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1917: le tappe della rivoluzione russa verso I'Ottobre 
| Gorki contro 

I le «Tesi di aprile» 
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Chi tiro 
il carro 

della storia 
russa? 

— Quando, nel 1917, rien-
trato in Russia, Lenin pubbli-
bllcd le sue « tesi», pensai 
che sacrlflcasse ai contadlni 
l'esercito sparuto ma eroi-
co degll opera] politicamen-
te consapevoli e degli Intel-
lettuali sinceramente rivolu. 
zionari. 

Gli scienzJatl e t tecnlci 
erano, a mio awlso. rivolu-
zionari nella sostanza e, in-
sieme con 1'intetlettualita ope. 
raia, socialist a, costituivano 
per me la forza piu preziosa 
accumulata dal nostro pacse. 

U suo compito era grandio-
*o: trionfare sull'anarchia 
della campagna, educare la 
volonta del mugik, insegnar-
gll a lavorare razionalmente, 
trasformare la sua economia 
e quindi far progredire con 
rapidita 11 paese. Tutti que-
sti obiettivi potevano essere 
raggiunti solo a condizlone 
di sottomettere gli istinti del
la campagna alia raglone or-
ganizzata della citta. A mio 
giudizio, la rivoluzione dove-
va proporsi anzitutto dl crea
te condizioni che assecondas-
sero lo sviluppo delle energie 
cultural! del paese. 

Con questo intento. subito 
dopo la rivoluzione dl feb-
braio (1917) venne fondata 
la Libera associazione per lo 
sviluppo e la diffusione delle 
scienze positive, un organi-
smo che. da un la to, aveva 
il compito di creare in Rus
sia istituti di ricerca scienti-
flca e. dall'altro, dl divulgare 
in modo ampio e sistematico 
le cogniztoni tecniche e scien-
tiflche tra gli operai. L'asso-
ciazione fu diretta da grandi 
scicnziati membri dell'Acca-
demia russa delle scienze. co
me V.A. Steklov. L.A. Ciu-
gaev. Fersman. S.P. Kosty-
cev. A.A, Petrovski e molti 
altri. 

Per maggior chiarezza di-
rd che per tutta la vita sono 
stato assillato dallo schiac-
clante predominio della cam
pagna analfabeta sulla citta. 
dall'individualismo zoologico 
dei contadini e dalla loro 
quasi totale assenza di emo-
zioni sociali. La dittatura de
gli operai politicamente con
sapevoli. alleati con I'intel-
lettualita tecnica e scientlfl-
ca. era. a mio parere. I'uni-
co possibile sbocco da quella 
situazione diflleile. aggravata 
dalla guerra. che aveva re-
so ancor piu anarchiche le 
campagne russe. 

Le mie divergenze con i 
comunisti riguardavano il 
giudizio da formulare sulla 
funzione degli intellettuali 
nella rivoluzione russa. pre-
parata in realta da quegli 
intellettuali. tra cui rientra-
vano tutti i « bolxcevichi». 
che avevano educato centi-
naia di operai all'eroismo so-
ciale e alia ricerca teorica. 
Gli intellettuali russl. scien-
ziati e operai. erano. sono e 
saranno ancora per molto 
tempo I'unico cavallo da tiro 
attaccato al pesante carro 
della storia russa. A dispet-
to degli impulsi e delle solle-
citazioni subite. la ragione 
delle masse popolari re-
sta ancora una forza che de-
ve essere diretta dall'esterno. 

Cosl pensavo — e cosi sba-
gliavo — tredid anni or so
no. Avrei dovuto cancellare 
questa pagina dei miei ricor-
di. Ma. come si dice. « quel 
che i scritto con la penna 
non si pud taaliare con I'ac-
cetta ». E. inoltre. « Sbaglian-
do si impara *. come soleva 
npetere Vladimir Ilic. I 
lettori devono conoscere il 
mio enure. E sarebbe una 
fortuna. se potesse servire 
di lezione a quelli che si af-
frettano a trarre conclusloni 
dalle proprie esperienze. 

Dopo la conferenza di Karlovy Vary 
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Ci6 che caratterizza I'andamento delle operazioni nel Vietnam b il 
prezzo sempre piu alto che gli americani sono costretti a pagare 

Claudio Petruccioli 

su « Rinascita » 

« Sul Vietnam 

Un dlsegno dl Scalarlnl: dalla guerra alia rivoluzione 

Le ripercussioni della rivoluzione russa in Germania 

SCIOPERO A BERLINO 
« Vogliamo pane /» - 300.000 operai berlinesi incro-
ciano le braccia - La Aestra socialiemocratica spezza 
lo sciopero - / socialisti accusati di essere « rassi» 

20 APRILE: La c Pravda > 
pubblica, a titolo personate, 
le tesi di Lenin. Nessuno la 
•valla a un artlcolo di Kame-
nev M I tUe nostra divergenze* 
da inizio alia polemlca. 

II comHato del partite di Pie-
trogrado resping* le lesl con 
13 voti contro due a una 
attention*. -

Nel palazze Tavric*skl], • 
Pletrogrado, una assembles dl 
delegall mililarl discula sulla 
< ammissibilita dello impiego 
delTesercito nella lotta poli-
tica ». Vlena votata ana me-
liana die conclude: c „.l'ap-
poggio dato dalla maggioran-
za delle crganizzaziorri del 
soldati al soviet dei deputati 
operai e soldati e la garanzia 
migliore contro la possibilita 
di scontri armatl dl una parte 
dei cittadini contra un'aitra >. 

A Minsk si apre — presenti 
ttrtte la c autorita > del gover-
no a del soviet — II congresso 
del delegatl del fronte occi-
dentale; prcsled* II bolscavlco 
Pozem. 

Aperture a Mosca del con-
gresso della lega par r*ugua-
gllanza del dlrittl delle donne. 
Inttla Inoltre la Costituente 
contadina dal govematorato di 
Pens*. 

21 APRILE: II govemo or-
dina agli organlsml locali for-
nitl di una qualslasl autorita dl 
Impedlre, magarl con llnter-
vento delle truppe, ulteriorl 
agttazloni agrarie ed «atten
tat] alle persone e alle pro-
prieta dei contadini >. II so
viet Invita a sabot a re II « con-
gresso mi lit are panrusso > con-
vocato a Mosca su Indie azio
ne del mlnlstro della gverra 
A. I. Guckov par avallara la 
polllica gevernatlva. 

Toraa daU'emlgraxlona on 
gruppo dl menscevichi • se-

Pubblichiamo larahl 
stralci d'un drticolo di 
< Junior » (Sukomlin) 
apparso sull'* Avantih 
del 25 apHle 1917, nel 
pieno della campagna 
Internationale di calun
nie contro Lenin. 

Lenin decisamente e diven-
tato I'uomo del giorno. La 
stampa borghese di Francia. 
Italia e Inghilterra e preoc-
cupatissima. e segue con ve-
ro affanuo ogni gesto del ter-
ribile rivoluzionario. 

c Lenin e un anarchico pe-
ricoloso*, telegrafa un corri-
spondente inglese. «Lenin 
conferi prima di recarsi in 
Russia con Sclietdemann e 
con lo stesso Uelhmann-lioll-
weg». < Lenin e un venduto 
alia Germania ». « Lenin e 
un uomo onestissitno e idea-
lista fuori realtd... ». c Lenin 
fu fischiato e urlato dai dele-
gati operai >. « Lenin chiede 
la fucilazione di Ceize e di 
Kerensku >. < Lenin e una spia 
intemazionale ». « Lenin non 
e Lenin, e un Romanoff tra-
vestito e vuole la pace sepa
rata per impossessarsi del 
trono ». 

Mai, dal principio della 
guerra, noi abbiamo assistito 
a un tale baccanaie di bu-
gie. di fantasticherie. dl in-
solenti e intenzionali nien/.o-
gne come a proiwsito delle 
cose e degli uomini della ri
voluzione russa. II lettore ri-
corda quello che fu scnlto 
intorno a Ceize. volta per vol-
ta: demagogo. pacifista. guer-
raiolo. moderate Adesso si fa 
U baccano intorno a Lenin, 
diventato famoso perch6 viag-
gi6 in una vettura chiusa at-

• i f - F I a • ! _ ! a.* _ traverso la Germania e per-

ciano le braccia - La aestra socialdemocratica spezza che e u capo deiia frazione 
• intransigente dei «bolscevi-

fct» della 
russa. 

Perch6 Lenin dovette viag-
giare attraverso la Germania 
ormai e noto 

(20 righi censurati) 
Lenin si decise a passare 

attraverso la Germania, do
po le formalita delle quali fu 
fatto cenno nelYAvanti! di 
ieri. cioe dopo la redazione 
di un verba le flrmato dai so
cialisti francesi Guilbeaux e 
Loriot. nonch6 da un socia-
lista tedesco. uno svizzero e 
uno polacco. 

Sono specialmente ridicole 
le di eerie secondo le quali 
Lenin sarebbe un venduto al
ia Germania. o che egli agis-
se d'accordo con Scheidemann 
e anche (1) con Bethmann-
Hollweg. Lo stesso corrispon-
dente del Corriere della Sera 
dovette riconoscere che e Le
nin i certo un uomo di oran-
di meriti per la causa della 
rivoluzione russa. di non po-
ca cultura. onestissimo nella 
sua vita privata. Egli e un 
doamatico passionate e trri-
ducibtle e la sua attivitd e 
ispirata a puri princtpi idea-
li...». Lenin, effettivamente, 
e un dogmatico. e un con-
vinto e appassionato seguace 
del mariismo rivoluzionario. 
forse un po' troppo astratto 
e non sempre preoccupato 
delle esigenze della vita e 
della realta della evoluzione 
economica. 

Dal 1904. cioe dalla scissio-
ne del Partito socialdemocra-
tico russo. egli 6 il leader 
riconosciuto della frazione 
dei «bolscecifci». la quale 
differisce sostanzialmente. 
nella tattica ed anche nel 
programma agrario. da quel
la dei < menscevichi *. U suo 
punto di vista sulla guerra e 
noto. Egli k) espresse molte 
volte pubblicamente e lo di-
fese aila Conferenza di Zim 
merwald... 

... La sua parola d'ordme. 
come quella di tutti i sociali
sti russi internazionalisti. e 
< la tras/ortnazione della crisi 
bellica in una crisi ricoluzio-
naria*. oppure. come egli 
preferisce di espnmersi < tra-
sformazione della guerra tra 
nazioni in una guerra tra le 
claxsi». Egli dichiarava che 
i proletari di ogni paese. spe
cialmente i proletari tedesehi, 
devono rifiutarsi di combat-
tere contro altri proletari per 
il trionfo degli scopi impe-
rialistici delle rispettive bor-
ghesie. che essi devono mve-
ce rivolgersi ciascuno contro 
il proprio nemwx) interno. Ma. 
ben s'intende. questa cpuer-
ra di classi» egli non la con-
cepiva come uno stato per-
manente di discordia. ma co
me mezzo per amvare a uno 
scopo politico determinato: 
rinstauraziooe della repubbU-
ca democratica e il ristabili-
mento della pace mondiale. 

_. Per terminare: senza di-
scutere. per era. le idee di 
Lenin e la sua tattica e la 
sua concezione dei marxismo, 
noi dobbiamo smentire deci
samente tutte le voci di una 
sua azione in pro e nell'in-
teresse della Germania impe 
rialista. oppure dei social-
patrioti tedesehi. La princi-
pale divergenza che lo divi
de nel momento attuale dai 
c menscetiki > nguarda, a 
quanto pare, la politics in
terna: egli sembra essere 
per una vera e propria dit
tatura riTOluzjonaria del pro
letariate e delle masse pro-
letarizzate dei contadini col-
rassunzione del potere. 

I e menscevM > e t sociali
sti rivoluzionari (una terza 
frazione del sodalismo rus
so) si accontentano della pres-
sione sul govemo da parte 
del Comitato operaio e vo-
gHono aspettare la convoca-
ziotie della Costituente senza 
provocare gravi dissidi e at-
triti 

(Dalla Storia del Movimento 
operaio tedesco • volume 2» • edila 
daU/stilufo per il Mamsmo-leni-
nismo del C.C. del Partito socta-
lista untficato della Germania). 

Nei giorai della costituzione del Partito 
socialdemocratico indipendente (1), sotto la 
iniluenza delle notizie della rivoluzione di 
febbraio. le agitazioni operaie sfociarono in 
un grande sciopero di massa. Causa Imme-
diata era stato l'annuncio della drastica 
nduzione della razione di pane e di farina 
a cominciare dal 15 apriie. Alio sciopero 
parteciparono oltre mezzo milione di operai 
a Berlino. Brunswick. Halle. Lipsia. Magde-
burgo e altre citta minori Gli scioperl al 
svoLsero particolarmente nel centri dell'in-
dustria germanica degli armament! e coi-
pirono la guerra tmperialista in un punto 
nevralgico. U movimento raggiunse mag-
gaore estensione a Berlino ove. U 16 apriie, 
oltre 300.000 lavoratort abbandonarono U 
lavoro. Uneamento caratteristico del movi
mento era la rivendicazione della pace int-
mediata. 

Le conseguenze nvoluzionarle dell'attivita 
del < Gruppo Spartaco > (2) e 1'esempio del
la rivoluzione di febbraio in Russia si espri-
mevano nella presenza di masse popolari in 
misura tale che i sindacati nformisti non 
furono in grado di mantenere la direzione 
degli scioperi. 

La classe dominante era terrorizzata. Al-
cum gtorni prima si pensava ancora di riu-
scire a schlacciare gli scioperi impiegando 
la forza. ora la preoccupazione dominante 
tra l gruppi dingenti era di evitare Testen-
dersi del movimento. 

Come sempre in ctrcostanze analoghe 1 
dingenti operai opportunisti dimostrarono di 
essere i piu validi e piu fidati ausihari delle 
classi dominant! sirette dalle difflcolta. Essi 
si adoperarono per contenere il movimento 
di massa nell'ambito delle rivendicaziom 
meramente economiche. per spezzettare e 
isolare il movimento di protesta. Trattarono 
con le autonta e le impegnarono in pro-
messe. In realta riuscirono a distogliere 
una gran parte di operai e a far loro ri-
prendere il lavoro II 17 e U 18 apriie. 

Gli scioperanti berlinesi npresero le pa
role d'ordine degli operai di Lipsia che. 
tra I'altro. rivendicavano razioni sufflcienti di 

generi alimentari e di carbone. una dichia-
razione govemativa di impegno a accettare 
la pace senza annessioni. la revoca dello 
stato d'assedio e della legge sui servizi 
ausiliari e di militarizzazione, la llberazio-
ne di tutti I detenuti poutici. il sufiragio 
universale con voto segreto e diretta la 
costituzione di Consigli operai In rappre-
sentanza di tutti gli scioperanti. 
- Lo sciopero economico sfocid nello scio

pero politico. 1 dingenti del «gruppo Spar
taco* ripresero una rivendicazione fonda-
mentale degli scioperanti di Lipsia: durante 
gli scioperi di apriie del 17 sorsero inratti i 
primi Consigli operai. I dirigenti di destra 
della socialdemocrazia e dei sindacati ap-
poggiarono il governo e i prowedimenti ter
roristic) delle autorita contro gli scioperanti 
tacciati di essere * russi*. Le officine dove 
si erano svolti gli scioperi furono poste 
sotto controllo diretto delle autorita militari. 
Richiamo al servizio militare. arresti e U-
cenziamenti colpirono molti scioperanti. par
ticolarmente gli appartenenli ai «Gruppo 
Spartaco ». 

< Chi sciopero mentre Q nostro esercito 
fronteggia il nemico i una canaglia! >, cosi 
il capo dell'ufBclo di guerra. generale 
Wilheim Groener in un suo manifesto del 
27 apnle 1917. Questa direttiva fu applicata 
coscienziosamente a Berlino e in altri centri 
operai e si espresse nella caccia a quanti 
avevano partecipato agli scioperi. 

1) II 28 febbraio 191? la Direzione del 
Partito socialdemocratico escludeva dalle 
sue file Vopposizione di sinistra e a Gotha 
(6 8 apriie) si coslituwa il Partito socialista 
indipendente. Al congresso costifutipo parte
ciparono 143 delegati di cut 124 eletti dalla 
base. 11 rapporto fu (enuto da Hugo Haase. 

2) Gli spartachisti costituivano il piu im
portant e pirt influents gruppo della sinistra 
socialdemocratico. II • Gruppo Spartaco» fu 
formalo in un convegno Ulegale lenuto il 
1. gennaio 1918 per iniziativa. tra git altri. 
di Karl Liebknecht, Franz Uehring e Wil
heim Pieck (presidente net 1949 della Re-
pubblica democratica Tedesco). 

Figura saliente del movimento era Rosa 
Luxemburg ben nota per i suoi scritti contro 
la guerra imperialistica apparsi illegalmente 
Qualche tempo prima. 

£ gruppo d 
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clalUti-rivoluzIonari fra I qua
il Cernov, Deutsck, Savincov, 
Avtsentiev, Lebedev ace Ad 
Halifax gll Ingles! arrestano 
TrotiklJ e altri emlgratl russl 
Imbarcati sul plroscafo Chri
stian Fiord. 

23 APRILE: L'asMmblea ge
nerate del soviet dl Pietro-
grado si pronuncla contro la 
risoluzione agraria approvata 
alia conferenza panrutsa; si 
promuovono Invece comltatl 
che si occupino della aratura 
delle terra incolte e si chiede 
il blocco della compravendita 
dl proprieta agrarie a la dt-
fesa delle ericchezze nazio-
nali ». boschl, via f luvlali, t e c 

La c Pravda » pubbllca Car-
tlcolo dl Lenin « su) dualismo 
del potere» nel quale si ri* 
sponde alia domanda: biso-
gna rovesciare subito U go
vemo prowisono? 

Albert Thomas, mlnlstro 
< socialista * franceie, arriva 
a Pletrogrado alia testa dl 
una commission*. 

2) APRILE: La Costituente 
contadina di Pensa si con
clude adortando le rlMluzionl 
sulla question* agraria del 
soviet dl Pletrogrado. SI con
clude II congresso del depu
tati del fronte occMentale a 
Minsk: la nwlone del soviet 
* approvata con 110 voti con
tro t • 44 a»t*nutl. 

SI costltulsca a Kiev II par
tito socialista • rivoluzionario 

' ucralno. 
Lenin • Zlnovtev parlane al 

ragglmente IsmallovsklJ. 

II govemo vleta ringresso In 
Russia dl Fritz Platten, crco> 
dl aver organizzato II vlaggio 
di Lenin a degll altri SO eml
gratl attraverso la Germania. 

24 APRILE: Con la parte-
clpazlon* dl Lenin II gruppo 
bolscavlco dal soviet dlscute 
• rasping* unanlm* II <pre-
stito della liberta ». Success!-
vamente, in rlunlon* plenaria 
del soviet, I bolscevichi prote-
stano per gll ostacoli frappo-
sti al ritorno degli emlgratl a 
per II trasferimonto da Pletro
grado dl akunl regglmentl di 
evldente orientamento non 
gradito al governo ecc 

In serata la riuniooe dl 
contatto fra govemo a soviet 
dlscute della sorte dl Trotzki] 
arrestafo dagll Inglesl • di 
Platten fermato alia frontlera. 
Si affronta pel la questione 
dalla pace: MllhAov accetta 
dl Invlar* al goveml alleati 
una nota sugll obiettivi dl 
guerra dalla Russia. 

II govemo rivolge on enne-
slmo appello alle popolazlonl 
contadlne minacclando misura 
repressive contro le espropria-
zlonl degll agrari. 

II soviet dl Mosca •lego* 
una commission* dl Inchlesta 
sulla cans* dalla chlosara dl 
alcunl staNllmentl Industrian. 

25 APRILE: I delegatl del
la seconda armata chledono II 
trasferimento dell'e« tar da 
Tsarkot* • Selo alia fortezza -
priglone dl Plttr* • Paolo. 

Lanln scrhra • Karptmky rt-

masto a Glnevra: < L'atmosfe-
ra e questa: campagna fu-
nosa della borghesia contro 
di noi. Tra gli operai e i 
" soldati" simpatia. Tra 1 so-
cialdemocratici vittoria del 
" difensismo rivoluzionario " 
(adesso, dicono. abbiamo quai-
cosa da difendere: la repub-
blica contro Guglielmo)... Tut
ti strillano e urlano a favore 
della "unita" di tutto il 
POSDR. Noi. naturalmente. 
siamo contro*. 

Milano: II conslgllo comu-
nale manda un entusiastlco sa-
luto alia rivoluzione russa. 

2a APRILE: Congresso del 
rappresentanti della assocla-
zionl contadina • del soviet 
contadini al palazzo Tavrice-
sklj per la elaborazlone di uno 
statuto istitutivo del soviet 
pannnso e la creazione del 
soviet In tutta I* kxalita. 

II 1* regglmento mitraglleri 
chiede In una risoluzlon* lo 
Inizio dl trattatlva dl pace, la 
pubblicazione degll accord! se-
gretl, *cc Ouesta risoluzione 
fa II giro del regglmentl. 

27 APRILE: Lenin parte al 
soldati della division* corax-
zata Mlkhallov. Inlzla la con
ferenza clttadlna del bolscevi
chi dl Pletrogrado; durera 
otto glomi. Lanln vl espone I* 
sua test sulla sltuazlan* • 1 
rapportl eel governo prowl-
sorte. 

II congresso d*gll Insegnan-
tl proclama la pareta d'or
dine: « pace senza annessioni 
e ripararioni». 

La • lv*stl]a • pubbltcano 
una rtsolnlon* della fabbrica 
Pravlafanen In cut si chtod* 
la destitwzlone del govern* 
pruvvreeri*, tutto II pot*r* al 
•eclet, la terra al cantadlnl, 
I* fabbrich* agli oparal. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28. 

E' in corso In URSS un ampio 
movimento dell'oplnione pubblica, 
promosso dalle istituzioni politlche 
e sociali, in appogglo alle delibe-
razioni della conferenza europea 
del partiti comunisti ed operai 
ed in modo particolare attorno 
all'appello per una piu estesa so-
lidarieta con il popolo vietnamita. 
Comizi e assemblee, in questa vl-
gilia della grande giornata del 
Primo Maggio. vanno svolgen-
dosi nelle aziende e nel centri 
culturali mentre la stampa dedica 
ampio spazio ai pronunciamenti 
delle personality piu rappresen-
tative dei vari strati della popo-
lazione. Nel discorsi e negli edi-
toriali del principal! quotidian! 
vengono ribaditi giudlzi e post-
zioni che scaturiscono dalle piu 
recenti fasi della guerra. 

Tali posizioni possono essere 
riassunte nei seguenti quattro or-
dini di questioni. 

1) Signiflcato dell'andamento 
delle operazioni militari — II pas-
saggio alia fase di bombarda-
mento sistematico delle princi
pal! zone urbane, degli impianti 
industrial! e degli aeroporti della 
RDV da parte degli aggressor! 
testimonla della decisione ameri-
cana di accentuare la pressione 
militare in un momento nel quale 
la capacity difensiva e ofTensiva 
della RDV e del FNL si dimo-
stra chiaramente accresciuta. Cid 
che caratterizza I'andamento del

le operazioni e 11 costo sempre 
piu alto che gll americani sono 
costretti a pagare sul piano tatti-
co, € L'azione attiva dei pa-
triotl vietnamiti che in questi 
ultiml tempi hanno condotto a 
buon eslto numerose operazioni 
militari — scrivono le Isvesfia 
— fa si che le perdite americane 
crescano senza sosta. E" questa 
la ragione per la quale I circoli 
dirigenti americani impiegano 
mezzl sempre piu estreml nel 
tentatlvo di modiflcare la situa
zione. II corso della guerra si e 
tramutato per loro in un circolo 
vizioso. una sflda che comport a 
una serle dl eslti sempre piu 
gravl». II numero degll aerei 
abbattutl sul cieli della RDV e 
dei militari nemlci posti fuori 
combattimento dal FNL ricorre 
nei comment! e nel notlziari i 
quali presentano sempre piu ab-
bondanti dettagll sullI'andamento 
delle singole operazioni (la TASS 
ha descritto momento per mo
mento le due azioni dl difesa nn 
tiaerea a Hanoi, le Ispestia 
pubbltcano un reportage sul vit-
torioso scontro del 26 nel cielo ri| 
Haiphong, mentre la rivista Al-
Vestero racconta la vita di una 
nuova formazionp missilistica co-
stituita nella RDV). 

2) L'aiufo economico. poHfico 
e militare al popolo aooredito — 
L'accento cade sulla determina-
zione del popolo sovietico di ac-
crescere la sua assistenza secon
do 1'impegno ribadito da Breznev 
a Karlovy Vary. La Pravda 
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Unanimi accuse 
alia NASA per la 
tragedia Apollo 

Gravi responsabilita anche della societa costruttrice 
della capsula — Ancora rinvii nel programma-
Luna — Lanciati contemporaneamente cinque satelliti 

Junior 

NEW YORK, 28 
Gravi sono le responsabilita 

della societa costruttrice e ancor 
piu gravi quelle della NASA nel
la sciagura che il 27 gennaio 
scorso e costata la vita a tre 
astronaut! americani durante il 
volo simulato della capsula spa 
ziale Apollo. Lo ha affermato la 
comm^isone dmchiesta dopo tre 
seuimane di lavoro, a conclusio-
ue di una reiazione di tremila 
pagine pubblicata oggi 

La North American, costruttn-
ce della capsula. e stata ritenuta 
responsabile della scadente qua 
iita del lavoro svolto. La NASA. 
l'ente spaziale americano. e ac-
cusata di non avere effettuato i 
necessari controlli e — questa e 
l'accusa che mette in reiazione 
diretta Tinefficienza di essa con 
la morte di Grissom. Whrte e 
Chaffee — di avere permesso 
che vewsse effetUiata una pro-
va con gli astronaut] ail'interno 
di una cabma pnva degli oppor-
turn dispositivi di sicurezza. 

Anche se le cause delTincendio 
scoppiato a bordo dell'ApoUo so
no difficili da stabilire. la conv 
nussione ha ritemito che la scin
tilla che ha appiccato ii fuoco sia 
stata provocata da un corto cir-
cuito a livelio del pavunenta E 
a questo proposito vengono de-
nunciate altre responsabilita del
la ditta costruttrice e della NASA. 
poiche la guaina impermeabile 
dei cavi elettrici presentava rot-
ture in piu punti. lasciando cosl 
aperta ia strada a pencolosi 
oontatti. 

Le cause della morte dei tre 
astronauti vengono fatte risalire 
all'asfissia. Ma componente de-
terminante sono state ancbe le 
gravi ustioni provocate dal fuo
co. La tuta di Gris«on era bru-
ciata per due tern. E* gia stato 
ripetuto molte volte che Grisson 
e gli altri avrebbero avuto una 
possibility di salvezza. se aves-
sero potuto apnre in modo ra-
pido il porteilo della cabma ed 
e anche ooto che aprire quel por
teilo dalTinterno era m pratica 
impossibile. Su questo punto \orth 
American e NASA, deponendo at
traverso i propri rappresentanti 
davanti alia commisisone, si so
no scambiate reciproche accuse. 
L'Ente spaziale ha attribuito la 
colpa alia casa costruttrice, tac-
ciandola di mcapacita. La Sorth 
American ha risposto <ii avere 
presentato alia NASA un proget-
to di porteilo facilmente apnbile 
dall'interno e di esserseJo visto 
respingere. con Tordine di pro-
durre quello che ha poi trasfor-
mato la cabma in una tomba sen
za uscita. 

La commissione d'inchiesta ha 
attaccato ancora la NASA per fl 
sistema di condizionamento alio 
interno della cabma spaziale. D 
prob'.ema dei metodo di aerazio-
ne e stato sollevato anche da un 
gruppo di specialist! che ha pre 
parato un rapporto per I'Accade 
mia nattonaJe. esciudendo — con-
trariamente alia tesi delTente 
spaziale — la neceutta di im-
mettere nella cabina aolo ossi-
geno (aliamente combustibile) e 
consigliando invece miacela con 
azoto o elkx 

Gli ultiml straH della comnna-

scrlve oggi che sara dato «tutto 
l'aiuto necessario>. Le Isvestia 
precisano: cOgnl scallno salito 
nella scalata della guerra provo-
ea inevitabilmente un sostegno 
e un'assislenzn multiforme al po
polo vietnamita da parte dei suoi 
amlcl, che sono numerosi e suf-
flcientemente forti e ricchi per far 
arenare i piani degli aggressori. 
La logica stessa di questa guer
ra non consente alcuna possibi-
lita agli aggressori di ottenere lo 
obiettivo desiderato. cioe di Ingi-
nocchiare il popolo vietnamita. 
Ci6 non accadra mai >. Perfetta-
mente conseguente con questa 
determinnzione di garantire ai 
vietnamiti un aiuto direttamente 
proporzionale alle necessita e il 
pieno ribadimento della disponi-
bilita sovietica ad una incondi-
zionata unita d'azione con la Cina 
popolare. Ancora oggi I'organo 
del PCUS e il quotidiano dell'eser
cito ribadiscono la profferta ai 
dirigenti cinesi di pianincare con-
cordemente ed eseguire misure 
congiunte di aiuto militare ed 
economico. 

3) L'estensione del fronte po-
litico e di ogni opinione contro 
la guerra — Viene espresso un 
giudizio largamente positivo sul
la accresciuta scnsibilita e mobl-
litazione della opinione pubblica 
mondiale e dei circoli politici e 
culturali di diverso orientamento. 
Accanto a questo giudizio vi e il 
ribadimento della necessity che 
le forze rivoluzionarie e di avan-
guardia accentuino il dialogo e 
l'apertura politica verso nuovi 
amblenti cosl come e stato indi-
cato dalla conferenza di Karlovy 
Varvy. « II fatto che gli Stati Uni-
ti — nota la Pravda — non 
siano riusciti ad attirare i loro 
alleati europei della NATO nel-
l'avventura vietnamita e il rlsul-
tato della lotta del partiti comu
nisti, della classe operaia e delle 
forze paciflche di tutto il mon-
do^. Un alto apprezzamento vie
ne dato per lo sviluppo del 
movimento di protesta degli stes-
si Stati Uniti. D'altro canto i di
rigenti dei pochl paesi che so-
stengono concrelamente l'lnter-
vento americano nel Vietnam so 
no invilati a « saper giudicare con 
spirito realistico le conseguenze 
che puo provocare per ! loro 
Paesi la politica americana *. 

4) Le basi della soluzione del 
conflitto — La conferenza di Kar
lovy Vary ha Tatto propri I 
quattro punti della RDV e i cin
que puntl del FNL. Mantiene pie-
na validita la richiesta di Hanoi 
di cessare i bombardamenti e le 
altre azioni aegressive come con
dizioni per I'awio dl negoziati 
di pace, mentre la piena attua-
zione del principio di autodeter-
minazione per il Vietnam del Sud 
rimane Tunica base che. nel ri-
spetto degli accordl di Ginevra. 
pud consentire la cessa/ione del 
conflitto. Gli Imperiallsti sono 
ammoniti a non considerare pos
sibile alcun arretramento da que-
ste posizioni che. fatte proprie 
dal movimento comuinsta. Impe-
gnano la stessa Unione Sovie
tica. 

Anche oggi si e avuta qui a 
Mosca una nuova dichiarazione 
di fonte vietnamita che si accom-
paena a quella resa ieri dal capo 
della rappresentanza permancnte 
del FNI- II consigllere d'nmba-
•=ciata della RDV in una intervi-
sta a Russia Letteraria ha 
espresso la profonda riconoscenza 
del suo popolo per I'appoggio 
prestato dall'URSS. e a propo
sito della possibility che gli Sta 
ti Uniti abbiano a tentare la di
retta Invasione della RDV. ha 
detto: < si puo Immaginare cosa 
attenderebbe gli aggressori se si 
azzardassero ad attuare una tale 
pazzia ». 

IWIMIWalllllllWIIlUIUIMIMHIIHal 
a sione varmo anche al di l i della 
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NEW YORK - Joseph F. Shea, 
ex direltore generate del pro
gramma c Apollo a. Venne Ira-
sferito quando emersero le pri
me responsabilita della NASA 
nella sciagura che provoco la 
morte di tre astronaut!. 

mfatti. Ia corsa alio spazio. che 
ha provocato l'uso di una capsu
la non ancora completa in tutte 
le partu La North American fu 
costreua a consegnare La cabina 
con var.e parti non ancora in-
stallate e pote completarla solo 
i i seguno. 

La pubblicazione del rapporto 
ha deslato grande impression* 
negb USA. anche se le coockisio-
m erano state da tempo antici
pate e anche se alcune respon
sabilita erano state individuate 
come prova il trasferimento dei 
capo del programma Apollo. La 
prima reazkxie e consistita in an 
uHeriore ritardo nei programmi 
di conquista della Luna. Le mis-
skmi Apollo 4 e 5. originariamen-
te previste per to scorso gennaio 
e po; spostate al secondo tnme-
stre di qu-ejt'anno. non saranno 
effettuate prima di agosto. Re-
sta invece fermo il rinvio di un 
anno dei primo volo Apollo con 
equipaggk) umano. 

Gli altri programmi vengono 
portatl avanti con una certa re-
golarita. Oggi i'aviarone militare 
americana ha messo contempo
raneamente in orbita. coo un 
missile TiJan-3. cinque satelliti 
artinciali. Tre. del peso di pochi 
chili, devono svolgere ricerche in 
molti campi: studio della man-
canza di peso sul punto di eboi-
lirone dei liquidi ad alta quota: 
esame degli effetti della mancan-
za di gravita su oggetti in frizto-
ne fra toro; ttudo delle radia-
zioni di origine sola re. Gli ultl-
mi due corpi Lanciati sono sazel-
lifi rpia del peso di trecento emTI 
ciascuno: controlleranno che non 
siano effettuate espiosiooi ato> 
miche nell'atrnoafem. 

Enzo Rocjg* 

ci si umsce» 
Una valutazlone fortemente po-

sitiva — ma che non rifugge da 
una anallsi critica — deU'impe-
tuo?o sviluppo delle manifesta-
zioni antiamericane per la fine 
deil'aggressione USA nel Vietnam 
viene compiuta da Claudio Pe
truccioli nell'ultimo numero di 
«Rinascita*, che esce oggi nel
le edicole, con un artlcolo che 
appare con il signiflcativo titolo 
< Sul Vietnam ci si unisce >. 

Petruccioli. partendo dalla con-
stalazione dell'ampiezza che la 
protesta anti-USA ha raggiunto 
in queste ultimo settimane in 
Italia, pone l'esigenza di «fare 
il punto sul livelio. sulle caratte-
ristiche. sulle prosnettive del mo
vimento per la pace e la Liberia 
del Vietnam >. 

Se all'inizio il movimento uni-
tario si raccoglieva quasi esclu-
sivamente Intorno ad un unlco 
centro propulsore e organizzato-
re. rappresentato dai comunisti. 
il problema dell'orientamento del 
movimento e l'esigenza di < pro
pagandas » la posizione nostra 
non si ponevano: ma u'timamente 
sono intervenute profonde tra-
slormazioni: altri centri di ini
ziativa (ad esempio il PSU o 
Intesa Universitaria) si sono ag-
giunti ai comunisti ed esercitano 
una influenza. 

Varie sono le spinte che han
no provocato Pallargamento e la 
evoluzione della lotta italiana 
per la pace e la liberta del Viet
nam: ragioni di ordine emotivo, 
come quelle connesse alia presen
za in Italia e in Europa di Hum
phrey: e ragioni di ordine deci
samente politico dovute. essen-
zialmente all'offensiva diploma 
tica del Nord Vietnam e del 
FNL polari7zata sulla richiesta 
della sospens!one pregiudiziale 
ed incontlizionata dei bombarda
menti americani che ha sma-
scherato le false offerte di 
pace degli USA. 

Anche il recente colpo di Sta
to in Grecia ha rivelato agli oc-
chi di molti che la cancrena del 
Vietnam non rimane limitata al 
sud-est asiatico ma infetta tutta 
la situazione intemazionale E' 
stata pero, soprattutto la nostra 
azione tenace ad avere consen-
tito il balzo in avanti a tutto il 
movimento italiano. ma c propr o 
adesso e necessario riscoprirne 
la sostanza. metterla in primo 
piano e stare ben fermi ad es-
sa. difenderla dagli orfuscamen-
ti e dagli attacchi ». 

«II punto di riferimento es-
senziale della nostra lotta deve 
essere il Vietnam >. innanntutto 
nei contenuti politici e negli obiet
tivi della sua lotta patriottica. 
obiettivi la cui superiorita sugli 
USA risiede nel fatto che pos
sono essere ripresi e fatti pro
pri dai popoli di tutto il mon-
do. «I vietnamiti. del Nord e 
del Sud, ci hanno sempre detto 
di far conoscere al maggior 
numero di persone i crimini 
americani, dl far comprendere 
la distinzione fra aggressore e 
aggredito >. perche al Vietnam 
«serve che a battersi per i lo
ro obiettivi siano nel mondo 
non solo i comunisti e le masce 
che li seguono. ma anche altre 
forze politiche. anche i governi 
che sono stalj e sono alleati 
degli USA>. 

Petruccioli pro^egue afferman-
do che « come combattiamo con-
fusioni sulla piattaforma politi
ca del movimento. come dentin-
ciamo I'equivoco in cui si carle 
quando. ad esempio, si chiede la 
fine della guerra invece che la 
fine dell'aggresMone. cosi ci sfor-
ziamo di far convergere. su giu-
sti obiettivi le piu larghe masse. 
le piu diverse forze politiche. e 
non tolleriamo strumentalizzazio-
ni e rotture artiflciose >. 

E conclude che e sul Vietnam 
ci si deve unire t con cnloro che 
accettano le posizioni dei vietna
miti: coloro che non le accetta
no sono nemici del Vietnam e co
me tali vanno combattuti. < Quan
do Franco Fortini nel corso di 
una manifestazione studentesca. 
in mezzo a tante altre deliranti 
affermazloni, giunge a dire che 
sul Vietnam non ci si unisce 
ma a si divide, o gruppi di pro-
vocatori fischiano Codignola c 
La Pira che aderiscono senza 
equivoci e reticenze alia lotta 
per la pace e la liberta del Viet
nam. allora esisle un ostacolo. 
un pericolo che dobbiamo abbat-
tere e spazzare via. Siamo un 
partito italiano abbastanza for
te da poter alimentare la nostra 
lotta rivoluzionaria in Italia con 
ragioni e obiettivi che scaturisco
no dalle contraddizioni della so
cieta nazionale. e siamo un par
tito internazionalista tanto consa-
nevnle da veder chiaro che la 
piu ampia critica antimperiali-
sta serve al Vietnam, che non 
deve pagare il prezzo delle no-
stre division! ». 

Algeri 

Riprende le pubblicazioni 

I'organo dei sindacati 
ALGERI. 28. 

Dopo un anno di sospensione. 
nel quadro del rilancio dei sin
dacati alia vigilia del Primo 
Maggio, c uscita nuovamente la 
rivista. organo del sindacati al-
gerini. eRevolution et Travail*. 
I due ultimi numeri, del 14 e 
26 apriie 1966. erano stati seque
strate per motivi mai dichiarati. 
e da allora la rivista aveva ces-
sato le pubblicazioni. 

Nel numero di oggi. che esce 
dalla tipograna deil'FLN e const* 
di sole otto pagine. si evocano 
c le grand! battaglie che pongono 
in giooo gli interessi dei grandi 
possidenti e delle masse dei dise-
redati > e si afferma che d'UGTA 
deve essere presente nella bet-
taglia per la riforma agraria, la 
industriaiizzazione. ecc. e che 
deve occupare il posto che le 
compete in seno al partito di 
avanguardia. l'FLN». 

NeU'articok) sul Primo Manio. 
si rende omaggio a Tommaso 
Campanella, primo assertore del-
La riduzione della giornata lavo-
ratva a otto ore. 

Compromesso 
sulle forze 

USA e inglesi 
in Germania 

LONDRA 28. 
Secondo notizie non ufficiali gli 

Stati Uniti hanno acconsentito 
ad aumentare da 35 milioni di 
dollari a 55 milioni il valore de
gli acqulsti americani di armi 
in Gran Bretagna quale mezzo 
per compensare parte del deficit 
in valuta estera causato dalle 
spese di mantenimento delle trup
pe inglesi in Germania. 
Le uhime informazioni afllciose 
riferiscono che il grappa* tripar-
tito sistemata la questione va-
lutaria si pronuncera per una ri
duzione limitata del livelio delle 
truppe: un terzo degli effettivi 
di una dell* sei division! ameri
cane e una delle cinque brigate 
deLTarmata del Reno inglese 
rientrerebbero in patria. Le con-
dusioni del gruppo tri partito sa
ranno oggetto di esame da parte 
dei ministri della Difesa della 
NATO nel corso della 
dl 
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