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14 LUGLIO 1948 
Scatta la violenza 
anticomunista 

A piazza Colonna, a Roma, la folia mawfesta la soa indignazione st»bt*o dopo I'attentato al segretario del PG. 
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In alto: Palmiro Togliatti trasportato in barelia all'ospedale. In basso: I'edizione straordinaria dell'Unita 

* act--

In poche ore dilagb ovunque il piii 
grande sciopero generate delta nostra 
storia 
Perche il partito rifiutb la prospettiva 
delta guerra civile 
La restaurazione capitalistica voleva 
schiacciare il movimento operaio: un 
disegno che incontrb il fallimento 
Togliatti disse: «Siate calmi, non per-
dele la testa* 

Paolo Spriano 

La borghesia pub tollerare e ma-
gari anche esaltare un rivoluziona-
no quando questo e lontano nello 
spazio o nel tempo. Quando, inve-
ce, e in casa, quando teme che pos-
sa prenderle la « roba », allora l'o-
dio e 1'attacco non si mascherano. 
E' forse difficile, per i giovani di 
oggi, renders! conto di quanto la 
borghesia italiana odiasse Palmiro 
Togliatti negli anni in cui Ia gran
de, unpetuosa ascesa del movimen
to comunista poneva direttamente 
la questione della classe a cui spet-
tasse la direzione politica del 
Paese. 

Togliatti era il capo della classe 
operaia. C'entrava il culto della per
sonality? Invero, in un contesto sto-
rico che pure ha quel connotati, 
la popolarita di Togliatti riceveva 
un segno profondo anzitutto dallo 
sviluppo del movimento. Se • Erco-
11» gia era il capo dei comumsti 
quando nmetteva piede in Italia do
po il lungo esilio di quasi vent'an-
ni (esilio di lotta, naturalmente) il 
nome di Togliatti diventava il sim-
bolo vivo e operante, dal 1944 al 
1948, del c partito nuovo», che 
usciva alia luce del sole dalla epo-
pea della Rcsistenza, 11 partito che 
si faceva maggioritario in mezzo al-
le masse lavoratrici, alfiere della 
Repubblica, di una Costituzione 
nuova. Si aprivano le sezioni, i cir-
coli, le case del popolo, si spiega-
vano le bandiere rosse, si prospet-
tava un programma unitano di ri-
costruzione e di rinnovamento del 
Paese. 

La tensione della lotta dl classe, 
nelle fabbnche e nelle campagne. 
nel parlamento e nella vita civile, 
prese presto il soprawento nella 
Italia mezza distrutta dalla guerra, 
con gli americani in casa, con la 
rottura da parte di De Gasperl 
4ei govern! di unit* «tripartita», 

con la guerra fredda che comincia-
va su scala internazionale e che 
nel 1947 gia delineava nettamente i 
due grand! blocchl contrapposti. Le 
elezioni del 18 aprile 1948 furono im-
postate dalla vecchia classe dirigen-
te di cui la Democrazia cristiana era 
il nuovo custode in un clima che 
rifletteva appieno quella tensione, 
con lo spettro del comunismo evo-
cato in ogni piazza e da ogni pul-
pito. 

I risultati elettorali mostrarono 
che la vecchia Italia, dei padroni, 
dei preti, dei cortigiani, di quella 
piccola borghesia che era stata la 
culla del fascismo, dl tutte le zo
ne social! e geografiche non per-
corse dal vento della liberazione, ave-
va vinto: 12.751.841 voti per la De
mocrazia Cristiana, 8.025.990 voti 
per il Pronte popolare (comunisti e 
socialist!), quasi due milioni di vo
ti per i socialdemocratici di Sara-
gat staccatisi dal PSI, un milione 
di voti per i liberal!. Fu una scon-
fitta pesante, un contraccolpo 

straordinario alia speranza che 
nel popolo la campagna elettorale 
aveva acceso. La Democrazia cri
stiana aveva la maggioranza asso-
luta alia Camera (306 seggi). Non 
c'era piu niente da fare? Avevamo 
sbagliato tutto? La restaurazione 
capitalistica, con il suo risvolto po
litico clerico-reazionario, aveva la 
strada libera? 

Gli otto milioni di voti di sini
stra in quella Italia, nellTSuropa in 
cui i comunisti francesi erano stati 
come noi estromessi dal governo, 
mentre si stava formando la coali-
zione atlantica, dopo che il forte mo
vimento operaio e partigiano greco, 
che aveva accettato lo scontro fron-
tale, era stato distrutto, pesavano 
ancora di piu del loro computo nu-
merico. Gli operai italiani non erano 
vinti; nelle campagne del Mezzo-
giorno prendeva grande ampiezza 
il movimento per la terra. II 14 
luglio 1948 doveva segnare una nuo
va prova di forza. E certo non si 
pub dare un giudizio storico del 18 
aprile senza commisurarlo al 14 
luglio. II grande moto popolare che 
segul ail'attentato a Togliatti non 
cancellb il peso di quella sconfitta. 
La restaurazione capitalistica si 
compi, determinb rapporti di forza 
che sarebbero stati molto piu sfa-
vorevoli. segnb un limite alia no
stra azione di cui per molto tempo 
stentammo in parte a renderci con
to. Ma il movimento operaio auto-
nomo non fu schiacciato. E lo si 
voleva schiacciare. 

Gli attentat! politlcl presentano 
sempre un aspetto, il piu appari-
scente, di fanatismo immotivato da 
xgesto dl un esaltato*. Inutile ri-
cordare i casl recentL Ma dietro 
c'e anche sempre se non un man-
dante, una situazione politica e &o-
ciale che 11 illurnina. D clima di 
forsennato anticomunismo e alia 
base dell'attentato del 14 luglio '48. 
Non si e mai potuto acclarare se 
Antonio Pallante. l'attentatore. aves 
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se complici e soprattutto se agis-
se dietro ordini di altri, e chi. La 
sua figura e scialba. Un giovane 
siciliano, gia seminarista, studente 
fuori corso, appassionato lettore 
del Afein Kampf di Hitler. Ma la 
atmosfera che precedette e causo 
l'attentato non e misteriosa. II 10 
luglio, parlando alia Camera, in te
nia di politica estera, mentre la si
tuazione si faceva grave con il 
a blocco di Berlino » Togliatti disse: 
«Se il nostra Paese dovesse essere 
trascinato dawero per la strada che 
lo portasse alia guerra, noi cono-
sciamo qual e il nostro dovere. Alia 
guerra imperialista si risponde oggi 
con la rivolta, con la insurrezione 
per la difesa della pace, dell'in-
dipendenza e dell'awenire del pro-
prio Paese v. 

D 13 luglio l'organo del social
democratici, « LTJmanita > replicava: 
« Per quanto ci riguarda, dinanzi a 
queste prospettive e alia jattanza 
con cui il russo Togliatti parla di 
rivolta, ci limitiamo ad espriroere 
l'augurio e piu che l'augurio la cer-
tezza, che se quelle ore tragiche 
dovessero veramente suonare per 
il nostro popolo, prima che i co
munisti possano consumare per in-
tero il loro tradimento, prima che 
annate straniere possano giungere 
sul nostro suolo per conferire ad 
ess! il miserabile potere quisling 
al quale aspirano, il governo della 
Repubblica, e la maggioranza degli 
italiam avranno il coraggio e la 
energia, la decisione sufficiente per 
inchiodare al muro del loro tradi
mento Togliatti e i suoi complici. 
E per inchiodarlo non metaforica-
mente». II 14 luglio alle 11 e 40, 
all'uscita da Montecitorio il segre
tario del PCI fu raggiunto da quat-
tro colpi di rivoltella alia testa, al
ia schiena e al torace. 

Mentre lo si trasportava su una 
barelia per un intervento d*urgen-
za, Togliatti disse a Scoccimarro 
che lo attorniava con altri dirigen-
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ti: a Siate calm!, non perdete la te
sta». Ma la notizia scosse come 
una bomba lltalia. In poche ore 
dilagb ovunque il piii grande scio
pero generate della nostra storia, 
una tempesta di emozione, di pro-
testa, di ribellione. A Torino la 
Fiat fu occupata dalle maestranze. 
Molte arm! della guerra partigiana 
furono disotterrate. A Genova la 
azione popolare arrivb al punto che 
operai armati si impadronirono di 
quattro autoblindo dell'esercito, che 
circolarono nel centro della citta. 
A Roma una folia, calcolata in 200 
mila persone, sfilb silenziosa sotto 
le finestre del Policlinico dove To
gliatti era stato operato dal pro
fessor Valdoni. Conflitti a fuoco 
scoppiarono in varie localita (il piu 
grave ad Abbadia San Salvatore do
ve i minatori erano insorti e con-
tro di loro si inviarono reparti co-
razzati). Si sono pci calcolati com-
plessivamente 20 morti e 600 feriti 
nelle due giornate piii calde dello 

r.ciopero. La polizia arrestb e de-
nuncib 7000 persone, dirigenti poli-
tici e sindacali, attivisti, manife-
stanti, giovani, donne. 

Sarebbe ingiusto tacere di questi 
aspetti come sarebbe probabilmen-
te sbagliato isolarli. Nell'insieme lo 
sciopero, che fu appunto il mag-
giore sciopero politico dell'Italia 
unitaria, superiore anche a quelli 
del 1919, contro il caro vita e di 
solidarieta con le repubbliche so-
vietiche, ebbe l'andamento tipico di 
uno sciopero di protesta, determi
nate dall'ondata irresistibile della 
collera, del dolore, della rabbia dei 
lavoratori che individuarono quale 
era la responsabilita politica del-
l'attentato e quale la minaccia che 
esso rappresentava. In questo con
testo, lo sciopero ebbe anche pun-
te di carattere nettamente prein-
surrezionale. Si poteva passare dal
la fase spontanea di rivolta all'or-
ganizzazione di uno sciopero ad ol-
tranza che si tramutasse in qualco-
sa di molto piii grosso? La que
stione va posta, ad evitare equi-
voci. 

II partito rifiutb la prospettiva 
della guerra civile. E' sempre diffi
cile all'osservazione successiva sce-
verare in decision! del genere quan
to pesi il calcolo piii freddo e rea-
Iistico dei rapporti di forza, del 
rischio di un disastro pressoche 
immediato, e quanto si debba an-
dare piii a fondo nella ricerca, con-
siderando come il rifiuto di una 
scelta insurrezionale venga anche 
dall'impossibilita di mutare im-
prowisamente il terreno stesso, 
storico. su cui un movimento po
polare si e mosso, si e sviluppato, 
su cui ha basato la sua ampiezza, 
le sue alleanze, il suo modo di con-
cepire la strada da percorrere. In-
dubbiamente, perb, il 14 luglio 1948 
e caratterizzato da entrambi que
sti elementi, che nella decisione im 
mediata si compenetrarono. 

Non e'erano le condizioni per una 
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insurrezione vittoriosa? Certo non 
e'erano quelle per tenere un potere 
che, sull'onda di un grande sopras 
salto rivoluzionario si fosse, per 
avventura, potuto prendere. Gettare 
alio sbaraglio 1'avanguardia signifi-
cava distruggere tutto quanto si 
era conquistato. Una situazione na 
zionale e internazionale chiusa co
me quella del 1848 (e, se gli anni 
successivi provano a sufficienza la 
misura di tale irrigidimento, lo 
stesso periodo dalla liberazione al 
18 aprile sta ad indicare come la 
spartizione delle zone d'mfluenza 
fosse netta sin dall'indomani della 
guerra e potesse venire sconvolta 
soltanto da un nuovo conflitto ge 
nerale) determinava quasi obbliga 
toriamente una linea di condotta 
Ma il movimento operaio social] 
sta e comunista italiano aveva gia 
fatto la sua scelta dal modo come 
aveva impostato la guerra di libera 
zione, come aveva prospettato la 
sua partecipazione alia vita pubbh 
ca e il suo accesso alia direzione 
di essa. La spontaneita e la forza 
del movimento del 14 luglio indi 
cavano perb anche un'altra cosa 
Che la classe operaia non era di 
sposta ad accettare che il terreno 
della democrazia venisse abbando 
nato dalla classe dirigente, che le 
masse raccolte attorno al proleta 
riato e ai suoi partiti sapevano pe 
sare non soltanto nell'urna. Di fron 
te alio scatenamento di una reazio 
ne quale indubbiamente molti pen 
savano possibile, allora si, si sareb 
be riaperta la partita della Resi-
stenza armata e la si sarebbe con 
dotta con la stessa ampiezza, con 
lo stesso fronte di lotta, con obiet 
tivi piii avanzati. La lezione del gi 
gantesco sciopero generate che pa-
ralizzb lltalia per alcuni giorni era 
anche questa. 

E' interessante ricordare come lo 
indirizzo preso, con il limite che 
necessariamente ha una manifesta-
zione di protesta e di ammonimen 
to, non suscitb nessun dissenso 
profondo nel 1'avanguardia che fu 
protagonista eroica di quelle gior
nate burrascose. Nel partito si e 
sempre discusso anche retrospetti-
vamente di molte cose ma non del
la condotta adottata in questa cir-
costanza. La compattezza del fron 
te delle sinistre usci rafforzata da 
quella prova. Fu anche essa a con 
sentire il successo di una lunga 
lotta dl aposizionen, di resistenza, 
sotto le parole d'ordine della dife 
sa della pace e della difesa delle 
Iiberta popolari, che culminb nel 
fallimento della a legge truffa » del 
1953, il secondo grande tentativo 
di stroncare il movimento operaio 
italiano di rinserrarlo pngioniero 
di una situazione di regime. Quan 
do, intanto, Togliatti riapparve gua 
rito, nel settembre del 1948, alia fe 
sta dell'« Unita», Roma vide un 
corteo molto piii grande di quello 
del 14 luglio. Si tornava ad anda-
re avanti. 

P«9. 7 / rUntta • Sabilo W lugli* 19M 

'.JL*- . * . . ' 


