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Bilancio del Consiglio 
dell'lnternazionale socialista 

Ha pesato il 
ricatto di Johnson 
Nessuna volonta di impegnare un collo-
quio critico con f«alleato americano» 
Caduto il sipario sulla proposta Nenni 

1917: ALLA VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE SOCIALISTA 

ASPETTARE E UN DELITTO scrive Lenin 

Nostro servizio 
ZUIUGO, 14 

Lln te rnaz iona le socialista 
ha esaurito ieri i suui lavori. 
In quat t ro giorni — col Viet
nam, il Medio Oriente e le 
prospett ive dello sviluppo eu-
ropeo — ha toceato problemi 
della massima importanza 
p e r la pace e l 'equilibrio del 
mondo. Dire che l'abbia fat-
to con la serieta e l ' impegno 
adeguato al rilievo e all 'ur-
ge-nza delle questioni in cau
sa e onestamente impossibi-
le . Alia genericita delle rela-
zioni ufTiciali hanno corri-
•posto le manovre di « me-
diazione interna • diret te a 
convogliare ogni divergen/a 
verso conclusion! moderate 
• ambivalenti . 

La risposta del convegno e 
r lmasta quindi ben al disotto 
delle proporzioni e della gra-
Tita del compito. 

Delle otto risoluzioni ap-
provate , quolla sul Vietnam 
ha prodot to una forte con-
trovcrsia, ha lasciato ainpi 
dissensi, e si e giunti a sten-
derla solo dopo r ipetut i e-
mendament i . L'internaziona-
le socialista cerca una solu-
zione pnlitica at t raverso il 
iwgoziato e appoggia le pro-
poste di U Thant: « La via 
a l le t ra t ta t ive di pace — di
ce il documento — dovrcbbe 
essere aper ta dalla cessa/io-
ne immediata dci bombarda-
ment i sul Vietnam del Nord, 
seguita da negoziati d'armi-
stizio fra tut te le parti inte-
ressa te compreso il Fronte di 
Hiberazione nazionale ». Inol-
t r e , « i l consiglio generale 
del l ' lnternazionale socialista 
rivolgc un appello al gover
n o del Vietnam del Nord per
che indichi che e pronto ad 
in t r ap rende re t rat ta t ive di 
pace insieme alle a l t re parti 
fcnpognate nel conflitto ». 

Come si e detto, vi e stata 
bat taglia at torno alia formu-
lazione del documento e la 
press ione della destra ha fat-
to perdere l 'aggettivo « in-
condizionata » che accompa-
gnava la «cessazione dei 
bombardament i » in una pre-
cedente bozza di risoluzio-
ne . A dctta dci suoi sosteni-
tor i , il testo finale rappre-
senterebbe un passo in avan-
ti r ispetto alia presa di po-
sizione dcU'anno scorso che 
vincolava la fine degli attac-
chi aerei alia risposta del 
Vie tnam del Nord (tesi ame-
r i cana ) . 

L'Internazionale socialista 
r imanc aH'interno dello sche
ma di chi vuole adopcrare 
la fine dei bombardamenti 
p e r una soluzione di circo-
stanza. E questo — nella fat* 
t ispecie — non e molto dis-
simile da un tcntativo di to-
gl icre d'imbarazzo gli USA 
offrendo Ioro il « ponte » sul 
bara t ro che le bombe hanno 
scavato e continuano a sca-
vare . 

Chi si vuol servire: gli in-
teressi della pace vera o la 
convenicnza di Johnson? Lo 
interrogat ivo ha motivato le 
rcazioni cri t iche di molti de-
legati ed ha condotto a) rifiu-
to del par t i to socialista giap-
ponese di sottoscrivere la ri-
soluzione. Erano presenti al 
congresso due formazioni po-
lit iche del Giappone: il par
t i to socialista, qui rapprescn-
ta to dall 'on. Shikiro Matsuo-
to , membro dell 'esecutivo e 
d i rc t tore dell'ufTicio ester i ; 
e l'ala scissionista minorita-
r ia . il par t i to socialdemocra 

tico. Secondo le regole del
la Internazionalc socialista, 
ogni dclcgazione nazionale 
ha diri t to ad un voto solo sc 
tutt i i suoi c o m p o n e n t sono 
d'accordo. In questo caso 
non lo erano aflatto e cosi 
la resistenza della frazione 
socialdemocratica ha finito 
con I 'annullarc la dichiara-
zione politica del parti
to che organizza la stragran-
d e maggioranza dei socialist! 
giapponesi . Ecco come c per
che , con l 'esclusione del vo
t o giapponese, la risoluzione 
sul Vietnam — a detta della 
presidenza — sarehbe stata 
« approvata all 'unanimita >. 

L'episodio non e afTatto 
t rascurabi le . Pr imo perche 
so t t rae la voce di una gros-
•a e autentica forza politica 
asiatica al gia tenuc intcma-
zionalismo di un convegno 
povero di rappresentanze ef-
fctt ive dall 'Africa. dall 'Ame-
rica latina e dall 'Asia (se 
non « addomesticate » come 
S ingapore ) . Secondo perche 
registra, appunto, 1'opposi-
zione ad una piattaforma po 
litica occidentalizzata e cau-
tissima nei confront! di Wa
shington E questo e il pun-
to cruciale della confercnza: 
quello sul quale I'lnternazio-
nale socialista ancora una 
volta non e ritiscita a dimo-
s t ra re coi fatti la volonta o 
capacila di instaurarc un col-
loquio crit ico con « I'alleato 
americano ». 

La r inuncia predetermina-
ta ad ogni volonta di contc-
stazionc k stato I 'aspetto piu 
r i levante della r iunione di 
Zurigo che — nelle parole di 
« • fwia l i s ta prescote — s o n 

riflette neppur lontanamente 
il fermento e la tensione rea-
li del movimento socialista 
di cui pur dovrebbe rappre-
sentare la sommita al livello 
internazionalc. E qui erom-
pe la contraddizione di fon-
do fra la spinta di base e la 
statieita del vertice, fra lo 
indirizzo giusto dei parti t i la-
buristi inglese e austral iano, 
dei socialisti belgi, francesi, 
danesi, olandesi e giappone
si e le cosiddette « responsa-
bilita di governo » dietro le 
quali si nascondono alcuni 
(lei loro massimi esponenti 
quando cercano di giustilica-
re il proprio silen/io e la pro
pria inazione. K' stato det to 
(per bocca di Brandt quando 
que.sti ha r ipreso l 'argomen-
to di George Brown che il 
congresso laburista di Scar
borough ha sonoramente ri-
pudiato) che sarebbe perico-
loso condannare 1'America o 
spingere Johnson a termina-
re i bombardament i perche 
« una mancata risposta dal-
l 'altra par te » potrebbe por-
tare il presidente america
no ad al largare l 'escalation. 

Ora, sottoscrivere questa 
tesi equivale in primo Iuogo 
a sottostare al r icatto che 
Johnson gioca contempora-
neamente contro il movimen
to di liberazione nazionale 
del Vietnam e contro l'opi-
nione pubblica mondiale, og-
gi e sempre schierata a fa-
vore della pace. In secondo 
luogo, subire il r icat to ame
ricano significa confermare 
ancora una volta la propr ia 
debacle morale nei confronti 
dell '* altra America ». 

Non mer i tano i migliori 
settori della societa d 'oltre 
Atlantico un appoggio e una 
solidarieta di fatto nella loro 
lotta per darsi un governo 
ed una politica piu equili-
brati e piu giusti? Questa 
e la domanda che va rivolta 
a quanti cercano tut tora di 
giustificare col giuoco delle 
cautele diplomatiche una 
mancanza di iniziativa e di 
coraggio che contraddice le 
aspirazioni e le scelte del 
movimento socialista inter
nazionalc. Ed e una domanda 
a cui Tincontro di Zurigo non 
ha fatto nulla, in concreto, 
pe r darvi una risposta coe-
rente . Dopo tanta pubblicita, 
non si e piu parlato della 
proposta Nenni (« Commis-
sione informativa al nord e 
al sud ») che e stata tra-
smessa, per considerazione, 
alia prossima r iunione dello 
UfTicio pe rmanen te dell 'In-
tcrnazionalc socialista, il 20 
novembre prossimo a Lon-
dra . Anche sul t e r reno ope
rative) r ig idamente limitato, 
da essa scelto, l ' lnternazio-
nalc socialista non dimostra 
certo una grande urgenza di 
propositi. Fra le risoluzioni 
adot ta te ieri quella del Me
dio Oriente ricalca le posi-
zioni a suo tempo prese dal-
1'ufficio dell ' Internazionale 
sul conflitto arabo-israelia-
no, quella sulla Grecia invo-
ca dagli organismi europei la 
sospensione degli aiuti al re
gime dei colonnelli e quella 
sul disarmo deplora il siste-
ma antimissile americano. 

Leo Vesfri 

II paese e gia in rivolta 
contro la fame e la guerra 

« l soldati vogliono una sola cosa: la fine della guerra»- La delegazione dal fronte rumeno - Pielrogrado alia vigilia della rivoluzione nei ricordi di John 
Reed - Nienle pane per una settimana - Ondata di scioperi e rivolte conladine - Lomov al comitafo cenlrale bolscevico: «Le masse chiedono alti concreli...» 

Jl Soviet di Pietrogrado si 
riuniva onni sera, ogni nolle. 
K i delegati — specialmente 
quelli die venivano dal fron 
te — potevuno • premiere la 
\xtrola su qnelln che gli pa-
reva piu urgente. Cosi la sera 
del 4 ottobre un ufficiale 
giunse alio Smolng (la vec 
cilia scuala per signorine di 
buona famiglia da dove il 
Soviet dirigeva la lotta). 
entro nella grande sala /u-
mosa delle adunanze e dopo 

un poco chiese di parlare: 
* I soldati vogliono una sola 
cosa: la fine della guerra. 
Qualunque cosa \oi diciate, 
essi non combntteranno piu >. 
« Ma cosa brontoli — grido 
una dalla sala — neanche i 
bulscevichi parlano cosi >. 
f lo non so quello che dicono 
i bolscevichi — ribatte I'uffi-
dale — e non mi importa 
neanche di saperlo. Vi rife 
risco quello che i soldati han 
no voluto che vi dicessi». 
E torno giii dal palco. 

Dopo il tcntativo di reazione kornilovista gli operai riorganizza-
no i reparti armali in difesa della rivoluzione. Malgrado tutte 
le minacce di Kerensky non abbandoneranno piu le armi e 
costituiranno una delle forze armate fondamentali per la 
Insurrezione vittoriosa 

Nessuno ha poi segnato il 
suo nome ne si sa da die 
parte della barricata si 
schierd nelle settimane e ne-
gli anni successivi. tuttavia 
non e'e storico o memoria-
lista che non ricordi questo 
episodio. Perche? Perche in 
una battuta e espresso ttttta 
la situazione. al fronte e nel 
le caserme. E anche nei guar 
tieri popolari, nelle officine, 
nelle campagne. La questione 
della pace e all'online del 
giorno: mentre il governo di 
Kerenski farnetica ancora di 
offensive e di sacrifwi da af-
frontare « per la difesa della 
Patria », i soldati. gli operai, 
i contadini vogliono una cosa 
sola, die cessi il massacro. 

Qualche giorno dopo il di-
scorso dell'ufficiale, un dele-
goto del fronte rumeno di-
chiara alia riunione del Co-
mitato esecutivo centrale dei 
soviet (ancora dominato dai 
* difensisti » e dagli ideologi 
della collaborazione con la 
borghesia): «siamo venuti a 
ehiedervi quali sono i passi 
che fate per aprire trattative 
di pace. Per mesi abbiamo 
ascoltato le vostre parole. 
Ora diteci dove sono i fatti. 
Siamo venuti ad avvertirvi 
che tra le masse dei soldati 
e'e ancora qualche fiducia in 
voi. ma se non porteremo al 
nostro ritorno una risposta 
precisa anche questa fiducia 
crollera. Allora sara la cata-
strofe e la responsabilita ri-
cadra su di voi... >. 

Condannando come una fol-
Ua gli ordini di Kerensky per 
una nuova offensiva che 
avrebbe dovuto « scattare » H 
2 novembre, Vufficiale monar-
chico barone Budberg, co-
mandante del corpo d'armata 
russo di stanza a Dvinsk, cosi 
scriveva in quei giorni sul 
suo diario: « le trincee vanno 
in rovina. i camminamenti 
si sfondano e si ostruiscono: 
dovunque rifiuti ed escre-
menti... I soldati si rifiutano 
categoricamente di procedere 
alia pulizia delle trincee... E" 
terribile immaginare che cosa 
capitera quando verra la pri* 
mavera e tutto comincera ad 
lmputridire e ad andare in 
decomposizione ». 

Ma la primavera e lontana 
e incombe invece I'autunno, 
anticamera del freddissimo 
wverno russo. 

Racconta il giornalista 
americano John Reed nel fa-
moso < I dicci giorni che 
sconvolsero il mondo »: < L'in-
verno. il terribile inverno rus
so, si avvicinava. Sentivo 
dire dagli uomini di affari: 
" 1'inverno e sempre stato il 
migliore amico della Russia. 
Pud darsi che ci Iiberera lui 
dalla rivoluzione " . Sul fronte 
ghiacciato gli eserciti mise-
randi continuavano a morire 
di fame, senza entusiasmo. 
II materiale rotabile si gua-
stava, i viveri diminuivano. 
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L'elezione del Soviet alle officine Pulilov a Pietrogrado 

le officine si chiudevano. Le 
masse ridotte alia disperazio-
ne proclamavano che la bor
ghesia sabotava la causa del 
popolo provocando la di-
sfatta del fronte... 

Settembre e ottobre sono i 
due peggiori mesi delPanno 
russo. sopratlutto a Pietro
grado. Sotto il cielo grigio e 
basso, durante intere se pur 
brevi giornate. la pioggia ca-
deva continuamente inzup-
pando tutto. Si camminava in 
un fango spesso. sdrucciole-
vole. attaccaticcio. segnato 
ovunque dalle impronte di 
scarpe pesanti. le strade era-
no impraticabili data ia si
tuazione dei servizi muni-
cipali... 

Di settimana in settimana. 
i viveri diventavano piu scar-
si. La razione giornaliera di 
pane fu diminuita successiva-
mente da una libbra e mezza 
a una libbra, poi a tre quarti 
di libbra e finalmente a 250 
c- 125 grammi. Verso la fine 
manco del tutto il pane per 
un'intera settimana. Si aveva 
diritto a due libbre di zuc-
chero al mese ma era quasi 
impossible trovarne. Una ta-
voletta di cioccolata od una 
libbra di caramelle insapori 
costavano ovunque da 7 a 10 
rubli, cioe almeno un dol-
laro. Vi era latte presso a 
poco per la meta dei fanciulli 
della citta: la maggioranza 
degli alberghi e delle case 

non "<vvidero per molti mesi. 
In piena stagione della frut-
ta, le mele e le pere si ven-
devano a poco meno di un 
rublo 1'una. agli angoli delle 
strade. 

Per avere latte. pane, zuc-
chero, tabacco. bisognava 
fare la coda per ore ed ore, 
sotto la pioggia glaciate... >. 

In questa situazione gli 
operai delle grandi citta e 
dei centri industriali di tutta 
la Russia danno vita a gran
di manifestazioni e a una 
ondata di scioperi senza pre-
cedenti. Scioperi di metallur-
gici hanno luogo a Pielro
grado e a Mosca e poi nella 
zona degli Urali. scioperi dei 
tipografi a Pietrogrado; a 
Mosca lungo (e vittorioso) 
sciopero degli operai del 
cuoio. a Baku sciopero dei 
petrolieri. Dopo piu di un 
mese di agitazione entrano in 
sciopero ad ottobre in tutta la 
Russia le fabbriche tessili; 
in Ucraina si fermano tutti i 
centri industriali, nel Donez i 
minatori occupano le miniere 
e ne arrestano i dirigenti per 
porre fine ai continui licen-
ziamenti (Kerensky ordina al
le truppe di intervenire). II 
6 ottobre si fermano tutti i 
treni: i ferrovieri riprendono 
il lavoro dopo tre giorni aven-
do ottenuto un primo sue-
cesso. 

Un movimento ancora piu 
impetuoso — una vera e pro-

LA MORTE DI UNO DEI PIU' GRANDI CRITICI DEL MONDO 

Omaggio della Francia a Sadoul 
La scelfa del comunismo non e un credo, una religione cieca ma rappresenfa lo strumento piu agguerrito delTindagine e della conoscenza 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. H. 

La morte di Georges Sa<to;il 
meue a lutto non soto il Par 
tito comunista francese. di 
cui egli era membro d.i q.io 
r.inta am: (era eatrjro ne 
PCF con Aragon). Les Ict-
tres francaises, il sett:mana.e 
di cm Sadoul era critico fa-
mojfl, ma tutto il mondo del 
enema e la oulttira :ran.v»e 

Georges Sadoul era p.-xyjab:.-
mente i< p.u grande .-.'orco d> 
cinema del mondo La ?ua no-
tor;e:a e tale che non vi e un 
pae<e. una capitale. ^na un -
\ersita <kne il suo nonw t la 
sja opera non face, a TO ;e?to 
Vero ?p nto d: encic:opei-.-.ta. 
ezh .weva tutto vi?to. "Jito re-
cen.>ito. tutto analizzato :>i la 
lente di Tiirandirrk-nto. *tK*«o 
v.ae.^iando da una Jarte al 
la.tra del mondo come un ao 
be trotter: che si trar.asse del 
la Bj.jtaria. de: Pakistan, del-
1'L'ru^jjy. ejjii sapeva tutto 
c.o c.ie era ->ta:o f>.ihb!icato sul 
c oema >vi compre«e le m: 
rt^'i nvinoi-afe. o le opere piu 
mo.1e.»to. l-i sua Storia qene-
ra.e del cinema, m sei \o-
lum.. cne occupo vent.cinque 
anm delia sua v.ta — vera B.b-
bia Jei cineamaton del mondo 
intcro — con il suo Diziona-
rio dci cineasti, rappresenta-
no le opere monumentali di un 
sa pere basato sul lavoro piu 
ngoroso, oltre che sull'tngegno 
e 1'apertura mentale p.u ge-

neros:. i 
A fianco a o :e*te ooere. 1 | 

sassti cerebri: la sua Vira di 
Chariot (I9>4). il p.u nicirio 
oiiajiio r̂ -*> a Chapl.-n e tra 
dotta in 22 !in?ue. w suo Geor-
oes Mehcs (1961). e Joris 
Ircns (1966). 

Qjej:<? di Sa.1<yji era un or;z-
zonte senza :im tt. CJ, l':mpe-
cru> politico non a\eva mai po 
s'.o barr.ere: e^li \en-va da 
Ion: a no. dopo a\er vissuto '.a 
av"\en:ura ^urrealista. q.iella 
del Carteilo nel teatro. qjella 
d. Picasso, e qjella d Sartre. 
Ci6 che .n q.iesto grande xt 
tellettuale affascina e k) spi-
r,to sensib !e. Iiboro. mai dog 
matico: vero a^-e morale e in-
tel'e:tua!e d. un uonw che >fu2 
gi :n tale gjisa. anche ne. pe-
r odi p u a-curi dello stal ni-
smo. ad o?n: ?re:ta pa.-to.a del 
la men'e. ad oz,n: iet:ar>rrh> 
Un mtollettuale senza paraoc-
chi. senza part.ti aprorntica 
men:e pre^:. e Ia cui sceita 
pol.t;ca che e sompre stata in 
lui n?orosa e salda. non ha 
mai sign:ficato subordinaz.one 
mentak*. ma costituito al con 
trano lo stimolo ad una ncerca 
pu avanzata ed un approfon-
dimemo p u tagl.ente 

Sadoul dimostra che la sceita 
politica del comunismo — la 
piu avanzata che esista — non 
e un credo, una religione cie
ca. ma rappresenta lo strumen
to p.u agguerrito dell'indagine 
e della conoscenza. Ne La sua 
combattivita e • per questo mi-

nore e la sua forza cr;t:ca | cristiano. 
meno graff:ante: anz. e pra 
pr:o qjel pinto di partenza che 
confensce all'mtelletto di un 
cr.tico marx.sta le p.u grandi 
e p.ignaci avventure dell' n 
gegno. 

Non vi e ogg;. m Francia. 
uomo di c:nema che non gli 
renda ta e omagg o 

«Georges Sadoal — senve il 
critico d. Le Monde. Baroncelli 
— aveva vissuto I'awentura 
surreal.<a. Ed era comunista. 
L'n altro avrebbe potuto re-
s:are pr goniero di que;:a du-
plsce appartenenza. e Sadoul ha 
r:conosc.uto che gli era acca 
d.r.o di comp ere degli errori 
d: gi.hi z o... Ma qjesti errori. 
sempre confessati e corretti. 
con:ano poca co>a. nella lunga 
pro;oett;va d, una camera, a 
fianco della sua ch.aro\eggcn-
za. del.a *ua in^tancabile cu 
r.o^:ta intellettuale ». 

Gli art.co'.i cntici d. Sadoul 
— che nfiettono lo * straordi-
nano sapere di questo cartista. 
di qtiesto benedettino deLla set 
tima arte — scntti. lungo il 
filo >1ei g>orni e delle seUima 
ne. su Les letlres francaises, 
hanno conferito al periodic© di 
Aragon il ruolo di una puma 
di diamante, capace di tagliare 
al vivo la piu dura delle su-
perfici o dei piani che il ci
nema presenta. Ci si ricordi 
delle pagme, spesso profetiche. 
che lui il comunista — fa no-
tare Le Monde — scrisse su 
Renoir il sensuale, Bresson il 

Godard. l'anarchico. 
Bergman .i m s: co.. Egli si 
in teres t ad Anton on;, a Fel 
hn.. a Trarfaut a Malle: r.te 
neva che i f.lms. :u:t; i fi.ms 
do\e«ero es=ere ad ogni co 
sto mo-tra:i. che occorreva to 
gliere tulle le ce^nre. sodd. 
sfare tutte ie curiosita. I suo. 
manual., co'.m d. insegnamen 
to. c.rcolavano ne.le mam de; 
cntici. nelle sere dei fest;\al5 » 

« II nostro compagno Georges 
Sadoui e morto». t :ola I Hu 
mantle. ;ista:a a lutto in pr.ma 
pagina. Sal qjotdiano del PCF. 
l'yn:co art'colo ded cato a Sa
doul. e qjello i Aragon. un 
lungo omaggo al compagno e 
all'am:co d, sempre. a:traver-
sato da un lanc.nante dolore e 
da un vero grido di sofferenza. 
e Scnvo uscendo da ca*a sja. 
dice Ara2tnn. aiendolo la=c.ato 
come ?e la morte lave^se tra 
sformato in qjalcun altro Qje 
sta immag.-nc di Oiigi. :o scr.\o 
per cancel.arla. per ntrovare 
Georges attraverso gli anni. da 
quel giorno n cui avendoo m 
contrato in una l.breria della 
Rire Gauche !'ave\o coniotto 
con me a pazza Blanche. ;n 
quel caffe do%-e to e i m.ei 
amici d'allora ci incontravamo... 
In questo anno che volge al 
termme avevo cercato di dire 
di lui una cosa essenzjale.-. 
Era al congresso del nostro 
partito: vi festeggiavano i miei 
qua rant a armi nella famiglia. 
e quando ho detto ffrazie, io 
bo subito voluto aggiungere che 

qjello che s: affermava della 
m a fedelta occo'reva d v.derlo 
con qja.cuno cne era entrato 
r.e. part.to inveme con me. 
qialcjno che non s. era ma: 
la>cato d <ogl.ere da que-ta 
decs one de\.a g:ov,nezza. q.ial 
CJTiO che r.on a\eva ma. nc 
d.xnandato. ma. n.ente r.ce.u-
to in cambo d; qje«:o iungo 
attaccamtrnto JH uomo che era 
l'onore de. nostro partito. una 
parte de ao-:ro onore *. 

I. tjnu.to di qjes:a morte 
r.sjona. non soUanto nelle pa 
ro'e di Aragon. ma nel do ore 
del Part to co-n.m.sta francese 
Wa.detk Rochet, nel messag 
g.o nv ato al.a moglie d. Sa 
OOJI. scrive: «Car.ss.ma com 
pa^na. permet:e:emi d. espn 
merv. la m a e.-rviz one profon 
da. Georges Sa-iojl. :l nostro 
am i.o co-i caro ci ha appena 
lasciati. In nome del part.to. 
a. q.iale eg . ha .u:o tante r c 
chez/e. v. pre-tnto le nostre 
conl*2lian/e pu colme d! do 
lore, e vi attes o la nostra p.u 
affet:.iosa so:darie!a>. 

Le e;eqj:e d; Sadoul — di 
fronte alia cu: salma s; e in 
chmata ieri la delegazione del 
Com.tato Centraie del PCF. con 
dotta da Roland Leroy — sa 
ranno organizzate da Les let-
tres francaises, il suo Q'IOT-
nale. A part ire da lunedl po 
meriggio. la salma di Sadoul 
sara esposta nella hall del-
VHumanili — che e poi k) 
stesso edifltio de Les Ltttrts 
— e martedi pomeriggio saran-

no pronuncati. davantt al fe 
retro, i di-co-s fineh.-.: par-
leranno Robert Bresson. Louis 
Malle e LOJ-S A-acon. a nome 
del PCF. 

Le d.charazon; nel mondo 
dei cinema e della eultu.-a si 
sjecedono Tuna alia.tra. :n 
una fitta rete di mcon:en:b.le 
emozone 

« Perdo un am.co. un consi-
gl ere. una gu da. ha detto Re 
ne Clair a YHumamte. e no1 

perd amo tutti -1 pu grand? 
stor.co del enema. C.6 che 
era amm.revole. .n lui. era il 
suo a more dism:eressato del 
enema. La sja opera re ;tera 
.ncomp.Jta Ma no. r.corderemo 
di lui che egli era un apo^to.o 
che ha dato un :ono d. ser.eta 
e dj onesta ncomparabil. al*a 
cntica e alia stor.a del c. 
nema ». 

c Sadojl, ha d.ch.arato Mar 
ce. Carne a> q.x>.'dia.no de. 
PCF. e sta:o fo"<e 1 p u gran 
de stor.co de. c nema. Go che 
era nmarchevole :r. 1J: e che 
era estremamente aperto a tut 
ti i tentativ.. E^li evta^a i 
parti:i pre^i e il MM amore 
formidable per il enema ne 
faceva un grande critico >. 

A quest e dichiaraz.om. se 
guono quelle di numerosissime 
altre personalita, tra cui Marc 
Donskoi, Yves Gampi, Jean 
Dreville. Jean Delannoy. Ro
land Menard, Rene Clement. 

Maria A. Macciocchi 

pria rivolta — dilaga nelle 
campagne, dal sud di Mosca 
a tutta la Russia europea: in 
almeno 439 distretti sui com-
plessivi 481. Insurrezioni san-
gutnose contro i proprietari 
avvengono nelle zone di 
Tambov, Rjazan. Penza, Sa
ratov, Kursk, Orel, Kiev, 
Karkov. Ekaterinoslav. Nov
gorod. Perm... 

Un commissario governati-
vo scriveva da Simbilk: « In 
tutta la provincia proprietari 
e fattori sono espulsi o arre-
stati per decisione dei comi-
tati locali, le terre espro-
priate. i canoni fissati d'im-
perio. E' cominciato un mo
vimento di contadini... ». 

In un rapporto sulla citta 
di Elets si leggeva: «Folle 
dj migliaia di contadini dei 
governatorati di Maluga e di 
Smolensk arrivano nel di-
stretto di Elets in cerca di 
pane, scaricano di loro ini
ziativa i vagoni e porta no via 
il grano... Nonostante la deci
sione delle organiz7a7inni de-
mncratiche d'impicgare la 
forza anna ta . i soldati del
la guarnigione di Elets si 
rifiutano di riprendere il 
grano... >. E in un altro rap
porto al governo: < la fame 
nel governatorato di Kaluga 
va crescendo. Si impiega co
me cibo tutto cio che si pud 
mangiare. Per rinsufficiente 
alimentazione muoiono vac-
che e cavalli quando non si 
e fatto in tempo ad abbatterli 
per mangiarli. I bambini 
muoiono in massa; muoiono 
anche gli adulti. Gli uomini 
lasciano le famiglie affamate 
in cerca di pane. Le donne 
affldano i figli alia sorve-
glianza di persone estranee 
per andare a loro volta alia 
ricerca del pane ». 

Come si rifletteca tutto cio 
sul piano politico? La bolsce-
rica Varvara Jakorlera scri
veva in un suo rapporto al 
Comitato centrale: « nella se-
conda quindicina di settem
bre in tutti i dipartimenti era 
in corso un processo di corn-
pleta bolscevizzazione delle 
masse. E tutti nota\ano che 
anche le campagne esigevano 
il bobcevismo... ». 

Lo stesso fennmeno arre-
nira fra i reparti al fronte 
e nelle retrorie che elegge 
vano nuovi comilali dando la 
maggioranza ai bolscevicht. 
II menscevico internaziona 
lista Suchanov racconta nelle 
sue memorie: * centinaia di 
migliaia. forse milioni di ope 
rai . soldati e contadini si 
erano le\ati in armi. per la 
difesa e per 1'attaeeo. contro 
il ncmico di clas^e... dopo la 
rivolta di Kornilov il bolsce-
vismo comincio a fiorire in 
modo hi"iiroggiante e a met 
tere radici profonde in tutto 
d pae«e... Le masse vivevano 
e respiravano insieme con i 
bol?cc\ ichi ». 

Sigmficatno. a ottobre, il 
risultato delle eleziom dei 
consigli rionali a Mosca: da 
luglto a ottobre i socialisti 
rivoluzionari passarono dal 
58*^ al M%. i menscevkhi 
dal 12% al 4^ e i bolscevichi 
dalVWic al 51%. Scriveva un 
giornale liberate: «nei sob-
borghi, nelle fabbriche di Pie
trogrado. alia « Nevsky >, al
ia «Obukhov» e alia «Puti-
Iov > 1'agitazione bolscevica 

per rinsurre/ione e giunta al 
massimo. Lo stato d'animo 
degli operai e tale che sono 
disposti a mettersi in moto in 
qualsiasi momenlo. A Pietro
grado si nota in questi ultimi 
giorni un eccozionale afllusso 
di disertori... Alia stazione di 
Varsavia non ci si puo piu 
muovere per la folia di sol
dati daH'aspotto Iosco, dagli 
occhi infiammnti. dnH'aria 
cccitata... Si hanno informa-
zioni sulI 'arri\o a Pietrngra-
flo di vere c propric bande 
di ladri che fiutano 1'occa-
sione di un buon colpo. La 
malavita si organizza. le ca
se di the c i cn\i sono 
pieni... ». 

Ma non e la jmura dei 
ladri che fa tremare i kor-
nilavisli diventati ormai tutti 
fedeli a Kerensky. Scrive il 
barone Budberg nel suo dia
rio: 11 cadetti. i cadettoidi. 
gli ottobristi e i ri\oluzionari 
di tutte le rismc. delle vec-
chie formazioni e di quelle di 
mar70. sentono che la fine 
si awicina e farnetienno a 
tutto spiano ricordandn i mus-
sulmani che cercano di impe-
dire una eclisee di luna con 
le raganelle ». 

// lf> ottobre — nel corso 
di una riunione del Comitato 
centrale bolscevico — il com
pagno Lomov illustra la si
tuazione nella regione <H 
Mosca: « nella regione — egli 
dice — gli animi sono estre-
mamente tesi. In molti luochi 
abbiamo la maggioranza nei 
Soviet. Le mas<=e chiedono 
qualche atto conrrcfo .. >. 

Gia. qualche alio concreto. 
Xel corso delta siesta riunio
ne il Comitato centrale decide 
di autorizzare Lenin a tor-
nare dalla Finland'ta nella 
zona di Pietrogrado. restendo 
sempre twll'iltegahta per 
sfugqire alia pohzia di Ke
rensky che lo ricerca. 11 fatto 
& che da tempo Lenin indica 
quale sia questo atto con
creto: Vinsurrezione per in-
staurare il potere dei soviet. 

< Aspettare e un delitto. La 
fame non aspc-tta. La rho l ta 
agraria non aspetta. La 
guerra non aspetta! » scrive 
Lenin. * Restando in disparte 
— dicono — si vc-rie meglio » 
egli nota il 5 ottobre nel suo 
€ d iano di un pubblicista ». 
Che cosa * si vede meglio >? 
E rispetto a chi? 

Si vede megho che < nel 
paese si s\iluppa cwdente-
mente una nuova rivoluzione 
d'nlfre classi (rispetto alle 
classi che hanno compiuto la 
rivoluzione contro lo zarismo). 
Quella fu la rivoluzione anti-
zarista del proletariato. dei 
contadini e della borghesia al-
leata al capitale anplo f rance-
sc Oggi si sviluppa la rivo
luzione del proletariato e del
la maggioranza dei contadini. 
e precisamentc dei contadini 
poven. contro la borghesia. 
contro il suo alleato. il capi
tale anglo francesc. contro il 
suo apparato governativo di-
rctto dal bonapartista Ke
rensky >. Manca solo un mese 
alia rivoluzione del 7 novem
bre ma ancora vi e una dura 
lotta politica da condurre per 
conquistare il Comitato cen
trale a questo orientamento. 

Htstoricus 
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