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Dopo rintervista di Tito 

Togliatti e I'autonomia 
Nell'incontro del gennaio 1944 a Belgrado con il segretario generate 
del PCI tutte Its question! aperte vennero discusse con schietto e acuto 
senso critico — La «felice colpa» delta Lega jugoslava — II lungo 
cammino della«via italiana verso il socialismo» — Dall'VIII Congresso 
al«promemoria di Y a l t a » — Polemiche interessate e senza fondamento 

A Belgrade, nel gcnnaio 
del '64, le delegazioni della 
Lega dei Comunisti Jugosla
vs e del PCI diseussero am-
piamentc e in modo aperto 
della situazione mondiale, 
del problemi del movimen-
to comunista internazionale, 
della politica dei due partiti 
e dei due paesi. Tito e To
gliatti affrontarono le que-
stioni, anclie quelle piii de
licate, anche i nodi del pas-
sato, senza imbarazzi o si-
lenzi diplomatic), ma con 
schietto e acuto spinto cri
tico Mi sorprese allora ehe 
anche nella conversazione, 
pcrfino nei brindisi, rievo-
eassero le due vicende del
la rottura del '48, gli errori 
e le polemiche come due 
forti che erano passati attra-
verso l'asperrimo scontro, 
senza che fosse intaccata la 
reciproca stima, la eonsape-
volez:'a in entrambi del va-
lore dell'altro, e che pote-
vano, percio, riconoscere, al 
di la del dissenso di len e 
delle differenze del momen-
to su tante cose, una comu-
nanza antica di idee e di 
impegni nella lotta per il 
tociahsmo. La nevocazione 
ill Togliatti nella recente in-
tcrvista del compagno Tito 
ri ha dato una testimonian-
/a straordinaria di questo 
rapporto di fiducia e di sti
ma, e delle ragioni, umane 
A politiche, che lo hanno 
reso possibile e vivo, al di 
la di ogni traversia. Togliat
ti, a sua volta — proprio 
all'indomani di queU'incon-
t.ro —, ne aveva aftermato 
pubblicamente, su Rinascila, 
il signilicato e il valore n-
conoscendo l'errore della 
rottura e della condanna del
la Jugoslavia da parte del 
Cominform e dando merito 
p.i compagni Jugoslav! • per 
non essersi perduti d'animo 
nei momenti piu difficili, per 
aver bene resistito alile mi-
nacce e alle lusinghe, per 
aver matenuto ferma davan-
ti a se la prospettiva del so
cialismo ». E di fronte alle 
accuse ai comunisti jugosla
vi « di aver innovato qual-
cosa nella dottrina e nella 
pratica della lotta per il so
cialismo », Togliatti escla-
mava: «Felice colpa, che 
tutti dovremo commettere, 
in maggior o minor misura 
se vorremo andare avanti», 
e aggiungeva che bisognava 
abituarsi all'idea della mol-
tcplicita delle soluzioni, del
le posizioni e delle iniziati-
ve perche non si puo ridur-
re il socialismo a un unico 
modello, non si puo ridurre 
«tutto il mondo socialista a 
un solo blocco militare o po
litico che esso sia ». 

Consapevolezza 
L'intervista di Tito con-

ferma, ora, quanto fosse pro-
fonda e radicata in Togliatti 
la consapevolezza che «il 
piu grande tema slonco che 
1 nostri tempi hanno posto 
al movimento operaio» — 
come egli ebbe a dire — era 
«il tema della ncerca di 
nuove vie di avanzata verso 
il socialismo, della elabora-
zione di nuove forme di po-
tere democratico progressi-
vo e, con'elativamente, del
la organizzazione di una eco-
nomia socialista in modi 
nuovi, consigliali e imposti 
da nuove condizioni oggetti-
ve e soggettivc». Chi si 
stupisce o finge di stupirsi 
e lnsinua il dubbio, come 
hanno fatto alcuni giornali 
itahani, quasi che Tito rive-
lasse un Togliatti inedito o 
poco credibile, o venga tes-
sendo un elogio lmmerita-
to, ha dimenticato o igno-
ra crassamente come I'im-
pegno fondamentale di To
gliatti, in particolare nell'ul-
timo decennio della sua vi
ta, sia stato proprio qucllo 
dello sviluppo e dcH'affer-
mazione di una via italiana 
al socialismo e di una con-
cezione nuova dell'interna-
zionalismo, dell'organizzazio-
ne e dell'unita del movi
mento comunista, che fosse 
fondata sull'autonomia dei 
paititi, sulla diversita delle 
situazioni e sulla plurality 
delle soluzioni. Ho detto 
« I'ultimo decenmo » — dal 
nostro VIII Congresso al pro
memoria di Yalta — per in-
dicare il (cmpo dell'esplica-
zione piena e conseguente di 
un'idea originale della ri
voluzione socialista in Italia, 
di una visione nuova delle 
vie di avanzata del sociali
smo nel mondo, che a\e-
vano, in vcrita, origini lon-
tane e ben salde. 

Ma quando egli sottoli-
nea gll intoppl e gll erro
r i che Impedirono alia llnea 
del VI I congresso, del 1935, 
dell'lnternazionole comuni
sta, dl ragglungere rlsul-
tall piu declslvi ancora di 
quelli pur Important! ch'es-
sa dlede, in Europa e nel 
mondo, nella lotta contro 
il fascismo, per la democra-
zia e II socialismo; quando 
indlca le ragioni che Im-
pacciarono e in parte dis-
tolsero, dopo la seconda 

guerra mondiale, le possl-
bilita dl piii raplcli sviluppi 
del nostro movlmenlo e del
le noslro Idee e crit ica, co
me un orroneo ritorno in-
dietro e ana contraddizione, 
la formazlone dell'UfflcIo di 
Informaiione e come un 
colpo di arresto a tulta una 
elabora?ione posltiva del 
rapporto tra Internazionali-
smo e nulonomia naziona-
le la rottura con la Jugo
slavia, ogll non solo com-
ple e sollecita piii larga-
mente un'autocrllica e una 
revisions, che gll sembrano 
necessarie, ma conferma 
nello stesso tempo la for-
za e la valldita dl un 
orientamento di fondo, dl 
una serie di conquiste, 
teorlche e politiche, che so-
no e restano un patrlmonio 
comuno del movimento co
munista. 

Forza politica 
Quale consistenza possono, 

dunque, averc le obiezioni, I 
rilievi, gli attacchi che ab-
biamo sentito ancora una 
volta, e non solo a commen-
to dell'intervista di Tito, 
quasi che la « via italiana » 
altro non sia che una « tar
da scoperta > del 1956, e la 
nostra autonomia di forza 
nazionale un accorgimento 
tattico degli ultimi tempi, e 
per giunta incerto e contrad-
dittorio? Noi non abbiamo 
nessuna necessila di presen-
tare la nostra storia come 
diversa da quella che e sla-
ta, ma chi crede di poter 
trarre un utile politico dalla 
deformazione o dalla disin-
formazione sul nostro pas-
sato continuera a rompersi 
la testa contro questa real
ta incontestabile di grande, 
autonoma forza politica na
zionale, che e il PCI. Certa-
mente chi sostenesse che nel 
'44-'45 Togliatti e il nostro 
partito enunciarono la « via 
italiana» come un disegno 
organico e compiuto, o an
che nei termini in cui ne 
discutemmo nel '56 o che 
proponiamo oggi, direbbe 
una banalita, una pura scioc-
chezza. E, tuttavia, aveva ra-
gione Togliatti quando af-
fermava che il XX Congres
so del PCIJS non fu per noi 
ne una sveglia ne una sor-
presa, ma una conferma e 
un efficace stimolo ad an
dare avanti. 

In realta tutta la nostra 
politica degli aniu della lot
ta di Liberazione, l'idea e 
la costruzione del « partito 
nuovo », la sottolineatura co-
si forte del momento nazio
nale e del momento demo
cratico nella nostra lotta, il 
richiamo e lo sviluppo del
la riflessione gramsciana sui 
dati propn, specifici della 
storia e della societa ltalia-
ne, delle forze motnci della 
rivoluzione e delle alleanze, 
provano che la ricerca di 
una via nostra, autonoma di 
avanzata democratica al so
cialismo era gia allora per i 
comunisti italiani un punto 
essenziale e fermo. A me 
pare indubbio che Togliatti 
fosse pienamente persuaso, 
dal momento del suo ritorno 
in Italia, non solo di seguire 
1'orientamento politico ge
nerale che il movimento co
munista si era dato con I'ul
timo congresso dellTnterna-
zionale e che pareva espri-
mersi in quegli anni del-
1'immediato dopoguerra noi-
le espenenze diverse delle 
democrazie popolari, ma di 
rispondere in tal motlo ad un 
compito di direzione nazio
nale, ad una esigenza di ton-
dazione di un nuovo Stato 
che la classe operaia e le 
masse popolari italiane do-
vevano affrontarc. 

Autonomia, caratterizza-
zione nazionale, ricerca del
la propria via non sono ui-
fatti per Togliatti un ripie-
go contingente e accorto e 
nemmeno una difesa nei con-
fronti del « centralismo • nel 
movimento comunista o una 
qualche attenuazione del-
l'irr.pegno e della solidarieta 
internazionalista. Al contra-
rio, valgono perche — a suo 
giudizio — costituiseono le 
basi necessarie, in una nuova 
fase storica, dello sviluppo 
dello stesso movimento co
munista, del suo collegamon-
to con altrc forze rivoluzio-
nane nel mondo, della pos
sibility di presa ideale e po
litics del mnrxismo Che To
gliatti abbia usato l'cspres-
sione * Via italiana verso il 
socialismo » gia nel 1947 e, 
senza dubbio, un fatto signi
ficative, ma cio che importa, 
ci6 che e decisivo e che 
questa ispirazione abbia iin-
prontato la nostra politica, 
sia stata in sostaiua operan-
le nolle scelte concrete, sul 
terreno delle nvendicaziom 
economiche, su qucllo della 
difesa della democra/ia, del
la mdipendenza e della pa
ce, anche quando, ncgh an
ni 50, la nostra linca puo 
avere incontralo difficolla e 
limiti oggettivi nel clima 
della guerra fredda e per 

gli orientamenti dominanti 
nel movimento comunista, e 
puo essersi trovata in con
traddizione con il ritorno a 
tenden/.e e pressioni per 
una applicazione meccanica 
deH'espericnza e della pra
tica sovietiche nei paesi so-
cialisti. Proprio per questo, 
10 ritengo, la • svolta » del 
'5(i, la critica radicale e an
che sonimana a Stalin del 
XX Congresso, non sconvol-
sero il nostro partito; ci con-
sentirono anzi di andare 
avanti, perche non dovem-
mo invcntarc no linprovvi-
sare una politica, una stra-
legia, ma si tratto di ripren-
dere e sviluppare la nostra 
politica, di rinnovarla con 
coraggio e in coereuza alle 
idee pu'i aulcntiche e alia 
lunga battaglia del nostro 
Partito. 

Con cio non si nega, anzi 
si riconosce che il rapporto 
tra autonomia nazionale e m-
ternazionalismo e stato tin 
nodo reale nella politica e 
nella vita del nostro partito 
ne! periodo dell'Internazio-
nale, e dopo dalla lotta di 
Liberazione ad oggi. Per To
gliatti, anche in questa fase, 
— dal momento del « parti
to nuovo » all'VIH Congres
so, al memoriale di Yalta, 
— la ricerca della via della 
rivoluzione socialista in Ita
lia e nell'occidente europeo, 
la convinzione che i'avanzata 
verso il socialismo nel mon
do si sarebbe espressa ne-
cessanamente in forme di
verse e sempre piii originali, 
non hanno mai comportato 
alcuna ooncessione ad una 
qualche angustia provinciate, 
alia messa in discussione 
della solidarielii intemazio
nale, al dubbio o alia riser-
va sul valore storico della 
Rivoluzione d'Ottobre e del
la costruzione del socialismo 
nell'Unione Sovietica. E qui 
bisogna cercare la risposta, 
che del resto Togliatti ha 
dato piii volte e che Tito 
torna in effetti a dare per 
Togliatti e per se stesso, 
sulla « conoscenza» e le 
« corresponsabilita » delle 
deformazioni, degli errori, 
degli illeciti, anche sangui-
nosi, del periodo staliniano 
ed anche della contraddizio
ne tra l'azione politica di 
cosi ampio respiro ed effi-
cacia, condotta, certo anche 
per impulso di Stalin, dal-
l'lnternazionale comunista 
dal 1935 in poi e le repres-
sioni che in quegli stessi an
ni colpirono I partiti comu
nisti deU'URSS e anche dl 
altri paesi. 

Tito puo parlare per To
gliatti e per se stesso della 
coscienza delle contraddizio-
ni, della preoccupazione e 
dell'assillo per fatti che era-
no comunque sconvolgenti, 
se Togliatti stesso ha parlato 
di responsabilita politiche 
sue e del nostro partito per 
aver condiviso errori d'orien-
tamento o per cedimento a 
forme di mitizzazione della 
persona di Stalin. Nessuno 
ha per questo il diritto di 
dubitare ne di quel costante 
atteggiamento critico, che 
Tito attribuisce a Togliatti e 
che gli ha consentito il piii 
meditato e serio giudizio 
storico che in sostanza sia 
stato finora espresso sulla 
personality e l'opera di Sta
lin, ne delle ragioni, per 
entrambi, di un legame e di 
una solidarieta con l'Unione 
Sovietica che, al di sopra 
di ogni riserva e di ogni 
dubbio, erano quelle decisi
ve della lotta accanita, fero-
ce per difendere non solo le 
prospettive del socialismo, 
ma i prmcipi della democra-
zia, della liberta e della pa
ce in Europa e in Italia. 

Al di la di questo sta la 
speculazionc, che non e nuo
va, ma che e tanto vile e 
cialtronesca quanto niconsi-
stente. Del resto la storia 
del nostro partito, della sua 
vita, del suo gruppo din-
gente, comprova che To-
Togliatti, come dice Tito, non 
« aveva mai chiuso gli oc
elli > di fronte ai difetli e 
agli errori imputabili alia di
rezione staliniana e seppe 
cvitarli per quanto poteva 
dipendcre dalla sua volon-
tii. Certo, anche la • pru-
denza • e stata un dato dcl-
rinlclhgenza politica di To
gliatti, e credo che Tito ne 
parli come di una virtu se 
anch'egh, nel periodo pni 
acuto della tensione e del
la rottura con l'URSS, e 
pur stato capace di evilare 
l'esasperazione irriinediabi-
le, il dislacco dalla matrice 
del leninismo e dell'Ottobre. 

Cosi Togliatti. Con questo 
acuto senso del reale, del 
peso e del moto delle forze 
storiche, con questa Iucidita 
critica, con la prudenza, 
dunque, e con il coraggio 
del nuovo e siato possibile 
a Togliatti portare avanti la 
sua opera E noi diamo le-
stimonianza del valore del 
suo lnscunamcnto e della 
sua eredila quando affcr-
nuamo, come facciamo, il 
nostro impegno per i.na con-
cezione nuova dell'intcrna-
zionalismo. 

Alessandro Natfa 

Isola di Wight 

Sono giunti 
in 250.000 

per ascoltare 
niusita pop 

ISOLA Dl WIGHT, 29 
Hanno ragglunlo la cifra di 250.000 I glovanl 

"hippies" inglesi radunati al «festival pop » 
che si svolgo su una planura viclno alia c l l -
tadlnn dl Compton Beach, nell'lsola brilannlca 
dl Wight. Numorose orchestre si alternano sul 
grande pakoscenico .l l l 'aperlo, o le mlgllala 
dl giovani — accampatlsl tul l ' inlorno — vl-
vono le loro grandl glornato dl sole e dl mu-
sica. Ua polizla aveva predlsposlo da tompo 
un Imponenle sei-vlzio d'ordine, tomendo po-
tessero verlf lcarsl Incldenli soprallutlo per lo 
proteste degli abltanli di Compton Beach spa-
venlatl dall'lmponenle afflusso dl glovanl. 

Ma la lemuta « rivoluzione hippie » non c'6 
stata. Sollanlo ierl si sono accese un palo dl 
fiirlbondo zuffe tra gruppi dl giovani, che non 
volevano pagare II biglletto d'lngresso par 
entrare nel recinlo dolla manlfeslazione, e I 
guardlanl incaricatl, dagli organizzatorl del 
festival, di controllare I'afflusso. 

Nella folo: una vecluta della locality dove 
si svolgo II « festival muslcale pop ». 

Nella provincia di Nghe An, che vide nel 1930 la costituzione del prime soviet operaio e contadino vietnamita 

La guerra ha raso ai suolo per due volte, in 25 anni, la citta - A colloquio con un vecchio 
comunista che lotto contro il colonialismo francese - « Nella provincia si aggirava un grande 
patriota rivoluzionario»: era Nguyen Ai Quoc, colui che sarebbe poi diventato Ho Ci Minh 

Dai nostro inviato 
VINH, 29. 

La citta di Vmh e ora 
una distesa di prati sui quaU 
sorgono rade abitazloni nuo
ve e provvisorie. La vegeta-
zrlone tropicale vl ha ricoper-
to rapidamente le macerie 
della guerra. E' stata distrut-
ta due volte nel corso dl ven-
ticlnque anni: la prima volta 
dai vietnamlti stessi che la 
diroccarono una pietra dopo 
l'altra per impedire ai fran-
cesi di servirsene durante la 
loro guerra per la riconqul-
sta dell'Indocina. Era gia al
lora una citta importante. 

Dopo il 1954, tomato la pa
ce, venne ricostruita e rag-
giunse in breve i settantami-
la abitanti. Gli amencani, un 
bombardamento dopo l'altro 
(bombardamenti di « alta pre-
cisione » contro « obiettivi mi-
litan» come diceva John
son), l'hanno rasa al suolo 
di nuovo e non e'e rimasta 
pietra su pietra. Spazzarono 
via case di abitazioni, agglo-
merati operai, negozi, uffici, 
tutto quanto. E ora ricomin-
cla, per la seconda volta e 
nel limiti che la mmaecia, 
sempre presente di un ritorno 
di flamma deirimperialismo 
americano consente, una vita 
ehe si awerte solo nella pre-
senza degli uominl e non nel-
le strutture cittadine. Acqua 
ed elettricitii ci sono: manca-
no le case per farcele entra
re. Vie e ampi viali sono an
cora la: solo che si inoltrano 
in un deserto vegetale. 

Cosi e forse da Vinh, capi-
tale della provincia di Nghe 
An, che potrebbe prendere lo 
avvio un discorso sul venticln-
que anni che la Repubbhca 
democratica vietnamita sta 
per compiere, il 2 settembre 
prossimo. A pochi chilometri 
da qui vl e il villagglo di Kim 
Lien, in una frazione del qua
le, il ii villaggio del Loto» 
nacque colui che dal '45 do-
veva chiamarsi Ho CI Minli. 
E la provincia di Nghe An, 
insieme a quella vicina di Ha 
Tinh, e quella dove nel 1930-
'31 esplose il movimento che 
portb alia costituzione dei So
viet di Nghe Tinh. Era il pn-
mo movimento diretto dalla 
classe operaia in un paese 
che, da quando i francest vi 
avevano messo piede, nel se-
colo diciannovesimo, aveva ri-
bollito di ribellioni, sempre 
represse nel sangue, di oonta-
rtini e di letterati che dispo-
nevano solo del loro odio per 
la oppresslone o di un grande 
sentimento nazionale, non di 
una scienza politica che li 
mettesse in grado di darst una 
hnea che li portasse alia vit-
toria. 

II Movimento dei Soviet di 
Nghe Tinh non si sottrassc-
ad una regola crudele- venne 
anch'esso soffocato nel san
gue '-on la spietatezza pro
pria delle repressioni colonia-
li, ma per la prima volta nel 

Aperto con un seminario sulla leoria 

delle particelle elenientari 

Nuovo centro di fisica a Kiev 
KIEV, 2«] 

E' stato inauguvato a Kiev 
I'lstituto ucraing di Msica t&) 
rica 

Ij'indimiira/.iono tlell'i^tituto e 
coincib.i con 1 muio del scmina 
no ^cie ltilico chv tliscutcra i 
pi obit mi dolla loon.) dolle [i.ir 
IHTIIO olcmontau Ad o ŝo prcn 
dono parte 1 delo^at) della 
XV Conl orcn/a intcnia/.ioiiale 
deli.i Iii.ta del e alle tniei'Kio, 
in LOI'MI a Kie 

l/aceadoiun..o so\ lelico \ik<) 
lai Uogodiubov 'ia parlato d<Mle 

piospeltHe di attiuta dol nuo\o 
istituto. Oltre atjli beioiu.iaU so 
uelu l u Uuoroianny, sulla ba'-e 
deĵ li scanibi uitorna/.ionali hsici 
di a In paesi 

A nonio detih ^cion/iati blra 
niei i ha pro so la paiola alia 
(.eiiiiioiiia di iiiaiinura/inne del 
1'isiitLito d tiiiio iiali.uio luilio 
Kogt Eeh ha diehiar.ilo ehe 
non mono nnpoitanti dell'alti 
\ ita bcieiitiliea dol centio ^a-
i anno i eontalti iiorson.di del 
IKn i dei dixorsi p IOM che la\o-
rano qui ptL il bono della pace 

La cioaziono di questo lsti-
tuto nflctte I'aspira/ione del tfo-
vorno ucramo a sviluppare la 
heienza di a\ anmiardia ed una 
elhVdee eoopora^ioiie scientific.! 
intenia.ionale. ha dotto il pro 
toŝ iH" Rouo 

l.e r< la/iom M)iio sl.ito pre 
soul,do Ira ijli allr dal Promio 
Nolx'l " Young (SLiti Unili), 
dall'acc ldemioo ^OMCLICO Moisc 
Markov dai monib o eomopon 
dente della \eca lonna delle 
scion/e dollTHSS Dmiln Blo-
khinlse . 

penodo coloniale del Vietnam 
la fiamma, che esso aveva ac-
ceso non si spense. Si era 
aperta un'epoca che non si sa
rebbe conclusa fino alia vitto* 
rja del movimento rivoluzio
nario e di liberazione, e con 
la proclamazione delia Repub
bhca democratica. Perrlno gli 
errori che allora vennero com-
piuti tornarono a profitto del
la rivoluzione, perche" essi ven
nero anallzzati e non piii ri
pe tuti. Le lezioni che ne ven
nero Iratte entrarono a far 
parte del baKagho permanen-
te dei nvoluzionari vietnami-
ti, che dopo appena quindici 
anni giungevano a reahzzare 
la liberazione del paese. 

II Partito comunista vietna
mita era stato costituito il 3 
Cebbraio 1930 (per divenire 
poi. in ottobre, partito co
munista indocinese) quasi ne-
gh stessi giorm in rui il Par
tito nazionahsta vietnamita 
lanciava la disperata msur-
rezione di Jen Bai repressa 
nel sangue in brevissimo tem
po. Era quasi una coinci-
denza simbolica: 1 movimenli 
msurrezionali del passato si 
concludevano con una scon-
fltta, e nasceva qualcosa che 
avrebbe garantito, come la 
storia avrebbe poi conferma-
to, la vittoria. 

Nel Vietnam vi era gia una 
classe operaia numencamen-
te debole (220 mila operai in 
un paese che aveva allora 18 
miliom di abitanti) ma gia 
matura polit icamente e che 
vedeva gia come il compito 
proprio della classe fosse 
legato indissolubilmente a 
quello della liberazione na
zionale. Era una classe ope
raia che aveva stretli legami 
con la campagna, 

II racconto di 
un protagonista 

Rifare la storia di quegli 
anni e naturalmente compito 
degli stonci, e 1 vietnamiti 
stanno dedicandovisi con un 
ardore che ignora le difficol-
ta del tempo di guerra Ma, 
senza la pretesa di senvere 
la storia, il racconto di uno 
dei protagomsti delle lotte 
degli anni del Soviet isettan-
ta anni, ne aveva trenta al 
momento dei soviet) che ab
biamo nntracciato presso 
Vinh permetlera di rico-
stmirne ratmosfera. 

Si chiama Nĵ viyen Dinh 
Trinh, ed o uomo che la mi-
seria, la prigione, le perse-
cuzioni, la lotta di tutta una 
vita hanno conservato anco
ra vivace nel discorso e chia-
ro nelle idee. 

II suo racconto si mqua-
dra con la storm del pnmo 
maggio 19:10, la prima grande 
manifestazione di massa di 
onerai e di contadini con pa
role d'ordine nuove e con 
bandiere rosse, o 1'inevilabi-
le massacro compiuto dai 
trancesi. E poi 1'estendersi 
della protesta, a macchia di 
oho, att raverso le due pro
vince, ogni mamrestazione 
megho carattenz/.ala della 
preeedenle, eon una «scala-
tan delle parole d'ordine che, 
se il pnmo maggio erano an-
vorb sopraltutto economiche 
(Aunienlo dei salan1 Ridu-
zione delle ore di lavoro' 
Abbasso i maltratiamenti!) m 
agosto avevano gta un earai-
tere nettamenlo politico (Ab
basso rimpenahsmo france
se1 Sostegno all'Unione so
vietica e alia rivoluzione ci-
nese1 Abbasso gli arresli ar
bitrary) Pngioni a^salile e 
detemiti liberati, slabilimen-
ti per la produ/ione di aloool 
dali alle liamme id ron.sumo 
di alcooi era imposto pei le<j-
ge ai vH'lnamili), eapi villas 
gio caccinu a furor di popolo 

I irancesi non M lennaro-
no di ironle a nulla pur di 
reprime'-e it movimento po-
pohii'e, sulla cm scia il pai-
tito si rallorzava o nascevano 

nuove organizzazioni di mas
sa. Non rmunciarono nemme
no ai bombardamenti aerei, 
che queste province doveva-
no poi conoscere con una in
tensity senza conlronli: il 2 
settembre una colonna di 
ventimila mamfestanti, ad 
Anh Son, venne mitragliala 
dall'aviazione coloniale, che 
causb cinque morti e due fe-
nti. Pochi. Solo dieci giorni 
dopo, il 12 settembre l'im-
presa vemva npetuta contro 
i manifestanti che marciavano 
su Vinh: nel distretto di Hung 
Ngu Yien dodici bombe di 
aerco (ad Anh Son ne erano 
state lanciate solo due) cau-
sarono la morte di 217 con
tadini e operai, e il feri-
mento di altri 126. 

Ma fu proprio la repres-
sione a dare nuovo slancio 
al movimento: 1'autonta co
loniale e mandannale dovette, 
attraverso l villaggi delle due 
province, lasciare il posto ad 
una autorita popolare, che 
prese appunto il nome di So
viet. I Soviet durarono fino 
alia meta del 19'H, quando la 
repressione ebbe di nuovo il 
sopravvento e Nghe An e Ha 
Tinh conobbero le loro Song 
Ml. 

La breve storia di Nguyen 
Dmh Trinh non e la storia 
del movimento dei Soviet, ma 
di come un contadino pove-
ro si sia unito ad esso e vi 
abbia svolto una parte che 
fu, come sempre nel Viet
nam per ogm comunista, di 
direzione. Egli raeconta: «Abi-
tavo in un villaggio alia pe-
rifena di Vinh. La vita era 
rnolto infehce. Le terre ap-
partenevano agli agrari. Nel
la mia famiglia eravamo set-
te fratelh ed eravamo tutti 
contadini. Almeno era cosi 
che ci chiamavano, ma non 
avevamo nemmeno un palmo 
di terra, solo le mam per la-
vorarla. Lavoravamo dalla 
mattina alia sera, e aveva
mo sempre fame. Gli operai 
delle fabbriche lavoravano 
anche loro dodici ore al gior* 
no, e avevano sempre fame. 
Perche, mi chiedevo, tutta 
questtv miseria, se si lavora 
sempre? Era chiaro che vi-
vere cosi era eguale ad una 
morte lenta, ma non si sa-
peva co^a fare, anche se si 
vedeva che non si poteva con-
tinuare cosi. Pii allora che 
comincio a circolare la voce 
che nella nostra provincia si 
aggirava un grande patriota 
rivoluzionario, che si recava 
dovunque per trovare il mez
zo di hberare il paese, di li-
berarci cioe da questa morte 
lenta. Ogni nostra speranza si 
riversb allora su questo pa
triota rivoluzionario ». 

II patriota rivoluzionario 
che « si aggirava» nella pro
vincia era, ne dice il nome, 
Nguyen Ai Quoc, Nguyen il 
palnola, colui ehe poi sareb
be divenuto Ho Ci Minh: il 
quale, va detto, non si aggi
rava affatlo per la provincia, 
ma era gia divenuto davvero 
la bandiera dol Movimento 
rivoluzionario vie'namita. 

Quando Trinh ne senti par
lare per la prima volta in 
termmi di leggenda e ch nu-
stero, nel li)30, aveva gia nu-
nifieato i varu gruppi comu
nisti in un solo partito. 

« Nel villaggio e'erano altri 
giovani come me, ehe vole
vano lot tare. Ma come? Do-
eidemmo di disobbedire. Ci 
ohiedevano di fare la corvee 
— il lavoro obbligatono e 
gratmto, piaga dell'Indocina 
feudale e coloniale — e noi 
rifiutavamo. Ci ordinavano 
di dare nuovi eontnbuti m 
nalura, e noi nMutavamo, non 
volevamo arnechire ancora di 
pui i ncehi. Erano lotte pic-
eole, isolale, aoeompagnate 
.sempre dalla repressione. Fu 
COM che nel maivo l!);U) en-
liai nel Paitito. Come1.' Oh, 
certo, non come adesso 
Adesso e'e una < Timomn, ci 
sono bandiere, diseorsi e giu-
ramenti Allora no. Allora era
vamo un gruppo di tre o 
quattro oonUidim senza terra 

che discutevamo insieme di 
cosa tare, a volte discuteva
mo quando eravamo nella ri-
saia del padrone dietro il bu-
falo, Eravamo molto legati 
l'un l'altro, ma non sapeva-
mo che uno dei nostri era 
stalo in realta inviato dal li-
vello supenore per organizzn-
re il partito. Fu solo dopo 
avere molto lavorato e dlscus-
so insieme che questo com
pagno propose la formazione 
della cellula, ma si dovette 
attendere ancora che il Uveh 
lo supenore verificasse e si 
accertasso dei nostri veri sen-
timenti. Era tutto strettamea-
te clandeslino, se si fosse 
fatta una sola mossa sbagha-
ta si sarebbe potuto perdere 
la testa e mandare all'aria ia 
organizzazione. Ricordo clie 
il nostro pnmo compito iu 
quello di orgamzzare la lotta 
per la dnninuzione dei debit l. 

L'autorita 
al popolo 

ii La cellula all'inizio ebbe 
cinque membri, che poi di-
vennero sette e poi, in aj.n-
le, quindici. II nostro villaR-
gio era alia peritena di Vinli 
e aveva slretti rapporti con 
j»h operai della segheria di 
Ben Thuj e deH'oflicma fer-
roviarm Trilling Tin. Insie
me organi7.7.animo la manlfe
slazione del pnmo maggio 
1930, alia quale parteciparono 
duemila lavoralori, compresi 
i conladim di selle villaggi. 
I colomalisti spararono e ne 
uccisero sette, ma dopo que-
sla repressione il movimento 
si sviluppo piu mtensamen-
le. Pu un penodo di ebolli-
zione, lino al pnmo maggio 
doH'aTino successivo che fu 
il suo punto culminante. 

Giunse mfatt) i) niomenlo 
in cm la reiiressinne divenne 
provvisonamenle impossible, 
il movimcnlo stranpo ovun-
que, nemmeno la truppa po
teva pm farci niente, 1 nota-
bih divennero impotent), e 
l'autorita passb nelle mani del 
popolo. Allora 1 Soviet con-
lisrauono tutte le terre per 
dislnbuirle ai contadini. 

Le terre sono oggi delle coo
perative, ma essi conservano 
quelle dove sorgo la loro ca-
sa e dove c"e il loro orto per-
sonale. Abohmmo 1 debit), 
piaga delle nostre campagne. 
Al conlrano, calcolammo 
quanto danaro pubblico fos
se stato dilapidato dai nota-
bili e dagli agran, e h co-
stringemmo a rimborsarlo. II 
potere era nelle mani del po
polo. Ogni villaggio eleggeva 
il suo comit<ilo di Soviet, com-
posto di cinque o sette mem-
bn. Erano contadini sen/.a 
terra o opciai, i piu altivi o 
decisi H. 

«Poi ci fu il riflusso del 
Movimento. solto una rejires-
sione che fu di una vioieira 
senza precedent! Tutti noi 
della nosh a cellula funimo 
arrestati e Ire rii noi furnno 
fucilali. Us n di pngioiu- nel 
"M con gli altn comiingiii, Q 
cercanimo h nprcndcie con-
tatto con 1 oigaiuz/azione del 
partito, mi non ci rmseim-
mo fino a 1MB, quando m 
V -ancia vnnio fatto il Fronte 
popolare e anche da noi oi hi 
di nuovo i, na espunsiono del 
Movimento o si crearono pos-
sibilita nuove di atttvita le
gale o sennlegale per il par
tito c pin le organl7za?.ioni 
oi massa .-lie esso dirigeva. 
Ce n'erano di tutti ) genen-
per l'amt.i ai perscguitati, 
per la costruzione di case 
pei la ere izione di casse di 
niutno SOCCOI-M), per l'attivl-
ta >!portiv.i come il gioco del 
calem Contmuo cosi flno al
ia line de. Fronte popolare 
in Fr.mrai e alio scoppio del-
la second,! guerra mondial* 
quando M .iprl Un allro cii-
pilolo 1). 

Emilio Sarzi Amadi 


