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IL PRESIDENTE DELLA JUGOSLAVIA COMPIE OGGI 80 ANNI 

La prima volta 
che sentii 
parlare di Tito 
Luigi Longo rievoca i giorni della guerra di Spagna vissuti ac-
canto ai compagni jugoslavi, i rapporti tra i duo partiti nella 
lunga clandestinita, la comune gloriosa battaglia antifascista 

Pubblichiamo I'arti-
colo che II presidente 
del PCI compagno 
Luigi Longo ha scrit-
to per il settimanale 
jugoslavo « Nin », il 
cui ultimo numero e 
dedicato all'ottantesi-
mo compleanno del 
compagno Tito. 

Sentii parlare, la pri
ma volta, di « Tito » in 
Spagna. No parlavano i 
compagni jugoslavi — 
comandanti, eonimissari, 
semplici combattenti — 
che militavano nelle Bri-
qate Interna7ionali e con 
i quali, per le mie fun-
zioni di Commissario Ispet-
tore generale delle Bri-
gate Internazionali. avevo 
spesso occasione di intrat-
tenermi. Si parlava, evi-
dentemente, dell'organiz-
zazione del lavoro milita-
re e politico in seno alle 

organizzazioni rombattenti, 
della migliore utilizzazio-
ne dei quadri jugoslavi 
che affluivano in Spagna, 
della necessita di accele-
rare e di accrescere que-
sto afFlusso, delle difficol-
ta che si dovevano supe-
rare, in Jugoslavia stessa 
e nei paesi cosiddetti de-
mocratici i cui governi, 
sotto il pretesto del « non 
intervento » ostacolavano, 
impedivano ogni tipo di 
aiuto alia Spagna repub-
blicana. 

Un lavoro 
coordinate 

11 Jugoslavia, mi diceva-
no i compagni che prove-
nivano dal paese, bisogna-
va fare sforzi enormi per 
non incapparo nelle reti 
della polizia che persegui-
tava duramente ed arre-
stava i lavoratori ed i de-
mocratici — in primo luo-
go i comunisti ed i diri-
genti sindacali — che in-
tendevano recarsi volon-
tari in Spagna. o che cer-
cavano di mobilitare l'opi-
nione puhblica a favore 
del popolo spagnolo, con-
tro il fascismo e la poli-
tica filofascista del gover-
no jugoslavo. 

Ricordo il primo collo-
quio che ebbi con Blagoie 
Parovic, dirigente sindaca-
le, che aveva partecipato 
in giugno, a Mosca, ad una 
riunione plenaria dei diri-
genti del PCJ. Poche set-
timane dopo quel colloquio 
il compagno Parovic cad-
dc fulminato in fronte 
nella battaglia di Brunete. 
Toccd a me il pietoso in-
carico di tesserne l'elogio 
funebre. quando lo sotter-
rammo nel cimitero di 
Fuencaral. Ricordo i nu-
merosi incontri ed i collo-
qui avuti al fronte con il 
compagno Vladimir Copic 
proprio nel corso della 
battaglia di Brunete in cui 
egli comandava la XV Bri-
gata Internazionaie di re-
cente formazione. 

Anch'egh come Parovic, 
aveva partecipato alia riu
nione plenaria di Mosca 
dei dirigcnti jugoslavi. 
L'uno e l'altro quindi mi 
potcvano dare informazio-
ni di prima mano sulla si-
tuazionc nel loro paese, 
sugli oricntamenti del go-
verno jugoslavo nei con-
fronti della Spagna — che 
era la cosa che allora piu 
ci premeva — e sulla si-
luazione politica ed orga-
nizzativa del partito co-
munista jugoslavo. 

Nel partito italiano, per 
vari anni, io curai parti-
colarmente 1 collegamenti 
con il Partito jttgosla\o. I 
rapporti tra il go\erno ita
liano c qucllo jugoslavo 
interessavano evidente-
mente anche i nostri due 
partiti, in particolarc il 
nostro, che aveva nelle 
proprie file compagni di 
ongine slovena e croata. 
Essi svoIgc\ano il proprio 
lavoro tra le popolaziom 
di quelle regioni che era-
no passate sotto il gover-
no italiano. Bisognava. e-
videntcmentc, coordinare 
il lavoro dei due partiti 
in quelle regioni di confi
ne che i nsultati della 
guerra mondiale del '14 *18 
avevano diviso e posto sot-
to hovranita diverse. Per 
coordinare questo lavoro 
venne anche organizzato 
a Berlino, all'inizio dcgli 
anni '30. un incontro tra 

delegaziom dei due parti
ti. Io dirigevo quella ita-
Iiana di cui faceva parte 
anche il compagno Frau-
sin di Trieste e, credo, 
« Quinto », istriano, di cui 
non ricordo il cognome 
vero. 

Ricordo lutto questo per 
sottolineare quanto mi pre-
messe. in ogni incontro 
con i compagni jugoslavi, 
chiedere notizie, informa-
zioni stille vicende, gli 
orientamenti e la situazio-
no organizzativa del loro 
partito, non solo per spi-
rito internazionalista ma 
anche per avere piu ele-
menti per l'olaborazione 
della nostra stessa linea 
politica ed organizzativa, 
in quelle regioni di con
fine. 

I due partiti lavoravano 
in zone di comune inte-
resse, sia perche punti di 
scontro tra le politiche 
dei due governi e di peri-
coli per i rapporti tra i 
due paesi e per la pace in 
generale, sia perche le po-
polazioni di quelle regioni 
avevano eomuni interessi 
nazionali da far valere nei 
confronti dei diversi go
verni da cui dipendevano. 

Per questa comunanza 
di problemi noi seguivamo 
con particolare interesse 
le vicende del PCJ. Sape-
vamo che il partito jugo
slavo era da anni dilania-
to da aspre lotte di frazio-
ne e di gruppo, da con
t r a s t tra la direzione del 
partito, residente all'este-
ro, e le formazioni di ba
se dell'interno, che le stes-
se decisioni prese all'ini
zio del 1936 per superare 
questi contrasti non ave
vano avuto 1'approvazione 
dell'I. C. Anzi, questa le 
annullo e convoco a Mo
sca una riunione plenaria 
dei dirigcnti jugoslavi per 
decidere il da farsi. E' la 
riunione a cui partecipo 
Tito e, con altri, anche 
Parovic e Copic, come ho 
gia detto. 

Fu nei colloqui con que
sti due compagni che sen
tii, per la prima volta, fa
re il nome di Tito ed eb
bi una prima informazio-
ne sulle sue posizioni. Mi 
interesso allora grande-
mente la decisione che, 
sotto la spinta di Tito, 
venne presa dalla Confe-
renza, e cioe che la se-
greteria organizzativa del 
CC del PCJ, insieme con 
il segretario del CC Josip 
Broz Tito, si trasferisse 
alPinterno del paese ed 
assumesse la direzione del 
Partito e del movimento. 
Questa decisione rappre-
sento un grande passo 
verso il ritorno definitivo 
all'interno del paese della 
direzione del partito. 

Togliatti 
e la radio 

La lotta che, all 'interno 
del partito, fu sostenuta 
su questo punto e la con-
clusione che ebbe mi ri-
cordavano quella sostenu
ta. alcuni anni prima, nel 
nostro partito e che porto 
a quel che nel PCI venne 
chiamata la « svolta », cioe 
ad una maggiore presenza 
ed attivita del partito al
l'interno del paese, me-
diante la costituzione di 
un « centro interno », di 
direzione operativa e po
litica. Questo obiettivo, 
pur tra altcrne vicende, 
gravi intcrruzioni e fati-
cose ricostituzioni, si cer-
co poi semprc di perse-
guire e di conservarc. 
Riuscimmo a realizzarlo 
definitivamente all' inizio 
dcgli anni quaranta e du
rante la Resistenza. 

Va ncordato qui che a 
questa npresa del nostro 
partito c delta direzione 
all 'interno del paese ci fu 
di grande aiuto il PCJ. II 
compagno Toghalti — che 
alio scoppio della guerra 
era stato arrcstato, in 
Francia, sotto falso nome, 
grazie al quale pole dopo 
sei mesi riacquistare la 
libcrta - aveva appunto 
consigliato ai compagni 
del centro eslero di fare 
tutto il possibilc, tcntan-
do sia dalla Svizzcra che 
dalla Jugoslasvia, per ri-
slabilire all 'interno un 
centro opcrativo. Ci riusci 
dalla Jugoslavia dove a 
questo scopo si erano re-

cati l compagni Martini 
(Tuti) arrestato dai fasci-
sti e morto in carcere, e 
Massola, che ebbero dai 
compagni dirigcnti jugo
slavi ed in particolare da 
Tito fraterna ospitalita ed 
ogni sorta di aiuto. 

All'inizio della guerra 
partigiana e durante tut-
ta la Resistenza le forma
zioni partigiane jugoslavo 
ci offrirono ottime basi 
per i collegamenti radio 
con Togliatti, che risiede-
va a Mosca, e per far pa-
racadutare in territori si-
curi compagni che rien-
travano da Mosca per par-
tecipare alia lotta armata 
in Italia. 

Dopo la 
Liberazione 
L'esempio della lotta 

partigiana jugoslava ci fu 
di stimolo e di guida al 
sorgere, dopo 1'8 settem-
bre (giorno in cui, caduto 
il fascismo, il go/erno ita
liano concluse l'armistizio 
con gli alleati) delle no-
stre prime formazioni ga-
ribaldine, soprattutto nel
le zone di confine e nel-
l'ltalia del Nord e giu giu 
fino a Roma e a Napoli, 
dove, alia fine dello stes-
so settembre, si ebbe la 
prima sollevazione che, a 
furor di popolo, riusci a 
scacciare dalla citta i te-
deschi, premuti dal Sud 
dall'avanzata delle truppe 
anglo-americane. 

In quei giorni gran par
te delle truppe italiane di 
occupazione in Jugoslavia , 
fece causa comune con le 
formazioni partigiane dei 
paesi in cui si trovavano, 
con le quali poi i nostri 
soldati combatterono fino 
alia fine la comune batta
glia antifascista e di libe
razione nazionale. Fino alj 
la liberazione di Roma i 
collegamenti tra la dire
zione del PCI che opera-
va nelPItalia occupata dai 
tedeschi e quella che, sot
to la guida di Togliatti, 
operava nelPItalia libera, 
furono tenuti attraverso il 
territorio jugoslavo e con 
l'aiuto dei compagni del 
PCJ. 

II collegamento operati-
vo tra le formazioni par
tigiane jugoslave e quelle 
garibaldine fu tenuto du
rante tutta la guerra con 
rappresentanze reciproche 
nelle formazioni che ope-
ravano nei territori confi-
nanti. Presso il comando 
centrale delle formazioni 
garibaldine risiedeva an
che in rappresentanza del-
l'AVNOJ (Consiglio anti
fascista di liberazione po-
polare della Jugoslavia) il 
compagno Vratuscha. Que
sto compagno nella sua 
qualita di rappresentante 
dell'AVNOJ fu anche ri-
cevuto in una riunione 

del CLNAI (Comitato di 
liberazione nazionale Alta 
Italia) nella quale furono 
precisati alcuni punti po
litic! di collaborazione e 
di aiuto reciproco per le 
zone di comune interesse. 
Non so dire quante volte 
ebbi modo poi di incon-
trarmi con il compagno Ti
to: subito dopo la Libera
zione, personalmente e al
ia testa di delegazioni del 
PCL In ogni occasione so-
no stato colpito dalla for
te personality del compa
gno Tito, dalla sua umani-
ta e dalla sua larga com-
prensione politica, anche 
quando le posizioni dei no
stri due partiti non coin-
cidevano in tutto e per 
tutto. Ma anche nei mo-
menti piu difficili dei no
stri rapporti posso dire 
che mai e venuto meno in 
noi l'allo apprezzamento 
del grande contributo da-
to dal compagno Tito, dal 
partito c dai popoli della 
Jugoslavia da lui diretti, 
alia causa delia liberazio
ne nazionale dei popoli e 
della solidarieta intcrna-
zionale nella lotta contro 
Pimperialismo, per la pa
ce e per il socialismo. E 
questo mi piace riafferma-
re in questo ottantesimo 
anniversario della nascita 
del compagno Tito, a cui 
vanno i nostri piu affet-
tnosi auguri di lunga vita 
e di sempre nuovi suc
cess!. 

Date a m a i l DOOOID a f aulooesdone 
Una delle piu cospicue figure del movimento comunista mondiale - L'appello alia insurrezione nazionale - Resi
stenza e rivoluzione sociale - l/idea forza della unione paritaria fra popoli diversi - La statura politica del diri
gente alia prova della drammatica vicenda del 1948 - L'interprete della «via jugoslava» negli anni del dopoguerra 

Che un capo di Stato o una 
grande personalita politica al 
potere giunga alia rispettaDlle 
eta di ottant'anni 6 ceito. mo-
tivo di protocollari celebrazio 
ni attorno aU'interessato; per 
la cronaca dovrebbe tuttuvia 
essere pretesto al massimo di 
una breve segnalazione. Le co
se cambiano inevitabilmente. 
quando il personaggio in que-
stione e dello stampo di Ti 
to. Negli ultimi trenta dei 
tanti anni che gli starrno suite 
spalle. questi ha finito con 
Pidentificarsi. attraverso una 
serie di drammatiche vicende, 
col suo paese. Un personaggio 
quindi che. lo si voglia o no. 
e ormai storia: storia jugosla
va in primo luogo. ma anche 
un no' storia di tutti noi Per 
la Jugoslavia Tito e riuscito 
a diventare sinbolo, oltre che 
capo supremo. Per il resto del 
mondo egli e — secondo un 
riconoscimento quasi unanime 
— una delle piu cospicue fi
gure scaturite dal movimen
to comunista internazionaie, 
una di quelle che piu hanno 
fatto per distruggere l'imma-
gine stereotipata che voleva 
identificare tale movimento 
con una specie di nuova sella 
universale 

In un altro articolo, che ap 
pare in questa pagina. il com 
pagno Longo rievoca le pri
me volte in cui udi parlare 
di Tito e del suo impegno 
per radicare nuovamnnfe nel 
paese la direzione del Partito 
comunista jugoslavo. da fern 
po costretta alia ^migrazio-
ne Ebbene. la vera storia di 
Tito comincia effettivamente 
di H. sebbene a quell'epoca 
egli non fosse piu giovanissi-
mo. ne alle sue prime armi 
nel movimento rivoluzionano. 
Grazie a quello sforzo il par
tito comunista jugoslavo che il 
Comintern si accingeva a SCJO-
gliere come gia aveva fatto 
con il partito polacco (sem 
bra che lo abbia evitato Di-
mitrov. il quale dette fidu-
cia a cWalter».come:allora 
Tito s i . chiarnava) riusci;^ a. 
consolidarsi-come un aggiier-
rito nucleo di quadri politici. 
Era una organizzazione nume-
ricamente piccola. sebbene 
non fra le piu piccole nel 
movimento comunista di quel-
Pepoca: 12 mila iscritti. Fu 
questo nucleo il solo che sep* 
pe restare saldo nella tempe-
sta che nel *41 sembrd di
struggere non solo la Jugosla
via. ma la possibilita stessa 
di quella entita politica comu
ne per gli slavi del sud. che 
aveva trovato la sua espres-
sione nella costituzione, per 
quanto debole e contrastata. 
dello Stato jugoslavo. 

Quando gli eserciti dell'c as-
se» si rovesciarono sul paese 
e questo veniva smembrato e 
dilaniato, mentre si scatena-
vano gli odi nazionali. le vec-
chie cricche dirigenti fuggiva-
no e i partiti tradizionali si 

Tito negli anni della guerra partigiana 

sfaldavano o precipitavano 
nella collaborazione. quando 
gruppi di popolazione contadi-
na cercavano nelle montagne 
e nei ricordi della guerriglia 
baicanica una possibilita di 
soprawivenza, i comunisti 
seppero fare appello all'insur-
rezione nazionale e offrire al 
popolo una direzione. dando 
consapevolezza politica e cre-
scente forza di organizzazione 
milrtare a un moto di resi
stenza. in parte spontaneo Fu 
allora che Josip Broz divenne 
Tito, cioe il personaggio che 
noi tutti oggi conosciamo. 

Vi fu un periodo non bre
ve nella seconda guerra mon
diale. in cui i partigiani jugo
slavi rappresentarono. in fon-
do il «secondo fronte» per 

quanto modesto. su cui nazisti 
e fascisti dovevano combat-
tere in Europa, accanto al-
Punico vero fronte di quel mo-
mento, che era quello sovieti-
co. Non e tuttavia la storia 
militare della guerra di libera
zione jugoslava quella che va
le adesso la pena di ritraccia-
re. Vi sono piuttosto altri due 
punti, su cui e necessario sof-
fermarsi. II primo riguarda il 
singolare intreccio di guerra 
patriottica e di guerra civi
le ancora non sufficientemen-
te illuminato dalPanalisi stori-
ca. che consentl alia Resi
stenza jugoslava di essere nel-
Io stesso tempo rivoluzione so
ciale, capace di realizzare. gia 
nella guerra o immediatamen-
te dopo che questa fu finita. 

le sue fondamentali conquiste, 
a partire dalla costruzione di 
uno Stato profondamente nuo-
vo. L'mteresse della « via ju
goslava t> cioe di quella espe-
rienza di cui Tito e espres-
sione, ha proprio qui il suo 
massimo punto di forza. 

La seconda osservazione ha 
un valore di particolare at
tualita. L'unione paritaria fra 
popoli diversi, a suo modo pu
re personificata dal croato Ti
to fu una componente essen-
ziale della rivoluzione jugo
slava Se lo smembramento 
del paese, giustificato dalla 
teoria secondo cui la Jugosla
via sarebbe stata solo un'« ar
tificial creatura » del sistema 
di Versailles fu Parma degli 
oppressori, Pidea di una nuo

va fratellanza di popoli uguaU, 
senza egemonia dell'uno sul-
l'altro (il che riguardava in 
primo luogo i serbi) fu uno dei 
motivi di successo della Resi
stenza, consentendo di fame 
protagonist! anche una parte 
dei croati, sebbene questi 
avessero avuto dagli invasori 
un fantasma di Stato nazio
nale. Fu una autentica idea-
forza che Tito ha poi sempre 
difeso, sino all'autunno scorso, 
come una delle maggiori con
quiste del movimento da lui 
diretto. 

Credo che questi due punti 
vadano tenuti presenti ogni 
volta che si analizzano le pre
senti vicende della Jugoslavia 
Le diffieolta che il paese at-
traversa e i problemi seri che 
esso ha di fronte, non ultimi 
quelli che si alimentano di 
rinnovate polemiche nazionali, 
ci sono noti e non vanno cer-
to sottovalutati. Ma non biso-
gna mai dimenticare, a mio 
parere, neppure le molle di 
recupero, tutt'altro che debo-
li, rappresentate proprio dal
le idee e dalle conquiste che 
hanno fatto della esperienza 
jugoslava la seconda rivolu
zione socialista, in ordine di 
tempo, vittoriosa in Europa e 
nel mondo dopo POttobre so-
vietico. 

Furono proprio queste carat-
teristiche della * via jugosla
va » a rendere cosi dramma
tica e grave la rottura del 
'48 fra la Jugoslavia e il re
sto del movimento comunista 
che allora faceva capo a Sta
lin. L'isolamento in cui la Ju
goslavia venne a trovarsi pe
so duramente sul paese e, in 
un certo senso. fa sentire i 
suoi effetti ancora oggi, quan
do tanto tempo e passato. Ma 
in quella dolorosa vicenda Ti
to, che gia era uscito dalla 
guerra come un eroe naziona
le, trovo indubbiamente una 
nuova statura politica. In cir-
costanze estremamente diffici
li fu di nuovo un capo, ca
pace di farsi seguire con do-
ti di fermezza e di fierezza, 
che a distanza di tempo do
vevano ricompensarlo. 

Fini infatti per avere ra-
gione. Lo dimostrd nel '55 la 
visita che egli ricevette dai 
dirigenti sovietici di quel tem
po Krusciov e Bulganin. La 
dichiarazione che fu allora Fir-
mata resta un documento pro-
grammatico importante nella 
storia del movimento comuni
sta. Lo rilevd Togliatti a suo 
tempo. Essa ha ancora oggi un 
significato ben preciso e un 
valore non ristretto ai soli fir-
matari. 

Quando si esaminano i due 
capisaldi della successiva po
litica jugoslava — Pautogestio-
ne come indirizzo maestro del
lo sviluppo socialista del pae
se e il non allineamento nella 
politica internazionaie — non 
e difficile scorgere come le 
loro radici affondino in quel

le due esperienze fondametHa-
li che segnano il comunismo 
jugoslavo fra il 1941 e il 1955. 
Ad entrambe il nome di Tito 
e legato. Non parliamo ora 
delle vicissitudini per cui e 
passata e passa la loro appli-
cazione. Sono problemi di cui 
abbiamo dibattuto in tante al-
tre occasioni e di cui gli ju
goslavi discutono ogni giorno. 
Ma, al di la delle idee ge-
nerali, di cui gli jugoslavi 
hanno nutrito nel tempo la lo
ro elaborazione teorica, l'auto-
gestione ha certo una sua lon-
tana origine nelle originali for
me di autogoverno generate 
dalla lotta partigiana. Cosi il 
non allineamento e stato, sia 
pure accompagnato da altri 
motivi, un prolungamento del
la esperienza internazionaie. 
in gran parte forzata, che gli 
jugoslavi fecero dopo la rottu
ra del '48. L'insieme di questo 
patrimonio politico ha fatto 
della Jugoslavia di Tito un 
paese che ha avuto nel mon
do un peso assai piu cospicuo 
di quello. che le modeste pro-
porzioni del paese e il suo re-
lativo sviluppo economico 
avrebbero normalmente eon-
sentito. 

A ottant'anni e eon questo 
cammino alle spalle. Tito go-
de nel suo paese di una au-
torita indiscussa. Lo si e vi-
sto anche nelle recenti vicen
de. Egli e un arbitro supre
mo, cui le forze che nella 
Jugoslavia di oggi si contra-
stano non possono fare a me
no di inchinarsi. II nucleo di 
rivoluzionari che si costitui 
attorno a lui trenta anni fa, 
ha conosciuto anche esso le 
sue drammatiche lacerazioni, 
sia pure in misura minore di 
altri nuclei dirigenti di rivo-
luzioni vittoriose. Nello stesso 
incontrastato prestigio di Tito. 
proprio perche esso non ha 
nulla di artificiale. si cela tut
tavia una insidia di cui anche 
egli e consapevole. La rieor-
renza per quanto festosa. e 
fatta per ricordarla. Tito ha 
ottant'anni. Credo che non sia 
minimamente una formula di 
maniera dire che nel suo pae
se gli augurano ancora mol-
ti anni di vita e di salute e 
che siamo in molti nel mondo 
ad a«?sociarsi a questo augu-
rio. Tito e una garanzia di 
stabilita in Jugoslavia. Ma. 
proprio per questo. non ci si 
puo neppure sorprendere se 
da tempo si riflette anche sul
le sorti della sua eredita po
litica. per il momento in cui 
egli non potra piu esserci a di-
fenderla. L'impegno di raffor-
zare il partito. di cui tanto 
si parla da un anno in qua, 
e lo sforzo piu serio compiu-
to perche quella preoccupazio-
ne non resti senza risposta 
o non ne trovi una con troppo 
ritardo e. quindi con inevitabi-
le fatica. 

Giuseppe Boffa 

Una lunga milizia rivoluzionaria 
La partecipazione alia prima guerra mondiale e al moyimento bolscevico, la prigionia e lo studio dei classici del marxismo, la ricostruzione 
del partito e le premesse della leggendaria guerra di liberazione — La rottura con il Cominform: « Ho sofferto molto in quei giorni, per
che amavo ed amo il popolo sovietico e la sua rivoluzione; tuttavia, da comunisti, noi dovevamo essere conseguenti sino alia fine» 

Luigi Longo 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADU, £•> 

In una intervista alia tele-
visione jugoslava in occasion? 
del suo 80. compleanno il com
pagno Tito ha nevocato que
sta sera la sua lunga mili
zia comunista, I suoi 50 anni 
di attivita rivoluzionaria, dal
la partecipazione alia Rivolu
zione d'Ottobre, ai giorni no
stri. Si e trattato di una inte-
ressante ed efficacissima le-
zione di storia contemporanea. 
Tito prigioniero austriaco nel
la Russia zarista durante la 
guerra 1914-*18. Tito che parte-
cipa ad Omsk al movimento 
rivoluzionario bolscevico, Tito 
in Jugoslavia dopo la guerra 
come funzionario prima del 
sindacato e poi del oartjto 
in lotta contro le frazioni e i 
gruppi che djvidevano e mde-
bolivano il Partito comunista 
jugoslavo. Tito autodidatta nel
le prigioni jugoslave alle pre
se con le opere di Marx e di 
Engels, Tito dirigente comu
nista jugoslavo in polemica 
con il Comintern che guarda-
va con sospetto ai comunisti 
jugoslavi fino al 1936 quando 
grazie all'appoggio di Dim! 
trov gli venne affidata la se-
greteria organizzativa del 
Partito. 

II periodo piu difficile della 
mia vita, dice Tito, k stato 
quando si trattava di ricostrui-
re il Partito e di dargli una 
direzione. Nel 1937 contro il 
parere di una parte del Co
mintern, guidata da Manui!-
ski la direzione del partito ju
goslavo rientra nel paese per
che — afferma Tito — la di
rezione del partito deve vive-
re con le masse altrimenti non 
pub avere conoscenza della vi
ta del paese e rischia la para-
list della propria attivita. E* 
il periodo in cui il partito co
munista jugoslavo respinge 
ogni aiuto finanziario da par-
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Un manifesto dei nazisti: « Centemila marchi di premio a chi cathirera vivo o morto il capo 
comunista Ti to* 

te del Comintern perche « un 
partito rivoluzionario se la-
vora bene pub contare sul-
l'aiuto e suU'appoggio finan
ziario dei lavoratori». 

Da allora la linea del partito 
continua ad essere quella del
la ricerca di uno sviluppo au-
tonomo e nazionale, appoggia-
ta da Dimitrov, e in contrasto 
con altri dirigenti del Comin
tern che temono un allenta-
mento dei legaml internazio-
nalisti del partito jugoslavo. 

Tito nella sua intervista ri-

corda poi la prima direzione 
unitaria del partito dopo il 
1938 a seguito della quinta 
Conferenza Nazionale tenuta 
per piu giorni sotto il naso 
della polizia, quando si pose-
ro le basi della insurrezione 
armata. Tito ha rievocato il 
lungo cammino intrapreso al
lora: l'azione rivoluzionaria 
sotto il terrore borghese, le 
difficili scelte della guerra di 
liberazione. 

Ricordando quei giorni ter-
ribill in cui si era ooatrettl a 

sacrificare centinaia di com
pagni e di combattenti per
che il movimento crescesse c 
si sviluppasse (per csempio 
nella grande battaglia delta 
Neretva) Tito ha accennato 
alle pressioni di Stalin per un 
accordo con i Cetnici di Mi-
hailovic che pure erano schie-
rati su posizioni antipopolari 
e di accordo con gli invasori. 
II momento piu interessante 
della intervista e stato indub
biamente quando Tito ha rie
vocato la rottura con il Co

minform con accenti di pro-
fonda umanita. « Per un co
munista — egli ha detlo — 
1'ora piii difficile viene quando 
vede crollare attorno a se 
tutto quello in cui ha creduto 
e in cui ha avuto fiducian. 
Tito rievoca il tono arrogan-
te della lettera di Stalin e di 
Molotov, nonostante la lotta 
eroica e gloriosa del partito 
e del popolo jugoslavo. nono
stante la venerazione del po
polo jugoslavo per il popolo 
sovietico e per la Rivoluzione 
di Ottobre. 

« E ' stato qualcosa di piu 
profondo di uno choc» dice 
Tito e da allora abbiamo cer-
cato una ragione di vita e di 
lotta che ci permettesse di tro-
vare la nostra strada senza 
abbandonare le idee di Marx 
e di Lenin, restando comunisti, 
combattendo per la uguaglian-
za tra i paesi socialisti e i 
partiti comunisti. * Ho soffer
to molto in quei giomi» na 
confessato Tito, « perche ama
vo ed amo profondamente ii 
popolo sovietico, ed avevo ed 
ho la coscienza che la Rivolu
zione d'Ottobre, non e stata 
una rivoluzione come tutte le 
altre». «Ma — aggiunge Tito — 
se siamo coscienti di non aver 
fatto nulla per provocare quel
lo di cui ci accusarono allo
ra dovevamo essere conse
guenti con noi stessi da co
munisti fino alia fine*. 

<(C'e ancora oggi, ha detto 
Tito, chi si chiede se un no
stro diverso atteggiamento di 
fronte alia Unione Sovietica, 
avrebbe permesso un diverso 
e migliore sviluppo della si-
tuazione. E ' impossibile, egli 
ha detto, semplificare in que
sto modo le cose. Noi abbia
mo dovuto e dobbiamo fare 
in modo che i rapporti con 
lTJnione Sovietica siano rap
porti di uguaglianza quali esi-
ge lo sviluppo socialista; non 
dobbiamo coneentrre di essere 

satelliti di chicchessia. Ma 
questo non significa che noi 
non nutriamo un profondo 
amore per lTJnione Sovietica 
e per il suo popolo. Signifi
ca solo cht vogliamo essere 
trattati da uguali indipenden-
temente dalla estensione del 
paese e dal numero degli aroi-
tanti. 

La rottura con il Cominfcfm, 
ha aggiunto Tito, e stato uh 
momento della lotta per Io 
sviluppo del socialismo 4i^vn 
paese come il nostro, daife 
condizioni specifiche del;no
stro paese. Tito ha poi Ncor
dato le tappe fondamenftta^del 
socialismo jugoslavo nej cfc^b-
guerra, 1'autogestione cbme 
momento di liberazione dette 
energie dei lavoratori nepa 
costruzione di una nuova sc-
cieta e di coesione dello s&-
to jugoslavo, la politica d¥l 
non allineamento per il SUDV 
ramento dei blocchi contrap-
posti. Concludendo la sua in
tervista Tito ha sottolinea^o 
la esigenza che i paesi non al-
lmeati si sveglino dal I050 
torpore e assumano il loro 
reale ruolo nella vita politica 
mondiale ed ha raccomandato 
alie giovani generazioni di non 
perdere di vista le grandi con
quiste lasciate loro dai padTi 

a Essere comunisti — ha con-
cluso Tito — non e facile. Si
gnifica rinunciare a molte co
se e a molti vantaggi. Signifi
ca essere in prima linea nel
la lotta per il progresso e 
per un awenire migliore. Es
sere comunista, sottintende 
una autodisciplina mteriore, 
significa innanzitutto la vitto-
ria su se stessi, avere una 
visione dell'awenire, vedere 
gli effetti e le conseguenze 
del nostri pensieri e dei nost4 
atti. Ma e esattamente cib 
che dk un senso concreto alia 
nostra vita». 
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