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Un saggio di 
Luigi Longo 

sulle 
esperienze 

politiche 
della guerra 

di Spagna 

Un gruppo di dingenti del-
I'eroica lotta del popolo 
spagnolo contro il fascismo. 
Da sinistra, in primo pia
no: il generale Walter (Car
lo Scvierceski), la Pasiona-
ria, Munioz, Anton e Luigi 
Longo 

Pubblichiamo ampi stralci del
ta prefazione che il compagno 
Luigi Longo ha scritto por il 
volume c 30 anni di Spagna » adi-
to dall'ANPI Nazionale a cura 
di Ignazio Delogu e Casare Co
lombo. II vol urn* (320 pagine, di 
cui 150 illustrate con 250 foto, 
lire 3200) sara posto in vendita 
nelle prossime settimane. 

Stoncamente definita. ormai. a oltre 
trenta anni dalla sua drammatica con-
clusione, la guerra di Spagna (1936-
1939) ci viene riproposta da questo ef-
ficace compendio di Cesare Colombo e 
Ignazio Delogu in un contesto piu am-
pio e organico anche come occasione 
per una riflessione politiea tutt'altro che 
casuale. 

A distanza. e dopo la second a guer
ra mondiale. appare sempre piii chiara-
mente che la guerra di Spagna fu un 
momento cruciale per la coscienza euro-
pea e mondiale, 1'occasione per un ne-
same radicale della realta politiea e so-
ciale che porto gli esponenti piu sigmfi-
cativi della cultura a guardare in fac-
cia il fascismo. a ricercarne le matrici 

non occasionali, a valutarne la estre-
ma pericolosita, sicche. a sostegno dei 
combattenti repubblicani. si levarono 
uomini che segnano un'intiera epoca 
dello sviluppo dell'umana civilta: da 
Albert Einstein a Thomas Mann, da 
Picasso a Matisse, da Gide a Maritain, 
a Langevin, al Pandit Nehru, 

Momento decisivo anche per le gene-
razioni italiane, sopravvenute e educa
te negli anni del dominio fascista. Giu-
stamente, Elio Vittorini ebbe a scrive-
re che la lotta eroica del popolo spa
gnolo «fu scuola di massa per noi», 
Tase di incubazione di nuove scelte che 
si dispiegheranno compiutamente nella 
Resist enza. 

Durante la guerra di Spagna ebbe il 
suo primo e positivo collaudo nello scon-
tro diretto col fascismo il patto di uni-
ta d'azione tra PCI e PSI. Altrettanto 
decisivo fu quel conflitto per l'orienta-

mento unitario della classe operaia 
europea e per 1'assimilazione della li-

nea proposta dal VII Congresso della 
Internazionale comunista. In Spagna il 
ruolo dei comunisti fu — soprattutto 
nelle fasi cruciali — certamente incisi-
vo e primario, mai pero esclusivo, 

Accanto a loro socialisti e anarchici, 
repubblicani e cattolici. uomini del cep-
po radical - liberal© e personality della 
cultura tradizionale, riuscirono a tro-
vare motivi di convergenza che, anche 
so non arrivarono sempre a un'intesa 
organica. tuttavia contribuirono a de-

terminare una effettiva solidarieta an-
tifascista. Socialisti, comunisti e anar-
cluci non erano al potere al momento 
del colpo di stato militare: il governo 
centrale era esprcssione del ceto me-
dio laico. 

Al colpo fascista e alia defezione di 
settori degli apparati tradizionali del
lo Stato. le masse lavoratrici rispose-
ro assumendo la salvaguardia delle li
berta democratiche del Paese. La lotta 
in difesa della Repubblica spagnola 
ebbe. innanzitutto. un carattcre pro 
fondamente nazionale. La resistenza ai 
generali nbelli, vittoriosa fino al mo
mento dell'intervento massiccio del na-
zi fascismo italiano e tedesco. fu soprat
tutto lotta di popolo. Scrivera. alcuni 
anni dopo. Santiago Carrillo- * Noi. re

pubblicani spagnoli. abbiamo perso la 
guerra in seguito all'intervento milita
re stranicro e al " non intervento'. Ma 
i problemi che la nbellione fascista ha 

voluto eludcre o cancellare con il ter
rors sono piu vivi che mai ». 

All'inizio del secolo. la Spagna era 
ancora uno degli Stati europei in cui i 
residui feudali pesavano maggiormente: 
einquanta < grandi » dominavano l'a-
grieoltura e il relativo sviluppo del ca-
pitalismo aveva determinato un proces 
so di compenctrazione tra latifondisti, 
borghesia capitalista e gruppi finanzia-
n stranien. cnstituendn un potente bloc 
eo oligarchico. 

La proclamazjone della Repubblica, 
avvenula il 14 apnle 1931. in seguito 
;').i clamorosa vittoria delle forze re
publican? nelle elezioni amministrati-
ve e alia fuga della monarchia porto 

a vaghe dichia razioni di principio e ri-
mase nei limiti di una « rivoluzione 
democratica frustrata ». 

Nel blocco oligarchico, il capitalismo 
monopolistico assunse la funzione di for-
za dirigente. I problemi della terra, dei 

diritti nazionali delle popolazioni della 
Catalogna. delle terre basche e della 

Galizia. le riforme sociali non vennero 
affrontati. mentre le forze reazionarie 
presero «a buttar sabbia nel mecca 
nismo repubblicano», riassumendo in 
breve il controllo pressoche completo 
della sltuazione. 

Lo scontro sociale e politico si acutiz-
zo durante il «biennio negro > carat-
tarizzatn dalla feroce repressione dei 

popolari delle Asturie a dalla po

litiea oppressiva seguita dal vecchio an 
ticlericale Lerroux. associato al clerico-

fascista Gil Robles. Tale scontro ripro-
pose costantemente. in ogni sua fase. 
la necessity di conquistare contenuti de 
mocratici e socialmente avanzati a quel-
lo Stato repubblicano. 

E' tale nesso esistente tra la ensi 
profonda che investiva le strutture so 
ciali e civili della Spagna e le speranze 
aperte alle masse dalla conquista del
la Repubblica. che spiega non soltan-
to la partecipazione entusiastica e com 
battiva del popolo alia difesa della Re 
pubblica, ma anche il carattere pro 
fondamente democratico della stessa lot
ta a rmata del 1936-1939. lo sviluppo uni 

tario che lo schieramento repubblica
no avra e manterra durante tutto il 
corso della guerra e nonostante la sua 
durezza. la vitalita deH'iniziativa popo-
lare, che, malgrado gli sconvolgimenti 
prodotti dal conflitto. riusciva a crea-
re il tessuto amministrativo. economi-
co, militare essenziale di un nuovo Sta
to e a gettare le basi di una societa 
civile radicalmente diversa da quella 
di prima. Basti ricordare che piu di 300 
mila adulti appresero a leggere e a 
scrivere nelle citta e nei villaggi del
le retrovie repubblicane mentre infu 
riava lo scontro che costera al Paese 

circa un milione di morti, che milioni 
di contadini entrarono in possesso del
la terra e che centinaia di migliaia di 
umili operai e lavoratori assunsero fun-
zioni dirlgenti di alto riljevo nelle fab-
briche. nelle campagne. nella direzione 
dello Stato e della guerra. 

Dopo avtr ricordato, al ri-
guardo, alcuno affermazioni di 
Jos* Diaz, sagretario del Parti
te comunista spagnolo, Longo co-
si prosague. 

Questa dtretta corrispondenza alle 
rivendicazioni essenziali ed urgenti del 
la povera gente — integrate, dopo il 
glorio.so ottobre astunano, dalle parole 
d'ordine contro le esecuzioni e per la 
liberazione degli oltre 30 mila iticar-
cerati — lungi dal polvenzzare le gran
di istanze di rinnovamento sociale e de
mocratico o disperderle in «miile n-
voli » — come si dice oggi — » assor-
bibili » o sopportabili da p.irte delle ca
ste dominanti, accresce hi pressione del
le masse, estende e rinvigorisce il mo 
vimento. 

Tuttavia la battaglia ha un suo no-
do decisivo nella esigen/.a della unifica-
zione del movimento ad un livello piu 
elevato e della creazione di una orga 
nizzazione sociale e militare piu effi-
ciente. La diffusa ribellione sociale ha 
bisogno di farsi forza politiea cosciente. 
Un problema complesso per il carattere 
multiforme del movimento popolare spa-
gnuolo e per 1'inciden/a MI di esso 
di fenomeni tipicamente na/ionali. de-
rivanti dai processi stonci di forma 
zione djversi nei singoli settori, dalle 
particolarita delle smgole comumta ivt 
zionali (baschi. catalani, gali/iani). da 
gli effetti di un tumultuoso -viluppd 
delle vane component! dello «eh<er<i 
mento popolare e anche dalla compren 
sibile ostihta di masse, da secoli sot-
tomesse alle forme piu dure deH'aulon 
ta. verso form^ di disciplma die. pur 
vagamente, potessero ricord.ire la SOJI 
gezione da cui volevano uscire. 

Bisogna riconoscere che il Partitfi en 
munista spagnuolo ebbe ben preMo la 
percezione del problema e si batte p<-r 

la sua soluzione: « Vi 6 oggi — dice 
va Jose Diaz al cinema " Monumental ". 

di Madrid gia nel giugno del 1935 quan-
do la spinta controffensiva del popolo 
era ancora nella fase iniziale — un 
grande spirito rivoluzionario, una for-
midabile corrente a favore del fronte 
unico e dell'unione di tutti gli antifa
scist!... Pensate che sia possibile op 
porre ad un nemico organi/zato. abile. 
con un feroce apparato repressivo. sol 
tanto I'entusiasmo? Questa volonta di 
lotta. questa aspirazione debbono esse 
re convogliate in una forte organizza 
zione che sviluppi la lotta e ci condu 
ca alia vittoria sulla reazione e il fa 
scismo. L'entusiasmo e la volonta non 
bastano da sole, e necessario organiz 
zare. organizzare sempre >. 

Piu drammaticamente, questo pro
blema si riproporra dopo il solleva-
mento fascista. allorche dinanzi al par 
ticolarismo delle vane milizie di par
ti to e sindacali. divenne indispensabile 
battersi per convincere le masse del-
l'esisten7a di una .tola guerra, della in-
dtrisitnitrd della vittoria o della scon-
fitta, della necessitd di un esercito po
polare unico, organizzato, democratico. 

Ma i] dato di gran lunga piu impor-
tante e decisivo, per la vittoria eletto 
rale del 1936 e per la resistenza po
polare alia ribellione e aH'aggressione 
fascista, fu il conseguimento dell'unita 
politiea tra le forze repubblicane e di 
ispirazione socialists. Dinanzi al bloc
co della destr* vittoriose nel novem-

bre del 1933, di fronte all incal/are del
la reazione negli anni del .- biennio ne
gro » e ai collegamenti the clencali e 
fascisti spagnuoli ormai andavano sta-
bilendo con Roma e con Berlino, lallean-
za p*)litica tra le forze popolari dneii-
tava urgente e decisiva pt>r la salva
guardia della Repubblica. 

Superate posizioni come quelle del 
capo nformista Julian Besteiro che si 
era opposto alia partecipazione della 
classe operaia al movimento che dove 
va portare alia vittoria repubbheana. 
con il pretesto che ia Repubblica mte 
ressava soprattutto la borghesia — ma-
scherando cosi. sotto un formale * clas 
sismo », una pigra concezione opportu-
nistiea — si imponeva di reali/./are 
uno schieramento sociale e politico il 
piu ampio possibile. facendo perno sul 
I'espansione della democrazia repub-
blicana. 

II dilemma che si poneva era. del 
resto. chiaro: * O la democrazia vince 
il fascismo o il fascismo distruggera 
la democrazia; o la rivoluzione vince 
la controrivoluzione o la controrivolu-
zione fara della Spagna una vera ro-
vina di miseria, di fame e di terrore. 
Questo vogliamo evitare — affermava 
Diaz a Madrid, alia vigilia delle ele
zioni del 16 febbraio 1936 — e per que
sto proponiamo: blocco popolare per 
ora e blocco popolare dopo la vittoria 
elettorale. affinche la rivoluzione demo
cratico - borghese si sviluppi conse-
guentemente. realizzando. in questa pri
ma tappa, quanto ancora non e stato 
fatto nel nostro Paese e die la Rivo 
luzione francese ha compiuto fin dal 
1789" distruggere i residui feudali che 
costituiscono una delle basi materia 
Ii dplla rea/ione ». 

A pochi giorni dall'insurre/ione pro 
letaria delle Asturie, di fronte al pre 
cipitare dell'involu/ione re.r/mnaria del 
governo del radicale Lerrouv. nel set 
tembre del "34. lo stesso Diaz aveva 
dotto al Comitito centrale del PCS: <r \\ 
la borghesia e ,u grandi proprietari 
fondian non e possibile continuare il 
proprio dominio ^nttn un manto " de 
mnrmUcn". Oggi questo abbigliamento 
Ii intralcia e se ne vogliono libera re, 
dando libero corso alle forme brute di 
schiaviz/azione delle masse lavoratri 
ci delle citt.'i e delle campagne .. ten 
tando di affogare nel sangue e nello 
sterminio la for/a crescente della ri
voluzione ». 

tmmammmem 

I La legalita 
| democratica 

K i.i cinai-,1 intui/ioiit' della linea 
ciie le for/e rea/ionane fier.-ieguono, sen-
za M>>tiin/iali solu/iom di continuita, 
nel periodo inteienrrente tra la pro 
cl.nna/ione della Repubblica e il « sol 
li'i-imcnlin del luglio "36. Una rlasse 
dominante gretta v spietata, ma orga-
nicamente debole, viene a trovarsi ra 
pidamente nelle (<>IK1I/K»II in cui la le 
H.ilit,i democratica •< 1'nccide *. 

Airaccetta/ione, fittizia e formale. 
delle regole del giuoco parlamentare. 
d ie fmisce per insidiare il suo potere. 
rapid,imente e.-«s,i Vnde a sostituire la 
ideologia e la prassi dello <t Stato for
te ». della repressione terroristica e, 
nel caso specifico. perfino delTinter-
vento delle baionette straniere. « La de
mocrazia che uccide» diventa I'incu-
bo che opera rapidan.ente la conver-
sione alia maniera forte e alia dittatu-
ra aperta delle classi dominanti sen-
/a piii mediazioni. 

Anche in Spagna l'evnluzione degli 
elementi piii rea/ionari verso la « ditta-
tura apertamente terroristica » segue 
uno schema, nella sua hrutahta. abba 
stanza lineare. Ap[>ena noti i risulta 
ti della vittoria del Fronte popolare 
de! 16 febbraio 1936 i rea/ionari com 
plottano per un colpo di stato imme 
diato che vanifichi la volonta popolare 
espressa dalle ume. 

Si tenga eonto che dei 269 deputati del 
Fronte popolare eletti alle Cortes. Bl 
appartenevano alia sinistra repubbiica-
na di Azafia, IW al partito socialista, 
37 all'LInione Repubblicana di Marti
nez Barrios. 29 alia sinistra catalana. 
18 ad altre formazionl di sinistra. U 
partito comunista. pur avendo ottenuto 
un sensibile incremento, contava 17 
deputati rispetto all'unico mandato eon-
quistato in una elezione parziale del 
1933. 

La vittoria elettorale del 16 febbraio, 
tuttavia, determina una nuova scelta da 
parte delle forze reazionarie: esse ab-
bandonano la linea della riconquista 
del potere mediante il blocco clerico-
fascista di Gil Robles, ahbandona-
no anche la linea di una politiea con-

servatrice. sussidiat-a da grosse opera 
IHV\\ repressive, seguita noll'ottobtv del 
1934. durante e dopo la nvolta popola 
re delle Asturie. Ormai esse puntano 
al fascismo aperto. attraxerso I milita-
n e. in primo luogo. attraxer.so il grup 
|vi dei generali detti « at'ncanisti ^. che 
lianno il loro feudo e il loro centro di 
irradiazione nel Manx-co. 

In una riunione tenuta il IT feb 
braio, con la partecipazione del mo 
narchico fascista Calvo Sotelo. di (id 
Robles e di altri, si fanuo piv-^ioni 
perche i generali prcK-lammo lo < sta 
to d'assedio ». Esitano il capo <ii Stato 
maggiore generale Franco e I suot ami 
ci; incerto e l*atteggiamento del mini 
stro della guerra uscente e del presi 
dente Alcala Zamora. 

II colpo decisivo al disegno rea/iona 
rio e dato, in primo luogo. dalla pre 
senza nelle strade del popolo. galxanu 
zato dalla vittoria elettorale Lo « stato 
d'assedio» e proclamato solo in al 
rune zone del paese. Franco si sco 
pre imprudentemente e niolti attendo 
no il suo arresto. Ma il nuovo gover
no repubblicano. appena insediato, lo 
spedira come governatore alle Cana 
rie, isole abbastanza vicine al Maroc 
co. di dove egli puo spguitare a intes 
sere le fila di un altrn complotto. 

Nel clima della vittoria. il PCS non 
perde di vista i punti deboli della si-
tuazione e i gravosi compiti che si 
pongono. Parlando a Madrid il 23 feb 
braio Jose Diaz ammonisce: « Dopo la 
vittoria del 16 febbraio. le masse han 
no imposto un governo di uomini che 
sono sorti dal seno del Blocco popolare... 
E' un governo di sinistra che sotto il 
controllo delle masse deve realizzare il 
programma del Blocco popolare. Sareb 
be un'illusione funesta ritenere che ab 
biamo di fronte un governo popolare 
rivoluzionario. Potrebbe esserlo se le 
masse fossero direttamente intervenu-
te. attraverso le loro organizzazioni. 
nella sua nomina II governo popola 
re. un governo che liquidi i privilegi 
dei nemici de! popolo verra. ma que 
sto governo sara imjyj.sto dalle masse 
del popolo attraxerso la sua organiz 
za/.ione. attraxerso il Blocco popolare ». 

In realta il governo costituito da Ma 
nuel V/ana era una compagine demo 
cratico borghese * pulita ». come dico-
no allora i timorosi di soluzioni che 
possano spaventare la borghesia: ne un 
socialista, no un comunista facevano 
parte di esso. 

Ma comunisti. socialisti e repubbli
cani non naseondono di conoscere quan 
to le for/e reazionarie vannn preparan 
do. La denuncia si leva alle Cortes. 
nel Paese. nelle fabbriche. tra i conta 
dini e i minatori. La destra 6 sotto 
accusa. Franco gia viene indicato. senza 
mezzi termini, comr « el caudillo » della 
sowersione milit.ire. 1'uomo chiave del
la prcp.ira/ione della guerra civile. 

Dopo aver posto I'accento sul 
contesto internazionale in cui si 
sviluppava il complotto, Longo 
cosi prosegue. 

Spezzare il complotto. estendere la 
base di massa dello Stato repubblica 
no. dtsarmare le for/e reazionarie. col 
pendole nelle forme concrete del loro 
pntpre, er.i l.i ^ol.i via che si apnxa 
fK-r la salve//,i della repubblica e della 
democra/ia. Si poneva con urgen/a la 
esigen/.a di apphcire integralmente e 
rapidamente il programma del Fronte 
nei sum punti piu incisivi: confisca 
della terra dei grandi proprietari. del 
la Chiosa e dei conventi senza indenni 
ta e consegna jmmtdiata e gratuita di 
essa ai contadini poveri e agli operai 
agricoli: libera/ione dei popoli oppres-
si dall'imperialismo spagnuolo: conces 
sione del diritto di governarsi libera 
mente e di decidere del proprio desti 
no alia Catalogna. a Euzkaldi (terrc b,i 
sche). alia Gali/ia; miglioramento gene 
rale delle condi/nwii di vita e di lavoro 
della classe oper.ua (aumento dei sala 
ri. rispetto dei contratti di lavoro. n 
cono^cimento dei sindacati di classe, 
ampia liberta di opinjone, di riunione. 
di manifesta/ione e di stampa): am 
nistia generale per i detenuti e perse 
guitati per motivi sociali e politici 

Alcuni passi vengono compiuti: le car-
ceri vengono aperte sotto la pressione 
popolare e I'amnistia sancisce la libera-
7ione in massa dei detenuti, l'autono 
mia catalana e restaurata. Si spera che 
— sostituito il presidente della Repub
blica Alcala Zamora con Azafia e co 
stituito il nuovo governo di Casares 
Quiroga — ci si muova piu speditamen 
te in tale direzione. II governo invece. 
dimentico della lezione degli anni 
1931-1935. sceglie la strada dHI'adegua 
mento moderato. illudendosi di amnMin-
sire cosl la destra ed i complottatori 
che sono gia all'opera. 

Paralizzati da tale illusione Azafia, 
Casares Quiroga e gli altri ministri pic-
colo-borghesi si adoperano per mante-

nere un impossibile e assurdo equili-
bno tra le forze reazionarie e il popo
lo. nfiutando i) nnviando le nusure 
contro i ner.i ci della repubblica, talo-
ra anche le piu elementan. 

Non a caso. ancora il 18 luglio. i mag-
giori esponenti della encca fascista de-
tengono punti chiave della organi/za 
zione militare dello Stato: Gixled alle 
Baleari. Queipct do Llano alia testa dei 
< carabineros ». Mola in Navarra cen 
tro della destra -* carlista -\ e tc . Nulla 
o quasi viene tocc.ito della .struttura 
statale e militare e. an/i. quando le 
minoran/e del •< Fn«ite» — il 10 lu 
glio — si recdiio dal presidente del 
Consiglio jK>r sollecitare nusure contro 
il complotto che ormai incombe, Casa 
res Quiroga m.mil'esta la sua fiducia 
neH'assoluta oblx'dienza dei generali e 
degli alti papaveri deU'apparato dello 
Stato. Eppure da vane fonti si sapeva 
che funzionava un direttono segreto 
che organi//ava il complotto. si p.irla 
\a di xari » piani v messi ,t punto dal 
generale Mola e in numerose divisiom 
i generali fascisti avevano creato nu 
clei operativi clandestini. 

Sul modello della * guerra dei nerxi * 
scatenata dai nazisti. nel 1932. contro 
la Repubblica tedesca. in quella pnma-
xera del '36, anche in Spagna, le for
ze reazionarie scesero in campo per 
minare la Repubblica. prima di dare 
il colpo finale, oggettixamente favoriti 
dalle titubanze del governo. Capitalist! 
e agrari organizzarono l'esportazione 
in massa di capitali. fabbriche e a/ien 
de vennero chiuse, le vertenze smdaca 
Ii vennero artificiosamente masprite da 
rifiuti ostinati e con evidenti fini po 
htici. 

II sabotaggio economico e I'azione 
degli agenti provocatori puntarono alia 
esasperazione delle lotte mentre la Fa-
lange fascista lanciava i suoi <r pistole-
ros » alia caccia dei democratici e dei 
lavoratori e gli attentati terroristici si 
susseguivano, seminando panico e mor 
te. fin sotto il palco del prisidente del 
la Repubblica o neD'abita/ione dello 
scrjttore e filosofo Ortega y Gas-,et. 

Lo scandalismo dominava la stampa 
padronale e borghese, gazzarre delle 
desire paralizzavano spesso il Parlamen-
to, mentre si alimentava con ogni me/ 
/o il caos e l'anarchia. Si voleva dif 
fondere la convinzione che con la Re 
pubblica governata dal Fronte popolare 
non fosse possibile ne ordine, ne nor 
malita. no paeifica convivenza. E, so 
prattutto, ritornante, ossessionante, la 
favola del -t complotto rosso », secondo 
le regole applicate con profitto da Mus
solini in Italia, da Hitler in Germania. 
da Dollfuss in Austria. 

E' in questa situa/.ione, complessa 
e tumultuosa. che le forze avanzate 
della classe operaia. sviluppando le 
esperienze aequisite nelle battaglie del 

biennio negro * e la spinta del pro 
cesso unitario che aveva gia portato 
alia vittoria del Fronte, creano le pre 
mc-Nse per il contrattacco popolare con 
tro la ribellione militare e fascista. 

Fm dal 1934. dinan/i al diffondersi 
(lell'a/ione antirepubblicana e fascista 
dell'l'.ME nelle file dell'esercito, il Par 
tito comiunsta spagnuolo aveva costi 
tuito I'l'nione militare antifascist a 
11 MA) che operaia a tutti i lixelli 
I'n'i lardi l'organiz7azione estendera il 
MIO carattcre e si trasformera in UMRA 
(I'nione militare repubblicana antifa-
sci>ta). conducendo la battaglia in con 
di/ioni difficili tra l'ostilita nop soltan 
to dello Stato maggiore, ma anche del 
Ministero della Guerra, nominalmente 
repubblicano. 

K' nei primi mesi del 1936 che si 
procede all'unificazione dei movimen 
ti giovanili comunista e socialista, delle 
ror/e della sinistra lavoratnce catala 
n<i. mentre si consolida lunita sindaca 
!<• avviata nel dicembre del 1935 con 
I'mgresso in blocco della CGTU, a in 
fluen/a comunista. nella I'GT. a dire 
/tone socialista. 

Lo stesso Partito comunista si raffor 
/a fino a diventare la forza politiea 
orgam//ata piii importante del 1'aese. 
bdl/ando. tra il febbraio e il luglio. 
dai 30 mila ai 102 mila iscntti. In tut 
ta la Spagna. nelle citta e nei borglu 
di campagna si diffondono i comitati 
locali del Fronte; capisaldi dell'orga 
nizzazione del nuovo potere popolare. 
espressione piii diretta della costante 
partecipazione delle masse alia direzio 
ne della vita sociale e politiea. 

Scriveva «Mundo Obrero» in quei 
giomj: < Le Altamas non debbono esse 
re comitati chiusi di rappresentanti del
le varie organizzazioni, bensi larghi 
organi elettiiH delle masse stetfc che 
abbraccino gli operai e i contadini. 
organizzati e non organizzati, di tutte 
le tendenze; organi che assicurino la 
piu ampia coesione democratica del 
popolo lavoratore per la lotta contro 
j) fascismo e per la conquista e la di
fesa delle rivandicazioni generali di tut

ti i lavoratori. Mobilita/.ione delle mas
se. largo sviluppo delle Allean/e ope 
raie e contadine. crea/.k»ne di una fitta 
i-ete di blocchi popolari in tutto il 
paese: ecco le garan/ie che assicure-
ranno la realizza/ione del programma 
del Blocco popolare v. 

L'atteggiamento dei comuni^i e di 
appoggio costruttivo e cntico a rgover 
no f — soprattutto — di stimolo alia 
ini/.iativa e alia mobilita/ione delle mas 
M». II PCS chiede che il governo agisca 
in difesa della Repubblica al tempo 
stesso in cui opera per eollegare le 
aspira/.ioni delle masse alia causa del 
la Repubblica e della democrazia, non 
tanto attraver.so un'agitazione ideologi-
ca. disancorata dalla realta incomben-
te, quanto attraverso lorganizzazione 
della battaglia attonio ai problemi con-
creti sempre acuti della gente povera. 
degli operai e dei minatori. gia forgia 
ti dalle gloriose e luuglie •'•sperienze 
della lot la di classe. del contadini re-
>i esausti dalla fatica e dai taglieggia-
menti. 

mm jaat^BBMalwiafwaiaMMRHaai 

I Un giudizio 
I di Togliatti 

MB 

Scorreudo i discorsi e gli scritti di 
quel tempo dei dingenti e dei militanti 
del movimento operant avan/ato spa
gnuolo risulta l.i grande capacita che 
essi hanno di congegnare, con efHca-
cia e immediate/za, i grandi motivi del
la lotta repubblicana e antifascists con 
quelli che taluni ritengono spesso que-
stioni « minori •» o addirittura trciscura-
bili. Non v'e alcuna frantuma/ione, non 
v'c alcun icimmalismo: al contrano, 
risalta una grande capacita di sintesi 
politiea. una capacita creatixa di mi
gliaia di quadn, sorti d.il popolo, inti 
mamente legati al popolo e combatten 
ti assieme al popolo In nessun mo 
mento la lotta sociale offusca quella 
antifascists per la .salxaguardia della 
Repubblica ne questa si disperde in 
astrazioni cerebrali. Sempre la prima 
comprende e si sostanzia della secon 
da e viceversa. La stessa azione, ten 
dente a destare la vigilanza popolare 
contro il complotto, che gia « si sente » 
maturare all'ombra delle complicit.i 
e degli ottimismi f.iciloni. non e mai di 
sgiunta dall'iniziativa concret.i, realizza-
tnce, a contatto con le masse. 

A Casares Quiroga. che li accusa di 
« veder fascist] d,i tutte le parti ». agli 
anarchici che uomz/ano sull'* allar-
mismo». ai socialisti che ostenta-
no scetticismo. i comunisti replicano 
con il poten/iamento di quella < Mili 
/.ia antifascist,! operaia e contadina » 
(MAOC) ere.ita tin dal 1933 per la lot 
(a contro i < pistoleros v fascisti. che 
sara il primo organico nucleo dei glo 
nosi < tuilici.iiios . E" gr.i/.ie a tutto 
f|Ues(o |;ixoro I'he. in brexe, tutta l.i 
Spagna deiiKK-r.itica, alio scoccare del 
I'or.i della battaglia. diventera t null 
/ian,i »' 

L'alto lixello coriseguito flail,i progres 
si\,i mnbiht.i/ione unit,ma politiea e 
sociale di strati important) del popo 
lo: il collegamento organi/zato dello 
nuove e original! forme di presenza 
delle masse nella vita civile e nelle 
istitu^ioni repubblicane, al punto da de-
ternnnarne una sia pur iniziale ma so-
stanziale nuxlificazione del clima poli
tico nel senso del superamento dei 
particolarismi e delle lacerazioni: lo 
sviluppo dei rapporti tra comunisti e 
socialisti e il cliianmento, ancora par
ziale. con nlevanti settori cattolici, so
prattutto nel territorio basco: furono 
le premesse della vittoriosa controffen 
sixa contro il « putsch » dei generali 
lascisti. II popolo reagi c(Mi decision*" 
• (I eroismo al complotto. 

II nerbo dello schieramento popola 
re fu la classe operaia che inne^to nel 
movimento la sua comhattivita. la sua 
fermez/a, il suo senso innato dell'or 
g.iniz/a/ione. Sufficientemente diffusa 
appanxd la coscien/a dei termini della 
battaglia: la Repubblica non era un 
feticcio o una semplice insegna e. pur 
con gravi carenze, poteva rappresenta-
re, ora, non solo la somma delle con-
quiste democratiche gia strappate dal 
popolo, ma anche il punto di partenza 
per piu radicali battaglie 

La risposta popolare. fin dalle pri 
me ore deil'attacco fascista, si espres-
se con l'immediato sciopero generale 
politico, con 1'armamento delle masse 
attraversii atti di iniziativa rivoluziona 
ria (legalizzati piu tardi dalle autorita 
repubblicane). con 1'attacco tempestivo 
e diretto alle caserme e ai fortili*i 
fascisti, con la presenza continua delle 
masse nelle strade per il possesso dei 
oentri abiUU, Dova la masse non aap-

pero o non poterono reagire. per gli 
ostacoli * legalitari » o per le •« compli-
cita » con I fascisti delle autorita. la 
Repubblica fu sconfitta. 

Invano gli storici tendenziosi e raa 
zionan hanno cercato di spiegare I'ini 
ziale sconfitta dei fascisti, inventando 
* piawi » corfi?egiidti dalle autorita rr 
pubblicaiie o precedent! distribuzioni 
di anni alle organizzazioni diitifasci 
ste. Si tratta di falsi: ii contrattacco 
nacque. immediatamente, promosso dal 
la sensibilita e dalla iniziativa delle 
masse, gia poste m allarme da tutta 
I'azione politiea precedente. Ne Casares 
Quimga, ne Martinez Barrios autoriz 
zarooo la consegna delle armi. prima 
o durante la giornata del 18 luglio 
Fu nella tarda sera del 19. quando 
I'assalto fascista aveva investito I'inte 
ra Spagna. che Giral. nuovo presidente 
del Consiglio. ordino di armara i lavo 
ratori. Ma in molti luoghi le autorita 
non obbedirono. mentre. altrove gia 
avevano permesso ai fascisti di attin 
gere ai depositi statuli. 

La lunga e tenace azione unitaria pre 
eedente il «colpo» fascista fu il ter 
reno propizio sul quale sj riscontro 
I'identita di vedute e lunanimita c<m 
tro la minaccia fascista immmente. che 
furono espresse con il comunicato del 
13 luglio dalla Confcdera/ione del la 
voro. dalla Gioventu socialista unified 
ta. dal Partito comunista. dal Partito 
socialista e dalla Casa del popolo di 
Madrid. Identita di vedute che si tra 
sformo in appello unitario dll'azione 
delle masse lanciato dal Partito comu 
msta e dal Partito socialista nelle ore 
drammatiche del 18 luglio. Appare e n 
dentissima. anche nelle nuove condi 
/.ioni create dall'aggressione fascista. la 
continuita tra questa nuova fase e quel 
la precedente il 18 luglio. perfino net 
temi che sostanziano la <t linea » della 
lotta repubblicana e antifasc'-sta. 

Nel maggio del 1945. Togliatti sin 
tetiz/era gli elementi nuovi scaturiti 
dall'esperien/a di lotta del popolo di 
Spagna e osservera: « La vera ongina 
lita della Rivoluzione spagnuola dal 
1936 al 1939 non poteva essere e non 
fu negli sconclusionati esperimenti di 
socializzazione sindacalista e di " auto 
governo " libertario tentati in Catalo 
gna e altrove dagli anarchici. L'origi 
nalita della Rivoluzione spagnuola sta 
nei capi della estrema aid marxista 
del movimento operaio, comunisti in 
prima fila e socialisti. che per primi. 
poche ore dopo la nvolta di Franco. 
chiamano tutta ta nazione alia dife<a 
della sua indipendenza. additano nel 
fascismo internazionale il nemico di 
tutti i popoli d'Eumpa e via via, nel 
corso di tutta la guerra. dimostrano 
di saper t rarre da questa prima fon 
damentale impostazione strategica del 
problema dei giorni nostri tutte le con 
seguenze che ne derivano in modi 
chiaro, logico. semplice. energico. in 
modo da farle comprendere e accetta 
re da miliom di uomini. 

* Von si trattava, infatti. nel 1936. di 
ripetere I'espenen/a pietosa delle re 
pubblichette comunali, che avevano 
eondannato a morte Id nxolu/ione dt 
miwratica del secnlo precedente: ~i 
trattava di crea re nella liberta politi 
ca e na/.ionale 1'unita dtila nazione 
in guerra. 

* Non si trattava di espenmentare nuo 
ve formule di " collettivizzazione ". 
ma di dare la terra ai contadini per 
seppellire il feudalesimo per sempre. e 
di sfruttare tutte le risorse del paese. 
in modo ordinato, per avere i mezzi 
di far la guerra e per sopperire alia 
miseria del popolo. 

t Non si trattava di bruciare le chio-
se. ma di tendere una mano anche al 
cattolicesimo progressivo e patriottico, 
per far sparire la vergogna del clen-
calismo trafficante. fascista, venduto al 
lo straniero. Si trattava di creare un 
esercito nuovo. ma in grado. per com-
patte/za e disciplma nate da un xero 
entusiasmo popolare, di resistere e di 
vincrre ». 

Longo ricostruisc* infino lr 
vicanda militari a la cannaialo-
nl inttrnazionall, I'intarvanto dai 
fascisti a dal nazlstl a il «non 
intarvanto», a cosi concluda. 

La guerra civile di Spagna mutava 
il suo carattere. Come dira a Parigi Do
lores Ibarruri, nel settembre del '96. 
la guerra scatenata dal fascismo in* 
temazionale contro il popolo spagnolo. 
ora si presentava come la prima tap-
pa dell'aggressione del fascismo contro 
i popoli di Europa. II popolo spagnolo 
non difendeva piu solamente la sua 
liberta e la sua indipendenza: difende
va la causa di tutti i popoli. la causa 
di tutta l'umanita avanzata e profraa-
siva, la causa d e l * pace e della da-
mocrazia. 

Luigi Loitfo 
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