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TRA REAZIONE 
E RIVOLUZIONE 

Attraverso la riflessione storiografica, che aggiunge testimo
nialize, eosservazioni critiche sugli anni dalla grande' guerra 
alia fondazione del PCI, si delinea \m discorso politico di 
attualita e viene in luce la figura del dirigente comunista 

Quando Luigi Longo com-
batteva in Spagna il padre e 
la madrc ebbero la notizia, 
non si scppe da chi, che il 
flglio era stato fucilato: 
ciascuno se la tenne per se 
e non ne fece parola all'al-
tro. Cos! sono i contadini. 
Nelle conversazioni che Lon
go ha cominciato a intratte-
nere con Salinari, di ricordi 
e riflessioni personali e di 
cui gia 6 uscito un volume, 
mentre si annuncia prossi-
mo il secondo (Luigi Longo-
Carlo Salinari, Tra reazione 
c rivohizione, Edizioni del 
Calendario, Milano 1972, 
pp. 355, L. 3500) colpisce 
la nettezza con cui il prota-
gonista-autore rievoca e ri-
vendica le proprie origini 
contadine: una famiglia di 
piccolissimi proprietari del 
Monferrato, l'ultimo Mon-
ferrato verso Alessandria, 
eapulsa dalla campagna al-
l'lnlzio del secolo per la cri-
si delPagricoltura. Esatta-
mente la stessa storia della 
famiglia di Piero Gobetti 
(nato un anno dopo Longo). 
II padre di Gobetti apri a 
Torino una drogheria in via 
XX Settembre e il padre di 
Longo una bottiglieria in 
corso ponte Mosca, vicino al
ia Grandi Motori. 

Al di la dei possibili luo-
ghi eomuni, direi che quel-
l'origine emerge costante-
mente da due t ra t t i che que-
sti ricordi, anche per me-
rito dell 'interlocutore, esper-
to letterato. definiscono be
ne: la estrema concretezza 
(in cui c'e la leggendaria 
calma di Longo) di analisi e 
di giudizio, e la sottigliezza, 
a volte persino la raffina-
tezza di certe osservazioni, 
proprie di chi ha sempre 
avuto la curiosity e la capa
city di guardare con gli oc-
chi freddi e aperti alle cose 
che lo circondano. Salinari, 
a un certo punto, gli chiede 
che differenza trovava t ra 
Gramsci e Togliatti quando 
li conobbe a Ordine Nuo
vo. E Longo risponde con 
queste frasi: « Gramsci scri-
veva lento, con pochi penti-
menti di forma. Togliatti 
scriveva con altra scioltezza 

. e facilita. Gramsci pud es-
sere un maestro di stile, To-
sliatti e piu giornalista. Le 
loro stesse grafie si assomi-
gliano: ma quella di Gram
sci pare incisa, quella di 
Togliatti scivola via. Togliat
ti scriveva rapidissimo e con 
sicurezza di forma. C e r a in 
loro un modo comune di 
pensare e di sentire ma non 
erano sempre d'accordo. 
Gramsci, nella sua polemi-
ca. aveva sempre una certa 
punta amara verso la bas-
sezza, verso le miserie uma-
ne e politiche. n suo era un 
sarcasmo sofferto ». 

II tratteggio e piuttosto 
acuto e c'e anche molto di 
Longo dentro, come c'e la 
sua arguzia unita al fastidio 
delle formule, degli schemi, 
nel modo che qui egli usa di 
rammentare il significato 
del primo estremismo del 
partito, delle sue radici di 
classe profonde e, subito do
po, di accennare anche a\-
l'elemonto di posa che vi si 
aecompagnava. « Ricordo una 
accesa discussione nell'emi-
grazione tra due, tra l'altro 
bravissimi, compagni che si 
accusavano reciprocamente 
di non so quali errori politi-
ci. Uno. a un certo punto. a 
corto di argomenti, sbotto 
fuori con questa battuta: e 
va bene avrd sbagliato, ma 
rieordati che io ho sempre 
fatto solo errori di sinistra. 
Credeva di avere cosi taglia-
to la testa al toro... ». 

La liberta 
intellettuale 

Sono t re i motivi di inte-
resse che si ricavano dal li
bro, abbastanza intersecati, 
spesso fusi. C'e un interes-
se politico, di metodo in pri
mo luogo. Longo approfitta 
infatti delle conversazioni 
per inserire molte osserva
zioni attuali, per fissare so-
prattutto quel punto che gli 
sta a cuore: la necessita per 
un rivoluzionario di sapere 
insieme non mollare sui 
principi e non smarrire la 
realta, di possedere il sen-
so del possibile, la volonta 
del passo in avanti, magari 
piccolo ma costante. Poi, 
viene il vantaggio di una ri
flessione storiografica che 
— qui si parla appunto del-
la grande guerra, del « bien-
nio rosso >, della fondazione 
del PCI sino a Lione — ag
giunge al lavoro dei cosidet-
ti storici di professione una 
messe di corpose, nitide, te-
stimonianze e di osservazio
ni critiche che slargano 
l'oriz7onte dell 'indagine. 

Ma direi che e soprattutto 
il terzo elemento a conqui-
stare il lettore, cioe la fi
gura di uomo, di dirigente 
che balza dalla pagina. Vien 
fatto di pensare a tutto quel-
lo che la stampa borghese, 
negli anni di piu forsenna-
to anticomunismo scrisse su 
Lon#o (U « d « r o » , fi cma-

resciallo Gallo», ecc , ecc.) 
e davvero varrebbe la pena 
di sbeffeggiare ora alcune 
famose penne di psicologi di 
redazione tanto quelle cari
cature ridicolizzano chi le 
disegno. « Contrariamente a 
quanto molti credono ve-
dendomi sempre accigliato 
— dice ora semplicemente 
Longo — io sono nel mio 
intimo ottimista e di umore 
sereno, piuttosto allegro, 
certo non triste come molti 
pensano ».• 

U gioco della sorte e per 
definizione curioso e in 
quella di Longo c'e sempre 
stato — qui ne discorre in
fatti con Salinari — un piz-
zico, e anche di piu, di for-
tuna, nel senso che e stato 
spesso il caso a porlo, nelle 
circostanze piu drammati-
che, al centro di avveni-
menti e di responsabilita, 
dal primo dopoguerra in 
avanti. Si 6 trovato nell'oc-
chio del ciclone innumere-
voli volte e se l'e sempre 
cavata bene. Ma non solo 
questo. Sia se si guarda al 
suo arrivo in Spagna, nel 
1936 (e alia parte che ha 
avuto la sua iniziativa per-
sonale per come ci ando e 
come ci rimase) oppure al 
suo arresto in Francia nel 
1942 mentre tutto era pron
to perche espatriasse in 
URSS e al fatto che quel-
l 'arresto voile poi dire che 
Longo pote dirigere qualco-
sa come la guerra di libe-
razione in Italia, c'e da con-
venire che la fortuna l'ha 
sempre sorretto. Ma subito 
dopo ci si accorge, in que
ste come in altre vicende, 
che egli non si e mai but-
tato al l 'awentura e che 
quando gli e capitata l'ha 
saputa sempre dominare. 
« Di ogni cosa calcolo molto 
il pro e il contro, da che 
cosa mi devo guardare e a 
che cosa mi devo prepara-
r e » , dice Longo. 

Sono, se non sbaglio, le 
uniche parole di autocom-
piacimento che si trovano 
in tutto il libro. Esse, d'al-
tronde, sono inserite in un 
discorso generale che fa da 
filo conduttore del volume 
e che non manchera certo 
di ispirare anche i successi-
vi. E ' il discorso rivolto ai 
compagni, al partito, un di
scorso di linea politica che 
si fa piu intimo nella misura 
in cui al suo centro c'e il 
grande problema del centra-
lismo democratico, del rap-
porto tra dibattito e unita, 
tra gruppo dirigente e mili-
tanti, del costume comuni
sta. « Ci vuole una grande 
liberta intellettuale e politi
ca — dice a un certo punto 
— per difendere l'interesse 
del partito nel modo giusto 
senza conformismi o esaspe-
rati settarismi ». 

E a Salinari che gli obiet-
ta che il settarismo « scende 
per li rami », cioe e ancora 
una conseguenza del modo 
come il partito si e forma-
to, di un «cer to complesso 
di superiority e di autosuffi-
cienza », Longo replica: «Bi-

sogna pero anche riconosce-
re che vi sono adesso nel 
partito fenomeni di lassi-
smo che sono preoccupanti 
e che spesso indignano vec-
chi compagni educati in ben 
altro clima, perche sentono 
che questi fenomeni snatu-
rano il tipo di partito che 
c'e stato finora e gra/ie al 
quale tante battaglie vitto-
riose le classi lavoratrici 
hanno saputo combattere... 
C'e qualcosa del vecchio sti
le di lavoro che deve essere 
ripristinato senza nulla per-
dere della vivacita del di
battito, della vivacita dei 
contributi che devono esse
re st imolati». 

Scambi 
di opinioni 

Sui vecchi compagni esi-
stono nel libro pagine molto 
belle (e per Terracini e per 
Massola e per D'Onofrio e 
per Grieco e per Di Vitto-
rio) e non appaiono meno 
interessanti le osservazioni 
sulle figure leggendarie che 
Longo conobbe a Mosca, da 
Lenin a Trockij («si puo 
dire che fosse un artista del
la parola e lo dava a ve-
d e r e » ) , da Zinoviev («mi 
dcluse >) a Bucharin («mi 
pare che il giudizio di Le
nin che lo accusava di esse
re incline a prendere dei di-
rizzoni fosse appropria te*) . 
Di Stalin forse leggeremo 
qualcosa nei prossimi volu-
mi. Su Radek da una pen-
nellata molto eloquente: 
« Alia notizia della presa di 
Canton nel '27 scrisse un 
opuscolo di oltre cento pa
gine nello spazio di venti-
quattr 'ore: era infatti sem
pre largamente ' documenta-
to su tutto >. 

Pero, ritratti a parte, la 
perspicacia di Longo viene 
da una osservazione ulterio-
re, ben piu indicativa. La-
vorando a Mosca aveva no-
tato infatti che vi era una 
grande freddezza nei rap-
porti personali dei leaders, 
che i dirigenti facevano vi
ta molto appartata e si ve-
devano quasi solo nelle riu-
nionj formali. « Mi sono sem
pre chiesto —. osserva ora 
— attraverso quali contatti 
personali, in quali occasio-
ni sorgevano i primi spun-
ti di idee e di proposte, co
me andavano avanti gli 
scambi di opinione, i dibat-
titi, prima che arrivassero 
negli organismi statutari 
per una regolare discussio
ne e decisione... Solo con 
questi scambi informali si 
possono scoprire esigenze, 
lati nuovi delle questioni, 
arrecare innovazioni. corre-
zioni. arricchimenti alia li
nea riconosciuta valida fino 
a quel momento... Credo che 
si possa e si debba mante-
nere Pautorita e il presti-
gio di un gruppo dirigente 
senza soffocare un libero e 
franco confronto di idee». 

Una metropoli d'estate per il turismo di massa 
giunto da ogni parte dei «vecchio continente 

Paolo Spriano 

Dal nostro inviato 
RIMINI, agosto 

«Ja, ja. Francesca. Fran 
cesca und Paolo, ja» . Sn 
tutto di Rimini, Adolf, au 
striaco, rappresentante dl 
commercio. Ci viene da died 
anni e sa perfino i versi 
danteschi su Paolo Malate-
sta e Francesca da Polenta: 
prima perd ha studiato Ri
mini e poi ha scoperto Fran
cesca. Diciamo pure che 
Francesca da Rimini gli b 
nota soprattutto perchfe ave 
va 11 nome di questa citta 
almeno in Austria. Germa 
nia, tutta la «mlttel-Euro 
pa», Francia. Belgio e an 
che Inghilterra il nome «Ri 
mini» dice spesso piu di 
«Dante». Adolf ml splega 
come si torna dalla Ma 
rina in citta. come e dove 
prendere l'autobus 11 e ag 
giunge cortesemente anche 
l'indirizzo dl una tavola cal 
da in piazza Cavour al cen 
tro. Insomma 11 turista spae 
sato. confuso. che parla in 
modo strano sono io: lui 6 
l'abitante tipico di Rimini in 
agosto. 

Sui lungomare inizlalmentp 
ci si sente come a Miami 
Beach (sotto Ferragosto so 
no 350 mila persone che abi 
tano le 2 mila pensioni e oc-
cupano i 120 mila lettl «uf-
ficiali »). Lucl. suoni, negozi 
spalancati a mezzanotte, bar 
e pizzeria, sale da gioco. 
dove si spara «elettronica 
mente» a intere formazioni 
di B-52 o ai carri e agli 
elicotteri USA del Vietnam 
(cento lire, due minuti: un 
carro vale 40 punti, un eli 
cottero 60. un uomo che 
spunta dalla trincea e si 
colpisce con mitraglia sibi 
lante, vale 10 punti). In 
somma uno. li per li. pensa 
di essere nel cuore dl una 
vacanza « consumistica » fra 

' le piu clamorose e appa-
riscenti. Di puramente ita 
liano non c'e niente: si puo 
credere di stare alia Fiera 
di Milano come a quella di 
Stoccolma. con gli stands 
nazionali messl in fila. Qui 
c'e «Swenska». la c'e 
«Hamburg». di qua un al 
larmante « pizza, wurstel » 
poco oltre un glorioso car 
tello annuncia « only englisb 
made » e elenca ginanri to 
nic. orange-juice e « steak » 

Ma non e una «fiera» 
Forse e la prima metro 
poll — sia pure in ridotte 
dimensioni — autenticamen 
te europea. Per lo meno la 
prima citta marina e va-
canziera che riceve. trat-
tiene. mantiene una ccmiddle-
class» europea che si rico-
nosce nel suo status sociale 
Sono diverse le lingue e le 
nazionalita, ma tutto sfuma 
nella omogeneita del ceto e 
si scopre. proprio qui, che 
i sandali e i gelati e le bi-
bite che vuole il «middle» 
tedesco di Dusseldorf o fran-
cese di Grenoble o italiano 
di Siena sono variazioni di 
dialetto. cl si comprende con 
facilita inche perche tutti 
(di qualunque nazionalita). 
chiedono le stesse cose In 
somma un « bmccolino » eu 
ropeo. un Hnguaggio che ac-
comuna perche non esiste la 
differenza piu profonda. 
quella di classe. Rimini ha 
dunque il suo riminese: lo 
Imparano svedesi e napole-
tani. marsigliesi e belgi. tec-
nici di Francoforte e assi-
curatori triestini. commer-
cianti milanesl e giovanotti 
di Calabria 

A mezzanotte. alle una. 
alle due impazza questo 
grande « son e lumiere » alia 
marina, ma a mezzanotte 
e mezzo a Rimini-citta c'e 
buio. silenzio. un solo bar 
aperto che sta chiudendo la 
sararinesca: pare di essere 
a Campohasso in pieno di-
cembre Rimini non e nem-
meno una retrovia del suo 
mare, sembra una citta «a 
fianco» e indifferente. Ma 
e solo apparenza. I rlmi-

Rimini, J europea 

Trecentocinquantamila ospiti invadono per le vacanze pensioni e spiaggia 
Tante lingue d'origine, ma Fintesa si crea con un « pasticciaccio » 

di vocaboli - La « middle class » e la piu rappresentata - Perche la citta 
puo essere il nucleo del nuovo turismo strappato alia speculazione 

nesi vivono dl quella ma
rina che guardano con amo-
re e ingordigia, con appe
tite mai soddisfatto anche 
perche nasce e muore come 
una • stella filante: la vedl 

• e -gia non c'e piu. . 
Nella geografia del turi

smo italiano fa caso a se. 
e un fenomenc unico Ecco 
perche vale la pena ana-
lizzare a fondo la sua s t ru t 
tura. la sua natura: quella 
sua originality puo essere il 
nucleo del nuovo turismo 
italiano, un turismo che pud 
salvarci dalla decadenza di 
quello tradizionale, pa-
5ticcione. intrallazzatore. spe 
culativo che ha rovinato il 
resto del paese. 

A cavallo della Marecchia 
(il vecchio Ariminus) una 
citta di villini: sembravano 
inutlli forse un tempo, ma 
si sono rivelati il polmone 
economlco. la vera industria 
della citta per oltre venti 
anni. Dice il compagno Bal 
dinini assessore al Comune: 
«Nel dopoguerra era tutto 
distrutto. II 90 per cento de
gli stabin era stato raso a 
terra. Avevamo ben poco da 

fare: puntammo su una ri-
costruzione legata anche alio 
sviluppo turistico. Fu un ri-
schio calcolato che si fon-
dava. sulla convinzione che 
gli Italiani sarebberb-stati : 
megjio nel giro di pochi anni. 
abbastanza rheglio da per-
mettersi un po' dl vacan
ze ». Fra le parole di Bal-
dininl e quelle dell'ex sin 
daco della citta e attuale 
assessore regionale al Tu
rismo, compagno Ceccaroni. 
riesco e ricostruire la storia 
che e poi la chiave di que
sta Rimini di oggi: e una 
mano, i in questa ricostru-
zione, ; la danno personaggi 
che ne furono protagonisti, 
a modo loro, da Semprini 
proprietario del famoso 
«Embassy Club» ad Arpe-
5ella. proprietario del <c glo-
rioso» Grand Hotel. 

Durante la guerra gfi ame 
ricani sbagliarono valutazio-
ne • quando pensarono che 
Rimini fosse un nodo stra-
tegico. 1'imbocco della Valle 
Padana, il cardine fra Fla-
minia e Emilia e Adriatica. 
le «grandi vle» di comu-
nicazione. Invece 1 tedeschi 

passavano altrove, fra Ap-
pennino e Liguria. I B-12 
bombardarono a tappeto Ri
mini come se fosse 11 il 
nodo viario decisivo. II ri-
sultato fu che a fine '44 
non c'erano due mattoni uno 
sull'altro. TUtto * da rifare.' 
• Come era stata Rimini, 

prima? Antlca tradizione 
«balneare» (addirittura dal 
1840) sempre legata a sta-
gioni « curative » (una sorta 
di Montecatini. con l'acqua 
di mare messa in vasche 
per elimlnare eczemi). Verso 
il 1890 arriva il primo in
vest imento grosso: il «Grand 
Hotel». di una compagnia 
austriaca. Rimini a quel-
l'epoca era il punto di ap-
prodo di tutta la societa 
«bene» (borghese) della 
Mittel-Europa: mentre I no-
bili. i grandi nomi del ca
pitate finanziario si ferma-
vano a Venezia e ad Abba-
zia, i borghesi mediamente 
facoltosi finivano qui Erano 
cecoslovacchi. ungheresi. te
deschi. austriaci: e gli ho
tels si chiamavano o Hunga-
ria» a Stella polare» e 
« Kursaal». 

II «Grand Hotel» troneg-
gia ancora oggi in fondo al 
viale Principe Amedeo 
(create a meta ottocento) 

• sulla rotonda a mare, in 
• mezzo (un tempo) a u n bo-
, sco verde. Pinnacoli e tor-
. rette sui' modello delle « ma-

rienbad» di tutta l'Europa 
di quegli anni. Turismo gia 
familiare nelle villette (dieci 
stanze, due piani) che erano 
segno di salda borghesia 
mercantile giunta alia sco-
perta della villeggiatura al 
mare. La tradizione e ri-
masta. 

Perfino nel « Grand Hotel » 
ii oggi — o alio « Sporting », 
l'« Ambasciatori ». l'« Excel
sior », il «Corallo» — si 
cercano invano grandi no-
mi, alta industria, strava-
ganti personaggi di • high-
society. Sono invece profes-
sionisti milanesi. medi indu-
striali triestini. commercian-
ti bolognesi. fam:gliole te-
desche e Inglesi con la nnur-
se » per i bambini: II prezzo 
e di circa 18 mila lire al 
giorno in alta stagione e 
comprende tutto, dal past! 
alia spiaggia con lettini e 

ombrellonl. alle gite. Ma ri-
spetto alia Costa Azzurra. 
alia Costa Brava. alia Co
sta Smeralcla. a Capri o a 
Taormina sono considerati 
— da questi padri di fa
miglia con il portafoglio ben 
j;uarnito — prezzi buoni. 

E qui si tocca un'altra 
questione dl grande impor-
tanza. II turismo di mussa 
anche al livelli « alti», il tu
rismo pianificato: un tratto 
unico, originale di questa co-
sta. Un tratto che ha origini 
lontane, addirittura — e non 
sembri un paradosso — nel-
l'epoca fascista. 

A Riccione arrivo Mus
solini nel 1929. Si puo an
cora vederlo in qualche «film 
luce» di cineteca: costume 
intero scuro, come andava 
allora. caschetta bianca, 
scarpe di gomma aderentl 
al piede. Oppure, nel 1938, 
alia vigilla del!'« Anschluss » 
insieme a Dolfuss che, pic-
colissimo, arrancava sulla 
sabbia bollente in vestiti bor-
ghcsissimi dietro al « duce » 
in costume salutato fasci-
iticamente da schiere di 
bagnini e bagnanti (tutti po-
liziotti). Comunque e un fatto 
che Mussolini lancio pubbli-
citariamente con Riccione e 
con la predilezlone roma-
gnola, il « mare - massa ». 
Riccione era solo un sob-
borgo di Rimini, pescatoli 
e due pensioni. 

Mussolini diede risonanza 
aH'« Hotel Lido» dove abl-
tava con la schiera di figll 
e parenti. Oggi l'« Hotel Li
do » non c'e piii, ma e re-
stata la villa Mussolini che 
il « duce » costrui f acendola 
circondare da mura altissi-
me. Intanto Bruno e Vittorio 
lanciavano — anche loro con 
autentica tecnica pubblicita-
ria — il «Savioli»: e Edda 
dava una mano. Una mano 
ambigua. visto che il « clan » 
dei Ciano aveva contrappo-
sto con trasparente polemica 
snobistica, alia balnearita 
« catena » del romagnolo 
Mussolini, le spiagge dorate 
della Versilia, cioe le acque 
« cattive » e dure di un Tir-
reno dove Galeazzo Ciano 
ammarava con Tidrovolante 
sciando con i grandi pattini 
fino alia battigia della spiag
gia del Forte, davanti alia 
«Capannina», che proprio 
allora divenne famosa. 

Rimini — corrusca, antt-
fascista, anarchica, anticle-
ricale — restava nell'om-
bra rispetto a Riccione. Con 
i suoi professionisti e i suoi 
medi-borghesi non voleva a-
vere a che fare ne con i 
fasti dei gerarchi di Riccione 
ne con i «nobili» versilie-
si. E ci riuscl. 

La ritroviamo — Rimini 
— completamente nuda do 
po la guerra. E qui entra 
in gioco un personaggio nuo
vo: il «town-major», cioe 
Peter Natale («cosa no
stra))?). E* una sorta di 
colonnellc Poletti sbarcato, 
invece che in Sicilia, a Ri
mini: e pensa subito a una 
vacanza di lusso, tipo Co
sta Smeralda, da lanciare 
negli-USA. Aveva -ragione 
lui? Non pare. 

E' un fatto che oggi a 
dire «Rimini» negli USA, 
loro fraintendono: capiscono 
« Bimini » che sta nelle Ha-
way. Me lo racconta il pro
prietario del « Grand Hotel» 
Marco Arpesella che e gio-
vanissimo. e stato negli Stati 
LJniti e e tomato demoraliz-
zato: appimto per quella «r» 
diventata « b » e quindi spo-
stata di qualche migliaio di 
chilometri decisivi. La pri
ma vera conclusione? Rimini 
e una vacanza provinciale. 
familiare da « mille classi» 
appunto. Altro che Miami 
Beach, altro che fasti con-
sumistici. Qui vengono fa-
miglie di ceto medio che 
lavora e il turismo che fanno 
loro va gestito come una in
dustria seria. 

Ugo Baduel 

4 N VIAGGIO NELLA PIU' PICCOLA DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE 

Lettonia: un paese giovane 
Trentadue anni di potere socialists, ma una tradizione rivoluzionaria antica • La storia dei «Tiratori rossi» che formarono la guardia 
a Palazzo Smolny di Pietrogrado - Nella sede dell'Associazione degli scrittori - Le differenze tra le vecchie e le nuove generazioni 

RIGA — Viale Lenin 

Dal nostro inviato 
RIGA, agosto. 

Riga ha 730 mila abi tantl 
e 14 musei tra grandi e pic-
coli. H piu «giovane» dei 
musei e quello dedicate ai 
a Tiratori rossi». al centro 
della citta. 

I« Tiratori rossi » sono uno 
del simboli della recente sto
ria della Lettonia. II loro 
corpo fu create nel 1915, in 
un momento critico della pri
ma guerra mondiale. quando 
le truppe tedesche avevano 
occupato una parte conside-
revole del paese Allora si 
chiamavano «Tiratori letto-
ni». Composta di volontari 
in maggioranza operai e con 
tadini. i'unita si batte con 
eroismo contro gli invasori 

La possente ondata rivolu 
zionaria che Investl rimpe 
ro zarista conquiste anche i 
«Tiratori letteni » che. nel 
maggio 1917, al loro secon
do congresso, votarono una 
risoluzione bolscevica che 
chiedeva rinstaurazione del 
potere sovietico. Da allora 
furono chiamati «Tiratori 
letteni rossi». 

II corpo. ci racconta Janis 
Kalnins. uno dei protagoni 
sti, era composte di circa 
trentamila uomini che diede 
ro prova di grande dedizio 
ne alia causa della rivolu 
zione. Essi, con altri, forma 
rono la guardia del quartie 
re generale della rivoluzione 
a Palazzo Smolny dl Pietro
grado e, successivamente, del 
governo sovietico al Cremli-
no di Mosca. In Lettonia par-

teciparono alia lotta rivolu
zionaria per il potere sovie
tico negli anni 1918-1919. Per 
cinque mesi. dal gennaio al 
maggio 1919. la bandiera ros-
sa sventolo su Riga. 

L'attacco in Lettonia con
tro 11 potere rivoluzionario 
ad opera degli Interventisti 
stranieri e della borghesia lo
cale si sviluppo quando il 
nerbo dei «Tiratori rossi» 
era impegnato in altri fron-
ti suH'immenso territorio so
vietico. Essi si batterono 
contro le unita controrivo 
luzionarie sui Volga, in Cri 
mea, in Ucraina. Finita la 
guerra civile, buona parte 
dei soprawlssutl. nella im 
possibility di ritornare in pa-
tria. si stabilirono in altre 
repubbliche dell'Unione So-
vietica. Alcuni dei loro qua 
dri dirigenti. come risulta 
dalle date di morte che si 
legeono nel museo. non si 
sottrassero alle ingiustificate 
repression! degli anni *30 

I] ricordo del passato ri
voluzionario del popolo lette 
ne e sempre presente nei 
colloqui con gli attuali diri 
genti. «Le tradizioni rivolu 
zionarie In Lettonia — ci di 
ce il compagno Victors Kru 
mins. vice primo ministro 
della Repubblica — risalgono 
alia fine del secolo scorso 
quando sorsero I primi cir 
coli marxisti. Agli inizi di 
questo secolo Lenin venne 
a Riga per concordare e or-
ganizzare la pubbliclta della 
Cina CScintilla) che e oggi 
il nostro organo centrale. 

Negli anni della repubbli

ca borghese il partito comu
nista in Lettonia condusse 
una lunga e sanguinosa lot
ta che culmino con il ripri-
stino del potere sovietico. 
Subito dopo. con l'invasione 
nazista. ebbe inizio la parte 
cipazione alia grrnde guerra 
patriottica. Dunque ben tre 
generazioni di letteni si so
no battute e hanno versato 
il loro sangue per il potere 
sovietico » 

«E" vero — Interviene Vi-
lls Samsons, segretario del 
la Accademia delle scienze 
partigiano combattente con 
tro I nazisti — il ripristino 
del potere sovietico fu facili 
tate in Lettonia dalle circo 
stanze internazionali II grup 
po dirigente borghese. pure 
avendo firmato con l'URSS 
un patto di mutua assisten 
za. opto a favore della espan 
sione hitleriana Allora gran 
di manifestazioni popolari 
portarono al rovesciamento 
del regime fascista di Ulma 
nis. il quale non pote rice 
vere alcun sostegno es temi 
In altre parrle. l'isolamento 
della borghesia lettone dalle 
forze dell'imperialismo im?> 
nazlonale fu un elemento che 
contribul aila vittoria della 
r.voluzione socialis'a nel "4fl» 

Tradizioni rivoluzionarie 
nartecipazione del proletaria 
to lettone alle rivoluzioni del 
1905 e del 1917. resistenza 
popolare alia occupazione na
zista, tuttavia. non significann 
ancora totale superamente del 
passato. «La nostra Repub
blica — afferma 11 compagno 
Krumlns —, rispetto alle al

tre repubbliche sovietiche. e 
relativamente giovane: 32 an
ni di vita, compresi i quat-
tro della guerra. Da noi ra-
ste dunque una intera gene-
razione cresciuta ed educa-
ta sotto il regime borghese. 
La nostra rivoluzione per il 
ripristino del potere sovieti
co. inoltre. e stata una ri
voluzione senza spargimento 
di sangue. Delle classi =po-
destate. sono stati eliminati 
solo coloro che collaboraro-
no direttamente con gli in
vasori nazi«=ti Tra noi si tro
vano percid ex industrial!, ex 
proprietari terrieri. ex fun-
zionari dello Stato borgl'.^"^ 
molti dei quali rimpianrro-
no il pas'wto La cosiddetta 
.i radio Europa libera » tra 
smette osni giorno nella no 
stra lingua Attraverso essa 
emigrati politlci. ex crimina 
II di guerra. ex dirieenti po
litic! borghesi svolgono la lo 
ro propaganda ». 

Quali sono il peso e Pef-
ficacia di questa pro paean 
da° «Se la si mette in rap-
porto con la ricchezza dei 
mezzi impiegatl — risponde 
il vice primo ministro — la 
efficacia della propaganda 
controrivolu7ionaria equivale 
nraticamente a zero I finan 
7?atori spr^cano 1 loro soldi 
Coloro che si lasciano in 
fluenzare rappresentano ca-
si Individual, distaccati dal
la realta della nuova Letto
nia. Anche le manifestazio
ni di nazionalismo borghese 
non superano 1 limit! di po-
6izionl individual!. Esse si 
esprimono talvolta in esage-

rate idealizzazioni di costu-
mi e tradizioni del nostro 
paese n. 

In quale misura il rim-
pianto per certi aspetti del
la vita del passato e dimo-
strazione di a nazionalismo 
borghese B o non piuttosto 
di incapacity di marciare 
con i nuovi ritmi di una mo-
dema societa in trasforma-
zione? 

II problema viene affron-
tato con ampiezza in un in-
contro nella sede della as-
sociazione degli scntton. Do
po un'amp:a informazione 
sulla attivita editoriale nella 
Repubb.ica (lo scorso anno 
sono stati stampati in Let
tonia 15 m:Iiom di volumi 
e opuscoli. una media di sei 
per abitante; la tiratura me
dia di un libro di poesie e 
di 16 mila copie e di una 
opera narrativa di 3040 mi
la copie: in lingua lettone 
sono stati tradotti dalla lin
gua originate molti dei mag-
giori scrittori contemporanei 
stranieri. tra i quali Heming
way. Faulkner. Moravia e co 
si via), il discorso entra nel 
vivo del problema della lot
ta per la formazione di una 
nuova coscienza. 

«Nessun popolo — affer
ma Samsons il quale, oltre 
che dirigente dell'Accademia 
delle scienze, e anche scrit-
tore — pud rinnegare di pun
to in bianco il proprio pas
sato. Occorrono generazioni 
per poter guardare indietro 
soltanto con l'occhio dello 
storico. D'altra parte, ope-
rando per trasformare la 

realta si creano contraddi-
zioni. Nella nostra Repubbli
ca. per esempio, almeno 120 
mila famiglie contadine. pur 
facendo parte dei colcos, abi-
tano case individuali. prive 
di ogni conforto moderno. 
La possibilita di mettere a 
disposizione anche del con-
tadino le comoditA della vita 
moderna e legata alia costru
zione di agglomerati urbani. 
II raggruppamento, nei col
cos. delle famiglie e d'altra 
parte anche un problema di 
efficienza produttiva. Per 
questo. nel corso dell'attua-
le nono piano quinquennale, 
abbiamo in programma vil-
laggi per 25.000 famiglie che 
oggi vivono isolatamente. Ma 
le vecchie generazioni non 
vogliono spostarsi dalle ca
serne. Come risolvere la con-
traddizione? Non certo im-
ponendo il trasferimento for-
zo-o. ma dimostrando con i 
fatti che la nuova vita sa-
rebbe migliore: occorre co-
struire villaggi attraenti. con 
alberi e giardini. in modo 
che la moderna abitazione, 
arncchita dei conforti della 
tecnica. non faccia rimplan-
gere certi aspetti di quella 
che essi lasciano ». 

II discorso, evidentemente, 
non riguarda soltanto le ca
se e i villaggi contadini, non 
investe soltanto la Lettonia 
o le altre Repubbliche b;l-
tiche. Nella sua complessita, 
si tratta di un discorso va-
lido per l'intera realta della 
societa sovietica. 

Romolo Caccavale 
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