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BILANCIO DEL CONVEGNO 

DI REGGIO EMILIA 

L'insegnamento di 
Rosa Luxemburg 

Dalla lotta, al fianco di Lenin, contro I'oppor-
tunismo socialdemocratico all'acuta percezio-
ne dei problemi della democrazia socialista 

L'Unita ha gia riferito 
sul convegno su Rosa Lu
xemburg, indetlo dall'fsri-
tuto per lo studio della so-

~ cieta contemporanea (ISSO-
CO) — fondato e diretto da 
Lelio Basso — e tenutosi a 
R. Emilia dal 18 al 22 scor-
sp, con la collaborazionc del 
Consiglio provinciale. Da 
tempo Lelio Basso dedica la 
sua attenzione e i suoi stu-
di alia grande rivoluziona-
ria, sicche questo convegno 
puo considerarsi, da un lato, 
il coronamento di tutta una 
attivita e, dall'altro, un va-
lido impulso al suo sviluppo. 

E' un fatto da salutarsi, 
ove si pensi come sia nostro 
compito ricuperare tutta la 

riechezza della storia del mo-
vimento operaio e delle gran-
di figure che l'hanno ac-
compagnato — nelle loro 
luci e nelle loro ombre — 
e la cui opera e stata spes-
so vista in modo distorto e 
condannata a causa di una 
deformazione dogmatica del 
marxismo; ed ove si pensi 
che il drastico giudizio ne-
gativo espresso da Stalin 
(nella sua nota lettera alia 
rivista Proletarskaja revo-
lutzia del 1931) sulla Lu
xemburg valse per troppo 
tempo a bloccare uno studio 
scientificamente condotto su 
un'azione e su un pensiero 
cosi complesso e denso di 
insegnamenti. 

Fu proprio Stalin a non 
limitarsi a rilevare gli erro-
ri in cui certo la Luxem
burg ebbe a catlere su im
portant! questioni — come 
quella dei contadini e delle 
nazionalita —, ma a contrap-
porla a Lenin, in modo sche-
matico e falso, cosi da apri-
re la strada a quanti oggi 
vorrebbero mantenere la 
stessa contrapposizione, ora 
da «sinistra», ora da de-
stra. 

II convegno ha fatto giu-
stizia, nel suo complesso, 
di tale contrapposizione e, 
prima di ogni altro, l'ha re-
spinta Basso, anche se non 
e mancato qualche tentati-
vo di mantenerla in piedi. 

La prima cosa ehe il con
vegno si e sforzato di fare 
e stata di collocare Rosa 
Luxemburg nella concreta 
realta storica in cui essa 
opero. Un rapido s"guardo 
alia sua vita di militante ci 
dice che tutta la sua azione 
la colloca alia sinistra del 
movimento operaio europeo 
di quei decenni, alia sinistra, 
insieme a Lenin, nella lot
ta contro l'opportunismo so
cialdemocratico, nel denun-
ciare i pericoli della guer-
ra imperialistica, nell'indi-
eare i compiti della classe 
operaia. 

Cosi fu quando essa si 
affermo, giovanissima, nel 
movimento operaio tedesco 
e nella seconda Internazio-

nale, presentandosi come uno 
dei protagonisti del dibatti-
to contro il revisionismo di 
Bernstein; da quando fu la 
prima ad individuare il fon-
do di opportunismo che sta-
va celato dietro all'« orto-
dossia » di Kautzky. alia re-
cisa sua contrapposizione al 
cedimento dell'internaziona-
le socialista di fronte alia 
guerra imperialistica del 
1914, all'attenzione ancora 
che essa dedico. sul piano 
teorico, al fenomeno del-
rimperialismo. sino al suo 
fermo schierarsi dalla par
te della rivoluzione dei bol-
scevichi. L'esame delle sue 
divergenze da Lenin, che 
non vanno attenuate; l'indi-
viduazione dei suoi errori, 
ormai indiscutihili. sulla 
questione contadina e na-
zionale: delle debolczze teo-
riche del suo libro sull'.4c-
cumulazinne del capitale; 
i! dibattito sul centralvsmo 
nella vita del partito. vanno 
collocati in auesto quadro. 

Molto si e discusso, come 
e comprensibile, del proble-
ma che resta ancor oggi mag-
giormente aperto: del rap-
porto tra spontaneita Cmo-
vimento) e direzione (parti
to e suo ccntralismo). Non 
semDre tenendo conto. cre
do. deirawortimento su cui 
ha insisMto Basso nolle su** 
conclusion^ che Lenin e 
Rosa erano due rivoluziona-
ri . operanti in una situazione 
concreta. e che i loro scrit-
t i . osni s i n ^ ' a nrnpo>bione 
di CSM. diventano incom-
pronsibi'i ove non siano 
collocati in ouella «utua7io-
ne ert interwetati al'a UICP 
dei fini pratici che essi si 
ponevano. 

Cosi. fonmila7ionj Hh'pr-
se. anche asnr« contranno-
sizioni p^'emiche — a pro-
po^i'o del ccntraIicmo Hi 
partito —. vanno valutatc 
tenendo ronto di come Le
nin andasse rostniendo la 
teoria del oirt i to riferendo-
si ad una oreanizzazione che 
apDena na«=ceva. oierando 
nella niu dura i iWalita, in 
UP paese in cui la classe 
operaia aveva un debole pe
so specifico; e la Luxem
burg, inveco. r:«'orendosi ad 
tin partito so' 'damcntc co-
ttruito, operante nella le-

galita democratica, in un 
paese con forte componente 
operaia. Vero e, come si e 
avvertito, che la teoria del 
partito di Lenin non puo 
essere tutta racchiusa nelle 
due opere, pur cpsenziali, 
Che fare? e Un passo avan
ti e due hulietro, e deve esse
re visto come egli sia andato 
ponendo sempre piu atten
zione al valore del movimen
to delle masse e dei suoi 
insegnamenti; cosi come Ro
sa ando porgendo sempre 
piu attenzione alia necessita 
della direzione. 

Le differenze persistono, 
tuttavia, e chi scrive non si 
sottrae all'impressione che 
alcuni elementi di sponta-
neismo siano rimasti nella 
Luxemburg. Ritengo altret-
tanto che a Lenin si debba 
quella piena comprensione 
del posto determinante che 
la coscienza e la teoria occu-
pano nella lotta rivoluziona-
ria, al di fuori della quale 
non si afferra oggi la funzio-
ne insostituibile del partito 
politico. Del resto, che cosa 
e il marxismo stesso, nella 
sua capacita di definire le 
leggi ehe governano la for-
mazione sociale capitalistica, 
se non la fondazione scien-
tifica della lotta rivoluzio-
naria del proletariato e, con 
cio, il superamento non solo 
dell'utopismo ma dello stes
so spontaneismo? Non a caso 
la necessita di una direzione 
centralizzata della lotta 
proletaria — a partire dal 
punto piu alto della coscien
za teorica — fu sostenuta, 
ben prima che da Lenin, da 
Marx e da Engels, nella loro 
accanita polemica contro 
l'anarchismo. 

Certo quegli elementi di 
spontaneismo, che a me 

paiono presenti nella Luxem
burg, sono legati aH'acuta 
sensibilita che essa aveva 
per il contenuto democrati-
co della rivoluzione socia
lista e della edificazione 
del socialismo. Se si percor-
rono perd le pagine di Le
nin, se si considera il mo
do in cui concretamente egli 
diresse il partito, se si pone 
mente alia sua lotta contro 
il burocratismo, ben si ve-
de che consapevolezza della 
necessita di una direzione 
centralizzata e insieme del 
fatto che il socialismo e im-
pensabile senza la parteci-
pazione democratica di gran-
di masse, in lui non si sepa-
rano ma dialetticamente si 
congiungono. 

Non si puo, tuttavia, non 
riflettere oggi all'acutezza 
con cui la Luxemburg indi-
viduava — pur ingannando-
si sul rapporto che Lenin 
stabiliva tra la dittatura pro
letaria e la democrazia — i 
pericoli contenuti, proprio 
per la democrazia socialista, 
nel modo in cui la dura ne
cessita storica contrassegna-
va la rivoluzione della classe 
operaia in Russia, e la sua 
percezione, quindi, che se 
quella rivoluzione apriva 
un'era nuova per il movi
mento dei lavoratori e per 
I'umanita. essa non costitui-
va tuttavia un « modello -
che potesse essere proposto, 
in tutti i suoi aspetti, ai 
paesi piu avanzati (e di que
sto anche Lenin come si puo 
documentare, era consape-
vole). 

Tutto cio puo indicare 
una sorla di complementa-
rieta tra Lenin e la Luxem
burg, quasi che Lenin sia 
stato il dirigente capace di 
rendere vittoriosa la rivo
luzione in un paese arretra-
to, laddovc era piu debole 
la catena deU'imperialismo e 
del capitalismo, e la Luxem
burg il teorico della rivo
luzione proletaria nei paesi 
avanzati? Francamente, non 
mi sembra. E cio per il fat
to che Lenin, come quello 
che piu lucidamente di ogni 
altro seppe connettere la 
consapevolezza teorica di cio 
che e rimperialismo ai 
compiti politici che ne de-
rivano, si collocava, pro
prio per questa ragione, 
a guida del movimento ope
raio internazionale, di tutto 
il movimento operaio, nel-
1'epoca deU'imperialismo. 

Per I'organica unita del
la propria visione Lenin av-
verti, tra il 1921 e il 1922, 
che nell'Europa occidentalc 
— dove, come egli ebbe ad 
osservare, « quasi tutti gli 
operai sono organizzati », 
dove tutti i cittadini par-
tecipano in qualche modo 
alia democrazia — si doveva 
seguire una tattica di versa 
da quella russa, si doveva 
promucvere la politica del 
/ro'ilc nnico della classe ope
raia, e stabilire con i socia
list i un rapporto critico c 
unitario ad un tempo. Co
me e noto, Gramsci trasse 
da qucstc indicazioni di Le
nin, anche dilatandone la 
portata, l'indicazionc della 
necessita di una diversa stra-
tegia per la - classe operaia 
dei paesi capitalisticamente 
sviluppati. 

Luciano Gruppi 

Trent' anni fa I' eroica e vittoriosa insurrezione di JVapoli contro i nazisti 

II popolo delle «Quattro giornate» 
Un esempio che in un momento drammatico della nostra storia dimostro a tutta l'ltalia occupata e alle cilia europee 
sotto il terrore tedesco come fosse possibile conquistare la liberta - L'analisi di quegli avvenimenti serve oggi a raf-
f orzare Tunita antif ascista e Tunita di lotta del Nord e del Mezzogiorno per il rinnovamento democratico del Paese 
Ricorre oggi il trentesimo 

anniversario delle «Quattro 
giornnte » di Napoli, della vit
toriosa ed eroica insurrezio
ne di popolo che libero dalla 
Feroce occupazione tedesca la 
magj/iore citta del Mezzogior
no. Grande fu la ripercussio-
ne che 1'avvenimento ebbs 
sulla ciescita e sugli sviluppi 
della Resisten/a italiana: lo 
esempio di Napoli disse a tut
ta l'lliilia occupata. e anche 
alle citta europee sotto il ter
rore tedesco, die l'insurrezio-
ne pojiolare era possibile, die 
Pesercito na/ista non era in-
vincibile. die altre citta avreb-
bero potuto liberarsi con le 
propne forze. 

Dopo le giornate napoleta-
iu del settembre 1943 l'eser-
cito germanico si sentira un 
occupante insicuro, a cui la 
terra trema sotto i piedi. un 
occupante che teme soprat-
tutto la sollevazione a rna t a 
dei grandi centri urbani. E 
glj alleati anglo-americani, la 
prima volta dopo il loro sbar-
co in Italia, fanno la cono-
scenza a Napoli con una cit
ta insorta dove i'unico pote-
r t politico esistente e quello 
espresso dalle lormaziom pa-
triottidie (circa duemila i 
combattenti. oltie trecento i 
caduti) e del Comitato dei 
partiti antifascisti. 

II CLN 
e gli alleati 
E' il Comitato napoietano 

di libe az.one nazionaie che il 
1 ottobie consegna uff.cial-
mente la citta insorta nelie 
mani delle autorita alleate, 
che a loro volta delegano al
io stesso CLN — sia pure in 
termini abbastanza formali — 
la rappresentanza ammini-
strativa di Napoli. Si tratta 
comunque di un fatto assai 
importante per la causa del
la indipendenza e della so-
vranita dell'Italia. 

Certo occorre riflettere sul 
perche le « Quattro giornate » 
non ebbero un erfetto imme-
diato nel determinare una evo-
luzione politica, in senso de
mocratico, di Napoli e del 
Mezzogiorno. La svolta rinno-
vatrice, il balzo in avanti del
la democrazia nel Sud avvie-
nt_* piu tardi. negli anni *49-'50. 
sull'onda dei grandi moti di 
popolo — guidati dai comu-
nisti e dai socialist! uniti — 
per l'occupazione delle terre 
e per la rinascita. Di qui e 
partito l'attacco vittorioso del
le popolazioni meridionali al
le posizioni di predominio 
del blocco agrario e della de-
stra reazionaria, clericals e 
fascista. Ed e stato detto, non 
senza fondamento, che fu que
sta la vera Resistenza del 
Mezzogiorno. 

E' vero d'altra parte che 
senza 1'insurrezione napoleta-
na e senza gli altri episodi 
di lotta e di rivolta antinazi-
sta nel Sud (oltre mille cadu
ti) ancora piu arretrato sa-
rtbbe stato il punto di par-
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L'esullanza dei napoletani per la cacciata dei nazisti dalla loro citta, dopo gli eroici combattimenti nelle « 4 giornate » del settembre '43 

tenza della battaglia democra
tica e meridionalista, piu gra
ve la minaccia di una frattu-
ra tra Nord e Sud, su cui 
puntavano forze reazionarie 
interne e potenti gruppi im-
perialisti stranieri. Con le 
* Quattro giornate » di Napo
li il discorso sulla Resisten
za e la discriminante antifa-
scista non rimangono estranei 
al Mezzogiorno. ma vivono co- -
me esperienza reale delle mas
se e come patrimonio comu-
ne e unitario di tutti gli ita-
liani. 

Quando, il 30 settembre, i 
tedeschi furono obbligati da-
gli insorti a rilasciare 47 ostag-
gi rinchiusi nello stadio del 
Vomero, si verifica in Italia 
la prima capitolazione dello 
esercito nazista di fronte' a 
combattenti civili. Ecco 1'in-
segnamento piu prezioso: an
che nelle condizioni piu dif-
ficili e tragiche quali erano 
quelle del Mezzogiorno nel 
settembre del 1943, nelle con
dizioni cioe della disfatta na

zionaie. non vi sono imprese 
impossibili per un popolo che 
scende concorde ed unito nel
la lotta per la liberta, per la 
vita, per il proprio avvenire. 

Ribellione istintiva. certo. 
Ma non si possono spiegare 
le « Quattro giornate » di Na
poli senza considerare il fat
to che si era venuta a crea-
re nel popolo napoletano una 
diffusa e profonda convinzio-
ne: che per salvare la esisten-
za di ciascuno, le famigle. 
la citta. il patrimonio collet-
tivo e le fonti di lavoro non 
esisteva altra via se non quel
la di rispondere ai tedeschi 
e ai fascisti colpo su colpo, 
di accettare la guerra e di 
farla. E questa coscienza di 

massa si forma attraverso una 
rapida successione ed accu-
mulazione di fatti: il massa-
cro dei militari italiani (sol-
dati, marinai. carabinieri) che 
difendono le caserme e i pre-
sidi. rifiutando di arrendersi 
e di consegnare le armi ai 
tedeschi. 

' I napoletani • sono costretti 
— sotto la minaccia delle mi-
tragliatrici — ad assistere al-' 
l'esecuzione di un marinaio 
sulle scale deH'Universita di 
Napoli, a cui e stato appic-
cato il fuoco. Si creano cosi 
le premesse della rivolta. che 
prende il via nel momento 
in cui si verifica il rifiuto di 
massa di trentamila giovani 
napoletani di presentarsi al
ia chiamata del comando te
desco (e il 22 settembre) per 
il « servizio obbligatorio ». 

II risveglio 
politico 

Sul rapporto insurrezione 
di Napoli-resto del Mezzo
giorno vanno approfonditi il 
giudizio e la ricerca storica. 
E' certo comunque che le 
c Quattro giornate ». per quan-
to costituiscano un evento ec-
cezionale. non rimangono iso

late ed avulse dal quadro 
complessivo del drammatico 
e tremendo scontro che si 
svolge dal luglio all'ottobre 
del 1943. tra popolazioni me
ridionali ed occupante nazi
sta. In tutto il Mezzogiorno 
troviamo le testimonianze. 
scritte col sangue di centinaia 
e centinaia di caduti e truci-
dati, di questa contrapposi
zione, di questo «urto ele-
mentare >, come e stato an
che definito da uno storico il-
lustre. 

Nel fuoco dell'immane con-
flitto. tragica prova del falli-
mento del regime fascista che 
aveva avuto l'impudenza di 
dichiarare la < fine » della que
stione meridionale. si hanno 
i primi segni di risveglio po
litico del Mezzogiorno. Si co-
mincia a riconsiderare criti-
camente la realta della con-
dizione meridionale, rintrac-
ciando fatieosamente la via e 
la prospettiva della denuncia 
e della lotta contro una po-
iitica fascista che aveva con-

danriato il Mezzogiorno a-ftin-
gere, da riserva di « carne da 
cannone » e da <r granaio •» per 
sciagurate imprese imperiali-
stiche. 

Con il 25 luglio esplode la 
insopprimibile aspirazione al 
la pace e alia vita delle mas-
svr meridionali: crolla il mito 
della invincibilita del fa-
scismo e le popolazioni ripren 
dono fiducia nella propria for-
za. anche se ad ogni tentati 
vo di presenza e di interven 
to delle masse, ad ogni sfor 
zo di iniziativa e di organiz 
zazione delle forze antifasci 
ste si reagisce con gli arre-
sti e la piu pesante e san 
guinosa repressione da parte 
del governo Badoglio (a Ba-
ri si apre il fuoco sulla fol
ia che inneggia alia caduta 
del fascismo: ventitre cittadi
ni vengono uccisi). L'antica 
paura delle classi dominant! 
nei confronti della partecjpa-
zione popolare non si smen-
tisce. 

Gia prima deH'8 settembre 

e dello sbarco anglo america-
nc a Salerno si erano avuti 
nel Mezzogiorno episodi e ten-
tativi spontanei di resistenza, 
anche armata, nei confronti 
delle truppe tedesche. Ma e 
con 1'armistizio che anche nel 
Mezzogiorno — di fronte alio 
sfaldamento deU'esercito ab-
bandonato e tradito dai suoi 
massimi capi — l'iniziativa 
della lotta ai tedeschi passa 
nelle mani delle forze popo 
lari e dell'antifascismo mili
tante, si tratti di uomini in 
uniforme o di civili. E non 
e solo Napoli ad insorgere e 
a liberarsi da se. Anche in 
Abruzzo non si attende passi-
vamente 1'arrivo degli allea
ti: i jwrtigiani della brigata 
* Maiella » entrano per primi 
ad Aquila, Teramo e Sulmo-
na. E' una lunga ed eroica 
lotta quella dei partigiani 
abruzzesi che continuano a 
combattere fino al 25 luglio 
1944. raggiungendo la Roma-
gna e lasciando sul campo 54 
caduti. Essi hanno il merito 
di avere costruito un elemen-
to significativo di saldatura 
tra le rlvolte antftedesche del 
Sud e la guerra 'di liberazio 
ne al Nord. 

Un nuovo 
niolo 

Certo, il quadro complessi
vo della Resistenza meridio 
nale — anche se risulta piu 
ricco di quanto comunemen-
te si pensa — presenta limi-
ti ben precisi: esso e segna-
to da una serie di eventi ab
bastanza spontanei, non orien-
tati da una direttiva e da una 
azione comune organizza-
ta. Ma il rischio che si cor-
re non 6 la sopravvalutazio-
ne sul piano storico e poli
tico. II pericolo piu serio da 
evitare e quello di sottovalu-
tare la prova che il Mezzo
giorno ha dato in un momen
to egcezionalmente critico e 
drammaticV. della.'.st^Ha di 
Italia. • 
'Pef^iie'sto'^a rifjesslofie sui 

significato e sulla portata sul
le « Quattro giornate » di Na
poli non e un fatto accade-
mico. nell'ambito di una ce-
lebrazione. Serve alia lotta di 
oggi contro il neofascismo, 
che punta a strumentalizzare 
il malcontento legittimo del
le masse meridionali piu po-
vere, creando contrapposizio-
ni e rotture tra Nord e Sud: 
serve a rafforzare l'unita anti-
fascista e l'unita di lotta del 
Nord e del Sud perche il 
Mezzogiorno assolva un nuo
vo e positivo ruolo per il pro-
gresso democratico e per lo 
avvenire socialista del Paese. 
Per questo. saldare battagjia 
antifascista e battaglia meri
dionalista rimane uno dei 
compiti piu attuali ed urgen-
ti per il PCI e per lutte le 
forze socialiste e democra-
tiche. 

Pietro Valenza 

UNA TESTMONIANZA DI SALVATORE CACCLAPUOTI 

I comunisti napoletani nella battaglia 
I collegamenti al Vomero, alFArenella, a Santa Teresa, quando gli angloamericani erano ancora lontani dalla citta - II reperi-
mento delle armi e la propaganda tra la popolazione - 28 settembre 1943: da un vicolo di Foria all'attacco contro i tedeschi 

Abitavo in un'aula scola-
stica abbandonata a Spacca-
napoli, su su, verso i Sette do-
lori. Era la m\a dimora not 
turna, quando sulla citta seen-
deva il coprifuoco e vi rima-
•>•» fin quando tutta Napoli non 
ccmincio a sparare contro i 
tedeschi. Era il settembre 
del '43. 

11 partito si era organizza-
to e preparato per tempo, 
quando ancora gli angloame
ricani erano lontani da Napo
li Aceramo slabihto colic-
gamenti con i compagni ed i 
gruppi che si trovacano nei 
rcri punti della citta: a San 
Gaetano, all'Arenclla. al Vo
mero, a Santa Teresa, 

11 nostro gruppo operava 
nel tratlo di cm Foria, al 
Museo, a piazza Carour e nei 
quartieri adiacenti, anche -se 
von era possibile stabilire 
collegamenti con tutti i compa
gni che vivevano nelle altre 
zone (alcuni non li conosceva 
mo neppure). Si pose subito 
'I problema delle armi e ci 
oigamzzammo per reperirle 
come e dove si potera men 
tre — parallelamente ~ pnr 
tavamo avanti il lavoro per 
invitare la popolaz'one alia 
rivolta contro t nazisti. Ricor-
do che alcune casse di bnmbc 
a mono furono recuperate da 
un gruppo di compagni del-
I'Ansaldo di Pozzuoli: le ru-
barono ai tedeschi e le porta-

rono a Napoli alia spicciola-
ta. ammucchiandole in una 
piccolo fonderia. Ma ricor-
do anche che stampammo 
clandestinamente, e riuscim-
mo ad affiggere, un grosso 
manifesto che chiamaca i na
poletani alia lotta contro i 
nazisti e incitava al sabotag-
gio. La nostra era una pre
senza tangibile, tanto che il 
c Roma » fu costretto a scri-
vere: c E' noto che agenti 
comunisti sono all'opera per 
intralciare Vazione e la volon-
ta delle autorita tedesche. De-
nunciamo il pericolo grave al
ia cittadinanza. Anz~> diciamo 
ai napoletani: "Agite contro 
questt sabotatori e denuncia-
teh alle autorita" ». 

II piano 
del nemico 

Ma non era un appello, 
quello del « Roma », che po-
teva fare presa su Napoli, rii-
venuta ormat una citta « cal-
dissima >. Gli angloamerica-
ri, infatti, pur avanzando len-
tamente erano gia a Nocera 
en arrivavano in citta le no-
Uzie sui tedeschi che si riti-
ravano combatlendo ma an
che distruggendo. In quel cli-
ma, il colonnello Scholl fece 
scattare il piano che avrebbe 
dovuto portare alia dislruzio-
ne dei punti ancorn vitali del
la citta, risparmiati dai bom-

bardamenti. Svaligiatori e 
guastatori entrarono in azio
ne accompagnali da gerarchi 
fascisti: fu incendiata I'Uni-
tersita, furono svaligiati i de-
positi militari. i grandi ma-
QGzzini. Tutti gli automezzi 
furono rubati mentre si co-
minciava a distruggere le 
banchine del porto. Viva di 
Bagnoli, Vacquedotto, le cen-
trali elettriche, il gasometro, 
i depositi di benzina, il depo-
sito dei tram, la caserma dei 
vtgili del fuoco. 

he razzie colpirono anche le 
famiglie, contribuendo a far 
dicentare esplosiva la situa-
zione: migliaia e migliaia di 
giovani e uomini validi era-
no nascosti dappertutto, aiu-
tati e protetti dal cuore di Na
poli, per sfuggire al decreto 
del servizio obbligatorio. Si 
era giunti, insomma, al pun
to di rottura, quando la di-
sperazione sollecita il corag 
gio e si e disposti a rischia-
ie anche la propria vita. • 

Cominciarono, cosi, i sac-
cheggi popolari ai depositi di 
vweri, ma anche a quelli di 
a^mi e munizioni. Vi parted 
pammo anche noi. Con Rippa, 
Pianta ed altri compagni an-
dammo alia caserma Gari
baldi in via Foria, dove era 
il distretto mililare: ne 
uscimmo carichi di mitra e 
molte munizioni. Eravamo 
mischiati ad altri che si era-
no ricati al distretto soprat-

tutto per far provcista di vi-
veri e di indumenti: ma an
che questi, spesso, uscivano 
atmali, fosse pure di una 
sciabola. In alcuni cosi, an-
zi, bisognava lottare per im-
pessessarsi delle armi: cosi 
avvenne, ricordo, quando par-
tecipammo al sacco della scuo-
la Vincenzo Cuoco, a Salca-
tor Rosa, dove riuscimmo ad 
impossessarci di altri mitra, 
munizioni e bombe a mano. 
Ci armavamo, insomma, in
sieme al popolo mapoletano 
e fu cosi che — insieme ad 
esso — potemmo combattere 
anche noi per c quattro gior
nate » dal 28 settembre '43 in 
vari punti della citta. 

Cade 
un compagno 

7! primo giorno il nostro 
gruppo comincid a combat
tere all'angolo di un vicolo 
di via Foria, non molto lon-
tano dalla caserma Garibaldi. 
Sul marciapiede della caser
ma erano piazzate delle mi-
trogliatrici e le pallottole rag-
giungevano il nostro gruppo, 
colpendo anche piu lontano. 
Automezzi tedeschi passano 
vclocemente, sparando a de-
slra e sinistra. 

lo non vedo niente ma con-
tinuo a sparare, mentre le 
pallottole fischiano sulla mia 
testa. Poi c'i un momento di 

pausa. Mi guardo attorno e 
sono solo: i compagni si stan-
r.o spostando verso I'angolo 
del vicolo, alle mie spalle. Li 
raggiungo. A terra e'e un 
compagno. Sul momento cre
do che sia scivolato o sia 
sdraiato faccia a terra per 
difendersi dai colpi. Gli dico 
di alzarsi mentre riprende la 
sparatoria, ma lo scuoliamo 
invano. E' morto senza avere 
avuto il tempo di emettere 
un gridn, fulminato da una 
scarica di mitragliatrice. Non 
ho il tempo e la forza di 
guardare il suo volto: gli al
tri del gruppo mi dicono che 
e il povero e buon compa
gno Pianta. 

Si riprende a sparare. Gino 
Vittorio e come pazzo di rab-
bia: si sporge fuori dal vi
colo sparando alia cieca con
tro le mitragliatrici della ca
serma Garibaldi, contro tutto 
e contro tutti. E' in quel mo
mento che siamo • raggiunli 
da un automezzo tedesco che 
proviene da San Giovanni a 
Carbonara, sparando. Lancia-
mo una bomba e lo prendia-
mo in pieno. Vautomezzo & 
paralizzato, non pud piu pro-
seguire. Due soldati tedeschi 
saltano giu. Hanno agli sti-
vali le bombe con il basto-
ne, ma non hanno il tempo 
di usarle ni di tentare qual-
ensa. Contemporaneamente 
tutto il nostro gruppo gli spa-
ra addosso e cadono, accan-

to al loro automezzo che or
mai non pud piu seminare la 
morte. Li Irasciniamo accan-
to al marciapiedi e gli to-
gliamo le armi: poi diamo 
ancora un'occhiata all'auto-
mezzo, ormai avvolto dalle 
lingue di fuoco, e ci spin-
giamo di corsa fra i vicoli. 
correndo verso il Museo. 

II nostro 
dovere 

- Anche a porta San Genna-
TO si spara. 11 rumore delle 
bombe e infernale, e e'e an
che un carro armato Tigre 
che spara qualche cannonata 
dall'angolo del Museo. I fe-
riti sono numerosi e vedo 
infatti molti uomini che ne 
tra sport ano altri verso I'ospe-
dale Incurabili che, fortuna-
tamente, e abbastanza vici-
no. La sparatoria e ormai 
generate e non e'e tempo per 
vedere se tra i colpiti e'e il 
volto di un compagno e di 
un amico. 

Continuammo cost per alcu
ne ore ed io era come ubria-
co per gli spari ed il fischia-
re delle pallottole. Sembrava 
una < musica impazzita > e 
soltanto piu tardi tomai con il 
pensiero al compagno Pianta, 
morto all'angolo del vicolo, a 
Foria. Era stato il suo bat-
tesimo del fuoco. La sua of-
ficina era piena di armi e 

munizioni, nascosle nei giorni 
precedenti 1'insurrezione. 

• « • 
Questo e il ricordo imme-

diato di quelle ore, vissute in 
un sellore dello scontro che 
ormai impegnava tutta Napo
li. La spontaneita della no
stra lotta si pud compren-
dere soltanto comprendendo 
che la situazione precipitb di 
colpo e di colpo non si com-
batteva piu per piccoli gruppi. 
piu o meno organizzati: tutta 
la citta era insorta. Quel che 
conta, tuttavia, e che gia in 
questa spontaneita i comunisti 
furono presenti ovunque si 
cambatteva. fin dalle prime 
ore del primo giorno. E, an-
zi, in qualche settore — co
me al Vomero — i comunisti 
furono fin dall'inizio gli or-
ganizzatori ed i dirigenti della 
lotta armata, Nelle successive 
tre giornate, del resto, il no
stro intervento fu general-
mente piu ordinato e orga-
nizzalo tanto che alcuni grup
pi di combattenti non comuni
sti ci seguirono ed accetta-
rono la nostra direzione. 

In questo modo t comunisti 
compirono in quelle ore il pro
prio dooere, come una parte 
di Napoli. Della citta che, con 
i suoi scugnizzi, si guadagnb 
la medoglia d'oro, cacciando 
i nazisti e combattendo i trn-
ditori fascisti. 

Salvatore Cacciapuoti 


