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25 Aprile: da I la Resistenza all'impegno di oggi 

Avanti con Y unita 
per un' Italia nuova 

Paolo Spriano 

I glovanl non sono molto tene-
rl con 11 a vecchlo» antlfasclsmo 
ma anche per loro, come per nol, 
11 peggiore insulto che si possa fa 
re a qualcuno e dargli del fascista. 
E quando la polizla carica gli stu
dent) quest! rispondono, come noi: 
Resistenza. Le lotte dl oggi per la 
liberta vengono da quelle dl lerL 
Nel segno della violenza nazlfascista 
riconoscl lo stile dell'assassino dl 
Martin Luther King come del delin
quents (senza mandanti?) che ha 
sparato a Rudl Dutschke. 

Questo anniversario della libera-
zlone dell'Italia, dell'insurrezlone po-
polare al Nord, cade in un momen-
to in cul il passato e, insieme, 
straordinarlamente lontano e sor-
prendentemente presents. Non cl ac-
corglamo tutti, in fondo, che il do-
poguerra, il lungo, pesante dopo-
guerra dl restaurazione, e flnito, 
che un forte vento, insieme dell'Est 
e dell'Ovest, spazza le strade e le 
piazze, che un'epoca nuova si apre 
In Europa, in America, in Asia? 
Una tumultuosa congerie di avveni-
menti — che non sono, certo, ricon-
ducibili alio stesso comune denomi-
natore, che provocano piuttosto la 
ricerca e la discussione che non una 
sistemazione di giudizio — anima 
questa primavera dl ventitre anni 
dopo. Ma persino in alcunl det trat> 
ti piu generail c'e qualcosa che 
sollecita il ricordo e lo libera da 
una freddezza commemorativa, lo 
restituisce ai suoi caratteri dl pro-
spettiva e dl insegnamento. D.cia-
mo anzitutto le cose piu semplici: 
quando, nell'aprile 1945, scendem-
mo dalle montagne con un mitra 
in pugno avevamo con col un'im-
magine indlstinta di liberta e di so-
cialismo, di un futuro che era l'an-
titesi totale del tempo vissuto, del 
regime che avevamo abbattuto. I 
giovani erano i protagonist! della 
lotta armata. I giovani volevano 
cambiare tutto. Sono statl d'animo 
che oggi vivono le avanguardie gio-
vanili e, come allora, esse trascinano, 
con una rapidissima capacita di at-
trazlone, masse assai piu grandl d! 
quanto non sospettasse chi guarda-
va alle prime manifestazionl con fa-

stldioso o scettico dlstacco. Con-
vengo che l'analogia psicologica 
non porta molto lontano. Senon-
che un altro elemento, questo si so 
stanziale, pub chiarire un punto di 
esperienza e di realta, largamente 
comprensivo, anzi illuminante, per 
fenomeni pur spesso different! nella 
loro motivazione e nella loro dlna 
mica E' da questo punto di vista 
che il nuovo assomiglia a un'altra 
grande primavera del popoli. In-
tendo il fatto che non sono rappor-
ti dl vertice o ristretti ambiti in 
cu4 operino le varie mediazioni po-
litiche ma veri movimenti dl massa 
ad introdurre nuovi termini nella 
lotta politica, nella lotta di classe. 
La spontaneita non ne e il tratto 
unico e neppure dominante (che la 
tendenza all'organlzzazlone si fa lu
ce immediatamente) ma e tornata 
nondimeno ad esercitare la sua fun-
zione Indispensabile per una reale 
e fertile dialettica con la direzione 
consapevole. In fondo, quel senso dl 
sorpresa che ci prende ogni matti-
na a leggere i giornali (da quanto 
tempo tale lettura non era cosl ap-
passionante?), o le notizie che vengo
no dal Vietnam o dall 'America, da 
Berlino o da Praga, da Roma o da 
Torino, arriva dl 11: la parte della 
spinta dal basso, la funzione atti-
va delle masse, sono tornate ad es-
sere grandi, a sconvolgere assetti e 
situazioni che si pensavano non mo 
dificabili se non a lunga scadenza. 

II discorso sull'antifascismo e sul
fa Resistenza non pub perb limitar-
si a questo. E' un discorso che 
abbiamo lasciato venisse considera-
to di retroguardia sulla base di fal
se schematizzazioni che si sono in-
serite nella delusione, nell'insofferen-
za (del resto giustificabili) del gio
vani, nel limiti stessi, spesso pesan-
tl, dei risultati ottenuti per una lun
ga fase della lotta. Ed e invece un 
discorso d'avanguardia che non 
pub non partire dalle ragioni stes-
se per cui l'antifascismo si nutrl 
di vigore rivoluzionario, ebbe un 
fronte reale dl lotta, identificb nel 
fascismo un certo prodotto sociale, 
un preciso sistema di potere econo-
mico, un suo metodo specifico di 
azione. Insomma, il fascismo fi-
glio ed espressione del capitalismo 
e deU'imperialismo. La cosa piu as-
surda e falsa che si possa dire, la 

accusa piu facile ma anche meno 
dimostrabile, che si possa muovere 
all'antifascismo e che esso, nelle com 
ponenti che contarono, che fecero 
dawero la lotta, fosse qualcosa che 
stemperava i termini di classe di 
una contrapposizione, che non fos
se permeato della coscienza di una 
posta che andava al dl la del ri-
stabilimento della liberta democra 
tico-borghese. 

II movimento operaio itahano e 
lnternazionale, quello comunista in 
specie, divenne antifascista nella mi-
sura stessa in cui vide, riconobbe, 
sperimentb nel fascismo l'oppressio-
ne di classe piu feroce, la dittatura 
terroristica, sciovinista, aggressiva, 
del grande capitate. E al tempo stes
so concepl ed elaborb, faticosamen-
te, il tema del rapporto tra la lotta 
per 1'emancipazione proletaria e 
quella per una democrazia effettiva, 
progressiva. Fu un tema centrale, 
stabili un nesso indissolubile. Cre
do che si possa aggiungere qualco
sa d'altro che oggi non ha meno 
importanza di leri, anzi ne ha di 
piu. Che la questione della democra
zia come governo delle masse non 
concerne soltanto la resistenza al 
fascismo, il modo per batterlo, il 
cemento unitario per allargare lo 
schieramento operaio, ma e stretta-
mente legata alio sviluppo del socia 
lismo. 

Gyorgy Lukacs (non piu di mo-
da presso quanti gli rimproverano 
appunto di essere troppo attardato 
in una visione antifascista) fe l'uo-
mo che ha dato un contributo gran-
dissimo al marxismo sia nel pre-
cisare 1 caratteri del fascismo sia 
nel sottolineare il legame tra lo svi
luppo democratico e la costru/ione 
socialista. E bisognerebbe riieggerp 
molte sue pagine per trovare la piu 
lucida spiegazione della d.namica 
obbligata deU'imperialismo verso la 
esplosione di una violenza contron-
voluzionaria (con tutte le componen-
ti irrazionali che esso contiene, quel
la razzistica in primo luogo) cos! 
come della necessita del socialismo 
di fare prima i conti con le dege-
nerazioni segnate dallo stalinismo 
per poter rinnovarsi e andare avan 
ti verso una societa di liberi e di 
eguali. 

E' nella natura deU'imperialismo 
un processo di crescente restringi-

mento della liberta e della democra
zia cosl come e nella natura del so
cialismo la spinta a una liberazio-
ne delle masse, alia sperimentazio-
ne di forme nuove di espressione 
della loro volonta, alia creaaione 
di nuovi istitutl di autogoverno. E* 
la contraddizione della nostra epot^a 
in cui l'antifascismo vero. uulUan
te, non e neutrale come non 10 e 
mai stato. Si potrebbe concepire il 
tascismo militarista greco 9 ti fa
scismo clericale e agrario spagnolo 
senza l'appoggio diretto e determi-
nante deU'imperialismo? Del resto, 
vi e una singolare concomitanza dl 
questa primavera con quella die se-
gnb il crollo sanguinoso del fasci
smo e del nazismo. Ed e che l'anti
fascismo vive e respira e si batte in 
quella Germania in cui 1 germi del 
neonazismo e in genere il revansci-
smo, U restringimento della demo
crazia, sono stati coltivati dalla 
classe dirigente e daU'imperialismo. 
Gli student! che manifestano a Ber
lino e a Francoforte e a Essen e a 
Monaco, innalzano cartelll che di-
cono: « Oggi Dutschke, domanl 1'in-
cendio del Reichstag». La lezlone 
del passato e dunque piu presente 
di quanto non si sia creduto per 
questi giovani, la spinta socialista 
si fonde con i motivi dell'antifasci-
smo, della tragedia tedesca. 

In Italia la vivacita democratlca, 
la sensibUita delle masse, che non 
ha mai cessato di esprimersi, non ha 
nulla da rinnegare di questo suo pa-
trimonio nella passione di rinnova-
mento che ora la anima, con tutti 
i contenuti nuovi che oggi si appa-
lesano. Direi piuttosto che. dove la 
tendenza alia radicalizzazione si fa 
manifesta, emergono piu nette le in-
dicazioni positive dell'antifascismo, 
quelle istanze finalistiche, libertarie, 
comuniste, dl democrazia diretta. 
che nella guerra di liberazlone erano 
il sale della lotta. Non e neppure 
un caso che tanto fermento ideale 
si rivers! anche nella campagna elet> 
torale, che alcune delle figure piu 
belle della Resistenza abbiano seal-
to U loro posto di impegno nelle 
nostre liste. Ma ha ragione Pajetta 
quando dice che noi guardiamo mol
to piii in la delle elezionl. Guardia
mo avanti, a un mondo che si bat
te per la pace e per il socialismo 

Roma: universitart si scontrano con la polizia dinanzi alia facolta di Lettere-Filosofta. In alto: sciopero unitario alia FIAT 
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