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Yeniamo 
da lontano 
andiamo 
lontano 

In queste paglne, Inserite net numero speciale del-
I'Unita per il 50° del PCI. abbiamo voluto affrontare al-
cuni aspetti essenziali della nostra storia. della nostra 
lotta. della nostra linea. 

Coerentemente con tutta I'Impostazione che ab
biamo dato al modo di affrontare questa rlcorrenza, ci 
siamo tenuti lontano dalla pura celebrazione e dallau-
tocomplacimento, abbiamo voluto trattare in maniera 
critica. In maniera cloe che la storia di lerl cl serva 
per oggi, alcune grandl scelte che caratterizzano la 
vita e la nature stessa del PCI; dall'antifascismo alia 
Resistenza, dalla strategia della • via italiana • alia col-
locazione autonoma e Internazlonallsta nel quadro del 
movimento operalo e rivoluzionarlo mondiale. Le pa
glne che seguono vogliono dunque alutare a ricordare 
e a capire. e vogliono essere al tempo stesso testimo-
nianza di un metodo. 

Parlano qui atcuni protagonist! delle nostre lotte e 
delle nostre scelte: dal Segretario del partito agli ope-

ral che si sono battuti nelle fabbriche cinquant'anni 
fa. trentanni fa, died anni fa, quest'anno. Per fare la 
storia complete di questi primi 50 anni del nostro 
partito, occorrerebbe parlare di tutti I compagni che 
hanno fatto anni e decenni di galera, di tutti i parti-
giani che hanno offerto o rischiato la vita, di tutti I 
caduti nelle lotte del lavoro e della pace, di tutti i la-
voratorl che sono statl persegultati per affermare la 
propria fede comunista. di tutti I militant! che hanno 
sacrificato la propria esistenza per condurre avanti 
la battaglia. 

Questa storia e tutta ancora da scrlvere. L'anno 
clnquantenarlo portera nuovi contributi perche possa 
essere scritta. Qui importa sottolineare come II no
stro passato viva nel nostro presente e ci impegnl 
per il futuro nella lotta che oggi conduclamo al ser-
vizio della classe operala. del contadinl, di tutte le 
masse lavoratrici per andare avanti verso la meta lu-
minosa del soclalismo nel nostro Paese. 
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UGO ATTARDI: « Gramsci 1921 », 1971 

Caraitere 
I A vita di ogni giorno 6 ricominciata AH'eroismo succede 

il trito susseguirsi delle piccole cose quotidiane. E nella 
torza, nella lenacia con cui entro se siessi e net rapporti con 

gli altri si vincono gli scoramenti, si ricrea rorganizzazione, 
si rnessono i fili innumerevoli che uniscono insieme gli indi-
vidui di una classe. Osiamo dire che questo eroismo e piu 
produttivo dell'ahro. Ha bisogno, per essere attuato, della con
tinuity indeiessa Tutti gli italiani sono capaci dell'eroismo oc-

. casionale, tealrale, che pud essere produttivo, ma pud anche 
sembrare inutile spreco di energia. II proletariate ha mostrato 
di essere supenore E' capace dell'uno e dell'altro. E' un orga-
nismo sociale. e una complessita di vita, che non da solo 
sprazzi accecanti, ma sa anche diftondere attorno a s6 la luce 
contmua deH'operosita mmuta, incessante che tempra alia 
lotta, che forma 1'implacabile potenza del caraitere, che mai 
smentisce se stessa, che dopo una caduta non rilassa i suoi 
tendim, ma si risolleva, piu numeroso di prima, meglio pre-
parato di prima, perch6 piu esperto e piu agguerrito. 

ANTONIO GRAMSCI 

{Da un articolo non firmato su t II Grido del Popolo», anno 
XXII. n. 6S5. Torino. 8 settembre 1917). 

OUBBLICHIAMO un brano dei collo-
*• qui fra Luigi Longo e Carlo Sali-
nari. estratto da un volume in corso di 
preparazione. presso le edizioni del 
c Calendario del popolo ». n volume, su] 
piano di una conversazione amichevole 
e confldenziale. raccogliera soprattutto 
i ricordi. le impressioni. i giudizi di un 
uomo quale Luigi Longo protagonisla 
per cinquant'anni del movimento ope
ra io internazionaJe. ; • * 

— In uno dei pezzl pubblicatl In 
occasions del tuo Mttantetlmo com-
pleanno ho letto cht tra I primi com-
piti di partito che tl furono I S H -
gnati ci fu quelle di organizzare 
gruppi di difesa armats centre le 
squadracce fascists. La cesa mi ha 
sorpreso e mi Incuriosisce. Vuei dir-
mene qualcosa? 

— Volentieri Tu sai che U nostro par
tito alia organizzazione armata fasci-
sta pensd di rispondere con una propria 
organizzazione composta daj compagni 
piu giovani, piu fldatt e piu coragg'iosi. 
Inizialmente. la cosa fu affldata. come 
compito speciflco. aU'organizzazione gio-
vanile. Per Torino e U Piemonte fui 
incaricato io che passavo. gia allora. 
per « esperto » militare. avendo — pen-
sa! — ricoperto neU'esercito il grado di 
sottotenente. Fu ancora quella fama — 
acquistata come gia ti dissi — che mi 
portd poi ad essere 0 commissario ge
nerate delle Brigate tntemazioaali in 
Spagna e il comandante delle forma-
zioni garibaldine italiane. 

Naturalmente I'inquadramento milita
re a cui io raisi mano organixzd subito 
militant! della PGCI e del partito- Ri-
cordo che. come era abitudine allora 
- non del tutto scomparsa nemmeno 
oggi — scrissi immediatamente e pub-
blicai sulV Avanguardia. organo della 
Federazione giovanfle comunista. le oor-
me con le quali. in un linguaggto piu 
o meno velato. indicavo le ragioni e i 
modi dell'organizzazione da costruire. 

Ma il segreto vero fu che essa. per 
difendersi dalle provocazioni della po-
lizia e dei fascist!, venne costituita su 
basi estremamente cospirative: grup-
petti di cinque persone ognuno. collegate 
fra di loro attraverso un rigido sistema 
di pnecauzioni che le doveva proteggere 
da ogni indiscrezione e sorpresa. Devo 
dire che tale sistema funziono egregia-
mente ogni volta che ne facemmo uso. 
Ogni nostra adunata riusd in pieno. in 
barba alia polizia e ai fascisti. Fu cos) 
che. in molti riont popolari. organiz-
zammo una lunga serie di dimostrazioni 
antifascist*. sollevando ogni volta entu-
siasmo ed adesioni. Ancora dopo la 
marcia su Roma una dimostrazione di 

, donne. comandau da Estella. rhisd 
a manifestare contro 0 fascismo per 
alcune delle vie centrali di Torino. 

Fui unto fiero di quella mia c inven-
tiones che quando. a Roma, alia vigi-
lia dell'8 settembre, dovemroo fncornin-
ciare a preparer* rorganizzazione per 
la lotta armata contro i fascisti ed i 
tedeschi - d'accordo con Trombadorl — 
adottai Io stesso sistema, basato sulla 

Conversazione con il compagno Luigi Longo 

Dalla storia di ieri 
alia realta di oggi 

I gruppi dei cinque - L'invenzione di un nuovo metodo di 
lotta per opporsi alio squadrismo dilagante - Ma, oggi, 
come combattere meglio? - L'azione per imporre il ri-
spetto della Costituzione repubblicana - Le armi piu sicure 

creazione di piccoli gruppi di tre. al 
massimo di cinque uomini. che adde-
strammo subito a muoversi sotto coman-
do nelle vie della citta. confusi nella 
folia e senza dare nell'occhio. Da quei 
gruppi nacque rorganizzazione gappi-
sta di Roma che tante pagine gloriose 
scrisse poi nella resistenza romana. 

Naturalmente al tempo di Torino i 
compiti erano piu semplici. Si trattava 
di contrapporre alle manifestazioni fa-
scite manifestazioni popolari antifasci-

. ste. In una parola. si trattava. per noi. 
di fare tutto di sorpresa. per non dare 
tempo aU'awersario di attaccarci con 
forze superiori. 

— Ma, In cosa, di preclso, cen-
. - slsteva la tu* « Inveruiene •? 

— Si trattava di cosa molto sempli-
ce. in verita. Tutto si basava sulla pre-
cisione e sulla puntualita. Gcco. ogni 
gruppo di cinque aveva alia sua testa 
un capogruppo che sapeva come rin-
tracciare nel giro di dieci. quindici mi-
nuti i suoi uomini. Un certo numero di 
capi gruppo erano a loro volta colle-
gati ad un capo zona, anch'egli in gra
do di - rintracciare m qualche minulo 
i capi gruppo da Iui dipendenti. e cosi 
per ogni collegamento superiore. 

Quando si voleva attuare un concen 
tra men to di uomini per una manifesta-
zione popolare. si facevano arrivare le 
direttive in modo convenzionale ai capi 
zona, da questi ai capi gruppo e poi ai 
smgoli component! dei gruppi. Lo scopo 
era di organizzare, di sorpresa e alio 
improwiso, grandi assembramenti di 
compagni i quali inquadrandosi rapi-
damente in formazione militare. al co-
mando di capi gia designati, sfilavano 
per le vie del none, cantando, agitando 
bandiere. scandendo paroie d'ordine. 

Nella previsione di scontri con i fa
scisti. la manifestazione naturalmente 
si svolgeva protetta da squadre annate, 
che procedevano dissimulate, ai nanchi 
del corteo e per le vie laterali: spesso 
la anni erano portate da donne, da 

ragazze. che trovavano sempre il modo 
di nasconderle su di loro. per sfuggire 
piu facilmente ad ogni eventuate per-
quisizione. 

— Tutto si riduceva allora ad o r 
ganizzare manifestazioni di piazza, 
sorprendendo fascisti e polizia? 

— In un certo senso si. ma tieni conto 
che. nella situazione di allora. quando 
gia i fascists dominavano piazze e stra-
de. anche queste manifestazioni di popo
lo avevano un grande valore propagan
d i s t s e mobilitativo. Servivano a di-
mostrare che si poteva reagire alle pro
vocazioni fasciste e anche. eventual-
mente. rispondere loro coo le stesse ar
mi- Ma la cosa. evidentemente. non 
finiva qui. 

Grazie a questa organizzazione di 
tipo militare. ci fu possibUe alcune volte 
prendere anche noi l'iniziativa e dare 
adeguate risposte ai provocatori fasci 
sti. 0 guaio fu che noi cominciammo 
troppo tardi e troppo timidamente. 
quando gia i fascisti. sotto la prote-
z:one della polizia. avevano preso il 
soprawento in molte localita. 

Ricordo che una volta. avendo ac 
compagnato da Torino al paese natale 
la salma di un compagno ucciso in un 
confliito con la polizia. alia stazione 
di Chivasso fummo aggrediti da un 
gruppo di fascisti; vi fu il solito scam-
bio di invettive. qualche sparp. taffe 
rugli. bastonate date e ricevute. Come 
risposta. mandammo la sera successiva 
una nostra squadra a far saitare con la 
dinamite il buffet della stazione. da 
cui era partita la provocazione fasci
sts; l'azione fu fatta di notte. quando 
il buffet era deserto. 

Durante l'occupazione fascists di No-
vara. da Torino e da altri centri pie 
montesi accorsero squadre di operai e 
di comunisti che si soontrarono vioten-
temente nella piazza centrale con i 
fascisti. Questi pagarono le loro pre-
potenze lasciando morti e feriti sul 
terreno. Naturalmente il rapporto di 
forze era gia troppo sfavorevote per 
noi. per cui non tutti i nostri piani ai 
poterono portare a buon tennine. 

Perd la resistenza antifascista a To
rino non cesso nemmeno dopo la mar
cia su Roma. Al Borgo Vittoria di To
rino. dove io avevo diretto, alcune sere 
prima, una di quelle manifestazioni po
polari di cui ho detto. alcune squa
dracce fasciste penetrarono nella casa 
di un mio cugino che gestiva anch'egli 
un piccolo negozio di vini. Non avendo 
trovato U figlio. che cercavano. ucci 
sero U padre, in presenza di tutti i 
familiari. con ventitre pugnaiate. Fu 
l'inizio di quella che venne chiamata 
poi la strage di Torino, nella quale 
alcune decine di militant! e di espo-
nenti comunisti. socialisti ed anarchici 
trovarono orrenda morte. Morirono cosi. 
assieme a molti altri (nelle loro case. 
nelle strade e nei prati) Ferrero (anar-
chico). Berruti (comunista) tutti e due 
organizzatori sindacali di Torino. In 
quei giorni i fascisti furono anche a 
casa mia creando molto spavento nei 
roiei e disordine fra i miei Iibri. Mia 
madre fu tan to spaventata che tolse 
dalla libreria tutti i libri con coper-
Una rossa. credendoli comunisti. Fu 
cosi che la collezione delle opere di 
Marx. Engels. Lassalle. pubblicate dal-
VAvanti! e che avevano la copertina 
di un giallo sbiadito non andarono di 
strutte e fanno ancora bella figura nei 
la mia libreria. con tracce di brueiac 
chiature. essendo state salvate dall'in 
cendio appiccato dai fascisti all'Avan 
ti!, fin dai primi anni delle loro gesta 
criminali. 

A fine dicembre ebbe luogo a To 
rino la rivolta delle < guardie regie > 
che era un corpo di polizia sciolto in 
quei giorni da) governo. per essere 
sostitirito dalla milizia fascism. Cesare 
Maria De Vecchi. che era il ras di 
Torino, ebbe ad esclamare cinicamenie 
allora: meno male che abbiamo dato 
prima una dura lezione ai comunisti. 
perche se operai e guardie regie aves 
sero potuto agire assieme. il fascismo 
torinese avrebbe passato brutti guai. 

— Quel che tu did su quest! epl-
sedl dl lotta antifascists cl richia-
ma • certl fattl di oflgi. C'e in al

cune localita una certa ripresa di 
' violenze fasciste. C'e In molte no
stre organizzazlonl la tendenza a 
non accettare provocazioni fasciste 
perche — si dice — cd esse bisogna 
rispondere con azioni e dimostrazio
ni di massa. Poiiticamente II raglo-
namento e ineccepibile, ma dobbiamo 
sublre sempre e non reagire? Rea
gire, dlco, non con II comizlo o la 
manifestazione di prolesta, ma fa-
cendo trovare ai provocatori pane 
per I loro denti. 

Non si potrebbe, dico io, organizza
re qualcosa che tuteli le nostre se-
zloni sul tipo di quel che faceste 
In altri tempi? Fra I'dilro, ho I'lm-
presstone che questo gioverebbe nel 
confront! del giovani i quali spesso 
hanno desiderio di reagire, ma non 
trovano II partito che li nppoggl suf-
ficientemente, che li indirizzi. E al
lora si organizzano ed agiscono per 
proprio conto, spesso con impruden-
za ed ingenuita. 

— Noi abbiamo sempre combattuto. 
e combattuto aspramente. la posizione 
dei socialdemocratici, racchiusa nella 
famose frase di Turati. tratta dal Van-
gelo: c Se ti danno uno schiaffo offri 
l'altra guancia >. Contro un atteggia-
mento cosi codardo noi abbiamo sem
pre sostenuto che agli attacchi fascisti 
bisoenava rispondere alia stessa ma
niera. sforzandosi sempre perd di por
tare la resistenza e la lotta sul piano 
popolare di massa. 

E" vero che negli anni 1920-1921 ab
biamo ritenuto necessario affrontare 
quella situazione anche con una orga
nizzazione di tipo militare. particolar-
mente attrezzata ad affrontare l'attac-
co armato fascista. che allora era pro-
tetto. e spesso incoraggiato, dalla po
lizia e dalle autorita costituite. E* 
vero che allora noi cornpimmo il grave 
errore politico di pretendere di poter 
rispondere a questa esigeuza solo con 
delle formazinni particolari di partito. 
E" vero che altro errore gravissimo fu 
di non appoggiarci alia organizzazione 
degli «Arditi del popolo» che stava 
sorgendo su una base armata militare 
e' che gia riscuoteva grandi adesioni 
popolari di massa: e del resto anche 
compagni ed organizzazioni nostre. 
spontaneamente. facevano causa co-
mune con gli e Arditi del popolo ». -

Ma, oggi. la situazione, per fortuna. 
non e quella di allora: oggi le orga
nizzazioni operaie e popolari di ogni 
ispirazione politica ed ideale hanno una 
consistenza ed una coscienza antifa
scista che allora non esistevano; oggi 
esiste il nostro Partito, che e un forte. 

- organizzato, temprato partito di com-
battenti antifascisti. che si e formato 
proprio nella lotta armata contro il 
fascismo in Italia, in Spagna, nella 
Resistenza. Oggi abbiamo una Costitu
zione uscita dalla Resistenza e che e 
permeata di quello spirito — spirito 
che anima ancora la stragrande mag-
gioranza del popolo italiano. 

— Ma non dobbiamo dimentlcare 
che purtroppo lo Stato e le sue 
strutture piu delicate sono ancora 
largamente Insidiate da uomini rea-
zionari e da Istlfuzioni che marrten-
gono, nonostante tutto, un loro spe
ciflco carattcre di classe; non dob
biamo dlmanticare che la Costitu
zione e I suoi istifufi democraticl, 
In molti casi, non sono ne rispettatl 
ne fatti rispettare: non possiamo ac
cettare che questo avvenga. 

— Hai perfettamente ragione: noi 
dobbiamo chiamare tutti i democratici 
alia lotta per il rispetto della Costi
tuzione. 

Saxeboe un grave errore se noi per-
mettessirao a tutti i neniici della Co
stituzione di lavorare dal suo interno 
per tradirla e ridurla a nulla. Primo 
dovere di tutti i democratici deve es
sere di rispettare e di far rispettare 

. la Costituzione. che e e deve restare 
la Costituzione deUa Resistenza. 

Noi dobbiamo pretendere che con
tro chi viola le leggi democratiche lo 
Stato. il governo devono intervenire 
con tutti gli strumenti e le forze a 
loro disposizione. Questa e la sostan-
za della difesa delle liberta e della 
democrazia. di cui si parla molto e 
per cui si fa cos) poco. 

Lo Stato e il governo non solo sono 
responsabili di ogni violazione delle 
liberta costituzionali, ma diventann 
complici di quanti le viol a no. quando 
non intervengono per impedirlo. 

— E* un fatto, pert, che que
sto Stato non fa rispettare queste 
leggi. Prendiamo quello che e av-
venuto a Trieste. Vi si sono con-
centrati fascisti provenienti da tutto 
il Veneto e da parte dell'Emilla. Tu 
credi che la polizia non sapesse nul
la di questo concentramento? Pro-
babilmente sapeva e sa nome e co-
gnome di tutti coloro che hanno 
parlecipato. E noi come abbiamo 
reagito? Con le manifestazioni an-
tifascisfe a Trieste. Benissimo. Ma 
non sarebbe stato bene intercetfare 
lungo la strada gli automezzi del fa
scisti e farli tornare, volenti o no-
lenti, ai punti di partenza, visto 
che non lo faceva la polizia? Le 
due cose non si escludono. 

— Esatto. Non dobbiamo lasciarci 
sorprendere dalle provocazioni e dalle 
iniziative fasciste. Dobbiamo sapere e 
prevenire quello che si pre para in 
campo avversario Lo dobbiamo denun-
ciare in tutti i modi e con tutti i mez-
zi, per chiamare le masse dalle fab» 

(Segue a pagina 10) 


