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QPMONI 
Problemi della giustizia 

anistrato 
• B 

Che cosa rivela il procedimento con-
tro il giudice Franco Marrone 

in m Svizzera 

I! dr. Francesco Mlslani, maglslrato del Trlbunale 
dt Roma, ci ha inviato II secjuente nr tkolo che pub-
blichiamo come contribute alia conoscenza del ter
mini del * caso Marrone », il magistrate incrimlnato 
per un dlscorso tenuto a Sarzana. 

Se e vrrn, secondo 1'ana 
lisi marxi«t i. che li diritto c 
per sua n?!nrn funzionalo ai 
rapporlu socioeconomic] sto 
noamentc eiistenli, e quin-
di, nclla soeipia cipita'isti-
ca, necessariamente ingiusto 
perche tutela la sola classe 
dominante in danno delle 
classi so,>gette, e eviden'e 
che la funzione del magi
strate non puo non essere 
essa stessa parzial" perche 
diretta airattuazione di nor-
mc che tutclano gli interest 
d^lla olasse che dehone il 
potere T magistral! dunque 
sono obiettivamcnlc - s e n i 
dei padroni » Queslo c in 
sintesi 1'inle.rvento di Fian-
co Marrone a Sar/ana. In 
questi termini il discono 
appare astratto e vale quan-
to quello di coloro — msi-
gni operator! del diritto o 
espem della dottrina. come 
si us.i dire — ehe npetono 
eontiiiuamentc nelle sedi 
• ade,'uate» che la legge e 
impa'-ziale e • uguale per 
tutti •, e ehe il giudice e 
neutiale. Ma Marrone non 
si e lnnitato ad affermare 
un principio: ha chmostrato 
la te,i at tovcrso 1 esame di 
casi sigriificativi e poMtica-
mente scottanti (da una par
te, la repressinnc nel corso 
dell'autunno caldo e il caso 
Valpreda; dall'allra, le fus'he 
di capitali rimaste impuni-
te) Egli, in sostanza, ha cri-
ticato, espnmendosi in ter
mini acccssibiili anche ai 
t non addetti ai lavori », la 
apparent* neutrahla della 
logge c del diritto. E' que-
sta una convinzione profon-
damente radieata presso la 
oplrrione pubblica e docu-
mentata ampiamente dagli 
sfcudiosi. Una rassegna com-
pleta su tale aTgomento si 
trova nel recente libra di 
Neppi Modona: « Sciopero, 
potere politico e Magistratu
ra >, a commento del quale 
neM'ulbimo numcro di « Qita-
derni piaccnlini» e stato 
soritto: • L'A. e mosso da 
un mtento sostanzialmente 
demistiificatore che gli con-
sente di rintracciare, attra-
verso un esame delle sen-
tenze e dal'la pubblicistica 
giurisprudenziale, le conno-
tazioni elassiste dell'operato 
della magistratura, il suo 
stretto rapporto con le istan-
ze dell'esecutivo e, piu in 
generale, con le esigenze 
della elasse dominante e 
dell'ordine costituito, nelle 
fasi altorne della lotta di 
classe in Italia... Quest'atleg-
giamento della magistratura 
che, oltxe a rimanere costan-
te in tutto 1'arco di tempo 
preso in esame, tende viep-
piu ad aceentuarsi, viene as-
sunto a sintomo della sua 
vocazione autoritana e re-
pressiva...». 

La differenza fra questa 
critiea e quella di Marrone, 
sta nel • deplorevole lin-
guaggio e vivacita di espres-
sioni • usati dal secondo. Ma 
pu6 oi6 giustificare 1'incri-
minazione per vilipendio al-
I'ordine giudiziano? Non si 
vuol fare il discorso co-
gtituzionale sulla liberta di 
espressione del pensiero, 
giacche, come e noto, tale 
« liberta . e stata vanificata 
dai limit! imposti dalla giu-
rispntdenza, indirettamente 
convalidati da'lla forte Co-
stituzionale, secondo cui, in 
pratica, puo essere espresso 
soltanto il pensiero della 
classe dominante. Quello che 
qui interessa e la gturispru 
denza del'la C'assazione, la 

Anche in clinica 

i seminfermi 

di mente 
Una interessantx?. c rxr | 

alcuni versi rivoluzionHrM | 
senlonza. umca per ora in ' 
Italui emess.i dalla sezione 
istrullona della Corte d \p 
pello di Bologna, a.irp nuo 
ve s;x?ranio ai aio\ n 111 ^ 
minlornu di menu1 C'IH\ 
espMla la cond nina flcbho 
no trascorreie un cerlo pe 
nodo in « casa dl cui'a e 
custodia i> Ne esiste una so 
la in tutto il pacse, ([urlla 
di Aversa 

La Corte d'^ppcllo nolo-
goese ha stabihto che a 
certe condiziom. queslo pe-
nodo di cura 1'imputato am 
malato lo iwssa trascorre-
re m clinica 

len mattina. accoclien 
do la nrhiesla deH'a1^ \'oc 
chi Hi Boloetn la coi'e ha 
infalti tlcc.so che un gio 
vane dt 25 anni cho ha tra 
scootato trc anni 11 carce 
re per ten! itn omic ho e 
che no do\ .•vbbi* pi>^ire 
due id V.CIST s a r co\e 
rato ocr lo sto^s,i fK'nodo 
all'isMlulo ps-chiatnco «lJi 
ni t di Milana. 

quale ha avuto pui \nlte oc-
casione fli affermare < che 
il ream (vilipendio) e eselu-
so se non si sono oltrepa> 
sail i Iimiti di una cntica, 
ancorche si siano adoperali 
un deplorevole linguaiigio e 
vivacita d'i espj-essioni »: ed 
ancora' « il bia-.imo dell'ope
rato del governo o delle for-
ze armate o di allra istitu-
zione eostituznnale, anche 
se osprcss.i in termini acce-
si, non e suificiente ad inte-
imre gli est.remi del deiitto 
(vilipendio) se la cntica non 
assume il caratterc della de-
i-'sione, dol di*pre77o. del 
rii'e-'fo si eh" l'a"enle di-
mos-tiri di teneie a \'i!e 1'isti-
t'"Mopn tu*^1 nti dalla 1""-
ge • Su questa base della 
piunsprudenza dell?, f i « v 
7ione. come si giustifica 
dunque l'lnenminazione di 
MaiTone e la relativa aulo-
rizzazione a procedere con-
ccssa dal ministro? 

Due eircostanze, ehe be-
nevolmente possono essere 
definite - s t r a n e " , possono 
contribuire a chiarire il mi-
stero: la polizia ha regi-
9trato 1'intero intervento di 
Marrone, compilando subito 
dopo un regolare rapporto 
trasmesso al pubblico mini-
stero di La Spezia; il mini-
s'ro Reale. esponente del 
PRI (partito questo ehe ha 
prosentato alia famera un 
disegno di legge per la 
abrogazione del vilipendio) 
ha concesso solleeitamente 
— considerato che presso il 
suo ufficio giacciono da lun 
ghissimo tempo uumerose 
praliehe inevase per la con 
cessione doH'autorizzazione 
a prwedere contro cittadi 
m t non qualificati » — il 
richiesto prowedimento, no-
nostante fosse gia dimissio-
nario stante 'la crisl del go-
verno Rumor. Questi due 
episodl uon possono non 
avere una precisa signlfica-
zione: la preordinazione dl 
un disegno politico diretto a 
colpire il magistrato Marro
ne. Solo cosl puo spiegarsi 
la presenza del'la poliz-ia mu-
nita di registratore. eviden-
temente per precosiituire la 
prova, nel teatro di Sarza
na e la sol'lecitudine con cm 
il nnnistro Reale ha conces
so. nelle condiziom' specifi
cate. 1'autorizzazione a pro
cedere. malgrado la tradi-
zione liberale del suo par
tito sempre favorevole alia 
abrogazione delle normc piu 
bestiali del codice fascista. 

D'altra parte e ingenue; 
ritenere che 9i 6 agito nei 
confronti di Marrone per 
motivi di rappresaglia per-
sonale. e eioe per aver eali 
osato criticare la ideoloaia 
del'l'apparenza borghese. Da 
anm magistrati, avvocati. 
professori universitari si riu-
niscono attorno ai tavoli dei 
settimanali e dei quotidiani 
per discutere gli stessi pro
blem! trattati da Marrone. 
Non risulta che alcuno di 
ess! sia stato mai mcrimi-
nato In venta cio che ha 
fatto scattare la reazione del 
sistema e il tentativo di ri-
qualificare la propria fun-
zione che un gruppo di ma
gistrati, fra cui Man-one, 
sta faticosamente portando 
avanti da qualche tempo. La 
manifestazione di Sarzana si 
mserisce in queslo quadro, 
che comporta una saldatura 
diretla e non episodica eon 
le masse soggelte, per la 
ereazione o la nstrutturazio-
ne di organismi di base ca-
paci di inciderc positivamen-
te in quei meecanismi giudi-
ziari e poliziesehi tradizio-
nalmente impermcablli ad 
ogni influenza diretta della 
sovramta popolare. L'incri-
mmazione di Marrone e gli 
altri episodi di repressione 
ricordati recentemente sul-
rUmta da Fausto Tarsitano, 
hanno dunque il preciso sco-
po di stroncare sul nascere 
_ facendo leva sul comprcn-
sihile scoraggiamento anche 
di quei collcghi dispnnibili 
per una lotta democratica — 
questa mdicazione dl modi 
nuovi di lotta v di pnssihili 
soluzioni Si tratt.i di una 
lotta difficile che riguarda 
non solo la magistratura. ma 
tutto il mondo delle profes
sion! e che per ora scmbra 
limitata, quantomeno nelle 
manifestazioni piu consape-
voli, a nstretli strati studen-
teschi e tecnici; e certo tut-
tavia che essa e apcrta e de-
stinata ad estendersi nel fu
ture In questa prospettiva 
il caso Marrono, come gi.i fu 
il caso Gianlombardn Tavo-
laro. potra avere ck-gli effet 
11 positiM so si s?pra da 
esso trarre a'limenle e so 
stegno per una lotta piu 
awiiuata nella mag. ' traturj , 
nell'mleresse delle classi po 
polan. 

Francesco Misiani 

A colloquio con Samuel Schmotkin: ha 87 anni, ed e uno dei pochi russi ancora viventi che sia fuggito dall'impero zarista negli anni delle persecuzioni 
antiebraiche dell'inizio del secolo - Una casa che il Consiglio comunale di Zurigo vuol lasciare abbattere - Attorno ad un fornello a gas tutta l'« Inter-

nazionale » femminile - Le vacanze in montagna nell'estate del 1916 - L'annuncio che la rivoluzione e scoppiata in Russia 

LitieiM :#£mtiM-. mMmmoiWiA 
Dal nostro inviato 

Zl'IUGO. UtQlio. 
S^mut1! Schmotkin ha (17 

.mini \\ uno del pochi russi 
•incora \urnt i cho si,) tu^ni 
to (Lill impoio 7nns|,i ne^h 
•mm delle porspcu/iom anu 
plu'tHrlic <lell im/io do) secolo 
Nel l!)(VI arn\o a Homa dopo 
,\\or \ia^j»iato per j_'inrni e 
^'orni negli sporcln \ajf,oni di 
(|iiaria classe 

KVA d 10 setlembre 1!)I>1 
quando con un pacco. piuUosLo 
pictolo, di lnclumt-Miti si pre 
senlo a uno srnltore russo per 
il quale a\e\a una leltera. Lo 
sent tore lo aiuto e lo fece 
enlrare a la\orare in una fab -
brica di cioccolala. La « cnlo 
ma » dei nfu^iati russi di 
Bcrna era atlna, in quefili an 
ni, come quella di Oinewa o 
di Zuritfo o di Panm Samuel 
Schmolkin che dalla Russia 
ei a fuggito per le persecuzio
ni ra/./iali non conobbe Lenin 
in quegh anm. ma ncorda di 
avere \ islo, al calTe Kige!', 
Axelrod. \larlo\ e Trotskj Ri-
corda Trolskj, una sera, pre-
spntare « Xio \'anja t di Ce-
chnv messo in scena dai rifu-
giati russi. 

I gruppi dei rifugiati a\c-
vano una loro vita politica e 
culturale intensa. come propno 
qucsto episodio dimoslra, e fi-
no a qualche anno fa a 7A\-
ngo era possibile ancora par 
lare con alcuni testimom che 
ncordavano 1 giorni di Lenin. 

Sulla casa di Spiegelgas.se 
c e una lapule scnlta in lede 
sco che ncorda il soggiorno 
di Lenin, la incise un operaio 
itahano Giuseppe Tlu7/i, che 
conobbe Lenin, mnrlo tempo 
fa a HO anm. I! Consiglio co 
iminale di Zurigo ha tutta-
\'ia deciso di lasciare abbat
tere la casa, un edificio tipi-
co della citta \ecchia di Zu-
figo, a due passi dalla Bibbo-
leca centrale o dalla grande 
cattcdrale con le due torn a-
guzze. BisognerA salvarla, in-
vece questa casa da cui Lenin 
parti per tornare in Russia 
nel 1917. dopo un esilio di altri 
dieci anni. 

II ntorno di Lenin a Gine-
vra la sera del 7 gennaio 1908 
i'u tnste e non alheUito nem-
meno dal tempo. « Ginevra a-
veva un aspetlo spiacevole. 
Non vi era traccia di neve, 
ma un vento freddissimo sof-
fiava... La citta pareva de-
serta, morta», ha scntto la 

Dopo Omero (« Le avven-
ture dl Ulisso ») la nostra 
Televtsione ha deciso dl 
proseguire sulla strada dei 
classici; cosi adesso e la 
volta dl Virnll io e dell'Enel-
do La lavorazione del tele
f i lm, per la regla di Franco 
Rossi, 6 gin a buon punto, 
Nella parte dl Venere — 
dea della bellezza e protet-
trice dl Enea — 1'attrice 
Marllu Tolo (nella foto). 
La maxlgonna non e dovuta 
alia recentlssima moda: pa
re che Venere I'utllizzasso 
spesso. 

*h 

Una infinita serie di concessioni ha spezzetiafo le rive in tante piccole e grandi«oasi» private 

IA ANCHE IL LAGO MAGGIORE 
Dal confine svizzero fino a Sesto Calende, sulla sponda lombarda i gitanti trovano a fatica di che ba-
gnarsi i piedi - Calpestati anche i diritti dei pescatori professionisti - La fauna ittica si riduce progressiva-

mente - Gli inquinamenti hanno gia gravemente sconvolto I'equilibrio naturale 

Dal nostro inviato 
ANGER.A (Varese), luglio. 

« Dal confine svizzero a Se
sto Calende, lungo 1'intera 
sponda lombarda, il !ago 
Maggiore 6 stato ormai emu-
so In gabbla» cosi un pe-
scatore dl Angera ci nassu 
me una situazione che vede 
11 secondo del laghi itaham 
aggredito da una serie mil 
n.ta di limiUziom che ne ban 
no spez/etiato le rive in una 
contmua ûc< essione di cran 
di e o'.ccole « oasi » private 

II nsultato 6 sotto gli occhi 
di tulti particolarmentc del 
tunsti della domenica che ar 
r.vano a mighala dal Milane
se e che. spesso, 11 lago de-
vono limitar&i a « guardarlo » 
perche al «consumo» del lo
ro tempo libero mancano gli 
elcmenti primari. 11 verde e 
1'acqua a disposlzione dl ognu-
no dl loro. 

Le sponde llbe' e si sono 
Infatti ndotte a pochi fazzo 
letti sui quail — come ad 
Angeia — si t.*"<nassano cen 
tmaia di person" in un'illu 
slone di liberta. dopo lunch! 
e lailcosi tia.slenmenti che 
dovtehbero rdetnprare dalle 
cosln/ioni tisuhe e piicologi 
che nelle tabbrlche, negli uf 
lici. ne) logoianti spo^tamentl 
quotidiani 

(1 Da Zenna al Ticlno, sul 
versanti oi'ienUile le cotniti-
ve dei gltant! ttovano a fati
ca dl che bagnar&i 1 piedt J), 

cl dlceva un altro clttadSno 
di Angera durante l'lncontro 
dt un gruppo di pescatori con 
un deputato comunista di Va
rese, Ton. Ezlo Batttstella. 

Nel corso dl un decennio 
le concessioni edilizle si sono 
ovunque inflttite, in una mas-
siccia violenza al paesaggio 
Per fare due esempi soltanto 
la splendida «punta Pornet 
to» di Angera e stata rovlna-
t-a dalla ondata del cemento, 
e persino 11 pn'i bel «monu 
mento » natuiale di Ranco. un 
grande sperone roccioso di 
orlglne glaciale proteso sul la 
go. e. stato reemtato e proibl 
to al pubblico 

Le scavatrlci hanno mangia 
to i londah, 1 muri di case, 
ville, clubs e darsene si er-
gono fin quasi all acqua e 1 
recinti si estendono ad ab-
bracciare «fette» di lago. E 
dl frequente I caitclll «Pro
priety privala» tracclano con-
fmi llleciti nelle acque dema-
niali che dovrebbero essere 
accessiblll a tutti. Ma I'illcct-
to sembra diventare una nor 
ma cost-ante davanti all'alteg 
Eiamento dl chi dovrebbe 
stroncarlo e elie. Invece. si 
compoita IKM* ni.usi a una 
immagme Hcorsa sovente alia 
assemblca del pescatori - co 
me le tre tamose scimmiette 
occhi oiecchie e bocca erme-
ticamento chiusl 

E' un attpggiamento che 
aluUto dalla carer,z,i delle leg-
gi, si maniiesta anche di fron-

te ad un pencolo sempre piu 
insidioso: gli inquinamenti, 
che hanno gia- sconvolto I'equi
librio naturale e che stanno 
diventando un nschjo moitale 
per il lago, 

Le maggiori font! dl awe-
lenamento hanno ongmi e no-
mi pretisi: sono i fiumi ro-
vlnati dalle Industrie, che non 
vengono costrette a re.stituire 
puhta 1'acqua trasformala in 
un con -entrato di sostanze 
tossiche II tiume Bardello 
scanca le ^corie di una car 
tiera e di una cronutura, il 
Tiesa (onwigha al « Ma^gio 
re »> le acque marce del la 
go di Aigano, il Toce «vo 
nr.txi » residui della Rhodia 
e della Montecatini Una fitta 
rete di contmaia e centinaia 
di scar-chi cloacah pubblici e 
di scanchi pnvati, completA 
il quad'o della ma;i,siccia ag
gress! one. 

Nel lago, a poco a poco, 
la faura .si riduce. La trota 
e destinata a scorn pan re non 
potendo trovare nei fiumi -
iogna lamblente adeguato al 
la ripniduzi'ine II porsicci o 
la specie piu eolpila. Alia 
cai [).i t all.i tmui \ciigouo d 
nunuii'1 canned e londali. di 
btrutt. dalle ruspe pel la co 
stru/iuno di darhcne puvate 
L'angmlla non puo ainvaie 
dal Tit ino peiche nella coslru-
zione della diga delia Vizzola, 
oppi LNKL, t* sUaU « dimenU-
cal.i» la ram pa di rl:.ahta, 
per 11 pesce. Per cui le ml-

grazioni avvengono In una uni-
ca direzione: fuorl dal lago. 
E In questa condizlone semi-
nare avanotti d'anguilla nel 
«Maggiore» ha lo stesso rl-
sultato di versare acqua in 
un secchio bucato. 

La moria del pesce assume 
a volte dimension! impressio-
nanti Ai pescatori, infatti, 6 
capitato anche recentemente 
di notare cnormi quantita di 
alborelle morte. « fa.see » blan
che che ngano II lago per 
chilometrl 

Non solo vivere dl pesea 
t> piu ditticile ix'rche la fan 
na si riduce, ma lo e anche 
peichS il lago si «chiude» 
sempre piu agli stessi pesea 
ton Anche per essi 11 diritto 
di transito sulle rive e hmi 
Uito dalle recinzioni private 
dei pa.ssaggi pedonall, men tre 
i punti di approdo dimmui 
scono. Dove un tempo l'acces-
so alia barca era facile, ora 
i fondali abba-ssati dalle sea 
vatrici lo rendono spesso com-
plicato Vi sono stall casi di 
pescatori che hanno dovuto di-
tendere duiamente lviementa 
re duitlii di accecleie alle 
imbarca/.i nil. senza io\ci ta 
re (i travi rs.ite » con 1'acqua 
fino a! c )llo K puo .uc.ule 
ie I'assur lo dl non \ oter con 
I<ne su i pprodi îc in e >< a 
Uro», se 1 nialtompi costnn-
ge ad im irovvisl iit mi; 

Ma e'e ancora u i proble 
ma di mt'-icsse \lt,d' pe: que
sta. categnria: libera e 11 lago 

da quella che e stata defini
te a la galera dei Borromeo ». 
Un antichissimo pnvilegio feu-
dale assegna buona parte del 
«Magg-ore» in concesslone 
esclusiva al pnncipe. discen-
dente dall'antica famigha del 
famoso cardinale Alcuni altri 
ncchi sono concessionari di 
immense superfici. pratica 
mente quasi tutto quel che 
resta 

Ai pescatori professioni-sti di 
Angeia e permesso soltanto 
un tialto presso la sponda 
comunale la parte eenliale e 
1'alto lago sono loro preclusl 
Pci accedeie ad una zona ben 
dehmiUita di acque alte, d*1 

vono [jagaie I'atfitto ad una 
cooperativa delle i 'c Borro 
meo. alia quale il prmelpe 
ha concesso m esclusiva lo 
slrutUmenlo delle nsoise lt-
tiehe, guadagnandosi un altro 
titolo. quello di grande bene-
faltore. Sara. 

Intanto. comunque. ha crea-
to pnvilegi e discnminazio-
nt che rendono laiicosa la rt-
cerca di una umta fra tutti 
i insertion per batlere le for-
ze arrocc.ite in difevi di ajia 
cionistici dinttl Non si d) 
mentichi - pet mciso — che 
10 slew) Bonomeo e 11 com 
missano iMhano della com-
nnssione iMlo elvetiea dl cui 
11 nostio bUito si awale per 
regolare la pesca sul lago 
Mapgioie. 

Sorgio Banali 

Krupskaja I-enm non era di 
ammo piu sorcno. Kssi tro\a-
rorio una camera ammobihala 
p \i si adatlarono, superando 
con lo studio e il Ia\oro la 
tnsfc/za di un nuoio inizio di 
esilio dopo il fallimento del 
la n\olu/ione del 1905 I pro-
blemi da atfronlare crano im 
mensi KCCOIIP uno tra i tanti: 
come mandare in Russia la 
stampa clande.stma,> Lenin ne 
senve a Gorki che in quel mo-
men to o a Capn e lo mvita a 
trovare la strada attraverso 
le navi italiane che fanno sea 
lo a Odessa. Gorki trove ra 
quella stivida e i giorn-ah giun-
geranno in lUissia. 

Ma Lenin alia fine dell'an-
no lascia Ginevra ;>or Pari-
g), e in Svizzera tornora di 
quando in quando per lenere 
conferen/e e ravvivaro i le 
garni con i fuorusciti Fra il 
soggiorno di Pangi, che non 
ama molto. e il nentro in 
S\ i//era a Benin, e'e la con-
ferenza di Praga con 1'cspul-
sione dei menscevichi e la con-
spguente possibility di costrui-
re un partito comumsta. 

La riunione 
nei boschi 

Ma c'o anche un soggiorno 
di (hie anni in Poloma e il suo 
arrcslo dopo lo scoppio della 
guerra nell'agosto 1914. Quc
sto lo eostringe a sceghere 
la Svizzera di nuovo come sua 
babe operativa. ma anche qui 
incoiilio grosse difl'icolta e 
solo I'mlenento del Partilo 
socuihsla gli ottenne un vislo. 
Senza dar tregua, appena see-
so dal Ireno Lenin chiede che 
si comochi subito nei boschi 
intorno a Berna una conferen-
za dei bolscevichi. 

VJ il suo stile di lavoro, e 
la sua forza. In quei due gior-
ni di conferenze — il secon
do e il terzo del suo arrivo 
nella capitale svizzera — leg
ge ai suoi compagni le <Tesi 
sulla guerra ». 

Nella Svizzera tranquilla, il 
ciclone che passa sull'Europa 
sembra ovattarsi, ma Lenin 
lavora sempre e scrive, pre-
para le sue opere anche nel
l'estate del 1915, in una loca
lity di montagna dove ha do
vuto portare Nadja per una 
ricaduta del morbo di Base
dow. l.assu lo raggiungc an
che Inessa Armand, una con-
vmta seguace del capo russo 
e per la quale, dicono alcuni 
biografi, egli ebbe un grande 
amore. 

A settembre clelegazioni dei 
pa rt 111 socialist! europei si 
mcontrano a Zimmerwald. I 
delegati alia conferenza giun-
gono in queslo villaggio a bor-
do di quattro vetture. Trotskj, 
arguto, dice una battuta, un 
IX)' amara: < Un mezzo secolo 
dopo la fondazione della I In-
ternazionale, si possono allog-
giare tutti gli internazionalisti 
in quattro vetture! ». 

Lenin viveva in una camera 
in uno dei primi edifici all'en-
trata del paese. La conferen
za non mutd il corso delle 
cose e Lenin torno a Soeren-
berg da Nadja e agli imzi di 
ottobre e di nuovo a Berna. 
Nonostante il fallimento di 
Zimmerwald, la Svizzera resta 
il punto d'inconlro dei movi-
menti operai nazionaLi e li si 
mcontrano gli uomini che so
no, piu o tneno, espressione 
di quei movimenti. Cos) a 
Berna la sera dell'8 febbraio 
1916, nella Casa del popolo 
gremita come per le grandi 
occasioni, parlano lo svizzero 
Grimm. 1'itahano Modigliani 
e Lenin. Grimm si limita a 
fare il moderatore, Modiglia
ni si mantiene sulle generali 
e in maniera grotlesca metle 
l'accento sulla lotta contro lo 
sciovinismo e Lenin spara una 
parola dopo l'altra contro la 
guerra imperialista e di ra-
pina. 

A meta febbraio I^enin ab-
bandona Berna per Zurigo. 
Kgli e In Krupskaja alloggia-
no quasi subito in un ca
mera di Spiegelgasse n. 14, 
nella casa del calzolaio Kam-
inerer. Scornoda e veccbia, an
cora oggi al piano terra sopra 
un arco 6 incisa una data del 
XVI secolo. Lenin non nbban-
donera quella casa mai. per 
ragioni politiche e di smipatia 
umana \er«o il padrone del 
1'apparlamento <t L'ajiparta-
mento era "mternazionalo" 
— ha scntto la moglie di Le 
nm — nel senso stretto della 
parola: 1 padroni di casa oc-
cupavano due camere; le altro 
crano npartite nel seguente 
morio: una era ahitaU dalla 
moglie e i figh di un panettie-
re tedesco mobililato; l'altra 
da un italiano: la (crza d«i ar-
tisti austriaci possessor! di una 
prodigiosa gatta rossa; la 
quart.! per noi, russi*. «...Un 
giorno — scrive ancora Nadja 
- che attorno al fornello .1 gas 
era nunita tutta l'« Interna 
zionale ? fenimi'iile. la signora 
Kammerer osclam6 con mdi 
gna/ione "I soldnti dovreblio 
ro girare i loto fucili contro i 
loro gnverni!" Dopo questa di-
clu.ir.i/innc Ihc non \ olle pn'i 
•sentir parlare di cambiare al-
loggio ». 

Lenin in quella casa lavora-
va molto II calzolaio-padrone 
disse che la ta\ola era sempre 
coperta di giornali e libri e che 
« Herr Ulianov » senvevo lino 
a tarda unite Quattro ore al 
giorno, ahneno, tutUuia, le 
passava alia Biblioteca cen 
trale rh Zurigo nella modesta 
sal,i dt leltura. II suo obietti-
\o politico, la sua ricerca so-
ciale, crano sempre alia base 
di tutta la sua neerca. Per 
queslo si prepara per la se-
conda conferenza dl Zimmer
wald che si terri airhole! 
Baeren di Kienthal. Lenm Zi 
noviev e Inessa Armand rap-
pre-,enUino l bolscevichi Cl 
sono 44 partecipanti, ma le 
tesi di Lenin, in quel mare di 
confuso i*evi.siomsmo. non fan-
no breccia 

In quel penodo egli dt-dica 
molte ore alio studio dell'im-
peiiahsmo, alle sue caraltcn-
stichc nuo\c che sono esposte 
in una conferenza. Raccolto in 
\'olume diviene quel teslo fon 
damcnlale che ha per titolo 
t L'nnperialismo fase Miprema 
del capitahsmo ». Scrive, par-
la, nunisce 1 bolscevichi soliia-
mente in un piccolo rislorante 
all'angolo della Zwingh-strasse 
con Kanaren-Gasse. 

Forse quella del 1916 e l'ulti-
ma estate in cui Lenin o sua 
moglie possono andare m mon
tagna, nel cantone di San Gal-
lo questa volta. senza essere 
pressati da scaden/e c da im-
pegni sovrumani Quando all'i-
nizio di settembre nentrano a 
Zurigo, il cal/olaio Kammerer 
li riprendc nella sua casa. 

Dav\'ero Lenin era affeZ'Ona 
to alia camera di Spiegelgasse 
14. 

Quello e il tempo in cui forse 
Lenin frequenlo di piu la Casa 
del poj>olo di Zurigo, rima.sta 
tale anche oggi. con in piu 
davanti, sulla piazza, un grup
po marmoreo, un operaio e la 
sua famigha, di gusto forse 
fabiano, certo lontano da im-
magini stereotipate o demago-
giche di una voga recente. 
E si awicina il grande gior

no della rivoluzione russa. Le
nin nel primo pomeriggio del 
15 marzo 1917 si appresta a 
UKcire di casa. Korse 4 facile 
ricostruire i suoi passi tra la 
casa e la biblioteca. Si scende 
per Spiegelgasse, si entra nel
la piccola piazza del Ncumarkt 
do\'e una fonUanella querula. 
quasi simile a quella che e 
davanti alia casa, disturba il 
silenzio della piccola piazza. 

Si mibocca la Froschaugasse 
e dopo pochi passi ancora ec-
co la piazza della biblioteca. 
Decine, centinaia di voile Le
nin ha fatto questo viaggio 
breve e dolce nel vicoli della 
citta \recchia. Anche quel gior
no, sconvolto dalla notizia at-
tesa da anni, doveva npercor-
rere quel breve tratto rasen-
te 1 vecchi negozi. 

« LaYivoluzione 
e scoppiaia!" 
Ma arriva di corsa un po-

lacco. Bronski, e gli griria che 
la rivoluzione e scoppiata in 
Russia. Da quel momento Le
nin e in movimenlo. Non puo 
andarsene suhilo da Zurigo. ha 
ancora nnpegni di conferenze, 
di lavori in corso, ma e lag-
giu naturalmente ch'egli deve 
essere. II suo posto e ormai 
dove gli operai e i soldati si 
rivollano 

Comincia a scrivere la serie 
delle « Letlere da lontano >, di-
rettu'e e pcnsieri per la rivo
luzione e intanto si organizza 
un treno che riporti m Russia 
gli esuli che vanno a prende-
re parte a quella rivoluzione. 

II 9 aprile quel viaggio e 
pronto. II vagone in cui snl-
gono gh esuli iMlilici nissi 
godr,a di eNtralerritorialita e 
nessuno potra salirvi durante 
il viaggio senza il permesso de-
gli occupaiil). Le cooperative 
di Zurigo forniscono viveri per 
dieci giorni II calzolaio Kam
merer prima di separarsi gli 
ha detto: < Spero che in Rus
sia non avrete bisogno di la-
vorarc quanto qui *. Ma Lenin 
gli risponde clie forse si, do-
vra lavor.ire ancora dl pn'i. 
« Ah, 10 ho pensato — ha detto 
Kammerer — \oi non jwtrcte 
mai scrivere p u di quanto ave-
te scntto qui N Poi partarono 

della casa. So che in Russia 
e'e iHMiuna li case, chiese 
i! \ecchio amii o cal/olaio e Le
nin rispose: < Una camera io 
I avro in qunlcbe modo, ma 
non sara cosi tranquilla come 
p ic so di voi, signor Kam-
mei\- ». 

Quest'ultimo mczzogiorno zu-
righese Lenin e gli altri lo 
passano al Zaohringer Hot; al
le 14,30 vanno verso la stazio-

no. entrano nel vagonp e vi 
trovano un individuo che essi 
suppomtono es-ere una spin za
rista Volula in non nmmussio-
ne dcH'indniiluo nel gruppo, 
Lenin semplucniento lo geita 
per il collo fuon dal vaaone. 

Alle 15.10 il treno parte da 
Zurigo La gr.mde rivoluzione 
chiama Lenin 

Adolfo Scalpelli 
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