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UN NUOVO LIBRO DEL COMPAGNQ LUIGI LONGO 

Come nacque la linea della Resistenza 
Davanti al grande pubblico viene portato un altro importante contribute) alia riflessione sulla storia del PCI: i documenti, in 
gran parte inediti, della corrispondenza t ra i « centri» clandestini comunisti di Milano e Roma fra P8 settembre 1943 e il 25 
aprile 1945 — Genesi di una politica unitaria che influenzo largamente il corso degli avvenimenti — La disputa sulla questione 
del compromesso con le forze badogliane — La funzione del compagno Togliatti come capo del partito e la svolta di Salerno 

Sta per vedere la luce un 
nuovo libro di Luigi LoiifV 
E non e certo senza siyn.it-
cato die se ne sia parlato 
e se ne parli sui giornali an-
cora prima dell'uscita nelle 
hbrerie: cio contnbuisce in-
dubbiamente a dare il senso 
di quello che si chiama un 
« avvemmento editonaie ». K 
tuttavia. 1'immagine che si 
x'icava clai pnmi annunci che 
ne sono stall dati e forse 
ancor U'oppo parziale: se si 
vuole cogliere la vera novitd 
del volume staiupato dagli 
Editori Riuniti. bisogna an-
che intendere che essa con-
siste prima di tutto in un 
fatto. plii che editoriale, po
litico. Di che cosa si tratta, 
infatti? I testi raccolti neile 
oltre cinquecento lolte pagi-
ne riguardano tutti il penodo 
cruciale della Resisteiua che 
corre tra 1'8 settembre 19-13 
e il 25 aprile 1945; ma il 
libro non e ne un volume 
di memorie, ne un diario 
(nessuno dei dirigenti comu
nisti di a 1 lor a ebbe proba-
bilmente la vogha, e neppu-
re il tempo e ia possibility, 
di tenere regolarmente un 
diario). E' qualcosa di pro-
fondamente diverso. In esso 
si condensa l'essenziale del
la corrispondenza che si 
scambiarono i centri dirigen
ti clandestini del PCI di Mi
lano e di Roma. Documenti 
in gran parte inediti e che 
riguardano anche le pieghe 
piu ardue e riposte della dia-
lettica interna di partito in 
giorni di ferro e di fuoco, 
vengono con raro coraggio — 
ecco il fatto politico — porta-
ti davanti al grande pubblico. 
Si tratta senza dubbio di qual
cosa che ha ben scarsi pre-
cedenti. Quale altra forza po
litica ha fatto altrettanto? 

Un annuncio 
storico 

In Italia, l'unico precedente 
lo si deve ricercare proprio 
nel PCI e cioe nella raccolta di 
documenti curata da Palmiro 
Togliatti per gli Annali Fel-
trinelli sulla formazione del 
gruppo dirigente del Partito: 
esempio di un grande mo-
vimento che, dopo aver fatto 
storia, comincia esso la ri
flessione sforica sul suo pas-
sato, fornendo le pezze d'ap-
poggio necessarie. II titolo 
del Iavoro di Longo — « I 
centri dirigenti del PCI nella 
Resistenza» — ricorda. ap-
punto, quello deU'iniziativa 
editoriale togliattiana, come 
avverte l'editore nella prescn-
tazione del libro. L'accosta-
mento non e certo arbitra-
rio. Esso da anzi 1'idea del 
continuo divenire della linea 
e dell'unita del PCI. 

Tredici anni fa. presentan-
do la documentazione con la 
quale si testimoniava attra-
verso quali difficili strade si 
fosse giunti. negli anni 1923 
e 1924, alia creazione di un 
nucleo dirigente comunista, 
Togliatti scriveva che «gli 
sviluppi e le sorti di questo 
movimento, se quel gruppo 
non si fosse costituito, e co
stituito precisamente in quel 
momenta e in quel modo, per 
inizialiva e sotto la direzio-
ne immediata di Antonio 
Gramsci, sarebbero senza al-
cun dubbio diversi, e anche 
profondamenle diversi, da cio 
die furono». Questo vale an
che per il periodo culminan-
te della Resistenza. Le scel-
te di allora influenzarono 
largamente il corso degli av
venimenti. E il collaudo fu 
severe per i protagonisti. 

Come ne uscirono? Sfoglia-
mo alcune parti del libro an-
cora in bozze e ne discu-
tiamo con Longo. Egli sotto-
linea prima di tutto il ca
rattere di continuita che con-
traddistingue la vicenda del 
gruppo dirigente dei comu
nisti italiani. Nella sostanza 
— ci fa osservare — si puo 
dire che i dirigenti siano gli 
stessi. Se non lo sono fisi-
camente. e pero sulla base 
del loro esempio che il Par
tito si e formato. in un proces-
so che non ha mai cono-
sciuto momenti di grave rot-
tura. Negh anni della Resi
stenza Gramsci non e'era piu 
— osserva I^ongo — restava 
pero il suo insegnamento. 
Togliatti era Iontano, nella 
Unione sovietica. ma le sue 
indicazioni politiche giunge-
vano di tanto in tanto anche 
da noi. Si tratlava — dice 
Longo — di adeguare alia no
stra linea politico, che met-
teva innanzi a tutto Ia ne
cessita di Iiberare I'ltalia dai 
nazi fascisti. i me tod i di Ia
voro del Partito. Occorreva, 
quindi. costruire nella lotta 
quello che piu tardi e sta-
to chiamato il « partito nuo
vo >. un partito capace di ab-
bandonare i sistemi «carbo
nari » degli • anni piu oscuri 
della cospirazione per af-
frontare I'orig nalita delle si-
tuazioni sec.ndo i criteri, 
completamente rinnovati, del-
1'azione unitaria e di massa. 

L'ampio scritto che intro
duce alia lettura del carteg-
K t r a i centri dirigenti del 

I trae dall'esperienza di 

trenta anni fa I'insegnamen-
to che per un Partito co
munista, tanto piu quando si 
trovi ad operare in condizio-
ni difficili. sono decisivi « una 
vita interna democratica, la 
libera circolazione delle idee, 
i rapporti effettivamente de-
inocratici tra il centra e la 
base, e tra il Partito e le 
masse ». II volume, infatti. te-
stimonia come il dibattito, 
anche aspro. tra dirigenti che 
operavano in condizioni as-
sai diverse si sviluppasse li-
bero da remore ed impacci. 
sebbene nel rispetto di quel 
senso della disciplina che era 
un dato comune della perso
nality di questi uomini usci-
ti dalla trafila del carcere, 
della cospirazione o della 
guerra di Spagna. 

Le difficult;'! era no obietti-
vamente grandi. Se nel libro 
Si deve rintracciare un unico 
filo conduttore capace di rias-
sumerne la sostanza, bisogna 
dire che esso sta nella non 
facile genesi di una politic!. 
Di cosa si discute, tra Mila
no e Roma, verso la fine del 
1943. se non di che cosa deve 
essere la Rpsistenza italiana? 
Nessuna delle soluzioni adot-
tate allora — e che poi sono 
entrate a far parte del patri-
monio della guerra di libe-
razione (a volte dipinte a 
tinte troppo nette e sempli-
ficate. con sacrificio dei ne-
cessari chiaroscuri) — usci 
bell'e pronta dalla testa di 
Giove. E' in una comunica-
zione quasi telegrafica dello 
ottobre '43 che « Gigi » (Lui-
gi Longo) invia a Roma, con 
la raccomandazione di i tra-
smettere alia Casa » (cioe a 
Mosca), che appare un an
nuncio storico: « Sta nascen-
do la guerriglia ». Ma in que
sto annuncio non e'e nulla 
di trionfalistico. Negli stessi 
giorni. infatti, e ancora Lon
go che avvia la discussione 
sulla strategia che deve gui-
dare la Resistenza. 

La sua lettera da Milano 
del 29 settembre. scritta quan
do egli era appena giunto al 
Nord — la lettera con la 
quale si apre la raccolta —, 
e uno dei documenti piu 
straordinari di tutto quel pe
riodo: in esso si accoppia Ia 
consapevolezza dei compiti. 
tanto ambiziosi. che stanno 
dinanzi al Partito con lo 
sforzo di un'analisi condotta 
tenendo i piedi ben piantati 
in terra. Longo osserva che 
«tutto dipendera non dai no-
stri desideri ma dai rappor
ti di forza che si deter mine-
ranno tra il Comitato di li-
berazione, gli angloamerica-
ni, il re e Badoglio». «Cre-
diamo ad esempio — sottoli-
nea ancora — che molto dif-
ficilmente I'unita del Comita
to sarebbe mantenuta se, ren-
dendosi impossibile una so
luzione puramente di Comi
tato di liberazione, questo 
volesse mantenere una posi-
zione di intransigenza asso-
luta contro ogni cooperazio-
ne con i gruppi monarchici-
badogliani». 

L'indicazione 
di Ercoli 

Le soluzioni che si prospet-
tano sono. quindi. essenzial-
mente due: o una « puramen
te di CLN », o una che non 
escluda I'eventualita di un 
«compromesso con le forze 
badogliane >. sempre sulla 
base dell'obiettivo fondamen-
tale, che e quello della lotta 
per cacciare i nazi-fascisti. 
In questa lettera appaiono in 
germe alcuni elementi di quel-
la che qualche mese dopo — 
con Tarrivo di Togliatti in 
Italia — sara la «svolta di 
Salerno >. Ma e proprio su 
questo punto che si accende 
Ia disputa con il «centre» 
di Roma, del quale fanno par
te Scoccimarro. Amendola — 
che a meta del '44 si trasfe-
rira prima a Milano. poi a To
rino —. Novella. Roveda, Ne-
garville. 

E* Scoccimarro che rispon-
de. Egli afferma che il PCI 
deve escluderc «ogni com
promesso. sul piano politico. 
con Badoglio e la monor
chia ». ammettendo pero la 
necessita di un «fronte uni
co ». che li comprenda, nel
la lotta di liberazione nazio-
nale; e osserva che anche i 
partiti di centre e di destra 
del CLN sono d'accordo su 
questa linea: € Sarebbe stra-
no — scrive — che proprio 
il Partito comunista dovesse 
trovarsi p;ii a destra dei con
servator! monarchici *. iVello 
stesso tempo, a sottolineatu-
ra della serieta del dissenso. 
il gruppo di Roma pone il 
problema di chi deve eserci-
tare la funzione di direzione 
effettiva del PCI: c Amendo
la che ha 1'incarico di scri-
vere che « il gruppo di dire
zione che si trova a Roma 
dwrebbe fungere (...) come 
direzione nazionale » . Viene 
affrontata anche la questio
ne di un nuovo trasferimen-
to di Longo: si chiede, in
fatti, che egli torni a Roma, 
per occuparsi dello sviluppo 
del movimento dei volontari 
(piu tardi viene resa esplici-

Dicembre 1944: un reparto della brigata partigiana « Nanetti » in marcia 

ta la proposta di destinare 
Longo a un posto di sotto-
segretario alia guerra nel go-
verno che si costituira al mo-
mento della liberazione della 
Capitale). 

E' lo stesso Longo che re
plica, con due lettere succes
sive. nel giro di pochi gior
ni. Sul piano politico, egli ri-
badisce che, senza togliere 
nulla al giudizio comune da
to su Badoglio, l'appello si 
deve concentrare di piu « sul
la lotta antitedesca e antifa-
scista, tenendo presente che, 
nel frattempo, si (e) costitui
to il governo fascista ». Qui 
affiora un motivo costante di 
differenziazione tra i due 
gruppi. A Roma, le preoccu-
pazioni principali riguardano, 
insieme alio sviluppo della 
lotta armata, I'unita del CLN 
centrale. e quindi i rapporti 
tra le diverse forze politiche 
che lo compongono; a Mila
no. invece. si sente da vici-
no il peso negativo della co
st ituzione della repubblica di 
Said, e si sottolinea la neces
sita e l'urgenza della costi-
tuzione di un governo di uni-
ta nazionale in grado di gui-
dare la lotta di liberazione 
e di parlare all'intero Paese. 
Per quanto riguarda le que-
stioni di direz one del Par
tito. Longo respinge secca-
mente le proposte romane. 
Dice che la concentrazione 
della direzione a Roma cor-
risponderebbe alia cancella-
zione pura e semplice di una 
delle posizioni in gioco (scri
ve: «cancellare un termine 
del divario. e I'unita 6 bell'e 
raggiunla. Eh no. diamine! »). 
La questione. comunque. e 
c politica e non geografica >, 
e organi che possano dirime-
re la vertenza «non ve ne 
sono. per ora >. 

E* un accenno implicito al 
fatto che Togliatti non e in 
Italia, e che egli — capo del 
Partito da tutti riconosciu-
to — dirige a Mosca un 
litre «centre» del PCI (un 
altro gruppo di direzione an
cora si trova nel Sud Iibera-
to. ed e guidalo da Velio Spa-
no) II fitto dibattito Milano-
Roma tocca proprio in quel
le settimane il ruolo stesso 
di «Ercoli ». Togliatti — e 
anche Grieco (« Garlandi ») 
— da radio Mosca avevano 
parlato della necessita di trin-
viare ogni divergenza al do-
poguerra e di realizzare la 
unione*. Era un invito a su-
perare nelfimmediato la pre-
giudiziale istituzionale. riman-
dando alia Costituente la scel-
ta tra monarchia e repub

blica. E I'invito conteneva 
una raccomandazione per tut
to il Partito: cio era evidente. 

Ma proprio su questa indi-
cazione di Togliatti viene con-
fermata la differenza di giu
dizio tra Milano e Roma. Il 
gruppo romano si pronuncia 
contro la linea che risulta 
dagli accenni radioronici di 
Togliatti. approvando una ri-
soluzione con la quale viene 
ribadito che non vi e «alcu-
na possibility di collaborazio-
ne di governo e di direzione 
politica con Badoglio e il re >. 
Scoccimarro. con una lettera 
a parte, aggiunge che le con
versazioni di Togliatti e di 
Grieco. «fatte in modo da 
sembrare delle direttive date 
al Partito, sono state inop
portune ed e da augurarsi — 
sottolinea — che non si ripe-
tano ». II gruppo romano af
ferma. in particolare, che un 
mutamento di linea «porte-
rebbe inevitabilmente alia di-
sgregazione e alia rottura del 
Com'tato di liberazione », ol
tre che al deterioramento dei 
rapporti con i socialisti e gli 
azionisti: percio il cambia-
mento proposto 6 erroneo e 
non corrispondente « alia real-
ta deVa situazione politica ». 

II legame 
con le masse 
Milano reagisce con asprez-

za, disapprovando nettamen-
te la risoluzione romana. In 
una lettera di Longo la cri-
tica a Togliatti viene giudi-
cata « ingiustificata » e « inam-
missibile*. Roasio e Masso-
la scrivono lettere di acerbo 
rimprovero. Un'altra lettera e 
firmata — per affermarne il 
carattere coflettivo — da Lon
go. Secchia e Li Causi. E in-
fine viene approvata a Mila
no una breve risoluzione. sot-
toposta anche al c centre ^ 
romano. per ribadire la fun
zione di Togliatti come capo 
del Partito. Alcune delle con-
troversie sorte ne! giro di po
chi mesi trovano tuttavia una 
sistemazione dopo due viag-
gi compiuti da Scoccimarro a 
Milano. In particolare. viene 
sancita ufficialmente 1'esisten-
za dei due centri in cui si 
divide la Direzione del Par-
tilo; mentre. d'altro canto. 
non si parla pni della even-

| tualita di un trar.ferimento 
di Longo nella Capitale. 

I primi mesi del '44 sono 
j mesi di lotte durissime. Lo 
' sviluppo del movimento an-

tifascista e travolgente, ma 
ha i suoi costi: a Roma, al 
culmine di un periodo di gra-
vi repressioni, si verifica, do
po l'attentato di via Rasella, 
1'eccidio delle Fosse Ardeati-
ne; nel Nord esplode in mar-
zo un grande movimento di 
scioperi. a cui seguono nu-
merosi arresti e dure rappre-
saglie. Nello stesso tempo. 
con le dimissioni di Ivanoe 
Bonomi. entra in crisi il CLN 
centrale. 

E' in questa situazione che 
Togliatti giunge nell'Italia del 
sud. A Napoli, davanti • al 
Consiglio nazionale del Par
tito, egli illustra la sua ini-
ziativa e dice che occorre co-
stituire un governo di unita 
nazionale, perche questo e 
anche il modo di far fare 
«un notevole passo innanzi 
alia situazione». II 22 apri
le si costituisce il governo 
Badoglio, con Togliatti mini-
stro senza portafoglio; I'll 
maggio, a Roma. Bonomi ri-
tira le dimissioni. 

La prima notizia della 
«svolta». redatta in modo 
sommario. figura nel carteg-
gio. alia data del primo apri
le del '44. e porta la fretto-
losa intestazione « ultim'ora ». 
Solo pochi giorni dopo. Amen
dola informa Milano che «la 
iniziativa di Ercoli ha avuto 
profonda risonanza», tanto 
tra le forze politiche quanto 
tra la pnpolazione. II 17 apri
le la Direzione del Nord ap-
prova la proposta di Togliat
ti c tendente alia costituzione 
immediata di un governo na
zionale democratico non 
escludente la collaborazione 
governativa con Badoglio». 
Al Sud, Togliatti viene infor-
mato sommariamente delle 
ripercussioni avute dalla sua 
iniziativa. ed anche dei dis-
sensi verificatisi nel Partito. 
ed invia prontamente un mes-
saggio a Roma per raccoman-
dare «di rinviare per il mo-
mento ogni questione di au-
tocritica, sia pure interna», 
per c superare le divergenze 
nel Iavoro > (cio risulta da 
una lettera di Scoccimarro). 
Da Milano. intanto. proprio 
quando il generale Alexander, 
in vista del piu lerribile in-
verno partigiano. vorrebbe la 
rinuncia e la smobilitazione, 
«NulIo> (Gian Carlo Pajet-
ta) informa Togliatti sui rap
porti tra partigiani e popola-
zione e avverte che < Vesisten-
za del movimento partigia
no e I'elemento essenziale del
la radicalizzazione del TPOV'I-
menio popolare anche nelle 

' citta ». 

Insomnia — si potrebbe di
re restando sul piano del
la pura cronologia —, la stra-
da verso l'insurrezione nazio
nale e ora aperta. La Resi
stenza italiana si presenta or-
mai con i lineamenti che co-
nosciamo. Ma quanti proble-
mi si pongono anche nei me
si di piu grande slancio del 
movimento partigiano, che so
no seguiti nella parte finale 
del carteggio tra Milano e 
Roma (reso piu difficile dal-
lo spostamento del fronte sul
la « linea gotica »)! Longo ce 
ne parla ora avendo ben pre
sente che cosa e poi diven-
tato — anche grazie a quel
le esperienze — il PCI. Do-
vevamo realizzare I'unita — 
ci dice — non soltanto di-
fendendo le nostre posizioni 
di Partito. ma creando un 
potente movimento di massa 
e assicurando a questo mo
vimento il riconoscimento di 
un ruolo determinante. per
che sappiamo bene che cio 
che conta in ogni situazione 
non sono tanto gli impegni 
verbali piu o meno sinceri, 
ma il reale rapporto di for
ze in campo. Percio noi ci 
battemmo perche il nostro 
Partito avesse nella Resisten
za un solido legame con le 
masse e fosse, nello stesso 
tempo, adeguatamente rap-
presentato in tutti i nuovi 
organi che si andavano costi-
tuendo. sia nei CLN. sia nel
la direzione delle formazio-
ni della lotta armata. 

Nelle fabbriche 
del nord 

Longo riassume questo con
cetto in una formula, dicen-
do che si trattava di dare 
contemporaneamente la mas-
sima unita e la massima po-
tenza alia guerra di libera
zione nazionale. Compito del 
Partito era percio quello di 
farsi creatore di fatti nuovi, 
tali da influenzare e trasci-
nare le altre forze sul terre-
no di una unita sempre piu 
estesa e operante. E' in que
sto — dice Longo — che si 
misura la validita di una li
nea unitaria. 

E' molto interessante, in 
una parte delle lettere pub-
hlicate. cogliere come si in-
treccino question! del mo
menta — cioe problemi im-
mediati di sviluppo della lot
ta armata — a question: che 
gia prefigurano il dopoguer-
ra. Sul momento. bisogna sta-
hilire giorno per giorno con 

UNA LETTERA DI « GALLO » DEL 29 SETTEMBRE '43 

« Un governo per guidare la guerra » 

Luig: Longo giunse a Milano il 
20 settembre 1943. II 29 settembre 
tnvio al < centro » di Roma del PCI 
una lettera con la quale impostava 
il problema della strategia della Resi
stenza, dando cosi inizio a una discus
sione nel gruppo dirigente del Par
tito. Ecco due b.-ani di questa lettera: 

Carissimi, 
Gino (C. Negarville) vi riferira nei par-

ticolari sulle varie queslioni discusse qui. 
Solo su alcune vogliamo precisare per 
iscritto i punfi essenziali per fissare me-
glio le nostre idee (...). 

(...) Da una parte vi e un governo 
formalmente costituito (quello fascista re-
pubblichino - NdR) che parla ed agisce 
come un governo e di fatto domina su 
2/3 cfttalia; dall'allra non v*e un go
verno formalmente costituito, ma delle 
personality: Badoglio, il re; che pariano 
ed aglscono poco e non come governo e 
la cui autorita e battufa in breccia dai 
partiti del Comitato di liberazione. Da 
questa situazione di fatto ci pare nasca 
una immediata eslgtnza: la necessita 

della costituzione di un governo capace 
di condurre con energia e decisione la 
lotta di liberazione nazionale, di un go
verno che prenda immediata men te tutte 
le misure di guerra necessarie — non 
esclusa la dichiarazione di guerra alia 
Germania — cioe decreti la mobilita-
cione in massa, faccia obbligo a tutti 
i mobilitanti di lotfare contro il tedesco 
sia in formazioni regolari net territorio 
non controllato dai tedeschi, sia in for
mazioni popolari, partigiane, nei tern-
tori occupati; e metta al bando della 
nazione come traditori e passibili della 
pena suprema chiunque collabori in un 
modo e neU'altro coll'occupanfe (...). 

(...) E' chiaro che tutta la nostra azio-
ne obbedira alia necessita di mantenere 
unito il CLN soprattulto se una sua rot
tura significasse un nostro isolamento. 
Noi possiamo anche perdere degli allea-
ti , quando questo non porti ad un nostro 
isolamento, ma dobbiamo pensare due 
volte prima di arrivare ad una tale even
tuality quando una tale perdlta possa 
far prandtre II "Mprawento'' a gruppi 

piu reazionari. A misura che la situa
zione evolvera a sinistra, perderemo cer-
tamente degli alleati di destra, ma que-
sfe perdite non saranno che la conse-
guenza del rafforzarsi della direzione di 
sinistra, e quindi niente affatto pericolo-
se, anzi. 

Ma se non vi e questo spostamento a 
sinistra della direzione, la perdita di al
leati di destra puo portare ad uno spo
stamento a destra della direzione del 
movimento, il che dobbiamo evitare. 

Tutto questo e detfo per arrivare alia 
seguente conclusione che interessa gia la 
nostra politica attuale. Noi dobbiamo es
sere orientati alia soluzione governativa 
ottima: • una soluzione puramente di 
CLN ma senza perdere di vista un'altra 
eventualita a cui possiamo essere co-
stretti dalla situazione politica o dalle 
esigenze della lotta contro i tedeschi: di 
essere costrettl doe a venire ad un com
promesso con le forze badogliane, com
promesso In cui deve essere salvata, perd, 
la dlratrana Comitate dl liberazione (...). 

esattezza il rapporto tra la 
lotta nelle citta (e nelle fab
briche), e quella, piu tipica-
mente partigiana. sulle mon-
tagne. Si trattava di un ter-
reno nuovo e originale, diver
so da quello che ha contrad-
distinto la Resistenza in al-
tri Paesi. Diverso da quello 
della Jugoslavia, per esem
pio, dove jl movimento par
tigiano — in obbedienza a 
una situazione con altre ca-
ratteristiche rispetto a quella 
italiana — si era formato es-
senzialmente in montagna. 
Nel Nord Italia, invece, ac-
canto alio sviluppo delle for
mazioni partigiane, sono sta-
ti sempre operanti i centri 
direttivi in tutte le grandi 
citta. Ma ,lo sviluppo della 
guerra di liberazione avvie-
ne in presenza di un avver-
sario che pure opera, e che 
non viene mai sottovalutato. 

\\ Nord si organizza con 
grande successo 1'opposizione 
nelle fabbriche alia cosiddet-
ta « socializzazione » repub-
blichina; ma si avverte al 
tempo stesso che oerte con-
quiste strappate ai fascisti 
con la pressione di massa e 
con battaglie spesso cruente 
(indennita di guerra, diritti 
di requisizione degli alloggi. 
mense, ecc.) hanno un valore 
che va al di la del contin-
gente e costituiscono il terre-
no sul quale domani potra 
svilupparsi una democrazia 
rinnovata, nella quale la clas-
se operaia possa esercitare un 
grande peso. E' in una lette
ra di Longo a Togliatti che 
appare il problema delle com-
missioni interne f« a libera
zione awenuta, procederemo 
immediatamente alia loro no-
mina».), accanto all'idea di 
quelli che poi furono. nel pri
mo dopoguerra e fino alia 
rottura deH'uiiita antifascista, 
i consigli di gestione. 

Verso 
l'insurrezione 
Ma il tema che forse colle-

ga di piu la dialettica poli
tica dei mesi che precedette-
ro l'insurrezione del 25 apri
le ad un ampio periodo suc-
cessivo e forse quello della 
unita organica tra comunisti 
e socialisti. La questione — 
che e molto viva anche nel 
PSI (allora PSIUP) — viene 
affrontata con grande atten-
zione in una lettera che Lon
go scrive a Togliatti, il 4 mar-
zo, per annunciare 1'uccisio-
ne di Eugenio Curiel. Longo 
ammette che non si tratta 
di un'operazione politica sem
plice. perche bisogna supera
re « diversita di educazione 
e di mentalila» che ancora 
sussistono tra socialisti e co
munisti. Forse, scrive, e me-
glio stringere i tempi della 
fusione. per isolare le forze 
socialiste collocate piu a de
stra, ma e comunque bene 
non dimenticare che — nono-
stante il grande sviluppo or-
ganizzativo registrato dai PCI 
— il Nord « e stato la culla 
del riformismo, del riformi-
smo giolilUano >. Sara poi lo 
stesso Longo. dopo la Libe
razione. a riprendere questo 
tema dalla tribuna del quin-
to Congresso del PCI. come 
relatore sul secondo punto 
dell'ordine del giorno; e nel 
PSI le diseussioni su questo 
punto porteranno poi alia con-
trapposizione tra Nenni e Sa-
ragat. 

Dopo una lettura ancne ra-
pida dei documenti raccolti 
nel volume risulta evidente 
che sarebbe stato un vero 
danno se un materiale cosi 
ricco fosse andato perduto. 
Come e stato possibile ritro-
varlo? Ne parla lo stesso Lon
go nella introduzione. In uno 
degli ultimi suoi viaggi a 
Mosca, egli ritrovo i docu
menti presso Tlstituto di mar-
xismo leninismo, dove erano 
stati inoltrati a suo tempo. 
Non sempre b stato facile 
leggere nei fogli preparati in 
condizioni certamente non 
ideali. in attesa della parten-
za dei « oorrieri» per Roma 
o per Milano. L'attribuzione 
dei vari scritti non e stata 
comunque difficile (a questo 
Iavoro ha dato un contnbu-
to particolare Pietro Secchia. 
che ha preso parte con Lon
go alia atlivita preliminare di 
preparazione del libro): lo 
stile e il carattere dei temi 
trattati tradiscono quasi sem
pre gli autori. Le sigle. quan
do compaiono. sono traspa-
renti: G. («Gallo ») e nalu-
ralmente Longo. V. (c Vi-
neis») e Secchia. P. (c Pal-
mieri») e Amendola, M. e 
Mauro Scoccimarro, « Momo ^ 
6 Girolamo Li Causl. 

II complesso dei testi — 
una raccolta di documenti 
tanto diversi tra lore — for-
nisce comunque l'immagine di 
un racconto serrato e com-
patto. sebbene a piu voci. Co
me 6 giusto. il libro si con
clude con il breve messaggio 
di Togliatti a «Gallo >, nel 
quale h contenuto I'invito a 
c prendere tutte le misure ne
cessarie » per l'insurrezione. 
a pochi giorni, ormai, dai 
25 aprile. 

Candiano Falaschi 

A 8 7 anni, in seguito a trombosi 

fi morto 
Ben Gur ion 

Figura robusta dl combattente, riassumeva 
in se) tutte le contraddizioni dei primi sionisti, 
in un continuo scontro fra Utopia e realta 

TEL AVIV, 1. 
David Ben Gurion, uno del 

fondatori d'Israele, e morto 
stamane aH'ospedale Tel Ha-
sclomer. Aveva 87 anni. Da 
tempo era malato e il 18 no-
vembre era stato colpito da 
emorragla cerebrale. 

Come molti altrl dirigenti 
sionisti, anche Ben Gurion 
era di origine russopolacca. 
Era vato infatti il 15 ot
tobre 1886 a Plonsk, un pic
colo centro industriale che 
allora apparteneva alia Rus
sia zarista. Figlio di un awo-
cato, nipote di un militante 
politico antizarista, Ben Gu
rion (che si chiamava in real
ta Benjamin Green) era uno 
di quegli ebrei di sinistra, di 
ispirazione socialdemocratica, 
che, respingendo l'appello in-
ternazionalista dei marxisti 
piii conseguenti, scelsero la 
strada della separazione dai 
movimento operaio dell'Orien-
te europeo, cioe la strada del 
« ritorno » in Palestina e del
la creazione di uno Stato 
nazionale ebraico in un ter
ritorio die, a quell'epoca, ap
parteneva all'impero turco ed 
era abitato quasi esclusiva-
mente da arabi musulmani e 
cristiani. 

Fatta questa scelta, Ben 
Gurion si dedicb a concre-
tarla e a farla prevalere con 
tutte le sue energie, che era-
no assai notevoli. Abbandona-
ta la patria, a 17 anni s'im-
barcb per Istanbul, dove si 
laureb in legge. A vent'anni, 
nel 1906, si trasferl in Pale
stina e subito comincib a la-
vorare per la creazione dello 
Stato ebraico, animato da 
spinte ideali che risentivano 
della originaria matrice so
cialdemocratica. 

Due anni fa, nel corso di 
un'intervista, un giornalista 
americano gli disse: a Lei e 
uno degli ultimi leaders di ri-
lievo mondiale della sua ge-
nerazione...». Ben Gurion ri-
spose: «Leader? Non so. Io 
non venni qui come molti 
dei miei amici. lo venni con 
un solo scopo: lavorare la 
terra. E i primi quattro o 
cinque anni, io mi limitai a 
coltivare la terra. Prima, a 
Petah Tikvas, il piii vecchio 
villaggio. Ma non mi piaceva. 
Cosi me ne andai in un altro 
villaggio, in Galilea. La mi 
piaceva. La e'era git I'idea che 
io volevo realizzare. Tutto era 
fatto da famigtie ebraiche, e 
tutti quei contadini forma-
vano quasi una democrazia. 
Cosi Id trovai I'idea. Non era 
ancora un kibbutz; era appe
na un insediamento. Era un 
piccolo villaggio in Galileo. 
Vi lavorai tre anni...». 

Risale a quel periodo una 
lettera al padre che rivela 
un'esaltazione senza limiti: 
«Non ho dormito. Ero tra il 
forte profumo del grano... 
Nell'azzurro cupo del cielo vi 
erano grappoli di stelle. II 
mio cuore traboccava di feli-
cita, perche ero entrato nel 
regno delta leggendau. II 
<r regno della leggenda » era il 
futuro Stato d'Israele. 

Ma I'entusiasmo rasentante 
il fanatismo non escludeva 
I'abilitd politica. Espulso dai 
turchi nel 1915, perche mem-
bro del Congresso sionista, 
Ben Gurion si recb in Ame
rica dove raccolse danaro e 
organizzb una Legione Ebrai-
ca di quattromila uomini, che 
combattd contro le truppe ot-
tomane, al fianco degli in-
glesi, dai 1917 al '18, e che 
fu la base del futuro eser-
cito israeliano. Degli inglesi 
Ben Gurion fu di volta in 
vclta, e persino contempora
neamente, nemico e alleato. 
Durante la seconda guerra 
mondiale li contrastb in Pa

lestina, ma al tempo stesso 
Invib una brigata ebraica a 
combattere contro i tedeschi, 
in Italia, insieme con Will 
armata britannica. 

Organizzatore del Partito 
laburista israeliano (il Ma-
pai), tuttora al governo, del-
I'esercito (I'Hagana), dei sin-
dacatt (VHistadrut), Ben Gu
rion proclamb personalmente, 
H 14 maggio 1948, la nascita 
dello Stato d'Israele, in qua
nta di capo del governo prov-
visorio. Come primo ministro 
e ministro della guerra dires-
se due guerre vittoriose con
tro gli arabi. La prima, fino 
al '49, e la seconda nel 1956. 
Tre volte annuncio il suo 
adefimtivo ritiro» dalla vita 
politica. La terza (1970) fu 
quella vera. Si rtttrb nel kib
butz di Sde Boker, nel dc-
serto del Neghev, e si dedicb 
a scrivere le sue memorie. 
Di tanto in tanto riceveva uo
mini politici stramrri e gior-
?ialisti. 

Uomo contraddittorio, era 
indubbiamente modesto, sem
plice nel vestire, sprezzante 
del danaro, attaccato all'uto-
pia comunitaria (quella che n 
esprimeva nei kibbutz, coope
rative fondate sulla comu-
nione dei beni) ormai da tem
po distrutta dallo sviluppo 
impetuoso del capitalismo in 
Israele. Eppure era anche 
conscio all'estremo del suo 
ruolo di «padre della pa
tria », come risulta dai tono 
e dai tcsto delle sue inter-
viste. Rissoso, si scontro fu-
riosamente con gli altri diri
genti del Mapai ed abban-
donb il partito. per tentare 
(invano) di fondarne un altro. 
Interrogato su Nasser, dopo 
la morte di questi, ne parlb 
con un misto singolare di ran-
core e di ammirazione, defi-
nendolo « un mentitore », ma 
anche nun uomo molto ca
pace, molto acttto: senza pos-
sibilita di paragone il mi-
gliore uomo di Stato arabo 
vissuto nel nostro tempo», c 
«prima di tutto un patriota, 
un patriota sinceron, anima
to dai udesiderio di agire per 
il bene del suo popolo». 
Laico, credeva nsi miracoh. 
Indifferente alia religione 
ebraica, era in realta imprc-
gnato di miti religiosi e trae-
va ispirazione dalla Bibbiu. 
Filo-americano, filooccidenta-
le, diceva che «Israele e piii 
rivolta verso I'Oriente che 
verso I'Occidente. Noi siamo 
degli orientali, il iwstro de 
stino & scritto nell'Est». Ma 
disprezzava gli orientali. Di
ceva che, perdendo Vausterita 
dei primi pionieri, Israele ri-
schiava di diventare «un al
tro Stato levantino qualun 
que». Impulsivo e franco. 
sapeva mentire senza batter 
ciglio. II 2 vovembre 1955 
disse in parlamento: «Una 
guerra breve sarebbe pura fot-
lia. Solo un malato di mente 
potrebbe scatenarla». Ma un 
anno dopo scatenb I'aggres 
sione nel Sinai. 

Era, sostanzialmente, un sio 
nista, cioe un uomo che, pa 
radossalmente, per far trion 
fare la propria causa, aveva 
trasferito nel Medio Orientc 
la violenza di cui gli ebra 
erano stati vittime in Europa 
Gli ideali comunitari in cm 
credeva con passione erano. 
nella pratica, esclusivamente 
riservati agli ebrei. Gli arab: 
ne erano di fatto esclusi. 

Fatitore. almeno in gioven 
tu, del « Grande Israele » da' 
Nilo all'Eufrate, Ben Gurion 
ha visto questo incredibilc 
sogno tramontarc definitiva 
mente pochi giorni prima che 
la trombosi paralizzasse U 
sue forti membra e it sue 
vivace cervello di combat 
tente impegnato in uno de> 
ruoli piii discussi della stori-
contemporanea. 

Arminio Savio! 

I MUTAMENTI 

BOMPIANI 

Carla Ravaioli 
Maschio 
per obbligo 
Oltre il femminismo 
verso I'abolizione 
dei ruoli istituzionali 
-Uno stupefacente campionario di cliche della 
virilita che pervadono la pubblicita, la pubbli-
cistica leggera, i libri scolastici, i manuali edu-
catrvi e devozionall, I testi militari, la letteratura 
«alta». Una inchiesta di costume e una propo
sta «politica* che tuttavia pud anche essere 
letta come un agghiacciante eparadossale (ma 
purtroppo autentico) campionario dell'ldeolo-
gla del Maschio.* L 4.000 
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