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1 0 7 1 . 1 0 7 1 Parigi operaia, con la sua Comune, sara celebrata per sempre come 
* O l l . 1 9 1 1 ia fucina gloriosa di una societa nuova Carlo Marx 

Gfacomo 
Manzu: 
« A cento 
anni dalla 
Comune » 

La Comune 
c Qualunque cosa awenga, I'insurrezione parigina attuale, 
anche se essa sard domata dai lupi, dai porci e dai cani detla 
vecchia societa, resta la piu gloriosa impresa del nostro 
partito...» 

CARLO MARX, 1871 

c II ricordo dei combattenti delta Comune e venerato non 
solo dagli operai francesi, ma dai proletariato di tutti i 
paesi. Perche la Comune non combatte per una causa pu-
ramente locale o strettamente nazionale, ma per I'emanci-
pazione di tutta I'umanita lavoratrice, di tutti i diseredati 
e di tutti gli otfesi. Combattente avanzata del la rivoluzione 
sociale, la Comune si e guadagnaia le simpatie del prole
tanato che soft re e combat le. II quadro della sua vita e della 
sua morte, la visione del governo operaio che prese e con-
servd per due mesi la capitaie del mondo, lo spettacolo 
della lotta eroica del proletanato e delle sue sotterenze 
dopo la sconFnta; tutto questo ha rinvigorito il morale di 
milioni di operai, ha risvegliaro le loro speranze, ha con-
quistato le loro simpatie al socialismo». 

LENIN, 1911 

di Gian Carlo Pajetta 

IL breve periodo di appena poco piu 
di due mesi che ha visto vivere. di-

fendersi eroicamente e venir tragica-
mer.te soffocala ia Comune di Parigi. 
anche a un secolo da quelle vicende. 
appare come una svolta essenziale nella 
stona non ancora compiuta del ma 
vimento operaio e della rivoluzione so 
cialista intemazionale. La sua lezione. 
proprio perche non e concluso il ci-
clo storico che essa inizid. e oggi. an 
cora per tanti aspetti. valida ed attuale. 

La rivoluzione parigina del 1871 e 
stata la prima rivoluzione proletaria 
Essa fu infatti qualcosa di nuovo, di 
completamente diverso dai sussulti e 
dalle rivoluzioni democratiche e nazio-
nali che avevano caratterizzato la pri 
ma meta del secolo. da Parigi a Vien 
oa. dalla Polonia all'Italia. dalla Ger 
mania all'Unghena 

Nel 1848. oell'anno del'e rivoluzioni 
dpmocratirhe e nazinnali. la piccola 
avanguardia della Lega dei Comunistt 
e il suo incontro con due crandi pen 
saton rivoluzinnari come Mam ed En 
gels avevano espresso la prima testi 
mnnianza delta coscienza del proleta 
nam come classe rivoluzionaria ed ege 
more di ogm trastormazione sociale 
di ogni movimenlo di liberazione. Ma 
i proletan che nel 1848 si erano battu 
ti a Pangi. a Dresda. a Vienna e a 
Milano entravano in campo sotto la 
euici? di intellettuali democratici. ac 
c«»uavano I'egemonia della piccola bor
ghesia e della borghesia Essi non ave 
vano certo come programma il c Ma 
nift-*to dei comunisti ». anche se pro 
vavano la verita di una dottrina che 
ancora non conoscevano. se maturava 
no nel combattimento una coscienza 
il cui pmcesso di formazione era ap 
pena all'origine. 

Alia fine degh t anni sessanta». la 
costituzione della Prima Internaziona 
le mostrava come nei paesi piu pro-
grediti dell'Europa occidentale lo 
sjteUrr, del comunismo del quale ave 
vano parlato Marx ed Engels nel Mani 
fe^lo si aggirasse gia per I'Europa con 
la sostanza di un movimenlo organi7 
*a:o Tessevann un prime legame inter 
nazior.alista alcune organizzaziom ope 
rate gia consisienti e nuclei rivoluzio 
nan di avanguardia Ma nel 1871. a Pa 
pgi tra il mese di marzo e quello 
di maggio. I lavoratori sono per la 
prima volta qualcosa di nuovo e di 
piu Essi sono i protagonist! della loro 
stona. non si schierano soltanto fra 
gli attori della storia della societa bor-

Una svolta essenziale nella storia del movimento operaio 
e della rivoluzione socialista intemazionale: 
la sua lezione, proprio perche non e concluso il ciclo storico 
aperto dai proletariato cent'anni fa, e oggi, 
ancora per tanti aspetti, valida ed attuale 
ghese Sono i lavoratori, in quanto tali. 
avendone coscienza e contrapponendn 
si alia borghesia. che conquistano e 
delengono il potere per oltre due mesi 
Avrannn per la prima volta la loro ri 
voluzione. non parteciperanno a una 
guerra come truppe ausiliarie o come 
soldati soltanto T lavoratori gestiran 
no il loro potere. daranno vita a uno 
Stato nuovo e tutto questo proprio 
in quel I a che era allnra la capitaie di 
Europa e. per tutto il mondo. la capi 
tale delle rivoluzioni Ecco perche fu 
qwllo. un avvenimento nel cui breve 
perrodc si riassunse non soltanto la 
efperienza che era andata accumutan 
d.»si nei decenni precedent! ma parve 
esplodere. e venire alia luce, cio che 
avrehbe potuto realizzarsi ed affermar 
si appieno soltanto nei decenni a ve 
nire e ancora lontani. 

Forse la lezione piu importante. » 
quelle da ricordare ancor oggi. fu il 
presentarsi per la prima volta stilla 
scena della storia delle classi lavoralri 
3i come reali rappresentanti della na 
zione Gli anni del prepotente affer 
marsi economico e sociale della bor 
srhesia francese erano stati anche gli 
anni nei quali la sua avidita e la su? 
gretiP77a il timore della lotta e dello 
scontrn con i ceti lavoratori avevano 
portato i ceti possidenti ad abdicare 
alia loro funzione politica. 

La borghesia francese aveva affida 
to al bonapartismo il compito di gesti 
re la politica estera ed interna: essa 
credeva di aver ceduto o appaltatn 
cosl. una preoccupazione che 1'avreb 
be soltanto distratta dagli affari. dagli 
investimenti e dai profitti La guerra 
cmtm la Prussia era stata dichiarata. 
condotta e suhita a cuor leqqero. se 
condo la espressione famnsa del mini 
stro di Napoleone 111 E a cuor leggero 
eh scnnfitn credevano di poter far su 
bire alia nazione rumiliazione della 
sconfitta facendone pagare il prezzo 
agli sfruttati. Quando il governo rea-
zionario di Thiers si rivolse contro i 
parigini. esso scopri che le guardit 
naztonali del '70 non avevano dimenti-

cato le tradizioni piu eroiche della ri 
voluzione del 1789 e lo slancio patriot 
tico. Era proprio perche il grosso del 
la Guardia Nazionale non era piu co 
stituito di buoni borghesi, ma di la 
voraton. capaci di trascinarsi dietro 
quelli dei buoni borghesi che avessero 
voiutc dire di no ai prussiani e a co 
loro che se ne erano fatti complici 
(I proletanato pote porre dunque (e 
questa fu la prima lezione della Co 
mure) il problema della sua egemonia 
in quanto si pose come la classe che 
rappresentava il paese nel suo com 
ptesso Insieme all'appello alia resisten 
za patnottica ci fu la rivoluzione di 
classe II proletanato apparve in pn 
ma persona ma gia libero da ogni li 
mite e da ogm vincolo corporativo 
Questa fu a Parigi. la Comune. 

L'atmosfera popolare della Comune 
il f ion re impetuoso ed ingenuo della 
sua vita, le sue espressiom artistiche 
le df-cisinni pojKilan presi talvnlta piu 
come sognando I'awenire che guardan 
do all'immediato futuro carattenzzano 
nei confronti delle giomate insurrezio 
nali della prima rivoluzione francese 
poi di quel la del *30 e del '48. un nuovo 
tipc di nvolii7ir»ne Gli uomini che 
come disse Marx. < tenlatono la scala 
ia al ctelo • scossero dalle fondamenta 
la societa borghese. parvero vivere. piu 
che settantadue giorni di Utopia, una 
parte dell'avvenire dell'urnamta. Quel 
lo che oggi chiamiamo partecipazione 
movimento di massa. fu per tanta par 
te la realta di quella rivoluzione. 

Or to . I'esperienza della Comune. i 
limiti della prospettiva. erron nella 
stmtegia e nella tattica. indicano Tim 
matunta delle condiziom storiche. La 
grai.rit- nvolii7ione borghese era stata 
condotta da una classe che aveva una 
ejpenenza di secoli. ed una diretta pra 
Uca di potere economico e di ammi 
nistrazione. Essa si era affermaia, tra 
il 1789 e il 1793, perche non era stata 
soltanto quella della presa della Basti 
glta e dell'assalto alle Tuileries. ma 
perche aveva mosso le campagne ed 
aveva trovato nei oootadini gli allaatj 

contro i castelli e i nobili che ne era 
no proprietari. 

D proletariato e i lavoratori parigi 
ni. in una capitaie isolata dalla Fran 
cia, erano invece ancora una classe in 
formazione. dovevano ancora espri-
mere e conquistare consapevolmente la 
dottrina della rivoluzione. apprendere 
ed elaborare I'espenenza della lotta di 
c'asse Essi mancavano del partito. di 
una organizzazione politica dell'avan 
guardia. che non poteva essere sosti 
Mnta dalle strutture elementan del 
nuovo Stato. del primo Stato popolare 
Quello, perd. che sta ad indicare la 
validita dell'esperienza. e che i comu 
nardi si mossero. ma'grado ogni erro 
re, malgrado le insufficienze e le de 
bclezze che caratienzzarono le forme 
di organizzazione e le decision! prali 
che. nella direzione della storia Sara 
in quella direzione infatti che avan 
zeranno successivamente le avanguar 
die operaie. E sara la Comune I'incubn 
di una borghesia che avra imparato 
a conoscere la forza del suo nemico 
li classe Ne denvera la lezione della 
nrcessita di una maggiore coerenza. di 
una piu salda organizzazione. di piu 
largh«» alleanze Ne seguira. per i rivo 
lu7!'onari. la consapevolezza della indi 
spcnsabilita di un esame piu attento 
dei rapporti di forza. delle situaziom 
concrete, non certo la conclusione d: 
una battaglia impossibile, di una guer 
ra alia quale rinunciare. 

I lavoratori parigini diedero allora 
t I'assalto al cielo >: essi pagarono a 
m:gliaia con il loro sacrificio il coraggio 
tfroi'rario di quella prova Furono i 
pnmi. su una strada che conobbe aim 
tenmlivi e anche altre sconfitte ed al 
tri innumerevoli sacrifici. II cielo era 
a'tu. Inntano. troppo alto per poter 
essere raggiunto da quei proleta ri. An 
che le generaziom successive tentarom 
e conobbero le difficolta di distanze 
immense: quello che divenne possibile 
non fu mai facile e senza un prezzo 
pesante. Ma i comunardi poterono af 
fermare allora quello che divenne poi 
sempre piu largamente consapevolezza 

e al tempo stesso necessita di impegno 
per il movimento operaio: che quel 
ctelo cosi lontano, U cielo del sociali-
smo, poteva pur essere cosa di questa 
terra II sogno dei comunardi fu dun
que anche reahsmo politico, giusta vi 
sione della prospettiva storica. Essi non 
impugnarono invano le armi. non re-
sero inutile neppure un'ora della loro 
resistenza. neppure un gesto di quei 
fucilati il cui grido. * Vive la Commu
ne! >, doveva essere inteso ben al di 
la della cerchia del plotone di esecu 
zione e delle piazze gia piene di cadave-
ri. D grido che risuonA come un appel-
lo al di la delle ore della tragedia. 

Non presero invano le armi La stes-
sa cosa dira degh insorti di Mosca 
nel 190.i Lenin, rispondendo a Plekha-
m>v che aveva scntto t non dovevano 
prendere le armi » Ma guai se non 
uitcnnt <;simo. insieme alia necessita di 
nspondere alia provocazione del go 
\erno di Thiers e al valore della re 
sistenza dopo che la Comune era stata 
proclamata anche il prezzo e I'insegna-
mento di quella sconfitta L'msegna-
mento della Comune. del bagno di san-
gue che ne segui. della distruzione o 
doila dispersione dell'avanguardia di 
mtlitanti che diresse ad ogni livello 
quells rivoluzione. dice quale pud esse-
r*» il costo di una sconfitta. Nessuna 
azinne rivoluzionaria pud certo essere 
intrepresa sapendo che potra essere 
vutnnosa soltanto. ma tanto meno si 
potra pensare a prendere le armi e a 
Jare un«i battaglia decisiva come get-
tando i dadi di un'awentura. Anche 
una rivoluzione che 6 andata maturan 
do le sue premesse. anche una guerra 
giU5ta possono essere perdute per le 
narticolan condiziom storiche. per il di-
SJHIIS' intemazionale delle forze. ma 
nel decidere ed anche nel resistere 
con accanimento si deve sapere che 
dopo la sconfitta la riscossa difficil-
mente e vicma La rabbia della scon
fitta e degli orron subiti non e di 
per se una forza. Il trauma del tagli 
s<inguinosi della reazione pud pesare 
per decenni. In un periodo piu vicino 
ia guerra della repubblica spagnola ri-
cordera e confermera anche questo in-
sepnamento della Comune di Parigi Nel
la rivoluzione cinese la Comune di 
Canton e le batlaglie degii operai di 
Shar.gai del 1926 vedranno poi la rivo
luzione vittoriosa non attraverso la ri-
vincita del proletariato di quelle citta, 
m<i per la riconquisla dei contadmi 
insorti e degli operai e dei soldati della 
lunga marcta che avranno superato 
tanto spazio e il tempo di una ge-
nerazione. 
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