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LA GRANDE FORZA DELLE MASSE LAVORATRICI DECISIVA NELL A LOTTA 

PER IMPORRE UNA SVOLTA DI RINNOVAMENTO POLITICO E SOCIALE 

HWnlv 11 
II costante sviluppo delFazione operaia, il rafforzamento dei sindacati, il sorgere di nuove forme di unita - Questioni nuove e con-
cezioni limitate - Le illusioni del pansindacalismo che eludono il problema di fondo: la classe operaia non pud vincere se non avanza 
sul terreno politico alia testa di un blocco di forze sociali con le quali garantire una nuova direzione dello Stato e delta societa 

GLT ULTIMI cinque anni. dal '6B al 
73. hanno visto un costante svi

luppo clell'azione sindacale, un pro
gressive rafforzamento dei sindacati, 
un processo di superamento delle tra-
dizionali division! tra le centrali sin-
dacali, il sorgere di nuove forme di 
unita. Di questn processo e stata im-
porUintc protagonists la nuova gene-
razione dei lavoratori. entrati nell'til-
timo decennio nel processo produttivo. 
Questi giovani hanno saputo far pro
pria la migliore traclizione del movi-
mento sindacale italiano. collegarsi con 
la parte piu combattiva dei vecchi qua-
dri ed insieme introdurre nella vita 
sindacale importanti elementi di rinno-
vamento: una forte spinta unitaria. 
una consapevolezza del valore della at-
tivita e della partecipazione alle deci-
sioni dei militanti di base che ha con-
sentito un arricchimento della vita de-
mocratica ed il sorgere anche di nuove 
strutture organizzative. 

• Nel quadro di questo imponente svi
luppo dell'azione sindacale che ha avu-
to anche momenti esaltanti. come le 
grandi lotte contrattuali. si 6 venuta 
collocando la prima presa di coscienza 
di grandi masse di giovani lavoratori 
della realta sociale della nostra epoca 
e delle possibility di mutarla. E* stata 
una presa di coscienza die, per il mo-
do come 6 avvenuta, ha avuto il pre-
gio di avere immediatamente una chia-
ra impronta classista. di muovere riil-
la coscienza dello sfruttamento della 
forza lavoro nella fabbrica. la dove 
piu direttamente si esprime, di esal-
tare l'orgoglio di essere operaio, il va
lore dell'unita della classe operaia e 
della organizzazione sindacale. In cer-
to senso si puo dire che le vicende 
di questi anni hanno portato i giovani 
lavoratori a ripercorrere come indivi-
dui quello che e stato il cammino piu 
frequentemente percorso dal movimen-
to operaio, il quale ebbe, in genere, a 
incamminarsi nella strada della pro
gressiva presa di coscienza della sua 

. funzione storica. proprio muovendo i 
primi passi dallo scontro di fabbrica. 
dalla scoperta della propria natura di 
classe, dalla costruzione delle prime 
organizzazioni sindacati. 

"* In questo senso vi e una profonda 
differenza, per quanto riguarda il no
stra paese, tra il processo vissuto in 

•'̂ questi anni ed il modo come ebbero 
'ad avvicinarsi alia lotta politica i gio
vani lavoratori che vissero le loro pri-

' me esnerienze negli anni tra il 1943 ed 
il 1945. Allora ci si trovava nel vivo 
di una crisi storica. caratterizzata dal
la seconda guerra mondiale. nel corso 
della quale, la disastrosa politica del 
fascismo aveva posto in giuoco la no
stra stessa indipendenza nazionale. Lo 
obiettivo immediato di lotta era scon-
figgere su scala mondiale il fascismo. 
garantire la vittoria della grande coa-
lizione antifascista. della quale 1'URSS 
era parte essenziale. riconquistare in 
questo quadro l'indipendenza naziona-
lr del nostro paese ed aprire una pro-
spettiva di sviluppo democratico 

L'errore 
principale 

II processo degli ultimi anni. corri-
spondente alia diversa situazione sto
rica, ha aperlo un nuovo tipo di pro-
blemi. che non sempre siamo stati in 
grado di affrontare con la necessaria , 
chiarezza. Da un lato esso ha fornito 
una solida coscienza di classe. che co 
stituisce un grande punto di forza ed 
una importante garanzia per 1'avve-
nire. d'altro lato ha pero anche ali-
mentato delle concezioni ristrette e li
mitate che si sono venute raggrup-
pando sotto la definizione di pansinda
calismo. Si tratta di un insieme di con
cezioni che. in realta. pur non essen-
do organicamente teorizzate da nes-
suno. hanno avuto all'interno del mo-
vimento ampia diffusione ed ancora 
oggi circolano. sia pure in forme at
tenuate rispetto ad alcuni anni fa. ed 
in genere sulla base di affermazioni 
prive di una sistematicita. In sostanza 
tutte queste posizioni muovono da un 
triplice ordine di illusioni: la classe 
operaia puo da sola mutare 1'assetto 
sociale. senza costruire intorno a se un 
ampio blocco di alleanze. la lotta sin
dacale e lo strumento essenziale. I'or-
eanizzaz:one sindacale e q^indi la mi-
lizia nel sindacato sono quelle che 
contano. 

Queste illusioni muovono da un er-
rore di fondo: ignorare che la causa 
della emancipazione dei lavoratori. il 
lungo cammino del quale ogni anno 
il 1* maggio valutiamo i successi e le 
difficolta. non puo essere vittorioso se 
non vince sul terreno politico, se la 
classe operaia non riesce a costruire 
sul terreno politico, un blocco di forze 
sociali con le quali possa garantire 
una nuova direzione dello Stato e della 
societa. Le posizioni pansindacaliste si 
sono manifestate e si manifestano es-
senzialmente in negativo, nel disinte-
resse per , a , o l t a c Per Ia miI'Z'a !*• 
litica. per Ia costruzione di un sistema 
di alleanze politiche della classe ope
raia. per I'attivita e la funzione dei 
partiti dei lavoratori. Le origini degli 
errori sono complesse. Da un lato vi e 
un elemento di spontaneita. L'illusione. 
tra i giovani alia loro prima esperien 
7a. particolarmente viva dopo le lotte 
e le vittone del 1969 che si fosse tro 
vata la strada che si traltava di per 
correre di successo in successo. era 
un'illusione comprensibile. anche se 
proprio il '69. con le bombe di Milano 
e 1'emergere della trama nera, avreb 
be dovuto dare gia chiaramente il sen 
so del nesso esistente tra lotta sociale 
e politica. 

Ma non vi era solo un elemento di 

spontaneita. Altri elementi operavano. 
Vi erano le difficolta e le divisioni del 
movimento comunista internazionale. 
anche se in parte controbilanciate dal
la lotta del popolo vietnamita che ha 
rappresentato in questi anni un im
portante punto di riferimento ideale e 
politico, il cui valore e stato immenso. 
ed ha consentito di evitarc che. anche 
in presenza di posizioni pansindacaliste, 
prevalessero orientamenti di un ri-
stretto economicismo. Vi erano le dif
ficolta del Partito socialista, le com-
pronussioni da parte del centro-sinistra 
e della unificazione socialdemocratica 
ed il suo faticoso recupero di un lega-
me con le masse. Ha operato la crisi 
delle forze piu vive del mondo catto-
lico. deluse dalla esperienza della De-
mocrazia cristiana, mcapare di defi-
nire un diverso terreno di impegno 
politico e che hanno. in larga parte. 
finito col ripiegare su forme di impegno 
sociale, contrapposto all'impegno po
litico. che appariva loro sterile o addi-
rittura deteriore. Infine ha avuto un 
peso negativo la campagna dei gruppi 
estremisti. incapaci di fornire serie 
prospettive di azione politica. ma par
ticolarmente virulenti nella campagna 
contro le istituzioni democratiehe. i 
partiti, ed in particolare il PCI. Essi 
hanno riportato tra i lavoratori. sotto 
una maschera di «sinistra >, i temi 
piu vieti del qualunquismo 

Un danno 
serio 

II danno vi e stato. ed e stato serio. 
Esso ha rallentato, non impedito. un 
immediato maggiore impegno della gio-
ventu operaia nella battaglia politica. 
cosi drammatica ed aspra nel corso 
di questi anni. Se molte forze hanno 
saputo superare le difficolta di orien-
tamento. acquisire una coscienza poli
tica, trovare. sia pure con fatica, la 
propria strada e sono oggi protagoni-
ste tra le piu importanti. altre si sono 
attardate e autolimitate nella sola 
esperienza sindacale. In tal modo le 
forze di destra, cosi pericolosamente 
attive nel nostro paese. hanno ottenu- ', 
to il risultato di ridurre il potenziale 
di lotta e di azione del movimento 

Certo molti di questi problemi ri-
guardano il passato. Lo sviluppo degli 
avvenimenti ha reso sempre piu evi-
dente che il nodo essenziale da scio-
gliere e politico e riguarda la possibi
lita di dare una direzione nuova al 
paese. che poggi sulle grandi masse la-
voratrici. e sia in grado di attuare quel 
rinnovamento politico e sociale del-
l'ltalia che del resto. nelle grandi li-
nee. e indicato nella parte program-
matica della Costituzione repubblicana. 

In questo 1" maggio i lavoratori ita-
liani possono giustamente celebrare i 
grandi successi che hanno conquistato. 
attraverso il sindacato. con la lotta. il 
sacrificio. col la disciplina. Sanno che 
anche nei mesi e negli anni avvenire 
un grande decisivo compito spettera al-
I'azione sindacale. II sindacato e ga
ranzia di progresso sociale. baluardo 
della democrazia. Ma i lavoratori vo-
gliono andare oltre. la grande causa 
della loro emancipazione. per 'a quale 
gia piu generazioni hanno combattuto 
ed operato. esige che essi assumano 
la direzione del nostro paese. e per 
questo bisogna lottare e vincere sul 
terreno politico, bisogna che si raf-
forzi il partito dei lavoratori. 

Fernando Di Giulio 

Assembles in una fabbrica, qualche mese dopo la Liberazione. 

La spallata antifascista 
Dopo gli scioperi del marzo il Primo Maggio del '43 costitui, nonostante la parzialita dei 
successi, una conferma della penetrazione delle idee di liberta e di pace fra le masse 

C'erano stati gli scioperi del marzo. 
era cominciata quella fase che Roberto 
Battaglia ha definito del principio del
la fine. Ma appunto. era solo l'inizio. 
Mentre la classe dominante cercava 
nffannosamente. in quella drammatica 
primavera del 1943. una via d'uscita che 
le consentisse di restare ancora a gal-
la. magari buttando a mare Mussolini 
— ma il re non ne voleva ancora sa-
pere — il regime dava i suoi ultimi 
colpi di coda. 

Si e discusso molto, si continuera a 
discutere sul perche. dopo la grande 
spallata operaia di Milano e di Tori
no. ci sia stata una pausa pesante nel-
l'azione popolare. Debolezza dell'anti-
fascismo. ritardo nel suo processo uni
ta rio. fragilita della stessa organizza
zione comunista nel Paese, certo. Mol
ti dirigenti de] Partito hanno anche 
scritto che la repressione che segui 
agli scioperi non spiega tutto. Ma la 
repressione ci fu 

Un giovane studioso che ha avuto la 

pazienza di andare a guardarsi tutti i 
prospetti delle « manifestazioni sower-
sive> elaborati in quei mesi dalla dire
zione generale di PS. Nicola Gallerano, 
(ved: il suo saggio sull'ultimo numero 
del « Movimento di liberazione in Ita
lia ») ha offerto cifre che risultano im-
pressionanti. Gli individui colpiti da 
provvedimenti di polizia. arresti. diffi-
de. denunce al Tribunale speciale in 
relazione agli scioperi di marzo sono 
ben 875. piu altri 369 classificati anti
fascists (quasi tutti sono comunisti. ma 
ci sono anche gravi retate per gli 
uomini del Partito d'azione). Questo. 
sino alia fine d'aprile. Con maggio-giu-
gno. i colpiti crescono. diventano 1791 
di cui 919 riconosciuti come antifascisti, 
mentre gli altri sono soprattutto ope-
rai. contadini, giovani, responsabili di 
qualche atto singolo o collettivo di pro-
testa. in particolare col 1° maggio. 

Mussolini ha sostituito il capo della 
polizia. nominando l'ex squadrista Cle-
rici, ha messo il < duro» Scorza alia 

segreteria del partito e minaccia anche 
una ripresa delle violenze squadristi-
che. Sono fanfaronate in parte, ma i 
colpi della polizia non sono uno scherzo 
e il PCI se ne preoccupa molto seria-
mente. anche con contromisure cospi-
rative. Intanto. dopo gli scioperi. l'ap-
puntamento piu vicino e il 1° maggio. 
Bisogna fare qualcosa. fare vivere la 
grande data nelle fabbriche e nelle 
campagne, anche se e difficile ripetere 
per l'occasione 1'ondata del marzo. 

II gruppo dirigente comunista si e 
rafforzato nel suo nucleo centrale. So
no arrivati proprio verso il 20 di aprile 
dalla Francia. Amendola e Novella, rag-
giungendo a Milano Roveda, Negarvil-
le. Rina Piccolato e Roasio (che la-
vera molto in Emilia). A Torino e'e 
Massola che coordina tutto il lavoro. 
E* stata scoperta la tipografia clande-
stina dett'Unita. si perde quasi un mese 
prima che Cervellati e Amendola rie-
scano ad attrezzarne una nuova in 
Emilia. Bisogna stampare intanto al-

II Comuiie dei lavoratori 
// valore delVaccordo sottoscritto a Bologna dalle amministrazioni locali e dai sindacati 
sui problemi dei trasporti, della salute, della scuola - Nuovo modo di gestire il potere 

Abbiamo udito nei giorni scorsi da 
tutti gli uomini della Resistenza e 
dagli esponenti delle forze politiche 
d?mocratiche la riaffermazione dei 
principi su cui e fondato il nostro or-
dinamento cosutuzionale. e con tanla-
maggior energia e convinzione. quan
to piu si e rifatta acuta la minaccia 
di sovvertimento fascista. II fascismo 
deve essere combattuto senza quartie-
re e stroncato con tutti i mezzi che 
la legge consente e anzi impone. Ma 
esiste al t*npo stesso un problema 
che riguarda la vita, il contenuto del
le istituzioni democratiehe. C'e in esse 
quanto 6 necessario per accogliere }e 
aspirazioni popolari. per dare rispo^*». 
ai bisogni, per assicurare un impiego 
adeguato delle grandi energie del 
paese? 

Lo spirito della Resistenza, il sen
so della sua novita e stato. anche. 
forse soprattutto, quello di una di
versa fondazione e di un nuovo modo 
di esercizio del potere. Fin dal Comu 
ne, cellula costitutiva dello Stato. e 
necessario porre in rilievo questo ca 
rattere nuovo della fondazione e del-
I'esercizio del potere- In questo. es-
senzialmente. consiste relemento spe 
cifico che comunisti e socialisti sono 
stati capaci di introdurre nelle ammi 
nistraziom locali in Italia, al di la dei 
numerosi e certo rimarchevoli successi 
ottenuti nella soluzione di problemi par 
licolan. II maggior successo consiste 
precisamente nell'aver stabihto ne! me 
lodo e nella sostanza una relazione in 
leriore e profonda col movimento delle 
classi lavoratrici e con i suoi program 
mi e obiettivi di rinnovamento. 

II protocollo d'intesa sottoscritto nei 

giorni scorsi daH'amministrazione co-
munale e provinciale di Bologna con 
le organizzazioni sindacali unitarie e 
il risultato piu significativo di questa 
«relazione speciale > che unisce le 
assemblee elettive alia classe operaia 
e alle masse popolari. Per la prima 
volta - hi Italia istituzioni statali (tali 
sono t Comuni e le Province, e non. 
come si vuole dai burocrati romani e 
dal governo in carica, appendici mal-
tollerate ed esterne al corpo dello Sta
to) hanno concluso con i sindacati un 
accordo generale sui principali proble
mi delta vita dei lavoratori: dai tra
sporti alia salute, alia scuola. in con-
nessione stretta con una politica di ri-
forme e di sviluppo democratico. 

E* un accordo avanzato, che pre-
vede la gratuita dei trasporti urbani 
e l'adozione di misure atte a ridurre 
i tempi di percorrenza tra residenza e 
luogo di lavoro; l'intensificazione del 
I'intervento dei medici del Comune e 
della provincia per la tutela delle con-
dtzioni di lavoro nelle fabbriche e la 
prevenzione delle malattie; la costitu 
ztone delle unita locali dei servizi sa 
nitari e sociali: il blocco delle tariffe 
dei servizi pubblici; una lotta per ot 
tenere dal governo e dagli imprendi 
tori il finanziamento di una rete di 
asili nido 

Certo. Comune. Provincia e sindaca 
to restano realta autonome, ed "per 
ta e immutata rimane la loro dialet 

' tica. Ma proprio per questo assume va 
lore esemplare 1'accordo stipulato, per 
chd da alle amministrazioni locali il 
consenso e la forza necessari a rag-
giungere traguardi difficili, senza di 
sgiungcre la ricerca dei mezzi fman 

ziari, 1'approntamento dei progetti tec-
nici dalla lotta di massa; e da ai sin
dacati il sostegno pieno delle istituzio
ni locali. che non e solo piu sostegno 
di solidarieta. ma di iniziativa e di 
azione. 

Su questioni di fondo e vitali per i 
lavoratori si e venuto cosi formando 
un programma comune: che e cosa 
importante in se. ma importante piu 
in generale perche comporta un incre-
mento di unita. di collegamento. fra 
le istituzioni e le masse, che e cid che 
piu manca, oggi. al nostro Stato re-
pubblicano perch6 esso possa respin-
gere I'attacco fascista e svilupparsi 
sulla base dei valori della Resi
stenza. Ogni ritomo ad un eser
cizio di vertice del potere. ogni 
restaurazione di pratiche elettoralisti-
che, che tengano la classe operaia e 
il popolo lontani dai centri di decisio-
ne. salvo convocarli ogni cinque anni 
alle urne. costituiscono. hanno di fatto 
costituito. un passo verso la crisi e 
lo svuotamento degli organi della rap-
presentanza popolare. e qirindi un var-
co aperto al fascismo. 

E' questa, si deve ammetterlo. una 
tendenza altrettanto diffusa quanto esi-
ziale per la democrazia. A Bologna, al 
contrario. to sforzo e continuo per da
re alia democrazia la sua base natu 
rale e la sua potenza vivificante. che 
risiede nel contatto di base, perma-
nente, con i lavoratori. 

II decentramento nei quartierl di una 
parte crescente delle attnbuzioni e del
le responsabilita comunali. la parteci
pazione dei cittadini. attraverso le com
mission! e le assemblee di quartiere, 
alle scelie e alia gestione stessa degli 

interventi e dei servizi pubblici, costi
tuiscono lo strumento principale di un 
tale contatto. Da) quartiere parte un 
flusso fecondo di rapporti con la scuo
la, la fabbrica. I'immediata realta so
ciale. L'accordo con i sindacati pre-
vede. fra Paltro. un piu stretto awi-
cinamento delle organizzazioni dei la
voratori agli organi decentrati del Co
mune, una piu capillare e penetrante 
collaborazione di base. Cosi la demo
crazia si rafforza e mette radici ine-
stirpabili. E il Comune. che alia fine 
del secolo scorso si volse ai lavoratori 
promuovendo e in taluni casi ospitan-
do le prime Ieghe di resistenza. e dai 
lavoratori & stato visto lungo tutta la 
storia del nostro movimento operaio, 
come un amico. quandb amministrato 
da amici. e dispensatore di servizi e 
di assistenza. resta dalla parte dei la
voratori e stato visto lungo tutta la 
storia del nostro movimento operaio, 
come un amico. quando amministrato 
da amici. e dispensatore di servizi e 
di assistenza. resta dalla parte dei la
voratori, mantiene fede alia sua scelta 
di campo. Ma supera quel che di ri-
stretto vi era nella sua opera, spezza 
il limite, che pure essa ebbe. di una 
sorta di solidarismo municipale, e di-
spiega tutto il suo contenuto democra
tico, interviene direttamente nell'orga-
nizzazione della vita civile, si awale 
per Testensione de'.' suoi poteri del 
nuovo quadro recjpnale e porta. pu6 
portare. alio S ^ L repubblicano un 
fiotto di vitajhi « A e di forza. che 
sara utileVPreM d^nenze di difesa e 
per le tJmtccmnlct, deg^ 

VF»o>rbr«cclanti C . - , . 
mo ^ •ppoggio deiiAngnori / 

nieno. e riprodurre su vasta scala. con 
tutti i mezzi un manifestino comunista 
per il 1° maggio. II testo preparato a 
Milano viene portato da Amendola a 
Massola a Torino il 23 aprile. 

La linea e la prospetti va che emer-
gono dal manifesto sono chiare e non 
meno chiara e la coscienza che sta per 
abbattersi sull'Italia la catastrofe. Men
tre l'Armata rossa preme ad Est. dopo 
1P grandi vittorie dell'inverno e dell'ini-
zio della primavera, gli eserciti ang.'o-
americani stanno conquistando la Tu
nisia. La parola d'ordine e la pace se
parata. 1'obiettivo va raggiunto con la 
unita e con l'azione del popolo. 

I dirigenti comunisti non si sono Iimi-
tati a preparare il manifesto. E' arri-
vata alle organizzazioni clandestine del 
partito una iunga circolare che da 
minute direttive sul che fare. II 1° 
maggio deve diventare una giornata di 
lotta contro la guerra, < il punto di 
partenza per una intensa campagna 
per la pace separata >. E le indicazioni 
non mancano di fantasia organizzativa. 
Si punta a coinvolgere. se non in un 
moto, in una serie di significativi pro-
nunciamenti, le massaie sui mercati. i 
frequentatori del Dopolavoro. i reduci 
delFArmir, si offrono una serie di slo
gans da scrivere sui muri. E preval-
gono, tra questi, i richiami alia libe
razione dei detenuti politici: * Voglia-
mo la liberazione dei nostri compagni 
arrestati ». < Viva i detenuti politici >. 
cViva i confinati politici >. cViva l'U-
nione Sovietica >, c Morte ai grandi pro-
fittatori di guerra ». Tra carcere e con-
fino e ancora prigioniero del nemico 
gran parte del quadro dirigente ie\ 
Partito, da Longo a Secchia. da Li 
Causi a Scoccimarro, da Di Vittorio a 
Giancarlo Pajetta. da Colombi a Frau-
sin. da Curiel a Moranino. da Bibolotti 
a Flecchia, da Cicalini a Pratclongo. 
Sono circa tremila uomini che anime-
ranno e guideranno la Resistenza. 

La circolare raccomanda alle fami-
glie dei combattenti di scrivere anche 
a Mussolini per manifestargli la loro 
esecrazione (cSi capisce che queste 
lettere non devono essere firmate*!). 
e insiste sulla necessita di un lavoro 
capillare. I dirigenti comunisti non si 
illudono che nelle fabbriche si possa 
andare al di la. per il 1° maggio. di 
una manifestazione dimostrativa. in 
particolare a Torino e a Milano: « Data 
la situazione che si e creata dopo i 
meravigliosi scioperi di marzo — si 
legge in quel testo — non sara forse 
agevole in questi due centri promuo-
vere fermate di lavoro nelle officine. 
Se si riuscira a fare smettere il lavo
ro la sera del 1° maggio sarebbe gia 
molto importante. Dove cid non fosse 
possibile per 1'intera officina. ma solo 
per qualche reparto. bisognera farlo 
almeno in questi >. A Torino, dove e 
giunto anche Remo Scappini. il lavoro 
di agitazione e di propaganda e inten-
so. Un volantino invita i lavoratori a 
uscire dalle officine tra le 17 e le 19.30 
(non si dimentichi che nelle fabbriche 
ausiliarie si fanno orari di dieci ore 
e a volte di piu) per recarsi «tutti uni-
ti e decisi » in Piazza Castello a mani-
festare « per richiedere una maggiore 
razione di pane, carne e grassi, per ri-

vendicare la liberazione dogli opera! 
arrestati. la fine della guerra e la pace 
separata ». Non si riesce a raggiungere 
un obiettivo cosi ambizioso. Ci sono, 
pero. alcune fermate negli stabilimenti. 
una bandiera rossa e esposta per qual-
clif ora alia Fiat Grandi Motori. si 
effettuano scioperi parziali alia Savi-
gliano. Ma le grandi citta operaie si 
limitano a poclii segni di presenza « sov-
vorsiva». E' questo l'indice migliore 
delle difficolta della situazione 

Eppure, nella sua contradditorieta. il 
1. maggio del 1943 mostra alcuni ca-
ratteri, in specie l'estensione del rag-
gio di penetrazione della propaganda 
comunista. che ne fanno una data ol-
tremodo indicativa di uno sviluppo. La 
polizia ha sequestrato una copia della 
circolare die abbiamo citato, e Clerici 
ha inviato a tutti i prefetti. i questori, 
gli ispettori dell'Ovra, un dispaccio ur-
gente in cui segnalava c la pericolo-
sita delle direttive comuniste e la ne
cessita di prevenire e reprimere ogni 
eventuale loro applicazione >. Cionono-
stante. iscrizioni, volantini. piccole ma
nifestazioni, vengono riscontrati da ca-
rabinieri e polizia in tutta la penisola. 
II fatto nuovo, importante, e che le 
segnalazioni. i sequestri di volantini 
(stampati autonomamente da gruppi 
comunisti locali) interessano intere re-
gioni. 

E' perd. soprattutto in Emilia che si 
ha il senso di una crescita notevole 
della presenza comunista. Qui non sol-
tanto e massiccia la diffusione del ma
nifesto della direzione ma circola. da 
Piacenza a Forli. un volantino redatto 
dal < Comitato italiano per la pace e 
la liberta ». l'organismo unitario che si 
e formato a Bologna tra comunisti. so
cialisti, democristiani. azionisti. mo-
strando come l'iniziativa antifascista 
unitaria sia gia qui piu avanzata che 
altrove. II volantino non si limita ad 
auspicare la pace separata ma. rivol-
gendosi agli EmiUani e romagnol't, 
esorta gli operai a sabotare la produ-
zione e i contadini a non consegnare 
i prodotti agli ammassi. Si ricordano 
le figure simboliche di Gramsci, Gio
vanni Amendola. Rosselli. Matteotti. 
don Minzoni: « Ci siano essi di esem-

- pio e di sprone, il loro sacrificio sia 
vendicato! >. In provincia di Novara e 
nella zona operaia del Biellese dove 
son particolarmente attivi Benvenuto 
Santus e Guido Sola Tittetto avviene 
un altro lancio cospicuo. 

E c'e una zona dove il 1. maggio e 
gia dawero quel primo maggio di 
sangue che i documenti clandestini 
evocano, la Venezia Giulia. il litorale 
adriatico. il Friuli. In questa zona i 
manifesti del PCI si mischiano a quelli 
del Fronte di liberazione jugoslavo e 
i partigiani sloveni da parecchi mesi 
sulle montagne e nei villaggi sono in 
azione. Mario Lizzero. in contatto col 
Centra del partito. attraverso Bietolini 
in particolare. e riuscito a costituire 
con Mario Karis e alcuni altri comu
nisti friulani il primo Distaccamento 
Garibaldi che opera nelle valli del Na-
tisone. Sono pochi. anzi pochissimi. 
quindici uomini. rispetto ai compagni 
sloveni che gia hanno formazioni ag-
guerrite e bersagliate da una repres
sione feroce. Ma sono i primi garibal-
dini italiani in armi contro il fascismo. 
Togliatti. da Mosca. e al corrente di 
questa â ba del movimento partigiano 
all'estremo lembo orientale dell'Italia. 
Ne ha parlato in piu di una delle sue 
conversazioni radiofoniche. II tono dei 
suoi Discorsi agli italiani si fa ora 
piu acceso. appassionato. Bisogna fare 
presto, bisogna combattere il fascismo 
con le armi in pugno. c Tra il popolo 
italiano — egli dice il 7 di maggio — 
e la tirannide mussoliniana i ponti so
no rotti. 1'abiŝ o si allarga. Chi ha 
care le sorti del Paese deve acceltare 
senza esitazione la sfida lanciata dai 
gerarchi. Anche il popolo italiano ha 
del piombo a sua disposizione. E' ar-
rivato il momento che esso deve dare 
prova di sapersene servire >. 

II pomento della lotta armala. pero. 
non e ancora venuto. i tentativi del par
tito di accelerare un lavoro militare 
sono ancora destinati aH'insuccesso. 
Non sara facile creare un movimento 
partigiano neppure dopo 1*8 $ettembre 
e ora. sotto una dittatura fascista di 
guerra. fattasi piu rabbiosa nel siio 
ultimo sussulto. con un'alterpativa po
litica antifascista ancora debole e in-
certa sulla via dell'azione comune. con 
forti dislivelli nella mr>biIitazione della 
stessa avanguardia. gli tforz: in que
sta direzione restano sulla carta. Ma e 
pur significative che dopo il 1. magirio 
del 1943 la prospettiva di una prepa-
razione concreta alia lotta armata fac-
cia dei passi innanzi. II Centra still 
ora una nuova circolare m cui lancia 
la direttiva della costituzione dei Gnip-
pi d'azione palrinttica. proprio i fu 
turi Gap. Ogni gruppo deve essere 
compostn, dice il testo redatto da An 
tonio Roasio. di soli tre elementi. scelt: 
tra i piu coraggiosi e i piu disciplinati. 

«Nell'attuale situazione di illegalita 
— si legge — e impossibile creare dei 
forti gruppi armati di antifascist!" per-
ch6 mancano le condizioni oggettive e 
soggettive. Bisogna quindi cominciare 
a costituire dei piccoli sruppi (Gap), 
nei primi tempi composti di soli com
pagni e portarli alia lotta armata e 
poi. a poco a poco. nella lotta allargare 
la loro cerchia. il loro numero. atti-
rare i migliori e i piO cambattivi ele
menti del popolo e riuscire cos! ad or-
ganizzare un potente movimrnto ar-
mato di patrioti. Questi Gap forme-
ranno cos! i quadri. l'os=;atura. di un 
potente movimento arm.ito popolare 
quando le condizioni oggettive saranno 
favorevoli ». 

Paolo Spriano 


