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A 52 anni dalla Rivoluzione d'ottobre 

I consigli dei deputati- degli operai, dei soldati e dei contadini nacquero 
Hon selo come espressione dello spirito creativo delle masse, ma come stru-
men-to necessario di un programma di trasformazione della societa, La 
loro fmizione si modifica col mutare dei compiti che stanno di fronte alia 
rivoluzione. La costruzione del nuovo Stato e le sue condizioni oggettive 
awl piano internazionale e su quello interno. La lezione da raccogliere 

Un manifesto scritto a mano e affisso in una fabbrica di Pietrogrado durante u» giornate dell'insurrezton-

^ Offriamo ai nostri lettori in questo speciale numero quattro pagine dedicate ai temi della Rivoluzio
ne d'Ottobre, di cui abbiamo appena ricordato in questi giorni il 52° anniversario. Come sempre, 
il ricorrere di questa data non e per noi soltanto una celebrazione. Non viviamo di celebrazioni. 
Siamo rivoluzionari, impegnati ogni giorno in una lotta per la trasformazione della societa in cui 
operiamo. Con questo spirito, per vedere piu chiaro nei compiti nuovi che dobbiamo affrontare, 
guardiamo alia grande svolta storica da cui piu di mezzo secolo fa ha preso nascita il nostro movi-
mento. La Rivoluzione d'Ottobre e per noi I'avvio di un grande processo emancipatore di classi e 
di popoli, che ha proporzioni mondiali e di cui ci sentiamo profondamente pa^tecipi. Ai suoi grandi 
temi noi torniamo di continuo, sicuri di trovarvi materia di riflessione per le nostre lotte di oggi. L'an-
niversario della rivoluzione e quest'anno prossimo nel tempo ad un'altra ricorrenza importante — il 
centenario della nascita di Lenin — cui ci avviciniamo nello stesso spirito. Neanche questa data e 
per noi motivo per mettere sull'altare il pensatore e I'uomo di azione, da cui il nostro movimento ha 
tratto ispirazione sin dall'inizio. Noi comprendiamo la grandezza di Lenin, vedendola come espressio
ne sempre attuale di un pensiero, che non pud essere immobilizzato in dogmi, poiche misura la sua 
validita solo nei confronti dei problemi veri, concreti e sempre nuovi, che inevitabilmente sorgono 
nella lotta rivoluzionaria. E' questo I'animo con cui ci apprestiamo a ricordare il grande centenario, 
col quale lavoriamo e continueremo a lavorare giorno per giorno, rispondendo airappello di Lenin. 

L ENIN e il priroo a vedere n«| 
Soviet di Pietrogrado. acriven-
do ancora dall'esilio. < un go 
verno operaio nuovo, non uf 

tk-iale » anche se * ancora puco svilup 
pato e relativamente debole». E sara 
Lenin, come si sa. dopo il rientro in 
Russia — a imposts re e vincere la nat-
taglia all'interno del partito bolscevi 
co perch* fosse adottata la parola d'or 
dine < tutto i! potere ai soviet». Ma 
occorre ricordare — contro certi assur-
di miti che esasperano il volon tar ismo 
e il soggettivismo sino al grottesco. 
che non e Lenin — com'egli stesso sot-
tolinea e ricorda piu volte — e non so-
no i bolscevichi. cos! come nessun'al-
tra delle forze d'ispirazione socialists 
presenti in Russia, a prevedere tutto 
cid che sarebbe accaduto nella rivolu
zione di febbrak) e a programmare la 
nascita del Soviet degli operai di Pie
trogrado. 

Lenin di fronte alia bancarotta dei 
partiti socialdemocratici della seconda 
internazionale. di fronte alio scoppio 
della prima guerra mondiale. aveva 
indicate la linea politica giusta: quel la 
della trasformazione della guerra im
perial ista in guerra civile, per la li 
berazione degli sfruttati e degli op
press!. Lenin aveva indicate la ne
cessita di una forza salda. compatta 
capace di porta re avanti una tale li
nea: ma non aveva preteso. appunto 
perche vedeva giusto. di stabilire 
ognuna delle forme in cui questa linea 
avrebbe potuto realizzarsi. II Soviet 
nasce come espressione necessaria del 
movimento che. di fronte alio sfacelo 
portato da tre anni di guerra. fa trion-
fare la rivoluzione democratico bor-
sihese. porta alia costituzione del go-
\erno provvisorio, esprime come suo 
nuovo strumento quello strumento che 
gia era stato espresso come necessario 
(ialla rivoluzione fallita del 1905. I con
sign operai e poi quelli dei soldati e 
dei contadini non nascono al culmine 
di un dibattito tra esperti della de
mocrazia diretta o della democrazia 
delegata. Essi nascono come un bi« 
sogno di fronte alio sfacelo econo-
mico. sociale e politico dell'intiero si-
sterna autocratico che aveva portato 
la Russia alia catastrofe. Ed essi si 
affermano inizialmente come strumen 
to di difesa delle masse in una tale 
Mtuazione di vuoto reale, di crollo rea 
le di ogni autorita statale e della 
estrema fragilita e inconsistenza del 
l.i sovrastruttura politica e sociale. 

Si tratto dunque. di un hisogno re 
l.itivo ad un movimento determinato e 
re so possibile in una situazione deter 
minata: ma se cio signified sottoli-
neare la creativita della classe operaia 
e delle masse non significa rendere un 
omaggio alia spontaneita. Al contrario. 
I soviet dei deputati degli operai. dei 
soldati e dei contadini, sorti come for
ma necessaria del movimento rivolu 
zionario apertosi nel febbraio del 1917. 
nascono per la presenza tra le masse 
della idea di una possibile e neces 
saria trasformazione politica e socia 
le. a lungo seminata dalle forze de 
mocratiche e socialiste. e diventano 
subito il terreno di scontro di forze 
politiche organizzate e coscienti. Nei 
soviet non si eprime in nessun modo 
una pretesa assoluta spontaneita delle 
masse. Î e masse in lotta, e in primo 
luogo gli operai di Pietrogrado. eleg 
gono come loro rappresentanti nei So 
viet uomini che rappresentano idee 
politiche e forze politiche o che, ap 
pena eletti, si schierano per 1'uno o 
(XT I'altro partito. 

II pnmo presidente del Soviet degli 
operai di Pietrogrado e un avvocato 
menscevico, perche mensccvica e ia 
maggioranza dell'organismo. Lo scon 
iro politico si fa subito aspro e ser-
rato. K i bolscevichi conquistano la 
maggioranza in questi organismi non 
NOIO perche Lenin vede subito che una 
duahta di potere (potere del governo 
provvisorio e potere dei soviet) non 
e sostenibile a lungo e lancia quindi 
la parola d'ordine che il potere del 
governo provvisorio democratico bor-
tlhese deve essere spa/./ato via dal 
pieno fxitere dei soviet dal basso al 
1 alto, ma anche e soprattutto perche 
I.enin sostiene una linea politica che 
mnispoiide alle esigenze delle masse: 
la pace immediata. la terra ai con 
tadini. « l'mstaurazione del controllo 
statale sui piu potenti complessi capi 
talistici » (Tesi di Aprile). I bolscevi
chi, cioe, conquistano la maguioranza 
.ill'interno dei soviet e i soviet con 
quistano. poi. il potere statale in nome 
di un programma politico immediato 
i- in nome di un passaggio al sociali 
MHO verso cui la reahz/a/.ione di quel 
programma politico sara — come dice 
I.enm - soltanto « un passo ». I soviet 
Miicono perche essi non sono soltanto 
lonsigli degli operai e contadini. ma 
consigli dei soldati in armi e rappre-
M-ntano in un momento determinato 
I'linici forza armata che sopravvhe 
alia diMlrcga/ione dell'esercito e del 
I apparato icpr-^ssivo statale e 1'unica 
lor/.a org.mi//.ata di fronte alio sfacelo 
della societa. Quando si tentera una 
imita/ione della espenenza dell'oUo 
hre in una situazione socialmente. po 
liticamente. strutturalmente diversa da 
quella della Russia del '17, il falli 
mento — come si sa — sara catastro 
fico 

I soviet subito dopo la rivoluzione 
democratico borghese di febbraio sono 
organism) di pressione e di controllo 
sol go\erno provvisorio moderato; dopo 
il rientro di Lenin tendono a porsi come 
altro potere rispetto al governo; con 
la rivoluzione d'ottobre e la dissoluzio 
ne dell'Assemblea costituente divengo 
no I'unico potere dal centro alia pen-
feria: ma tutto questo processo accade 
nel mentre non e afTatto risolto in sede 
< teorica » se i consigli operai nella 
fahhrica siano soltanto strumenti di 
difesa degli interessi operai, oppure 
strumenti di controllo sulla produzione, 
oppure ancora strumenti di gestione 
delle imprese. Questi tre aspetti si in 
trecciano tra di loro tra il febbraio 
e lottobre e ancora dopo la presa del 
potere statale: giacche ancora dopo 
la rivoluzione d'ottobre i capital'sti pri-
\at i detengono la proprieta di molta 
parte della industna. La nazionaliz 
/^zione completa delle imprese indu 
stnali avverra solo nel 1918. per l'ur 
gere della guerra civile e la necessita 
di organizzare la produzione ai fini 
della vittoria sulla contro rivoluzione: 
e anche dopo la nazionalizzazione dei 
principal! settori produttivi • delle 
principal! imprese U potere sovietico 
da in affUto gratuito agli ex proprte 
tati molte delle fabbriche nazkmaJix 
zate e interviene per impedir* 1* tspro 
priazioni di oflkine artif ian*U o dU pic-
cole imprese decise caoticamtnt* nelk 

M d local. S'afferma gia qui, e non 
solo dopo. la necessita di una direzio 
ne centralizzata di tutto lo Stato e d; 
tutta la economia. E I^enin. che aveva 
dovuto dapprima combattere una aspra 
battaglia contro ogni esitazione e con
tro ogni possibile cedimento opportu 
nistico. deve ora combattere una lotta 
durissima contro tutte le opposizioni 
cosiddette di sinistra che attaccano 
prima sulla pace, certo ottenuta a con 
dizioni gravissime con la (Jermania. 
poi sulla centralizzazione dello stato e 
della economia. Lenin e accusato di 
tradire la rivoluzione mondiale e di 
tradire i principi del socialismo. Le 
tesi dei cosiddetti < comunisti di sini
stra > sono battute giacche i fatti stessi 
provano che esse avrebbero portato 
il potere sovietico alia catastrofe. No 
nostante sia evidente che senza la pace 
con la German ia imperiahsta. il na-
scente potere sovietico sarebbe som 
merso dalla preponderante e organiz-
zata forza militare tedesca. nonostante 
sia evidente che i soldati russi non si 
vogltono piu battere e che hanno ade-
rito alia rivoluzione in nome della 
pace, i c comunisti di sinistra > insi 
stono sui dire che. comunque. ia linea 
della pace e opportunistica ed errata 
e che a qualsiasi costo va seguita la 

linea della < guerra rivoluzionaria > 
anche « a costo di compromettere il 
potere sovietico in Russia >. Ma ap
punto questa e la conseguenza < strana 
e mostruosa > sottolmea Lenin, di una 
visione astrat ta . ideologistica. non di 
principio: I'inevitabile sofTocamento del 
jwtere sovietico avrebbe significato la 
catastrofe per il proletariate russo. 
ma anche per tutto il proletariat*) del 
mondo. La medesima contrappnsizione 
avviene sulle fun/.ioni dei soviet: poi
che e evidente che la tendenza ine 
vitabile andava verso I'aziendalismo. 
il particolarismo. la disgregazione. in 
quel momento occorre va puntare fer-
mamente ad una autorita centrale che 
raccogliesse e unificasse gli sforzi di 
fronte all 'assalto della controrivoluzio-
ne. Occorreva, in breve, non farsi illu-
sioni sulla rapida scomparsa dello Sta
to: ma vedere le tappe, gli obiettivi 
immediati, I'esigenza di passare attra-
verso un processo. II comunismo di 
guerra. la ritirata della < Nuova poli
tica economica >, l'inizio della piani-
ficazione. il lancio dei primi piani per 
Telettrificazione e per I'industrializza-
zione del Paese mantengono e raffor-
zano quella esigenza. II potere sovie
tico nasce sotto questo segno e la sto-
ria dei consigli operai e contadini si 
colloca in questo concreto contesto 
storico. 

Nati come strumenti della lotta e 
della distruzione del vecchio potere. i 
soviet non sono e non possonn essere 
immediatamente strumenti della edih*-
cazione. La capacita di una autodire* 
zione presuppone — come era neM'ori-
ginario nucleo degli operai bolscevi
chi — una visione degli interessi gene-
rali della classe, del potere sovietico, 
della rivoluzione mondiale. Ma il pri-
mitivo nucleo bolscevico c ben presto 
disperso e quasi annegato dalla me
desima, impetuosa crescita del Par
tito. Occorre ricostruire un apparato 
militare. industriaie. amministrativo. 
nccorrono tecnici e s|)ecialisti: e questi 
provengono in enorme maggioranza 
dal vecchio regime. D'altronde. non 
e'e altra possibili'.a. 1 soviet, dunque. 
come strumenti di democrazia politica 
e come strumenti di demoi ra/ta eco
nomica debbono essere nxope r t i e 
reinventati in cia-icun momento della 
costruzione del nuovo Stato. 

L'idea di una originana purezza dei 
soviet da riconquistare spazzando via 
la marea hurocratica, che quella pu 
rezza avrebbe sommerso. non solo e 
campata per a n a . ma e il nsultato di 
una pura mitizzazione L mipetijoso svi 
luppo dei consigli. il loro tipo. Ia loro 
vittoria stessa sono re-i possihili da 
quella determinata reah.'i eniro cui 
sorgono. si caratteri /zano e si affer
mano. E' gia alliridomam d« Ha n\olu-

zione. e Lenin in primo luo^o, e tutto 
lo stato maggiore bolscevico (anche chi 
— come Trotzki — non aveva fatto 
parte della « vecchia guardia ») a 
porre 1'accento sulla necessita rapida. 
immediata della edifica/.ione dello Sta
to e dunque sulla necessita di una au
torita fortemente centralivzata e della 
discipline. Cosi come, al decimo con-
gresso del partito bolscevico. e tutto il 
partito a volere le proibizioni delle 
correnti. In realta. ogni altra pos: 
zione per quanto si rivestisse di « frasi 
rivoluzionarie > — come dira Lenin — 
di etichette di sinistra, di richiami a 
Marx, non solo era il frutto d> un grns 
sola no dogmatismo e p e m o teorica 
mente inconsistente ed errata, ma era. 
in sostanza. praticamente destinata a 
cancellare quel tanto di socialismo 
vet«o cui si poteva corn ret a mente an 
dart. Ed k proprio per questa coscien-
M 6t\\& concretezza del processo e 
d*Ua sua non necessaria ripetibilita 
che. oome K r i v e r i nel careere Gram-
ad. Lenin dimostrera la aua superiori-
ta tMrica au Trotzki intorno al pro 
blanw daU'oecidcnte • della rtvohnfc-

ne in occidente. (irarnsci. che pure 
aveva colto per primo e meglio d ogni 
altro la lezione dellottobre. che a \ e \ a 
vissuto l'espenenza dei con-agli a To
rino. ricordera che U m n , e non Trotzki. 
aveva colto la question? essenziale de! 
le diversita della situazione del pae-^i 
.•apitalLstjci avanzati e a>e .a quindi 
per essi suggerito una diver^a stra'e-
gia. L'uno — U m n — per La sua ao/;-
renza alia realta propria, nazionale 
— dira Gramsci — si era dimostrato 
quindi pienamente aperto a compren 
dere le altre. diverse rt-alti e cioe ve 
ramente internazionalista; I'altro. m-
vece. aveva dimostrato di essere. piut 
tosto. un < cosmopolita >. 

I drammi che si accorupagnarono 
nella edificazione del nuovo .Stato alle 
pur esaltanti vittone ottenute di fron 
te ad una situazione tanto difficile e 
persino disperata. non possono e^-ere 
spiegati — dunque — con il semnhei-
stico ricorso alia idea di un abbandono 
o di una pura e semplice deviazione 
soggettiva dalla primitiva. originaria 
linea di democrazia soviettiita. Per 
comprendere (che non vuol dire, come 
sappiamo. giustificare) occorre non di 
menticare mai la condizione og2etti\a 
dello Stato socialists sui piano inter
nazionale e sui piano interno e intern-
dere come in tali condizioni ie cioe 
partendo dalla fame, dall'assenza di 
ogni seria base industriaie, dall'anal-
f abet ismo) fosse necessario non gia 
seguire un modello gia predispostf). ma 
inventarlo e costruirlo ogni giorno. 
Lenin non lascia e non poteva la-
sciare una costruzione compiuta. Non 
solo perche gli manco il tempo, ma 
perche — appunto — era un marxista 
autentico. Egli si confronta continua 
mente con la realta e con il mo\imento 
e lo sviluppo della realta: egli vive il 
suo tempo e trasforma cio che gli sta 
dinnanzi. In questo nsiede la sua im
mortal ita. 

Se Lenin fosse stato impegnato a 
pensare cio che avrebbe potuto e-.sera 
in assoluto il p°rfetto edifizio del so
cialismo, non sarebbe stato il capo 
dell'Ottobre rosso e della fondazione 
del potere sovietico. Ma cio lascio ai 
suoi eredi, al suo partito, al nascent* 
Stato socialists, all'insieme del movi
mento opera io internazionale un ins»-
gnamento difficihssimo da imparare. 
proprio perche aperto. antidogmatico. 
capace di trovare le proprie certezze 
nella concretezza del momento storico. 
Lenin che indica la parola d'ordine 
< tutto il potere ai soviet >, quando i 
soviet hanno vinto, si batte per un so-
lido apparato statale contro 1'anarchi-
smo e la disgregazione e quando un 
apparato statale sta rmascendo. ini-
zia la lotta contro il burocratismo. Ma. 
lui scomparso. non manca soltanto il 
suo genio. ma la sua immensa autorita 
teorica. morale e politica unificante. 
Eppero. se e vero che sotto la dire-
zione di Stalin linsegnamento leni 
nista tende a cristallizzarsi in una se-
rie di precetti (il concetto della unita 
che si trasforma nel concetto del mo-
nolitismo, la esigenza della unita sta
tale che va verso l'accentramento as
soluto, il giacobinismo che si trasforma 
in arbitrio) sino alle conseguenze estre 
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me, non e vero che tutto cio porti alia 
immobilita o peggio, come dicono al-
cuni, alia negazione medesima delln 
essenza socialista del potere sovietico 
Allora, e tanto piii oggi. non e pos 
sibile — anzi 6 da gente in malafede --
nspondere con una scrollata di spalle 
) con uno sberle o alle cifre d ie r.-
guardano le decine di milium di cit 
tadini sovietici impegnati nei soviet. 
nelle organizzazioni sociali d'ogni na 
tura oltreche nel partito. COM come 
non e possibile negare 1'evidenza: t 
cioe che un sistema che tiene. che 
regge. che avanza di fronte a prove 
tanto tremende e pauro.-e da stroncaie 
qualsiasi altra formazione sociale non 
ti e non puo essere il nsultato di ui.a 
imposizione dall 'alto. ma pu<J t-s-eri-
soltanto il nsultato di una da\ver.< 
immensa crescita economia . s icia.t 
e civile. E' del tutto evidt-n'e clu- n .n 
siamo di fronte al pieno (Ihiii-u.imt'iv.n 
delle potenzialita della democra/ia s.i 
cialiita, cosi come ea>a aembrereDoe 
possibile per virtu della cn-Mita stv.-».i 
della societa sovietica in ogni campo 
E' anche evidente — pero — itie -sor,.> 
aperti problemi del tutto nuovi e di 
gigantesca portata: tali che rie-Min n 
(iiiarnu al passato e n e ^ u r u .-enema 
.-.ono in grado non gi.i di riMilvert. ma 
neppure di comprendere. 

Noi ci sentiamo del lutto partecipi 
di questo travagliu. Non &o!o perche 
siamo dalla stessa p.irte, dalla pa r t ; 
di coloro — cioe — che \oglutno cu-
struire una societa i»enza sfruttamento, 
ma perche sentiamo di aver appre^u 
e di dover apprendere anche se \o-
ghamo e dobbiamo seguire una strada 
diversa. Ma soprattutto perche anche 
per noi il problema non e e non puo 
essere quello di volgere gh occhi ver
so il passato per utilizzarlo o per 
S(.>gnare cio che avrebbe potuto essere 
e non e stato. II problema e quello 
di vedere. qui ed ora, che cosa possia-
mo e dobbiamo fare di fronte ai co«n-
piti di oggi per fare avunzare la de
mocrazia e il socialismo nella sjtua 
zione che ci sta dinnanzi- Di fronte a 
questa situazione noi sentiamo di div 
ver porre in termini nuovi — per la 
medesima lezione sovietica — il pro 
blema della partecipazicne demtx:ratica 
della classe operaia e dei lavoraton 
a tutte le scelte clw riguardano la loro 
vita e la vita del Paese. Ma sappiamo 
che cid non si ottiene sognando di as 
sere nella Russia dei 1917 e non si 
ottiene senza i contanuti precisi della 
nostra linea politica che si siona di 
corrispondjere e corriapood* ai biaogni 
della classe operaia • dalla aoeiaU ita-
liana di oggi. 

Aldo TorfowMi 
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