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La stampa italiana e la Rivoluzione d'Ottobre 

Quando il Corriere 
fa il marxista 

Un mezzo secolo che non si pud acceftare ma non si pud nep-
pure ignorare - L'autonomia nostra e quella dell'« Avanti! » 

LENIN MIA PARMA DELLA SCUOLA MIUTARE 
' > ' ~ <• it. 

Com "era inevitabile, si par-
la molto in questi giorni — e 
sulla stampa di ogni tenden-
za — della rivoluzione russa. 
Si direbbe che tutti sentono di 
avcrc qualcosa da dire. In 
realta. nessuno pud non sen-
tire che se i famosi dieci gior
ni del "17 c sconvolsero il mon-
do». secondo la felicissima 
espressione di John Reed, il 
mezzo secolo che e seguito il 
mondo lo ha profondamente 
cambiato. II processo. aperto 
con l'assalto al Palazzo d'ln-
verno e il rovesciamento del 
governo Kerenski. non si e piu 
fermato. A nessuno quindi 6 
piu lecito Ignorarlo. 
• Se ne parla anche con una 
certa serieta o almeno con un 
certo impegno. sia pure fatto 
prevalentemente di rabbia. A 
ricordare la rivoluzione come 
un colpo di mano di alcuni 
handiti scnza scrupoli sono ri-
masti soli, nella Ioro presun 
tuos.i ignoran/a. i fiiscistelli 
del Tempo romano. Uno dei 
giornali che invece ha dedi-
cato piu spazio all'argomen-
to e stato. significativamente, 
proprio il Corriere delta Sera. 
cioe quello che nell'Italia di 
oggi e uno dei piu faziosi quo-
tidjani di parti to (anche se di 
un partito non ufficiale, conser-
vatore e soprattutto atlantico): 
per attaccare l'URSS vi si e 
fatto ricorso perfino ad un lin-
guaggio pseudo-marxista e vi 
si sono corretti con titoli « agi-
tatori » taluni scritti piu sofl-
sticati di qualche inviato spe-
ciale. 

II fatto e che — come ha 
scritto la Stampa in uno degli 
articoli piu acuti di questi gior
ni — « U mondo e sempre sot-
to 1'urto di quel remoto awe-
nimento*. Quell i che oggi de-
vono oocuparsene sono spesso 
gli stessi giomali che cinquan-
t'anni fa avevano pronosticato 
vita brevissima al governo dei 
soviet e che poi, per almeno 
quattro dei successivi cinque 

. decenni, ne hanno sempre au
spicate — o addirittura previ-
sto — la fine o degenerazione 
imminente. II traguardo del 
mezzo secolo, per costoro. e 
una scossa: e la prova, an
che per chi forse anoora non 
voleva accorgersene, che del-
lo sconvolgimento del mon
do, messo in moto dalla Rivo
luzione d'Ottobre. ormai non 
ci si libera piu. Esso e li, par
te insopprimibile del mondo 
moderno. anzi molla essenzia-
le del progresso umano. 

Gli scritti piu interessanti 
di questi giorni sono quindi un 
trntativo di trovare una linea 
di ripiegamento. da cui si pos-
sa piu stabilmente condurre 
un'offensiva contro il movi-
mento che da quella rivoluzio
ne e scaturito. Varra la pena 
di esaminarne i motivi princi
pal! un po' piu tardi. quan
do il Ioro panorama si sara 
fatto piu complete. Sin d'ora 
perd si possono cogliere alcu-
ne linee di tendenza. Una di 
queste. ad esempio. consiste 
nel dire che la rivoluzione e 
fallita perche le grandi idee 
che l'avevano animata non si 
sarebbero realizzate o anche 
soltanto non si sarebbero rea
lizzate a sufficienza. Si cerca 
in altre parole un'argomenta-
ziono nuova per un vecchio 

toma, quale 6 appunto quello 
del fallimento. 

Ma anche cosi la scadenza 
semisecolare resta per molti 
imbara/zante. proprio perche 
insieme troppo lunga e troppo 
corta. Con la sua stessa du 
rata essa porta in primo pia
no una .serie di fatti inconfu 
tabili: ad esempio, I'esistenza 
e la trasformazione profonda 
dell'URSS. il cui immenso si-
gmficato di progresso potra 
magari essere in parte conte-
stato con discutibili argomenti. 
ma non puo essere negato da 
nessuno che non voglia sem-
pliccnunte far figura di cieco. 
E' stata questa osperienza. 
segnata a meta del cammino 
da queH'aItro evento decisivo 
del nostro secolo che fu la vit-
toria sul fascismo. ad avere 
prolungato la rivoluzione sino 
a mudificarc il mondo L'cspe-
rienza sovietica ha affrontato 
e sinora risolto. piu di qualsia-
si altra, alcuni problemi fon-
damentali del mondo moder
no: non fosse che quelli della 
vittoria sul sottosviluppo e del
la affermazione nella realta di 
una serie di principi socialisti. 
Essa ha cosl finito coll'influen-
zare persino le societa che nei 
confront!' dell'URSS si sono 
sempre mantenute in posizio-
ne di negazione e di lotta. 

L'altro fatto indiscutibile e 
1'espansione presa in tutto il 
mondo dal processo che si e 
aperto con l'Ottobre del '17 e 
il seguito crescente. anche se 
non dogmatico, che le idee 
dei bolscevichi hanno trovato 
presso ogni popolo. Certo, 
quelle idee non hanno ancora 
vinto dappertutto. Ma basta 
il confronto col mezzo secolo 
successivo alia Rivoluzione 
francese. fatto domenica in 
queste stesse colonne da Elio 
Pagliarani. per misurare quan-
to cammino esse hanno com-
piuto. Esie sono attive ormai 
su tutti i continents anche su 
quelli che costituiscono appa-
rentemente un baluardo della 
reazione imperialista. In que-
sto senso, mezzo secolo e sem-
mai un periodo troppo corto: 
eppure gia quanto influente e 
decisivo. 

Per sminuime il valore si 
additano allora i mille proble
mi, nuovi e non risolti. che 
questo stesso fenomeno di uni-
versalizzazione della rivoluzio
ne (e quindi. anche. del suo 
procedere per vie diverse) ha 
alle spalle o vede sorgere og 
gi. La Cina — si dice (e lo 
dicono tutti con soddisfazio-
ne. dal Popolo al Corriere). 
non e a Mosca. Certo. Ma la 
rivoluzione cinese per vince-
re si e mossa proprio nell'al-
veo aperto dall'Ottobre ed es
sa — d nostra profonda con-
vinzione — non potra giunge-
re ad una soluzione dei suoi 
problemi se non ritrovando un 
collegamento con le altre for-
ze che aU'esperienza dell'Ot-
tobre si richiamano come alia 
prima, risolutiva. rottura del 
sistema imperialista. Non sia-
mo noi a ignorare i problemi 
che si pongono al nostro mo-
vimento. ma non ignoriamo 
neppure come essi sin no an
che un riflesso del nostro es
sere oggi la piu universale 
forza nel mondo. 

Un'osservazione va fatta sul 
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Partiti per Mosca 151 | 
costruttori del Partito I 

Gli attivisti salutati dal compagno Bufalini a ' 
Roma e dal compagno Aldo Tortorella a Milano I 

I 

E' partita itr i mattioa con 
un aarao da Milano ed un 
altro da Roma la dales*-
ilone di 1S1 attivisti dal PCI 
che si recano a Mosca par 
II 50. dtlla Rivolinlone d'Ot-
tobra pramiati dalla Dlra-
ilone del P . O . a dalla rf-
spettiva federaitoni per II 
contribwto dato alia campa-
gna di tesseramento a di 
prosalitisme 1967. 

La delesaaiona a acconv 
pagnata dal compagnl Bruno 
Sclavo dal Comitate Centra-
la, Bruno Niccoll dalla 5a-

greteria regional* toscana, 
Giuseppe Sonclnl della Se-
grateria di Reggie Emilia 
a Argante Bocchlo della 
Segreterla di Novara. 

Nella glornata dl Ieri han
no portato II taluto della 
Oirailona del P .CI . al par. 
tenti II compagno sen. Pao
lo Bufalini dell'Ufficio Se
greterla, nella aada dal C C 
a Roma a II compagno Aldo 
Tortorella membra dalla Di-
reiione, nella sede del Co
mitato Regional* Lambardo 
a Milano. 

modo come VAvanti! si 6 po-
sto di fronte al cinquantesi
mo anniversano dell'Ottobre. 
W Avanti! e il giornale noto 
per non avere ancora deciso 
se noi siamo allineati con Mo 
sea o se non sappiamo see 
gliere fra Mosca e Pechino 
(le due affermaziom vi si al-
ternano con disinvoltura). Kb-
bene, e con la stessa incertez-
za polemica che il quotidiano 
socialista si pronuncia, non 
sulla rivoluzione e le sue 
conseguenze (della parte sto-
rica delle sue rievocazioni non 
staremo adesso ad occuparci). 
ma sulle riflessioni che mez
zo secolo di esperienza socia
lista dovrebbero dettare nel 
la realta italiana. L'ambigui 
ta nasce dal desiderio di non 
rompere tutti i ponti col « mi 
to dell'Ottobre > e nello stesso 
tempo di giustificare un rifiu-
to di collabora7ione con la 
piu grande for/a operaia ita
liana, che dell'Ottobre ha sa-
puto raccogliere 1'insegnamen 
to piu profondo. Ma questa e 
la debolezza che pesa su tutta 
l'azione dei socialisti e in
duce i margini della Ioro auto-
nomia: una debolezza che non 
si vince. rivolgendo auguri di 
« autonomia > a noi. 

Giuseppe Boffa 

In questa rara foto d'archivio, che coglie un momento della Parata della Scuola militare del 25 maggio 1919, Lenin ha al suo fianco Serghej Gherasi-
movic Uralov, sua guardia del corpo. II compagno Uralov (indicate dalla freccia), iscritto al partito bolscevico dal 1914 e insignito dell'Ordine di 
Lenin, si trova in questi giorni in Italia e sta partecipando a numerose manifestazione celebrative della Rivoluzione d'Ottobre 

LA CONDIZ IONE U M A N A DOPO L'OTTOBRE ROSSO 

In URSS i privilegi sono 
riservati alF inf anzia 

Fino al '17 su mille bambini 273 morivano prima di aver raggiunto un anno di eta, oggi I'indice di mortalita e del 26 per mille - II colossale 
sforzo per I'assistenza nei nidi e nei giardini d'infanzia - La condizione sanitaria e I'indice piu chiaro del grado di benessere di un popolo 
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c Finora tutti i mutamenti 
del modo di essere e di vi-
vere — scriveva Gramsci 
— sono avvenuti per eoer-
citazione brutale. cioe attra 
verso il dominio di un 
gruppo sociale su tutte le 
forze produttive della so
cieta: la selezione o educa-
zione dell'uomo adatto ai 
nuovi tipi di civilta, cioe al
le nuove forme di produ-
zione e di lavoro. e avve-
nuta con 1'impiego di bruta-
lita inaudite. gettando nell'in-
ferno delle sottoclassi i deboli 
e i refrattari >. 

Non & un caso che questa 
tradizione. puntualmente ve-
rificatasi nel passaggio dalla 
schiavitu al feudalesimo. e da 
questo al capitalismo. sia sta
ta interrotta nel 1917. Non e 
un caso che il piu rapido e 
profondo sconvolgimento del 
modo di essere e di vivere 
degli uomini, la rivoluzione 
socialista. sia stata invece ac-
compagnata da un immediato 
balzo in avanti della condi
zione umana: la ragione sta 
nella differenza tra il passag
gio del potere da una classe 
minoritaria ad un'altra. come 
era finora avn'enuto. e fl pas
saggio del potere da una mi-
noranza alia maggioranza del 
popolo. La ragione sta nel di-
verso valore percid attribuito 
alia vita delta massa degli 
uomini. La rnoluzione indu-
striale dell'Inghilterra. per 
esempio. fu attuata sfruttan-
do in modo brutale il lavoro 
dei fanciulli. la trasformazio
ne dell'URSS da paese agri-
colo a potenza industriale e 
a\"venuta creando nella popo-
lazione una sola classe pri\i-
legiata: l'infanzia. 

Poiche la condizione sani
taria di un popolo rappre-
senta uno degli indici piu 
chiari del suo grado di be
nessere. e opportuno richia-
mare alcuni dati su questo 
aspetto della vita sovietica (1). 
Le statistiehe piu eloquenti 
non sono quelle sugli ospe-
dali o sui medici. bensl quel
le sulla mortalita. generate e 
infantile, e sulla durata della 
vita, dato che il rapporto 
dell'uomo con l'ambiente na-
turale. col lavoro, con la vita 
sociale. ha un'importanza pa 
togenetica (o preventiva. o 
anche terapeutica) che supera 
largamente il ruolo specifico 
dei servizi sanitari nel deter-
minare il livello di salute. 

Cominceremo percid dai 
dati sulla mortalita generale 
(numero di mortl in un anno. 
per mille abitanti). Questo 
indice era nella Russia pre-
rivoluzlonaria fl piu alto, fra 
le grandi nazioni europce. I 

dati 
sect 
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per l'anno 1913 
lenti: 

Russia 
Gran Bretagna 
Italia 
Francia 
Svezia 

erano i 

30,2 
14,2 
19,3 
19,0 
13,9 

Oggi la mortalita generale 
nell'URSS si 6 ridotta di oltre 
quattro volte, ed ha raggiunto 
il livello piu basso fra tutte 
le nazioni del mondo. La 
media degli anni 1962-1966 e 
la seguente: 

URSS 
Gran Bretagna 
Italia 
Stati Uniti 
Francia 
Svezia 

7,2 
11,8 
9,9 
9,5 

11,1 
10,1 

La durata media della vita 
nella Russia prerivoluzionaria 
era di 32 anni, nello stesso 
periodo in cui il cittadino in-
glese viveva 50 anni, il fran
cese 47, lo statunitense 49 
anni. Oggi la vita media nel-
IURSS si e stabilizzata in-
tomo ai 70 anni, alio stesso 
livello dei paesi capitalistici 
piu sviluppati. La differenza 
con questi paesi e che le 
medie dell'URSS corrispon-
dono a situazioni omogenee 
fra citta e campagna. fra 
zona europea e repubbliche 
asiatiche. fra le diverse na-
zionalita. Anche negli Stati 
Uniti la durata media della 
vita e di 70 anni: 71 per la 
popolazione bianca. e 64 anni 
di vita Der i negri. 

La mortalita infantile (nu
mero dei morti di eta infe-
nore ad un anno, su mille 
nati vivi) ha avuto dal 1913 
ad oggi la seguente evolu-
zione: 

Anno 1913 273 
> 1940 112 
» 1946 87 
> 1955 60 
» I960 35 
> 1966 26 

Mentre fino alia rivoluzione 
d'ottobre morivano ogni anno 
circa due milioni di bambini 
prima di aver compiuto un 
anno di eta, ora la mortalita 
infantile si e ridotta a meno 
di un decimo. e scesa dal 273 
al 26 per mille. Mentre un 
tempo il 43% del nati mori
vano prima di aver compiuto 
cinque anni. oggi queste 
morti precoci sono state ri-
dotte a meno del 4%. 

L'indice 26 di mortalita in
fantile raggiunto nel 1966, 
anche se e ancora di pochi 
punti piu elevato rispetto ai 
due paesi che hanno la piu 
bassa mortalita infantile del 
mondo (Svezia e Cecoslo-
vacchia), e assai inferiore a 
quello deintalia. ove i morti 
di eta inferiore a un anno 
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La grande torre di Ostan-
kino inaugurata alcuni giorni 
fa a Mosca ha rafforzato de-
cisamente la rete dl diffusione 
tetevlsiva sovietica. 

sono 35 su mille nati vivi. Un 
pediatra che ha visitato 
l'URSS per studiarvi I'assi
stenza all'infanzia (il sena-
tore Gatto). ha scritto in pro-
posito: € Certo un progresso 
in questo campo si e riscon-
trato in tutte le nazioni civili, 
soprattutto in virtO dei pro-
gressi terapeutici. ma in nes-
sun paese del mondo la ridu-
zione della mortalita infantile 
e avvenuta con tale ampiezza 
di scarto. E si che la cifra 
del 26 per mille e riferita a 
tutta l'Unione sovietica. che 
comprende repubbliche al 
centro dell'Asia e paesi ancor 
piu meridional! del nostro 
Mezzogiorno Se si considera 
questo quoztente nelle singole 
repubbliche si riscontrano dati 
che vanno dal 19 per mille 
nelle zone piu occidental! al 
32 per mille nelle zone asia
tiche. che appena qualche de-
cennio fa avevano un tipo di 
sodeta pastorale e nomade. 
Eppure lo scarto fra questi 

due dati non e cosl forte co
me quello che si rileva an
cora in Italia, dove si va da 
un quoziente di circa il 20 
per mille in Emilia a quasi il 
50 per mille in Lucania. Segno 
evidente che 1'attivita di me-
dicina preventiva e sociale 
dell'infanzia si e sviluppata 
in modo organico in tutta 
l'URSS. superando squilibri 
territoriali che parrebbero a 
prima vista insormontabili». 

Un altro gruppo di notizie 
relativo alia sanita nell'URSS 
d quello sullo sviluppo del 
personale e delle attrezzature 
sanitarie. 

fl numero dei medici in 
rapporto alia popolazione e 
passato da un medico per 
ogni 5.555 abitanti ad un me
dico per ogni 406 abitanti. 
II confronto con alcuni pae
si capitalistici mostra che 
l'URSS e oggi il paese in cui 
ogni medico ha da curare il 
minor numero di abitanti: 

URSS 
Gran Bretagna 
Italia 
Stati Uniti 
Francia 

406 
680 
580 
537 
649 

Gli addetti alia sanita pub 
blica sono neH'URSS 4.427 000. 
ed i media 577 000. il che 
sipnifica che per ogni medico 
vi sono oltre 6 persone (tec 
niri. specialist!" di media qua 
lifica. infermieri. personale 
amministrativo) che assol 
vono funzioni intermedie e con 
sentono ai medici di dedicarsi 
alle attivita piu specializzate. 

II numero dei posti letto 
ospedalieri per ogni mille 
abitanti ha avuto nel tempo 
la seguente evoluzione: 

Anno 1913 4.5S0 
» 1940 1.953.000 
> 1960 4.428 000 
> 1966 8.192.000 

Nidi e giardini d'infanzia 
hanno orari che coincidono 
solitamente con gli orari Iavo 
rativi dei genitori. Sebbene il 
numero dei bambini che usti 
fruiscono di questi servizi sia 
quasi raddoppiato negli ultimi 
sei anni. la rete dei nidi e 
degli asili 6 ancora insuffi-
ciente rispetto alle esigenze 
di un paese ove la meta del
la popolazione Iavoratrice e 
costituita da donne, ed ove 
ogni anno nascono oltre 4 mi
lioni di bambini. I programmi 
di sviluppo dei servizi assi-
stenziali per i prossimi anni 

prevedono di colmare questa 
parziale carenza. 

Questi dati sommari sulla 
situazione sanitaria dell'URSS 
mostrano che essa ha com-
plessivamente raggiunto e 
superato, in questo campo, i 
paesi capitalistici piu svilup
pati. pur partendo da condi-
zioni assai arretrate e pur 
soffrendo le distruzioni e le 
battute d'arresto di due 
guerre. Esistono ancora la-
cune e rischi di stagnazione. 
soprattutto dinanzi all'esi-
genza di adeguare continua-
mente le tecniche terapeutiche 
e preventive ai progressi del
la scienza. e dinanzi al modi-
ficarsi delle malattie che pre-
valgono nelle societa econo-

micamente sviluppate. Ma nel 
complesso. il processo rivo-
luzionario ha mostrato di rap-
presentare intrinsecamente la 
fonte di maggior risparmio di 
vite umane, il modo piu ra
pido e completo per consen 
tire di godere la piu elemen-
tare delle liberta: quella di 
vivere. 

Giovanni Berlinguer 

(1) Queste notizie. confron-
tate con i risultdti di un 
recente viaggio di studio com
piuto neH'URSS, sono esposte 
e commentate in modo piu 
ampio in un sageio su Mcrfi-
cina e societd neU'Unione So
vietica. apparso nel n. 4 5 di 
c Cntica marxista > dedicato 
al 50' anniversario dcll'ottobre 

Anno 
» 

1913 
1940 
1960 
1966 

1 ^ 
4.0 
8,0 
9,9 

in tutte le edicole 

CUORE 
nella piu bella edizione oggi esistente 
al mondo 

12 fascicoli settimanali - L. 250 cad. 

un'opera da conservare per tutta la vita 

FRATELLI FABBRI EDITOR! 

II numero dei letti ospeda 
I ieri e dei medici. in sostanza 
e quasi giunto ai Iivellj consi 
derati dalla OTpanizzazione 
mondiale della sanita come 
standards ottimali (per esem 
pio. per i letti ospedalieri 
POMS fissa 10 posti per 1 000 
abitanti: l'URSS ne ha 9.9 e 
ne avra 10.6 nel 1970) Come 
strutture e come personale. 
si va quindi praticamente 
verso la saturazione quantita 
tiva: i traguardi successivi 
consistono nel miglioramento 
della qualita e deirefflden7a 
del servizio. nell'adeguarlo 
continuamente ai progressi 
delta scienza ed all'evolversi 
del quadra delle malattie. 

Per I'assistenza all'infanzia. 
si pud ricordare fl numero 
del bambini assistiti nei nidi 
e giardini d'infanzia: 

dall'infinitamente piccolo 
airinfinitamente grande... 

SCIENZA 
enciclopedia tecnica e scientifica 
f fenomeni e le Ieggi della natura 
le ricerche e I'esperienza tecnica dell'uomo 
in una prospettiva rigorosamente esatta, com-
pleta e aggiornatissima 
astronomia - biologia - paleontologia - chimi-
ca - fisica - matematica - tecniche e tecno-
logie scientifiche e industriali 

gli argomenti scientific! e tecnici piu difficili, 
spiegati nel modo piu comprensibile 
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documentazione illustrative accuratamente 
selezionata e tutta a colori naturali di am
piezza e valore eccezionali 

nelle edicole H primo fasclcolo - L. 350 
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