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II neocolonialismo sferro l'offensiva 
— ... _ . . . - _ -» 

con il complotto contro il leader Congolese 

L'Africa dieci anni dopo 
I'assassinio di Lumumba 

Le « mani bianche » implicate nel delitto e la presa di coscienza 
degli africani - La ripresa dell'imperialismo caratterizza il de-
cennio trascorso - Nesso profondo con I'esecuzione di Ouandie 
Nel travaglio politico emergono nuove forze rivoluzionarie 

Dieci anni fa Patrice Lu
mumba veniva- assassinate 
Inizialmente si parld di pri
mitive rivalita tribali che 
sconvolgevano il Congo. Poi 
Qa verita si fece luce: l'in-
chiesta dell'ONU stabill che 
il leader africano era stato 
assassinate a piu mani, (bian
che* e africane. Autori ma-
teriali del crimine erano 
Etati ufficiali belgi e Ciombe. 
Ispiratori il Belgio, gli Stati 
Uniti, le altre potenze inte-
ressate alle ricchezze del 
Congo, con la complicity di 
Kasavubu e uomini che an-
cora detengono il potere a 
Kinshasa. Un vasto com
plotto: lo stesso che avrebbe 
tolto la vita al segretario 
dell'ONU, Hammarskjoeld, 
ineffioace e non imparziale 
mediatore nella vicenda Con
golese, ma non interamente 
ligio agli interessi imperia
listic! che volevano una Fe-
derazione Katanga-Rhodesia-
regimi razzisti australi a tu-
tela di un incontrasto domi-
nio bianco. 

A ripensarla ora 1'ucci'sio-
ne di Lumumba ritorno come 
apparentemente gratuita, un 
atto di violenza inutile, piu 
preventivo che dettato dal-
l'urgenza delle cose. La tra-
gedia Congolese era infatti 
arrivata ormai al suo epilo-
go. II fragile movimento na-
zionalista indigeno, profon-
damente disorganizzato, pri-
vo di una sua solida ispira-
zione ideale, legato piu alle 
tribu che alle masse, non 
aveva potuto reggere Purto 
di una piccola armata di pa-
racadutisti belgi e la ondata 
di corruzione versata sui 
pruppi politici congolesi. Pa
trice Lumumba era gia un 
isolate, sconfitto politica-
mente, punto di riferimento 
morale e ideale piu che ele-
mento propulsore di una 
riscossa autenticamente na-
zionalista. 

Gratuita apparente 
Ma la gratuita del delitto 

e solo apparente. Uccidere 
Lumumba non fu infatti 
1'ultimo atto di violenza di 
un vecchio meccanismo co-
loniale, la ritardata vendetta 
di una storia ormai finita. 
Fu invece il primo segno 
della ripresa neocoloniale, 
di quel ritorno imperialista 
nel l'Africa nera che caratte
rizza il decennio 1960-70. E 
il martirio del giovane lea
der Congolese voile signifi-
care che il potere neocolo
niale poteva si ricorrere agli 
« aiuti >, poteva velare le 
sue ambizioni con tecniche 
di investimenti diverse, po
teva nascondersi dietro l'ab-
bandono del dominio politi
co diretto, ma, in ogni caso, 
sempre, avrebbe avuto come 
principale strumento di po
tere la violenza. Tra I'assas
sinio di Lumumba dieci anni 
fa e quello di Ernest Ouan

die di questi giorni e'e un 
nesso assai profondo che cor-
re per tutto il passato de
cennio. 

In effetti la fcragedia Con
golese segno 1'inizio di un 
lungo e doloroso processo, 
che conferisce all'analisi del 
1960 un connotato diverso 
da quello che comunemen-
te gli viene attribuito. Non 
si tratt6 dell'anno del «ri-
sveglio » dell'Africa, del suo 
ingresso tumultuoso nella 
vita internazionale, della sua 
affermazione come continen-
te indipendente. Fu al con-
trario la conclusione di una 
fase della lunga lotta e 1'ini
zio del riflusso, di un ripie-
gamento, della t crisi del na-
zionalismo africano» per 
usare le parole di Amilcar 
Cabral. 

Fu una Africa incerta, 
passiva almeno per quel che 
concerne l'iniziativa rea'le, 
quella che assistette al com-
piersi tragico della vicenda 
Congolese. Una Africa inca-
pace di intenderne la porta-
ta e le conseguenze, di in-
travedere come tra la piog-
gia di indipendenze fittizie 
o reali che cadeva in quel-
l'anno, emergesse come de-
terminante il disegno del 
contenimento o della inver-
sione del processo di eman-
cipazione. La vita di Lumum
ba fu appunto il primo prez-
zo pagato su questa strada. 

Ma vi e anche un altro 
risvolto. Proprio nel mo
menta in cui moriva, Patrice 
Lumumba restituiva agli 
africani, alia loro coscienza 
e ai loro sentimenti una di-
mensione <umana>. Nel sen-
so che attraverso di essa 
veniva a riscoprirsi una real-
ta troppo spesso offuscata 
dal pensiero politico africa
no, dai trionfi della negri-
tude, dalle carenze teoriche 
di un nazionalismo spesso 
volutamente e surrettizia-
mente pragmatico. Nella ma-
no di Ciombe che affondava 
il pugnale nel ventre di Lu
mumba si riscopriva qual-
cosa di piu di un atto effe-
rato: si riscopriva la bru-
ciante realta di una logica 
politica e sociale che passa-
va anche tra gli africani, di 
uno spartiacque che non era 
fondato solo sul colore della 
pelle; si veniva demistifican-
do il quadro idillico delle 
comunita tribali, sottofondo 
di una Africa intatta e pura 
di fronte alia presenza co-
loniale; si veniva, insomnia, 
costruendo una visione della 
nazione, dello Stato, delle 
contraddizioni sociali che 
fino ad allora erano state ter-
reno inesplorato e debolezza 
sostanziale della lotta nazio-
nalista. E tutto cid in modo 
lampante, poiche erano sta
te mani e menti « bianche » a 
guidare quella mano * nera ». 

L'immagine dei Quisling 
africani — e quanti ce ne 
saranno! — e piu in gene-

rale di gruppi sociali indi-
geni pronti non solo al com-
promesso ma organicamente 
legati — per privilegi e in
teressi — agli interessi del 
capitale estero, comincio al
lora a assumere contorni piu 
plasticamente evidenti. Fu 
proprio due mesi dopo I'as
sassinio di Lumumba che 
uno dei protagonisti di una 
nuova fase del nazionalismo 
africano, Amilcar Cabral, di-
ceva partendo da quella or-
renda morte: c il piu dram-
matico degli scacchi che ab-
biamo subito, gli errori che 
abbiamo compiuto simboleg-
giati dal < caso Congo >, la 
cui tragica sintesi e data dal-
l'assassinio di Patrice Lu
mumba... » fanno si che 
«oggi noi conosciamo me-
glio sia i nostri amici che 
la natura, le forze e i modi 
di azione dei nostri nemici, 
l'efficacia e l'inefficacia dei 
metodi di azione cui abbia
mo potuto ricorrere ». Su 
questa base l'Africa ha cam-
minato in questi dieci anni, 
con un travaglio costante, 
con una crisi non ancora ri-
soita, ma anche costruendo 
nuove forze, nuovi soggetti 
rivoluzionari capaci di inter-
pretare la realta nazionale e 
continentale e agire di con-
seguenza nel fronteggiare 
I'attacco neocoloniale inizia-
to nel Congo dieci anni fa. 

Forte moralita 
Patrice Lumumba e stato 

ucciso quando ancora la sua 
formazione e ispirazione po
litica rimanevano a monte 
dei problemi messi in evi-
denza dalla sua morte. Di 
lui ricordiamo la fiera e do-
lente umanita, la grande ge-
nerosita, un disordinato ma 
sincero fervore, il teso apo-
stolato per la liberta e l'in-
dipendenza del suo popolo, 
il rigore morale di stampo 
giacobino estraneo ai vari 
Kasavubu, Mobutu, Adula, 
gia toccati in profondita dal
la dilagante corruzione. Ma 
ricordiamo anche l'istintiva 
intuizione ch'egli ebbe di cid 
che significava indipenden-
za nazionale reale nelle sue 
componenti non solo politi-
che ma anche economiche. 
Egli sentiva che i congolesi 
dovevano essere uniti per 
conquistare l'indipendenza. 

Non si sarebbe arreso di 
fronte all'offensiva neocolo
niale, vi avrebbe anzi reagi-
to con l'orgoglio della sua 
forte moralita. Per questo 
hanno voluto ucciderlo: Lu
mumba non era disponibile 
alle imprese neocoloniali. 
Ricordarlo ora non e perci6 
solo il tributo alia memoria 
di un grande martire afri
cano, ma anche e soprattutto 
il situarlo nella nuova pa-
gina di storia aperta dal-
1'Africa attuale. 

Romano Ledda 

SE UN CRONISTA DI OGGI FOSSE STATO FRA I DELEGATI 
DEL XVII CONGRESSO SOCIALISTA DI LIVORNO NEL 1921 

IGOMNSI I DniENIANO PARTITO 
I! documento della Terza Internazionale e le proteste dei massimalisti e dei riformisti - A mezzanotte i risultati della 

votazione che sancisce la scissione - Alle undici del giorno successivo i comunisti, lasciato il teatro Goldoni, si riuni-

scono al San Marco per I'assemblea costituente - La composizione del primo CC e le prime decisioni operative 

Madre Coraggio tra i missili 

Al teatro dell'Opera di Essen, nella Re-
pubblica federate tedesca, il regista Klaus 
Leininger ha allestito una nuova edizione 
di c Madre Coraggio» di Bertolt Brecht. 
II ruolo di protagonista, che e stato ed 
e tuttora cavallo di battaglia per Helene 
Weigel nel « Berliner Ensemble», e stato 
affidafo all'attrice Annemarie Saul (nella 
foto). Le scenografie di Erwin W. Zimmer 

attraverso I'introduzione di missili sullo 
sfondo, tendono a sottolineare I'attualita 
del dramma: c Madre Coraggio», la cui 
vicenda e ambientata durante la guerra 
dei TrenPanni, diventa cos) esplicitamen-
te un simbolo delle forze che nel mondo 
d'oggi si ribellano contro le armi di ster-
minio, contro le aggression! imperialisti-
che e contro le minacce alia pace. 

A Scansano si cava il mercurio come al tempo degli etruschi 

LE O n O ORE IN FONDO ALLA MINIERA 
Con i minatori, in esplorazione per le gallerie fino al « fronte di avanzamento » — Come gli operai han
no inventato il freno dei carrelli — II peggiore lavoro del mondo con il peggiore salario — Le malattie 

Dal oostro inviato 
SCANSANO, gennaio 

Armando e un compagno: 
sta qui chiuso in miniera da 
dieci giorni insieme agli al-
tri, ma e quello che ne sof-
fre di meno. La miniera e 
occupata e stare sempre sotto 
duecento metri di terra che 
— andando avanti lungo le 
gallerie — diventano molti di 
piu in parecchi punti, non e 
fatica da poco. Armando pero 
questa fatica la sente meno 
degli altri: sta in questa mi
niera di mercurio di Cerre 
topiano da ventisei anni tondi 
ed e diventata una sua casa. 
Ma quale casa? 

La miniera e ricca, plena 
di cfaglie* di mercurio pre-
giato, cioe di rosso cinabro 
che segue le paretl interne 
della galleria come 11 rosso 
della traccia che percorre una 
aragosta spaccata in due. Da 
quel cinabro si cavano « bom-
bole » di mercurio che valgo-
no dalle duecento alle trecen-
tomila lire e rotti ognuna (e 
sono 32 chili). L'impianto per 
questa trastormazione, che e 
ch.amata « arrostimento ». sta 
sopra la testa dei minatori 
e si chiama • impiantr i: flot-
t^mento • e costato alia SIAM 
societa pnvata propnetana 
delta miniera. ben mezzo ml-
liardo 

Per il compagno Armando 
•jbbandonare questa miniera b 
Wk d»litto. Lo guardo incre-
dulo. 

Sono sceso per mezzo di 
una sorta di gabbiotto aper-
to sul lati, velocissimo, e mi 
sono trovato duecento metri 
sotto terra. Mi hanno dato 
un elmetto di metallo e sia 
mo partiti per questa awen 
turosa esplorazione delle gal
lerie Guida il gruppo il com
pagno Armando che si muove. 
appunto. come uno in casa 
sua: tocca qui e la i rivesti 
menti di legno che tengono la 
terra, i « capitelli» ogni tanto 
spezzati dalla pressione del 
monte che abbiamo sopra 1% 
testa e intomo. sposta tran-
quilio un pezzo di roccta co
me se fosse un quadro storto 
o un sopramobile rcvesciato. 
Questa e roba sua e forse 
mai come in questa lunga 
marcia di circa un'ora e mez-
za abbiamo sentito tanto tan-
gibilmente quale era il vera 
« possesso » del mezzo di pro-
duzione: possesso operaio. e 
non di quei cialtroni che da 
Milano o da Roma giocano in 
Borsa anche le azioni di que
sta ridicola societa privata, 

Arriviamo a quello t'.ie vie 
ne chiamato il « fronte di avan
zamento*, cloe al muro del 
monte. Per piu di mezz'ora 
si e camminato a testa china 
(e l'elmetto e stato utile per 
evitare le conseguenze di pa-
recchie testate), ma ora pare 
di essere proprio nell'ombeli-
co dell'lnferno. Saranno qua-
ranta gradi di colore e gli ope
rai minatori ml fanno vqdere 

le operazjoni complesse che 
devono compiere in quelle con-
diziont 

In primo luogo fare 1 cin
que buchi — in progressione 
plramidale. dali'alto verso il 
basso - per le cariche di di-
namite; poi mettere le cariche 
e ritirarsi indietro alia svelta; 
dopo lo scoppio scavare con 
semplici pale e piccozze 
e riempire carrettinl a mano: 
quindi portare i carrettini fi
no a un punto in cui e'e un 
grosso dislivello e rovesciarli 
nei vagoncini collocati sui bi 
nari. A quel punto altri mina
tori portano fino al montaca 
richi i carrettini, ma siccome 
qui la pendenza — contro la 
legge che prevede un massi 
mo dell'uno per cento — e 
notevole. i vagoncini raggiun-
gono velocita intomo ai 20 chi-
lometri l'ora e se fossero la 
sciati a se stessi potrebbero 
addirittura maciullare persone 
creare incident! gravi. Gli ope
rai hanno allora inventato un 
• freno* che e un ciocco di 
legno durissimo infilato alia 
bell'e meglio fra vagone ruota. 
se salta quel freno — e biso-
gna essere robusti per tener-
lo — il vagone parte. 

AU'avanzamento intanto i 
minatori di «punta» stanno 
piantando capitelli e mettono 
tavole al lati per proteggere 
la galleria. Abbiamo descritto 
(speriamo bene) le operazio-
ni necessarie per un avanza
mento di un metro: questo 
avanzamento che comporta la-

vori per parecchie ore, come 
e evidente. viene pagato in tut
to 2600 lire, a cottimo. 

Armando modera le sue 
istintive bestemmie toscane. 
raccontando queste cose ma 
aggiunge: «Devi vedere. devi 
starci in mezzo a tutto que
sto. perche altrimenti non 
puoi scrivere che cavolate*. 
E ha ragione Alia fine del me 
se. Armando non prende nem 
meno 120 mila lire (e ci medi 
ti il collega Giorgio Bocca che 
esalta il neo-capitalismo e i*. 
benessere operaio) compresi 
gli assegni familian. Cioe il 
lavoro peggiore e il peggio re-
tribuito: e questo — lo dico 
a Armando — per noi comu
nisti e la prima delle ingiu-
stizie. Perche i minatori che 
tirano fuori quel po' po* di 
ricchezze — siamo un paese 
pi Iota nel mondo per mercu
rio e pi rite — dovrebbero gua-
dagnare di piu e, visto che 
lavorano sotto terra, lavorare 
di meno Invece sono otto ore 
filate in quel fango e senza 
mai aria pura. dalle otto di 
mattina alle quattro del po-
meriggio Ne va di menticato 
che a Cerretopiano 39 operai 
(di cui solo 23 lavorano sot 

to terra), producono 40 bombo-
le di mercurio: cioe ogni ope 
raio rende una bombola al me-
se, vale a dire fra le 200 e le 
300 mila lire. 

La miniera fa schifo. e an
che una delle peggiori della 
zona dell'Amiata, ma non sta 
qui. il punto. A Gavorrano, 

per esempio. la miniera Mon
tedison e meccanizzata, meno 
primitiva di questa che e ri 
masta ai tempi degli etruschi. 
Qui dove sono il grado dl umi 
dita medio e del 9S per cento 
(«e la sera, mi dicono. si 
riempie un bacile vuotando 
del sudore gli stivaletti»). nel-
'e miniere di pirite la silicosi 
uccide in dieci anni perche 
senza umidita la polvere la-
vora di piu. ma nelle miniere 
modemizzate nasce una nuova 
malattia: le nuove « pistole • 
per fare contemporaneamente 
e presto i cinque buchi neces 
sari nella pa rete tnnno una 
tale potenza che la vibrazio-
ne rompe i vasi sanguigm ter-
minali delle dita e delle mani 
e si finisce — ce ne sono a 
Firenze in ospedale — con le 
mani necrotizzate. bianche e 
immobili. 

Singolare e che oggi quesu 
operai stiano difendendo 
proprio questo bestiale. 
inumano e mai pagato lavoro 
Armando mi spiega che la mi
niera va conosciuta e lui la 
conosce. «Sai cosa capita pe
rt - aggiunge - capita che 
ti arriva un direttorello qua 
lunque e dice "Chiudete quel
la galleria" e invece io so be
ne che la faglia va proprio 
avanti da quella parte. E in 
vece cl fa lavorare terra do
ve il cinabro non e'e, ne pu6 
esserci». La ricerca — che do-
vrebbe per legge accompagna-
re In proporzione glusta ogni 

scavo — viene fatta male o 
non viene fatta per nulla e 
cosl lo spreco si moltiplica. 
E* questo che fa andare in be-
stia I compagnl 

« Vedi, dice Armando, viene 
Tingegnere e io gli dico che il 
punto di attacco buono 6 que
sto e non quello: lui mi ride 
in faccia e dice che io sono 
solo un operaio e lo sa lui 
quale e 11 punto buono di at 
tacco. Dopo dieci giorni ecco 
Io qui che dice: "Attacchiamo 
qui" e indica il punto che ave 
vo detto io. Spera che mi sia 
dimenticato. non vuole darmi 
la soddisfazione che io avevo 
visto giusto ». Questo discorso 
muove. credo, a molte consl 
derazionl sui rapporti fra teo-
ria e prassi (o esperienza) e 
fra lavoro manuale e lavoro 
intellettuale. 

Se Armando, se 1 minatori 
di Cerretopiano (e tutti gli 
altri con loro) potessero lavo
rare sei e non otto ore, divl-
se da un'ora di riposto In su 
perficie. pagate di piu di quel
le degli operai che lavorano 
in . altri luoghi. partecipando 
collettivamente alle decisioni 
sulle ricerche e sugli scavi. 
se fosse cosl. che cosa ne pen 
sano? • Sarebbe il paradiso*. 
risponde Armando senza esi-
tare. E sarebbe anche, aggiun 
giamo. un bel cumulo di risor-
se ricche, fresche. nuove per 
tutto 11 paese. 

Concludiamo, con II servizio odlerno, la cro-
naca — rivissuta soslanzialmente con I'otlica 
politica di cinquant'anni fa — del XVII con-
gresso sociallsta di Livorno e di quello cost!-
tullvo del PCI. Per la ricostruzione degli avve-
nimenti — dalla quale e lontana ogni pretesa 
di interpretazlone storlograflca — ci siamo af-

fldati al resoconto stenografico Integralt del 
congresso sociallsta, agli ampt servlzi pub-
blicati nelle giornafe congressuali dall'« Avan
ti! », dall'c Ordine Nuovo » e — per I giornali 
borghesi — dal • Corrlere della Sera ». Ci ha 
fatto da guida anche il primo volume della 
« Storia del PCI » di Paolo Sprlano. 

Ugo Bfiduel 

LIVORNO, 20 gennaio 1921. 
Per il XVII Congresso so-

cialista e il giorno della vota
zione; ma e anche il giorno 
della definitiva e secca de-
nuncia, da parte dei delegati 
della Terza Internazionale. del 
ttradimento* dei massimali
sti. La seduta si e aperta in 
clima di nervosismo crescen-
te, perfino superiore a quello 
dei giorni scorsi, ed 6 conti-
nuata attraverso ripetuti e 
clamorosi incidenti. 

II primo s'e verificato du
rante il saluto di Humbert-
Droz che a nome dei comu
nisti svizzeri, e anticipando 
in qualche misura IMntervento 
di Kabaciev, ha detto che 
«ormai non e piu possibile 
vivere insieme. e - non certo 
per ordine di Mosca *. Misia-
no — che come al solito leg-
geva la traduzione del testo 
— e stato interrotto piu vol
te: Moggi. da un palchetto dei 
riformisti. lo ha perfino accu 
sato di farsi scortare dalle 
guardie regie e di essere d'ac-
cordo. dunque, con Giolitti. 

E' in questo clima — e do
po che D'Aragona e Buozzi 
hanno rinunciatc alia parola, 
rnentre Lazzari dichiara che 
gli «intransigent! rivoluziona
ri > aderiscono alia mozione 
massimalista — che Kabaciev 
pronuncia 1'ultimo intervento 
e Misiano legge il documento 
che Io - stesso - Kabaciev ha 
steso, insieme a Rakosi, a no
me della Terza Internazionale. 

Quando il delegate della 
Terza sale alia tribuna. in
fatti. viene accolto al grido 
di c Non siamo dei servi. Non 
vogliamo legati pontifici! Viva 
Papaciev ! >. Kabaciev replica 
comunque duramente alle 
c accuse » mosse da Serrati 
all'Internazionale ed elimina. 
in modo definitivo. gli ultimi 
possibili dubbi: c Ho sentito. 
dice, che alcuni pur non vo-
tando la mozione di Imola 
che ^ quella accettata dalla 
Terza Internazionale. sperano 
di restare attaccati alia Ter
za Internazionale: costoro non 
devono essere cost ingenui: 
questa e una manovra. 1'ulti
mo tentativo di colore che 
gettano polvere negli occhi 
per mantenere la propria in
fluenza sulle masse >. Ancor 
piu duro ed esplicito e il do
cumento ufficiale nel quale i 
massimalisti vengono indicati 
come € riformisti e socialde-
mocratici molto piu pericolosi 
di consimili opportunist! di 
altri paesi. Costoro non usa-
no la formula rude e aperta 
del tradimento. ma lavorano 
con mezzi piu pericolosi per
che meno percettibili. Essi 
negano che noi siamo m pre
senza della crisi rivoluzionaria 
e percid tutta la loro azione 
ha per effetto di turbare la 
chiarezza di direzione del pro-
letariato italiano. di distrarre 
rattenzione dal pericolo reale 
e cosl consegnare inermi i la-
voratori alia gia organizzata 
controrivoluzione *. 

Kabaciev conclude in una 
confusione indescrivibile. I co 
munisti intonano 1'Internazio-
nale, rnentre massimalisti e 
riformisti cantano insieme il 
vecchio mno dei lavoratori. 
Volano insulti e accuse reci' 
proche. Un gruppo di delega 
ti romani riformisti lancia da 
un palchetto una colomba con 
qualcosa legata ad una zam-
petta: vuol essere una battu 
ta ironica contro il cmesso 
pontificio* Kabaciev. portato-
re a] congresso del messag-
gio dello Spirito Santo. Un 
altro gruppo canta: « Ce vole 
molto poco a fa rivnluzione. 
te fai cresce li capelli. t'al 
lunghi un bel barbone >. Quan 
do finalmente il congresso re-
cupera un clima <v»oport̂ hUe. 
la presidenza indica ufficial-
mente le tre mozioni su cui 
vntare e annvincia la dislcca 
zione dei <*ggi elettorali (so 
no cinque, sparsi in diversi 
punti della citta). 

Le votazioni iniziano alle 
15: e per sei ore Livorno sem 
bra in una giornata di consul 
tazioni politiche. fra i delega
ti che corrono da un seggio 
all'altro. e cittadini e guardie 
regie che assistono aU'insolito 
spettacolo. Alle undici di se
ra iniziano gli scrutini A mez 
zanotte i risultati sono gia no 
ti: su 216.337 iscritti al parti 
to. hanno votato 172 4R7 Gli 
astenuti dichiarati sono appe 
na 981. La mo7ionp massima 
Iista. come era prevedibile. 
ha ottenutn la magginranza 
con 98 028 woti, i comunisti 
ne hanno avuti 58.783; i rifor
misti 14 985 

21 gennaio, Teatro Goldoni. 
Dopo i risultati di apertura, 

la presidenza comunica uffi-
cialmente U risultato — gia 

noto — delle votazioni. E su
bito Polano chiede la parola 
per annunciare che la Fede-
razione giovanile socialista 
scioglie ogni impegno dal par-
tito. Parla anche Bordiga che 
si limita ad affermare secca-
mente che « la frazione comu-
nista dichiara che la maggio-
ranza del congresso. col suo 
voto. si e posta fuori della 
III Internazionale > e invita i 
comunisti ad abbandonare la 
sala per riunirsi alle 11 al tea
tro San Marco. Immediata-
mente tutti i delegati che han
no votato il documento della 
frazione si alzano. si raggrup-
pano, e abbandonano la sala 
cantando la Internazionale. 
Scrive l'Ordine Nuovo: < La 
colonna dei comunisti, uscen-
do. si incontrd nell'atrio del 
teatro con Serrati che, palli-
do. assistette alio sHlamento. 
Non furono scambiate ingiu-
rie ». Tutti i delegati stranie-
ri escono insieme ai comuni
sti (tutti, tranne Paul Levi 
che e gia ripartito per Berli-
no da dove ha scritto al Co
mitate Esecutivo della III In
ternazionale una lettera - rap-
porto che polemizza con gli 
effetti funesti della scissione 
con i massimalisti). 

H XVTI congresso socialista 
e praticamente finito: la mag-

gioranza dei delegati, del re-
sto, e gia ripartila non ap-
pena conosciuto l'esito delle 
votazioni. Nelle ore che man-
cano alia chiusura formale si 
registra un solo episodio di 
rilievo che testimonia il ritor
no offensivo dei riformisti, 
conferma l'equivoco della 
scelta massimalista e l'esat-
tezza delle previsioni comuni-
ste su un inevitabile slitta-
mento a destra del PSI. II lea
der massimalista Baratono ri-
pete. nel pomeriggio. la fe-
delta del partite alia Terza 
Internazionale e rivolto «ai 
compagni di destra » chiede: 
< quando voi riceverete la tes
sera del 1921. voi che siete 
uomini onesti. leali. sinceri co
me e stato riconosciuto da tut
ti. accettando questa tessera 
non vi impegnate solamente 
ad una disciplina passiva... ri-
cevendo questa tessera accet-
tate pienamente. col consenso 
pieno dell'animo vostro. il no-
stro programma rivoluziona-
rio ». 

Ma Turati gli toglie subito 
ogni illusione: «Non e pru-
dente — replica — prendere 
delle deliberazioni troppo im-
pegnative. Dovremo dare a 
questa impegnativa un carat-
tere di aspirazione piu che di 
deliberazione precisa 

Al teatro San Marco 
Ancora prima delle undici 

i comunisti sono gia al tea
tro San Marco che e in real
ta uno squallido salone che 
in periodo di guerra e stato 
adibito a deposito di materiale 
dell'esercito. Non esistono ne 
sedie ne panche. e i delegati 
dovranno restare in piedi per 
ore. riparandosi con gli om-
brelli dall'acqua che scende 
dal tetto infrad'eito. Le fine-
stre sono prive di vetri e fa 
freddo. Ma l'entusiasmo poli
tico annulla queste deficienze. 

AH'ingresso si affollano de-
cine di compagni. in gran 
parte operai che hanno ab-
bandonato il Goldoni insieme 
ai comunisti: e decine di guar
die regie che hanno «sorve-
gliato* Io spostamento dall'u-
no all'altro teatro. Funziona 
gia un perfetto servizio d'or-
dine. Giovani compagni con 
una fascia rossa al braccio ap-
pongono il timbro della frazio
ne sulla vecchia tessera del 
PSI che i comunisti esibisco-
no all'ingresso La stampa 
borghese non e ammessa (an
che VAvantU, che se ne la-
menta il giorno dopo in un 
frettoloso colonnino dedicate 

al «congresso dei secessio
nist! »). 

La presidenza provvisoria e 
di Kabaciev. accolto con vi-
branti applausi e. ancora una 
volta. al canto dell'Interna-
zionale. II suo discorso e bre
ve. < Voi compite. dice fra 
I'altro. un atto che ha una 
grande importanza nazionale 
e storica. Raccogliete il salu
to del proletario internazionale 
del mondo intero. Avete din-
nanzi a voi un cammino pie-
no di difficolta e di aspro la
voro... II vostro compite e 
quello di creare una organiz-
zazione centralizzata. unita. 
ferma che potra accettare e 
condurre a termine la lotta 
contro la borghesia organiz
zata e centralizzata». Non 
manca tuttavia. un importan-
te accenno alia necessita di 
svolgere una politica unitaria 
c Voi avete. dice ancora Ka
baciev. I'appoggio e la sim-
patia di tutte le correnti di 
sinistra del movimento ope
raio italiano. Potrete kitender-
vi con loro... •>. Poi il delegate 
della Terza Internazionale di
chiara costituito il partite oo-
munista ed accettato come se-
zione italiana dell Internazio
nale. 

La discussione sullo statuto 
I Iavori proseguono con 

estrema semplicita e snellez-
za. Alia presidenza. accanto 
a Kabaciev, vanno Belloni. 
Roberto. Marabini e Hum 
bert-Droz. Quest'ultimo. segui 
to dal norvegese Harry Han 
sen. porta il saluto dei delega 
ti stranieri al nuovo partite 
Poi Parodi porta l'adesione 
della sezione dei metallurgici 
torinesi, la moglie di Bordi
ga quella delle donne; Vota 
parla a nome dei 40 mila 
iscritti della Federazione del 
Legno di cui e segretario ge
nerate; Azario porta l'adesio
ne dei ferrovieri comunisti. 
Parla ancora il deputato mo-
denese Ferrari e la seduta si 
chiude. 

D pomeriggio e dedicate al
ia discussione sullo statuto. 
Dopo una breve relazione di 
Tarsia parlano Salvatori, Fer
rari. Azario. Verdaro. Samore. 
Bordiga. Caroti e Terrackii 
Si prendono alcune decisioni 
politiche e operative Si deci 
de di conservare le cariche 
ammmistrativp nei comuni do 
ve si c in mapginranra e >.ii 
mettersi dalle giunte dove 
questa manchi Si vota anche 
un brevissimo ordine del gior 
no che < ordina di restare al 
loro posto di combattimento * 
ai c compagni deputati che 
della loro azione di propagan 
da e di affermazione teori 
ca fanno logica prattca appli 
cazione aderendo al partite 
comunista ». 

Si decide anche che la quo 
ta annuale della tessera sa 
ra di cinque lire: che la seoV 
del Comitato Centrale sard 
Milano e che in questa citta 
venga stampato il bisettima 
nale « 11 comunista ». organo 
ufficiale del partite Quanto 
all'Ordtne Nuovo, alia cui di
rezione e riconfermato Gram 
sei, « non e opportuno che sia 
giornale ufficiale in quanto 
non si pubblica nella citta do

ve avra sede il CC. Ma ft ri
conosciuto dal partite e dal
le organizzazioni» che sono 
invitate ad aiutarlo. Infine, 
per acclamazione, viene elet-
to il Comitato Centrale: For-
tichiari. Bordiga. Repossi, Mi
siano. Bombacci. Polano. 
Gramsci. Terracini. Gennari. 
Tarsia. Marabini. Parodi. Bel
loni Ambrogio. Grieco. Sesaa. 

Alle 18 il congresso costitu-
tivo del Partite Comunista e 
concluso II teatro San Marco 
si svuota rapidamente, rnen
tre risuona ancora il canto 
dell'Internazionale. Poche ore 
dopo, alle 22.30. in una came
ra dell'hote] Campari si svol-
ge la prima riunione del nuo
vo Comitato Centrale. Il Par-
tito comunista comincia la sua 
vita. Che avrerra? 

E' questa la domanda die. 
sull'Ordine Nuovo del giorno 
successivo. si pone Palmiro 
Togliatti commentando gli av-
venimenti di Livorno c E' la 
prima domanda. scrive. che 
ti senti rivolgere da chi ap-
prende la notizia che il parti
te socialista si e diviso ed e 
sorto il Partito Comunista.-. 
Che awerra? Ma non e dun
que completamente nostra lo 
awenire che a noi si apre? 
Non forse noi stessi abbiamo 
voluto e create, con la co-
sciente lucidita dell'azione no
stra. il momento presente ed 
aperto ad esso tutte le possi-
bilita che ora ci attendono? 
L'ahhiamn vnluto e l*abbiamo 
create... 

L'awenire del nuovo partito 
e il loro (dpgli operai. n.d.r.) 
awenire. e percio non altri
menti essi po^snno ctwisiderar-
lo che raccoeliendo in se stes
si e cercando nell'animo pro
prio le forze per dominate • 
creare la sua storia ». 

FINE 
(I precedent!' articoli sono usci-

ti nei giorni 15-15 • It gen-
naio). 


