
PAG. 10 / s p e c i a l e 1' U n i t A / demcnica 9 iM*Mibr« 1969 

Due giornate possono eatere consi
derate decisive nelle f.ise culmi

nant? delta preperazione d«-lla Rivo
luzione d'ottnbre. Sono risprttivamen 
te il 10 e i) 16 ottobre (secon«io il vec 
chio calendario russo) che torrispon 
dono al 23 e al 29 ottobre drl calen 
dario nostra, da) 1918 in vigor* anche 
neU'L'RSK. quello Messo pe- cut il 
giorno della vittnna rivoluriotiaria (25 
ottobre del vecchio calendars) e or 
mai per tutti noi. a Mosca romr a 
Roma, il 7 novembre 10 e IS ottnbtv 
furono dunque due giornat? di imme 
diata. intensivsima vigilia. 

Dt-ciMve es<;# lo furono perch* in 
quelle i^ f <l«te il Comitate* centrale 
bolscevico prese dappnma e poi con 
fermo la decisione di in? irnere. Ku 
dunque in quei doe monvnti che si 
compi la scelta fondamenta e. 1'atto di 
volonta rhe poi. nella brttaglia per 
le stride di Pietrogrado. porto alia 
vittona in^urrerionale. con cui si e 
aperta la nuova fa«e delta storia mo 
do ma. 

La preparation** ritoluzinnaria non 
fu tuttavia soltanlo organizzazione 
* tecmca » dell'insurrezione. sebbene 
quvsto fos&e il punto su cui piu Lenin 
inMsteva. perche avvertiva come pro 
pno m questa attivita vi fosse una 
mapgiore debole/za. Essa fu anche un 
complesso lavoro organizzativo, con cui 
si prepare queH'esercito politico che 
consrnti poi ai bolscevichi, non solo 
di vincere il 25 ottobre, ma di esten 
dere e di difendere n seeuito la loro 
Mttona contro I'assalto interno ed 
esterno di tutte le forze controrivolu 
zionarie. 

La complessita di tale pit-parazione 
• nello stesso tempo, le incertezze. di 
cui si preoccupava Lenin, risultano 
proprio dall 'aUivit i dello c stato mag-
giore > bolscevico, del suo « quartier 
generate ». in quelle due giornate, cosi 
come appare da una ricostruzione fat 
tane in una recente pubblicazione so
viet ica. 

Anche in quei giorni la segreteria 
del Comitate centrale. nella sua sede 
semiclandestina di Pietrogrado. reg-
geva le fila di un'organizzaziune che 
andava rapidamente crescendo. Essa 
teneva. ad esempio. come risulta an 
cora dai documenli di archivio, la re 
golare contabilita dei mezzi flnanziari 
di cui disponeva. Cosi per la giornata 
del 10 (2.1) ottobre sono registrate en 

Documenti sulla vigilia insurrezionale 

D B ghrnaie fedsbe 
per to stato teagtarc 
botseevico 
trate per 2057 rubli e Id t-opechr t;mt>i 
di abbonamenti al giornale. tanto ii.il 
l'oiganizzazione di Zanzin (la citt-i che 
si r poi chiamata Stalingrad e otftfi 
si chiama Volgograd) e tanto da qiH'll.i 
di Hvinsk. tanto dai lavoraton di un.i 
muuera e tanto dall'equipaggio d> un.i 
n.i\e Sono registrate anche le S|»»M' 
7W rubli e 90 copechi. di cut ben Ton 
per lalovri di tipografia 

Attivissimo era il carteggio c m U-
orgtinizrazioni periferiche del p.utito 
Si comunicavano notizie. si segn.t'.i 
v.nio manirestazioni. si chiedei.t so 
prattutto per le campagne 1'invio <h 
propagandist! o di material! scrittt (ma 
scarseggiavann sia gli uni che gli al 
tri) . Continuava anche il lavoro di 
prepara/ione delle liste per le He 
zioni deH'Assemblea costituente (le ele 
zioni si terranno solo nella seconda 
meta di novembre. quando il potere 
dei soviet avra gia vinto; poi la Co-
stituente. divenuta centro di raccolta 
degli avversan dei soviet, verra sciol 
ta ai primi di gennaio). I I 10 si sta 
bili cosi che per la gubernja di Pensa 
"inoli'sta for«>e h Kollontai 

.Ma \ : furono anche — sempre i! 10 
- comunicazioni di altro genere. Alia 

sera di quella giornata arrivo da S\ 
sran. cittadina del Volga, non lontana 
da Simhirsk. la patna di Lenin, la 
notizia che il locale soviet era passatu 
completamente nelle mam de» boKce 
vichi r>H sfg^i su tfl I.a conquista 
della maggiorduza nei soviet da parte 
<M partito di Lenin era un fenomeno 
che si andava producendo a valanga 
ilo^vi !a sconfiita di Kornilov. 

Da un \illaggio degli I'rali era ar 
nvata in quella stt-ssa giornata la 
decisione di un'assemblea contadina di 
mettere tutta la terra a disposizione 
del locale Comitato contadino c per via 
delle difficili condizioni createsi per 
la Kussia e la rivoluzione e per evitare 
indesiderabili azioni anarcluche dei 
contadmi. che potrebbero porta re alia 
rovina la Russia e la rivolu/ione ». Da 
Samara sul N'olga I'organir/azione di 
partito aveva f.ttto sapere che < il rnal 
contento per la situazione si diffondeva 
in circoli sempre pni larghi *. Da Ho 
stov si era segnalata un.i manifest.) 
/•one di 1 ri00 •JlMld «ild,it; a' svid» •! 

i Abbasvi la guerra' ». Si era aggiunto 
che la locale conferen/a di partito 
aveva approvato * per I'essenziale » il 
nuiivo proKramma I ' IU pre«Krupanti 
erano state le noti/ie giurite did bacino 
rmnerario del r>»nez' i cosacchi de! 
generale Kaledin erano arrivati nella 
zona per reprirnere il rnovimento: si 
era quindi previsto uno sciopero di 
protest a dei minatori 

K' difficile stabihre se l^enin. che 
\iveva in clandestinita. avesse gia 
letto la sera del 10 quelle com un ica 
zioni Ma cio ha un'importanza rela-
tiva. perche tutte le segnalazioni di 
f|uel periodo erano in fondo della stesso 
tipo Su dati analoghi egl) fondo in 
fatti la valutazione con cui queila sera 
.stessa argomentd davanti al Comitato 
centrale del partito la necessita del 
I'msurre/ione: il momento era politi-
camente favorevole. fu la sua tesi; 
le risoluzioui non bastavano piu. occor-
reva passare all'azione. La decisione 
di insorgere ehbe due voti contra ri 
(Zinoviev e Kamenev) e 10 favorevoli. 

Si arrivo cosi al lb" (29) ottobre 
K:.iro passati "ei giorni di un intpn 

aissimo Iavorio. Lenin, che vjveva na 
scostu nel'a casa di Kalinin, aveva 
dedtcato tutta la sua attivita alia pre
parazione politic a e teen ica dell'insur 
rezione armata Kgli era persuaso che 
le cose proi'edessero troppo a rdento 
Kppure il pnmo atto dell'msurrMione 
in un certo sense era gia stato com 
piulo Le truppt della cuarniiiione cit 
tadina. opponendoai ai r» ; , n i con cui 
ai sarebbe voluto evaciiarle da Pietro 
grado. si crane roesse praticamente 
agli ordini di un nuovo comitato — il 
Comitato militare-ruolu/ioriiirio 
creato nel quadra del Soviet cittadino. 
ormai a netta maggioran/a bul-^evica 
di cui Troski era U>rnato ad esser*-
presidente. come nel 190", Quel comi 
tato fu pot il centra organi/zativo del 
rinsurrezione. 

Non il v»lo. naturalmente. La segre 
teria rlel Comitato centrale, capeg 
giata da Sverdlov. invio in quella stes 
sa giornata del 1« ottobre b^n trenta 
agitatort presso le truppe del Fronte 
settentrionale per garantire il loro ap-
poggie. che effettivamente sarebbe sta 
to prezioso, all'insurrezione. Ma essa 
continuava anche il «uo piu oscuro la 
voro qiyitidiano. Ancora teneva in re-
gola i sue! conti- si pagarono quel 
giorno ben 10 QUO rubli di spese tipo-
grafiche Ancora si occupava dei ran 
didati alia Costituente: da Stavropol. 
centro di una delle grandi regieni gra-
nane del sud. il l*i fu c«,municato che 
non volevano Stalin alia testa della 
loro lista. perche troppo poco noto ai 
contadini del posto (preferivano piut-
tosto puntare su militant! locali). 

Ma vi era ancora un problema poli
tico da risolvere. L'opposizione di Zi-
noviev e di Kameoev allinsurrezione 
continuava. I-a riunione del 16 ottobre 
del Comitato centrale fu quindi una 
riunione allargata con la presenza di 
altri militanti. che ufficialmente non 
facevano parte del C.C. Lenin vi svi-
luppd una seconda volta i suoi argo-
menti politici in favore dell'insurre-
zione. La discussione fu prolungata ed 
accesa. L'insurrezione venne nuova-
mente approvata: 19 voti a favore. 
2 contro, 4 astenuti. Nove giorni dopo. 
nella capitate insorta, il 2" Congresso 
dei soviet avrebbe preso «tutto il 
potere » nelle proprie mani. 

Giuseppe Boffa 

U n r e p a r t o d i « cava l le r ia rossa » a t t raversa K a z a n l ibera la ne l corso d e l l a g u e r r a civi 

COMPAGN1. se non condannate il 
colonialismo, se non appoggiate 

i popoli oppressi. che specie di rivo
luzione e mal quella che avete la pre-
tesa di compter*? »: e con queste pa
role che il giovane Mo Ci Min si 
rivolgeva poco dopo il 1917 alia so-
cialdemocrazia francese. K aggiunge-
va: « In principio. a spingermi a cre
dere a I^enin e nella Terza Internazio 
nale era stato il patriottismo. cion gia 
jl comunismo. A poco a poco, proce
dendo passo a paiso nel corso della 
lotta, unendo lo studio teorico del mar-
xismo-leninismo alia attivita pratica. ero 
arnvato a capire che soli il socialismo 
e il comunismo possono hberare gli 
oppressi ( . . . ) . Nel Vietnam come in 
Cina, la leggenda narrava di un sacco 
magico. Quando ci >i trova davanti a 
grandi diffcolta. basta aprire il sacco 
per avere la soluzione. Per i rivnluzio 
nari e il popolo vietnamita il mancismo 
leninismo rappresenta il sacco magi 
co.„ ». In queste semplici parole di 
Ho Ci Min si possono gia ritrovare 
alcuni Lratti fondamentali della inci 
denza che ebbe la Rivoluzione d'Otto 
bre sui movimenti di liberazione na 
•ionale dell'epoca. Ne furono soltanto 
i dingenti di future rivnluzioni vitto 
hose e socialiste a subine Pnfhienza 

Ancora oggi. assai probabilmente 
appare inesplorato il ricco capitolo del 
la nsonanza immediata. politica e idea 
le. e persino organiz?ativa, drlla Ri 
vohi7ione soviet ica presso gruppi na 
noiiahsti che pure avrebbero b.ittuto 
vie diverse da quelle della rivoluzione 
sociali^ta. Certo essa fu immensa. se 
non solo un nazionalista avanzatn come 
Sun Yat Sen ne fu scosso profonda 
mente (< un eambiamento profondo si 
e prodotto negli affari mondiali. da cm 
tutti gli avvenimenti futuri saranno 
condizionati... i nostri soli alleati nella 
lotta per la liberta nazionale sono gli 
operai russi e i contadini dell'Fsercito 
rosso »). ma anche un moderato come 
Nehru confessa che t la Rivoluzione 
aoveitioa fu un fatto molto eccitante. e 
le nostre simpatie andavano a I^enin 
• agli altri, senza sapere gran che sul 
mancismo». perche i bolscevichi « r i 
svegliavano le masse oppre«se creando 
j'uguaglianza ». 

In realta chiunque vnglia misurars' 
aeriamente con la storia contempora 
nea non pud negare come la rivoluzio 
ne colon iale abbia le sue origin) nella 
Rivoluzione d'Ottobre. Nooostante il 
proeesao di liberazione dei popoli pren 
da dimenaioni storiche solo nel sacondn 
dopoguerra. 11 crollo degli imperi co 
Joniali si verinchi solo negli ultirni w -
tfeinqut anni, « oggi i problem! della 
ffoohttioM eolonfalc presentino prable 

Mondo co Ion iale e Rivoluzione d'ottobre 

Quel die ne p n s r o n 
HaCJrfln 
Nehru e Sun Val Sen 
mi di strategia e di prospettiva diversi 
d.i quelli validi cinquanta anni or sono. 
uitt.ivia non v'e alcun dubbio che c 
rol 1917 che ha ini/io il processo d 
dis^jregazione del colonialismo tr.uli 
/unale K' infatti con la prima nvo 
lu/ione socMltsta - sia pure entro i 
conlini di un solo paese -- die si roniix,-
ia unicita del mercato mondiale impe 
nalista. che si intacca in profondita 
I'mtero sistema coloniale e semicolo 
niale. che si apre la breccia decisiva 
— e pn>prio nel paese-ponte tra Europa 
e Asia — attraverso la quale avrebbe 
dilagato I'mtero rnovimento di libera 
zione nazionale. Prima del 1917 il na 
zionalismo nei paesi «»]>pressi. di qual 
siasi estrazione esso fosse, era condan 
nato ad una naturale asfissia. privo co 
m'era di onzzonti internazionali. di 
punti di riferimento ideali e pratici e 
quindi faticava, com'e. accaduto. a tro 
vare una sua dinamica antimperialista 
I,a Rivoluzione d'Ottobre segna un nuo 
vo spartiacque. dai quale nasce una 
alternative reale e oggettiva. prima che 
un esempio dai quale nasoeranno altre 
rivoluzioni vittoriose. da quella cinese 
a quella veitnamita e cubana. 

Tuttavia snto questi ancora element! 
oggettivi che .ion sarebbero sufftcienti 
da soli a stabilire un nesao diretto. che 
invecc eainte. tra Rivoluziona d'Otto 
bra t rivolusione colonial*. A aaldar* 
quaati dua grandi avtenimanti atorici 
oonootra la aapeHenia taorica « pra

tica del partito bolscevico. sulla scorta 
del pensiero e dell'azione leniniani. Par 
ticolarmente su due terreni. 

II primo e quollo dei contenuti nuov: 
che Lenin e la Rivoluzione d'OUcvbre 
danno all'internazionalisnio proletano 
e ai processi della rivoluzione mon 
diale. Vlentre gli ortodossi della Se 
conda Internazionale nmancvano anco 
rati alia esegesi letterale di una parte 
del marxismo ridotto ad una formula 
libresca e i revisionisti approdavano 
all'apologia del colonialismo (Bernstein 
esaltava * il dintto superiore della c\il 
tura superiore > a dominare 1'Africa e 
I'Asia). Lenin veniva compiendo quella 
vigorosa e rigorosa ricognizione del 
rimperia'ismo che — attraverso un si 
gniflcativo esempio di ricerca marxista 
creativa — apriva nuove e feconde stra 
de all'avanzata dei processi rivoluzio 
nari nel mondo. II taglio fu netto e 
profondo. Di fronte agli orrori del co 
lonialismo. divenuto stmttura portante 
del capitalismo. la Seconda Internazio 
nale oscillava tra due poli. entrambi 
estranei alia realta dei problemi. II 
primo mirava a mitigare pat^malisti 
camente la brutalita della dominazio 
ne colon iale: il sociallsta Vandervelde 
ad esempio. proponeva come rimedio 
alle crudeltA belghe ne) Congo, il pas 
saff io di questo paeaa daJla condizione 
di propriety prlvata del re Leopoldo 
a quella di proprieta di tutto fl popolo 
belfa. 

II secondo polo ruotava semphcemen-
te intorno alio sciovinismo borghese. 
L'atteggiamento preso nel 1917 verso la 
nvolu/iono sovietici - la impossibilita 
vli una rivolu/ione socialista laddove il 
(Mpitalismo non aveva raggiunto la sua 
t'ase di m.itunta crepuswlare - do 
minava. moltiplicato all'mlinito flno alia 
neHazione del diritto alia indipendenza 
tutto l'orientamento della Seconda In 
tern.i7ionale verso i popoli oppressi 
Sfuggiva a questi «marxisti » la no-
/ione di impen.ilismo. la sua natura 
che umtlcava il mondo intero. le sue 
interne contraddiz'oni, e quindi gli svi 
luppi oecettivi e soggettivi della lotta 
rivoUi7ionaria Ton la conseguenza di 
una caren7a. pt̂ r non dire assenza — 
come dimostrano gli avvenimenti del 
1H14 — di un qualsiasi internazionali 
smo. e di una visione strategica fon-
data su un rapporto pieno anche se 
articolato tra lotte della class* operaia 
nei paesi capitalistic! (metropoli colo 
ni7zatrici) e lotta dei popoli oppressi 
(colon ie). 

Si puA pereio intendere il vaiore li 
beratorto e di profondo rinnovamento 
che I'analisi leninista introduce quan 
do attraverso la nota deflnizione del 
I'imperialismo, egli rico.«truisce una 
strategia e una iniziativa rivoluziona-
ria che collegano rivoluzione proletaria 
e rivolta dei popoli oppress!, in un 
unioo fronte antimperiallata demo di 
reciprocita dialetticne. E ai puA inten 

dere U valore. immediato e di prospet 
tiva, di quel Decreto sulla pace che 
fu tra i primi atti del governo rivolu-
ziorvario. in cui per la prima volta l'au 
todeterminazione dei popoli, il rinuto 
di ogni annessione o conquista, non ap 
parivano come regole riservate alle 
nazioni < civilizzate > ma si estendeva 
no ad ogni parte del mondo. a tutti 
i popoli e paesi c indipendentemente dai 
grado di sviluppo e di arretratezza del 
la nazione forzatamente annessa e for 
zatamente tenuta nei confbi di quello 
Stato » e f indipendentemente dai fatto 
che questa nazione si trovi in Europn 
o nei lontani paesi transoceanic! ». I 

Del resto erano te stesse prime espe 
rienze del giovane Stato sovietico — ed 
k questo il secondo terreno in cui il 
collegamento appare decisivo — che 
venivano fornendo un capitale prezio 
so di pensiero e di indicazioni per la 
soluzione di problemi acuti. e sino al-
lora vergini. della lotta di liberazione 
dei popoli. In primo luogo quello della 
lotta contro il sottosviluppo. una volta 
spezzato il legame di dipendenza dai-
I'imperialismo, in secondo luogo quello 
delle nazionalita (si pensi solo alio 
sconvolgente processo di rinnovamento 
che pervase I'Asia centrale sovietica). 
K per quest'ultimo problema non si 
tratt-a solo della fine pratica e senza 
remore del colonialismo interno alio 
Stato multinazion.ile 7insta. m i anclie 
dell'impegno. del lavoro e della ri
cerca di unn sviluppo e di una costru 
zione rivolu/ionaria e sociahsta. lad 
dove rapporti di produzione e classi 
sivi.ih si presentavano in modo assai 
piu gelatinoso e visrhioso cli quello pro 
prio alle altre nazioni piu progredite 
delta giovaie Unione Sovietica. Di li 
partiva un complesso di esperienze che 
animarono intensamente. specie nei pri
mi anni dHla Terza Internazionalo. un 
dibattito e un'azione rhe avrebbero 
contribuito in modo decisivo ai sue 
cessivi sviluppi della rivoluzione nel 
cosiddetto « Terzo mondo ». 

Molta strada e stata comoiuta da 
allora. e la carta politica e sociale del 
mondo e profondamente cambiata. Ma 
riandare al 1917 non signifies jvoltanto 
ritagliare un momento lontano affidan 
dolo alia storia, Significa. per dirla 
con ie parole di uno dei piu autore-
voli leaders del < Terzo mondo > vede-
re una «influenza decisiva sullo svol-
gimento della nostra storia e di tutta 
la storia contemporanea, un fatto vi-
vente ciie ci da la certezza che di-
struggeremo rimperialismo >. 
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