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IL DIBATTITO SUI PROBLEMI BELLA STOMA DEL NOSTRO PARTITO 

FORMAZIONE E SVILUPPO DEL 
Pubblichiamo nuovi interventi nel dibattito sulla storia del nostro partito aperto con Spriano - Successivamente «l 'Unita» ha ospitato interventi di Paolo Alatii, Alfonso 

la«Tavola rotonda» apparsa nel numero del 3 gennaio scorso alia quale partecipa- Leonetti, Enzo Santarelli, Luigi Arbizzani, Lucio Lombardo Radice, Pietro Secchia, Giusep-

rono i compagni Giorgio Amendola, Gian Carlo Pajetta, Ernesto Ragionieri e Paolo pe Betti, Enzo Modica, Stefano Merli, Antonio Roasio, Luciano Casali, Cletnente Ferrario 

Aurelio Lepre 

Livorno 
e solo 
un momento 

Non si pu6 dire che i! processo 
di forma7ione del partito comumstn 
italiano sia stato studlato, fino ad 
oggi con complete distacco seienti 
fico e di conseguenza, con risulta 
ti del tutto persuasivi Va detto su 
bito che discorrendo di obiettivita 
soientiTica non penso assolutamen 
te ad un'estraneazione dello stoncr 
dalld lotta politics Credo Invece 
cho questa obiettivita sia necessana 
propno perche 1'attivita stonografi 
ca possa essere politicamentp effi 
cace e non sul piano della tallica 
come e avvenuto mollo spesso in 
pa->-,ato ma su quello della 
stiategia 

A questo nguardo sarebbe utile 
sviluppare le osservazioni di Gram 
sri sulla funnone del partito come 
ln'ellettuale collettivo Perche !1 par 
ttto possa assolvere ad essa in mi 
sura adeguata occorre che 1 mill 
tanti posseggano hitti i possihill stru 
mmti di conoscen7a scientific!) del 
le societa in cui operano e del su/ 
sviluppo e In primissimo luogo che 
conoscano la storia del partito Di 
qui I importan7a dei suo studio c 
la necessity che esso non restl ar 
gomento di discussione tra specia 
list) ma divenga patnmonio comu 
ne di tulti 1 militant! e non In sen 
so passivo come pura acquisizione 
dei nsultati dell'analisi ma in sen 
so attivo come strumento di com 
prensione e di giudizio del passr 
to e del presente 

E' Indispensabile percid che non 
siano portatl a conoscenra del pai 
tito soltanto 1 punti di approdo della 
neerca, ma 11 suo intero svolgimen 
to con 1'intera documentazione su 
perando ogni eventuale preoccupa 
zione politics contingente 

Per quanto riguards l'argomentr 
specificn del processo di fondazione 
del partito un grosso ostacolo, in 
passato e s'ato dato dalla volonta 
di tracclare una ncostruzione delle 
vicende del PCI assolutamente COP 
rente conslderando come corpi 
estranei su cui l'organismo sanr 
aveva esercltato un'azione dl riget 
to tutH gli element) che non pote-
vano essere fatti rientrare In una 
linea unitarla dl sviluppo 

La formula c partito di Gramsei 
e di Togliattl » pur nspondendo al 
la veritS stonca giacche alia for 
manone del PCI come esso e oggi 
( contributi fondamentali sono ve 
nuti indubbiamente da Gramsei e 
da ToglntH portava per6 per il 
penodo della fondazione del PCdl 
ad una sottovalutanone di ci6 che 
era stato li bordighismo nel 1920 
spostando tutta I'attenzione sul grup 
po dell Ordine Nuovo Era una po-
si7inne pnlemica che non pnteva con 
durre alia piena comprenslone de 
processo che aveva trovato il suo 
punto di arrivo a) congresso di LI 
vorno Cosi come non possono ap 
prodare a rlsultati convincenti d al 
tra parte la sopiavvalutazione del 
peso e del ruolo di Bordiga (so 
prattutto se li si dilata aJ periodo 
successivo a quello in cui egli fu 
effettivamente alia guida dei comu 
nisti itaham) e la Hquldazione som 
maria di tutta l'esperienza ordino 
vista 

Un limite dell indagine scientif c.i 
si e avuto nel fatto che I attenrio 
np e stata portata quasi esclusiva 
mente a] processo di formazione 
idpologica di una nuova sinistra nel 
PSI pnvilegiando questo o quell 
plemento questr o quel momento 
ma restando ad ogni modo nellt 
ambito della storia delle ideologle 

Recentemente Ragiomen ha sent 
to the U < oroblema di una nuova 
direaone politica della classe ope 
raia italiana, e con graduaLI ma 
ininterrotte mediazioni la questione 
di un nuovo partito della classe ope 
raia italiana, si pone oggettivamen 
te fin dalla ensi della egemoraa ri 
formista, coincidente con lo spostai 
si del capitalismo Italiano e della 
pobhea delle classi dominant) verso 
i imperialismo » La quesilone dellr 
formazione del nuovo partito nasce 
in realta, quando si approfondisct 
la crisi dello stato liberate Italiano 
una ensi In oui nentra anche il 
fenomeno deU'intervento, e che non 
deve poi essere considerate solo nei 
suoi aspetti negativi, ma anche In 
quelll positivi, la formazione e la 
liberazione di nuove forze, ed in 
particolare di forze operaie come 
awiene a Torino, dove pioleta 
liato urbano comlncia ad assume 
re le strutture dl moderna classe 
operaia. 

Con una certa schematicita sonc 
state lnfine rafflgurate le posizioni 
assunte dal gruppi che diedero vi 
ta al PCdl negli anni che vannn 
da) 1918 al 1921 Ora se e vero che 
in Bordiga le conceziom fondamen 
tab nmasero tmmutate per tutto H 
penodo, e anche vero che, sul pia 
no tatdco, la linea adottata da 
« Sovtet > fu spesso flessibile e mu 
td sia pure in misura non rlievan 
to, secondo la situazioue Interna ed 
internazionale Se e poi vero che 
pei ?V"_"ii mesi al centre dell'atti 

vita dell Ordme Nuovo furono pres 
soch6 esclusivamente i consigli e 
anche vero che nella seconda me 
ta del 1020 questo problema passft 
in secondo piano e ne vennero all 
luce altri dal problema del partito 
a quello del collegamento effettivo 
di tuttf le for7p rivoluzionane euro 
pee nel quadro di una comune stra 
tegia E mancata anche un inali 
s> approfondita dell atloggiamento 
assunto dai diversi gruppi a pro 
posito della questione ngrana che 
fu la piu grossa questione posta dil 
I Internazionale e da Lenin all at 
ipnzione del comunisti Italian) un 
atteggnmento che mostra assai be 
ne sia le serie incomprensioni del 
la strategia di Lenin sia I incapaci 
ta di daborare in Italia una linea 
che fosse effettivamente nvolu7io 
nana 

Le ragioni di questa incapacity 
possono essere enmprese soltantf 
nel quadro di una pio vasta anali 
si delle insuFficien7e di tutto il so 
eiahsmo italiano di quegh inni II 
congresso di Livorno fu solo un mo ! 
mento di un proces o a -.ai piu am 
oio che ebbe ini7io prima della Gnn 
de Guerra e non si concluse nei 
1121 Un processo assai difficile per 
che le concr7ioni determimsti 
che avevano radici assai saide ed 
in particolare era profondamente ra 
dicata quella di una rivohmone che 
sarebbe avvenuta per processo spon 
taneo slcche il problema di fondo 
era di arnvare nelle mighori con 
di7iom possibili all Tpnuntamento 
con lo scoppio del movimentn rivo 
uzionano Per Serrati occorreva di 
sporre per quel momento di ur 
msieme dl forze che si richiainava 
no tutte al socnlismo anche se po 
co omngenee (d qui il rifiiilo del 
la scissmne) per Bordiga ci vole 
va un pnrtito sple7innatissimo ideo 
Ingicamente assai eompitto (ma sul 
la linea di un mamsmr nmasio 
fermo a) «Manifesto dei co
munisti >) 

H solo grtippo che si ponesse real 
mente II compito dl «costruire » il 
processo nvolu7lonario era quelli 
dell Ordme Nuovo con i consigli 
ma essi potevano nascere solo in 
una citta dalle strutture economi 
che e social! assai avanzate come 
Torino e II disenrso ritorna per 
"16 sui modi e sulle forme dl svi 
'uppo della societa italiana 

Anche i rapporti con I Internazio 
nale sono stati sturiiati in maniera 
un po troppo ngida attribuendole 
il merlto di avere visto con assoluta 
precisione ci6 che occorreva fare u 
Italia o addossandole In colpa ri 
avere voluto ad ogni costo la scls 
sione in un momento in cm il nuo 
vo partito non poteva nascere chi 
come forza mmoritana Un ostaco 
lo alio studio delle relazloni tra lo 
lnterna7ionale ed I singoli partit 
comunisti e dato dalla inaccessihili 
ta dei suoi archivi ma per que 
periodo si tratta di un ostacolo non 
msuperabile Se non conosciamo le 
lelazioni che mandava a Mosca Lju 
barskn il rappresentante dell'IC II 
Italia conosciamo pero gli artir 
che pubbheava sui giornali itaham 
con lo pseudonimo di Niccolinl ec 
anche ti pensiero di Lenin e degl 
a'tn dingenti dell IC pu6 essere co 
nosciuto con sufficiente chiarezza at 
traverso i loro scritti 

In realta la scissione fu voluta 
essenzialmente dagb itaham e I IC 
accetto la tesi della sua urgenza sul 
la scorta delle analisi della sltua 
zione che venivano fatte in Italia 
(non dimentichiamo che anche pel 
Serrati la nvoluzione era imminen 
te) Ma non e nemmeno questo il 
problema fondamentale Una volta 
accettato i) criteno di porre I) pro 
cesso della formazione del PCI in 
una piu vasta prospettiva stonca 
igni polemica sui merit! * sulle re 
sponsabilita viene a perdere consi 
stanza resta il fatto di un piocesso 
lungo e complesso da studiare in 
tutti I suoi aspetti dl cu! Livornc 
ion e che un momento e che porti 
3d una profonda norgaimzaziont-

lelle forze pohtiche della classe ope 
laia, non imposta dall esterno ma 
con profonde radici nelle trasforma 
710m economiche e sociali della so 
cieta italiana venficatesi nel peno 
do della ensi dello stato liberale 

Renato Risaliti 

mo necessanamente alia ncostrwio 
ne completa della verila stonca nel 
la misura in cui nuscirpmo ad in 
dagare la specifioita la peculiarity 
della nascita del PCI nelle varle pro
vince e solo cost avremo la chiave 
ner capire la foiza o la debole77a 
delle vane orgamz/aziom regionah 
e provincial! 

Vano sarebbe sulla scia del hbro 
di Spriano cogliere i tralti specifi 
ci dei rapporti di for7a fra veccluo 
PSI e nuovo PC i f n le diverse 
correnti della CGL oppure dei \ an 
raggruppamenti del nuovo partito co 
mumsta a Pistoia e dintorm 

Studiando la ollwione del setti 
manale socialists pistoiese « L Awe 
nire » si viene a sapere 

1) che i l Ordine Nuovo J eseici 
ta un mfluen7a decisiva a Pistoia 

2) che il centre di raccolta delh 
frazione comunisla era la n d L lo 
cale (specnlmente dopo I occupa7io 
le delle fibbnche enno stati cac 
eiati dall organi/7a7ione sindacale 
iderenti tpndenzialmente opportuni 
stl), 

3) che la conente comunista nsul 
tr maggmntaria nel PSI pistoiese P 
nertanto si impadronl di tutti I prin 
cipali centn dl direzione fra cui il 
•.ettimanale « L Avvenire » (1 organo 
•-ocialista fu quindi eostretto ad as 
5iimere il titolo di « Avvenire Socia 
lista ») 

La sihmione pistoiese presenta 
quindi profonde differen7e rispetto a 
quelle che avvenne nella vicma 
Tirpn/e 

Sulh base della discussione che 
Mpcerle il congipsso di Livorno si 
irii \a nlla conrlusione che t L Ordi 
TP Nuovo* era popnlare e moltr* 
rile\nmo che assieme all«Avnn 

'l > e il solo orgino socnlista che 
viene citato sulle colonne de « L'Av 
lemres in cui si invitava il Partitn 
i seguire le sue indica7ioni 

Questi fatti ci devono far seria 
mente uflettere sulla validita di una 
' vecchia » leggenda che voleva U 
•nitato al Piemonte I'influsso di 
Gramsei e de «LOrdine Nuovo* e 
a cercare di scopnie I'influsso rea 
e de « L'Ordine Nuovo» nelle va 
ne zone e come questo influsso ab 
bia dato m certi casi un contnbu 
to determinante alia scissione dai ri 
Inrmisti • 

Si pone quindi da un nuovo an 
?olo visuale il problema fra «capi 
tani > e militanb su cui ci si e am 
piamente sofferrrati su « 1 Umta » 
lei diver > interventi che finora v 
nno stati pubbhcati Probbma par 
icolarmente importante dat>) la par 
ticolare stnittura organi77ativa del 
/pechio PSI problema che pu6 ave 
if un peso pai ticolare sul piano lo 
~ale provinciale ed anche regionale 

Problema che ha una straordma 
la importanza in una provinci 

^ontadina come Pistoia e in cui est 
tevano solo alcuni forti nuclei d 
petallurgici di recente forma7iotie e 
in cui i legam con la terra erani 
dncora assai stretti 

Enzo CoiSotfi 

E gli ultimi 
venticinque 

U« Ordine 

Nuovo» 

a Pistoia 
Fare la storia slgmfica, come eb 

be a sciivere Togliattl snl primo 
mmero de « I'Ordine Nuovo », < ri 
tuggire gli schemi fatti, l modelli 
orestabiliti » Lo stesso mi sembra 
si debba dire della Sfona del PCI 
di Paolo Spriano che, pur non es 
sendo ufficiale corre 11 tiscluo di 
diventare ufticiosa mentre a ngo 
re avrebbe dovuto avere il titoli 
Mono del gruppo dmqeule del PCI 
perche questo libro non e il coro 
namento di tutta una sene di ri 
cerche monografiche condotte n 11 
singole province e regionl itahane 

Sono convinto che ci avvicmeie 

anni 
Confesso che ben scarso Interesse 

ivrebbe per me un dibattito che 
per patnottismo di partito o per al 
' ie ragioni si esaunsse in un in 
censamento o in una autoesaltazio 
ip de] PCI anche perche ntengc 
che un tale dibattito nulla o poco 
iioverebbe alio sviluppo degb stn 
li sul movimento operaio nel qua 
lio della discussione politica e cui 
'urale in atto oel nostro paese Pro 
pi 10 per questo mi pare piu utilt 
ercare di indicare alcuni degh spun 
i cntici che scatunscono dalla con 

iiderazione della stona de) vostrr 
oartito suscitata dall opera di Pao 
lo Spnano Se e vero che la forza 
politica di un partito si misura dal 
la sua capacita di incidere nel mon 
do politico e culturale della socie 
t i nella quale opera a! di la de 
senso di sodchsfazione e di slcurez-
7a che gli pud denvare dalla sue 
aonsistenza organizzativa, e neces 
sano confiontare continuamente la 
sua politica non soltanto a schem 
di continuity astratti o meramen 
te ideologici ma alle esigen?e e al 
le condizioni reah di fronte alle qun 
li esso si trova di volta m volta 
ad opeiare Ecco allora che cio che 
pud appanre coerente sul piano dei 
pnncipi pud dimostrarsi invece, da 
punto di vista politico concrete, con 
traddittono o a seconda dei cas 
addirittura negativo rispetto ad una 
linea di astiatta coerenza formale 

Per questo ntengo che sia bene 
cercare dl non arenarsi nellp dispu 
te nominalistiche, ossia evitare di 
ncadere in uno degh aspetti dete 
non dell espenema della Terra in 
ernazionale (anche se stoncamen 

ie pure I bizanumsmi della Terza 
Internazionale avevano gtneralmen 
t» la loro giustificaaone politica e 
culturale, in quanto erano la for 
ma attraveiso la quale si esprime 
vano nodi problematic! non ancora 
giunti ad uno stadio di sufficients 

matura7ione ed elabora7ione) Pui 
opportune mi pare percid tentare di 
illargare il discorso ad alcune con 
sidera7ioni di ordme generale al di 
la della valutazione della Slorta di 
Spriano a proposito della quale va 
ncordato che se * veio che la sto 
na di un paitito non si esaunsce 
lella storia del suo gruppo dingen 
te e altrettanto inoppugnahile che 
essa & anche inevitabilmente la 
stona del suo gruppo dingente 

II vero problema che mi pare si 
doviebbe considerare e se alio sta 
dio attuale degh studi e delle fen 
ti Spriano poteva impostare il suo 
lavoro in modo diverse da come 
ba fatto (mi rifeiisco evidentemen 
tp all impianto generale de) hbro 
i on ai singoli giudizi sui quah si 
pud di volta in volta consentire o 
dissentire) 

C porre questo problema imphcn 
gia dare un giudizio hmitativo del 
la base di parten7a che gli studi 
° le stesse fonti offnvano a chi si 
eccingesse a tracciare la "tona del 
PCI Una prima limitazione d da 
ta dallo stato delle fonti Sono d ac 
cordo che la stona massime quella 
di un grinde partito di massn non 
si fa solo sui documenti d archivio 
ma i documenti (nel senso piu la 
to) ne sono la base indispensabile 
Ebbene per faie un esempio scon 
*ato ma pur sempre efficace sin 
quando non disporremo degh archi 
vi dell Internazionale comunista (e 
non del solo archivio Tasca) il rap 
oorto tra il PCI e I Internazionalr 
che fu evidentemente molto stretto 
nmaira piutto.sto in supeificie men 
te propno il recente hbro di M 
Haiek conferma attraverso il suo 
i ttiglio verticale » nella politica dei 
diversi partiti comunisti parallel) 
smi tali da indurre ad attnbuire 
dll Inteina?ionale una funzione cen 
'rale se non determinante nellonen 
'amento dei divers! partiti anche se 
uconoscere cid non slgmfica a i m 
to escludere un margine anche no 
tevole di autonomia e di inventive 
politica nell a7ione del singoli oar 
titi 

In secondo luogo va considei iti 
un altro aspetto che d poi quelle 
che nschia di sospingeie fatalmen 
te anche gh storici del movimento 
pperaio verso una ncostruzione pu 
ramente ideologica — e tutti sappia 
mo come sia facile assimilare cer 
te formule e Tedere poi che ad es 
se cornsponda una realta non fit 
tizia — ossia la mancanza tota 
i quasi di studi sulla stnittura ero 
oomica italiana per tl penodo po 
itenore al 1918 Non riuscireme a 
fare nd la storia dell antilaseismn 
id quella della Resislcn7a fin quan 
do non saremo in grado di misura 
re sino in fondo e non sollanto in 
'prmini general) e al hmite gene 
nei se e quah modifiche la socie 
<& italiana ha subito nel suo svi 
uppo economico e oelle sue compo 
nenti social] negli anni del regime 
'iscista e dell occupa7ione na7isla 
Ed d a mio avviso rispetto a que 
itc tipo di realta e non soltanto a 
un discorso interno di partito o ai 
termini di un dibattito ideologico 
che andra misurata e messa a fuo-
co la definizione del «partito di 
tipo nuovo» che cosi di frequente 
neorre nel dibattito stonco politico 
e che altnmenti nschia di nmane 
re come altre una formula ad ef 
fetto o di prestarsi come superfi 
ciale copertura di contenuti assai 
diversi Diffido dellp contrapposi7io 
m astratte cosi di moda (base ver 
tice masse partito, ecc) che sot 
tn tendono peraltro una somma di 
pioblemi reah ma diffido anche del 
la sodd)sfa7ione di chi trova che la 
linea del PCI d sempre stata la mi 
ghore e in definitiva Tunica possi 
bile 

Un terzo aspetto die mi pare ne 
cessano proporre all'attenzione con 
cerne la limitazione cronologica che 
di fatto si osserva anche negb stu 
di sul movimento operaio italiano 
issia l) limite pressoche tnvahcali 
lella Resistenza e del 25 apnle 1945 
Ciedo sia oia di nconoscere che se 
voghamo che la Resistenza non va 
da condannata alia imbalsamazio 
ie celebrativa come purtroppo in 
oarte d gia avvenuto, bisogna chi 
11 discoiso sulla Resisten/a sia este 
so anche agb esiti e ilia eredil 
della Resistenza se d vero che es 
sa doveva guardaie anche al di 
'a della sconfitta degh occupatoi 
tedescln e del neofascismo repubbll 
eano Ma cid compoita innanzi tut 
to anche uno studio diverso della 
Resistenza stessa bi d troppo insi 
stito — e tutti conosciamo le ragio 
m pohtiche di questo fatto — sulla 
umta della Resistenza sino a fame 
un mito Come spesso accade nelh 
storia, quella che era una esigenn 
di lotta e una piatt ifoima politica c 
»ta'a trasformata in una prospettiv i 

•tonografica Si d guardato alia b 
oea politica della Resistenza ma 
non sempre se ne sono analizzate It 
pomponenti sociali 1 accentuazionr 
del momento dell unita ha oblitera 
to lo studio degb i lementi dl divi 
bione, dei confhtti in atto o In po 
lenza all interno de la societa Italia 
na, dei movimenti di massa, degli 
stitut) dl democia/ia diretta negli 
>spenmentl tentati In sede politic 
a nelle fabbnche tiascurando un fi 
lone dl espenenze pohtiche che gli 
••venti successivi al 1945 mirarono a 
ireosenvere e gr.idualmente liqui 

dare 
In tal modo perd si d attenuate 

propno la coscienza del fatto nuo 
vo che la Resistenza aveva signil 
cato per larghe masse del popolc 
italiano un esigen/a dl poilticizza 
zione a tutti i livelli, un esigen/d 
di rinnovamento dtl rapporti dl po 

tere che non poteva consideraisi ap 
pagata dal upristino degh istituti 
pailamentan C questa del resto 
la tematicn della stoin degli ulti 
mi venticinque anni una stona alia 
quale scirsa atteii7ione dedicano — 
e perloppm sulla base di un nggioi 
namento puramento qu<inlitativo — 
i hbn di teslo e la nostif scuola 
ma sulla quale ben poco ha lavo 
rato anche la slonogiafn di ispi 
rn7ione marxista I pregiudizi ac 
cademici contro h s tom * troppo 
recente > sembrano avere contami 
nato anche studiosi che su questo 
teneno non dovrebbeio avere pre 
clusiom del genere E questa non r 
soltanto una carenzn genencamen 
te cultuiale d anche una caienza 
di natuia politica Recuperare quel 
la tematica non per amoie di ico 
noclastia nd per un affrpttato met 
tersi al passo con paiole d ordino 
di moda mi pare se non I unica 
^erto una delle vie pu) proficue che 
la stonognfia pud seguire operan 
do in tal modo la saldatura tra le 
lotte di oggi e le espenen7P dl len 
ner contnbuire ill elabora7ione di 
una coscienza e di una linea poll 
fica del movimento opeiaio senza 
scadere al rango di tnslrumentum 
regni di un giuppo dingente 

Armando Parlato 

Contro 

la storia 

dei tomisti 
Intervenendo nel dibattito sui pio 

olenu della stona del PCI sottohneo 
il peso decisivo che a mm parero 
deve avere per il nnn< vamento del 
la storiograf a di partito un tipn 
ch lavoro stonco verticalmente pro 
duttivo nelle vane zone — un lavo 
ro ciod che seavo in nrnfonditn in 
luoghi van della nazione come lo 
•>ono le eitta i paesi le campngnp 

Un rinnovamento n'n solamenli 
Tiptodologico ma di senso che h 
hpn h potenza ncostiuttiva e an 
menti la disponibilita di conspns 
collettivo per I * fatti» di cm s 
-ostituisce la nostra stona poicb' 
•ii questa parlnmo e scnviamo fat 
la da militanti noti o Ignoti me 
tutti egualmente Indispensabih e va 
lorosi Solo d! sfuggita ncorderd i 
^arattere a mio avviso intidemocra 
tico delh possata «pratica > sto-
nografica e il suo spnso nottamen 
t< difforme 

Ricordnmo nllora che essa era in 
fetta da culto della personality 
(conce7ione personahstica della lot 
ta di classe) occultamento di par 
ticolan stoneamente necessan dif 
fnmn7ione del militanti in dissenso 
volgantd di Imguaggio ecc 

Un suo difetto era lo spregio dr i 
t a lore conoscitivo del <t pai ticolare ' 
non in quanto impoituno o penco 
loso ma in quanto tale ciod ma 
tenalmente costitutivo di un tessu 
to stonco Per esempio poiohe nel 
la stona domina il « tipieo i mai si 
dovrd dare la circostanza che In 
una azione fascista non figunno dpi 
fascisti, di qm la dedu7ione dogma 
tica che nell ottobre 1922 la sedp 
de) < Comunista» in Roma non fu 
devastata dalle camicie azzuire na 
zionahste ma ovviamente dalle ca 
micie nerel 

Cid era connesso a una logica dti 
futto formale (per cm « legge» e 
t caso » facevano una sola cosa, na 
turalmente il particolaie caso che 
non disturbava e che non si can 
cellava) ed ecco la causazione in 
dimostrata di molti eventi della sto 
na di paitito 

Si pretendeva per esempio, che di 
colpo il PCI fosse stato fondato e 
diretto da Giamsci e Togliattl e una 
logica tomistica antidialettica voleva 
che un intero periodo stonco del 
Partito, del quale pur poco o mol 
to in certe sedi si doveva parlare 
tosse inassimilabile alia neostruzio 
ne e indisponibile per una esibizio 
ne di quelle evidenze stonche clu 
our debbono darsi in forma inter 
collettiva e stoneamente contiollo 
bile 

Non d altio discorso da quello fi 
noia fatto il riprendere il tenia gia 
accennalo da alcuni sulla necessity d 
avvaleici delle testimomarae orah 
iel nostro lavoro ncostruttivo 

Ne) lavorare alia < Cnciclopedi 
1ell Antifascismo e della Resisten 
/» » diretta da Pietio Secchia on 
<ono convinto che t) raccoghere te 
itimoiuanze presso i militanti noi 
4 solo una nectssita documentativd 
"he in fin dei conli e malgrado tut 
M I risclu non possiamo < liminaie 
ma che dalla testimonian/a, e d i 
•no testimone, emana qu ilcosa di 
avvincente e utiuttivo vi d qu 
lu consapevolez/a cntica di un azio 
ne umana, ciod il ricostiuiloie c i 
confentoie di =enso (tale mi pan 
lo storlco) si ICCOI ge cl e ui lui 
crescono la coscienza e h onvinzio 
ne die un fatto d veio e che tale 
fatto d aiiaie gi isto o ingiu to Quin 

di valore conoscitivo e politico del 
la testimoniTOa e per conveiso va 
lore conoscitivo e politico della n 
cerca 7onale la quale solo a pn 
ma vista appaie dispersiva e ba 
*ta I) complesso di vambih sto 
ncho che sono i compagni i mill 
tanti tutti gli appirati ia massa 
lei non iscntti attnb isce indub 

tuamento un valoie integrale alia 
tonografia comunista Ne scatun 

id una storia de comunisti e non 
pu) del comunismo (o lei grande 
Dingente) 

Antonio Oberti 

Non 

cominciamo 

da zero 
Sono trascoisi pirecchi nnnl da 

-iiiando fiuono tenute al teatro Al 
tien di Torino una sene di confe 
enzo pohtiche sulh storia della Ri 

Mston7n al fascismo conferen7e poi 
taecolte mi pnre in una pubbhea 
?inne cuiata dal compagno Dome 
mco Zucaro per conto del Circo'o 
dplla Resisteii7a e del Centra P 
Cnhetti 

Tin d allora alcuni di noi vecchi 
"ompngni comunisti fecero osserva 
IP che dal punto di vista metodo 
Ingico quel tiatti di stona nsulta 
vano fra loro slegati e non sempre 
-.ostanziati d i momenti atti a te 
stimoniare la obiettivita della sto 
na contro la reazione fascista com 
oattuta soprattutto dalla classe ope 
raia e in puma persona da! co 
mumsti Ricordo che i compagni di 
• Rinascita » rilevarono a commen 
tr di un mio scntto non pubbbcato 
"he non era opportuno che In quel 
ie conferenze nsultasse particolar 
uente il nostro contnhuto all Re 
sistenza e alia stessa guerra dl Li 
hera7ione per non indebolire in quel 
momento il faticoso lavoro unitano 
ie! campo della sinistra democrati 
"a antifascista Dopo d allora dal 
-unto di vista stor "o senza dub 
bio si d raccolto molto tmtenale 
itto a dare sintesi staccate dl ato-
i ia con una accentuazionp nguar 
lante il contributo di singolp pel 
vone o di gruppo pid che raccolto 
pioveniente da un lavoio collegiale 
h base fra compagni comunisti 

Concordo con i nlievi che i com 
oigno Luciano Casali fa nel suo 
-.cntto in materia di storia del no 
stro partito d venssimo che il 
compagno Palmiro Togliattl disse 
che bisognava raccoghere mentre 
ancoia erano in vita I ricordi da 
quei compagni che hanno vissuto la 
vita del paitito alia penfena di es 
so ciod nelle province del nostro 
oaese Si tratta qundi di vedere se 
la cosa finora si d reahzzata e in 
"he misura tanto piu die un pre 
fioso mdtenale laccollc dal compa 
ano Paolo Spriano aiuta fottement 
la memona dei militanti nei van 
momenti durante la lunga storia del 
nostro paitito 

I documenti laccolti dall archivio 
del Paitito, quello finalmente reso 
pubblico dal ministeio dell interno n 
comunque messo a disposuione de 
gh studiosi, sono un incentive per 
npiendere le osservazioni chu alio 
ia facemmo sulle insufficienze del 
le conferenze dl Tonno buggenrei 
quindi, ai compagni pn posti alia 
laccolta e elaborazione del materia 
le nonchd alia sua pubbhcazione nel 
la duphce forma di sintesi ed episo-
dica che vengano organizzate delle 
'avole rotonde fra compagni u ogni 
provincia in modo die un materia 
le collegiale, quanto di megho la 
loro memona ancoia permelte di 
laccoghere, possa venir fuon 

Le osservazioni del compagno Pie 
tro Secchia sono non solo giuste ma 
opportune la stona del partito co 
mumsta italiano non pud disgiun 
aeis) dalla stona del movimento ope 
laio del nostro Paese e nel contem 
po da quella pohtica dell Italia Oc 
cone tuttavia raccoghere il mate 
nale anche nelle vane locahtd, Id 
dove la lotta faceva veiamentt 
-.tona ' 

Un secondo suggenmento e che 
non debba venue meno il filone sto 
nco di contmuitd della vit del no-
>tro partito peichd tioppo se ne ha 
bisogno nella lotta politica di ogni 
giorno contio il nenuco comune di 
classe e le degenerazioni opportu 
ustiche o estremiste 

Bisogna che sia ben cluaio che 
ia storia del nostro partito non m 
comincia ogni giorno da zero come 
vorrebbero cerium, e come la htes 
sa storm del movimento operaio ila 
hano non d disgiunta dalla storia 
delle lotte dl classe che si sono 
combattut« finora non solo ma be 
la matnee del nostro partito *. i) 
veccluo paitito socialista Italiano 
combittute tinoia non solo ma che 
in dato momento la sua anima mi 
ghore e piu combattiva, con la dl 
mostrozione di oggi dopo mezzo se 
colo 

La verepgnosa sentenza nella 

Repubblicc. Federate tedesca 

Tornati in liberta 
i nazisti che 

uccisero a Meina 
Mai cosi chiare le prove che portarono alia pri
ma condanna all'ergastolo - Come fu sterminato 
un gruppo di ebrei sulle rive del Lago Maggiore 

Quiruhu giorni fi tre cri 
mimh di guern sono stati 
siarcciill nelh Repubblicn re 
deiale ledesca pei oidine del 
supiemo tubnmlc dello stnto 

Avevano ucciso molti ebioi 
(sedici a Mpim sul lago Mng 
gioie tanto per incomincnre) 
ciononostante enno i uiscih n 
tiascoueie la loio esisten/T in 
distuibati finche non eiano ct 
pitati nel \%1 nelle mini di 
un tiibumlo tedesco quello di 
Osmhrueck che li n\e\a giu 
dicali c ntenendoli colpe\ oh 
h n\e\a anche condannati al 
1 eigastolo 

Un laio caso di tnbumle del 
la Repubbltca fcdci ile tedescT 
che giudicindo dei m/isti poi 
quello cho eiano h TVC\T con 
dannati per quello che si ei mo 
menial! 

Sembiava peiFino nnpoisibile 
ehe h magisli aim i tedesca 
higamenle inquinali dT giudi 
ci m7isti a\esse potuto giudi 
caio con tantn obietlivita l p 
puie il 5 luglio del '068 la 
Coi le d assise di Osnabrueck 
ave\T cmesso la sonlen?a chn 
nssima Hans Roehwer cap) 
tano vice comanduilo del pu 
mo ballaghone del 2 regguncn 
to PTII/GI gremdici letbstindu 
te « Adoir Hillei » condnnmto 
alleigaslolo Hans Kiuegei ca 
pitano connndante la i compT 
gma del medesimo baltaghono 
condannato allcigastolo Hci 
beit Schnelle cnpitano connn 
dante la 5 compngnn pure 
condannato ill ei gistolo 

Altri due iniputati Oskar 
Schulz sottotenente e Ludwig 
I eithe sergente eiano stati 
conchnmli a tre inni ciascuno 
ma non incircerali 

1 pumi tie unece che il 
giorno della scnlenzT eiano 
giunti in tnbumle in tnxi e n 
no stati subito tr isporlali m 
circcrc col celluhre do\e sono 
nmasti Fino al 17 nnr/o scorso 
fino a qmndo cio6 il quinto 
senato ponale del tnbumle fe 
derale in sedutT di appello ha 
innullata h senten/i di Osna 
brueck e ha chiuso < per pie 
scri7ione » il piocedimento con 
lio i cinque 

Quesle ultime decisioni sono 
imppelhbih Basta quindi Non 
si de\e piu pai laic dello sin 
gi di Meina (sedici morli) di 
Merg07?o (tre moiti) di Ba\e 
no (quattordici morti) di In 
tia (qtnttio morti) di Oita 
(due moiti) di Arona (nove 
moiti) e di Shesa (due morti) 

Non si sarebbe pin saputo 
nulh neppuie di questa scan 
dnlosT conclusione giudiziana 
pi esi n sordina se un nngi 
^tnto tedesco il pnmo piocu 
ratoie di slalo del tnhunale di 
Osmbrueck \\ aoschstei che 
era PM al proces o non avesse 
scntto mdignalo e sorpreso al 
Comitate ebiaico milanese che 
a suo tempo a\e\T collaboralo 
con il tribunale n osliuendo pa 
zientemente i fatti 

Adesso 1 o\ cap lino Roehwer 
c gi^ tomato i f ie 1 impiegalo 
di commcicio (230 mill hie al 
mese) 1 ex cipilano Krueger 
1 ngenle di pubbhcita (220 mila 
lne) lex CTpilano Schnelle il 
fibbio con un roddito di circa 
230 mila mensih 

Pace all anima lei moiti ora 
ch6 a quella del vivi ci ha 
pensato la magistialun fede 
lale 

Tutti e cinque gli imputatt 
anche quelli condinnati a tie 
anni di caiceie a\e\ino mill 
tito nel « I cibslnnthrte » pei 
moiti inni II «1 eibstandnite i> 
e n il lepaito di SS che ill on 
gine i \ e \ i piopno il compilo 
di vigihic sulla ula di Hillei 
CompiondoM quindi il fior fioie 
delle SS 

Ihns Roehwer era entrato nel 
33 nelh S\ poi e n stMo in 
viato in Austin in Cecoslo 
\acchia in Pnmia in Jugosla 
via in Giecia nell Unione So 
vietica e infine dopo 18 sel 
tembre 1943 in Italia 

Hans Kiuegei cia entrato nel 
le S\ nel 1031 o si cia lsciitlo 
al Partito na7istJi nel 33 Poi 
ave\a fatto anche lui bnllante 
c i i nen nella « Leibstandarte » 

In gno pei I Curopa occupiti 
questi signon ne avevano com 

bimto di tutti I colon si £ sa 
puto nel corso del piocesso di 
Osmbiueck qinlcho piccolo pai 
(icoliie delle impiese commes 
so sopntlulto in URSS (ad esem 
pio alcune mighaia di pngio 
men massiciali come iea7ione 
ad um n/ione pittignm) 

Mi Rothuoi e gh altn a 
Osiiiibt uctk veniv ino giudicati 
per un solo episodio quello di 
Meini sul I igo Miggioie 

Nel setu mini del -li a Mel 
in eiano shli tiucidati sedici 
nbrpj (itah ini e di allie na/io 
mhta) che le SS avevano pre-
le\ ito di albeighi e caso pn 
\ i te I ia gh altn c erano don 
no \occbi e bambini Non ei ano 
gl unici ebiei pielevali e uc 
cisi in quoi gioim dai m^isti 
che occupi\mo i paesi del la 
go Maggioie mi sul) episodio 
di Menu e n slilo possihile piu 
i ii di nccogliorc un cerlo nu 
mcio di lcstimonnn7e Cosi si 
eii giunti al processo aperto 
i OsinbiupcU li mittim dell (J 
tenmio 10GI1 

COM potiebbero osscie suite 
t!7/nle le posi7iom dei van un 
put ill 

Cipitmo Roehwer lo non 
c entio con la sti igo di Meina 
non w ho parlccipito n6 1 ho 
oidinala 

Cipilnno Krneger non sono 
mil stato i Meina Sulle mon 
lagne del I igo Maggioie 10 an 
dn ilia nceica di paitigiani e 
di ptigiomeii inglesi fuggiti dm 
enmpi di concenlnnipnto Mi 
nel periodo della singe di MPI 
m oio a casa in licen/a 

Capitmo Schnelle ho prtso 
Innlc bolle tin IUSSI qmndo mi 
hiniio fill( pngionitro che o n 
non IKntdi piu nulla 

So tint un nu St ml/ eio pre 
sei U i Meina nelh nolle di 'h 
slngt Compn il pnmo e il st 
condo Inspmlo dei pngionicn 
e vidt il ciptlano Kiuogor il 
1 Hotel Menu (di do\c \nnnoro 
pieleviti (,li cbioi) uisicme id 
altn uffKiih Successn HIKHIL 
\idi Lcilht c iltn militin spi 
m e ton le loio P UI) sui pn 
giomen 

Seig leithe inch 10 c oio 
mi non spnai Compn due t n 
spoili tl pnmo o il tcr?o 1 ti 
h ter?i \oil i pei oidine del 
sottolenente Schul/ che indni/ 
/ii i fin delh inn \etlui i iu 
un giuppello di obi PI (compton 
dente il \ecohio Peinmde; Dii7 
e i suoi nipolmi) mentrt illn 
ipn\ ino il fuoco colptnrloh il 
le spallo 

Per mesi e nipsi pi ; enle 
menu h Coilo d issise todesn 
direlli dil pipsiknte Ilnck 
nccolse pio\p e tPSlimonian7p 
I i\oio cop molii piecisionp 
isooltmtlo cpiitnnia di lesli 
mom sn in Gnniann ohe in 
Ihha 

Tra gn ossei \ iton itaham 
compicsi i giornahsti la inch 
colosili delh coite sollo\i\i un 
ccilo sospolto C ei mo preoo 
denti illumimnti ohe giushfi 
cavano ogni diffidoiua Un 
giorno a pian/o il presuiei tp 
Ihick mi donnnilo conio i! pub 
blico ltilnno iccnghp\i lo *wil 
gnnonlo del piocesso ^ l i pip 
cisionp dplla coile \KIIP mollo 
ipprP7/iti — nspnsi - ma ci 
si domandi se hnl i pignolo 
m non seivna a dimostnne cho 
g'i imput iti sono di considerate 
innocenli se non altio percb6 
i loio dehtti sono sliti com 
piuli senza \ PI bib t? sen/1 car 
IP bolhle 

Troppi onminih na7isli sono 
st iti a^olli in Ceimimi in que 
sli anni *• 

II pipsidpntp Haick amnii^e 
che cff( Itnamenlp h magisli t 
tun tedesca a\e\ i facilmcnte 
issollo fioi di cnmimh 

« Mi — aggiunse — ora ci *o 
no magistnli ffio^am quolli 
non compiomessi con il na7i 
smo che \ongono a\anti* 

I a spntpn?a del o luglio del 
1%I1 fu infill] um \olta ton 
to gnisla Sembrasa porfmo 
clip do\psse apnre un nuo\o ca 
pilolo cipice nngan di nscat 
iaie la magistiatura della RH 
Do\e\a esseie pei 6 sollanto un 
episodio 

Piero Bianco 

Convegno provinciale di CGIL, CISL e UIL 

Otto impegni coniuni 
dei sindacati a Term 

Decisa la pubblicazione di una rivista trimestrale 
= 1IRM J 
Z (a p ) ~ Cenlocinquml i dingenli s ndu i'i ill dt lla CIJII 
™ id delh CISI IO dt Hi UI1 si sono niionlnli pi i thstuleio o 
« dccKlci t uniian inn nlc il piogi iiniin di lott \ tielk piov^nno 
Z iclliminc I segiclin piovintnli delh LtlLClSl bll coi \ 
- spottiu dingenti di c itcgom Innno a ulo nundito di numi 
• si il 0 ipnle pei tissue h dal i e It mod Uila it Ik due gioi 
• nilc di sciopcio poi IP iiloinn. In ntontio tin leslimoni \ 
- h \olonli di cosluuip il nuo\o sintlu lo unuo di chssp (iii 
" h\oi iton e il fitto clu questo p i o t ^ o unilinn L immim 
- di pin pisso o n 1 imppgno nelh lott i pu ohhiiUiu sunpit 
Z piu n m / id II comt^no h I pspips i in/itulto un fiudi/io 
2 foileniLiitP posiii\o sulh loll ddlniunno pu i contintti 
- toncoidindo oho nel momtnlo ittuil ( mcosvuio o JWSM 
Z bile consohduc 1 unit i d I-MOUC mitui tl i ml \i\o rU lie lolU 
- compicndo sosl m/nli piogiossi sulh \ i dtlh coslni/ioin tkl 
Z 1 mill i oi gum a dtll initio ino\imcnl> Miuluile Obbiclt \o 
2 qupsto fondamtiitilo It cm tondui u issui/nli sono i m 
- pusonlite chi onalloio mlonomo dtmotntico di tlasso del 
Z ^indiciloi II Comouio In diuvi di poilut smipu pni ilia 
- hiso ha tutti i IT\ itnton il dibit! to Mill unit \ Miiduali 
- nlloi/mdo 1 i/iono pu 1 applu i/ion du lonttalli not tl 
; fiontaic i niobium tklh ocuipwioiu m ulwioiu ilh ndu 
Z /mill, doll oi uto di h\oto poi h uinquMi dt un uillotanitn 
Z to dpniocnUco gtsiiti (hi s indui tn Olto punti di ini/nlut 
- tonntni sono still lis iti il teiimnt dil dtballito I n quo^li 
1 un impegno tonnint poi h t on mist i th\ h\oi ilon al MM 
2 thcilo un unpiuio uiotdtntlo in i h oosiin/iom dttU nuov« 
Z vlnitliiio sindicih not po^d di h\ot I h foimwioiu dt nuo\t 
Z qmdn stndicih il uioulinunuito (ull i t tnit i «i tulle lo 
- nppn cnlan/e Miitht ill cooultn iniuu ) dt It utiuta. dei pi 
" tiontti I\( \ I \ \S 21 \t pubbltt i/tino dt una riusto tn 
* mostiale di dtbiUito ed mloinn/ionp sindaeale 
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