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A VENTICINQUE ANNI D ALL'ATTENTATO A PALMIRO TOGLIATTI 

UNA DATA CRUCIALE 
Ci trovammo di fronte alia necessita di dare una risposta di massa al-
Pevento sanguinoso evitando al tempo stesso di cadere in un'avventura 
disperata - Superammo la prova: fu dimostrato che a sinistra esi-
steva una grande forza, un element o insopprimibile della vita italiana 

Diciamolo subito nel modo 
piu semplice: il 14 luglio del 
1948 fu un punto cruciale del-
la storia italiana del secon-
do dopoguerra. 

Quali questioni fece emer-
gere l'attentato a Togliatti? 
E che cosa fu in discussione 
in quei giorni tragici, che nes-
suno che li abbia vissuti po-
tra dimenticare? Non si pu6 
comprendere il senso di quel
le giornate, e la posta che 
fu in gioco. se non si va pri
ma di tutto agli avvenimenti 
che avevano modificato pro-
fondamente tutto il quadro 
internazionale. II punto di 
partenza era l'iniziativa an-
gloamericana di rottura radi-
cale deH'alleanza antifascista 
con l'UnJone Sovietica. La con-
seguenza fu non solo lo sca-
tenamento della « guerra fred-
da >. la tensione politica e mi-
litare portata nel cuore del-
l'Europa. ma il mutamento 
delle condizioni politiche in 
tutto il mondo capitalistico. 
dove venne dispiegandosi in 
modo ccnvulso l'impegno di-
retto ed aperto del gruppo di
rigente americano per con-
trollare e riorganizzare in fun-
zione della nuova linea di 
rottura con l'URSS la vita 
dei principali paesi dell'Eu-
ropa occidentale. considerata 
il punto di frontiera fonda-
mentale e al tempo stesso il 
trampolino per quella poli
tica tesa a respingere indie-
tro il mondo comunista. che 
poi trovd il suo simbolo in 
Foster Dulles. Ecco allora la 
rottura dei governi di unita 
nazionale in Italia e in Fran-
cia: ecco l'intervento' armato 
in Grecia; ecco la dottrina 
di Truman che affermava il 
diritto di ingerenza degli Sta-
ti Uniti negli altri Paesi: ec
co 1'utilizzazione degli « aiu-
ti > economici per gettare le 
basi di quel vincolo verso gli 
USA che poi sfocera nell'al-
leanza militate atlantica. 

Questa svolta politica ave-
va il suo strumento in una 
forsennata campagna che pre-
sentava i comunisti, le lore; 
organizzazioni. come nemici 
della < civilta ». portatori di 
imbarbarimento. di un crollo 
totale di valori, al servizio de
gli interessi di una potenza 
straniera. E la campagna non 
era solo ideologica. ma « pra-
tica >: essa era indirizzata ad 
espeller* dalla vita statale e 
produttiva, a isolare in un 
ghetto di condanna e di im-
potenza. non solo i comunisti. 
ma i < rossi » e in genere quel-
Parco nuovo di forze di si
nistra e radicali che erano 
maturate nel grande crogiuo-
lo della lotta unitaria antifa
scista. a partire soprattutto 
dalla seronda meta degli an-
ni Trenta. Lo scopo dell'ope-
razione politica era chiaro: si 
voleva spezzare la capacita di 
resistenza di forze che si op-
ponpvano alia leadership 
ampricana e al tipo di rior-
ganizzazk.ne capitali5tica che 
quella svolta sosteneva. 

Tutta la campagna demo
cristiana per le elezioni del 
18 aprile aveva questo retro-
terra ed era stata conlrasse-
gnata da ouesta impronta 
sanfeCista. che presentava I 
comunisti. i « rossi .̂ come 
il t Male ». e dal centro del 
governo agiva come possente 
stimnlo per il vpcchio appa 
rato renrp<;=ivi. statale rima-
sto in piedi. e dava piena co-
pertura ai cruppi del grande 
padmnato che venivano rior-
pan>7zando il !oro potere nel-
le fabbriche e nel Paese. La 
vittoria dpi If? aprile aveva 
reso euforkhe queste for7e 
ed aveva ealvf»ni77a'r> 'riiiior 
reazionari chf pen^v >nn ad 
una re^ d"i con'i m IIP via 
lenta. cnn il TOI imrnto ope 
ra;i [JI -\rn<Jc d Porlella del 

•la Ginostra era stata un an
no prima la prova di una 
strada continuampnte tenta 
ta e tenuta sempre aprrta 

Questo era il clima da cui 
^gorgarono i colpi di piatola 
di Pallante il 14 luslio E non 
conta gran che il carattere 
squallido del ptTfnnagsio; e 
appare o^g! -.T.in laria anche 
la que.nionp se abbia avuto 
o no dei cnmpl'ci. Pallante 
poi fara dellp dirhiarazioni 
quanto mai Mgmfirative: di-
ra chtf egli aveva fatto quel-
lo che d:cevano la « <tampa » 
e i c politic >: e affermera che 
uccid-*ndo Toeliatti egJi vole 
va colpire il partito comuni 
sta. e cto£ quello stesso obiet 
tivo. che la crociata guidata 
dalla Democrazia cnstiana e 
dall' imperialismo americano 
indicava come la cancrena da 
estirpare E davvero quei col 
pi di pistola indicavano al 
tempo stesso le forze di vio 
lonza reaz:onaria che la era 
ciata aveva evorato e msieme 
lo sbocco verso cui la situa 
none stava andando: direi 
che lo materiahzzava — quel 
lo sbocco — nel corpo insan 
guinato del capo dell'opposi 
zione abbattuto sulle porte 
del Parlamento Era una im 
magine tragica. che richiama-

Togliatti subito dopo I'atfentato 

va nella mente delle masse po 
polari altre vicende. altro san-
gue, altri episodi di militanti 
e dirigenti operai e popolari 
colpiti daliarma della rea-
zione. 

Qui fu la ragione_profonda. 
politica. deH'empziorie enorme 
che l'attentato sdscitd. In es-; 

sa si mescolavano il legame 
di affetto straordinario che 
circondava Togliatti e la co-
scienza diffusissima di lui co
me di una forza grande del 
movimento operaio: Togliatti 
— lo ricordiamo nitidamen-
te — non solo era amato pro-
fondamente. ma era sentito 
come il dirigente che esprime-
va la capacita di battere nel 
confronto ideale ravversario 
di classe. come il simbolo e 
la testimonianza di una nuo
va forza egemonica. di respi-
ro nazionale. conquistata dal 
partito e dal movimento ope
raio. 

Percio le pistolettate con-
tro di lui vennero avvertite 
non solo come una infamia, 

ma come un colpo portato al
ia forza stessa delle masse. 
come il tentativo di volere 
spezzare. cancellare l'opposi-
zione popolare dalla scena po
litica. Chi non coglie questo. 

r non. coglie la causa pjujnti-
' maf che dette quelfa ampiez-
•'zsi".e istantaneita alia proie^' 

sta. E poi non si trattava so
lo della sorte dell'Italia. Do
po i momenti fulgidi della 
vittoria sul fascismo. in quei 
mesi. in quell'anno ritornava 
in discussione il cammino del 
mondo. pesava su tutti il ri-
catto del monopolio atomico 
americano, si riaffacciava il 
pericolo della guerra imperia-
lista e — come sempre — es-
so si umva strettamente ad 
una nuova ondata di repres-
sione antipopolare. Non a ca-
so in quegli stessi giorni ci 
fu l'attentato al segretario del 
partito comunista giappone-
se. e tutta intiera la direzio-
ne del partito comunista ame
ricano venne gettata in car-
cere. 

Che cosa e'era dietro 
quei quattro colpi di pistola 

Tale era l'incalzare di que
stioni che stavano dietro ai 
colpi di pistola sparati con
tra il capo comunista. II par
tito nostra si trovd cos) di 
fronte ad un nodo aspro. Si 
presentava preminente e de-
cisiva la necessita di una ri
sposta di massa che fosse al-
I'altezza dell'evento sanguino
so e che facesse sen tire tutta 
intiera la capacita di lotta del
le forze popolari. perchfe se 
questa risposta fosse manca-
ta o fosse stata debole. ne 
-arrbbe venuto un incoraggia-
rnento sirandp alia spinta rea-
ziunana chp tendeva a schiac-
ciare l"opposi7.inne di sinistra. 

AI tempo stesso non biso-
gnava cac-ciarsi in un'avventu
ra dispprata e srnza prospet-
tiva. in un mwnento in cui 
Cavversano di classe era alia 
offensiva. e in tutto I'Occiden-
te capitalistico si registrava 
un pesante spostamento a de-
stra. una crisi grave dell'uni-
ta democratica coslruita nel
la lotta antifascista: bisogna-
va ev tare — per dirla con i 
termini di allora — una pro-

spettiva « greca ». Questo era 
il nodo da sciogliere: tanto 
piu difficile, perche si presen
tava subito dopo la sconfitta 
elettorale del 18 aprile. e men-
tre era gia avanzata la mano 
vra scission is ta costruita per 
spezzare l'unita sindacale. 

Oggi. a distanza di decenni. 
possiamo affermare che la 
prova difficilissima fu supe-
rata bene. E le conseguenze 
politiche furono grandi. La ri
sposta ebbe caratteri senza 
precedent!': lo sciopero para-
lizzd region! inlere; masse 
enormi scesero in piazza, die-
dero luogo a manifestazioni 
impressionanti. e in una se-
rie di luoghi praticamente as-
sunsero il controllo di paesi. 
borghi. citla. La lotta ebbe un 
impeto potente. ma fu diffi
cile. durissima. gravida di in-
cognite: si dovette misurare 
con il dispiegamento totale e 
massiccio degli apparati poli-
zieschi e militari subito mo-
bilitati dal governo per la re-
pressione. Ci furono scontri 
gravi, conflitti di strada, 
morti. 

II saldo orientamento 
del Partito comunista 

Ci furono anche zone di 
inerzia. centri e gruppi so-
ciali paralizzati dal clima di 
paura. E tutlavia il movi
mento nel suo insieme inve-
sti milioni di persone. segnd 
uns ripresa della unita della 
sinistra che era stata vulnfr 
rata dalla sconfitta elettora 
le del 18 aprile. stabili colle 
gamenu con strati oscillanti 
di cittadmi che videro nello 
attentato 1'immagine materia 
le Hi una minaccia per la li
ne rta. 

II partito fu I'asse di que
sto movimento: colpito nel 
suo capo, messo ad un cimen-

to aspro, solto la direzione 
di Longo e di Secchia. riusci 
a dare forza alia risposta ed 
a guidarla nella direzione fon 
damentale. Si tratto di una 
« insurrezione mancata ». co
rns ha detto qualcuno? La 
quesUone non ha senso. Le 
insurrezioni non si fanno sot-
tobanco. o per ammicc^.nen-
to: si dichiarano. Quando vo-
lemmo I'insurrezione contra 
il fascismo, lo dicemmo a tut-
te lettere. la preparammo per 
mesi ed anni, e chiamammo 
apertamente le masse a quel 
traguardo. Stavolta I'ohietti 
vo era diverso e puntava ad 

una protesta politica di mas
sa che desse un colpo al 
riemergere di gruppi reazio
nari e determinasse nel Pae
se una mobilitazione unita
ria di forze contra il perico
lo di un regime liberticida 
e contro la pressione dell'im-
perialismo americano. Su 
questa via incanalammo la 
lotta, con una scelta consape-
vole della Direzione del Parti
to. in quella riunione tenuta 
alle due del pomeriggio del 
14 luglio. mentre in tutti pe
sava la domanda angosciosa 
se Togliatti si sarebbe salva-
to oppure no. Ed 6 naturale 
che mettendosi in movimento 
milioni di uomini, in quella 
ora grave e dolorosa, si ac-
cendessero passioni e anche 
illusion)', si determinassero 
uno sdegno, una rabbia, si 
creassero episodi di insorgen-
za che era puerile pensare di 
controllare compiutamente. 

Si pud obiettare che non 
raggiungemmo l'obiettivo da-
to alio sciopero che erano le 
dimissioni del governo: ed e 
anche vero che non riuscim-
mo ad evitare il precipitare 
della scissione sindacale volu-
ta da Papa Pacelli e dalla di
rezione democristiana. Ma il 
movimento di lotta cambid 
la valutazione della situazio-
ne. Fece intendere con i fat-
ti che il voto del 18 aprile 
non esprimeva i termini rea-
li dei rapporti di forza; e 
quindi spazzd via la speran-
za che l'opposizione di sini
stra fosse piegata: cioe cam-
bio qualcosa nella testa di 
tutti. ristabili la verita circa 
la realta del Paese. De Gaspe-
ri non si dimise: ne Scelba 
fu mandato via: ma la DC eb
be la prova concreta della for
za organizzata che viveva a si
nistra e questo fu condizio-
nante non solo per la sua con-
dotta. ma anche per l'azione 
dei gruppi oltranzisti che 
spingevano alio scontro fron-
tale e totale con il movimen
to operaio. Percio abbiamo af-
fermato che quella lotta fu 
un punto cruciale della sto
ria del* Paese; in cut si decise 
qi-aJcosatdh fondamentale ^per 
gli anni avvenire e per la di-
fesa della liberta. E credo che 
non sia esagerato affermare 
che la risposta italiana ebbe 
valore internazionale. perche 
disse ai dirigenti americani 
a quale prova ess) andavano 
in una serie di paesi dell'Eu-
ropa. se si mettevano sulla 
strada di una avventura di 
guerra contro il mondo socia-
lista. 

Quanto al partito, esso fe
ce una esperienza che ebbe 
una importanza grande e 
proprio nel senso politico. 
Vogliamo dire che esso spe-
rimento. nel momento piu dif
ficile, la sua capacita di con-
durre una lotta di opposizio-
ne aspra e durissima. che sa-
peva fronteggiare anche cri
si drammatiche e che costa-
va anche sangue, ma senza 
restringersi in un isolamento 
settario e impotente e senza 
perdere 1'orientamento: speri-
mentd insomma la sua capa
cita di combinare insieme la 
forza e l'ampiezza della lotta; 
e questo fu un punto chiave 
per tutta l'azione che dovem-
mo poi condurre nel perio-
do piu pesante del monopc*-
lio clericale del potere. 

Ci sono momenti in cui la 
qualita. la storia di un parti
to fa un passo avanti di so-
stanza Fu cid che awenne in 
quei mesi. e fu la nostra vit
toria sull'attentatore e sui re-
sponsabili politici dell'atten-
tato. Certo pagammo on prez-
zo alto. La repressione demo
cristiana si scatend e colpi 
migliaia di militanti. L'inb'e-
ra provincia di Siena fu mes-
sa in stato di assedio. Paesi 
come Abbadia San Salvato-
re furono rastrellati come ai 
tempi dei nazisti. Si deter-
mind una situazione parados-
sale. che diceva tutto circa il 
carattere delle forze che sta
vano alia testa dello Stato: in 
carcere venivano gettati non 
gia gli ispiratori politici del-
l'attentato di Pallante. ma co
lore che si ribellavano all'at-
tentato e alle sue radici po
litiche. 

Sapemmo resistere anche 
alia repressione. E quando a 
settembre una fiumana di 
bandicre rosse e di popolo 
dilagd per Roma da tutta Ita
lia per salutare Togliatti che 
ritornava. anche quella era 
I'immagjne fisica di un fatto 
politico: il segno di una for
za organizzata e combatten-
te che la crociata anticomu-
nista e il ricorso al sangue 
non erano riusciti a piegare 
e che si presentava come ele-
mento insopprimibile della vi
ta italiana. Questo era 0 da 
to importante. che riguarda-
va non solo noi ma tutta la 
storia del Paese. E credo che 
fu il saluto migliore che po-
tessimo dare al compagno che 
ci era carissimo e per la cui 
vita tanto avevamo temuto. 

Pieffro Ingrao 

La manifestazione di protesta del 14 luglio '48 a Milano 

II crimine che scatend 
la collera del popolo 

La drammafica sequenza del fenfafo assassinio del leader del PCI, malurafo nel clima di una parossisfica agilazione anlicomunista - « Non per-
dete la fesla» • Nel paese, folgorafo dalla nolizia, il piu imponenfe sussulfo di massa che I'llalia abbia conosciulo • II caraifere dello sciopero 
generate e la direzione del movimento - La violenta repressione aftuata dal governo - L'inizio di una svolta, su una linea di riscossa e di avanzata 

Ore 11,35 di mercoledi 14 
luglio 191B. Via della Mis-
sione sulla fiancata destra del 
palazzo Montecitorio. Un pas-
sante sta camminando al cen
tro della stretta strada. Si 
e lasciato alle spalle un ca-
rabiniere che staziona all'al-
tezza della scalinata che con
duce a piazza del Parlamen
to. Davanti a lui un giovane 
in attesa. Ancora piu avanti, 
sull'angolo di via Uffici del 
Vicario, una vettura. un al
tro passante, un altro cara-
biniere di servizio. Dal por-
toncino di servizio della Ca
mera. che reca il numero 4, 
escono Palmiro Togliatti e 
Nilde Jotti. II giovane che & 
in attesa quasi di fronte al
ia porta li osserva immobile. 
II segretario del PCI e la sua 
compagna s'incamminano 
verso Piazza Montecitorio. 
Avranno fatto una decina di 
passi quando il giovane si 
lancia alle low spalle e esplo-
de, in rapidissima sequenza, 
tre colpi di pistola. 

Togliatti cade in avanti bat-
tendo il volto, raggiunto al
ia testa e al torace. Mentre 
I'attentalore si avvicina anco
ra di piu. la Jotti si getta su 
Togliatti. la sua mano si po-
sa istintivamente sulla nuca 
della vittima nel punto da 
cui sgorga il sangue. II cri-
minale esplode un quarto col
po. Risultera poi che solo 
uno dei proiettili non e an-
dato a segno ed i finito con-
ficcato sul muro dell'Hotel 
Nazionale. Solo a questo pun
to e mentre la nostra com
pagna grida « Assassino! Ar-
restatelo! > i due cardbinieri 
si precipitano sull'attentato
re e lo immobUizzano. 

Accorrono alcuni commessi 
della Camera e altrettanto fa 
il giornalista ViUata che ave
va dato la precedenza ai due 
parlamentari sulla soglia del 
portoncino. La voce dell'at
tentato giunge in aula: < Han-
no sparato a Togliatti! Han-
no ucciso Togliatti! >. II gri-
do agghiacciante rimbalzera 
da Montecitorio per investire 
come una folgore tutta Ro
ma, tutta Vltalia a suscitare 
la piu profonda, drammatica 
ondata di sdegno, di rabbia 
che mai il Paese abbia cono
sciulo. 

Sintomi 
allarmanti 

II ferito viene trasportato 
nell'ambulatorio di Monteci
torio dove accorrono tutti i 
parlamentari medici e i diri
genti del Partito. Togliatti i 
pallida e sanguinante ma lu-
cido, fa un enorme sforzo di 
reazione. Non e possibile sta-
bilire la profondita e quindi 
la gravita delle tre ferite ma 
i sintomi sono allarmanti. La 
pressione sanguigna scende 
costantemente, il polso si fa 
lento: 40-45 pulsazioni al mi-
nuto. Togliatti cerca addirit-
tura di sdrammalizzare ft qua
dro: € Al matlino ho sempre 
una basso frequenza cardia-
ca >. Un parlamentare dc, tl 
dolt. Borsellino dice di sa-
pere che quella mattina il 
prof. Valdoni sta operando 
al Policlinico e propone di av~ 
visarlo e di farlo intervenire 
prima possibile sul ferito. 

K compagno Longo si con-
sulta brevemente eppoi da 
ordine di mettersi in conlat-
to col Policlinico perche' pre 

parino immediatamente la so
la operatoria. E' convinzione 
del dolt. Borsellino che sia 
stato leso gravetnente un poi-
mone. Ed era infatti cost. Dei 
tre proiettili, due — quello 
che s'era co'nficcato sidla nu
ca e quello introdottosi sul 
fianco sin'tstro all'altezza del
ta settima costola — erano 
penetrati poco: sarebbero sta-
ti. altrimenti, mortali ambe-
due. 11 terzo proiettile, inve-
ce, s'era introdotto fra il lo-
bo medio e quello superiore 
del polmone sinistro dando 
luogo ad una cospicua emor-
ragia tanto che nel cavo pleu-
rico si era accumulato un li-
tro e mezzo di sangue. Cid 
spiega il preoccupante anda-
mento della pressione che. al 
momento della prima visita 
al Policlinico, risultera ad un 
massimo di sessanta. 

Mentre si attende I'arrivo 
dell'ambulanza, Togliatti con-
tinua a parlare senza il mi-
nimo tremito della voce. Ad 
un certo punto dice: «Que
sta volta non avrete bisogno 
di cercare i mandanti*. Poi, 
posto su una brandina. vie
ne portato sull'auto. Una fo-
to scattata nel momento in 
cui viene introdotto dallo 
sportello posteriore, lo ritrae 
coperto da un plaid e la ma
no posata, in gesto protetli-
vo. all'altezza del cuore. Gli 
i accanto Edoardo D'Onofrio. 
In quel momento, fra i due, 
si svolgeva una brevissima, 
tesa conversazione. 

« Come stai? > 
*Male.. Non perdete la te

sta >. 
Era passato il mezzogior-

no da pochi minuti. 
Perchi Togliatti aveva detto. 

che questa volta, i mandanti 
non e'era bisogno di andarli 
a cercare? Egli si riferiva ad 
un criminale incitamento 
omicida pubblicato dal gior-
nale socialdemocratico e do-
vuto alia penna del suo di-
rettore. Carlo Andreoni (un 
ex comunista, protagonista di 
oscuri episodi di awenUiri-
smo al termine della guerra 
di Liberazione e finito poi su 
rabbiose posizioni antio-
peraie) e che letteralmenle 
chiedeva di €inchiodare al 
muro del loro tradimento To
gliatti e i cuoi complici. E 
inchiodarveli non metaforica-
mente*. 

Quella immonda prosa an
licomunista non faceva che 
rendere esplicito non solo lo 
animo ma Vintendimento po
litico della borghesia italiana, 
ansiosa di portare a termine, 
nelle favorevoli condizioni 
create dal voto del 18 aprile 
Voperazione di ridurre ai mar-
gini della legalita e possibil-
mente di schiacciare il mo
vimento operaio. 

Naturalmente quando To
gliatti parlava di mandanti 
non si Tiferiva ad un diretlo 
rapporto criminale fra que
sto o quel dirigente governo-
tivo e il loUer: si riferiva al 
clima politico e psicologico 
che la DC e i suoi alleali era-
no andali creando. in una 
escalation parossisfica di di-
scriminazione anlicomunista 
e anlisocialista. di scatena-
mento delle piu irrazionoli 
paure religiose e di classe, di 
ricatti. di minacce. Togliatti 
si riferiva al disegno di mu-
tare sostanzialmente ft regime 
di democrazia uscito dalla 
guerra di Liberazione e di al-
lineare Vltalia sul piano in 

ternazionale in uno schiera-
mento antisovietico. 

Prima che l'attentato venis-
se a rendere drammaticamen-
te espliciti questi pericoli, tut
ta l'azione dei comunisti era 
stata indirizzata a suscitare 
una vasta reazione popolare 
e democratica capace di bloc-
care il processo degenerativo 
e di avviare una riscossa. La 
rabbiosa reazione del giorna-
le socialdemocratico si rife
riva proprio all'ultimo discor-
so parlamentare di Togliatti, 
intervenuto il 10 luglio alia 
Camera nel dibattito sulla ra-
tifica della convenzione italo-
americana per I'adesione al 
cosiddetto < Piano Marshall». 

Un confronto 
drammatico 

La sua critica si era appun-
tata sul grave significato po
litico — di alienazione della 
sovranita nazionale — di un 
«piano > economico dell'im-
perialismo teso a infeudare 
i paesi europei secondo una 
strategia (quella enunciata 
nella < dottrina Truman ») di 
dominio mondiale e di guer
ra anticomunista. Ed aveva 
ammonito a non sottovaluta-
re la reazione che dal popo
lo italiano sarebbe venuta se 
il paese fosse stato coinvolto 
m awenture belliche. 

L'attentato cadeva, dunque, 
nel mezzo di un confronto 
drammatico. Governo e circo-
li dirigenti capitalistic! senti-
rono immediatamente che po-
teva profilarsi una reazione 
popolare cosi profonda da 
mutare il segno della situa
zione. E la prima cosa di cui 
si preoccuparono fu di di-
mostrare che I'attentatore era 
solo, non aveva complici e ispi
ratori. In realta non si e mai 
saputo se Antonio Pallante 
da Randazzo, gia seminari-
sta, megalomane ed eccitalo 
cultore del pensiero nazisla, 
ag\ davvero da solo o no. 
Quel che conta 6 che egli agi 
nella logica dell'indirizzo che 
le forze dominanti intendeva-
no imporre al Paese. 11 fatto, 
immediatamente accertato, 
che il criminale aveva ottenu-
to ben tre biglietti d'ingres-
so a Montecilorio dal tepu-
tato dc Turnaturi accentud 
ancor phi nella gente la con
vinzione di un complotlo, di 
una sfida estrema a tutto il 
movimento popolare. 

I lavoratori e larghi strati 
dei ceti medi reagirono spon-
taneamente, con un rabbio-
so sussulto alia notizia dello 
attentato. Tram e treni si fer-
marono, i negozi chiusero, il 
lavoro si fermb nelle fabbri
che e da esse uscirono fiuma-
ne di manifestanli sulle piaz-
ze. La CG1L — che era allora 
la centrale unica — nel pro-
clamare lo sciopero di prote
sta non fece che sanzionare 
uno stato di fatto: gia nel pri-
mo pomeriggio del 14 tutto ft 
paese era paralizzato. Subito 
si pose al sindacato e al Parti
to il problema del carattere 
dello sciopero, delle sue for
me, dei suoi obietlivi; sul ver-
sante opposto. si pose al go
verno De Gasperi il problema 
della linea di condotta. 

« Non perdete la testa *, ave
va ammonito Togliatti. Cid si-
gnificava tenere in pugno il 
movimento, portarlo al grado 
p'tit elevato di estensione e 
di tensione impedendo tutta-

via che fosss varcato il limi-
te oltre il quale e'era Vavven-
tura della guerra civile. Gran
de era la tentazione in strati 
del movimento operaio — in 
specie quelli piu duramente 
colpiti dalla fase « malthusia-
no. > della reslaurazione capi
talistico — di fare dello scio
pero Voccasione di un genera
te ribaltamento del quadro po
litico e sociale. Subito si di-
spiego una grande opera di 
orientamento e di direzione 
dei comunisti perche quella 
degenerazione fosse evitata. 
Chiara, fin dal primo momen
to, fu la parola d'ordine di 
uno sciopero politico di pro
testa volto a liquidare il pe
ricolo di una svolta reaziona-
ria, a imporre una nuova di
rezione democratica del pae
se cominciando col cacciare il 
ministro dell'Interno. Scelba. 

Nel suo insieme lo sciope
ro — nei due giorni in cui eb
be carattere « ufficiale > e in 
quelli successivi — mantenne 
questi caratteri. Ma fu opera 
difficile, tanto piu difficile in 
quanto in numerose localita 
le aulorita di governo si det-
tere chiaramente alia provoca-
zione e alia repressione indi-
scriminata. Fra il 14 e il 15 
si ebbero gli episodi piu in-
fuocati della protesta. A Ge-
nova fu disarmata una colon-
na di autoblinde e la citta 
passo in mano ai dimostran-
ti; lo stesso accadde a Livorno 
ove la polizia fu consegnata 
in caserma; a Venezia si eb
bero duri scontri e furono 
occupate le fabbriche e la ra
dio; a Torino la FIAT era in 
mano agli operai; a Milano 
le occupazioni aziendali si 
prolungarono anche nei gior
ni successivi; scontri e morti 
si contavano in numerose cit
ta: Roma, Napoli, Bologna, 
Siena, Livorno, ed altre. Mai 
si e conosciuto il numero pre-
ciso delle vittime su ambo i 
fronti: De Gasperi parlo il 
30 luglio di 16 morti e 6W 
feriti, ma il partito accerto al-
meno 20 morti. 

Venne scatenata una vio
lenta repressione. Nell'imme-
diato il governo preferi non 
sfidare i grandi centri ope
rai; si sarebbe procedulo poi 
alio stillicidio degli arresti 
(non se ne contarono, nel gi
ro di un paio di mesi meno 
di settemila). Assursero a sim
bolo gli episodi di Abbadia 
S. Salvatore e di Civitacastel-
lana. L'intero massiccio del-
I'Amtata fu sottoposto ad una 
vera e propria azione di guer
ra: la popolazione, in garti-
colare i minatori che erano 
stati la spina dorsale della 
protesta. dovettero rifugiarsi 
sui monti e organ'tzzare una 
difesa di tipo partigiano. Nel
la cittadina laziale fu istau-
rato lo stato d'assedio e gran 
parte della popolazione fu ra-
strellata. A Sesto S. Giovanni 
si tentd una provocazione in 
grande stile con ft presunto 
ritrovamento di un deposito 
di armi alia Breda, un depo
sito nolo da sempre e regolar-
mente vigilato dalla polizia. 

Mentre tutto questo acca-
deva, si svolgeva una duplice 
baltaglia nel Parlamento e in 
scno all'Esecutivo nazionale 
delta CGIL. La massiccio < pa-
hide * parlamentare uscita 
dalle elezioni del IS aprile 
fece blocco attorno al gover
no. Nel sindacato, la compo-
nente democristiana minac-
cib la secessione e portb avan
ti la sua operazione anche 

quando la Confederazione 
proclamo terminato lo scio
pero alle ore 12 del 16 luglio. 
Questa decisione, altamente 
responsabile, servi a fugare 
gli ultimi dubbi sul caratte
re dello sciopero e fu presa 
non senza difficoltd data la 
pressione della base. La scis
sione della CGIL precipitera 
nei giorni successivi nono-
stante gli sforzi di Di Vitto-
rio e le prove di moderazio-
ne della maggioranza comu
nista e socialista. 

Luigi Longo ebbe a scrive-
re sull'€ Unita » del 17: « Lo 
sciopero e cessato, ma la lot
ta continua. Continua sul 
nuovo piano sul quale Vhan-
no portata la protervia del 
governo e la volonta e la de
cisione delle masse popolari, 
cioe sul piano della lotta so
ciale e politica di massa per 
la difesa della liberta, del pa
ne, della pace e dell'avveni-
re del nostra popolo >. Era 
una precisa indicazione: lo 
sciopero aveva rimesso in mo
vimento tutta la situazione 
nazionale, soprattutto al li-
vello dello scontro sociale. La 
lunga, pur ordinata ritirata 
del movimento operaio inizia-
tasi nella primavera del 1947 
e culminata nella pesante 
sconfitta del 18 aprile era 
bloccata. Si apriva una nuova 
fase della * guerra di posizio-
ne » che conoscera esiti alter-
ni ma su una linea generale 
di riscossa e di avanzata. 

In migliaia 
al Policlinico 
II senso di questa svolta 

tutti lo poterono percepire il 
26 settembre quando mezzo 
milione di lavoratori saluta-
rono Togliatti tomato al suo 
posto di lotta. C'erano in 
quella fella immensa che scia-
mava per tutta Roma quei 
lavoratori romani che erano 
stati protagonisti dell'episodio 
piu appassionante dell'infuo-
cato luglio. Ricordiamo questo 
episodio perche esso ben ri-
specchia I'animo delle grandi 
masse popolari verso il capo 
del Partito Comunista. 11 15 
luglio, mentre ancora Togliat
ti loltava contro la morte, si 
tenne a piazza Esedra il gran
de comizio delle sinislre. Era-
no in duecentomila. Al termi
ne, dalla tribuna Vultimo ora
tor e si rivolse alia folia: < Ed 
ora — disse — andiamo tutti 
a salutare Togliatti >. La fiu
mana si mosse verso il viale 
del Policlinico. Via via che si 
avvicinava all'ospedale, la fol
ia diceniva sempre meno ru-
morosa. Nelle vicinanze dello 
edificio che si trovava al di 
la del grande muro di cinta, 
dei compagni del servizio di 
ordine davano la dirclliva: 
t Compagni, scorrete in silen-
zio; il compagno Togliatti ri-
posa. non deve essere distur-
bato ». 

Cosi duecentomila persone, 
accalcale, eccitate, s'imposero 
si pud dire contro ogni lo
gica, il silenzio piu assoluto: 
sul mare immenso di teste si 
poteva sentire lo stormire del
le foglie. Su molti volti seen-
devano lacrime di commozio-
ne e di odio: ma non un sin-
ghiozzo ruppe il grande silen
zio. A pochi metri da li. To
gliatti conduceva la sua en-
nesima battaglia. 

Enzo Roggi 


