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IL «G ATTOP ARD0> 
AL SACRO CUORE 

La gestione Vito e la nomina di Franceschini - Sostanziale fallimento dei 
metodi repressivi - L'indignazione del cardinale Montini per la diserzione 
degli studenti all'inaugurazione dell'anno accademico - Le discussioni 
sulla facolta di Teologia • Giudicate eccessive le richieste dei «ribelli» 

Dalla nostra redazione 
MILANO ( a g o s t o ) -

Quundo il 15 luglio del 1959 
mori il fondatore deU'Universita 
cattolica la scelta del suo stic-
cessore avrebbe potuto apnre tin 
discorso nuovo sugli orientamen-
ti stessi dell'Ateneo. II corpo ac
cademico propose una tenia di 
nomi: al primo posto Giorgio 
Ralladore Pallieri. preside della 
facolta di giurispiuden/a; al se-
condo posto Ezio Franceschini. 
titolare della cattedra di lette-
ratura latina medioevale; al ter-
zo Francesco Vito, clie insegna 
eeonomia politica. Sovvertendo la 
designazione degli insegnanti. il 
C'onsiglio di nmministrazione no-
mind alia cariea di Rettore il 
proL Vito. I.a scelta non po-
teva essere pii'i chiara: nulla do-
vova cambiare. tutto doveva con-
tinnare nella linea tracciata da 
padre Gemelli. 

II pror. Vito. clie gode delle 
aperte simpatie della Curia ro-
mana. iniprontera la sua azione 
al piu rigido autoritarismo e alia 
piu nssoluta osservanza dei de-
sideri del potcre centrale. c Nel 
clima die cosi si instaura — os-

serva il prof. Grussu nello studio 
gia n'cordato in questi articoh — 
ogni iniziativa viene stroncata 
sul nascere, ogni fermento guar-
dato con sospetto. Tutto questo 
pone |'o[>era del Vito sul piano 
della consorvazione sospettosa o 
della difesa. II nuovo rettore non 
e, del resto. facile al dialogo, 
e sa di non godere tulta la sti-
ma dei professor! e studenti, ma 
sa altrettanto bene die la forza 
del proprio potere non viene certo 
da essi ». 

K" in questo clima, e in questi 
anni (il rettorato del Vito du-
rera sei anni. fino al 1961) die | 
si venficano frequenti episodi dj 
intolIeran7a die riflettono il di-
sagio e il profondo malcontento 
die viene a stabilirsi all'interno 
della Cattolica. Nel periodo del 
primo triennio del suo rettorato. 
gli studenti avevano dato parere 
sfavorevole ad una serie di au-
menti delle tasse, cliiedendo nel
lo stesso tempo die i bilanci del-
rUniversit.i venis=ero resi pub-
blici. 

Per rivalsa il Rettore fece di-
mezzare il contrihuto spettante 
all'Organismo rappresentativo de
gli studenti e cercd. a piu ripre-

Perirono 144 persone tra cui 116 bambini 

La sciagura di 
Aberfan poteva 
essere evitata 

LONDRA. 3. 
Assai severo e stato il giudi-

lio espresso dalla commissione 
di inchiesta sulla responsabi-
lita del disastro di Aberfan. 
contro minerario del Galles, 
nel quale lo slittamento di una 
ninntagna di detriti di carbone 
seppelli il 21 ottobre una scuo-
la e parte del villaggio di tal 
noine. causando la morte di 
111* alurini e 28 altre persone. 

Nel rapporto della commis
sione. d ie e stato rcso noto 
oggi dal governo. e detto, in 
termini univoci. che il disastro 
e dovuto ad ineltitudine e 
crassa ignoranza dei dirigenti 
locali dell'Ente nazionale dei 
carboni. che ha la gestione di-
retta delle minierc di Aberfan. 

Move sono esattamente i 
funzionari locali. che hanno 
cosi pe.sante rcsponsabilita. e 
nel rapporto 6 anche fatto ri-
levare che i dirigenti centrali 
doU'Eiite statale dei carboni 
non sono esenti da colpa. Que-
st'ultimi. compreso il presiden 
te Ivord Robens. sono stati pure 
criticati per aver <r tardivamen-
te > ammesso. quando sono sta
ti sentiti dalla commissione di 
inchiesta. ehe il disastro avreb-
be potuto csser previsto e pre 
venuto. 

Lord Robens. commentando il 
rapporto della commissione di 
inchiesta sul disastro di Aber 
fan. ha diehiarato * Non ho pre-
sentato le mie dimissioni». 
Lord Robens aveva avuto un 

lungo colloquio con il ministro 
per le fonti di energia, Richard 
Marsh. 

Favorevole 
TANAS alia 

«tangenziale » 
a Napoli 

II Consiglio di amministrazione 
dell'ANAS, nella sua riunione di 
ieri. svoltasi sotto la presidenza 
del ministro dei lavori pubblici 
Mancini. ha espresso parere fa
vorevole alio schema di conven-
zione che aflida alia societa 
< Infrasud > del gruppo IR1 la 
cosiruzione e la gestione della 
i tangenziale » a pagamento est-
ovest di Napoli. 

Donati 
dimissionario 

dall'ICE 
II nuovo presidente della Ban-

ca Nazionale del Lavoro. pro
fessor Antigono Donati. ha ras-
segnato le proprie dimissioni da 
presidente dell'Istittito commer-
cio estero non appena c stato 
nominato nel nuovo incarico. La 
notizia da noi pubblicata ieri 
affermava il contrario per uno 
spiacevole errore tipografico. 

CONCORSO 
Radio Mosca 
Nel quadro delle celebrazioni del Cinquantenario della 

Rivoluzione d'Otlobre, Radio Mosca indice presso gli ascol-
la tor i i ta l iani un grande concorso. I concorrenli sono invi-
tat i a t rovare le rispose alle cinque domande che seguono 
e ad inviar le per posta a c Radio Centrale del l 'URSS -
Mosca » non oltre la f ine di settembre 1967. Ecco le 
domande. 

I.a DOMANDA — Quali decreti furono 
votati al secondo congresso panrusso dei 
Soviet riunitosi la notte in cui tr ionfo la 
grande rivoluzione socialists d'Ottobre? 

2.a DOMANDA — E' noto, che il fonda-
tore del lo Stato Sovietico, Vladimir Lenin 
fu in Italia. Dove, quando e in relazione a 
che cosa Vladimir Lenin fu in Italia? 

3.a DOMANDA — Fate i nomi e riassu-
mete le gesta d i due eroi caduti nella lotta 
contro il fascismo, e precisamente di un 
russo, Eroe nazionale d'ltalia e di un italiano, 
Eroe dell 'Unione Sovietica. 

4.a DOMANDA — Che cosa sapete della 
citta che porta il nome di Palmiro Togliatti? 

5.a DOMANDA — Quando venne appro-
vato il Piano di Lenin per la eleftrificazione 
della Russia? E inoltre, quah sono le piu 
grandi centrali elettriche dell 'Unione So
vietica? 

II primo premio consislera in un viaggio gratuito nella 
Unione Sovietica; sono In palio anche pregiali oggetli d'ar-
tigianato delle Repubbliche sovietiche. 

I! 

L 

se. di ndurre al silenzio il com-
battivo < Dialoghi ». il giornale 
degh studenti. L'8 dicembre 19C2 
gli studenti non parteciparono 
aH'inaugiirazione dell'anno acca
demico per protesta contro il ret
tore che non aveva consentito 
die uno di loro prendesse la pa-
rola per l'occasione. Ai respon-
sabili dell'Organismo rappresen
tativo (Bellavite. Cancarini. Grus
su. Ruggiu) veniva letta pochi 
giorni dopo una severa comuni-
cazione, nella quale non si man-
cava di far rilevare ai «ribel-
li » die lo stesso cardinale Mon
tini, che aveva visto coi propri 
occhi il desolante spettacolo del-
l'aula magna deserta. aveva giu-
dicato disgnstoso I'episodio. 

Sempre nello stesso periodo di-
versi presidenti deH'oigamsmo 
studentesco vennero deferiti al 
Senato accademico; il capo grup
po degli studenti serali Pietro 
Huti venne espulso; t Dialoghi » 
pote uscire. negli ultimi anni del 
governo Vito. una sola volta. e 
per giunta censurato. Se questa 
era la situazione interna che col-
piva. peraltro. gli studenti e gli 
insegnanti piu sen-ibili, la linea 
dell'espansione della Cattolica. 
contestata dai « ribelli », andava 
sempre piu rafforzandosi. aon-
fiando di sacro orgoglio i petti 
degli esponenti della Gerarchia. 

AH'istituzione dei corsi serali 
della facolta di economia e com-
mercio (i soli die esistano in 
Italia), seguono la facolta di 
agraria inaugurata a Pincenza. 
una universita convento per reli
giose che si dedicheranno all'in-
segnamento a Castelnuovo Fo-
gliani. la facolta di medicina di 
Roma, la sezione di Brescia del
la Facolta di Magistero. la scuo-
la delle comunieazioni sociali di 
Bergamo. La « Cattolica >. insom-
ma. diventa sempre piu una Tab 
hrica die sforna laureati. a tutto 
danno. osservano i « ribelli ». del
la profondita e di una vera ri-
cerea scientifica. 

Abbastanza significative, a tale 
proposito. sono le vivaci polemi-
che attorno alia facolta di teolo
gia. richiesta dagli studenti e da-
gli insegnanti piu impegnati. e 
rifiutata costantemente dalle au-
torita. Nei confronti dei corsi di 
dottrina morale cattolica. obbli-
gntori per tutti, gli studenti ma-
nifestano il loro totale dissenso 
* in quanto basati sullo studio 
dei risultati di una elaborazione 
precedente die rimane sconosciu-
ta alio studente. senza ehe que
sti possa abituarsi alia ricerca 
critica ». giungendo a chiederne 
rabolizione. La facolta di teolo
gia. invece. potrebbe essere la 
vera sede di una ricerca a li-
vello scientifico. 

Le ragioni della ostilita delle 
autoritn ecclesiastiche. che pos-
sono apparire inverosimili ai no-
stri leitori. si capiranno meglio 
quando si aggiungera che i fan-
tori della facolta. vorrebbero che 
in essa regnasse la massima li-
berta sia neH'elaborazione scien
tifica che in quells teologica. 
Meglio. evidentemente. poagiarsi 
5ii «elahorazioni precedenti». 
giacehe I'ansia e il tormento del
la ricerca non si sa mai a quali 
risultati possano portare. La co-
srien7a critica. si sa. e sempre 
considerata pericolosa da coloro 
che detengono le levc del potere. 

Proprio quest'anno. per la ve-
r\\h. c stata annunciata Taper-
tura a Milano della Facolta Teo 
logica Interrecionale. ma non si 
tratta della ste<ssa co«a. e quan 
do ali studenti hanno ehie=to a 
mons Carlo Colombo perche era 
stata ritennfa inopportuna Tinte-
grazionp istituzionale della fa
colta all'Universita cattolica. il 
monsignore ha ri^posto che cio 
e dovuto alia * situazione 2uiri-
dica della organiz7a7ione univer 
sitaria italiana. la quale non ga-
rantisop una sufficiente antono-
mia e liberta alle Universita. 
particolarmente per quanto ri-
guarda la scelta dpi docenti ». 

Siccome non riteniamo pensa-
bile che moni. Colombo possa 
ipoti7zare il ripetersj di un se
condo caso Russo. v'e da crede
re che. ancora una volta. la 
Chiesa abbia volntn pervenire a 
un compromes«o. de<=tinato a la-
sciare. so«tanzialmente. inaltera-
te le co=e. Ma naturalmente non 
e possibile non tener conto dei 
fermenti che si mamfestano al
l'interno della Cattolica. Qualco^a 
bisoena pur concedere. mazari 
coi sistemi e le forme de«eritte 
nel « Gattopardo » So»to questa 
luce, probabilmente, va \ista la 
e'ezione del nuovo Rettore. Ezio 
Franceschini. avvenuta due anni 
fa. Di fronte alle richie-te di 
nnnovamento non e parso. evi
dentemente. piii possibile mante-
nere nella cariea il prof Vito 

I metodi coercitivi hanno dato 
risultati troppo ne«ativi per non 
ritenere prurlente cambiare rot 
ta. Il venticello inquietante po 
teva trasformarsi in qualco^a di 
piu serio II prof. Franceschini, 
un uomo che ha combatttrto nolle 
file della Resistenza e che sj 
onora di avere ivuto come mae 
stro il nostro mdimenticabile 
comp3cno Concetto Marchesi. po
teva sbloccare una situazione di-
venuta ormai troppo acuta. II suo 
temperamento. mfatti, e comple-
tamente diverso da queilo del suo 
predecessore Lui «i sente porta-
to al dialogo e ritiene sincera-
mente che la t Cattolica » debba 
essere i*Univer«ita del Concilio. 

La sua elezione. mfatti. e «ta-
ta ^alutata come I'inizio di una 
epoca di aperture, di contatti sti-
molanti Ma perche altera i « ri
belli > contintiano a richiedere 
sempre le stesse co«e: la nfor-
ma. rautogrovemo. una vera de-
mocrazia' II prof. Franceschini. 
nel eor«o di un lungo colloquio. 
che ho avuto con lui. mi dice 
che i ragazzi oggi mancano di 
umorismo e del senso della sto-
ria Che pretendono troppo e 
tutto in una volta e subito Ma 
sono veramente eccessive le loro 
richieste"* A questo e ad altri in-
terrogativi eercheremo di rispon 
dere nel prossimo articola 

Kerenski aveva incominciato la sua ra-
pida carriers, dopo la rivoluzione dl feb-
braio, atleggiandosi a Marat della nuova 
Russia, pol era passato alia parte di 
Danton, infine, il paragone d'obbligo fu 
con Napoleone del quale il < brillante av-
vocato» imitava anche gli alleggiamenti. 
La realta era pero ben diversa. Eccola 
delineata in un brano delle memorie di 
Nadjedsda Krupskaja: 

c ... Oopo le giornate di luglio, Kerenski 
aveva escogilato un provvedimento desti-
nato a ristabilire la disciplina nell'eser-
cito. Decise che II regglmenlo dei mitra-
glieri, che aveva scatenato II movimento, 
doveva essere condotlo dlsarmato su una 
piazza e messo alia gogna. Ho visto il 
reggimento disarmalo recarsi sulla piaz
za. I soldati tenevano I loro cavalli per 

la briglia ed un tale odio brillava nei loro 
occhl, un tale odio sprizzava dalla loro 
lenta marcia che era evldente che Keren
ski non avrebbe potuto immaginare nulla 
di piu idiota di quella punizione. Infatti 
in ottobre il reggimento dei mitraglicri 
passo completamente dalla parte del bol 
scevichi e difese I lie a Smolny con le 
sue mitragllatrici... > (Nella foto: Keren
ski asstste a una sfilala). 

| Ehrenburg accolto alia frontiera dai partigiani di Kerenski 

I «Ora ti metteranno al muro 
I hai finito con lo champagne* 

Le prime liti ancora in treno fra « difensivisti» e bolscevichi 
« Chi andra in prigione e chi imprigionera e ancora scritto sul-
I'acqua » - Quale era il vero volto della «rivoluzione incruenta » 

Malinconico arrivo a Pietrogrado sotto scorta 
27 LUGLIO - E' reinstau-

rata la censura militare. Una 
delegazione sovietica arriva a 
Parigi. 

28 LUGLIO - Kerenski so-
spende € ufficialmente» la 
pubblicazione della Pravda e 
di Okopnaja Pravda. 

29 LUGLIO - Riprende la 
Conferenza straordinaria (se-
milegale) dei bolscevichi di 
Pietrogrado. Ourera quallro 
giorni. A Mosca si apre il 
Congresso panrusso dei fer-
rovieri. 

30 LUGLIO • A Helsingfors 
e sospeso il giornale bolsce-
vlco Volna 

31 LUGLIO • Plekanov, Cer-
nov e un gruppo di altri vec-
chi socialdemocratici, ormai 
su posizioni t difensistc» e 
di collaborazione con la bor-
ghesia, firmano un appello in 
favore del governo e < contro 
la lotta di classe» 

1 membri della famiglia 
Romanov sono privali del di-
rilto di voto. Kornilof e no
minato generalissimo. II go
verno dichiara disciolta la 
Diela finlandese. 

A Kazan congresso panrus
so dei militari musulmani. 

! • AGOSTO - B. Savinkov 
& nominato soltosegretario al* 
la guerra Nuovo appello del
ta Duma contro il soviet e 
il duahsmo dei poten. La 
Duma ha ripreso formalmente 
la sua attivita per dare una 
base «!e2a!e» d" azione ai 
partiti della borghesia-

A Parigi la delegazione so
vietica e ricevuta dalla com
missione parlamcntare per gli 
affari esleri. 

2 AGOSTO - Cernov, mini
stro deH'agricolfura, si dimet-
le. Anche il ministro degli 
esteri, Terechtchenko annun-
cia le sue dimissioni. poi ci 
ripensa. I I soviet esprime la 
sua fiducia in Cemov e lo In-
vita a restare al suo posto. 
Cemov pero insiste sulla sua 
posizione trovandosi in con
trast© con la politica del go
verno. 

3 AGOSTO • Gli austro-te 
deschi sono a Kimpolmg e a 
Cxemowicy. I I generate Gurko 
e tratto in arresto 

Kerenski annunzia le sue 
dimissioni con una letters al 
cadetto Nekrassov ma poi a 
sua volta ci ripensa. II soviet 
gli conferma la sua fiducia, 
e lo incarica dl formare un 
nuovo governo anche con I 
partiti della borghesia: e 
queilo che Kerenski voleva. 

II congresso dei ferrovieri 
esprime un voto di sfiducia 
per il ministro dei trasporti. 

4 AGOSTO • Si forma II 
nuovo governo: Kerenski e 
presidente, il cadetto Nekras
sov vice presidente. 

A Mosca t i apre un coo 
trresso polacco organizzato 
dal partito nazionatdemocra-
tico. 

Giunge In Italia la delega
zione del soviet con Golden-
berg, Herlich, Russanov e 
Smlrnov. Riceveranno catoro-
se accoglienze — spesso al 
grido di «V iva Lenin! >, a 
Torino, Roma, Firenz*. Ra
venna, Bologna, Milano. eec 

II treno attraversd 11 golto 
di Botnia. Nelle stazioni. ra-
gazze silenziose dalle soprac-
ciglia bianchicce passeggiava-
no con i loro cavalieri. Al buf
fet su pezzi di ghiaccio gia-
cevano delle aringhe. Tutto 
era straordinanamente tran-
quillo e incomprensibile. La 
notte era completamente bian-
ca: il sole era tramontato e 
subito aveva cominciato ad 
alzarsi di nuovo. La strada 
era lunga: finalmente giun-
gemmo all'ultima stazione sve-
dese. Hararanda. Attraver-
sammo un ponte. Ecco gh uf-
ficiali russi. la stazione di con
fine di Tornio L'mcontro non 
fu cordiale. Guarriando il mio 
pas«aporto. un sottotenente mi 
disse con cattiveria: < Siefe 
in rilarrln! 11 roxtro regno e 
finito Fate un viaooio inu 
tile... * 

Non sapevamo nulla degli 
awenimenti di Pietrogrado e 
ci scntimmo scoraggiati. II 
treno si diresse ora verso stid. 
Alle stazioni I finlandesi ta-
cevano con aria e'tremamente 
concentrata. Giunti a Helsin 
ki. qualcuno ci disse che a 
Pietrogrado t bo!sce\*ich! ave
vano cercato di conquistare 
il potere. ma erano stati 
schiacciati. N'el vagone Tat 
mosfera si arroventd Un t di-
fentiristn > parld concita'.a-
menre di « vaaone piombato ». 
di < tradimevto i. e (Tun trat-
fo di.«e: «Snremo rioi o ri-
«o!rere la tituazioie... Che 
row rolele. rib^Ilarri? Son 
ce la farete. mtei can! La 
'iberf/J alia liberty, e a roi 
un posto in palera...». 

Subito un ebreo piccolo e 
SD3mto un:tosi a noi a Lon 
dra. che perdeva sempre gh 
occhiah e ingbiottiva sempre 
non so quali p:llo!e. saltd 5U 
e si mise a gndare: «Son 
ce la farete! tl proletariate) 
vrer.derd il potere nelle sue 
mam. E chi andrd in on 
aioie e chi imprigiomerd. i 
incora scritto ruU'acqua.- >. 

Sent II come una stretta: a 
Pangi tutu parlavano di c n 
loluzwne incruenta >. di bber 
13. di fratelianza. ed ecco 
non eravamo ancora a Pie 
trogrado e gia si rmnaccia 
vano a vicenda di mandarsi 
tn gaiera. Ricordai la celia 
di Butyrki. d buglio:o. la n 
nestrella.„ A Helsinki, un ur-
ficiale p:eno d'entusiasmo mi 
aveva raccontato: c / cosac-
cht gUel'han falla vedere.-
Ma come si /a a parlare con 
quella oente? Sono dei delm-
qventi! Una buona rafjtca d\ 
rmtraoliatnce! Son capiscono 
allro Imgvaggio.- *. 

Stavo ui piedi oei corndoio 
presso U finestrino Tutl'mtor 
no stavano sdraiati i soldau. 
le donne stnngevano enormi 
fagotti. Non e'era spauo per 
voltarsL Uuardai U finestrino 
Quanti soldati!— Avevano uno 
strano aspetto. erano smunti. 
mal sestiti. tmprccavano.„ 

Perche tutu imprecavano? 

Ed ecco ancora un posto di 
frontiera. Beloostrov. Di nuo
vo controllano i documenti. 
esaminano i bagagli. di nuovo 
ci trattano male. L'ufficiale 
da ordine di perquisirmi. Nel
la tasca del cappotto trovano 
i colletti e il rasoio; I'uffi 
ciale h porta in un'altra stan 
za. dicendo che sui colletti 
inamidati ora si senvono istru-
zioni segrete. Del rasoio non 
dice nulla, ma si rifiuta di 
restituirmelo. Ci conducono in 
un locale sudicio. ci dicono 
che andremo a Pietrogrado 
in convoglio. come se fossimo 
soggetti agli obblighi militari: 
ci consegneranno al coman 
dante delle truppe. U tutto 
condito con impropen. 

In effetti ci misero su una 
trado'.ta: U treno procedeva 
per un breve tratto e poi si 
fermava a una stazioncma. 1 
=o!dati prendevano d'assalto 1 
vagoni gia sopraffollati. Qual
cuno disse che eravamo po!i 
ziotti zansti. I soldati urla 
rono. ed uno mi gndd: c Ora 
ti metteranno al muro. hai fi-
m'fo con lo champagne... >. Un 

ufficiale mi tndicd alia sua 
da ma: i Lo vedt che cappel 
lo... queilo i un altro forzato. 
Mow male che I'hanno acciul-
lato subito... ». 

II treno si muoveva e su
bito si arrestava vicino a un 
casello ferroviano. Una ra 
aazzina cacciava via le oche. 
Aveva trecce mmuscole lega
te con un nastrino. Mi guar 
do: sorrisi e vidi che mi n-
spondeva con il suo sorrho 
tim'do Mi sentii subito meglio. 

Una donna sulla piattafor-
ma gridava senza tregua: 
qualcuno le aveva rubato il 
suo sacco con lo zucchero. 
* Bisognerebbe ammazzarh tut
ti >. diceva un lindo vecchiet-
to in giacca di tela... Non 
stetti a domandare cht vo 
le*«e uccidere. se t ladrun-
coli o gli speculaton: intorno 
a me tutti parlavano russo! 

Ciminiere di fabbnehe. Un 
terreno abbandonato. coperto 
d'erba calpestata e cosparso 
.ii fion gialli: proprio come 
sulla Sabolovka. Case di legno 
annerite dal fumo. Eeeomi 
dunque a casa.„ 

...La polariivazione della 
crisi attuale si fa intorno 
a Kerenski da una parte e 
a Lenin claH'altra E". natu 
ralmente. la stampa borfihe-
se che eleva il primo nelle 
mibi della gloria con lodi e 
lusinghe — che sono forse 
una forma di speranze se
grete — e precipita 1'altro 
in fondo all'inferno con ac
cuse. denigra/ioni e calun 
nie. 

I due uomini non hanno 
di conuine che I'indiscutibi-
le sinccrita, onesta e retti 
tudine. Ma mentre Lenin si 
profila in modo completo e 
in linee assolutamente de
terminate. il prolilo di Ke
renski risulta in molti pun 
ti alquanto incerlo. indeter-
minato e nebuloso anche 
per i suni piu caldi parti 
siani. 

Le idee di Lenin quali che 
siano. risultano chiarissime 
dalle sue convinzioni e dal
la sua fede socialista men
tre quelle di Kerenski sono, 
in gran numero di casi. il 
prodotto delle circostanze 
momentanee e spesso diver
gent! dal punto di partenza. 

Si pud ricordare che al 
principio della rivoluzione 
erano pochi quelli che con
sent ivano a considerare Ke
renski come socialista. sob-
bene tanti anni di vita pub-
blica avrebbero dovuto me
glio fissare le idee al suo 
riguardo. 

La passione delirante dei 
primi momenti della rivolu
zione trovo il suo eroe in 
questo uomo di passione. 
mentre tutti gli altri non 
apparvero che dopo sulla 
sccna, perche trattenuti nel
le prigioni ed in esilio 

Ala quale idea semplici-
sta — quasi ingenua si po
trebbe dire — aveva Keren 
ski della rivoluzione russa. 
e di una rivoluzione in ge
nerate. si pud vedere dallo 
scoraggiamento che ebbe 
quando vide che la rivolu
zione continuara invece di 
fermarsi: cid che gli fece 
pronunciare in tin discorso 
quella famosa frase: « Per
che non ehbi la felicita di 
morire qualche giorno dopo 
la rivoluzione? *. 

II giornale Dido Naroda 
— organo del partito socia
lista rivoluzionario. alia de-
stra del quale si uni Keren
ski — consacrd un veemen-
te articolo a questo discor
so. articolo col quale egli 
fu chiamato a capire il sen-
so vero di una rivoluzione 
— soprattutto alia luce del
le idee socialiste — ed il 
dovere di un condottiero 
del proletariato nella rivo 
luzione. 

Ma il vero pcricolo e co
minciato quando la borghe
sia avendo capito tutta la 
inconsistenza ideologica di 

Dalle memorie di Mario Montagnana 

Accogliemmo i rappresentanti del 
Soviet gridando «Viva Lenin» 

Le r.olizie dalla Russia or-
rwavano confuse, deformate. 
contraddrtione. Aa eccezione 
di un piccolo partito estremi 
%ta. che si chiamara. chisca 
perche. * bolscenco >. capeg 
giato da un certo Lenin, tut
to il popoio russo — secondc 
i giornalt — era per [a guerra 
a.-i oltranza I soldati rv<si — 
<empre secondo i giornali — 
combattevano con entusiatmo 
e andarano al fronte canlandc 
all mm rirotuzwnart con le 
bandiere rosse sp-egate alio 
te*'a dei reggimenti 

Quasi tutti nm soaahsti. e 
con noi ta grande magaioran 
za dealt operai. eravamo. co 
nnnque. con Lenin e co*i ' 
*yA.<cerr.chi. 

Son conoscevamo le lore 
dottnne. la loro ideologic 
Avevano letto H loro nome 
in occastme delle Conferenze 
di Zimmerwald e di Kienlhai 
e sapevamo che essi avevano 
assunto allora una posizione 
di estrema sinistra, ma nien 
te piu 

Eravamo con loro. aa ogm 
modo. perchi essi erano con 
tro la contmuazione della guer
ra e, forse. rrii ar.cora. per 
chi erano attaccati. insvllati 
da tutti i gverrafondai e da 
tutti i borghesi d'ltalia. Se i 
nostri nemici si scagliatano 
contro di essi con tanta vio-

lenza, cid voleva dire che Le
nin e i bolscevichi avevano ra 
Q'oie. ch'essi difendevano la 
cla<*e operaia e U socialismo 

Sel mese di oporto giunse 
in Italia una delegazione in 
viata dal governo provvisorio 
di Pietroarodo e composta da 
due men<icevichi: Goldenbero 
» Smirnov 

La prima citta in cui si fer 
r-.irovo fu Torino 

Vevne ir.de'to un comwo. 
in cui »«i dnrevar.o parlare. 
rella DIM grande sola della 
Camera del larorn: un locale 
che poteva contenere oltre 
iuemila persone 

La qyestura aveva deaso di 
chmdere un occhio e di per 
mfttere che il cnmizio fosse. 
di fatto. pubblico. 

Ma la sera, sul corso Ga
lileo Ferraris, davanti al Pa 
lazzo del Popoio. si affolia 
vano pm di quarantamila per
sone ansiose di mamfestare 
la loro solidarietd con U po 
volo nsso. 

Ei a impossibile far pene 
trare tutto quella gente nei 
loeah della Camera del la 
voro. e stnoglierla con la no 
lenza sarebbe stato, da pant 
delle autontd difficile e pe 
ncoloso. 

Constatm ancora una volto 
— come nelle manifestaziom 
alTinterno della fabbrica. in 
occastone dei funerali delle 

v.ttime della polvenera — che 
la € legahta > non consiste tan-
to in cid che sta scrttto nelle 
teggi. nei decreti e nei reoo-
lamenti. quanto in cid che il 
oopolo riesce a conquistare 
con la sua compattezza. con 
la sua combattivitd e con la 
iua tenacia, 

Sonostante le Xeggi di guer
ra. tl comizio ebbe luogo sul-
'a pubbhea via. Git oralon 
parlarono dal balcone della 
Camera del lavoro. 

Smmorc e Goldenberg ven
nero accoltt al grido quasi una 
nime di c Viva Lenin >. che si 
rinr.avava. laudato da mille 
e m>lle bocche. ogm qual vol
ta swi accennavano alia ne 
ces*itd di contmuare la guerra. 

c Viva Lenin! Viva Lenin! 
Viva Lenin! ». 

f doe poren menscerichi 
erano desolah. 

Livido Vuno e rosso di rab 
oio 1'altro. non sapevano piri 
che dire ne o quale sanlo 
raccomandarst. 

Terminarono. bene o male. 
i loro diicorsi. e si ntirarono 

.4 Milano. a Bologna, tn tut 
te le grandi ei'td d'ltalia in 
cm parlarono agli operat. h 
atlendeva un'uguale acco 
ohenza... 

(dalle * Memone di 
un opera to tonnese i 
di Mario Montagnana) 

Kerenski I'ha sfiuttato in 
modo ammirevole per far-
ne un freno alio sviluppn 
della rivuhi/ione e nmoven 
do in tulle le direzioni. 
quando nasceva conditio fra 
I'imprto della rivoluzione 
sempre in marcia e In resi-
stenza conservative e. in 
certi momenti. controrivolu 
/ionaria della borghesia 
Cosi passd. dal comitato 
esecutivo provvisorio della 
Duma, al ministero di Gin 
stizia nel Governo provviso
rio: cosi passd a queilo del 
la Guerra c Marina nella 
tompesta delle giornate di 
aprile. che provocarono le 
dimissioni di Miliukoff: cosi 
arriva attualmente alia pre-
siden?a del Consiglio in que-
st'ultima tormenta. 

Le for/e conservatrici si 
sono aggrappate a lui. e e'e 
j>ericolo che esse lo trasci-
nino in una direzinne. verso 
la quale sono andati tanti 
uomini di idee brillanti: ma 
poco ferme. e che si affer-
mavano come lui socialisti. 

Kerenski parlava ed agi-
va sempre contro un ditta 
tore, ed ecco che precisa
mente alia dittatura lo por-
tano. con tutto lo sfotvo del 
la reazione. le forze contro 
rivoluzionarie. 

«Vi e chi vuolc vedere 
twlla fiaura di Kerenski un 
dittatore > — comunica il 
corrispondento pietrograde-
sc del Corriere. «Questa e 
stata I'accusa che gli lianno 
mosso i "bolscerichi" — 
conXessa il medesimo. dan-
do un prezioso certifieato di 
chiaroveggenza politica a 
questi ultimi. 

Una tutt 'altra fatalita toe 
ca — ma non pesa — a 
Lenin ed ai suoi amici. ed 
6 quella di personificare. 
davanti al mondo borghese, 
in una specie di spaurac-
chio. tutto queilo che si 
vuole contro il boon senso. 
i fatti. la logica e 1'evi-
den7a. 

Ma la rabbia contro Le
nin aumenta a misura che. 
non soltanto si dimostra as
solutamente inefficiente. ma 
a misura che si constata 
anche che il vinto e schiac-
ciato Lenin risulta vincito-
re per 1'impronta che gran 
parte delle sue idee hanno 
dato alia soluzione della cri
si attuale ed al programma 
proclamato dal nuovo go 
verno. 

Manda da Pietrogrado il 
corrispondenle del Corriere: 
c II Comitato esecutivo del
la Duma, dopo una lunga 
seduta, durata quasi tutta 
la notte. decise di scioglier-
si per esimersi da ogni re-
sponsabilita nelle gravi com
plication! presenti. Questa 
decisione realizza uno dei 
postulati dell'agitazione di 
Lenin >. 

Riferisce queilo di Lon-
dra. da una intervista di 
Miliukoff che: «17 Consiglio 
dei delegati degli operat e 
dei soldati aveva chiara-
mente spiegato, in una di-
chiarazione solenne telegra-
fata all'estero, che aveva 
accettato dt partccipare al 
Governo. non per prosequi-
re la guerra. ma per finir-
la. non per cooperare alia 
soluzione dei guai interni, 
ma per intensificare la lot
ta sociale » e che « i socia-
lisli russi non sostenecano 
sinceramente la "unione sa
cra" dei partiti come negli 
altri paest belliperanti >. 

Comunica. infine. Gayda 
alia Stampa, da Pietrogra
do: c II programma sostenu-
to dai min'istri socialisti col-
le condizioni per liquidare 
la agilazione leninista. rap-
presenta gia esso stesso al 
cune delle grandi linee de1-
la stessa aqitazione di Le 
nin v 

E ancora: e Le caii.se del
le dimissioni del principc 
Lvoff portano ancora una 
prova di quanto ho sempre 
detto flui... e Lenin) sulla 
difficoltA che hn un Gobi-
netto di coalizione nelle at-
tuali condizioni politiche 
msse >. 

Risulta queilo che abbia-
mo sostenuto: che non sol
tanto I'opposizione di Le 
nin era utile e necessaria 
alio sviltippo ed a! cammi 
no progressivo della rivo 
luzione russa. ma che le 
sue idee hanno gia dato la 
;mpronta necessaria .lila no 
litica socialista V. tutto non 
6 finito. 
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L a car ica tura di N a p o l e o n e Da;n î00'0 .d,ell'A"n,n,". 
^ « i due prolagonisfi della rivoluzione» = 

KERENSKI I 
E LENIN I 

«Le idee di Lenin, quali che siano, risul- 1 
fano chiarissime dalle sue convinzioni e | 
dalla sua fede socialista mentre quelle di 1 
Kerenski sono, in gran numero di casi, ] 
il prodotto delle circostanze momentanee f 
e spesso divergent dal punto di partenza» 1 

ing. 
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