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Sale a 120 membri il Sacro Collegio 

27 nuovi cardinali 
1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 

Lenin alia VII Conferenza panrussa dei bolscevichi 

creati da Paolo VI [ Dal «delirio» delle tesi d'aprile 
Un secondo porporato in Polonia — E' Karol Wojtyla 
II gruppo prevalente e costituito dagli italiani — II con-

cistoro fissato per il 26 giugno prossimo 

D 26 giugno prossimo, nel se
condo concisloro del suo pontifl-
cato, Paolo VI creera 27 nuovi 
cardinali. Per la prima volta. dal 
1586, il plenum del Sacro Colle
gio raggiungera la cirra record 
di 120 membri. 

L'elevazlone alia porpora ri-
guarda 12 italiani. 4 statunilcnsi. 
3 francesi e uno per ciascuno dei 
beguenti paesi: Argentina. Prin-
cipato di iMonaco. Olanda. Boli
via. Gcrmania. Indonesia, Polo
nia e Svizzera. Dodici di essi so-
no presuli residenziali (dirigono 
cioe sedi vescovili e arcivesco-
vili): otto sono autorevoli rap 
presentantl della Curia romana. 
vale a dire del governo tentrale 
della Chiesa: sei fanno parte 
della diplomazia vaticana; uno 
o superiore dj congregazione re-
ligiosa. 

Ed ecco i nomi: Nicolas Faso-
hno, arcivescovo di Santa Fe in 
Argentina. 80 anni; Antonio Ri-
beri, nunzio apostoliro in Snagna, 
monegasco di nascita. 70 anni: 
Giuseppe Beltrami, internuncio 
in Olanda. 78 anni: Alfredo Paci
ni, nunzio in Sviz/cra. 79 anni: 
Gabriel Garrone. pro-prefetto del
la Congregazione dei seminari e 
delle universita, 66 anni; Patrik 
Louis O' Boyle, arcivescovo di 
Washington. 71 anni: Egidio Va-
unozzi. delegato apostolico negli 
USA. 61 anni: Massimiliano De 
Furstenbero. nunzio in Portogal-
lo. 63 anni: Antonio Samord, se
gretario della Congregazione af-
fari ecclesiastici straordinari. 62 
anni: Francesco Carpino, pro-
prefetto della Congregazione per 
la disciplina dei sacramenti, G2 
anni; Jose" Clement Maurer. ar
civescovo di Sucre in Bolivia, te-
desco di nascita, 67 anni; Pietro 
Parente, segretario della Congre
gazione per la dottrina della fe-
de (gia S. UlTlzio). 76 anni: Car
lo Grano. nunzio in Italia. 80 an
ni: Angelo Dell'Acqua, soslituto 
nella Segreteria di Stato. 64 an
ni: Ditto Staff a, pro-prefetto del 
Tribuuale della segnatura apo-
stollca. 61 anni; Pericle Felici, 
ex segretario generale del Con-
cilio e ora pro presidente della 
commissione per la revisione del 
codice di diritto canonico. 56 an
ni: John Joseph Krai, arcivescovo 
di Filadelfta. 57 anni; Pierre 
VeuiUot, arcivescovo di Parigi, 
54 anni: Joint Patrick Cody, ar
civescovo di Chicago. 60 anni: 
Corrado Ursi. arcivescovo di Na-
poli, 59 anni; Alfred Bengsch. ar
civescovo di Berlino, residente 
nella capitale della Repubblica 
Democratica Tedesca. 46 anni. 
Just inns Darmajuwana, arcive
scovo di Semarang in Indonesia. 
53 anni: Karol Wojtyla. arcive
scovo di Cracovia in Polonia. 47 
anni: Michele Pcllearino, arcive
scovo di Torino. 64 anni: Alexan
dre Charles Renard. vescovo dl 
Versailles nominato ieri stesso 
arcivescovo di Lione. 61 anni: 
Francis Brennan. decano della 
Sacra Rota. 71 anni; padre Benno 
Gut. abate generale dei benedetr 
tini confederati. 70 anni. 

n fatto piO degno di nota. 
che risulta dopo un primo 
sguardo all'elenco. e la crea-
zione di un secondo cardinaJe 
polacco. Di fatto. il potere re-
ligioso sara d'ora in poi condi-
viso nella Chiesa di Polonia da 
Wyszinsky e da Wojtyla. Cid po-
trebbe condurre alia mitigazio-
ne e al superamento dei con
trast con Io Stato socialista 
creati negli ultimi tempi dai 
noti atteggiamenti del primate 
di Varsavia. 

In generale, si pud nlevare 
che entra a far parte del Sacro 
Collegio. insieme a van con-
servatori (alcuni mo'.to noti per 
la loro intraasigenza. come 
Staffa. Parente e Io stesso Fe
lici). un gruppo di innotxifori. 
fra i quali Pellegrmo. Garrone. 
Veuillot: un criterio. dunque, che 
cerca di apparire equidistante. 
niediatore. E* fuori dubbio. tut 
tavia. che. pur tenendo fermo 
il dichiarato obiettivo della in-
temazionalizzazione. viene di 
nuovo rafforzato il gruppo degli 
italiani. 

Gli osscrvatori della politics 
vaticana giudicano inoltre che 
akrune promotion! siano in ve-
nta delle rimozioni. Si fa. ad 
e^empio. il caso di mons:pnor 
Vagnozzi. che negli Stati Uniti 
avTebbe condiviso la linea ol 
tranzista di Spell man. e quello 
di monsignor Beltrami che in 
Olanda ha avuto vivaci scontn 
con I'cpiscopato locale. 

Quanta alia nomina di due 
aJti personaggi della Segretena 
di Stato. Dell'Acqua e Samore. 
e*sa viene considcrata come il 
segno ulteriore di prossimi. im-
pnrtanti mutamenti nel fonda-
mentale organo di go\emo. 

Con la nomina dei nuovi cardi
nali — secondo una nota ANSA 
— si renderanno automaticamen-
te vacanti alcune tra le maggio 
n rappresentanze diplomatiche 
della Santa Sede: Italia, Porto 
gallo. Spagna, Svizzera, Olanda 
e Stati Uniti.. C'e da attendersi 
peitanto nei prossimi mesi un 
vasto movimento nella diplomazia 
pontiflcia. 

Si renderanno anche vacanti al-
cuni important! ullici nella Curia 
romana. Difatti mons. Samore la-
scera il suo posto di segretario 
della Congregazione degli Affari 
ecclesiastici straordinari (dove 
potrebbe subentrare 1'attuale sot-
tosegretario mons. Agostino Ca-
saroli): mons. Dell'Acqua. quello 
di sostituto della Segreteria di 
stato; e mons. Parente, quello 
di segretario della Congregazio
ne per la dottrina della fede (al 
quale potrebl* succedergli 1'at
tuale sottosegretario. mons. Car
lo Moeller). 

Col prossimo concistoro. inoltre, 
mons. Pericle Felici, da pro-pre-
sidente diverra presidente della 
Pontiflcia commissione per la 
revisione del codice di diritto ca
nonico. Ne e escluso — prose-

gue la nota ANSA — che i tre 
pielati che attualmcnte sono 
pro prefetti di altrettanti dicaste-
n o tnbunali ecclesiastici (mon-
signor Garrone, mons. Carpino e 
mons. Staffa) subentrino, dopo 
la loro elevazione alia porpora, 
ai tre cardinali titolari. che sono 
in eta molto avanzata: il novan-
tenne card. Pizzardo; l'ottantot-
tenne Aloisi Masella; ed il set-
tantottenne Uoberti. 

Analoga considerazione — sem-
pre secondo l'ANSA — ixHrebbe 
farsi anche per il segretario di 
Stato, card. Cicognani, il quale 
ha compiuto nel febbraio scorso 
84 anni. Sicche non e escluso che 
il Papa nomini almeno un pro-
segretario di Stato. che potreb
be essere mons. Dell'Acqua: men-
tre mons. Samore. per la sua spe-
citica competenza ed esperienza 
dei problemi dell'America Lati-
na, iwtrebbe venir nominato — 
sostituendo cosi in questa carica 
il card. Confalonieri — presiden
te della Pontiflcia commissione 
per l'America Iatina. Da notare 
infine che. dopo la elevazione 
alia porpora di mons. Brennan, 
diverra automaticamente decano 
della Sacra rota il polacco Bole-
slao Filipiak. 

L'arcivescovo di Cracovia e 
il piu giovane dei porporati 
Ha 47 anni - Cosa significa per la chiesa polacca 
il suo ingresso nel Sacro Collegio • La posizione 

del primate 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 30. 

II cardinale Stefano Wyszyn-
ski nun sara piu da oggi il solo 
porporato della Chiesa polac
ca. anche se conserva la sua 
carica di primate e di presi
dente della Conferenza episco-
pale. le posizioni cioe che fino 
ad ora gli hanno consentito di 
dare una impronta del tutto 
personate all'attivita e alia po
litica della Chiesa in Polonia. 

Nell'ovvia constatazione di 
questo fatto ci pare si possa 
cogliere il valore e il signifi-
cato della nomina a cardinale 
dell'arcivescovo di Cracovia. 
monsignor Karol Wojtyla. For-
malmente, per la Chiesa polac
ca, essa viene a colmare un 
vuoto che dura da oltre venti 
anni e a reintegrare una tra-
dizione che ha sempre compor-
tato, perlomeno nella storia 
piu recente, la presenza sul 
territorio polacco di due car
dinali: l'uno a Varsavia e 
I'altro a Cracovia. 

Nella sostanza l'elevazione 
alia porpora cardinalizia di 
monsignor Wojtyla potrebbe si-
gnificare la premessa per lo 
sgretolamento o comunque il 
ridimensionamento del totale 
monopolio esercitato fino ad 
ora del cardinale Wj'szynski 
sulla Chiesa polacca. Monopo 
lio che, per le posizioni che il 
primate rappresenta. con il suo 
cocciuto ancoramento alle con-
cezioni piu retrive e chiuse 
della Chiesa e con il suo an-
ticomunismo biologico. potreb
be essere divenuto. soprattut-
to alia luce del Concilio e del
le correnti piu moderne della 
Chiesa delineates! con i pon-
tificati di Giovanni XXHI e di 
Paolo VI, scomodo per le stes-
se gerarchie valicane. 

Stando alle voci che da an
ni circolano negli ambienti ec
clesiastici. un fatto appare 
certo: Wyszynski si e, fino ad 
oggi e con successo. opposto 
sempre alia nomina di un se
condo cardinale. sostcnendo 
che nella particolare situazio-
ne in cui opera la Chiesa po
lacca sarebbe necessaria una 
dirczione unica e una indiscus-
sa autorita. 

Difficile, e soprattutto pre-
maturo. sarebbe dire oggi se 

la nomina di monsignor Woj
tyla rappresenti effettivamen-
te la sconfitta di tale tesi. Pri
mo perche Wtyszynski, come ab-
biamo gia detto, conserva tut-
te quelle prerogative e quelle 
cariche che gli permettono di 
restare ispiratore della condot-
ta e della politica della Chie
sa polacca: secondo perche 
non e ben chiara la posizione 
che potrebbe rappresentare il 
nuovo cardinale di Cracovia. 
Si sa che. pur essendo egli tra 
i firmatari della famosa let-
tera all'episcopato tedesco oc-
cidentale — che diede il via 
alia piii recente e violenta 
campagna anti-governativa, 
nel corso delle celebrazioni del 
millcnnio dello Stato polacco — 
non ha mai. nei suoi sermoni 
e nelle sue omelie, assunto un 
qualsiasi atteggiamento politi
co. limitandosi alia sfera re-
liginsa morale e storica. 

Wojtyla e senza dubbio se 
non proprio fra gli ispiratori. 
certamente fra i prelati che 
hanno sempre avuto e manten-
gono buoni rapportj con il 
gruppo di intellettuali cattoli-
ci che fa capo al raggruppa-
mento politico c Znak > e al set-
timanale Tygodnik Powsechny. 
Questo ha attirato su di se le 
ire e le invettive del cardinale 
per Fatteggiamento critico nei 
confronti della politica di acu-
tizzazione dei rapporti tra Sta
to e Chiesa condotta dal pri
mate. 

Anche la biografia di Woj
tyla costituisce un elemento 
non privo di interesse. Ha 47 
anni. Costretto ad interrompe-
re gli studi di lettere all'uni-
versita di Cracovia alio scop-
pio della guerra. lavord come 
operaio per alcuni anni nel-
I'industria chimica Solvay di 
quella citta. Nel 1&43 entro in 
scminario terminando gli stu
di nel 1!M6. Gli anni '47-M9 lo 
videro in Francia e in Belgto 
come cappellano nei centri 
operai dove numerosi sono gli 
emigrati polacchi. Nel 1958 
venne consacrato vescovo di 
Ombi. una diocesi dell'Asia 
Minore e quindi. nel 1964. dl-
venne arcivescovo di Cracovia. 
Ha partecipato ai Iavori del 
Concilio Vaticano II. 

Franco Fabiani i 

Attroverso la radio «Voce della Verita» 

II P.C. greco chiama 
alPunita antif ascista 

ATENE. 29 
La radio dandestina greca 

I« La Voce della Verita > ha dif-
fuso una risoluzjone dell'llffi-

Ick) politico del Partita oomuni-
sta greco. che afferma: «D 
popok). tutt* le forae democra-

jtiche anti-dittatoriali, hanno la 
lforxa di affronlarc e sconfig-
Igere fl regime monarco-fasci-
[sta >. D docurnento rileva « l'im-
'portanza deH'aiuta che off re 
ropinione pubblica internazio-

T nale > e della attivita del gred 
' aU'estero. ma dichiara < quello 

che deddera, tuttavia. deH'esi 
to finale della lotta contra la 
dittatura, e la lotta del popolo 

^< 

greco, la sua unita, il grado 
della sua organizzazione e la 
sua aziooe*. 

La risoluzjone dd PC greco 
chiama alia unita di tutte le 
forze anUfasciste, di tutti co
lore. anche di destra, che de-
sidcrano il ripristino della lega
lity democratica, c odiano il fa-
9cisnv>> e vogliooo che sia il 
popolo a deddere sulla propria 
sorte. Scopo della azione uni-
tarla sara il ripristino delle 
liberta democratiche, la libera-
zione di tutti i detenuti poliUd. 
il castigo dd promotori dd col-
po di Stato, le dezioni con la 
propondonale scmplice. H do-
cumento afferma la necessiUi 

di organizzare in tutta la Greda 
una rete di « Comitati d d Froo-
te uritario cootro la dittatura >, 
e chiama la dasse operaia, i 
contadini. gli intellettuali, gli 
studenti. tutti i dttadini, a 
schierarsi nel Froote unitario 
cootro la dittatura e dar vita 
ai suoi comitati. 

La risoluzjone afferma infine 
che non si dovra ripristinare la 
vecchia situazione, ma creare 
una 3i(uazione nuova, in cui il 
popolo greco sia veramente pa
drone di se stesso. e non di-
penda dagli Imperialisti e dai 
monopoli: una tale sjtuazkme 
6 incompatibile con la soprav-
\i\-enza della monarchia. 

E 

i 
i 

£ 
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alia conquista del partito 
Dai ricordi di Andrej Andreev membro del CC del PCUS - La lotta contro Miljukov • II rapporto di Lenin alia VII' conferenza - Aspra polemica 
con Kamenev e con Pjatakov - «La base supera il centro del partito» • Tutti gli sforzi per sviluppare I'energia rivoluzionaria delle masse 

ANDREJ ANDREEVIC 
ANDREEV, attualmente 
membro del C.C. del 
PCUS e del Presidium 
del Soviet Supremo del-
I'URSS, s| e iscrltto al 
partito bolscevico nel 
1914; dal 1915 al 1917 e 
stato membro del comi
tate) di partito della cit
ta dl Pletrogrado. Ha 
preso parte atttva alia 
rlvoluzlone socialista dl 
Ottobre ed e stato dele
gato al II congresso del 
Soviet dl tutta la Rus
sia. Dal 1946 al 1955 An
dreev fu vice president* 
del Conslglio del mlnistri 
dell'URSS. La traduzlone 
di questo brano delle sue 
memorle e dl Walter 
Monnier. 

§§ La seconda volta che eb-
= bi occasiotie di vedere ed 
^ ascoltare Lenin fu alia VII 
1 conferenza dei bolscevichi, a 
= cui presi parte come dele-
= aato con voto consultivo del-
S V organizzazione di Pietro-
S grado. 
= Le test di Lenin, che su-
= scitarono grande interesse 
= tra gli operai di Pietro 
H grado e di altre citta. furono 
= accolte con indignazione dal-
= la borghesia, dai menscevichi 
§§ e dai socialisti rivoluzionari, 
S che sidle pagine dei loro 
= giomali tentavano d'istigare 
= Topinione pubblica contro i 
p bolscevichi e in modo parti-
% colore contro Lenin. 1 men-
= scevichi definivano la posi-
S zione di Lenin < un autentico 
S delirio>. ed affermavano che 
§ Lenin sarebbe rimasto iso-
= lato e la rivoluzione sarebbe 
= andata avanti senza di lui. 
S II governo prowisorio ri-
s corse ad ognl genere di ca-
§j Iunnte per alimentare un 
= movimento sciovinista per il 
% proseguimento della guerra. 
S Su questo punto U governo 
= provvisorio aveva deciso di 
S pronunciarsi apertamente. 11 
S primo maggio fu resa nota 
% una dichiarazione del mini-
= sfro degli a#ari esferi, il ca-
= detto Miljukov, in cui si a}-
= fermava che il governo era 
= deciso a proseguire la guerra 
= s'mo alia vittoria finale e che 
= la Russia sarebbe rimasta fe-
5 dele agli accordi con i go-
= verni di Francia e d'In-
5 ghilterra. Cid suscitd I'indt-
S gnata protesta degli operai e 
H dei soldati di Pietrogrado. 11 
1 Comitato centrale dei bolsce-
= vichi invitd le masse ad una 
1 manifestazione di protesta, 
B che ebbe luogo il 3 maggio 
= sulla piazza davanti al pa-
H lazzo Mariinski, ove aveva 
E sede il governo prowisorio. 
= I menscevichi e i socialisti 
S rivoluzionari tentarono di di-
S fendere il governo provvi-
p sorio. Ma ta prima grave 
= crisi di potere del governo 
? borghese era ormai giunta 
= a Tnafurazione: Miljukov e 
S Guckov furono destituiti. Fu 
H formalo un governo di coali-
= zione composto di cadetti, 
= otfobrisfi, menscevichi e so-
§j ctalisti rivoluzionari. 
S Nel frattempo continuava-
j | no a sorgere ovunque nuovi 
= Soviet, che in molti cast con-
= centravano nelle loro mani 
= tutto il potere. II partito dei 
s bolscevichi, dopo tre setti-
1 mane dall'arrivo di Lenin e 
S soffo la sua direzione si era 
1 alquanto rafforzato. In breve 
H volgere di tempo Vorganizza-
S zione di Pietrogrado raggiun-
S se i 16 mila iscritti, mentre 
= il partito nel suo complesso 
" tocco gli 80 mila. Crebbe an-

Maggio: manifestazione di marlnai e soldati a Pietrogrado contro Miljukov e la politica di guerra 

cTie tl numero dei giornali di 
partito e la loro tiratura. I 
giornali bolscevichi andavano 
a ruba. In queste condiziom 
si riunl la Vll Conferenza 

Ad un certo momento comu-
nicarono che Lenin era arri-
vato. Molti, per poterlo ve
dere da vicino, si precipita-

al proletariato russo toccava 
il grande onore di iniziare la 
rivoluzione socialista, che il 
nostro movimento era solo 

rono nel corridoio. Lenin, cir- una parte del movimento ri-

caratteristiche di un vero e con loro all'ingresso; era 
proprio .congresso di,partito. evidentemente molto soddi-

11 7 maggio, nell'edificio sfatto, e sorridendo, tra sa-

che, di fatto, aveva tutte le condato da delegati, parlava voluzionario mondiale e che 
solo in questo contesto noi 
potevamo stabilire t nostri 
compitt. 

La conferenza, dopo aver 
eletto la Presidenza. approvo 
un ordine del giorno dei Ia
vori abbastanza lungo. 11 rap
porto sulla questione princi-

dei Corsi universttari femmi-
nili sito nel quartiere di Pie
trogrado si riunirono, per la 
prima volta dopo la rivolu
zione. i delegati bolscevichi 
convenuti da tutto il paese. 
I partecipanti alia confe
renza giunsero molto prima 
dell'apertura dei Iavori. Do
po lunghi anni di illegalita, 
di careere, di Iavori forzati 
e di confino, si riunivano tan-
ti vecchi compagni di lotta. 
Si abbracciavano. facevano 
conoscenza, si scambiavano 
notizie. Aspettavano Lenin. 

luti ed applausi, entro in 
sala. Si udl una voce: < Le
nin apre i Iavori della confe
renza >. ed egli si avvicino al 
tavolo della presidenza. 

Lenin apri la conferenza pale del momento (la guerra 
con un breve intervento, af-
fermando che la nostra con
ferenza aveva luogo mentre 
la rivoluzione era in fase 
crescente, che stava per av-
verarsi I'asserzione del fon-
datore del socialismo scienti-
fico, secondo cui la guerra 
mondiale avrebbe fatalmente 

e il governo provvisorio) fu 
svolto da Lenin. 

Ricordo che non e'era nev 
suna tribuna per gli oratori, 
e Lenin parlo stando a lato 
del tavolo della Presidenza. 
Gli elementi principali della 
situazione attuale erano gia 
stati esposti da Lenin nelle 

portato alia rivoluzione, che Tesi di Aprile e nella confe-

I DUE DIMISSIONARI 

It ministro degli esteri Miljukov e il mlnistro delta guerra Gnckov In due caricature deirepoca. 
La bandiera nelle mani di Miljukov reca la parota d*ortJine delfespaniione verse Cestatrtinopeli 
mentre dietro Guckov lo striscione grida: c Guerra fine alia vittoria». 

50 ANNI FA « j 

MAGGIO: Un tnese dl Inten-
sa lotta politica alfinterno del 
partito bolscevico, di potemiche 
e di scentrl nel paese e al go
verno sul tema della pace • 
della guerra. 

Mentre nel partito II dlbattilo 
i l conclude con la vittoria delle 
tesi di Lenin — * cos) incomin-
cia a forglarsl lo strumento po
litico Indlspensabile per la tra-
sformaitone In senso socialista 
della rivetszione — II roes* di 
maggio vede aumentare II po
tere di Alessandr* Kerensky in 
•eno al governo a eprlrsl la pro-
spettlva dl una nuova sangui
nes* offensive at fronte. 

II 3 MAGGIO fortl manife-
ttazlonl si svolfno a Pietro
grado per pretestare centre la 
ne*a diplomatka eel inktlftre 
degli esteri il cadetto Miljukov, 
che defkilsce fill *cae4 dl fleer-
ra della Ressla encore una vol
ta rfeswnande le tesi tarlste. 
I I soviet meiwlwa la enetaa e 
cencleee eke cMflJukov si 
preade gtoco delle inUBrionl 
della dcmocrasiaK 

II giomo dopo le manifesta-
zioni si rinnovano ma questa 
volta escono per le * trade an 
che gruppi di ufflciall e di stu
denti fauton di Miljukov e del
ta parota d*ordine < guerra fino 
alia vittoria >: sulla prospettl-
va Nevsky si spare centra I 
cortei operai. 

Dopo alcuni gloml Miljukov 
e costretto e dlmettersi; lo se
gue anche II ministro della 
guerra Guckov. II 17 MAGGIO 
viene formato un governo di 
coaliiiene: vl prendeno parte 
died ministrl dei pertiti bor-
ghesi e sei ministrl socialisti. 
Kerensky e ministro della guer
ra. Died giomi dopo, II 27 MAG
GIO II nuovo ministro della 
guerre lend* on preclama al-
I'eserclto. « In nome della sal 
vezza della libera Russia — di
ce fra I'altro Kerensky — an-
drete dove i vostri cornandanti 
vi manderanno»: e mi mode 
come un eltre per ennunciere 
•ne nuovo efTensIva, eenejee 
una neeva carnetklna. 

I I 1 MAGGIO Inlzia la V l l 

Conferenza panrussa del bol
scevichi, la conferenza che san-
cisce la defin'rtiva vittoria delle 
tesi di Lenin gia approvate alia 
conferenza delle organizzazionl 
di Pietrogrado tenuta alia fine 
di aprile. E' la vittoria del mar-
sismo creathro centro il dog-
matismo dei c vetero-mancisti • 
che impedisce di riconoscere I 
nuovi termini dell* reatti. Stri
ve Lenin neiropuscoto c Lettere 
sulla tattica > distrlbetto al de
legati al congresso; <D marxi-
sta deve tener cooto della vita 
concreta, dei fatti precisi della 
realta e non abbarbicarsi alia 
teoria di ieri che. come ogni 
teoria. indica nel migliore dei 
casi soltanio fl rondamentale. 
il generale, si approssiraa sol-
tanto a cogliere la complessita 
della vita ». 

La delefeta el cemjresie Lud-
milUj Sihel efferma: cSino al-
rarrivo di Lenin tutti i compa-

> gni erano nelle tenebre. Ave-
vamo solo le fornmle d d 1905. 
Vedendo fl popolo creare spoo-

taneamente non potevamo dargli 
delle lezioni... Dopo aver adot-
tato le parole d'ordine di Lenm 
faremo quello che d suggerisce 
la vita stessa >. 

Dopo la conferenza Lenin 
svofcje un' intensissima attivita 
tendente a conquistare e tre-
storm* re tutto II partito. 

II 23 MAGGIO egli intervlene 
alia conferenza del cmiezra-
jontzi » (un movimento che pro> 
pugnava la unmcatiene fra bol
scevichi e menscevichi) e dl-
scirte la eese politica per Yin-
gresso dl questo gruppo (del 
quale sono leaders Trotzky o 
Lunadarsky) nel eeriito bol
scevico. 

Non menceno Intante le occa
sion! IrMnediate per impefnera 
tutti i militant! nella lotta, per 
esempio contro I liceniiamenti 
(coi quell II padrenate cerca dl 
tonvare a demmsr* Incontra-
stato le feebrkhe) e centre I 
Teuton delta guerre. I I » MAG
GIO una grande menlfeslailene 
per la pece t l svelte a Kren-
stadt. 

renza di Pietrogrado che 
aveva approvato una risolu-
zione leninista. Per questa 
ragione Lenin disse che su 
alcune questioni sarebbe sta
to molto breve. Analizzando 
la situazione e traendo delle 
conclusion'!, egli lesse anche 
la sua risoluzione, sofferman-
dosi su alcuni punti. Cono-
scendo gia la posizione del 
secondo relatore, Kamenev, 
polemizzb con lui, dislrug-
gendo le sue argomentazioni. 

Nel suo rapporto Lenin fece 
una chiara esposizione della 
situazione politica ed espose 
l'atteggiamento dei bolscevi
chi verso il Governo provvt-
sorio e la guerra... 

Lenin derise sarcasticu-
mente la posizione di Ka
menev che chiedeva un con-
trollo sul Governo provvi
sorio. II controllo senza po
tere e una frase vuota, un 
ripiegamento dai principi del
la lotta di classe. Al popolo 
non si pud mentire. Ed af-
fermare che si pud control-
lare il governo attraverso I 
Soviet, in cui i menscevichi 
e i socialisti rivoluzionari 
sono in maggioranza, signi
fica mentire e fare il giuoco 
degli imperialisti. II controllo 
senza potere £ una frase pic
colo borghese, nociva alio 
sviluppo della rivoluzione. 
analogamente a quella che 
parla di democrazia rivolu
zionaria, che cela I'inganno 
e la sostanza di classe di 
quanta accade. 

La conferenza si uni alia 
unanimita alle posizioni di 
Lenin e respinse la posizione 
opportunistica di Kamenev; 
la stessa sorte tocco alia po
sizione di Rykov che tentb di 
dimostrare, non credendo nel
la possibilita della rivolu
zione socialista. che il socia
lismo poteva venire solo da 
paesi industrialmente piu svi-
luppati. Lenm qualified questa 
posizione come una parodia 
del marxismo. 

La conferenza approvb la 
risoluzione leninista sulla 
prima questione oJVordine del 
giorno. Tra gli altri argo-
menti ricordo che suscitd di-
scussioni particolarmente ani
mate la questione nazionale, 
di cui era relatore I.V*. Sfolrn. 

Nel dibattito intervenne 
Pjatakov. U quale sostenne 
che lo stato nazionale poteva 
ormai considerarsi una tappa 
superata, che la lotta per lo 
stato nazionale aveva un con-
temtto reazionario e che la 
rivendicazione del diritto del
le nazioni aUa autonomia non 
aveva piu il valore di un 
tempo. 

Lenin, che attribu'wa aUa 
questione nazionale una gran
de importanza, intervenne ri-
petutamente su questo arao-
mento e sottopose ad una ser-
rata eritica Pjatakov ed I 
suoi sostenitori che difende-
vano una posizione sciovi
nista da grande potenza che 
non aveva m'ente a che fare 
col mcrxismo. Ricordo an-
cora come Lenin, gesticolan-
do anrmatamente. demoU i 
sostenitori delta posizione 
sciovinista dicendo: bisogna 
essere impazziti per proporre 
al partito d i . proseguire la 
politica dello zar. Cid si
gnifica tradire fl socialismo. 
fare dello sciovinismo deTJa 
peggior specie. Non d pud 

essere un popolo libero che 
ne opprime un altro. Noi vo-
gliamn l'unione fraterna di 
tutti i popoli. Noi scguinmo 
un'altra strada, che i bolsce 
vichi hanno gia tracciato da 

pareeehio tempo. 
Al termine del dibattito ta 

conferenza approvo la post-
zione leninista che sulla que
stione nazionale sosteneva 
con decisione la plena egua-
glioma di diritti tra le na
zioni, la eliminazione di qual
siasi forma di oppressione 
nazionale e di disugua-
glianza. 

Lenin ascoltd dal suo posto 
con grande attenzione tutti t 
rapporti, di cui rimase soddi-
sfatto: infatti durante la con
ferenza stessa disse che le 
cose stavano andando molto 
bene e che il pessimismo di 
Kamenev e Rykov non aveva 
alcun fondamento. La base 
supera il centro. disse Lemn. 
Alia base del movimento ri-
voluzionario gli uomini si bat-
tono con piu coraggio e senso 
pratico: i soviet assumono il 
potere e gia mettono in pra-
ticn la dittatura del proleta
riato; lo sviluppo della rivo
luzione alia base da ragione 
a nni. 

Da cid Lenin trasse la con-
clusione che per il momento, 
nelle capitali e nei grossi 
centri, bisognava concentrare 
gli sforzi per Vattuazione 
della seconda tappa della ri
voluzione, occorreva spingere 
immediatamente in avanti la 
rivoluzione alia base, realiz-
zando il potere unico dei 
Soviet degli operai e dei de-
putati, sviluppando I'energia 
rivoluzionaria delle masse, 
degli operai e dei contadini. 
passando al controllo della 
produzione e della distribu-
zione dei prodotti. 

Dopo le prime sedute la 
conferenza si trasferl al pa-
lazzo della Kscesinskaia 
dove si concluse dopo sei 
giomi di Iavori. Chiudendo 
la conferenza Lenin disse: 
abbiamo avuto poco tempo e 
molto lavoro da svolgere: le 
condizioni in cui 6 stato mes-
so il nostro partito sono diffi-
cili; noi dobbiamo ora in-
tervenire tra milioni di pro-
letari. e la classe operaia 
trovera nelle nostre risolu-
zioni il materiale necessario 
per avanzare verso la se
conda tappa. quella socia
lista. della rivoluzione. 

PAURA 
al Soviet 
SOLDATI E OPERAI AR-
MATI PER LA PRIMA 
VOLTA IN PIAZZA: IL 
SOVIET T E M E LA GUER

RA CIV ILE 

Vedevo che il malumore del
la folia aumentava e che il 
numero dei manifestanti cre-
Eceva. La situazione si faceva 
tesa. 

Al Soviet si temeva che il 
movimento operaio si scatenas-
se dal centro verso la perifena 
come un'immensa ondata. I ca-
pi dei socialisti moderati erano 
in oreda airinquietudme. Fu de
ciso di spedire immediatamente 
contro-agitaton nei van di-
stretti. 

L'inqinetudine aumentava an 
che grazie al fatto che il 55° 
reggimento si era unito ai ma
nifestanti, dopo essere arriva-
to a ranghi quasi compieti is-
sando i medesimi slogans: « Ab-
basso Miljukov1. > e c Abbasso 
i ministri cavitalisti! >. 

Ai soldati che manifestavano 
si uni le massa degli operai 
gnmti dall'altra riva della Mo-
scova. Si notavano soprattutto 
gli operai della fabbrtca Mt-
khelshon. mischtati a] 55. 
reggimento. 

Corse voce che i so'dati fos-
sero armati. 

Bisognava vedere queH'tnquie-
tudine. quel panic© dei dirigenti 
del Soviet, scoovoitt di fronte 
a quanto non si aspettavano: lo 
spettro della guerra civile. 

Le trorabe delle automobili 
lanciarono un rauco suono e 
dedne di veicoU si precipita-
rono da Mosca verso la peri
fena. nelle fabbriche e nelle 
officine. portando con loro so
cialisti cpemosir i* che, per 
la prima volta, sentivano fl ter. 
reno oscUlare sotto I piedi. Le 
dimostraziooi continuarono per 
tutta la fJoroata. siao a notte 
fonda. In flla interminabile. ac-
canto ai monumenti di Puskin 
e di Skobelev, gli oratori si 
altemavano di volta in volta... 
L'alba pallida trovo gruppi in> 
mersi to diacorsi sino a rima-
nere senza voce, arfomentan-
do gli uni gli altri sino alio 
sftnimento. 
(da A. N. VoaneaenskJ: « Mosca 

nel 1917*, edizioni dl Stato 
Hoeca-Leninfrado) 
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