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STRATEGIA COMUNE
E LOTTA PER L'EGEMONIA:

FORZA E DEBOLEZZA DEL FRONTE POPOLARE
NELLA GUERRA CIVILE

Quanda si ,analizzana i disegni palitici dei gaverni succedu
tisi alta guida della Repubblica spagnala - in tempa di pace
a durante.la guerr,a - si resta particolarmente eolpiti dalIaro
carattere di pragettaziane, di ,abbazzo timasto ineompiuta:
nan per un difetta di volonta e nemmena per una mancanza
di elabarazione pragrammatica bensl per una sarta di debalez
za strutturale, relativa 'sia al sistema politico repubblicana nel
sua complesso sia alle diverse caali2Íani che si ahernarona al
patere.Questa debalezza si manifesto inizialmente con la pri
ma caaliziane repubblicana-sadalista, impregnandone in pro
fandita l'ambiziaso programma, prababilmente l'unico che si
praponesse una rifarma glabale della societa e dello Stato;
ma la stesso puo dirsi della coaliziane delle destre, ehe nel sua
prima anno di gaverno fu incapace di svalgere una coerente
palitica di «rettifieaziane» ,e che piu tardi, nel 1935, fan}
nell'intento di eandurre una palítica dedsamente reazionaria.
Se il1932 e il1933 bastarono a mastrare i limiti del riformi
smo repubblicana-sacialista, il1934 rive10ehe in Spagna man
cava altresl una eaaliziane di for2Jein grado di portare innanzi
una eoerente 'palítica canservatrice, mentre il 1935 .mise in
evidenza ehe ia temuta reazione fascista era lungi daJ pater
pracedere alla ,maniera italiana o tedesca. In questa sensa, la
rivaluziane che i sacialisti tentarona nell'ottabre 1934 e il
carrispettiva della reaziane fascista che la CEDA scateno nel
1935, brutte capie entrambe dei madelJ.i cui rispettivamente
s'ispiravana. In realta la Repubblica si caratterizzo sia per la
quantita e la diversita dei progettie dei pragrammi palitici
- rifarmatari,rivoluzianari, di « rettificaziane », reazianari
a fascisti - sia per i lara limiti, le laro debolezze e, in defi
nitiva, Hlora faUime~to conclusivo.
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1potesi sulla debolezza politica del fronte popolare

Nemmeno il fronte popolare spagnolo fece eccezione a que
sta regola generale. Infatti non ebbe mai un programtna po
lítico elabotato dall'insieme delle sue componenti e nemmeno
accettato senza riserve daognuna di esse; né, di conseguenza,
ebbe un programma di governo. Questa circostanza puo esse
re intesa come manifestazione di un' altta caratteristka, ehe
attiene piu direttamente al 'sistema della política ed e in rap
porto con la stessa incerta composizione del fronte popolare
spagnolo e con la sua ,esistenza discontinua, caratterizzata da
un'alternanza di eclissi e di ritorni a nuova vita: il fronte
popolar,e manco non solo di un programma chiaro ed accettato
da tutti; manco anche di organismi eentrali chedefin:ÍJssero
una política comune ed affiancassero i governi nena sua rea
lízzazione.
A che cosa e dovuto questo fatto? Per quanto riguarda la pri
mavera del 1936 le ragioni sembrano chiare. H programma
sottoscritto il 15 gennaio solo impropriamente puo divsi un
programma di fronte popolare: fuelaborato da1 repubblicani
- e, piu precisamente, dal partito repubblicano di centro, il
Partito nazional-repubblicano, che poi, per colmo del para
dosso, non ,avrebbe sottoscritto il patto - e sottoposto al
l'esame soltanto dei socialísti, ,lacui ,corrente di sinistra, forte
soprattutto nel sindacato, si límitoa pretendereche nel testo
del programma si facesse menzione dei punti di dissenso. Si
diede cosl i1 caso di un progratnma di una coalízione che fa
eev:aesplícito riferimento anche ai dissensi fra le 'sue eompo
nenti. Pur essendo gia questo un fatto rilevante, fu pero de
cisivo, a ,mio avviso, che per volonta deLla UGT i1 governo
che si sarebhe formato dopo le elezioni non sarebbe stato un

. governo di coalízione, maesclusivamente repubbHcano. Detto
altrimenti, la coalízione, costituitasicome semplice 'aUeanza
elettorale, avrebbe cessato di esisterea1l'indomani della vitto
ria nelle ,elezioni; pertanto i1 governo, per composizione e
programma, sarebbe stato puramente repubbJicano. Il gover
no fu effettivamente ,espressione della sinistra r.epubblíeana e,
benché in Parlamento avesseil sostegno di a1t.vipartiti, era
lecito temere, come temeva infatti Togliatti, che «avrebbe
esitato parecchio a :mett~re in pratica 10 stesso programma del
fronte popolare »1. Un~prograinma ehe conteneva l'esplicita
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ammissione dei dissensi e un esecutJÍvoche era ben Jontano
dal rappresentar-e l'insieme de1le forze della coalízione: ce n'e
abbastanza per spiegare la pro fonda debolezza política ehe
caratte!Ízzo sin dall'inizio i governi repubblicani, :atorto cma
mati di fronte popolare, formatisi dopo il febbraio 1936.
Allorché pero questi governi lasciarono n campo, nel settem
bre 1936, ad un autentico governo di coalizione, nemmeno
quest'ultimo !Íusc1 a svolgere senza tentennamenti un chiaro
programma di fronte popolare. In questo caso ta spiegazione
potrebbe sembr,areesattamente opposta aquella ehe si e vista
prima: se fino al settembre 1936 i cosiddetti governi di fronte
popolare erano in realtaesdusivamente repubblicani, a parti
re dal settembr,e i governi presieduti da Largo Caballero riu
nivano un conglomerato di. ·forze ·assaipiu numerose di queUe
che avevano sottoscritto l'accordo elettorale. In questi go
verni entrarono, i nazionalisti baschi di destra, che si erano
presentati alle elezioni di febbraio con liste proprie; inoltre,
ed e quello ehe piu canta, dopo ilrimpasto di novembre le
posizioni di maggior spiceo 'all'interno del governo furono
detenute dai due gr'andi sindacati, ehe non solo non avev.ano
mai 'aceettato la política di fronte popolare - sebbene la UGT
avesse sottoscritto i1manifesto o programma e1ettorale - ma
si erano anche mostrati avversa!Í convinti, ne1 nome della
rivoluzione operaiJa, dei partiti ehe sostenevano una politica
di difesa della Repubblíea. Si potr,ebbe dire che mentre i go
verni repubblieani dal ,febbraio :al settembre 1936 non riu
scirono per difetto a portare a compimento una política di
fronte popolare, i governi ehe ne raeoolsero J'asuccessione fino
al maggio 1937 non vi sarebbero t>iusdti per eccesso: con la
rivolu2Íone sodale in marda, tornare ,ad un progr:amma di
fronte popolaré safiebbe equivalsoa fare un passo il1dietro,
ripiegando iSulladifesa di obiettivi ormai superati daJJ.arivo··
1uzione.
In queste condízioní il fronte popo1are non potrebbe definirsi
altrimenti che come Ja formula política di cuí si avvalsero co
munisti, socialísti e repubblicani per assicurarsi una presenza
in subordine neglí orgamsmi che, dopo la dissoluZtÍonedello
Stato, presero il posto delJ.e autorita della Repubb1ica e per
tentare cOSI di recuperar-e i1 terreno perduto, con l'obiettivo
di frenare innanzitutto la rivolu2iione e poi di liquida1ila. Il
fronte popo1are, .dopo.' essersi praticamente sciolto all'indo-

243



·
~i

mani del successoelettorale di febbr,aio, ricompare cosi nei
primi mesi della guerra come uno dei repartí in cui si raccol
gono forze diverse per condurr,e la lotta alla reazione: ma
non e il pili importante né e in gr'ado di formulare una poH
tica ed un programma. In questo periodo non esiste alcun ac
cordo programmatico fra comunisni, socia1isti e repubblicani;
inoltre non c'e alcun comitato nazionale di fronte popolare
e non si puo nemmeno dir.e che, considerati isolatamente, i
partiti che in febbr'aio avevano dato vita alla coalizione delle
sÍnÍstre dispongano in luglio di un programma per affrontare
la guerra e prendere la guida della rivoluzione. La política di
fronte popolare, che era una política di difesa della demo
crazia, era stata travolta dalla rivoluzione operaia, guidata in
alcune regioni dalla CNTed in altre da alleanze o comitati
operai composti dai due grandi sindacati. Da qui la sua de
bolezza.
Tuttavia, quando si studiano la condotta dei due grandi sin
dacati ,a :partire dalle or,e immediatamente successive al golpe
e la política dei governi presieduti da Largo Caballero nella
sua qualita di segretario generale della UGT, prima con l' ap
poggio e poi con la partecipazione deLla CNT, non si no
tan o differenze sostanziali rispetto a quanto veniva propu
gnato, negli stessi m,esi, da coloro che insistevano sulla ne
cessita di dHendere la Repubblica. Inoltre i due sindacati,
che si presentano come le forze motrici della rivoluzione,
seguono una linea política i cui presupposti ideologici e
strategici non si discostano particolarmente dall'ideologia
e dalla strategia del partito comunista o di quello socialista,
che pur,e vengono presentati come liquidatori delJe conquiste
rivoluzionarie. Pertanto la tesi ehe qui si vuole sostenere
e che sin dall'-lnizio della guerra la política del sindacati e
quella dei partiti si basarono su presupposti strategici aflini
eche nella pratica le loro realizzazioni furono identiehe o
molto simili e rientr,ano perfettamente nell'ambito di una
política di fronte popolare, sebbene tanto gH anarchici della
CNT quanto i socÍa1isti della ·UGT avrebbero reagito indio
gnati ad una simile definizione. Se questa tesi fosse fondata,
la ragione vera della debolezza, nel Joro insieme, delle forze
ehe appoggiarono i governi della Repubblioa durante la guer··
ra - eche ,aJla fine adedrono ,comprese la CNT e la FAl,
al patto di fronte'popolare si~ato nel marzo 1938, del quale
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gli studi si sono poco occupati -·consisterebbe non tanto
in un contrasto fra politiche discordanti, quanto in una lotta
per l'egemonia che impedl di trovare una soluzl0ne alla crisi
di potere apertasi nella Repubblica in seguito alla rivoJta
militare.

La comune strategia di coalizione repubblicano-operaia

Per cominciare dal principio, e noto che partltl e sindacati
reagirono tutti nello stesso modo alla notizia del co1po di
Stato. Per dirla con le parole di un dirigente della CNT,
nessuno se la sentl alIora di « tentare il tutto per tUtto » 2.

Questa decisione, o permeglio dire questa mancanza di de-
. cisione, implicava gia un'opzione ,strategica di grandissima

importanza per il futuro, soprattutto perché a non osare il
tutto per tutto furono 'anche i dirigenti della U,GT, che nei
mesi precedenti si 'erano rifiutati di partecipare a governi
di coalizioneproprio perché dal febbraio 1936 vivevano nel
l'attesa del momento in cui non avrebbero avuto piu bisogno
di spartire con altri i1 potere. Le due gr,andi organizzazioni
sindacali, non os·ando distruggere né conquistare il potere
a Barcellona e a Madrid, rinundavano di fattoal loro pro
getto di fÍvoluzione ,e riconoscevano, senza alcun'intesa pre
ventiva, ehe la lotta contro la reazione concerneV'aanche altre
forze polítiche, che forse in astrattoera possibile o perfino
doveroso mettere da parte, se non addirittura togliere di
mezzo, ¡mache in quel preciso momento elia necessario o per
lo meno conveniente avere al proprio fianco.
Ma questo era proprio il presupposto strategico su cui la
política di fronte popolare si basava per dare una rtisposta
algolpemilítare: il riconosdmento, cioe, che in quelle cir
costanze la difesa della democrazia daglí attacchi della rea
zione aveva bisognodi un fronte un!Íconon limítato alla
c1asseoperaia. E probabile che nessuno dei dirigenti della
CNT o dellaUGT, i quali nei mesi precedenti si erano ri
fiutati di collaborarea una política ,di fronte popolare e di
rafforzare i.1 governo repubblicano, fosse consapevole che
costituire comitati ullÍtari e dare appoggio alle autorita le
gittime della Repubblica erail primo passo di una política
di fronte popolare. Ma ilJatto che non ne fossero conS3Jpe-
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volí e cercassero addirittura di prendere esplicitamente le
distanze dal fronte popolare non significa che non stessero
attuando una política di fronte popolare.
L'attuarono, naturaimente, con l'intenzione di assicurarsi la
parte del leone. Sono tipiche di questi primi mesi le pro
poste di basare la rappresentanza nei diversi comitati, nene
commissioni o nd governi su una proporzione tra sindacati
e partiti nettamente favorevole ai primi. Il plenum regio
nale dei Gruppi anarchid della Catalogna, tenutosi a Bar
cellona il 21 agosto, approvo la costituzione di un comitato
di collegamento «per rendere piu efficace l'azione rivolu
zionaria dei lavoratori contro iJ fasdsmo » e consolidare l'u
nita gia realizzata nei combattimeníÍ di luglio, «composto
da due rappresentanti della CNT, dne della UGT, uno della
FAIe uno del PSU »3. Nel plenum nazionale di Regionales
convocato da1la CNT per esaminare l'oiferta di partedpazio
ne al governo di Largo Caballero il 3 settembre, venne for
mulata la controproposta di istituire in ogni ministero giunte
consultive composte da due rappresentanti della UGT, due
della CNT e due del Fronte popolare 4. Due settÍIDanepiil
tardi, la CNT, con l'intenzione, in fondo, di proporre una
velata alternativa di governo, parlera della costituzione a
!vladrid di un Consiglio nazionale di difesa, « composto per
il momento da tutti i settori in lotta contro il fascismo», con
una proporzione di «dnque delegad della UGT (marxisti),
dnque della CNT e quattro repubblicani» ,mentre si sa
rebbe senz'altromantenuta «la continuita della presidenza
della Repubblica, conservandone in carica :l'attuale tÍto
lare » 5.

Mentre la CNT definiva la sua sttategia, iJ. segretario gene
rale dellaUGT e quella che era rÍtenuta l'ala marxista o

.. rivoluzionaria del Partito socialistaavevano deciso, 'malgra
do la loro « riluttanza » dinanzi all'idea di « un governo di
coalizionecon gente di orientaluento ideologicodiverso e ad
dirittura opposto » di assumere la guida di un governo .ud
guale fossero direttamente rappresentate tutte le forze po
litiche in lotta contro i r.ibelli6. Identica fu la strategia se
guita per la formazione di governi regionali, come quello
della Generalitat di Catalogna, il Consiglio esecutivo popo
lare del Levante ed anche, superatealcune difficolta, il Con
siglio di Ar,agona. Il ~'governobasco, dal canto suo, fu an-
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ch'esso frutto della stessa opzione strategica, sebbene in
questo caso la rappres'entam;a operaia risultasse nettamente
minoritaria.
1 dirigenti sindacali, rispettando le autorita. repubbHcane
nelle giornate rivoluzionarie di luglio, assumendo la guida
ed entrando a far parte di governi di ,coalizione con repub
blicani,· sociaHsti e comunisti, o decidendo di sostenerli"
gettav,ano le basi di una política di fronte popolare, i cui
contenuti essenziali discendevano con necessaria consequen-·
zialita. da questa iniziale sceltastrategica. Si trattava, innan-·
zitutto, di una política che, nel segno degli imperativi del
presente e dell'obiettivo prioritario di vincere la guerr,a, cero.
cava di rinvia1'1ea un momento imprecisato del futuro lo
scatenamento dell'intero potenziale rivoluzionario deHa c1as··
se operaia. 1dirigenti sindacali convennero che prima dell'in··
staur,azione del socialismo libertario vagheggiato dalla CNT
o della. societa. socialista cui aspirava Ja UGT, era necess'a'
rio asskura1'1sila vittoria ,militane. 1J 'tinvio non equiv,alev~l
ad unarinuncia, e proprio per questo s'imponeva il raggiun
gimento di una posizione inattaccabile nel campo deUe forze
leali ,alla Repubblica, lSulla quale far leva rer consolidare le
conquiste gia raggiunte, costituine un blocco di potere ope
raio in seno al governo e adottar,e le m1sure necessarie p.er
rendere duraturi i prognessi dellarivoluzione e preparare
la vittoria .militare.
Da questo presupposto strategico iniziale discese succeSisi
vamente tutto il programma politko dei governi di coali
zione fra sindacati e p.artiti presieduti da Largo Caballero:
creazione di un esercitoregolare, militarizzazione, restaura
úone dello Stato, centralizzazione e cool:1dinamentodell'eco
nomia, nazionálizzazione dell'industria bellica, dspetto e tu
tela de1la pkcola e media proprieta privata, limitazione degli
esperimenti di rivoluzione sociale, patti di unita d' azione
fra partiti e fra sindacati. La paternita e la difesa di questo
programma, identico nella ,sosta112a,a quello del fronte po
polare, sono state .attribuite ai comumsti, forse perché fu
rono loro a formularIo per primi con chiarezza e ,a propa
g,andarIo can :insistenza e senza deflettere. Pero questa stessa
política fu ,abbracciata, e con tempestivita, ·anche dai due
grandi sindacati, spinti a do proprio daI1'iniziale scelta «froll
tista » di dar vÍta a ~omitati unitari di difesa o di collega-
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mento. Non eche rimanendo nei limiti della legalita repuh
blicana e partedpando al governo, la CNT - o perché trat
tenuta dascrupoli morali dinanzi alta necessita di instaurare
una dittatura o perché indotta inerrore da un 1acunoso in
quadramento teorico del passaggio alla societa comunista-li
bertada - sia andata soggetta, come si e sostenuto 7, a un
processo di «oligarchizzazione» paralle10 alla sua politiciz
zazione e non abbia saputo sottrarsi a quelle stesse tendenze
che criticava nei socialisti: burocratizzazione, perdita di spon
taneita, persistenza del potete. La CNT e la FAl - e lo
stesso pua dirsi della UGT, che sotto la direzione di Largo
Caballero aveva adottato una posizione rivo1uzionaria a par
tire dal 1934 - non avrebbero potuto partecipare a conlÍ
tati unitari né accedere al governo dello Stato se non aves
sera preso le mosse da alcuni presupposti strategki molto
vicini a quelli deBe altre forze politiche. lnfatti, le decisioni
originarie, che determinarono ilcorso successivo degli even
ti, furono prese prima che potesse cominciare il processo,
peraltro discutibile, di oligarchizzazione o di burocratizza
zione. Quando la CNT lascia Companys al suo posto le quan,.
do, poco dopo, entra ne1 governo della Generalitat e nei
vari comitati di difesa o dil collega.tnento con altre forze
sindacali e politiche non aveva avuto i1 tempo di subire le
conseguenze di un processo retto dalla legge ferrea dell'oli
garchia. 11 fatto che questa legge non sia riuscita amani
festar'si con tutti i suoi effetti in un'organizzazione come la
CNT potrebbe forse chiarire le ragioni della sua sconfitta
assai piu del riferiroento a un presunto «divorzio fra le
superiori istanze direttive e la base della CNT-FAl ».

Priorita delta guerra ed esaltazione nazional-popolare

L'identita di quei presupposti si rivela soprattutto nella prio
rita che viene assegnata alla guerra rispetto alla rivoluzione:
una tesi che, assieme alla difesa dei governi di coalizione,
rappresenta la chiave di volta della política di fronte popo
lare eche si e soliti attribuire al solo PartitocoIDunisa. :Non
c'e dubbio che il PCE abbia enunciato nella forma piu coro
piuta il principio c4e «vincere la guerra e l'imperativo su
premo .che determ~na l' azione del nostro partito in questo
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mamento » 8. Ma in realta si tratta di una tesi condivisa da
tutti, che costituisce i1 nueleo del « programma di governo»
esposto nella prima dichiarazione del primo gabinetto di
coalizione presieduta da Largo Caballero. Vi si afferma, Í!n
fatti, che « qualsiasi altro interesse palítico va subardinato »
alla vittoria sui ribelli, «accantonando le differenze ideo
logiche, data che in questo momentO' nan si pua averealtra
preoccupazione ehe quella di schiaeciare l'insurrezione» 9.

Si tratta, inoltre, 'sebbene su questa punta sia stata riehia
mata meno l'attenzione, di una tesi ripetutamente sastenuta
dai dirigenti della CNT 'e della FAl. «Per strappare la vit
toria ehe oggi ci sta di frante, perché si realizzi questa vit
toria, e necessario che la nostra vita e le nastre attivita siano
totalmente assoggettatealle esigenze della guerra»: questa
affermazione patrebbe essere uscita dalla bocca di un co
munista; ad enunciada, invece,e niente menO' ehe GarcÍa
Oliver 10. Gli anarcosindacalisti non avevano mai immagina
to che la rivoluzione potesse essere eastretta ad aprirsi il
cammino nel mezzo di una guerra e quando s'imbatterono
in questa circostanza reagirono subordinando le realizzazioni
rivoluzionarie alla necessita primaria della vittaria militare:
anche 1'ideale tanto vagheggiato del federalisma si rivela
« impraticabile» in regime di guerra 11. Naturalmente, al
trettanto lo era i1 comunismO' libertariO', per i1 quale si sa
rebbero dovuti attendere degli anni. La rivoluzione, senza
dubbio. era in cammino, e secando alcuni sarebbe stato or
mai difhcile fare marda indietra e tornare al momentO' del
l'esplosione rivoluzionaria del 19 luglio. tuttavia i~ comnita
di partarea termine l'opera veniva lasciata ~Ue generazioni
future. Per i1 rp.omenta, « la prima cosa da fare era vincere
la guerra», giacché la rivoluziane nan poteva essere ehe
una «conseguenza' della guerra popo1are». Per «cansali
dare definitivamente la rivoluzione si daveva vineere la guer
ra. Era giusto concentrare tutta l'attenziane, tutta la vo
Ianta, tutta la passione, tutte le risorse nella guerra »: que
sta valta e Abad de Santillan che parla. ormai delnso dal·,
l'indirizzo ehe guerra e rivaluzione avevana presa dapa gli
avvenimenti di maggia. Ma questa e anche la dottrina ufI1··
ciale den'organizzaziane, ehe, per bacc'a del sua segretario
generale. spiega a un redattare del « Manchester Guardian »

che l'unico obiettivo del mamenta e quella di vincere la
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guerra e ehe manca il tempo per discutere i progetti anar··
chici, comunisti o repubblicani 12.

La priorita della guerra non era il .solo presupposto ideolo··
gico che avvicinava i sindacati e i partiti eche consente di
definire la politica degli uni e degli altri come una política
di fronte popolare. Oltre a considerarla preminente, COlnu··
nisti e sindacalisti definivano la guerra come una lotta per
l'indipendenza nazionale, come una guerra controil fascismo
o contro un'invasione straniera. Era la difesa della nazione
dallo straniero, la lotta del popolo spagnolo contro forze
mereenarie 13. Da qui all'esaltazione del carattere nazionale
della guerra non c'era che un pas!So,e tutti lo fecero senza
esitare e sin dal primo momento. «Guerra antifasclsta ehe
deve affermare l'indipendenza del paese », e una definizione
relativamente precoce di Garda Oliver, che ricorda in modo
sorprendente il carattere che sin dall'inizio i1 Partito comu··
nista intese dare alla guerra civile eche venne ufficialmente
sancito nella risoluzione del plenum allargato del 5 marzo
1937: «guerra di indipendenza nazionale contro l'invasione
militare colonialista dell'imperialismo fasc1sta della Germa··
nia e dell'1 talia » 14.

Sempre Garda Oliver attestava che tutti i tradizionali prin··
dpi deIl'anarcosindacalismo, di ordine individuale, corpora··
tivo, sindacaIe e político, malgrado fossero statí tenuti fermi
anche durante la guerra, non avevano consentito alcun pro··
gresso, perché sí faceva sentíre la mancanza del «grande
principio nazionale ». Senza questo principio, aggiungeva,
sarebbe stato impossibile fare anche un solo passo avanti.
L'accentuazione ·nazionalista, l'appel1o allo spirito della raz··
za, l'insistenza. sul popoIo spagnolo come soggetto messia-
níco, saranno per l'appunto un motivo costante del discorso
anarchico 15 e di quello ,comunista e Viarrannoalla CNT ta-
luní richiami da parte dell' Associazione internazionale dei
lavoratori.

Centralizzazione delt economía e rispetto della piccola. ,
proprteta

Non stupisce che pre~upposti strategici e ideologici simi:li
abbiano. prodottá conseguenze pratiche analoghe.· .Innanzi-

250



tutto la premura di stabilire quella ehe Juan L6pez chiama
una «ferrea nnita 'Su cine punti »: l' organizzazione militare
e Quel1a economica. :E significativo quanto la CNT preco
nizzi la creazione di un'orp:anizzazione militare « saldamente
uDificata » e la necessita della «disciplina, di un comando
unico e del1'unione piu 'stretta e fraterna» 16. :.Enota l'1:ns:[
stenza con la quale .i comunisti usarono i simbotl del ferro
e dell'acciaio, ehe stanno a indicare eflicacemente quale tipo
di unita si voleva perseguire e l'estremo limite ,al quale do-'
veva giungere la resistenza al nemico. Ma anche gli anarco
sindacalisti largheggiarono ne1 ricorso a un',identica ,simbo
logia, e per asslcurare quell'unita ferrea non ebbero scrupotl
nel rÍcorrere 'ai metodi coerdtivi ehe dicevano di aborril'e
se li :adottavano i partiti politici 17.

Lo stesso pua dirsi dell'organizzazione dell'economia. Il Par
tito comunista aveva subito proc1amato, ripetendo poi que
sta tesi in mille modi e in 02;l1ioccasione, ]9 necessita di
farla finita con una situazione che definiva di «arbitraria
autonomia », in cui ogni sindacato si sentivaautorizzato ,a
dirigere una fabbrka, un'oflicina o un qualsiasi centro di
produzione« senza dover renderne conto ,a nessuno », deci
dendo autonomamente in merito alla produzione ealla di
stribuzione. Di fronte a questa situazione, alla qua1e at
tribuivano la responsabilita del t1'31collodell'industria, i co
munisti proponevano ,la costituzione di un Consiglio di C'Ü

ordinamento, ,sottopos1:0,all'autoritaministeria1e. ehe broce
desse ,alta nazionalizzazione del settore 1ndustt'Ía1ee alla di
stribuzione raziona1e delle risorse economiche 18.

Nelle suegrandi linee, questo quadro degli ;effetti provocati
dalle requisizioni delle fabbriche da parte dei singoli sinda
cati non era una partico1arita dei comunisti. Abad de San
tillan, sostenendo, come tante volteavrebbero poi tiipetuto
gli storici, ehe «i 1avoriatori spagnoH non erano sufficiente
mente nreparati». parla della «mentalita prüprietaria d.ei
comitati di eontrollo », contro la qua1e dovette combattere
energicamente. E semore Abad de SantiHan rHerisee come
dalla «militanza sinda'caHsta-rivoluzionaria fosse seaturito il
fenomeno sociale degli assalti a mano armata» e come le
improvvisate mensepopo1ari fosserodivenute un incubo,
perché düpo l'esaur,imento di tutte le 'scorte della citta e
della camragna; i IQro responsabili «procedev,ano diretta-
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mente alla requisizione dei viveri », provocando cosi i1 ¿üs
sesto dell'economia della regione. E Juan Peiró, ehe in no
vembre assunse ildicastero dell'industria, afterma ehe «il
crollo quasi verticale dell'economia » ¡mpendeva proprio dal
« modo improvvisato» in cuí si era proceduto alle requisi
zioni e dalle differenze fra industrie controllate, requisite
e collettivizzate 19. Oggi, inoltre, siamo al corrente della re
sistenza, frammista talvolta a nuove forme di protesta, ehe
la classe operaia oppose al lavoro sotto forma di assenteismo
odi scarso rendimento. Quel che conta, pero, eche per
porte rimedio a questasituazione i militantí della CNT idea
rono una soluzione del tutto analogaa quella proposta dai
comun1sti, sebbene la motívazione immediata fosse diversa:
garantire un coordinamento affidando ad «un organismo
nazionale unico il compito di dirigere la nostra economia ».
Questa, almeno, era la soluzione cui si doveva ricorrere se
condo Juan López, ministro anarcosindacalista dell'indutsria,
per « riuscirea metter fine al caos che si genera» nell'eco
nomia lasGÍando «le diverse partí del paese sepátate ed in
contrasto le une con le altre » 20.

Questa necessita di 'coor,dinare e centraJizzare, cioe di creare
orgamsmi naziona1i che eseroitino la loro autorita sulle unita
produttive, e un fattore che accomuna tutte le forze poli
tiche e sindacali assai piu di quanto le separino le condnue
diseussioni sulla collettivizzazione e la nazionalizzazione. I1
problema, infatti, non ,era a ehi dovesse spettare la proprieta
della terra: se alla collettivita contadina o allo Stato ehe
eoncedeva la terra ai contadini in usufrutto. Dal punto di
vista legale tutte le soluzioni 'erano possibili. I1 problema
vero, pero,. era come ripartíre i1 credito, assicurare il rac
colto e f,ar funzionare i canali della distribuzione. Sotto que
sto aspetto, la forma giuridica della proprieta della terra,
statale o collettiva, era irrilevante. Il problema consisteva
piu nel coordinamento deH'economia ehe nei diritti di pro
prieta, e per quanto riguardava il eoordinamento tutti in
sistevano sullo stesso tasto: non si poteva andare avantí
come si era fatto fino aHora se non si voleva assistere al
tracollo della produzione.
Anche riguardo all'ampiezza dei provvedimenti di colletti
vizzazione e/o nazionalizzazione si registrava la stessa eon
vergenza. Infatti, non d sono difterenze radicali fra la po-
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litica dei comunisti, che sosteneva il rispetto della píccola
proprieta agrícola, considerando «sacrosanto iJ frutto del
lavoro dell'agricoltore », e quanto Mariano R. Vásquez di
chiarava al corrispondente britannico, assicurando ehe «la
piccola proprieta, il piccolo eommerdo, gli artigiani saranno
úspettati » eche ogni violazione sarebbe stata punita 21. Ri
spettare i piccoli proprietari significava, uel concreto, non
costringerli acoUettivizzare le terre se non 10 desideravano
e, d'altra parte, non assoggettarli a requisizioni. L'accordo
su questo punto era generale, e non si limitava ai dirigenti
delle organizzazioni: i1 Congresso regionale dei contadini
della Catalogna, della CNT, tenutosi nel settembre 1936
(ossia quando il movimento delle collettivizzazioni ancora
non aveva raggiunto l'apice né si era formata la nuova « o1i
garchia operaia e» ), dopoaver 1evato un inno allo «spirito
di abnegazione e di sacrificio » e pur accennandoa11a « pas
sione mista ad egoismo ancestr,a1e» che caratterizza il con
tadino cata1ano, approvo a11'unanimita i1 rispetto deBe co1
ture dei piccoli proprietari, «sempre che questo non creí
ostacoli o difficolta a110sviluppo dei nuclei co11ettivizza!Í» 22.

Inoltre e certo che gli anareosindacalis1Í non procedettero
alla collettivizzazione de11aterra in Catalogna nemmeno quan
do pensarono diavere nelle loro mani tutto il potere o, per
dirla con Garda Oliver, diessere loro i padroni. Una co1
let1Ívizzazione in parte forzata venne attuata in Aragona ad
opera di «gruppi armati provenienti dall' esterno » 23, ed e
significativo che, piu ,di un anno dopo, un sindacato 10cale
della CNT tentasse di impedire 10 svolgimento di un'assem
b1ea della Izquierda Republicana col pretesto che, se fosse
stato autorizzato, piu della meta degJi iscritti al sindacato

. si sarebbe dimessa e sarebbe andata ad ingrossare le file
dell' altra organizzazione 24. La collettivizzazione forzata non
ci fu invece, né in Cata10gna, né in Valencia, né in que11a
parte dell' AndaJusia che non eadde nelle mani dei ribeUi.
Mentre in passato la storiografia ha celebr,ato la CNT come
unica protagonista della collettivizzazione, i 'tÍsultatÍ delle
ricerche piu recenti dimostr.ano che fmono piu numerase
le collettivita dirette dalla UGT di quelle dirette dalla CNT,
e questo d',altra parte mette in evidenza come i1 processo
di rivo1uzione.socia1e svoltosi sul territorio della Repubblica
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sia consistito in una sindacalizzazionepiu ehe in una collet
tivizzazione dell'economia.

Una politica di accordi che cela una lotta per Fegemonia

Se i i presupposti strategici e ideologici di partenza erano
simili e se i principali indirizzi di política economicae sociale
non divergevano sostanzialmente - H:batto ehe ognuno
avesse, naturalmente, le suemeteflnali ,che erano non solo
distinte, ma contrastanti, non costituiva un ostacolo rispetto
ai compiti polítici immediati, poiché tuttiriconoseevano l'itn
possibilíta, per il momento, di raggiungere quelle mete -
bisognera cercare altrove le cause del1a debolezza della po
lítica di fronte popolare. Esse risiedono probabilmente nena
continua lotta per l'egemonia che, sotto la copertura degli
appelli al1'unita e delle trattative per stipulare patti di umta
d'azione, intercorse fr,a le diverse forze in Jotta contro la
sedizionemilítare, nessuna delle quali, durante tutto il corso
della guerra, riusd pero a prevalere sullealue.
Gli impegni a rispettarsi e ad aiutarsi redprocamente e la
ricerca ,di accordi di unita d'azione potrebbero intendersi,
a prima vista, come manifestazioni del fatto ehe la politioa
economica, sociale o mllitare dei sindacati e dei partiti non
conteneva, al1'indomani del golpe militare, sostanziali de
menti di contrasto. Da un lato, si sa che la CNT diede il suo
appoggio al primo governo presieduto da Largo Caballero,
del quaJe sarebbe molto presto entrata a tar parte assierrle
a cattolici, comunisti, sociaHsti e repubblicani. Gia all'indo
mani della sua costituzione la CNT si affretto a dichiarare
che «tutta la' Spagna operaia e antifascista» sara al flanco
del nuovo governo, lasciando intendere che, qualora anche
la CNT fosse entrataa farne parte, la .sua presenza avrebbe
dovuto avere per lo meno lo ,stesso rilievo di quella della
UGT 25. Da queste manifestazioni di sostegno risulta chia
ramente la convinzioneche si stava difendendo la stessa cau
sa: operaia, popolare, nazionale, antifascista:
Questa convinzione implicava pero anche dell'altro: si tro
vavano tutti sulla stessa barca, ma ognuno credeva ehe senza
la sua guida la barca sarebbe andata fuori rotta e fece per
tanto tutto il possibil~ per assicurarsi una posizione di forza,
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sufficiente ad impeditealmeno una deviazione dalla meta
finale che si era assegnato eche continuavaa improntare
manifesti e discorsi. Fer 'ilmomento sembrava che ognuno
potesse trovar postosulla barca e ehe la barcaavesse posto
per tutti: la strategia iniziale di costituire comitati con la
presenza di tutte le organizzazionisindacali e di tutti i par
titi politici per soffocare la sedizione o fermare l'!avanzata
dei ribelli suscito un'atmosfera propizia all'esaltazione del
1'unita, che giunse al culmine con la difesa di Madrid. ,
Tuttavia, poiché il governo della Repubblica non era chia
ramente in gnado di passare vittoriosamente all'offensiva,
proprio la difesa di Madrid, se da un lato delineo Ja pro
spettiva di una guerra di lunga durata, dall'altro determino
un significativomutamento nei rapporti tra le forze fedeli
ana Repubblica. Mentre ,le organizzazioni sindacaH si rive
lavano del tutto inadatte la guidare lo sforzo belJ.ico,i pat
tid politici rafforzarono notevolmente la loro posizione gra
zie soprattutto al nuovo ruolo ,assunto dai comunisti. Da
forza marginale cheena stata sin dalla proclamazione della
Repubblica, il Partito comunista - per effetto dell'aiuto
sovietico, certamente, ma anche della sua superiore capa
cita di attrarre i giov,ani,che, dopo tutto, erano quelli ehe
combattevano .- divenne il prindpale sostegno della Re
pubbliea e, in quanto tale, cerco di porsi come forza ege
mone. L'importanza acquisita dai comunisti consentiva inol
tte alla direzione del Partito socialista di scuotersi daYa sua.. , .,
passlvIta per cercare, attraverso un eontatto PIU stretto con
il Partito comunista, di recuperare l'iniziativa ehe le era
sfuggita di mano dopo l' ascesa 'al potere di Largo Gahailero.
Fu cosl che, dopo la difesa di Madrid, l'originaria stliategila
« frontista» ·consistente nena eostituzione di comitati uni
tari fu soppiantata dal bisogno di stringere alleanze e patti
allo scopo di non perdere posiz10niin vista del dopoguerra.
L'esa1tazioneunitaria dei primi mesi cedette il passo, dopo
i1primo duro inverno di guerra, ad un clima di sospetti e di
polemiche cttescenti. Si ebbero diverse iniz,iativeper giun.,
geread alleanze o a patd di ucita d' azione () ,a comÍtati di
collegamento che dovevano SI unHicare deBe forze, ma con
il dupliee scopo di tafforzare i contraenti e di indebolire gli
altri. Le iniz1ativ,epiu importanti furono i1 progetto di co
stituzione di un~Aneahzaoperaia rivoluzionaria too la CNT
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e la UGT ed 11patto di unita d' azione tra il PSOE ed i1 PCE.
Nel primo caso e chiaro che la CNT ed un importante set
tote della UGT si proponevano di giungere ad un'alleanza
rivoluzionaria per scalzar,e i partiti politici dal potere. Per
la CNT fare la rivoluzione significa «ottenere che i lavo~a
todo amministrando attraverso i s'Índacati l'intera vita eco
nomica del paese, facciano piazza pulina una volta per tutte
della politica, che e cosa vecchia e ehe ci ha condotto aHa
rovina >'>. La politica, intesa come intromissione dei ciarla
tani nella vita pubblica, provoca disunione e discordia e deve
essere sostituita con l'amministrazione diretta delle cose.
Conseguentemente i partiti, oggi ancora tollerati per i1 seJl
vizio ehe.al pari della piccola borghesia, possono prestal'e
alla dvoluzione sociale, «nel prossimo futuro non avranno
piu nulla da fare » 26.

Agli anarco-sindacalistÍ non sfuggiva che dietro l'enfasi con
cui veniva affermata la necessita di vincere la guerra si ce
lava la rivendicazione del potere da parte dei partid politid,
ed essi temevano che ,il davvicinamento fra comunisti e so
dalisti. lnizíatosí nei primi giorni del gennaio 1937. Isi tra
ducesse nel1'aspirazione ad esercitare una direzione politica
la dove i sindacati dei produttori avrebbero dovuto svolgelle
alltonomamente i loro compiti di amministrazione. L'insi
stenza con cuí si cerca un accordo con la UGT dipende, sero
plicemente. dal1'intenzione di far fronte a questo pericolo
con la formazione di un blocco di organizzazioni operaie.
lTn Sf'ttore della UGT, appunto quello capeggiato da Largo
Caballero. era senz',altro 'sensibi1e a questo genere di consi
det~7;ion1e sostenne sÍa i negoziati per giungeread un'allean
za sia gli. attacchi ai partiti, accusati di fomentate discordia
e divisione. anteponendo interessi parziali e di gruppo a1
1'interesse generale di vincere la guerra TI.

D'altro canto, l'1niziativa di giungere ad un patto di unita
d'azione e ad un comitato di collegamento tra, il Partito co
munista e 11Partito socialista fu sin d.all'inizio chiar,amente
fina]17;zataa mettere in riga i sindaca1:Íe a subordinarli alla
direzione politica cbe spettava solo ai nartiti di eserc1tare.
Quest' obiettivo traspare con evidenza daUe circolari che l' ese
cut1vo del Partito socialista, politicamente tornato artuova
vita, invia alle sezioni, ede esplidto nei discorsi dei dirigen ti
comunisti 28. N,áturalmente non si trattava, perché questo

256



era fuori discussione, di st1iappare ai sindacati la posizione
ehe si erano conquistati nell'attivita eeonomica, roa di limi
tarli 'all'esercizio di questa attivita, trasformandoli in forze
ausiliarie di un governo ,la cuí direzione doveva essere nelJ.e
mani dei partiti.
Questa Jotta per l',egemonla indeboll i1 governo di Largo
Caballero - il quale, inoltre, sirivelo incapace di affermare .
la sua propria egemonia - e non consentl ehe i progetti di
restaurazione dello Stato, di militarizzazione e di creazione di
un eserdto regolare, di centralizzazione del1'economia e di
rispetto della piccola propdeta, sui quali esisteva un accordo
generale, avessero un esito soddisfacente. La erisÍ del mag
gio 1937 potrebbeallora essere vista come l'espressione di
questa sostanziale debolezza, come il momento del ripiega-

'mento del potere sindacale 'e del ritorno dei partiti aUa di
rezione dello Stato e della guerra, e non come la vitto1ii'a
di una rivoluzione sostenuta e dir,etta daJI'anarcosindacali
SillO. La lotta per l'egemonia fra sindacati e partiti, che oc
cupa tutta la prima meta del 1937, si condude in maggio
con la vittoria di questi uItimi 29.

Questa vittoria non avrebbe pero segnato la fine delle lorte
interne. A causa probabilmente di que11a che Togliatti con
siderava un'« errata valutazione» del ruolo del Pattito eo
'munista, dovuta ,al fatto che l"abbattimento di Largo aveva
dato «le vertigini ad alcuni compagni », eerto e ehe a par
tire damaggio emerse fra i comumsti l'opinione ehe i1 par
tito potev,a «porte ormai la questione della sua egemonia
e lottare apertamente per questa egemonÍJanel governo e nel
paese ». TogH.attiriteneva ehe questa valutazione eommet
tesse l'errore d~ non riconoscer!eadeguatamente la parte avu
ta dal Partito socialista - i centristi - nella caduta di Largo
e, sopr,attutto, tr'ascurasse il fatto che in Spagna i sindacati
avevano «,le loro t1iadizioni» e «la loro storia» ed oceor
reva tenerne canto. Secondo Togliatti uno degli errori piil
gravi del partito era proprio quello ehe nella segreteria non
si diseutesse mai di questioni sindacaH. L'altro era che il
partito non eonduceva in modo eonseguente una politica di
fronte popolare 30.

In effetti, le lotte per l'egemonia ehe si svolgetanno in seno
al fronte popolare dopo il maggio 1937 sano principal
mente dovute alPaggre~ssivitaehe, -a partire da que! momen-
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to, caratterizza i1 Partito comunista eche risalta con chia
rezza se S'iconfrontano il. contenuto ed il tono dei discorsi
tenuti 'al plenum di marzo, sotto il segno della moderazione
tipica di José Diaz, con quelli del plenum di giugno, domi
nato dalla esaltazione di Dolores Ibar,ruri, che, a causa deHa
malattia del segretario generale, si assume senza complessi
il compito di presentare 11rapporto político. 1 comunisti,
gia impegnati ndla persecuzione puramente poliziesca del
POUM,arrivarono a credere, da un lato, che il contrasto
con glianarchid potesse risolversi con le armi; dall'altro,
che i socialisti fossero sul punto di sdogliersi e di lasdarsi
assorbire in un partito unico del proletariato che, natural
mente, sarebbe stato un partito comunista allargato, una
sorta di PSUC su scala spagnola. La combinazione di pres
sioni militari sugli anarcmci e di pressioni politiche sui so
cialisti rprovoco,come 10 stesso Togliatti non m,ancadi os
servare, un crescente isolamento dei comunisti e, in ultima
analisi, per quello ehe qui e'interessa, tappresento un fat
tore permanente di debolezza del fronte popolare.
Se e veto, infatti, ehe al1'attivo della poHtica seguita dai co
mun1sti dopo il maggio si devono annoverare il rafforza
mento del comitato di collegamento con il Pattito socialista
e la firma di' un programa di unita d',azione31, non ci fu
tuttavia alcun passo av'anti in ditezione del vero obiettivo
che il PCE si prefisse, in forma perentoria e con dramnlati
cita di toni, dopo il plenum svoltosi a Valencia in giugno:
l'unificazione o la fusione di socialisti e comunisti in un
solo pattito, ehe sisarebbe definito per l'osservanza ai « po
stulati di Lenin e di Stalin »32. Lo stesso giudizio, cioe ehe
malgtado la firma diaccordi non si compissero ptogtessi reali
sulla via dell'unita, si potrebbe estendere alla costituzione,
per l,aprima volta dall'iniziÍodella política di fronte popo
lare, di un Comitato nazionale di fronte ,popolare, com
ptendente i rappresentanti dei quattto partiti politid na
zionali, PCE, PSOE, Izquierda Republicana e Unión Republi
cana. «E necessario un lavoro' enorme per strappargli la
piu piccola delle dichiarazioni pubbliche », scrivev,aTogliat
ti, alcui sguardo penetrante non sfuggiva ehe « gliintrighi
per farlo nautragare si,moltiplicano da tutte le parti» 33.

1 rovesdmilitari e l'avanzata dei ribelli fino al Mediterra
neo provocarono \tn nuovo raggruppamento di fórze con
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la firma a sorpresa, nel marzo 1938, di un patto fra la UGT
e la CNT, che va considerato non come un atto diretto con
tra il governo Negrín, ma come l'esatto contrario 34; l'in
gres'So dd dne grandi sindacati e deBa FAI nel CoIDÍtato
nazionale del fronte popal are e, da ultimo, il ritorno dei
sindacati al governo 35. E chiaro pero che questo fronte po
polare rifondato non ha che una funzione strumentale di
«supporto del potere pubblico»: il suo unÍco compito e
quello di coordinare l'attivita dei partiti e de1le organizz,a
2Íoni sindacali allo scopo di prestare sostegno al governo 36.

Inoltre all'¡interno di dascuna delle forze rappresentate nel
nuovo <somÍtato nazionale vi erano p.er 1'0 meno ,altrettanti
sostenitori delnegoziato e delcompromesso chefautori del
la resistenza fino a una sempre piu improbabile vittoria. Il
Fronte popolare rimarra come punto diraccolta di quanti
ritenevano che :fosse pUl' sernpre possibile resistere, roa il
suo operato e la 'Sua ,efficada avranno un v,alore puramente
simbolico: il suo programma si riduce alle manuestazion1 di
sostegno al governo e la sua attivita consiste esdusivamente
nel richiamare l'attenzione delle autorita su ques1JÍ011Ísecou
dade. Rispetto alIa sceltadi fondo che si prospetta dopo
l'aprile del 1938 - compromesso o resistenza - il fronte
popolare non !avra la capacita di condurre le forze polítiche
a schierarsi unanimemente né per l'una né per l'altra di
queste alternattve 37.

Si potrebbe concludere, dunque, ehe mentre elementi di for
za del fronte popal are sano, durante la guerra,J'identÍta dd
presupposti ideologici e strategici di partÍúi e sindacati e
l'analogía delle rispettive linee politiche, la sua eondizione
permanente di. debolezza derivo non tanto da un contrasto
radicale fra l'Ívoluzione e difesa deUa Repubblica, quanto
da una lotta incessante per l'egemonia política. Dopo lo
sgretolamento de1J'.apparato statale repubblicano non fu piil
possibile condnrre una politica efficace a partire dal potere
centrale: nd primi mesi, alla testa della difesa della Repub
blíca e della rivoluzione sociale si posero i due gr,andi sinda
cati, che tuttavia non riuscirono ad assolvere con successo
nessuno di questi due compiti. La debolezza del governo gui
dato dai dirigen ti sindacalí divenne evidente con l'abbandono
di Madrid, la perdita di Malaga egli avvenimenti del maggio
1937. Si arrivo cosl a~ un governo sostenuto da un patto di
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unita d'azione fra iJ. P.artito {:omunista ,e i1 Partito socialista.
Ancora una volta, pero, le sconfitte militari misero a nudo la
debolezza di questa formula, che, nell'.aprile 1938, ,sicerco di
rafforzare con l'allargamento del fronte popolare ed il ritorno
al governo delle organizzazioni sindacali. Nello stesso tempo,
tuttavia, l'isolamento del PCE, l'irreparabile lacerazione della
UGT e del PSOE, le tensioni interne aHa FAI e alla CNT, :f.ra
la Regional catalana e il comitato nazionale, il logotamento
della guerr.a ,e la difficolta di riprendere l'iniziativa milit,are,
aprirono un nuovo fronte di lotta tra quanti 'Íntendevano r(~si
steread ogni costoed i fautori del negoziato e del compro
messo. Quando, dopo la caduta della Catalogna, questi ultimi
prevalsero con il colpo di Stato militare di Casado, del Jronte
popolare non resto che un ricordo immÍJseritodal rancore ddle
lotte interne e dalla gravita della sconfitta.
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