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A died anni dalla morte 

Ricordo 
di Roberto 
Battaglia 

Un'intensa esperienza di militante che oggi ap-
pare come una lezione umana e morale prima 
ancora che un'occasione di riflessione cuiturale 

Sono gia passati dieci an
ni da quando Roberto Batta
glia se ne e andato. Dieci 
anni nei quali la sua opera 
di storico, anzitutto di stori-
co della Resistenza, ha con-
tinuato a circolare fruttuo-
sa per intere generazioni di 
giovani e ancora piu netta-
mente si c potuta percepire 
la funzione di pioniere che 
egli assolse. Prima di essere 
storico della guerra di libe-
razione, Battaglia ne fu un 

' combattente e davvero quel 
suo bel libretto di ricordi, 
Un no/no, itw partigiano, ne 

, restituisce 1'immagine piu 
viva a chi non ha avuto la 
fortuna di conoscerlo. Dagli 
studi d'arte all'impegno po
litico, dal comando di una 
formazione partigiana, dalla 
milizia in « Giustizia e Li
beria » alia sua adesione al 
Partito comunista, l'intensa, 
per tanti aspetti tipica, espe
rienza di Battaglia diventa, 
vista col distacco del tempo, 
una lezione umana e morale 
prima ancora che un'occa
sione di riflessione cuitu
rale. 

L'uomo aveva straordina-
rie doti naturali: una bonta 
affabile e allegra, un peren-
ne entusiasmo per le cose 
che faceva e che aveva da 
fare (la morte lo colse men-
t re stava lavorando a nuovi, 
piu ambiziosi progetti di 
studio), una modestia che 

rendeva cosi semplice ai 
compagni, ai giovani, di ac-
costarlo, di lavorare con lui. 
E il partigiano era in Bat
taglia qualcosa che illu-
minava quelle doti naturali 
di una luce intensa di pas-
siono ideale e politica. Cre
do che in nessuno come in 
lui essere partigiano signifi-
casse non andare in congedo, 
porrc, nella vita di tutti i 
giorni, lo stesso anelito di 
rinnovamento, di chiarezza, 
di slancio, parteggiare, sen-
za reticenze o compromessi, 
fino alia faziosita se neces-
sario, sentire la rivoluzione 
antifascista come la conqui-
sta che va trasmessa, conso-
lidata, difesa con la mede-
sima intransigenza del tem
po del mitra, dei boschi, del 
« maquis », del regolamento 
dei conti con i nazifascisti. 

Direi che l'uomo e il par
tigiano venivano incontro 
dalle pagine vive di Batta
glia per nulla nascosti ma 
piuttosto affinati e ingenti-
liti dal gusto intellettuale 
dell'autore. Raramente co
me nei libri di storia suoi 
(pensiamo tra tutti a quello 
che da questo punto di vista 
e l'esempio migliore, La pri
ma guerra d'Africa) era da-
to di godere l'amore per il 
racconto, il richiamo lette-
rario autentico, la «fanta
sia » indispensabile anche 
alio storiografo. 

I protagonisti della storia 
Leggo ora nella presenta-

zione che Fernand Braudel 
fa della mirabile opera di un 
suo allievo dell'Alto Volta, 
J . Ki-Zerbo sull'Africa nera 
l'esaltazione di un modo di 
fare storia che era proprio 
quello di Battaglia; un mo
do in cui la societa, la cul-
tura diventano grandi sog-
getti e gli uomini, i popoli, 
che stanno al centro degli 
avvenimenti sono come con-
tinuamente tolti dalla loro 
immensita e dalla loro oscu-
rita in uno sforzo volto a 
dargli c le parole di identi
fy che permetteranno loro 
di vivere meglio» (che e 
poi la parafrasi di un fa-
moso precetto gramsciano). 

E penso alia appassionata 
apologia che l'amico scom-
parso faceva di quel suo ap-
proccio nei confronti delle 
critiche di chi avrebbe pre-
ferito una interpretazione 
meno « corale », piu atten-
ta agli elementi di direzio-
ne e di organizzazione (sal
vo poi ad avanzare un ri-
lievo contrario quando l'ap-
prezzamento di quei fattori 
non va nei senso auspicato, 
ma questo e un altro discor-
so, che non concerne Batta
glia). Egli amava per le sue 
imprese di ricerca i grandi 
temi, le storie compressive 
di crisi storiche, vi si impe-
gnava senza le cautele de
gli accademici, non disde-
gnando la divulgazione gior-
nalistica, Tintervento diret-

to, la presa di posizione 
esplicita sugli argomenti 
piu scottanti e piu densi di 
implicazioni politiche. 

Quando si dice che Ro
berto Battaglia fu un pionie
re lo si dice anche in questo 
senso: del coraggio di lan-
ciarsi per ignes, in anni in 
cui scrivere della seconda 
guerra mondiale, scrivere 
della Resistenza, significava 
ancora piu di oggi prendere 
posizione. E non c'era que-
stione spinosa che Battaglia 
non affrontasse di petto, da 
quella del patto tedesco-so-
sovietico del 1939 a quella 
della natura (imperialistica 
o antifascista?) del conflit-
to, tra il 1939 e il 1945, da 
quella del giudizio sulla po
litica di Churchill alTinter-
pretazione del 25 luglio e 
dei famosi « quarantacinque 
giorni»; dall'esame della 
dialcttica politica nella 
guerra di liberazione agli 
stessi temi di « storia mili-
t a re» sui quali Battaglia 
aveva particolare competen-
za (ricordiamo, d'un canto, 
un suo bellissimo saggio sul-
l'esercito italiano che pub-
blico su Rinascita, poi rac-
colto nei volume su Risorgi-
mento e Resistenza, dall'al-
tro la densita di quei capi-
toli della sua Storia della 
Resistenza italiana dove si 
discorre di « pianurizzazio-
ne » e di « zone liberate », 
di battaglie campali nei Ve-
neto e in Piemonte). 

Per le nuove generazioni 
Forse 1'elogio piu bello 

che si puo fare dei risultati 
storiografici dei lavori di 
Battaglia e questo: che non 
ce n'e uno solo che oggi non 
possa venire discusso e an
che contraddetto ma che 
non ce n'e nessuno che pos
sa essere ignorato. Anche 
per la storia della Resisten-
7a. dagli ottimi lavori di Ca-
falano, di Bocca, di Secchia-
Frassati alia querelle che 
sulla Resistenza ha avuto 
corso in quest'ultimo deccn-
nio fquante fesserie avreb
be saputo rimbeccare Batta
glia con quel suo innoccnte 
furore di verita!), ogni in
terpretazione ha fatto i con
ti con i risultati raggiunti 
dalla prima sistemazione da
ta aH'incandescente materia 
da lui. E al di la di questo 
ci sono intuizioni, proiezio-
ni, suggerimenti metodolo-
gici. che forniscono una con-
tinua sollecitazione nella sua 
Storia tanto che non esitia-
mo a dire che essa e ancora 
la piu bella, la piu com-
plcta. 

Non so a quante decine di 
migliaia di copie ammonti 
orniai. dal tempo della pri
ma edizione (1953), la ven-
dita complcssiva di quel-
l'opcra e deU'efficace com-
pendio di Breve storia che 
i'autore euro con Giuseppe 
Garritano. De\e essere una 
c»fra co«picua. So invece. 
per esperienza diretta, che 
se un Iibro letto ma^ari per 
« essere portalo» a un esa-
mc si trasforma in una Iet-
tura che Iascia qualcosa di 
vivo nei giovane di vent'an-
ni dopo, se questi ha capito 
che cosa fosse una * guerra 
41 popolo », quale il ruolo di 
un'avanguardia, come ope-
rai e contadini si trasfor-
•nassero da oggetto a sog-
gatto di storia, come i par-

tigiani amassero profonda-
mente la loro terra, fossero 
patrioti al tempo stesso che 
volontari della Iiberta, e ga-
ribaldini, e socialisti e co
munisti. dobbiamo dire an
cora grazie all'uomo, al par
tigiano, al compagno Rober
to Battaglia. Egli non si li-
mitava a scrivere: andava 
dovunque lo chiamassero a 
parlare di quei problemi. 

Fu uno degli « organizza-
tori di cultura » piu esem-
plari che il movimento ope-
raio abbia avuto. Lo ricordo 
quando parlo a Torino, nei 
corso di quelle < lezioni» 
sulla storia dell'Italia con-
temporanea che furono co
me una premessa e un anti-
cipo del grande moto di ri-
sveglio, di tensione civile e 
politica di una nuova gene-
razione. Tenne una lezione 
sulla seconda guerra mon
diale. Parlava con foga ed 
elencava tutti gli errori e i 
delitti del fascismo. Ma, av-
viandosi a concludere, egli 
metteva in guardia dal ve-
dere quel tempo e quel pro-
cesso di tragedia come uni
form i. Cera un'altra faccia: 
la maturazione della presa 
di coscienza del popolo, il 
sorgere di un antifascismo 
di guerra che si congiunge-
va con quello militante, po
litico, dei gmppi democrati-
ci di avanguardia. E fini la 
lezione rammentando il sen
so di quella canzone che i 
suoi partigiani giellisti can-
tavano in montagna, Pieta 
Vc morta. Quel canto —- di-
ceva Battaglia — assume il 
ritmo del canto doloroso 
della Julia. II sacrificio del 
partigiano segue, non so
lo cronologicamente, quello 
dcH'alpino «tradito dai te-
deschi» sul Don. 

Paolo Spriano 

1giorni che decisero la fine delfascismo 

m taglio netto con il passato 
Con titoli a tutta pagina, la 

notizia della fucilazione di 
Mussolini venne pubblicata 
dM'Unita e daWAvanti! la 
mattina del 29 aprile 1945. Ti-
rature elevatissime. natural-
mente: i due fogli (perch6 di 
semplici fogli allora si tratta-
va) andarono a ruba passan-
do di mano in mano. Era una 
bella domenica di primavera 
e la gente si stava riversando 
nelle strade e nelle piazze di 
Milano. A una certa ora del 
mattino, la folia comincio a 
dirigersi verso un solo punto 
della citta: corso Buenos 
Aires, viale degli Abruzzi, via-
le Monza furono attraversati 
da migliaia e migliaia di per-
sone che convergevano tutte 
su piaz/ale Loreto. Era la pri
ma grande folia che si vede-
va dopo gli anni della guerra; 
cominciava in questo modo il 
dopoguerra italiano. 

La premessa 
della rinascita 

La notizia delle esecuzioni 
di Giulino di Mezzegra e di 
Dongo era arrivata soltanto a 
notte alta: Audisio e Lampre-
di avevano avuto. come ve-
dremo. un'incredibile avventu-
ra al ritorno a Milano e non 
erano stati in grado di co-
municarla prima. Luigi Longo 
aspettava di momento in mo-
mento una telefonata nella ti-
pografia del Corriere delta se
ra, dove si stampava l'edizio-
ne milanese deUTiiii/d, allora 
diretta da Arturo Colombi. Le 
pagine erano gia chiuse. ma 
si stava attendendo ancora un 
poco prima di mettere in mo 
to la rotativa. Giunse a que
sto punto la comunicazione 
che fece sconvolgere il «me-
nabo » della prima pagina. II 
titolo fu scritto in fretta sulla 
carta da bozze: « Mussolini e 
i suoi accoliti giustiziati dai 
patrioti in nome del popolo ». 
Non c'era tempo per fare lo 
<t occhiello » e il « sommario ». 
E del resto non ce n'era af-
fatto bisogno: bastavano le 
due grosse righe di titolo con 
sotto la breve composizione in 
neretto con la quale veniva 
precisata la notizia della fuci
lazione di Mussolini (si dice-
va in quale localita era avve-
nuta: si dava l'orario: le 16.10 
del pomeriggio) e veniva for-
nito un primo elenco, incom-
pleto, dei gerarchi caduti a 
Dongo. 

Molte erano le ,cose che 
Audisio e Lampredi avrebbero 
voluto dire al telefono: aveva
no da fare il resoconto di 
quasi ventiquattr'ore punteg-
giate da avvenimenti dram-
matici. Ma Longo taglio corto. 
voile l'essenziale per fare 
uscire il giornale nei giro di 
pochi minuti. Conosciuti i no-
mi dei giustiziati. pote com-
porre il titolo e lo scarno co-
municato. « Mazzali — raccon-
ta Longo — fece lo stesso per 
1'Avanti!. mentre Valiani si 
lamento poi che non avessi-
mo passato la notizia al suo 
giornale. L'ltalia libera, che 
si stampava in un'altra tipo-
grafia. Per la verita, non Va-
vevamo fatto apposta. I corpi 
dei giustiziati — prosegue 
Longo — erano stati deposti 
in piazzale Loreto, dove i fa-
scisti avevano ucciso i nostri 
partigiani. Questo turbo mol-
ti amid del Comitato di libe
razione. Ma io penso che fos
se giuslo. Non per gusto sadi-
co. Non sono neppure mai an
dato a vederli. Ma perche 
era necessario che il popolo si 
rendesse conto che giustizia 
era stata fatta. Ed era ne
cessario anche per troncare 
altre tiolenze e vendette che 
si sarebbero indubbiamente 
scatenate se non fosse stata 
data la netta sensazione che 
i maggiori colpevoli erano gia 
stati puniti e che il capitolo 
era chiuso >. 

Nella stessa mattinata del 
29 aprile il CLNAI si riuni 
in seduta straordinaria ed ap-
provo il famoso comunicato 
che definiva la fucilazione dei 
gerarchi un necessario « taglio 
netto» con il ventennio fasci 
sta. «// CLNAI — affermava lo 
storico documento — dichia-
ra che la fucilazione di Mus
solini e dei suoi complici, da 
esso ordinata, e la conclusion 
ne necessario di una fase sto-
rica che Iascia il nostro Pae-
se ancora coperto di macene 
materiali e morali: e la con 
duswne di una lotta insurre-
zionale che segna per la Pa-
tria la premessa della rina
scita e della ricostruzione. II 
popolo italiano non potrebbe 
iniziare una vita libera e nor-
male, che per cent'anni il fa
scismo gli ha negata, se il 
CLNAI non avesse tempesti-
vamente dimostrato la ferma 
decisione di far suo un giudi
zio gia pronunciato dalla sto
ria. Solo a prezzo di questo 
taglio netto con un passato 
di vergogna e di dehlti. il po
polo italiano poteva avere la 
assicurazione che il CLNAI e 
deciso a perseguire con fer-
mezza il rinnovamento demo-
cratico del Paese. Solo a que
sto prezzo — concludeva il 
documento — la necessario 
epurazione dei residui fascisti 
pud e deve avvenire, con la 
conclusione della fase insurre-
zionale, nelle forme della piu 
stretta legalita ». Questo testo 
era stato preparato da Sere-
oi e da Pertini (il quale era 
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Cosi « I'Unita » del 29 aprile 1945 dava I'annuncio della fine di Mussolini e dei suoi complici 

stato tra coloro che avevano 
sollevato obiezioni sul fatto 
che i corpi dei gerarchi giusti
ziati erano stati esposti a piaz
zale Loreto). 

II documento venne firmato 
dai rappresehtanti di tutti i 
partiti che facevano parte del 
CLNAI, i quali erano cinque, 
e non sei come a Roma. Man-
cava al Nord il Partito de-
molaburista — un gruppo.che 
raccoglieva alcuni personaggi 
del mondo politico pre-fasc'-
sta —. che nella Capttale era 
rappresentato addirittura dal 
presidente del Consiglio, Iva-
noe Bonomi. Lo sottoscrissero 
Longo e Sereni per il PCI. 
Morandi e Pertini per i socia
listi. Parri (appena rientrato 
a Milano) e Valiani per il 
Partito d'azione, Arpesani e 
Jacini per i liberali. Marazza 
e Augusto De-Gasperi (fratel-
lo di Alcide) per la Democra-
zia cristiana. ' • 

Non vi furono allora pole-
miche pubbliche. Anzi, come 
ci ricordava recentemente lo 
on. Pertini. gli esponenti di 
tutti i partiti fecero a gara 
nei mettere in risalto la loro 
partecipazione alle decisioni 
che portarono alia fucilazione 
dei gerarchi. Soltanto,piu tar-
di, quando si giudico mutato 
il clima, tanto alcuni demo-
cristiani quanto alcuni libera
li cercarono di annacquare i 
propri rispettivi meriti in fat
to di coerenza ' antifascista. 
prendendo- parte alle polemi-
che anticomuniste che nei 
frattempo si erano largamen-
te sviluppate. 

E gli alleati? L'argomento 
principale usato da coloro che I 

volevano evitare un'immedia-
ta esecuzione della sentenza 
contro Mussolini, era appunto 
quello della volonta delle po-
tenze alleate e del Quartier-
generale in Italia di entra-
re in possesso del « duce » e 
dei massimi responsabili del 
fascismo. La fulminea azione 
compiuta a Dongo e a Giulino 
di Mezzegra da Audisio e 
Lampredi. e vero, taglio la 
strada a tutti i tentativi di 
salvataggio compiuti dagli 
americani attraverso il capita-
no Daddario. 1'agente del SIM 
Dessy e il generate Bolty. Lo 
industriale Cademartori attese 
invano sull'imbarcadero della 
sua villa di Blevio che una 
barca. nella notte tra il 27 e 
il 28 aprile. gli portasse di 
nascosto Mussolini, come pare 
gli fosse stato annunciato la 
sera prima da una telefonata 
rimasta tuttora avvolta di mi-
stero. Neppure il tentativo di 
usare un aeroplano per tra-
sportare i gerarchi presso un 
comando alleato — se vi fu — 
ebbe fortuna. 

II riscatto 
del popolo 

Quali furono dunque le rea
zioni degli alleati? II CLNAI 
ed il Comando generale del 
CVL non vennero affatto mes-
si sotto accusa. come qual-
cuno diceva di paventare. 
Nessuno drammatizzo. Massi
mo Salvadori. che rappresen-
tava a Milano, presso il 
CLNAI, il Quartier generale 
alleato, ha scritto (1) che < la 

esecuzione di Dongo era la 
punizione dei delitti rimasti 
fino ad allora impuniti, com
piuti venti, venticinque anni 
prima per ordine dei dirigenti 
fascisti, quando migliaia di 
persone vennero assassinate 
per aprire al fascismo la via 
del potere. Bra la punizione 
del massimo delitto: Vaver 
privato i cittadini italiani del
la loro Iiberta, Vaver sottrat-
to il governo al controllo del
la nazione ». Percio. « di f rou
te a questi delitti e a questo 
mare di sangue Vesecuzione 
di Dongo non era che un at-
to di giustizia », compiuto — 
come piu tardi ha scritto lo 
storico Frederick W. Deakin 
— attraverso « un'azione rivo-
luzionaria ». (2). 

Ma a mettere in pace i piu 
tiepidi componenti degli orga-
ni della Resistenza giunse, 
nella stessa giornata del 29 
aprile, il colonnello Charles 
Poletti. commissario del go
verno militare alleato per la 
Lombardia. Prima di incon-
trarsi con il CLNAI. egli an-
do in piazzale Loreto. Parld. 
nei suo italiano malcerto, di 
« ottimo lavoro fatto >. E poi. 
per farsi ben capire, disse: 
«okay!». puntando l'indice 
della mano destra contro la 
gota e facendolo roteare pa-
recchie volte, in segno ine-
quivocabile di grande soddi-
sfazione. 

Audisio e Lampredi. dal 
canto loro. il 29 aprile non 
avevano che da scrivere le 
relazioni su quanto era acca-
duto nelle Iunghe ore della 
mattinata e del primo pome
riggio del giomo precedente. 

Erano arrivati a palazzo Bre-
ra verso le tre della notte, 
perche erano finiti, davanti 
alia Pirelli, nelle mani di una 
formazione partigiana demo-
crfstiana die li mise agli ar-
resti sospettandoli di chissa 
che cosa. Audisio era sceso 
dall'automobile per telefonare 
al Comando del CVL e per 
chiedere una nuova scorta che 
sostituisse i partigiani dell'Ol-
trepo pavese ormai stremati. 
Ma venne subito fatto arre-
stare. La stessa sorte subi 
la sua scorta. «Siamo vera-
mente costretti ad allinearc) 
al muro, con le mani in alto. 
Io — ha scritto " Valerio " — 
non volevo che accadesse un 
incidente grave, ed ho dovuto 
sopportare anche quella pa-
gliacciata >. 

Una politica 
vittoriosa 

Lampredi, Riccardo Mordi-
ni e Mario Ferro (che ave
va accompagnato Lampredi 
fin da quando Io aveva ritro-
vato nella Federazione del 
PCI di Como) erano andati 
con la macchina alia ricerca 
di partigiani disposti a pre-
stare un po' d'aiuto. Quando 
ritornarono. vennero disar-
mati anch'essi. «"Valerio" 
— ci ha raccontato Ma
rio Ferro — era molto nervo-
so, ma si sforzava tuttavia di 
dare una spiegazione della 
missione compiuta per conto 
del CVL. Lampredi era rima-
sto calmo e cercava di discu-

tere con tutti. Alia fine rhtsci 
a fare accogliere una sua pro-
posta. Invito i partigiani di 
stanza nello stabilimento Pi
relli ad andare loro ad ispe-
zionare il camion, per pren
dere alto dell'identita dei ge
rarchi fucilati. I partigiani an
darono, ed al ritorno ruppero 
il fronte dell'ostilita nei nostri 
confronti: avevano riconosciu-
to Mussolini, ed invitarono 
percio il loro comandante a 
telefonare al Comando del 
CVL. All'altro capo del telefo
no risposero che " Valerio " 
e Lampredi erano partiti per 
una missione speciale e che 
dovevano percio essere facili-
tati nei loro compito». Da 
questo momento. Audisio, 
Lampredi e la loro scorta 
vennero liberati. Ci furono 
molte scuse. ma " Valerio " 
fece ugualmente arrestare il 
comandante della formazione 
responsabile dell'episodio. 

Riacquistata la Iiberta, i 
partigiani della missione per 
Dongo andarono a pfazzale 
Loreto e allinearono i corpi 
di Mussolini e dei gerarchi 
in terra, vicino a un distribu-
tore. « La decisione di metter-
li in quel posto ~ ci ha detto 
Lampredi — venne presa du
rante il viaggio di ritorno. E' 
sicuro comunque che questo 
problema non ci venne posto 
quando partimmo da Milano, 
ne noi ci pensammo. L'ordi-
ne che avevamo era quello di 
fucilare Mussolini ed i mag
giori gerarchi che avessimo 
trovato: dei quali, al momen
to della partenza, ignoravamo 
U numero esatto. Non e vero 
che dovevano essere fucilate 

VOLUME-MOSTRA SUL 1943 
"Dagli scioperi del marzo 

alia nascita della Resistenza„ 

RESISTENZA 

anno tifascista 

Trentasei grandi fotografie e tre foto-
manifesto da esporre nelle piazze, nelle 
strade. nelle sedi del nostro partito, da 
vendere nelle librerie. Questo il contenuto 
del r/oliime-moslra intitolato II 1943: dagli 
scioperi del marzo alia nascita della Resi
stenza. edito dalla Sezione centrale di 
Stampa e Propaganda del PCI-

Le foto ed i manifesti — come gia e 
stato fatto per il volume-mostra sul Viet
nam — sono raccolti in fascicolo con i 
consigli grafici per organizzare I'espos:-
zione ed agevolare cosi al massimo, :n 
tutte le sedi di partito. il compito di illu-
strare la gloriosa e tragica sequenza de
gli avvenimenti che portarono alia caduta 
della dittatura fascista ed alia nascita del 
la Resistenza. 

II volume-mostra sviluppa una artico-
Iata documentszione che prende awio 
dalla organizzazione e lo svolgimento dei 
grandi scioperi del marzo, documents le 
durissime condixioni della wxietA italia

na. le lotte che condussero alia caduta del 
regime, le prime stragi naziste. 1'inizio 
della lotta popolare di Liberazione. E'. 
dunque, un brano di storia. illustrato at
traverso la fotografia, che si rivolge a 
tutti gli italiani: sia a quanti hanno contri-
buito con il loro sacrificio ed i loro ideali 
a liberare l'ltalia, sia ai giovani di oggi 
che. insieme alia generazione della Resi
stenza. lottano ogni giomo contro il neo-
fascismo e i disegni della destra reazio-
naria. per lo sviluppo della democrazia e 
la creazione di una nuova societa. 

II volume-mostra e dunque uno stru-
mento prezioso per dare inizio in tutte 
le sezioni alle celebrazioni del 30. anniver-
sario della nascita della Resistenza. 

Le prenotazioni devono essere fatte pres
so la sede centrale di stampa e propa
ganda. 

Per le organiaan'oni di partito I prezao 
A di lire 1000. 
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esattamente quindici persone, 
come qualcuno ha detto, per 
poter presentare questo atiodi 
giustizia alia stregua di una 
rappresaglia per i 15 partigia
ni trucidati I'anno prima a 
piazzale Loreto. In ejfetti, i 
giustiziati furono diciotto ». 

• • • 
I giorni del 27 e del 28 apri

le 1945 segnarono dunque il 
momenta culminante, vittorio-
so, dell'insurrezione naziona-
le. Ed anch'esso — come d'al-
tronde ogni altro traguardo 
della Resistenza — fu possi
b le a prezzo non solo dei 
grandi sacrifici dovuti alio 
stato di guerra• ma anche 
grazie a una politica di uni-
ta che si proponeva di fare 
delle masse le protagoniste 
della battaglia contro il fa
scismo e i nazisti. Non man-
carono resistenze di ogni ge-
nere. Si comincio addirittura 
col mettere in discussione la 
legittimita della guerra con-
dotta da partigiani e patrioti: 
si continuo, poi, facendo di 
tutto per impedire che Tinsur
rezione venisse proclamata. 

«Istruzioni 
ai compagni» 

Per mettere in luce le radici 
della concezione dei comuni
sti della guerra antifascista, 
Longo ricordava quasi venti 
anni fa, nella prefazione alia 
sua raccolta «Sulla via del
l'insurrezione », la critica di 
Marx all'esercito piemontese. 
per la sconfitta subita nei 
1849 a Novara: «I piemonte-
si hanno commesso un errore 
enorme fin dall'inizio, contrap-
ponendo agli austriaci soltan
to un esercito regolare e vo-
lendo condurre una guerra or-
dinaria, borghese, onesta. Vn 
popolo che vuole conquistarsi 
I'indipendenza non deve limi-
tarsi ai mezzi di guerra ordi-
nari. L'insurrezione di massa, 
la guerra rivoluzionaria, la 
guerriglia dappertutto, sono 
gli unici mezzi con i quali un 
piccolo popolo pud vincere uno 
piu grande, con i quali un 
esercito piu debole pud far 
fronte a un esercito piu forte 
e meglio organizzato» (3). • 

Le «ultime istruzioni ai 
compagni » in vista dell'insur
rezione sono del 24 aprile '45. -
Vî  si afferma die non basta 
piu chiedere la resa incondi-
zionata ai fascisti, occorre 
bloccare ogni attivita con Io 
sciopero e tenere, la dove e 
possibile. la piazza. E si av-
verte: «ATe>n si pud fissare 
alto sviluppo insurrezionale un 
corso determinato e unico *; 
bisogna valutare esattamente 
gli elementi della situazione 
sul posto, e poi decidere « con 
audacia » (i proclami insurre 
zionali del CLNAI sono del 25 
aprile: al mattino presto, Lon
go era passato da casa di 
Emilio Sereni, e gli aveva det
to semplicemente: « Allora, ci 
buttiamo? »). II generale Ca-
dorna. rientrato da poco dal 
Sud a Milano, ritardo ecces-
sivamente 1'ordine ufficiale 
dell'insurrezione. Solo piu tar
di riconobbe che il momento 
prescelto per l'attacco finale 
si era rivelato il migliore (4). 

La vicenda di Mussolini s 
dei gerarchi e stata anch'es
sa una cartina di tomasole 
per tutte le spinte e contro-
spinte che hanno segnato la 

fase finale della battaglia anti
fascista. Pure in questo caso. 
non sarebbero sicuramente 
bastate ne la volonta delle 
masse che si erano poste in 
movimento con Tinsurrezione. 
ne le intenzioni della grande 
maggioranza dei capi della 
Resistenza per arrivare alia 
soluzione cui poi si e arrivati. 
Per realizzare quel c taglio 
netto > nella storia d'ltalia 
occorreva anche una organiz
zazione temprata. capace di 
far valere le decisioni unita-
rie. Questa organizzazione fu 
il PCI. 

Candiano Falaschi 
Fine (I precedenti articoh 

sono stati pubblicati il 25 ed il 
27 febbraio, il 4 e 1'8 marzo). 

(1) Vedi il libra di M. Sal-
vadori c Resistenza e azione », 
Bari, 1951, pagina 298. Signi-
ficativo anche un giudizio del 
Salvadori sui comunisti italiani 
e su Longo (« Gallo »): c La 
rettorica fascista — e^Ii scri-
ve — aveva parlato di anime 
d'acciaio: comunisti come Gal
lo possedevano l'anima d'ac
ciaio (che nessun fascista mai 
ebbe). Con loro non ci sareb
bero stati incertezze e dubbi». 

(2) II giudizio di Deakin i 
pubbUcato nell'ampio studio 
c Storia della repubblica di 
Salo», Torino, 1962, pagina 
1082. 

(3) La prefazione di Longo i 
stata scritta nei 1954. II libro, 
che e stato ristampato nei 71, 
raccoglie alcuni testi fonda 
mentali sulla preparazione del-
I'insurezior.e. 

(4) Nei suo libro « La riscos-
sa ». Milano, 1948, pagina 254, 
Cadorna scrice qualcosa apro-
posito delle insistenzc di Ifingo 
per la proclamazione' deU'in-
surrezione e delle successive 
decisioni del CLNAI. c Una co
sa — afferma — e certa: cht 
Tordine non poteva essere da
te al momento piu opportune 
• ch* I risultati rtustiH-^-^ 
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