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Quesla rarlsslma fofografia mostra la Rue de Rivoli, nel centro di Parigi, dove i comunardi avevano erello una delle loro barricate, devastate dopo i furiosi com-
ballimenti delta « settimana di sangue • (21-28 maggio 1871): sullo sfondo, la piazza Vendome (Fotoarchivio) 

DalP insurrezione 
air ultima barr icat a 

I 72 giorni della Rivoluzione - Quella mattina del 18 inarzo 1871 nel quartiere di Mont mart re - Le Guar-
'die nazionali appoggiate dalla folia non si lasciano disarmare - Parigi ormai e soltanto dei parigini e 
la Versailles si prepara la repressione - L'aiuto di B ismarck alia reazione - La Comune approva misure 
politiche e sociali di grande significato rivoluzionario - La settimana di sangue e il massacro di massa 

di Mario Ronchi 

LJINSURREZIONE di Parigi incomin-
cia nel quartiere di Montmartre 

la mattina del 18 marzo 1871. Una se-
r ie di provocazioni del governo prov-
visorio di Adolphe Thiers, formato do
po la disfatta subita dalle armate fran-
cesi ad opera dei prussiani a Sedan 
(settembre 1870) e la cattura dell 'Im-
peratore Napoleone 111, aveva gia esa-
sperato gli animi: alia fine di febbraio 
i l generate d'Aurelles de Paladines (un 
bonapartista) era stato norninato co* 
mandante della Guardia nazionale. che. 
invece, costituitasi in Federazione di-
retta da un Comitato centrale eletto. 
n'conosceva soltanto i capi da essa l i -
beramente prescelti; i l 10 marzo. im-
provvisamente, una legge aveva mes-
so fine alia proroga — decisa per tut-
ta la durata della guerra — del p i -
gamento delle cambiali e degh aff i t t i 
ed anche la piccola borghesia com-
merciale ed artigiana vedeva cos! pro-
f i larsi la rovina economica: i l go
verno aveva gia cercato. piu di una 
volta. di riprendere i cannoni di cui 
la Guardia nazionale si era impadro-
nita. i l 27 febbraio. portandoli appunto 
a Montmartre. ed a Belleville, quando. 
dopD quella dell'armistizio. era giunta 
la notizia dell'ingresso imminente dei 
prussiani nella zona occidentale della 
cit ta. 

Parigi voleva resistere al nemico. 
e, soprattutto. voleva la Repubblica; 
alle elezioni legislative dell'8 febbraio 
aveva eletto soltanto deputati repub-
bltcani (Gambetta e Vicotr Hugo in 
testa); ma Tassemblea era risultata, 
grdzie ai voti « rurali » delle province. 
composta, in gran parte, d i deputati. 
monarchic! (borbonici. orleanisti o bo-
napartisti). La parola d'ordine che ave
va dominato la campagna elettorale a 
Parigi era stata: Divieto a chiunque 
di mettere in discussione la Repub 
blica La Repubblica i al di sopra 
di tutti i principii, anche del sujjraaio 
universale. Uno stato di lensione estre 
ma si era cosi instaurato fra la ca
pitate. rivoluzionaria, e l'assemblea di 

Bordeaux (pol trasferitasi a Versailles) 
filomonarchica e capitolarda. 

La mattina del 18 marzo. dunque. 
truppe del governo provvisorio tenta-
no ancora di togliere i cannoni alia 
Guardia nazionale: sono dirette dal ge
nerate Lecomte. La Guardia e colta di 
sorpresa. poi reagisce. appoggiata da 
una folia resa furiosa dalla nuova pro-
vocazione. sia a Montmartre che a Bel
leville I soldnii non sparano. molti fra-
ternizzano con le guardie nazionali. Le-
c->mte ed un altro generate. Clement 
Tlir.mas (uno dei fucilatori degli ope-
rai parigini insorti nel gtugno 1848). 
veiigono catturati. condotti i r Rue des 
Racers (dove ha sede il Comitato cen
trale della Federazione) e. nonostante 
gli sforzi per impedirlo di alcuni uf-
f icial i della Guardia nazionale e di 
esfMinenti del comitato di vigilanza di 
Montmartre, fucilati in un giardino. 

Adnlphe Thiers, a questo punto. or 
dma alle truppe di sgumbrare i fort i 
d ' Pangi e fugue a Versailles Parigi. 
ormai. 6 soltanto dei parigini : nel po-
menggio essi occupano man mano i 
punti stratecici (It. Stato Maggiore a 
Place Vendnme. il deposito di armi del 
Lussemburgo. la Stamperia nazionale. 
la Prefettura di polizia) Alle ore 23 
la Guardie nazionali entrano aU'Hotel 
de Ville ( i l municipio) gia ahhandnna 
to dalle autorita fedeli al governo. 

Da Versailles. Adolphe Thiers prepa 
ra. net giorni seguenti. la repressione 
(i prussiani. owiamente. non interven-
gnno e lasciano al capo del governo 
pmvvisorio la possibility di raccoglie-
re tutte !e truppe che vuole). Le ope 
razioru mil i tari contro Parigi inizie-
ranno presto, i l 2 aprile (Bismarck da 
a Thiers 100 mila prigionien francesi 
da utilizzare pet I'attaccn): la capita 
le assediata. intanto. si appresta alia 
difesa 

Pang' e isnlata dal resto della Fran 
cia Dalla fin*» di marzo ai primi di 
aunlo falliscono infatti i tentativi in 
surrezionali del proletariate di Marsi 
glia Lione. Saint Etienne Narbonne e 
Digione La citta deve pensare a bat 
tersi. concentrare tutte le energie per 
la difesa, stretta come e in un cerchio 

di fuoco. 
Eppure, nonostante queste condizio-

ni sfavorevoli. ed anche nonostante la 
diversity di posizioni dei suoi esponenti 
la Comune riesce nel breve periodo del 
suo governo ad adottare misure politi
che e sociali di grande significato rivo
luzionario- sostituisce I'esercito perma-
nente con I'armamento generale del 
popolo: proclama la separazione della 
Cfi'esa dallo Stato: sopprime il bilancio 
dei Cul t i : imprime all'istnizione pub 
bi;ra un carattere puramente lai 
co: proibisce il lavoro nntturno nelle 
panHterie; prnmulga il famoso decre 
to in base al quale tutte le officine. 
le fahbriche e gli opifici abbandnnati 
o lasciati inattivi dai proprietari ven 
2<inn affidati ari associaziom operaie 
per la ripresa delta produzione; sta 
bilisce che lo stipendio di tutt i i suoi 
fun7innari e dei membri del governo 
non pun sorpassare il salario normale 
degli operai ed in nessun caso i 60 
mila franchi all'anno. 

t Tutte queste misure — scrivera Le 
nin (cfr. Jn memoria della Comune. 
1011) — dimoitrano mnltc chiaramente 
che la Comune costituiva un pericolo 
mnrtale per il vt-cchio mondo fnndato 
sull'asservimento e sullo sfruttamentn 
Percio finche la bandiera mssa del 
protetariatn sventolava sul Palazzo Co 
munale di Parigi. la borghesia non 
Doteve dormire sonni tranquilli ». 

Alia fine d'aprile. la situazione mil i 
tare e ormai estremamente diff ici le 
La Comune nomina — nel ricordo del 
1793 — un Comitato di Salute pubbli-
ca (« Invocazione magica — rileva Jac
ques Rougerie — che avrebbe dovuto 
forzare la vittoria. ma che risultd inu 
tile >): la decisione e presa a maggio 
ranza su pressione del rtvoluzionan 
«pun» . per lo piu vecchi giacobini 
o blanquisti: g!t mternazmnalisti cer 
cano di non farla adottare sottnlineandn 
i nschi di un nunvc terrore Vengono 
sequestrati » bem del memhn del go 
verno di Versailles; e ordmata la de 
mnlizione della casa dt Thiers: si di 
spone l'ahbattimento della colonna Vrn 
dome; si prendono o^taggi fra i ranghi 
piu elevati della magistralura ( i l pre 

sidente della Corte di Cassazione. Bo-
n.tean) e del clero (1'arcivescovo di 
Parigi. Darboy): c'e stata. ci sara 
ancora. qualche violenza contro edifici 
ecclesiastici e sacerdoti cattolici. 

Le truppe di Versailles irrompono 
nella citta i l 21 maggio ed incomincia 
la < settimana di sangue >. La resi-
stenza dei comunardi — operai ed ar-
tieiarn soprattutto — e forte e corag-
giosa I soldati di Thiers si abbando 
nam a massacri hestiali 1 prigionieri. 
chiunque venga snspettato di essere un 
rivoluzionario. sono uccisi senza neppu-
re un simulacro di processo: circa 
30 mila persone vengono fucilate in 
questo modo Ma Parigi. ancora. re-
S!StP. 

La Comune reagisce al « terrore bian
co 9 — i cui terrif icanti sviluppi fanno 
esclamare a Thiers, soddisfattissimo 
per Tandamento della repressione: 
« Ora i l socialismo e finito per molto 
tempo > — in termini che. data la 
violenza e I'eccezionalita della totta. 
possonn essere cnnsiderati senz'al 
t ro moderati. come moderato e stato 
del resto su questo piano il suo bre 
ve governo II c terrore rosso * — su 
sui tanto urleranno i carnefici di Ver 
sailles — consiste nella uccisione di 
una settantina di nstaggi. il piu illustre 
dei quali e 1'arcivescovo Darboy (che 
Thiers non ha voluto scambiare con 
Blanqui. prigioniero a Versailles): fra 
loro sono Gustave Chaudey. awocato 
alia Corte d'appello di Parigi. proudho-
niano ma soprattutto < uomo d'ordine ». 
che. i l 22 gennaio. nella sua qualita 
di c aggiunto» al sindaco. aveva ordi
nate alia truppa di far fuoco sulla 
folia provocando la morte anche di 
un amico dpi hlannuista comunardo 
Rigault; Bonjean : 37 gendarmi; una 
ventins di preti 

L'ultimo fiicolaio di resistenza una 
barricata nel cunre del quartiere po 
polarc- di Belleville, e travolto alle 2 
d«»l pomenggin di domenica 28 mag 
gio II massacro dei comunardi con 
tinuera ancora: poi la repressione 
prendera la vesie * legate » della « giu 
stizia militare » dei Consign di guerra 

NON E' MORTA Ai sopravvissuti della Settimana di sangue 

L'hanno uccisa a colpi di chassepot, 
A colpi di mitragliatrice. 
E spinta con la sua bandiera 
Nella terra argillosa 
E la folia dei grassi carnefici 
Si credeva la piu forte. 

Tutto ci6 non impedisce, 
Nicola, 

Che la Comune non e mortal 
Come falciatori che falciano un prato, 
Come si fan cadere le mele, 
I versagliesi hanno massacrato 
Almeno centomila uomini. 
E centomila assassinii -
Non servono a nienle. 

Tutto ci6 non impedisce, 
Nicola, 

Che la Comune non e mortal 

La spada di Oamocle. 
Pende sulle loro teste. 
Alia sepoltura di Valles, 
Ne erano tutti incretmiti. 
E noi eravamo ben fieri 
Di fargli da scorta 

Ci6 vi dimostra in ogni caso, 
Nicola, 

Che la Comune non e mortal 
In breve, tutto cid prova ai combattenti 
Che Marianna e scura di pelle, 
Che ha la rabbia nel ventre e che e 

[tempo 
Di gridare: Viva la Comunel 
E ci6 prova a tutti i Giuda 
Che se le cose vanno cosi, 
Essi sapranno fra poco, perdio, 

Che la Comune non 6 morta. 
PARIGI, maggio 1886 

EUGENE POTTIER 

Le idee 
dei 
comunardi 
In poco piu di due mesi il proletariato parigino ha 
dato al proletariato di tutto il mondo non solo un 
programma di lavoro, ma anche un modello di al-
cune linee direttrici incancellabili di cid che signi-
fichi la attuazione del socialismo -

di Nicola Badaloni 

SUL SIGNIFICATO che Mane ed En-
gels attnbuirono alia Comune, i do

cument! sono chiarissimi. Nella cele-
bre lettera di Marx a Kugelmann del 
12 aprile 1871 e affermato a tutte lette-
re che il significato profondo della nuo 
va espressione rivoluzionaria in atto in 
Francia non consiste nel trasfenmento 
da una mano all 'altra della macchina 
militare e burocratica dello Stato. co 
me e avvenuto fino ad ora. ma nello 
sptzzarla e che tale e la condizione 
preliminare di ogni reale rivoluzione 
pnpolare sul continents Questo giudizio 
e stato ripetuto da Marx nella prefa-
zicne all'edizione tedesca del A/am'fe-
stn del Partito Comunista ed e ancora 
alia base della interpretazione che Le
nin dara della Comune nelle sue Le//e-
re da lontano, la dove il grande rivo
luzionario russo traeva la conclusione 
dei due grandi moti proletari del 1871 
in Francia e del 1905 in Russia. 

Piu diff icile e la risposta alia do-
manda se tale distruzione (e conse-
guentemente la instaurazione di un go
verno proletario) sia restata un pro
gramma ovvero si sia realizzata in 
qualche misura nei fatti Se si pensa 
a'l'enorme interesse umano e storio-
grafico che la Comune ha suscitato nel 
corso del secolo che e trascorso. desta 

certo stupore ricordare oggi che la 
Comune duro dal 18 marzo del 1871 al 
2H maggio 1871. Eppure in poco piu 
di due mesi il proletariato parigino ha 
dato al proletariato di tutto il mondo 
n.in solo un programma di lavoro. ma 
anche un modello di alcune linee di 
rettrici. incancellabili di cid che signifi-
chi la attuazione del socialismo. 

Volendo sintetizzare tali linee non 
siamo aiutati da orientamenti ideali 
ch.'aramente definiti dei gruppi diri-
g^nti Come e noto. tra i dingenti del
la Comune non pochi erano iscntti al
ia Internazionale; e tuttavia al loro 
interno e tra gli altr i meno politiciz-
zati e meno legati al movnmento pro
letario non vi era uniformita teorica. 
In sostanza le idee dei comunardi 
oscillavano ancora tra la influenza del 
rigr.rnso blanquismo degli eredi degli 
antichi giacobini e le idee libertarie 
confusamente espresse da quel Prou-
c'hor contro cui Marx aveva fino dal 
184fi aspramente polemizzato. Eppure, 
nonostante tali divisioni. si era fatto 
strada il concetto che « lo Stato e i l po-
polo che si governa da se stesso a 
mezzo di una convenzione nazionale 
composta di mandatari revocabili. no-
mir.ati per suffragio universale, diret-
to. mentre il popolo si riserva la di
scussione e la sanzione di tutte le co
st ituzioni e leggi organiche ». 

Non temete di dire la verita 
Sono le parole di un documento pub-

bhcato dal Comitato Centrale elettorale 
democratico e socialista dell 'XI circon-
dario di Parigi. Sono cioe parole dl un 
documento di base. Nel giornale la 
< Tribune des Egaux > noi leggiamo un 
invito ai membri della Comune « a dire 
la verita al popolo. Voi non la dite in-
teramente. non dovete temere di con-
f essa re una sconfitta o di riconoscere 
un errore. i l popolo perdona tutto ec-
cetto che la mancanza di franchezza 
ed i l tradimento ». Non si tratta di vo-
ci isolate, ma della voce che veniva 
dal cuore del popolo di Parigi e so
prattutto dalla sua parte proletaria. 

La Comune non e tutta in ci6. In 
essa si manifesta gia un conflitto tra la 
autorita - potere e la liberta • sovrani-
ta di coloro che l'hanno costituita. La 
Comune. presa alia gola dai < versa-
glieri ». aveva pure il dir i t to di difen-
dersj, di contrattaccare secondo i l mo
dello della vigorosa politica giacobina 
di salute pubblica. Le due frazinni dei 
membri della Comune (maggioranza 
blanquista e minoranza proudhoniana) 
sono d'accordo sul f ine: la soppressio-
ne dello sfruttamento deli'uomo sul-
1'unmo: ma esse sono in contrasto sui 
mezzi. La maggioranza. alia ncerca di 
un'azione efficace. definisce talvolta 
parahzzanti la discussione e lo scon 
tro La minoranza teme che la dire-
zione della rivoluzione passi in mani 
ir.cor.trollate ed incontrollabili e vigo-
rosamente sostiene che I'awenire del 
movimento sta nel funzionamento de 
nn»cratico delle forze politiche e delle 
istituzinni. Gia nel primo Stato repub 
blica no si delinea cioe quella dialettica 
di autorita e liberta che contraddistin 
gue anche la stona seguente del mo
vimento comunista. 

Lo storico della Comune dovra rigoro-

samente valutare quale delle sue due 
anime sia stata quella che ha preval-
so. In sede di rievocazione e pur pos
sible di avanzare 1'ipotesi che pro-
prio in questa dialettica stia i l mag-
gior insegnamento della Comune e che 
non sia possibile costruzione del socia
lismo senza puntare insieme sulla car
ta delle trasformazioni istituzionali e 
dei rappnrti di produzione e su quella 
dell'elevamento della coscienza delle 
masse. L'una senza I'a I tra o 6 pater-
nalismo giacobino che governa sul po
polo o e inconcludente soggettivismo. 

Se questo e il problema di fondo che 
la Comune si trovd a sciogliere. esso 
ha dato luogo a due linee interpreta
tive. di cui la prima ha esaltato la 
componente giacobina e l'altra quella 
Iibertaria. Eppure. a ben considerare. 
la Comune non e stata solo il luogo 
ove per la prima volta U conflitto si e 
manifestato. ma anche il luogo ove 
esso si e pur dialetticamente risolto. 
Mai piu nel movimento operate (se 
escludiamo alcuni momenti della dire-
zione leninista) si e trovata insieme 
altrettanta capacita di direzione poli
tica generale ed altrettanta volonta di 
appoggiarsi alle masse o di promuo-
verne lo sviluppo soggettivo n dovere 
di dare ai giovani una educazione che 
non li rendesse schiavi ma ne facesse 
degli uomini liberi. che non svilup-
passe I'umilta. ma la dignita dell'uo-
mo: i l dovere di creare un teatro nuo-
vo. affidandosi. a questo fine, all'auto-
governo degli uomini di teatro: i l do
vere di creare una nuova arte affidata 
alio spirito creativo degli artisti. sono 
temi ricorrenti della legislazione dei 
comunardi e sono I'indicazione di pro-
blemi che attendono ancora oggi la 
loro soluzione. 

L'esperienza di autogoverno 
Del resto che la Comune fosse stata 

questa grande esperienza di autogover 
no (cui non contraddice, e lecilo ri-
oirdarlo dopo tante deformazioni. i l 
concetto di dittatura del proletariate) 
e un motivo ncorrente deila interpre 
tazione che i marxisti danno della Co 
mune Nel suo Indtrizzo del CnnsttjUo 
Geherale dell''Associazione Internazw 
nale degli Operai sulla Guerrn civile 
m Francia nel 1871. Carlo Marx non so
lo faceva la questione della Comune 
come c un governo della classe ope
ra ia >. come « i l prodotlo della lotta del 
la classe di produtton contro la classe 
appropnatnee». parlando «d i forma 
finalmente scoperta nella quale si po-
teia compiere Temancipazmne econo 
mica del lavoro >. ma anche vedeva !a 
societa futura come Tinsieme dei lava 
ratori liberi ed associati. I l comuni-
smo e appunto la direzione della pro 
duriooe nazionale secondo un piano per 
pane dei lavoraton - cittadini asso 
ciat i . 

E qui da noi. Antonio Labriola pas 
sav» al socialismo ed al marxismo at 
traverse la nvissuta esperienza del si 
gnificato storico della Comune quando 
nel suo sent to Del socialismo del 1889. 
concludeva appunto la sua commemo-
raziorte della Lomune, ricordando che i 
socfalisti non domandavano «conces
sion!, ma conquiste e constderavano 
le liberta politiche come molla ed tm 
piilso ^ nuovo lavoro e mow Sono 
appuntt le liberta politiche che rendo 

. no sensibile i l contrasto tra la condi 
zi'»ne presuntiva. direi quasi, ideate del 
cntadino e la condizione di fauo della 
vita dei lavnratori ». 

Antonio Labriola ha visto con gran 
de acutezza U nocciolo deU'eredita del 
la Comune. Esso consiste appunto nel 
fatto che per la prima volta e auto 
sentito U problema dj ricostrulre i) 
«cittadino> a partira dall'c operaio». 
Noo • citudino chi non panecipa li* 

beramente alia produzione della ric-
chP7?a sociale Non e cittadino chi sot 
trae la ncchezza sociale Tutta la stona 
ie«ia proprieta pnvata e della forma 
cap'talisiica di produzione (qual 
sia si pnssa essere stata la sua < mis 
sione storica ») e la stona dell'impedi-
nien»o per gli operai della realizzazin-
ne del dir i t to pieno e reale di ciltadi-
nanza che vuol dire direzione conpe-
rativa della vita sociale e della stessa 
produzione economica Labriola ha po
tato approdare al marxismo. perche 
egli ha rivissuto il socialismo dai pun 
to di vista di questa esigenza elemen-
tare che i proletan stessi hanno in-
tensamente sentito dopo la Comune I 
nformist i del socialismo ottoceritesco 
»mo restati ad un livedo di coscienza 
politica di gran lunga inferwre a quel 
lo raggiunto dal Labriola perche non 
tMnnn vtssuto alio stesso nn»do e dal 
lo stesso punto di vista I'esperienza 
d^Ua Comune 

Ma se questa espenenza e stata de-
ctsn& per Labriola (come piu tardi 
ha aiutato Lenin at. uscire dalle sec-
che teoncht della I I Internazionale) la 
sua attualita non e c»-ssata neppure 
per noi che ci riponiamo. dopo Gramsci. 
i l problema teorico e pratico della ri-
vr-ni7ione in occidente L'anno cente-
nario della Comune e I'orcasione per r l -
pensare un modello di Stato che sia 
capace insieme di sradicare lo sfrutta
mentn e di assicurare la liberta ai pro
dutton. cioe ai cittadini 

Questo inserto e stato cu-
rato da Atessandro Cuni, 
Luisa Melograni, Dario Mi-
cacchi, Enrico Pasquini, Ma
rio Ronchi. Bicromie di 
Bruno Naslnl. 
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