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Ricordi e riflessioni: un llbro di Luigi Longo 

scritto in collaborazione con Carlo Salinari 
, r ^ \ * 

Tra reazione 
e rivoluzione 

«Conversazioni aila buona, come mi avviene 
spesso di fare con i compagni, soprattutto 
con i piu giovani, quando mi chiedono noti-

zie e spiegazioni sulla nostra storia» 

In occasione del settantaduesimo compleanno del compagno 
Lutgi Longo le edlzionl del «Calendarlo del Popolo» pubbll-
cano un prlmo volume dl ricordi e riflessioni che 1! Segre
tario generate del PCI ha scritto In collaborazione con Carlo 
Salinari. II libro, dal titolo «Tra reazione e rivoluzione», e 
Impostato $u conversazioni che rievocano gli anni della forma-
zlone del partito comunista. Nell'lntroduzione che pubblichia-
mo, Longo spiega come e perche e nato questo libro. 

Ecco come e nato questo 
libro di ricordi e di riflessio
ni: poco piu di un anno fa 
vennero da me i compagni 
Carlo Salinari e Nicola Teti, 
rispettivamente direttore ed 
editore del «Calendario del 
popolo» per offrirmi non so 
piu quale loro pubblicazione. 
I soliti convenevoli del caso 
da una parte e dall'altra, 
qualche ricordo, qualche spie-
gazione su cose del passato. 
Poi Salinari incomincia: « Per
che non scrivi le tue me-
morie?». «Sei matto: non 
ne ho ne il tempo ne la vo-
glia. Non possiedo ne ar-
chivi personali ne diari. Do-
vrei fare un lungo lavoro 
di ricerche, di confronti che 
non mi alletia affatto ». < Ma 
proprio adesso ci stavi rac-
contando tante cose della 
tua vita che messe insieme 
potrebbero avere un grande 
interesse. soprattutto per i 
giovani di oggi che conosco-
no cosi poco il passato. Hai 
esposto i tuoi ricordi con 
tanta minuzia e precisione 
di particolari. con tanta vi-
vezza di cose viste e vissu-
te. che proprio non puoi 
farci credere che U occorra 
tanto lavoro per mettere 
giu una raccolta di ricordi*. 

«Che interesse pud avere 
la narrazione di una serie di 
aneddoti. di episodi. di rifles
sioni nuove ed antiche? », 

< Eh no. caro Longo. - tu 
sei stato testimone e parteci-
pe per oltre cinquant'anni di 
tutti i momenti salienti del
la storia del movimento ope-
raio e comunista italiano e 
internazionale. Hai conosciu-
to personalmente tutti i mag-
giori capi del movimento co
munista italiano ed interna
zionale. da Gramsci a Togliat-
ti a Serrati: da Lenin a Trot-
ski a Zinoviev. e poi da Sta
lin a Krusciov e a Breznev, 
per stare nel campo dei di-
rigenti sovietici. e, nel campo 
dei partiti comunisti europei. 
da Thalmann a Thorez. alia 
Pasionaria. Tu hai avuto sem-
pre posti di grande respon-
sabilita nella direzione della 
lotta armata contro il fasci-
smo: dalle prime squadre di 
azione comunista alia guerra 
di Spagna, alia Resistenza. 
Dopo la Liberazione, sei stato 
costantemente alia testa del 
partito. prima come collabo-
ratore di Togliatti. e infine 
come Segretario generate ». 

< D'accordo. ma la parte 
personale che ho avuto in 
questi vari momenti non pud 
avere significato se non si 

' vede nel quadro delle situa-
zioni e dei problemi che via 
via hanno caratterizzato lo 
sviluppo della lotta rivoluzio-
naria in Italia e internazio-
nalmente. Per precisare que
sti dati dovrei consultare do-
cumenti. venficare date, posi-
xioni. ecc , cosa che proprio 
non mi sento di fare ». 

c Comprendo. ma puoi utl-
lizzare a questo scopo gli stu-
di e le narrazioni. le docu-
mentazioni gia fatte con di-
ligenza e onesta da altri. La 
stessa 'Storia. del PCI" di 
Spnano ti pud servire da ba
se per le necessane puntua-
lizzazion: e venfiche. ed an 
die da stimolo per i ricordi 
• le riflessioni». 

Nel vivo 
della lotta 

Non arnvammo. quella vol
ta, a una conclusione. Salina
ri continuava a sollecitarmi. 
a illustrarmi le ragiom per 
cui dovevo accingermi a scri-
vere 1 mie: ricordi; K> conti-
nuavo a rifiulare. Una vol-
ta (eravamo in settembre sot-
to il pergolato di casa mia) 
lui appr<:f t'6 d: questo fat 
to per sollecitarmi ancora. 
Guarda. mi disse. ho gia tro-
vato un bel titolo: «Conver
sazioni sotto il pergolato». 

- Conversazioni, si intende. al
ia bucna. fra me e lu;. come 
mi awiene spesso di fare con 
l compagn. -p attutto con i 
piu giovaiv quando mi chie
dono notizt- di questo n di 
quello. spiega z oni su una co
sa o sull'akia (J a eh avt-vo 

" detto che se voleva le memo-
rie avrebbe do\uto avere par
te nella loro stesura. in fun-
lione Hi interlocutore. 

« Si. si. molto volentieri. mi 
rispose: fard la parte del dia-
yolo. Ti solleciterd a spie-
garmi dubbi. incomprensioni 
•am aoltaato mi*. ma di 

quanti come me riflettono 
sulla complessa e tormentala 
storia del nostro partito. lo 
sono di una generazione, di 
una origine sociale, di una 
formazione diversa dalla tua. 
Quando tu facevi i primi 
passi nell'attivita politica io 
ero appena nato: quando tu 
gia possedevi tutta la ricca 
esperienza della guerra di 
Spagna e ti accingevi a diri-
gere la Resistenza italiana io 
cercavo ancora la strada da 
percorrere. Ora tu hai piu 
di mezzo secolo di lotte e di 
esperienze. io poco piu di un 
quarto di secolo di vita poli
tica. Tu sei ancora nel vivo 
della lotta. io insegno all'Uni-
versita. a diretto contatto con 
le nuove generazioni che cer-
cano esse pure una loro stra-
da e sono tormentate da in-
certezze e problemi che io vor-
rei che trattassimo nelle no
stra conversazioni >. 

I primi 
anni del PCI 
La cosa comincia a mteres-

sarmi. L'idea di innestare i 
ricordi personali sul filo di 
una narrazione sia pure som-
maria del movimento operaio 
e popolare, del Partito comu
nista non mi pareva piu cosi 
difficile e laboriosa che io 
non potessi tentarne la rea-
lizzazione. 

Per6 esitavo; volevo riflet-
terci ancora. Ma Salinari ml 
stette sempre alle costole e 
infine la spuntd. , • 

Volevamo fare qualcosa d: 
breve, succinto. rapido. Ma 
come sempre accade. strada 
facendo le cose si allungaro-
no e si complicarono, sia per
che distratti da altri impegni, 
sia per l'ampliamento del di-
segno miziale. 

Pubblichiamo questo prlmo 
volume sui primi anni di vita 
del PCI che. d'altra parte. 
racchiude il periodo piu tor-
mentato della formazione del 
Partito e affronta problemi 
che sono ancora oggetto di 
dibattito e di polemica. Spe-
riamo di essere piu sollecitl 
e piu concisi per il seguito 
delle nostre conversazioni. 

VITTORIO VIDALI RACCONTA UN EPISODIO DELLA BATTAGUA DI ARAGONA: 
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come la 35a divisione internazionale sfuggi airaccerchiamento dei fascisti 

Longo nella guerra di Spagna 
La disperata resistenza delle forze repubblicane all'avanzata franchista - Ci si apre il passo all'arma bianca e con le bombe a mano - « Un cam-
mino a levante » - « I I nome del compagno Gallo e stato sempre pronunciato nelle situazioni piu eroiche: Madrid, Jarama, Guadalajara ed ora Al
caniz; egli 6 uno dei migliori capi politici e militari del movimento rivoluzionario internazionale » - Come fu preparata la grande offensive dell'Ebro 

Recentemente, scrivendo un 
articolo sulla battaglia dl 
Guadalajara, ml sono rlcor-
dato di un episodlo importan-
te. avvenuto un anno dopo 
quella battaglia, di cui fu pro-
tagonista Luigi Longo (Gallo). 
A Guadalajara Longo compl 
il suo 37. compleanno; desl-
dero raccontare come e dove 
si trovd per il 38. 

Luigi Longo nella guerra di 
Spagna fu sempre al fronte. 
Rimase ferito a Madrid; par-
tecipo direttamente a tutte le 
battaglie importanti. 

L'episodio che voglio rac
contare — e che richiamd la 
attenzione della direzione del 
Partito comunista spagnolo e 
di quella del Partito comuni
sta italiano — si inquadra in 
una delle battaglie piu disa-
strose e sanguinose della 

guerra spagnola; una batta
glia nella quale, malgrado tut-
to, rifulse piu che mal l'erol-
smo dei combattenti spagno 
11 ed internazionali. 

Luigi Longo, che compie ora 
72 anni, durante questi trenta-
quattro anni trascorsi dalla 
battaglia di Aragona non voi
le mai riferirsl a quell'episo-
dio che lo riguarda personal
mente e che. ne sono sicuro, 
rappresenta uno dei ricordi 
indelebili della sua vita di 
combattente antifascista. 

Durante la battaglia di Ara
gona, che duro dal 9 inarzo 
al 15 aprlle 1938. io accompa-
gnai il colonnello Antonio Cor
don; all'inizio delle operazio-
nl era capo della Sezione ope-
razioni dello Stato Maggiore, 
durante la battaglia dlvenne 
capo dello Stato Maggiore e 

successlvamente pure cipo 
della « Agrupaclon Norte » che 
dovette sostenere 11 peso del
la seconda fase dell'offensiva 
nemica. 

Prima di rlassumere lo 
svolgimento di questa batta
glia, mi pare utile descrive-
re i contorni internazionali e% 
interni della sltuazione in cui 
essa si svolse La sltuazione 
internazionale era pesante: • il 
governo francese (sempre 
d'accordo con quello inglese 
e con il consenso di Washing
ton) tenne chluse le sue fron-
tiere con la Spagna repub-
blicana dal 1. gennalo al 17 
marzo del 1938. In questo frat-
tempo. Franco riceveva aiuti 
ed appoggi da tutti i suol 
amicl attraverso le frontlere. 
per mare e dal clelo. II 13 
marzo ci fu l'Anschluss e la 

LUigi L o n g O Luigi Longo in Spagna, In uniforme di ispettore generate delle Brlgate internazionali 

Wehrmacht di Hitler occup6 
l'Austria. Sei mesl dopo ci 
sarebbe stato il Patto dl Mo
naco; un anno dopo l'invasio-
ne della Cecoslovacchia. La 
notizla dell'Anschluss arrlvd 
al fronte ed 1' volontari del 
Battaglione «12 febbraio», 
austriacl allora In combatti-
mento, accusarono 11 colpo con 
rabbia e dolore. Anche nella 
retroguardia la sltuazione era 
seria. II capo del governo. 
Indalencio Prieto, era un ca-
pitolardo; voleva terminare la 
guerra, accordarsi con i fran-
chlsti. Lo stesso spirito 
animava il Presidente Aza-
fia ed il disfattismo dilagava 
tra l militari dl carriera, 
quell! « neutrall ». « apoliticl ». 
« obiettivi». 

Prieto voleva un eserclto 
«apolitico » e percid soppres-
se il Commlssariato di guerra 
ed anche l'lspettorato per la 
propaganda nel campo nemi-
co. di cui lo ero il titolare. 
Egli si rifiutd dl chiamare al
le arm! delle nuove leve e dl 
epurare l'esercito dal disfat-
tistl che predicavano la pas-
sivita e semlnavano sfiducia 
e demoralizzazione. Tutto ci6 
veniva portato avanti sotto la 
bandiera del piu smaccato an-
ticomunismo. Si sapeva che il 
ritiro delle Brlgate internazio
nali che lottavano al fianco 
della Spagna repubblicana non 
avrebbe significato il ritiro 
delle truppe italo-tedesche ag
gregate all'esercito franchi-

Gia allora si stava prepa-
rando il tradimento che dove-
va portare alia consegna di 
Madrid e della zona repub
blicana a Franco. Gia allora 
il generale Miaja ed il suo 
Stato Maggiore di Madrid si 
rifiutavano di organizzare 
azioni che potessero distoglie-
re il nemico dai frontl di Le
vante. Aragona, Catalogna. 

La reazione popolare al pia
no capitolardo fu massiccia. 
Nelle strade e nelle plazze si 
chiedevano le dimisslonl dl 
Prieto e del suol collaborato-
rl. A Barcellona, promossa 
dai comunisti, attorno al pa-
lazzo del Conslglio dei mini-
stri. ci fu una grande mani-
festazione che ottenne la cac-
ciata dei mlnistrl capitolardi 
e la riorganizzazione del go
verno stesso. • Per la prima 
volta nella storia spagnola, la 
Unlone generale dei lavorato-
ri (U.G.T. — socialista e co
munista) e la Confederazlone 
nazionale dei lavoratori 
(CNT - anarchica) fir marono 
un patto di unlta d'azione per 
continuare la guerra fino alia 
vlttoria. 

Prieto se ne and6 dal go
verno; abbandond anche la 
Spagna. il 1. maggio, e ando 
a Washington come Ministro 
delegato. non senza aver pri
ma sistemato aH'estero un ve-
ro tesoro. 

Una componente essenziale 
della congiura internazionale e 
del crollo della retroguardia. 
che doveva accompagnare le 
operazioni militari, furono 1 
terribili bombardamenti, che 
sul fronte cambiavano la to-
pografia del terreno e nelle 
citta — particolarmente a 
Barcellona — seminavano di-
struzione e morte. II bombar-

Un'indagine di massa sulla salute degli operai nella fabbrica « San Remo » a Treviso 

IL VIRUS DELLO SFRUTTAMENTO 
La malattia che nasce dai ritmi di lavoro, dalla parcellizzazione delle operazioni, dalle condizioni deirambiente • L'equipe 
che ha raccolto i dati: i lavoratori stessi, i delegati di linea, medici e studenti dell'universita di Padova — Una precisa 
documentazione, costruita giorno per giorno, mette in rilievo il nesso tra lotte aziendali e battaglia per le riforme 

Dal nostro inviato 
IKKVlbO, marzo. 

Hanno acuperto una nuova 
mawtiw e iiianno exuauuiu* 
a jK-.r^mite m. _. aucceoao qui 
a '_'rev_>o, neu ii»au_trui ai 
cOiUc_mi_ i>_» xvcuiw, _u*Dln-
UICI1UJ U l K^ACliUtU OAW M.AIKO. 

_, una mai_u.»a cne non ii-ace 
oa virus parucoiari; nasce aai 
r««m cu i_voio, cuu»a parceil-v 
zazione aeue operazioni. L'o-
peraio neiia taoonca npete io 
aiesoo _«s»uj 4«o voit« ai gior
no per -wo _iorm aiuumo 
« pet uiiti g" _«JII cuw rcsie-
r i alia San Remo*. II 47.53% 
degli operai soffre di esauri-
mento nervoso; il 28p7% sof-
re di insonnia e di disturbi al 
sonno; il 50^0% soffre di di-
sturDi alia a»ge_none; U 38^0 
per cenlo di disturbi agli oc-
chi e alia vista; il 56,01 per 
cento di dolon reumatici e 
artntici; il 7.72 per cento di 
disturbi alia vita sessuale; 11 
12,48T« di disturb! al cuore; 11 
26^9% di giramenti alia testa. 

Sono alcuni dati fra I tan-
tl di una indagine accurata 
fatta nella fabbrica. Non e 
stata elaborata a tavolino. E* 
nata attraverso mesi e mesi 
di paziente lavoro. Llianno 
condotta g!i stessi lavoratori, 
i delegati di linea con laluto 
di un gruppo di medici e stu
denti dell'universita dl Pado
va. Sono state svolte decine e 
decine di assemblee e di riu-
nioni; sono stati compllatl 
2593 questional. Solo alia fi
ne del 1971 si sono potuti ela-
borare i dati, usufruendo della 
collaborazione del Laboratorlo 
di Elettronica Biomedica del 
CNF di Padova. 

X I U U I U U 01 V I M U Uktad-

ne di massa sono stati pre-
sentati nei giorni scorsi a Tre
viso, nel corso di una confe-
renza stampa. « Nel momento 
politico attuale — ha detto 
fra 1'altro il rappresentan-
te del Consiglio di fabbrica, 
introducendo la discussione — 
di fronte ai tentativi di invo-
luzione a destra, noi lavorato
ri vogliamo affermare con 
chiarezza: I'uomo soprattutto 
in fabbrica ha diritto di im-
porre come obiettivo prima-
rio la salvaguardia oltrechi 
del suo fisico. della sua perso-
nalita di uomo dotato di ini-
ziatwa, di inlelligenza, doti 
che dovrebbero averlo prima 
d'om pnvVeqiato nei confron
ti degli animali e delle mac-
chrne ». 

La giornata 
«lunga » 

La San Remo. come ha det
to il professor Picotti, uno del 
relator! — assieme al compa
gno Garavini. segretario gene
rale della FILTEA CGIL — e 
una fabbrica giovane. L'eta 
media e di 24 anni. II « ri-
cambio » e assai elevato. Stan-
no in fabbrica, in media, per 
tre anni e mezzo. C'e un dato 
di fondo che emerge dall'm 
chiesta e che fa da corolla-
rio a tutti gli altri. Alia do 
manda «quali sono le dtffi-
colta che trovi nello svolgere 
il tuo lavoro?», il 56,427c ha 
risposto «la scarsa possibili
ty di parlare con i compa-
gni». Nella grande industrla 
moderna, ha osservato 11 pro
fessor Picotti, «l'operato e 
Uolato nella prigion* d$l pro* 

prfo lavoro*. 
E questa prigione e fatta dl 

ambienti malsani: il 71^0^ 
ha denunciato il disagio del 
caldo. Nel settore cdisegnos 
e stata rilevata la presenza 
di sostanze tossiche cne colpi-
sce il 50.7% degli operai. Nel 
reparto « taglio » la particola-
re operazione di segatura dei 
tessuti (nella misura di 30-40 
strati alia volta) provoca pol-
ver* che colpiscono il 62.66% 
dei tagliatori. Nel settore m sti-
ro» il troppo calore colpisce 
l"B7Tc de^Ii operai; il troppo 
vapore danneggia il 60%; il 
troppo nimore colpisce il 50% 
degli operai. 

Tutto ci6 porta ai disturbi 
denunciati. E i disturbi. ha 
sottolineato • il prof. Picotti, 
portano alle malattie organi-
che. Un lavoratore sottoposto 
a particolare tensione potra 
cominciare ad avere dei di
sturbi alle coronarie e. se la 
situazione continue, del dan-
ni ai muscolo cardiaco. 

Mi fuori dalla fabbrica? Lo 
sfruttamento coloisoe ancora. 
w poca voalia di occuparmi 
dei problemi della famialia * 
hanno dichiarato il 47.49% dei 
lavoratori interessati. « Pocn 
voalia di divertirmiw il 
49 9S% nNeswma volonta di 
svolgere attivita politica e sin-
domic*, il 21.65% 

E queste anche perche alia 
San Remo non si «vendonon 
solo le otto ore giomaliere. 
L'indagine ha messo a nudo 
altri aspetti: la maggioranza, 
degli operai. il 68.6%. trascor-
re, tra il lavoro e il traspor-
to, fra le 11 e le 13 ore del
la propria giornata. L'8% piu 
di 13 ore. _T una giornata 
«lunga* che ucclde qualslasl 
posslblllU di vlU social* ed 
•ffftUv*. 

- La - drammatica denuncla 
-partita dalla fabbrica trevi-
giana non e stata fatta solo 
per «piangere» sulle leggi 
dello sfruttamento. Essa ser
ving ha precisato Garavini, 
per lazione in tre direzioni: 
le lotte aziendali collegate a 
processi di nstmtturazione (la 
occupazione nella fabbrica, in 
queste condizioni. e calata di 
circa 600 unita); la prepara-
zione delle piattaforme con-
crattuali; le lotte per le ri
forme (sanitaria, trasporti). 

I portavoce 
dei padroni 

II dibattito — alia conferen-
za stampa — ha anche colle
ge to immediatamente i pro
blemi sottolineati dall'inchie-
sta e dai relator! alle que
stion! politiche piu general!. 
E* stata la dc on. Tina An-
selmi la prima a scendere in 
campo cercando di difendere 
il mancato operato del gover
no, ad esempio in materia di 
riforma sanitaria «Mancava 
la documentaazione, ha det
to fra 1'altro. E7 stato il com
pagno on. Ugo Fregonese a 
risponderle denunciando co
me in realta il governo abbia 
rinnegato gli impegni assunti 
con le Confederaziom sinda-
cali attorno alle riforme. 

E \ swta Cecilia Gulotto. 
operaia della San Remo a ri-
cordare gli attacchi dc al « di
ritto di sciopero ». Un attacco 
che al collegava a quanto av-
venlv. in fabbrica. «Qu*ndo 
sono andata dal dottore azien-

I dote per la mia ntvtvit, mi 

ha risposto che la colpa era 
mia, perchi mi agitavo trop
po quando scioperavQ ». 

Mil presidente delta Confin-
dustna Lombardi e il senato-
re dc Gava -— ha detto Vitto-
nno Dal Bo. sindacalista — vo-
gliono regolamentare U diritto 
di sciopero perche non inten-
dono elimmaxe le fonti reali 
delta contestazione presente 
nelle fabbriche. La verita e 
che una effettiva tutela della 
salute nelle fabbriche e in-
compatibile con questa socie-
ta. Anche per questo non si 
crede alle Regioni come stru-
mento di potere popolare». 

Hanno parlato anche medi
ci, come il dott. Modena, se
gretario deH'ANAAO che ha de
nunciato la situazione ospeda-
liera: oggt gli ospedali sono 
strumenti non di prevenzione, 
ma di « cura » prowisoria per 
rimettere in sesto organismi 
da rigettare poi nella fabbri
ca e riprendere le malattie gia 
sperimentate. 

Ha concluso rappassionato 
confronto nel grande salone 
della Provincia di Treviso. af-
follato di lavoratori. sindaca-
listi. studenti, medici, nel cuo
re di questa regione <i bian
ca », un altro operaio. Miche-
lin. Ha fatto una specie di 
apologo finale. « Troppe volte 
— ha detto. con una serena 
cadenzi veneta — abbiamo 
ascoltato le voci dei padroni 
e dei loro portavoce. I lavora
tori vogliono le riforme, vo-
gliono cambiare la fabbrica e 
la societa, vogliono un reale 
avanzamento. Troppe volte 
abbiamo ascoltato promesse e 
impegni disattest Non lo fa-
remo pik ». 

Bruno Ugolini 

damento del 18 marzo (ml 
trovavo proprio a Barcellona), 
che bersagliava la citta ognl 
mezz'ora, trasform6 la capita-
le catalana in un inferno ed 
i morti e feriti si contarono a 
migliaia. L'ambasciatore te-
desco descrisse quel bombar
damenti al suo Fiihrer ed il 
24 marzo annotava: « Ho sa-
puto da un ufficiale di colle-
gamento che i bombardamenti 
di Barcellona del 18 marzo fu
rono ordinati personalmente 
da Mussolini». Era stata la 
vendetta del fascismo per la 
sconfitta di Guadalajara 

Una vendetta che caratte-
rizzava il regime fascista, 1 
suol capi, il capitalismo ita
liano. un «imperiallsmo 
stracc!one», predone, vile, ca-
pace soltanto di facill avven-

perche, da tempo, 11 ministe-
ro della difesa e restio a for-
nire arml e materiale alle for-
mazlonl militari considerate 
comuniste. 

«La notte del 10 marzo, 
il 12. Corpo d'armata ordina 
alia 35a divisione di andare 
a difendere Alcaniz. A marce 
forzate, gli Internazionali rag-
giungono questo importante 
paese, che e ora considerato 
un po* la chiave di volta del 
nostro sistema difensivo. Ma 
Alcaniz e gia nelle man! dei 
fascisti. 

tcBisogna sganclarsl dal ne
mico. Ma non si hanno noti-
zie del comandante della di
visione, generale Walter, che 
si era recato ad ispezionare 
le linee. Che fare? Non c'e 
un minuto da perdere. As-

un momento estremamente 
difficile, sostitul 11 coman

dante dl una Divisione, 11 
quale era restato staccato 
dalle sue truppe, e che, 
col suu contegno coraggio-
so e deciso, contribul in 
maniera essenziale ad ar-
restare 1'avanzata del fa
scisti intorno ad - Alcaniz. 
VI comunichiamo questa 
uutizia die, ne siamo tcrti, 
apprenderete con gioia». 

« Lo Stato Ooeraio » del 1. 
giugno 1938 cito il saluto del 
Partito Comunista d'ltalia al 
compagno Longo: 

«In ventidue mesl di 
guerra, il nome del com
pagno Gallo e stato sem
pre pronunziato nelle «i-
tuazioni piu tlifficili ed 
eroiche. unito a nomi che 

Luigi Longo con i commissar! politici del b.ttaglione Garibaldi 

ture e di portare — come si 
potra constatare in seguito — 
l'ltalia nella catastrofe e nel-
l'ignominia. 

E' nel contesto dl questa 
grave situazione internaziona
le ed interna che comincia. si 
sviluppa e si conclude l'of-
fensiva franchista-ltalo-tede-
sca sul fronte di Aragona. of-
fensiva scatenata il 9 marzo 
1938. due settimane dopo Ve-
vacuazione di Teruel. SI trat-
tava di una offensiva-lampo, 
su un fronte di 80 chilometri. 
da Saragozza all'Ebro. 

Sei corpi d'armata comple-
ti, dotatl di un'enorme quanti-
ta di materiale bellico — ar-
tiglieria. tanks, carri blinda-
ti, una potente aviazione da 
bombardamento. ricognizione 
e protezione. I corpi d'armata 
avevano ai loro fianchi, co
me copertura. altre brigate e 
divisioni. • Capi dell'offensiva 
erano i piu famosi generali dl 
Franco: Solchaga, Moscardo. 
Yagiie. Varela ed altri. 

In due o tre giorni, il ne
mico riuscl a penetrare in 
profondita per 30-35 chilome
tri. 

Eppure lo Stato Maggiore ed 
il governo avevano saputo che 
ci sarebbe stata la grande of-
fensiva e che Franco si propo-
neva di arrivare al Mediter-
raneo. di tagliare in due il 
territorio repubblicano. di se-
parare il Centro-Sud da tutte 
le frontiere. di occupare la 
Catalogna e le provincie di 
Levante: In una parola. dl 
porre termine alia guerra. In 
favore di Franco erano la sl
tuazione interna, l'attivita 
della Quinta Colonna nella re
troguardia e sul fronte repub-
bllcani. 

In un prlmo momento le de-
boli forze repubblicane non 
opposero resistenza. Molti ca
pi abbandonarono le loro uni
ta. Dominava il panico. Nes-
suno era capace dl definire 
un fronte, che stava cambian-
do di ora hi ora. All'inizio 
dell'offensiva nel settore di 
Belchite, qualche battaglione 
di volontari internazionali e 
di brigate spagnole fu in pro-
clnto di essere accerchiato e 
dovette aprirsi il passo all'ar
ma bianca e con bombe a 
mano. Nel settore dl Caspe, 
Lister, con due brigate. dovet
te far fronte a tre divisioni 
italiane e la stazione di Ca
spe fu difesa dagli internazio
nali con assalti alia baionetta. 

Quando il generale Walter. 
della 35a Divisione. il 13 mar
zo arrivd dove si trovavano 
il generale Rojo ed 11 colon
nello Cordon, egli. ricercando 
collegamenti, aveva precedu-
to i suol uomini nel settore 
di Caspe e poteva percid solo 
approssimativamente indlcare 
le loro posizionl. 

In quel momento, duemila 
uomini della 35a Divisione ri-
masero accerchiati. II compa
gno Giacomo Calandrone. nel 
suo libro «La Spagna bru-
ciax cosi ricorda l'episodio: 
«II nemico avanza. dopo aver 
rotto con facilita, nelle vicl-
nanze di Saragozza e di Hue-
sea, il nostro fronte. In pochl 
giorni riconquista Quinto, Co-
do. Mediana. Belchite, Letux e 
Lecera. superando la dispera
ta resistenza delle poche for-
mazioni repubblicane che 
combattor.o nella zona, tra le 
quali la 35a Divisione interna
zionale. La 15a Brigata dl 
questa unita difende valorosa-
mente. durante l'intera gior
nata del 9 marzo. Belchite, 
ma verso sera deve abban-
donare il paese al nemico. 
per sfuggire airaccerchia
mento. Le altre formazionl 
della divisione combattono in 
Albacete e vicino a Hijar, 
come possono. I nostrl solda-
ti acavano buche o tronchl 
dl trincea anche con la baio
netta, dato che scarseggiano 
penlno to p«le « 1 plcconl, 

sume 11 comando della 35a 
Luigi Longo che, dopo avere 
inviato due compagnie della 
15a brigata ad attestarsi sulle 
colline, per proteggere il pas
so della divisione, da l'ordine 
di marcia. 

Attraverso 1 campi, la 35a 
tenta di raggiungere la stra
da che da Alcaniz conduce a 
Punig-Moreno. ma 1 fascisti 
ne hanno gia occupato il tron-
co che da Moreno porta ad 
Escatron. 

«Non sapevamo se Caspe 
fosse in mano nostra o del 
nemico »— riferira Longo. nel 
suo rapporto. al commissario 
di guerra — «Non sapevamo 
nulla. Non avevamo una sola 
carta militare...». 

«Dopo una rapida ricogni
zione, Longo scopre un cam-
mino a levante. che, forse, 
conduce a Caspe. 

aDecisi. con il comandante 
Barwinskl, di camminare lun
go quella strada» — continua 
Longo — a e di dirigerci ver
so Caspe. Se la cittadina era 
nostra, bene; se no, avremmo 
tentato di aprirci il passo con 
le arml». 

a Con Longo In testa, circa 
duemila combattenti della 35a 
sfuggono cosi all'accerchla-
mento fascista ». 

Cosi fu salva la 35a Divi
sione, che continuo a combat-
tere. Longo chiese rinforzi a 
Prieto; chiese armi. protezio
ne aerea. Invano. H ministro 
non si degnd di rispondere. 

II nemico arriv6 al Mediter-
raneo il 15 aprile. a Vifiaroz, 
a Benicario. occupando 30 chi
lometri di costa. Ma quei 35 
giorni di combattimento e la 
riorganizzazione, nel corso 
della battaglia, della resisten
za repubblicana non permise-
ro al nemico di realizzare 1 
suoi obiettivi, anche se la vit-
toria franchista privava Ma-
dnd e tutta la zona Centro-
Sud dell'aiuto continentale. 

II riconoscimento della 
grande importanza dell'opera-
to di Longo risulta da questa 
lettera che la Segreteria del 
Partito comunista di Spagna 
invib al Partito comunista 
d'ltalia: 

«Cari compagni, con 
grande soddisfazione pos-
siamo comunicarvi oggi 
che la 12a Brigata si e 
comportata molto bene ne* 
pli nltitni combattimenti. 
Ma vogliamo Informarvi 
particolarmente della con
dotta del compagno Gallo, 
Commissario delegato di 
guerra, Ispettore delle Bri-
cate internazionali, che, in 

.sono gia entrati nella sto
ria: Madrid, Jarama, Gua
dalajara. II breve messag-
gio, redatto nel fervore del
la lotta, che la Segreteria 
dell'eroico P.C. di Spagna 
invia al C.C. del P.C. d'lta
lia, aggiunge a questi un 
altro nome glorioso: Alca
niz. Mcmbro del C.C. e 
dell'Ufficio Politico del 
P.C. d'ltalia. Gallo e stato 
fra i primissimi militanti 
e dirigenti che la solidarie-
ta internazionale del pro-
Ietariato ha offerto alia 
causa internazionale della 
democrazia e della pace in 
(spagna, uno fra i primi e 
migliori organizzatori delle 
Brigate Internazionali. E il 
dirigente, quasi sconosciu-
to. del lavoro illegale del 
Partito Comunista d'ltalia, 
si e rivelato. rapidamentr. 
come un grande dirigente 
di massa, come uno dri 
migliori capi politici e mi
litari del movimento rivo
luzionario internazionale. 
Fiero di avere espresso 
dalle sue file e di aver da
to all'esercito repubblicano 
un capo come Gallo, il 
P.C.I, invia il suo ardente 
saluto di lotta a questo suo 
dirieente. a questo capo 
degli operai Italian!, che, 
contro il fascismo assassi-
no, tiene alto il nome d'lta
lia sul fronte della liberta 

- in Ispagnav. 
II 22 marzo il nemico sca-

tenb una seconda offensiva 
nella regione di Huesca, tra 
Saragozza ed i Pirenei, su un 
fronte stabilizzato dal 6 gen
nalo 1937 e quasi sguarnito. 
In questa offensiva. lo Stato 
Maggiore franchista lancio 20 
Divisioni, oltre alle riserve dei 
Corpi d'armata. sostenute dal-
Partiglieria, dall'aviazione e 
da numerosi tanks. II 20 apri
le arrivb alia frontiera vincen-
do una resistenza disperata. 

Le nostre perdite furono 
gravi, sia tra gli spagnoli che 
tra i volontari internazionali. 
L'Undicesima Brigata perdet-
te 1.000 uomini. 

Ma, malgrado la sconfitta, 
le gravi perdite in vite -ma
ne ed in materiale, l'esercito 
fu riorganizzato; la retroguar
dia ritrovb fiducia e corag-
gio; venne formato un nuovo 
governo. E. cosi fu prepa
rata la grande offensiva re
pubblicana dell*Ebro (luglio 
1938), che doveva stupire il 
mondo. 

Vittorio Vidali 
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