Pietrogrado. Mo
sca. Charkov. Kiev. Tula, pro-
vincia di Vladimir. Samara) 
un numero notevole di manije-
stini rivoluzionari che esigono 
la fine della guerra. il rovescia-
mento del presente qoverno e 
I'instaurazione della repubblica. 
Questo lavoro dei leninisti ha 
aruto. come tangibile risultato. 
Voraanizzazione di scioperi ope 
rai e di altri disordini». 

Partiti e gruppi della bor-
chrsia continuano a premere 
sullo Zar per ottenere un go
verno responsabile davanti alia 
Duma: si prospetta anche la 

possibility di una pace separa
ta. Anche a Corte si parla di 
pace separata, ma alio scopo 
dichiarato di \olgcre le truppe 
«contro il nemico interna». 
Zar e 7arina. sotto l'influen/a 
del santone dissoluto Rasputin 
e della sua cricca che controlla 
il governo. re^pingnno comun 
que ogni proposta di compro 
messo che p o ^ a intarrare i 
principi dell'autocrazia. Ma an
che parte della nobilta « co<=pi 
ra *. L'ambasciatore inglese 
Buchanan racconta nelle sue 
memorie che nel corso di un 
pranzo all 'ambasciata si discus-
se apertamente c se dovessero 
essere uccisi Vimperatore e la 
imperatrtce o quest'ultima sol-
tanto» (perche filo-tedesca). 
In cfTetti il 30 diccmbrc \"icne 
ucciso Rasputin. Invitato in 
casa del principe Jussupn\ 
egli vienp avvelenato, crivella 
to di colpi di rivoltella e but-
tato nel fiume Neva. II poota 
AIes=andro Blok. in una in 
chiesta sullo zarismo. scriveva: 
t la pallottola che lo f ini colpi 
direttamente al cuore la dina-
stia regnante >. 

Lo Zar e la zarina prendono 
il Iutto ma non osano colpire 
gli assassini. fra i quali e un 
membro della famiglia reale. 

L'anno si chiude con la scon 
fitta dei partiti della borehesia 
liberale Nell'ottobre si era riu 
nita infatti una conferenza dei 
« cadetti » (« coslituzionali de-
mocratici*) che rivendicava 
ancora una volta un covcrno 
rappresentativo e sottolineava 
I'apatia e la mancanza di fidu 
cia nella vittoria « in tutti gh 
strati della popolazione, parti 
colarmente nelle campagne e 

STORIA DELLE 
RIVOLU2IONI 

in edicola ogni settimana un fascicolo 250 lire 

nelle classi povere della citta >. 
(Scrive a questo proposito il 30 
ottobre il direttore del diparti-
mento di polizia: « Si nota da 
tutte le parti e in tutti gli stra
ti della popolazione una specie 
di stanchezza provocata dalla 
querra, un ardente desiderio di 
una pace rapida a qualsiasi con-
dizioiiK... ». 

Alia riunione della Duma 1 
liberali della « opposizione pro-
gressista *> attaccano il governo. 
Questa opposizione — nota il 
ministro degli interni. Scerba-
tov — e « una coalizione nata 
dal timore di una rivoluzione 
sociale ». 

Infatti una risoluzione del 
congresso delle unioni panrusse 
delle citta e dei villaggi (di 
orientamento liberale) afferma 
che « criminali irresponsabili e 
scellerati preparano alia Rus
sia la sconfitta, la vergogna e 
la servitu ». Rjec. organo dei 
« cadetti >, mette in guardia gli 
operai « contro consigli cattivi 
e pericolosi» provenienti da 
« fonti oscure ». 

L'estrema destra rivolge a 
sua volta una petizione alio 
Zar chiedendo che non sia fat-
ta alcuna concessione alia « op
posizione progressista >. « Sono 
cosi deboli — dice la petizione 
— cosi divisi fra di loro e. per 
dirla francamente. tanto stupidi 
che la loro vittoria sarebbe al 
tempo stesso effimera ed in-
stabile ». I partiti rivoluzionari 
invece — sempre secondo la pe
tizione — «sono aulorizzali a 
contare sulle simpatie della 
schiacciante maggioranza dei 
contadini che seguiratmo il pro-
letariato non appena i leaders 
rivoluzionari daranno loro il 
segnale di impadronirsi delle 
lerre altrui v 

Fare dunque delle conccsslo-
ni ai liberali significherebbe 
«una distruzione completa e 
definitiva dei partiti di destra. 
un graduate assorbimenl9 dei 
partiti intermedi (centra, con-
servatori liberali. ottobristi c 
proqressisti) da parte del par
tito dei " cadetti " che anli ini-
zi acquisteranno un potere de-
cisivo. Ma sui cadetti grave-
rebbe la minaccia di subire la 
stessa sorte... E poi? Poi ver-
rebbe la massa rivoluzionaria. 
sarebbe la Comune. la rovina 
della dinastia, il saccheggio 
delle classi possidenti e infine 
il brigantaqgio dei muzhik». 
Che fare dunque? La destra fa 
prnposte precise: scioglimcnto 
della Duma: stato di assedio 
a Mosca e a Pietrogrado. go
verno di eente fedele all'auto-
cra7ia... Lo Zar accoglie in 
parte queste p ropose : rima-
nescia il governo. aggiorna la 
Duma al 27 febbraio. I depu 
tati della Duma accolgono con 
applausi deferenti gli ordini 
che li esautorano. 

1917 • GENNAIO II ministro 
desli interni Protopopov (una 
creatura di Rasputin) vieta 
osni tipo di riunioni o congress!. 
Si aggrava la crisi dei traspor
ti e deeli approwigionamenti 
di Pietrogrado e di Mosca. II 
Consiglio speciale per la difesa 
nazionale presenta alio Zar un 
rapporto sulla critica situazia 
ne dell'Armata 

16 GENNAIO II comandante 
del distretto militare di Pietro
grado. gen. Chabalov. chiede 
di essere informato preventiva-
mente di tutte le riunioni del 
gruppo operaio del Comitato 
centrale delle industrie di guer
ra : si tratta di menscevichi-
collaborazionisti. ma il genera
le non se ne fida. Awer t e che 
un suo rappresentante parteci-
pera ad ogni riunione. 

18 GENNAIO La tSezione 
per il mantenimento della si-
curezza pubblica e dell'ordine 
nella capilale •» trasmette al 
governo un rapporto segreto nel 
quale si sottolinea che t qli 
umori circolanti nella capitale 
hanno un ccrattere eccezionah 
mente aUarmante... Tl momento 
politico ricorda la vigilia del 
1905*. 

il rinvio dell'apertiira dei lavo-
ri della Duma e del Consiglio di 
Stato al 27 febbraio. 

22 GENNAIO Dodici anni fa 
incominciava con un massacro 
di operai davanti al palazzo 
dello Zar la rivoluzione del 1905: 
mille morti e duemila feriti. 
questo e il bilaneio di quella 
* domenica di sangue ». 

Per ricordare quest'annivcr-
sario riprendono oggi gli scio
peri a Pietrogrado: 150.000 
operai incrociano le braccia: il 
comitato bolscevico della citta 
organizza una distribuzione di 
volantini con le parole d'or-
dine: « Abbasso la guerra, ev-
viva la pace, la Costituente e la 
Repubblica ». A Mosca, nel cor
so di una manifestazione subi-
to repressa. i dimostranti han
no lanciato una bandiera rossa 
con la scritta: «abbasso la 
guerra! >. <t L'idea dello scio

pero generale — si legge in un 
rapporto della polizia — rac-
coglie ogni giorno nuovi parti-
giani e diventa popolare come 
lo era nel 1905 ». 

Comitato centrale delle indu
strie di guerra. si riliuta di 
tenere riunioni in presenza di 
membri deirAmministra7ione. 
II presidente del Comitato Cen 

Sljapnikov, membro del Co- trale. Guchov. si riliuta di dare 
preavviso delle riunioni. 

8 FEBBRAIO Per online del 
generale Chabalov sono arre 
stati nella notte tutti i mem 
bri del gruppo operaio del Co 
mitato Centrale delle industrie 
di guerra. 

14 FEBBRAIO Scioperi e 
manifesta/ioni nelle fabbriche 
di Pietrogrado. Migliaia di ma-
nifestini chiedono un governo 
provvisorio. 

18 FEBBRAIO II distretto 
militare di Pietrogrado viene 
trasformato in unita autonoma 
col compito di mantenere l'or-
dine pubblico: il generale Cha
balov ottiene anche formalmen-
te i pieni poteri 

mitato centrale bolscevico. rac
conta: <t Bastava a volte un fi 
schio. un rumnre qualsiasi. 
perche gli operai credessero di 
aver udito il segnale di ini
zio di un nuovo sciopero ». 

Lenin tiene una confern/a al
ia gioventu operaia di Zurigo. 
in Svizzera. sulla rivoluzione 
di 12 anni fa: «.Uattuale cal-
ma sepolcrale in Europa — 
dice fra l'altro — non deve in-
gannarci. VEuropa e gravida 
di rivoluzione ». 

23 GENNAIO In conseguenza 
degli scioperi a Pietrogrado 
non escono i giornali. 

26 GENNAIO Gvorsdev. pre
sidente del gruppo operaio del 

< ... Prima del 22 gennaio il 
partito rivoluzionario della Rus
sia era composto di un piccolo 
gruppo di uomini che i rifor-
misli di allora (proprio come 
quelli di oggi) chiamavano 
sprezzantemente « setta v. Alcu-
ne centinaia di orgamzzaziom 
locali, una mezza dozzina di 
foglt rivolvzionari che non usci-
vano piii di una volta al mese, 
per lo piu pubblicati all'este-
ro e inlrodotti in Russia di 
contrabbando. tra indescrivibi-
It difficolta e a prezzo di molti 
sacrifici. Tali erano. prima del 
22 gennaio 1903. i partiti rivo
luzionari in Russia, e in prima 
linca era la socialdcmocrazia 
rivoluzionaria. Questo stato di 
cose dnva ai riformisti greiti 
e presuntuosi I'apparcnle di-
ritto di affermare che m Rus
sia non vi era ancora un po 
polo rivoluzionario. 

Tuttuvia nella spazio di po
chi mesi il quadro si trasjormo 
completamcnte. Le poctw cen
tinaia di socialdemocratici ri
voluzionari divennero « improv-
visamente > delle migliaia che 
a loro volta divennero i capi 
di duetre milioni di proletari. 
La lotta proletaria provoco un 
grande fermento e, talvolta, 
un movimento rivoluzionario 
nel profondo della massa di 
cinquantaccnto milioni di con
tadini; il movimento enntadino 
ebhe una ripercussionc nelle 
sercito e porta a rivolte di sol 
dati c a scoutri rivoluzionari 
di una parte dcll'esercito con 
tro I'altra. Cosi un colossale 
paese di 130 milioni di abitanti 
entrb nella rivoluzione: cosi la 
Russia sonnecchiante si tra-
sfarmo in una Russia con un 
proletariato rivoluzionario e un 
popolo rivoluzionario. 

E' necessario studiare at-
tcntamente questo passaggio, 
comprenderne le possibilita e 
— per cosi dire — i metodi 
e le vie. 

L'arma principale di questo 
passaggio fu lo sciopero gene

rate. L'orimnn/itn della rivo
luzione russa consiste precisa-
mente nel fatto che essa fu 
democratica borghese, per il 
suo contenuto sociale, ma pro 
letaria per i suoi mczzi di 
lotta t... 

... « Indubbiamente, le forme 
e le cause delle prossime lottt 
nella prossima rivoluzione cu-
ropea differiranno per diversi 
aspetti da quelle della rivolu
zione russa. 

Ma nonostantc cid, la rivolu
zione russa rimane — c preci-
samente grazie al suo caratte-
re proletario, nel particolare 
significato di questa parola, di 
cui ho gid parlato — il prologo 
della prossima rivoluzione cu-
ropea. E' certo die (incsta 
prossima rivoluzione pun esse
re soltanto la rivoluzione pro
letaria, e nel sensa ancor pin 
profondo di questa parola. cine1 

proletaria e socialista anche 
per il suo contenuto. Questa 
prossima rivoluzione dimostre-
ra anche, in una misura an
cora maggiore. da un lata, che 
soltanto lotte accanite. e pre-
cisamente la guerra civile, pas-
sono liberare I'umanita dal gio-
go del capitalismo, e d'altrn 
lato, che soltanto i proletari 
che hanno una coscienza di 
classe potranno agirc e agi-
ranno come capi della gran-
dissima maqqioianza deqli 
sfruttati 

L' attualc calma sepolcrale 
in Europa non deve inqanuar-
ci L'Europa e gravida di ri
voluzione. Gli orrori indescri-
vibili della guerra tmpenalista, 
i tormenti del carovita creann 
ovunque uno stato d'animo ri
voluzionaria; sia le classi da-
minanti (la borghesia) die t 
loro incaricati (i govcrni) it 
inoltrana sempre piii in un vi-
colo cieco dnl quale non po
tranno uscire senza grandissi-
mi rivolgimcnti » 

La partema 
per il fronte. 
15 milioni di 
giovani — in 
gran p a r t e 
contadini — 
furono trasci-
nati in guerra: 
due milioni e 
mezzo furono 
nel complesso 
i morti. Ire 
milioni i feriti 
e J dispersi. 

Febbraio'17 nelle caser me 
e nelle vie di Pietrogrado 

I Dal « Viaggio 
sentimentale » 
di Viktor 
Sklovskij 

Dal c Viatjpw senlimcnlale » di 
Viktor Sklovskij. teonco e entice 
letterarw. studioso di Iwguistica. 
poeta e narratore. « Viagaio sen-
limentale» — che contiene i ri 
cordi dell'auiorc. allora membro 
del partito socialrivoluzioTiario, 
per U periodo 19171922 — e sta
to pubblicato recentemente in 
Italia daU'edilore De Donato 
« Leonardo da Vinci > per la tra 
duzione di Maria Olsoufieva. 

Prima della rivoIuz:one svo'.ge-
vo ra t tmta di istruttore nella 
Divisione bhndata di nserva. go-
dendo della condizione privile-
giata di soldato 

Non dimentichero mai ia «en 
sa zione di angosc:osa oppressfo-
ne che aveva pervaso tanto me 
che uno dei m:ei fratelli. 

Rivedo quello sgatt-aiolare fur-
tivo nelle strade dopo le otto 
di sera, quello star consegnati 
anche tre mesi in caserma senza 
mai libera uscita. ma soprattut-
to rkordo i tram. 

La citta era stata trasformata 
bi un accampa mento militare. 
Circolava la voce che i soldati 
delta ronda rtoeressero due co-
pechi per ogni arrestato. ed era-
no percid stati bollati con il termi-
ne dispregiativo c duecopechi >; 
comunque sta di fatto che ci da-
vano la caccia con mo!to zelo. 
ct braccavano nei cortili. «tra 
facendo per poter rimanere nel 
!a guarniaione. Un forte ;ncenti 
vo a quello stato di guemglia 
era I'affollarsi dei soldaU sui 
tram e il loro rifiuto di pagare 
fl biglietto. 

Le autorita se ne erano fatte 
on punto d'ooore e noi. massa 
soldatesca, rispondevamo con tra 

It GENNAIO Lo Zar decreU 1 oscduto • rabbioso sabotagfte. 

f.-0-se e una pjerihta. ma so 
no com into che il c:ondo!are in 
caserma senza mai uscire. tra 
uomini strappati dalle loro case 
e dal loro la\oro per andare a 
marcire nelTozio sui pancacci. 
l"abbrutimento delta caserma. Ia 
smania oscura. U nsentimento 
dei soldati per quella specie di 
Quarantena che h bandiva dalle 
vie della citta. siano stati tutti 
incitamenti alia nvoita. nella 
guam:gione di Pietrogrado. piu 
del!e continue disfatte militari e 
delie voci persistent) di « tradi 
mento * che erano sulla boeca di 
tutti 

Riguardo ai tram si annava 
creando un folklore particolare 
petoso e caratteristico Sentite 
che roba: una crocerossma ac-
compaRna alcuni feriti. un gene 
rale viene a parole con i fenti. 
offende anche la crocerossina; 
ailora questa si toglie la man-
tella e appare nell'unu*orme da 
granduchessa — si diceva pro
prio cosi. « nell'uniforme ». U ge
nerate si butta in ginocchio e 
chiede perdono. ma lei non to 
concede Come vedete, era anco
ra un folklore prettamente mo-
narchico. 

D racconto veniva amb.entato 
ora a Varsavia. ora a Pietrogra
do Si raccontava anche dell*uc-
cisione di un generale per mano 
d: un cosacco. dopo che q-iello 
aveva voluto tirarlo giu da un 
tram strappandogli le croci al 
merito. Pare che un assassinio 
a causa di un tram fosse vera-
mente awenuto a Piter (nome 
data dai soldati a Pietrogrado. 
n.d.r.). ma considero il generale 
ana elaborazkme epica: a quel-
1'epooa i generaH non andavane 

ancora m f a m ccif/.oa 
per i po.eracci a n>)^o. Ne, 
reparti r.on e'erano ag.taton f<o> 
so aflermarlo almeno per qjanto 
conceme ia mia umta. do^e pas 
savo tutto il tempo con i solda 
ti. dalle cmqje o le sei del mal-
tino fino a sera. Parlo di agi 
tazione partitica. ma pur in as-
senza di qutr=ta la rivoluzione 
era in qualche modo un fatto 
accettato: si sapeva che sareb
be awenuta. si credeva che sa 
rebbe seopp ata a c-ierra fmita... 

—Ma ecco che per cau-e dl 
vano sjenere. alcune de.le qua 
h esasperavano i nervi e crea 
vano I'occasione per un'e^p'os:^ 

t f'.'.i | I-i ca-ernva. per.** o,;ni ti 11 
c.a nel vecch o regime, oppre-; 
«vi dai.a mano cnidele ma gia 
mai ferma deile autorita. era in 
fermento. A quel tempo un sot 
dato regolare. o comunqae un 
soldato dai ventidue ai venticin-
que anni. era una ranta : era 
stato bestialmcnte e insensata-
mente sterminato in guerra. I 
sott'ifficiali di camera erano sta
ti immes^i come soldati semplici 
nelle pnme tradotte ed erano ca-
rii'i in P r iv ia . =rtAo Leopoli. o 
rturan'e la t arande» rit:rata. 
q lando I'es^rcito russo pavimen-
tava la terra con i propn ca 
iaven. Il «o!dato di Piter di 

ne mentre altre ailivano da. & I n''f' J o m ; e'a rt coTaiino sco*i 
dentro. mutan-1o lentarrente I'anl 
mo del popolo i russinosi cer 
chi di ferro che s*.r.n2eva^o la 
massa della Russia si te^e.-o 

La situazione ahmentare pez 
giorava sempre e, secorHio i en 
teri d'allora. era diventata brut-
ta. Si faceva sentire la mancan-
za di pane, apparvero le prime 
code davantt a lie panetterie. gia 
sul canaJe penferico saccheggia-
vano le botteghe e i fortunati 
che erano nusciti ad avere una 
pagnotta se la portavano a casa 
stretta fra le mam. guardandola 
con occhi da innamorati. 

Si comprava il pane dai sol
dati. nelle caserme spanvono le 
croste e %h avanzi. che una vo! 
ta. insieme al lezzo acre di rin 
chiuvi. costituivano il segno ca 
ratteristico di una caserma U 
grido c pane > si udiva sotto 'e 
finestre e ai portoni delle caser-
me, gia mai custodite dalle sen-
tinelle e dai piantoni, che lasda-
vano uscire liberamente 1 prc-
pri amid. 

tor>'o o MTTO von'ento piccolo 
bo-2he=e 

Qie^ti tio-n;n:. neppjre ve^titj 
di cappotti pr;c:overdi. ma sem 
plxemente rin\,o:tati alia meel:o 
m que*ti. erano ndotti a torme. 
bande e branchi. chiamati bat-
ta?I:oni di nserva. 

Propriamente parlando. le ca-
serme erano diventate men re-
cinti di mattoni dove veniva no 
sosninte mediante sempre nuove 
carto'.ine verdi e rosa di chia-
mata al'e armi. mandrie di car-
ne um^na 

n rapporto numenco fra corpo 
ufficiali e massa di soldati era 
con tutta probability non piu al 
to di quello tra aguz7ini e schia 
vi sulle navi dei negnerl 

Fuon dells mura delle caser-
me cu cola vano voci che e git 
operai stavano per muoversi», 
che quelli dello stabilimento di 
Kdlpino. gli insorti del 18 feb
braio. volevano marciare sulla 
Duma di Stato. 

B frosso della truppa, aemt-

co.uad na. s<'.'ii:p.tco.o>»"2:K--e. 
a\eva scd^i ifgjnii con s;;: o,*2 
rai. ma tutre le Circo-.tanze co:i-
torrevano a creare la possib.lita 
d; una esplos.one. 

Rcordo i g.omi de^a vigil:a. 
Ix: fantastichene degli istrutton 
autien su come sarebbe hello 
lmpossessarsi di unautoblmda 
sparare un poco contro la poliz.a.' 
poi abbandonarla fuon della cit
ta con un bighetto: «Riportare 
al palazzo Michdjlovskij ». Tratto 
quanto mai carattenstico. Ia pre-
mura di con=ervare la macch.na. 
Evidentemente gli uom:m non 
avevano ancora Ja certe/za di 
poter roveeciare U vecch.o ren 
me. avevano solo !a \oz.a di 
fare un po" di ch.a-^o Q ;an'o 
alia pohz a. Ia rjjjir.e era di 
vecch:a data p-;nr:pa!mcT.e per 
che era stata e>enta*a dal ser-
vir'o a I fronte 

Ricordo cne no:, un p-v.o rh 
settimane pr.ma della rivoluzio
ne. mareiando inquadrati — for-
se duecento uommi — lanciava-
mo insulti contro un reparto di 
polizia. gridando «faraom. fa-
raoni! ». 

NTegli ultimi giomi di febbraio 
II popolo era letteralmente prm-
to a sbranare la polizia. mentre 
reparti di cosacchi mandati a 
perlii'trare !e ^trade non toccava 
no ne>«uno e cavalcavano con 
dei somsetti bonan Questo ali-
mentava molto lo stato d'animo 
ribelle della folia Sul corso del
la Neva si sparava. furono uc-
cise alcune persone. la carogna 
di un cavallo rimase a lungo p» 
co lontano dall'incrocio con il 
corso Litejnyj. Mi rimase im-
presso. allora non ci •rmwwmm 
abituatt.. 
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