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8 SETTEMBRE 1943 
Intervista con il compagno Longo sugli avvenimenti chetrent'anni fa segnarono Vinizio della Resistenza 

< i 

I drammatici giorni che vanno dalla eaduta 

del fascismo all'armistizio - Le proposte 

dei comunisti presentate il 30 agosto 

al Comitato delle opposizioni « sulla necessita 
urgente di organizzare la difesa nazionale 

contro l'occupazione e la minaccia 
di colpi di mano da parte dei tedeschi» 

Bonomi e De Gasperi temevano entrambi 

che il movimento popolare di massa 
assumesse toni insurrezionali 

Le responsabilita delle f orze che avevano portato 
il Paese alia guerra e alia disfatta 

Si chiude un periodo storico, nasce il CLN 

TN QUALI condizioni comincio la lotta di liberazione? Dei 
problemi che si posero nei giorni che vanno dalla eaduta 

del fascismo all'8 settembre abbiamo parlato con il com
pagno Luigi Longo, il quale dal 19 agosto '43, appena uscito 
dal confino di Ventotene, fu fra i maggiori dirigenti politici 
e militari dell'attivita del Partito, ruolo che poi mantenne 
per tutto il corso della guerra patriottica e partigiana. A lui 
abbiamo posto alcune domande su quei tempi e sui pro
blemi che ailora il Partito dovette affrontare e risolvere 

A tuo - avvisb 'che~ cosa 
ha signifrcato I'ofto settem
bre per I'ltalia? 

L'otto settembre e stato un mo-' 
mento cruciate per la storia del no-
stro Paese. In quel giorno fu an-
nunciato l'armistizio con le potenze 
alleate che conducevano la guerra 
contro il blocco delle potenze na-
zifasciste nel quale Mussolini ave-
va trascinato I'ltalia. L'armistizio 
segno, per il nostro Paese, la fine 
della guerra a fianco della Germa-
nia ed una sua nuova collocazione 
internazionale. Ma piu profonde ri-
percussioni ebbe la firma dell'ar-
mistizio per quanto riguardava la 
situazione interna e gli schiera-
menti politici hell'Italia che col col-
po di stato della monarchia si era 
liberata dalla ventennale dittatura 
del fascismo e di Mussolini. 

Gia questo fatto aveva creato 
nuove condizioni di vita nel Paese. 
Era finita l'immobilita e la passi-
vita delle masse. Tutto si metteva 
in movimento. Gli operai nelle fab-
briche e masse esultanti di popolo 
scendevano in lotta per consolidare 
ed ampliare le nuove possibilita di 
azione e di intervento che si erano 
create con la eaduta del fascismo 
e nonostante le brutali e sanguinose 
reazioni che le manifestazioni po-
polari e operaie incontravano da 
parte del governo militare del « ca
valier Badogiio », succeduto al go
verno fascista del «cavalier Muŝ  
solini B, come aveva annunciato il -
re nel comunicato di accettazione 
delle dimissioni di quest'ultimo. 

I 45 giorni del governo Badogiio 
- tanto esso durb, dal 25 luglio 
all'8 settembre — furono giorni di 
incertezze, di equivoci e di aspri 
conflitti ancho per quanto riguar
dava la sorte dei superstiti rottami 
del fascismo che si tenevano col-
legati con : comandi tedeschi. i 
quali ufficiaimente stavano ancora 
in posizione di alleati. ma gia oc-
cupavano con animo ostils e mi-
nacc'oso i punti chiave del nostro 
territorio. 

Dopo un ventennio 
di dittatura 

- L'annuncio dell'armistizio chiarl 
alcuni di qurjsti equivoci, ma ne fe-
ce sorgere altri ed apri paurosi 
vuoti. 

I 45 giorni del governo Bado
giio, pur nelle difficolta della si-
tuazione, avrebbero potuto costi-
tuire un momento di preparazione 
politica, militare, organizzativa per 
mettere il Paese in grado di affron
tare i prevedibili sviluppi degli av
venimenti di cui nessuno poteva 
ignorare 1'imminenza, la natura e 
la drammaticita. 
- Questa preparazione era tanto piu 
necessaria in quanto si trattava di 
far fare una svolta radicale a tutta 
la politica fino ad ailora seguita e 
dato che si usciva da un ventennio 
di dittatura la quale aveva disor-
ganizzato ed inquinato tutto: appa-
rati ed istituzioni e, in modo par-
ticolare, lo stesso Esercito. 

Invece, i 45 giorni di Badogiio 
furono sciupati in assurdi e vani 
destreggiamenti dettati solo dalla 
paura di svegliare i sospetti dei 
tedeschi e di provocare la violcnta 

reazione, di' questi. Anche in quei-
giorni cruciali e drammatici in cui 
si giocavano le sorti del Paese e 
la vita delle popolazioni, la monar
chia e Badogiio erano dominati non 
dalla preoccupazione di preparare 
la resistenza al prevedibile assalto 
tedesco ma solo dall'angoscia di 
fuggire ogni pericolo personale; pau
ra che portd poi alia ignobile e 
disastrosa fuga a Pescara. Cioe. nel 
momento del pericolo, nelle caste 
dirigenti - monarchiche e militari 
prevalse il comandamento contrario 
ad ogni legge d'onore che vuole che 
il comandante sia l'ultimo ad ab-
bandonare la nave che sta per af-
fondare. 

Le pressioni 
sul governo 

La tragica conseguenza di questa 
diserzione e di questa vilta dei capi 
militari e politici fu l'abbandono 
alia loro sorte delle forze annate 
nazionali, dislocate in patria e al-
1'estero, lasciate senza orientamento 
e indicazioni di lotta, nel momento 
stesso in cui non si poteva ignorare 
che sarebbero state brutalmente at-
taccate dai. tedeschi. Ne segui lo 
sbandamento generale e la comple-
ta dissoluzione delle forze annate, • 
che segnarono nella coscienza della 
nazione non solo la fine del fasci
smo, ma di ogni autorita della mo
narchia e delle caste dirigenti che 
avevano collaborato con il fasci
smo e portato I'ltalia alia guerra e 
alia catastrofe militare. 

La fuga di Pescara dette il colpo 
di grazia alia stessa istituzione mo-
narchica il cui ripudio fu poi san-
cito definitivamente dal voto popo
lare nel referendum del 1946 e di
sperse quanto, pur nella confusio-
ne e disorganizzazione creata dal 
ventennio di regime fascista e dalla 
sua repentina eaduta, vi poteva es
se re ancora di recuperabile e di 
valido nelle vecchie strutture. In 
queste condizioni. facile fu la presa 
di possesso del nostro territorio da 
parte delle truppe tedesche gia in-
trodotte dal fascismo. in veste di 
alleate, e che si trasforrnarono cosl, 
di colpo, in occupanti rapaci e ven-
dicativi. 

Nei 45 giorni del gover
no Badogiio, quale fu la 
nostra azione per premere 
su di esso e spingerlo. a 
decise iniziative per la con-
clusione dell'armistizio e la 
preparazione del prevedi
bile scontro contro gli oc
cupanti tedeschi? 

Noi iniziammo, fin dai primi gior
ni, una Iarga agitazione con volan-
tini, giornali, scritte sui muri, ri-
vendicando una pronta realizzazione 
della pace. Nello stesso tempo pas-
sammo alia organizzazione a Roma 
di squadre e deposit! di armi in vi
sta del passaggio alia guerriglia e 
prememmo sul Comitato delle op
posizioni costituitosi a Roma du
rante i 45 giorni perche* esso eser-
citasse effettivamente una pressio-
ne anche nei confront! del governo 
col quale era in contatto e pren-
desse proprie iniziative per l'orga-
nizzazione della lotta armata. 

di 1 iberazione 

8 settembre 1943 a Milano - Soldati di fanteria all'angolo di via Brera con via Fiori Oscuri: senza direttive, I'esercito smobilita 

• • Con questo intehto poi proponem-
mo a questo comitato. il 30 agosto, 
un promemoria da presentare al 
governo a sulla necessita urgente di 
organizzare la difesa nazionale con
tro l'occupazione e la minaccia di 
colpi di mano da parte dei tede
schi ». 

In questo promemoria noi propo-
•nevamo: 

Q \ di rompere immediatamente 
«*/ con la Germania e di conclu-
dere un accordo di armistizio con 
le Nazioni unite; 

W di mettersi in condizioni di 
respingere con la forza ogni. 

iniziativa ed intervento tedesco o 
fascista che tendesse ad opporsi al
ia volonta di pace del popolo ita-
liano; 

_ \ in caso di conflitto armato con 
l*/ le forze tedesche, di dare a tut-
te le formazioni militari italiane 
l'ordine di opporsi con tutte le loro 
forze all'usurpatore, respingendo 

ogni idea di compromesso o di ca-
pitolazione; 

J \ di organizzare la collaborazio-
1 1 / ne armata dell'esercito e della 
popolazione, procedendo alia forma
zione e all'annamento di unita po-
polari che, riprendendo le gloriose 
tradizioni garibaldine del Risorgi-
mento, dessero alia guerra un chia-
ro e preciso carattere di liberazio
ne e di indipendenza nazionale; 

« \ di stabilize in tutte le localita 
" / dei contatti e degli accordi tra 
i comandi militari e le rappresen-
tanze del fronte nazionale per far 
fronte a tutte le esigenze della lotta; 

i ? \ di sviluppare una politica di 
1 / fraternizzazione tra esercito e 
popolazione, impedendo ogni atto 
di ostilita da parte delle forze ar-
mate contro le masse popolari. 

g) di liquidare tutte le soprawi-
venze f asciste present! nell'ap-

, parato dello Stato, heU'amministra-
zione e nell'esercito, disarmando la 
« milizia volontaria per la sicurezza 
dello Stato » ed eliminando dai posti 
di comando tutti i fascist! ed i fa-
scisteggianti. - ' 

i 

Un tortuoso 
doppio gioco 

Nello stesso tempo raccomandava-
mo di portare ai posti di maggio-
re responsabilita uomini di sicura 
fede democratica. decisi a lottare 
fino in fondo contro 1'occupante 
tedesco ed i suoi strumenti, i fa
scist! italiani. 

Ma da questo orecchio 11 re, Ba
dogiio e la loro cricca non volevano 
sentire ragioni di sorta. Ess! eranc 
fermi alia frase «la guerra conti-
nua» — con cui si chiudeva il co
municato sulla formazione del go-

.verno Badogiio — e continuavano-a 
manifestare il proposito di prosegui-
re la guerra, sia pure solo alio sco-
po di tenere a bada i tedeschi. In 
fondo, il re e Badogiio credevano di 
potersi destreggiare in un tortuoso 
doppio gioco, sia nei confronti dei 
tedeschi, i quali intanto facevano af-
fluire nella penisola sempre nuove 
division!, sia nei confronti degli al
leati, con i quali avevano allacciato 
rapporti per la conolusione dell'ar
mistizio. 

Risulta dalle memorie pubblicate 
successivamente dai - protagonisti 
principali di quelle giornate, la pau
ra folle non solo delle reazioni te
desche ma anche dell'azione delle 
forze democratiche e di sinistra che 
si temeva potessero scatenare nel 
Paese un movimento popolare di 
massa capace di minacciare la mo
narchia e di aprire un processo.ri-
voluzionario. In una confidenza fat-
ta al proprio aiutante di campo, il 
sovrano era arrivato persino a la-

Roma depo l'armistizio: I'eroica difesa organizzata a Porta San Paolo 

mentare che 11 governo Badogiio si 
fosse abbandonato a « persecuzioni 
inutili» contro i fascist! e che fosse 
in balia delle correnti piu turbo-
lente del movimento democratico, i 
cui dirigenti erano indicati dal so
vrano, alia manlera fascista, come 
fuorusciti, cioe estranei alia collet-
tivita nazionale. 

I lavoratori 
in sciopero 

In realta, nello stesso Comitato 
delle opposizioni, i suoi massimi di
rigenti, Bonomi e De Gasperi vigi-
lavano perche 11 movimento popo
lare di massa non assumesse toni 
insurrezionali (scioperi general! po 
litici, movimenti di piazza, ecc). Si 
legge nel diario di Bonomi che in 
una riunione del comitato interpar-
titico pareva che si volesse consi-
gliare un'agitazione di folle per im-
porre al governo la pace. « Su que
sto punto, dice Bonomi, io inter-
vengo. Ed interviene anche Alcide 
De Gasperi: la possibilita di un'agi
tazione con intonazione insurrezio-
nale pare esclusa dagli stessi orga-
nizzatori socialisti e comunisti». La 
riunione si conclude, dando ragione 
a Bonomi e De Gasperi, dice lo sto
rico Franco Oatalano in una rievo-
cazione di quegli avvenimenti. In
tanto, la spinta delle masse e la 
pressione dei partiti di sinistra si 
facevano sempre piu insistenti: il 
19 agosto le classi lavoratrici dei piu 
importanti centri del Nord si mette-
vano in sciopero e l'aiutante di cam
po del re, generale Puntoni, notava 
allarmato: « All'interno le agitazio-
ni operaie si fanno piu numerose e 
preoccupanti. Stamani a Torino lo 
sciopero e stato quasi generale ». Si 
era giunti dunque a quella agitazio 
ne con intonazione insurrezionale 
che concordemente Bonomi e De Ga
speri avevano deprecato? La cosa 
piu grave — osserva il Catalano — 
e che gli operai chiedevano con fer-
mezza la spluzione dei problem! po-

." litici ancora irrisolti. * -
E' in questa situazione che il co

mitato dei partiti antifascist! appro 
v6 il 23 agosto un ordine del gior
no con cui rendeva responsabile il 
governo Badogiio del progressivo ag-
gravamento della situazione ed in 
vitava il comitato romano a chie 
dere la conclusione dell'armistizio, 
la formazione di un nuovo governo 
politico antifascista e dichiarava che 

"• la nazione — e in specie le classi 
lavoratrici — era decisa a ricorrere 
aU'azione e alia lotta contro ! te
deschi qualora ve ne fosse stata la 
necessita. Questa volta — scrive sem
pre il Catalano — la <r crociata anti-
tedesca fu accettata da tutti i pre-
senti come inevitabile e cost pure 
venne approvata la richiesta di un 
governo schiettamente democratico 
interprets della volonta del Paese ». 
Perd solo il 2 settembre, cioe oltre 
una settimana dopo, su proposta di 
Bonomi venne approvata una mo 
zione estremamente generica con cui 
il Comitato di Roma invitava i co-
mitati locali a mobilitare gli spirit! 
perch6 il popolo e le forze annate 
fossero pronti a rispondere all'ap^ 
pello delle correnti democratiche del 
Paese. 

I/Italia 
alia svolta 

La pubblicazione dell'armistizio 
awenuta l'S settembre, con alcuni 
giorni di anticipo sulla data pre 
vista dai dirigenti italiani, fece 
precipitare le cose ed obbligb tutti 
a prendere una precisa posizione. I) 
re ed il governo Badogiio vi rispo-
sero con la fuga a Pescara; 1 par
titi del comitato delle opposizioni, 
constatato che il re ed il capo dello 
stato non erano rimasti al loro po 
sto di comando e di direzione, si 
costitulrono in Comitato di libera
zione nazionale e assunsero il com-
pito di promuovere, organizzare e 
dirigere la guerra di liberazione 
nazionale, a cui dettero inizio i pri 
mi combattimenti contro i tedeschi 
awenuti nei pressi della capitale, e 
al suo interno, in altre citta e nel
le localita straniere dove, al tem
po del governo fascista, le vicende 
della guerra avevano portato trup
pe e presidi italiani. 

E' cosi che con 1*8 settembre co-
mincia la guerra di liberazione- Que
sta data costituisce un punto fer 
mo nella storia dltalia nel quale 
assumono, come abbiamo visto, un 
risalto drammatico le responsabi
lita delle forze che avevano portato 
alia guerra il Paese e che non era-
no state capaci di eritare la disfat
ta. E' con n settembre che si chiu
de l'ambiguo interregno dei 45 gior
ni del governo del maresciallo Ba
dogiio; e si chiude con il fallimento 
dei gruppi dominanti e della monar
chia. incapaci di esercitare una fun 
sione di reale guida della nazione 
in un momento tanto decisivo e tra-
gico. e timorosi soprattutto di con-
tenere quelle grand! energie popo
lari che si erano sprigionate pro
prio nel corso del '43, prima negli 
scioperi della primavera, poi nelle 
grand! manifestazioni che scossero 
da un capo all'altro lltalia al mo
mento dell'annuncio della eaduta di 
Mussolini, il 25 luglio. 


