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Il cappotto di Picelli

Siamo a Parma negli anni '20. Guido Picelli sta tornando a 
casa, è notte. Il fascismo ormai spadroneggia in Parma, per i fascisti 
Guido è un pensiero fisso, come sindacalista e antifascista instancabile è 
l'anima della Resistenza che Parma oppone al regime.

Ma quella sera una squadra di camicie nere l'ha preso di mira. Lo 
inseguono. Picelli scappa, sono troppi e non potrebbe mai pensare di 
spuntarla. Si infila in un portone in extremis, ma i fascisti lo afferrano 
per il cappotto. Guido riesce a divincolarsi, ma il cappotto resta nelle 
mani della squadra punitiva. Per i fascisti il cappotto del famigerato 
Picelli è un vero trofeo, lo fanno a pezzi e girano tutta la città

I fascisti girano tutta Parma con pezzetti del cappotto di Guido 
infilati sui loro bastoni e gridano:« Ecco il vostro Picelli!»
Per guido fu una grave perdita economica (per quei tempi), ma una 
cooperativa di sarti subito ne confeziona uno nuovo per lui facendo una 
colletta fra i lavoratori.

In una delle tante aggressioni sparano a Guido e lo mancano 
per un soffio, il proiettile centra il suo cappello. Da quel giorno, 



per molto tempo Picelli va in giro con quel feltro nero bucato Per 
scaramanzia diceva, ma il cappello nero bucato diviene un suo simbolo.

Ma chi era Guido Picelli?
Guido Picelli era un ragazzo intelligente, suo padre faceva il cocchiere e 
sua madre era portinaia. Dopo la scuola era andato a lavorare da Landini 
l'orologiaio ed aveva subito imparato il mestiere, tanto che il principale 
gli aveva affidato l'incarico di andare a caricare tutti gli orologi pubblici 
della città di Parma, le torri campanarie e anche la Torre della Ghiaia 
(che adesso non c'è più). Ma la passione di Guido era il teatro, infatti 
nelle stanze degli orologi nascondeva i vari cappelli, le barbe finte e i 
costumi che usava per le rappresentazioni teatrali e lui portava la pochi 
amici intimi e con loro provava le scene.

I suoi scherzi erano memorabili, una volta fa finta di litigare 
con un suo amico e di sfidarlo a duello. La mattina seguente i due 
sfidanti si presentano con la cassetta delle armi e dopo un rituale 
estenuante carico di tensione, aprono la cassetta delle armi, che era 
piena di pomodori maturi, e iniziano a duellare tirandosi pomodori in 
faccia.

Gli ideali fortissimi spingono quest'uomo a lottare senza 
arrendersi contro un potere molto più forte di lui. Nell'autunno 
degli anni '20 iniziano le proteste contro la guerra di aggressione 
all'Albania, Guido diventa un simbolo della lotta contro il regime e una 
spina nel fianco per i fascisti che quando erano in gruppo cercavano in 



ogni modo di aggredirlo. Guido, durante una protesta contro la guerra in 
Albania, blocca la stazione ferroviaria e finisce in galera. Nel 1921 ci sono 
le elezioni, Picelli si candida e viene votato in massa anche dai Comunisti 
(all'epoca era socialista) e diventa deputato, quindi viene liberato.

Il popolo lo aveva liberato col suo voto, nei quartieri 
dell'oltretorrente vengono esposte le bandiere rosse alle 
finestre. 
Nel 1921 si intensificano gli attacchi dei fascisti, contro avversari politici 
e le sedi delle organizzazioni. Gli scontri a fuoco erano frequenti, perchè 
Parma si difendeva e osava respingere le spedizioni punitive. Ci voleva 
qualcuno, un gruppo, un'organizzazione, che difendesse i quartieri 
dell'oltretorrente: Picelli fonda gli Arditi Del Popolo di Parma, era il 
luglio del 1921.

Parma, agosto 1922, l'Oltretorrente resiste!

Il 1922 è l'anno nel quale si scatenano le azioni più violente dei fascisti. 
Le organizzazioni dei lavoratori organizzano uno sciopero generale in 
tutta Italia per il mese di agosto. A Parma più che in altre città i 
lavoratori reagiscono compatti, nonostante la stampa contraria e i 
tentativi di formare nuovi sindacati compiacenti.



Parma non cessa lo sciopero. Arrivano grandi squadre di 
fascisti da tutta la Regione Il popolo costruisce le barricate: 
scale, casse, pali, le lastre di pietra del selciato, un prete 
prende le panche della chiesa e le usa, ogni tipo di materiale 
viene utilizzato. 
Guido sale sul tavolo dell'osteria di Orestin e parla alla gente, incita alla 
Resistenza. Dopo durissimi combattimenti i fascisti devono andarsene, 
non sono riusciti a spuntarla, ma tornando, nelle campagne intorno a 
Parma sfogano la loro frustrazione bruciando le sedi delle organizzazioni 
popolari e le case degli antifascisti conosciuti.

In ottobre il regime vuole organizzare una nuova spedizione su Parma, 
che doveva avere dispiegamenti di mezzi e uomini senza precedenti, ma 
per il momento ci sono altre priorità, la marcia su Roma incombe. 

Gli oppositori più in vista vengono arrestati con accuse di 
complotto.
Picelli, Griffith, Gorreri, vengono arrestati senza sapere esattamente 
perchè

Nel 1924 Picelli viene rieletto e si trasferisce a Roma, anche 
perchè Parma per lui era diventata invivibile.



Anche a Roma Guido viene aggredito diverse volte, in novembre del '25 i 
deputati fascisti si accaniscono nell'aula del Parlamento contro di lui e i 
compagni (erano solo in sette rimasti dell'opposizione) e li scaraventano 
fuori dal parlamento dopo averli malmenati. Nel 1926 in seguito 
alll'entrata in vigore delle leggi eccezionali Picelli viene arrestato e 
mandato al confino a Lampedusa e poi a Lipari.

Nel 1932 Guido viene rimesso in libertà e può lasciare Lipari 
ma ormai è per lui è troppo pericoloso restare in Italia. 
Picelli riesce ad espatriare clandestinamente e va in Unione Sovietica 
dove inizia a lavorare in una fabbrica di cuscinetti a sfere.
In Russia Guido è un pericoloso sovversivo per la polizia politica di 
Stalin, viene preso di mira e vengono prodotti dossier su di lui con foto 
segnaletiche, tanto che più volte chiede invano di essere trasferito e di 
continuare la sua lotta. Quando ormai le purghe staliniane e il gulag 
sembrano inevitabili Picelli scrive ad uno dei primi bolscevichi 
protagonisti della rivoluzione del 1917 e riesce finalmente ad andarsene 
dall'Unione Sovietica.

Nel 1936 migliaia di volontari partono da tutto il mondo per 
andare a combattere contro il generale Franco, Picelli 
naturalmente è con loro.



Guido arriva a Barcellona nel novembre 1936 e si ritrova fra bandiere 
rosso-nere (anarchiche) e tanta gente in tuta blu; ormai è un uomo di 
messa età, con i capelli grigi, ma l'emozione per il clima libertario che si 
respira sulle ramblas è fortissimo. Con lui migliaia di volontari: 
olandesi, scandinavi, inglesi, russi, americani, tedeschi, francesi, greci, 
cinesi, arabi, abissini, sudamericani, neri africani, indiani, polacchi, 
romeni...

Picelli parte per il fronte, è diventato il Comandante Picelli, 
tutti lo conoscono.
Viene colpito al petto mentre si rialza dopo aver messo a punto una 
mitragliatrice. Muore poco dopo, Guido, sul monte El Matoral.
I compagni di Parma lo vengono a sapere ascoltando Radio Barcellona 
nel 1937.

Nel 2002, sessanta anni dopo, il Comune e la Provincia di Parma 
ricordano gli avvenimenti del '22 con un sito web: http://
www.barricateaparma.it/ e con numerose commemorazioni. 

http://www.barricateaparma.it/
http://www.barricateaparma.it/
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1 gennaio 2017

Quando la bandiera rossa sventolò su Montecitorio
bookciakmagazine.it/la-bandiera-rossa-sventolo-montecitorio/

Un’immagine tra tante per ricordare un grande rimosso della storia del nostro
antifascismo. La bandiera rossa alzata sul pennone di Montecitorio il primo maggio
1924, proprio all’indomani della soppressione della festa dei lavoratori da parte di
Mussolini e un mese prima dell’omicidio di Matteotti.

Un gesto simbolico e dirompente che dice tanto di Guido Picelli, eroico comandante
delle barricate di Parma, inventore della guerriglia urbana, deputato comunista
indipendente, nato nel 1889 e morto sul fronte spagnolo nel ‘37, colpito al cuore da un
proiettile sparatogli alle spalle, in circostanze ancora oggi non chiarite.

È proprio in quella morte, infatti, che si spiega tutto il «rimosso» messo in atto nei
confronti di questo Che Guevara italiano, «ardito del popolo», politico scomodo, votato
da sempre alla «causa del proletariato», come si diceva allora, che pagò con la vita il
suo idealismo libertario e lungimirante che lo portò rapidamente in rotta di collisione con
lo stalinismo. Partì da Mosca l’ordine di eliminarlo, alla vigila di una nuova vittoria sul
fronte di Madrid del Battaglione Garibaldi che Picelli comandava?

Ne è sicuro Giancarlo Bocchi, regista parmense che alla figura del comandante ha
dedicato quasi quattro anni di ricerche negli archivi di mezzo mondo (dalla Russia agli
Usa), scoprendo nuovi documenti e prezioso materiale di repertorio, diventati materia

Era il primo Maggio 1924, Mussolini aveva appena soppresso la Festa dei 
lavoratori, quando Guido Picelli riuscì a mettere sul pennone del Parlamento la bandiera 
rossa. All’eroe delle barricate di Parma, al Che Guevara italiano, nell’ottantesimo 
anniversario della sua scomparsa RaiStoria dedica la serata del 3 gennaio (ore 22.30) 
col film di Giancarlo Bocchi, “Il ribelle, Guido Picelli un eroe 
scomodo”. Buon inizio 2017 (con questo articolo già pubblicato su l’Unità il 28 settembre 
2011)…

https://www.bookciakmagazine.it/la-bandiera-rossa-sventolo-montecitorio/
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incandescente per un film (con libro): Il ribelle, Guido Picelli un eroe scomodo,
appassionato documentario del 2011 che ha raccolto riconoscimenti e inviti a festival
internazionali e che il 3 gennaio (ore 22.30) andrà in onda su RaiStoria in occasione
dell’ottantesimo anniversario della morte di Picelli.

Attraverso le parole dello stesso comandante, pronunciate da Francesco Pannofino, e il
raccordo narrativo «letto» da Valerio Mastandrea, Il ribelle è davvero un’avvincente
cavalcata nell’avventura umana e politica di un grande protagonista della storia italiana
ed europea del secolo scorso.

A cominciare dalle lotte sociali e il grande sciopero del 1908, per passare al Primo
conflitto mondiale al quale Picelli, da non interventista, partecipa al seguito della Croce
rossa. Splendidi i filmati tra le trincee tra cui uno spezzone inedito su Caporetto. Le
«scoperte» si susseguono. Come l’esperienza d’attore vissuta dal giovanissimo Picelli
che lascia Parma per Torino scegliendo la strada del cinema, appena nato. Eccolo al
fianco del grande Ermete Zacconi in un film muto.

Ma il drammatico scenario politico lo riporta in breve nella sua città. Siamo nel ‘22 alla
vigilia della Marcia su Roma. Picelli alla testa di 400 Arditi del Popolo, tra cui comunisti,
cattolici, socialisti e anarchici, riesce a mettere in fuga i diecimila fascisti di Italo Balbo,
durante i cinque giorni della Battaglia di Parma.

Quella storica le cui immagini hanno affiancato per anni la testata del quotidiano Lotta
Continua. «È la dimostrazione dice il comandante che il fascismo si sarebbe potuto
fermare». Proprio grazie all’idea di quel «Fronte popolare» che Picelli sostiene con
lungimiranza, molti anni prima del Comintern.

Stimato da Gramsci e responsabile per il Pci della creazione di una struttura
insurrezionale contro il fascismo, Picelli sfugge ad agguati ed attentati delle camicie
nere, quando nel ‘26 è arrestato insieme ai maggiori esponenti dell’antifascismo.
Gramsci compreso. Per il comandante sono cinque anni di confino e carcere.

Negli anni Trenta viaggia tra la Francia e il Belgio, proseguendo la sua attività
rivoluzionaria, soprattutto tra i lavoratori italiani emigrati. È nel ‘32 che approda in Urss
ed è questo il momento della sua totale disillusione. Relegato in fabbrica a fare l’operaio

https://www.facebook.com/Il-Ribelle-Guido-Picelli-un-eroe-scomodo-146125265431884/


3/3

Guido Picelli è completamente emarginato dall’attività politica. Inutili le sue lettere al
compagno Ercoli (Togliatti). La risposta è sempre «niet».

Anzi, in pieno periodo di «purghe» Picelli è processato in fabbrica e rischia il gulag. Il
suo ardore da combattente, però, non viene piegato: riesce a lasciare l’Urss, approdare
di nuovo a Parigi dove prende contatti col Poum, il partito comunista spagnolo, trozkista
e antistalinista di Andrés Nin.

La guerra di Spagna, dunque è l’occasione per tornare a combattere il fascismo. Al
comando del Battaglione Garibaldi delle Brigate internazionali Picelli ottiene la prima
vittoria repubblicana sul fronte di Madrid. Gli emissari di Stalin, però, continuano a
tenerlo sotto controllo. E lui lo sa bene. Fino a quel 5 gennaio del ‘37 quando il colpo
sparatogli alle spalle lo colpisce al cuore.

La ricostruzione fornita da Il ribelle suggerisce che sia stata un’esecuzione ordinata da
Mosca. Fatto sta che il corpo di Picelli resta lì per un giorno. E le tesi ufficiali sulla sua
morte si avvicendano, lacunose, nel tempo. Prima una raffica di mitragliatrice, poi il
colpo di un «cecchino fascista». A dare l’ultimo colpo di spugna alla memoria del
comandante è il divieto di Mosca di concedergli la medaglia dell’Ordine di Lenin, la
massima onorificenza sovietica.

Gabriella Gallozzi

Giornalista e critica cinematografica. Fondatrice e direttrice di Bookciak Magazine e del
premio Bookciak, Azione!. E prima, per 26 anni, a l'Unità.

https://www.bookciakmagazine.it/author/gabriellagallozzi/
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21 agosto 2023

La barricata operaia antifascista del 1922
jacobinitalia.it/la-barricata-operaia-antifascista-del-1922/

L’avvento del potere fascista in Italia – conclusosi con la Marcia su Roma del 28 ottobre
1922 e l’incarico di capo del governo a Benito Mussolini – è stato spesso raccontato
come inarrestabile. La violenza delle «camicie nere», tollerata, se non fiancheggiata,
dalle autorità regie, avrebbe sbaragliato un movimento operaio guidato da dirigenti settari
o inetti.

Tuttavia le ricostruzioni storiografiche ci rimandano a un quadro del dopoguerra italiano
più complesso. Non solo perché lo stesso movimento fascista ebbe, tra il 1919 e il 1921,
una sua profonda trasformazione in agguerrito difensore dell’ordine borghese, e per
questo sostenuto da proprietari agrari e industriali, ma anche perché le lotte di operai e
braccianti non sembravano spegnersi in molte zone della penisola. 

Infatti, molte comunità, rurali e urbane, non si erano affatto piegate alle violenze fasciste e
anzi qui il «sovversivismo operaio» – con le sue diverse componenti di socialisti,
comunisti, anarchici e sindacalisti rivoluzionari – non cedeva il passo. Così se nell’estate
1922 gli uomini di Mussolini, a furia di intimidazioni, bastonature, incendi e spedizioni
punitive, controllavano gran parte della Pianura padana e di altre regioni, i sindacati dei
lavoratori, stretti nell’Alleanza del lavoro, furono ancora in grado di lanciare per il primo di
agosto un vasto sciopero generale in tutta Italia.

La mobilitazione sindacale doveva essere una risposta di massa alle brutalità fasciste e
chiedeva alle autorità di far rispettare i diritti dei lavoratori. Il tardivo appello all’azione,
però, registrava lo stato di frammentazione del movimento operaio, non solo nei suoi
vertici, divisi su come affrontare quella fase così cruenta della lotta di classe ma anche

Nell'agosto del 1922, alla vigilia della Marcia su Roma, i fascisti 
repressero uno sciopero generale. Ma a Parma la classe operaia 
impose alle Camicie nere una clamorosa sconfitta militare che ispirò 
poi la resistenza contro il fascismo

https://jacobinitalia.it/la-barricata-operaia-antifascista-del-1922/
https://jacobinitalia.it/rivista/ventidue/
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geograficamente, con alcune città pronte a rispondere con vigore e altre, al contrario,
incapaci di attivarsi perché già fiaccate dalle aggressioni nere. Chi colse l’occasione per
un’azione in grande stile fu invece il Partito fascista che scatenò le sue squadre armate.

Lo sciopero generale di agosto, quindi, si concluse in gran parte d’Italia in una completa
disfatta. Furono devastate camere del lavoro, case del popolo, circoli operai, cooperative,
giornali democratici, picchiati e uccisi dirigenti ed esponenti del mondo operaio, costrette
alle dimissioni centinaia di amministrazioni locali guidate dalle sinistre. Il vecchio dirigente
riformista, Filippo Turati, definì quelle giornate «la Caporetto del movimento operaio»,
richiamando alla memoria la sconfitta più cocente dell’Italia nella Grande guerra. 

Eppure, anche in questo quadro del tutto favorevole alla reazione fascista e alla
repressione messa in atto dalle autorità liberali, in alcuni centri i lavoratori furono pronti a
resistere. Qui lo sciopero mutò in aperta rivolta e in scontro armato. I casi più eclatanti si
verificarono ad Ancona, Bari, Civitavecchia, Genova, Livorno, in alcuni grandi quartieri
popolari a Roma (tra cui quello di San Lorenzo), ma soprattutto a Parma, dove la
resistenza dei rioni operai a un’imponente spedizione squadrista si concluse con una
straordinaria vittoria. 

Parma

Le giornate delle «barricate di Parma», divennero presto un caso, sul quale i dirigenti
dell’antifascismo iniziarono le loro valutazioni politiche, poiché qui si sommarono una
serie di circostanze favorevoli che non si ebbero in altri casi.

All’epoca la città emiliana contava circa 60 mila abitanti. Posizionata tra Milano e
Bologna, lungo la via Emilia, era un centro di media grandezza ma di rilevanza negli
spostamenti nel nord della Valle Padana. Ancorata al mondo agricolo, la sua struttura
industriale era ancora esile e il mondo delle classi subalterne era piuttosto eterogeneo,
composto dai «mille mestieri» di un proletariato urbano fatto di lavoratori a giornata,
operai, facchini, ferrovieri, muratori, braccianti, piccoli e piccolissimi artigiani. 

Un mondo eterogeneo che trovava la sua unità nelle comunità di quartiere, poiché la
configurazione urbana della città segnava nettamente i confini tra la zona ricca e
borghese del centro storico e quella miserevole di borghi, viuzze e abitazioni fatiscenti
delle classi popolari. Due erano le zone operaie più popolose: il vasto rione Oltretorrente,
distinto nettamente dalla «città dei signori» dal torrente Parma e dai ponti che lo
attraversavano; e altri due più piccoli quartieri, ai confini del centro storico e a ridosso
della linea ferroviaria e della nascente zona industriale, il Naviglio e il Saffi.

Il «popolo dei borghi», soprattutto quello dell’Oltretorrente, aveva già fatto parlare di sé
dai primi anni dell’Unità d’Italia, quando furiose sommosse e scontri con i soldati del re
avevano infuocato più volte le sue strade. All’inizio del Novecento, poi, qui trovarono
fertile terreno i dirigenti del sindacalismo rivoluzionario che legittimarono l’azione diretta
dei lavoratori e le rivolte di piazza, con barricate a difesa dei quartieri. Anche nel primo
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dopoguerra, quando il movimento operaio si frammentò sempre più nelle sue diverse
componenti – sindacalisti, socialisti e comunisti – l’unitario spirito sovversivo del
proletariato urbano non venne meno. 

Nel biennio 1921-22, quando le aggressioni fasciste si moltiplicarono, questa volontà di
lotta unitaria dei lavoratori fu interpretata politicamente da Guido Picelli, di modesta
condizione sociale, combattente durante la Grande guerra, decorato al valor militare,
dirigente di un’associazione di reduci vicina al Partito socialista e già animatore delle
Guardie rosse, una milizia armata pronta a difendere scioperi e sedi sindacali. 

Eletto deputato nel maggio 1921, Picelli entrò in contatto a Roma con il nascente
movimento degli Arditi del popolo, una rete di operai di ogni orientamento politico che
intendeva rispondere alle violenze fasciste con la stessa moneta, a mano armata.
L’organizzazione fu presto boicottata dai socialisti, i cui vertici vollero firmare un «patto di
pacificazione» con i fascisti, nella speranza di contenerne l’aggressività. Ma anche la
segreteria comunista di Amadeo Bordiga, propensa a gruppi armati «di partito»,
considerò gli Arditi con sospetto accusandoli di subordinare i rivoluzionari a elementi
«piccolo-borghesi» indisciplinati. Solo in alcune città, tra le quali Parma, ai militanti fu
concesso di esservi inquadrati, a patto che i leader fossero «affidabili».

Gli Arditi del popolo di Parma erano circa 300 uomini, molti dei quali reduci, altri formatisi
nei conflitti del dopoguerra, quasi tutti giovani, operai o braccianti. Si trattava insomma di
un piccolo esercito proletario, fortemente radicato nei rioni popolari e deciso a difendersi
dai fascisti ma anche dalle forze dell’ordine se li avessero aiutati. Rifiutando la politica di
«pacificazione», per oltre un anno la milizia di Picelli rispose colpo su colpo alle squadre
nere e così, alla vigilia dello sciopero del 1922, mentre i fascisti della città erano pochi e
male organizzati, gli arditi del popolo controllavano i loro rioni e avevano messo a punto
un piano di difesa per ogni evenienza.

A completare il quadro parmense si deve aggiungere che anche il potente sindacato
rivoluzionario di Alceste De Ambris (forte ancora di circa 20 mila iscritti) non cedette ai
corteggiamenti del Partito fascista, nel nome di una «comune» matrice interventista, e
coerentemente scelse la lotta allo squadrismo mussoliniano, costituendo una propria rete
di difesa antifascista con la Legione Filippo Corridoni.

Questa la situazione all’agosto, quando lo sciopero bloccò completamente la città e
iniziarono ad arrivare colonne di «camicie nere» dalle campagne ma soprattutto dalle
province vicine, come Cremona, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Secondo
le cronache del tempo giunsero tra i 7 e i 10 mila uomini. A comandarli fu inizialmente il
deputato fascista Michele Terzaghi ma presto, visti gli insignificanti risultati, la direzione
del Partito inviò Italo Balbo, uno dei capi più importanti dello squadrismo della Pianura
padana. 

Occupato il centro della città le «camicie nere» tentarono assalti ai rioni operai ma gli
arditi del popolo dell’Oltretorrente e del Naviglio-Saffi risposero innalzando barricate,
scavando trincee e organizzando punti di osservazione, ronde e collegamenti. Al loro

https://jacobinitalia.it/bordiga-il-leader-dimenticato/
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fianco si unirono presto i militanti del sindacalismo rivoluzionario e anche molti del Partito
popolare, una formazione d’ispirazione cattolica. A combattere sulle barricate si trovarono
così socialisti, comunisti, anarchici, sindacalisti, repubblicani e popolari nel nome di
un’unità antifascista costruita sulla stessa appartenenza di classe. 

Gli ordini non erano più emanati dai dirigenti sindacali ma dal comando degli arditi del
popolo, mentre lo sciopero mutò in aperta rivolta, in forme di autorganizzazione dal
basso, svuotando sia le istanze tradizionali del movimento operaio (le segreterie di
Camere del lavoro e partiti) che le autorità del potere regio. Se la resistenza armata era
sotto il comando di Picelli e dei suoi arditi, la mobilitazione coinvolse spontaneamente
tutta la popolazione, che aiutò a fortificare i borghi, ad allestire mense e infermerie, a
portare direttive e munizioni da un punto all’altro della città. E così, mentre a livello
nazionale lo sciopero cedette il passo alla violenza nera, a Parma la resistenza si fece di
giorno in giorno più tenace. 

Numerosi furono gli assalti al Naviglio e al Saffi, le zone più scoperte al nemico, e fitte
scariche di moschetto rimbombarono per le strade e sui ponti dell’Oltretorrente.
Sparatorie alternate a tregue mentre le autorità, civili e religiose, cercavano forme di
pacificazione. Temendo che la situazione degenerasse in un bagno di sangue, fu in
particolare il prefetto a intraprendere con decisione la linea di contenimento dei due fronti
avversi. In alcuni casi qualche ufficiale simpatizzò per i fascisti lasciando loro spazio, ma
in molti altri gli ordini prefettizi furono rispettati e l’aggressività squadrista limitata. Anche
in questo la vicenda di Parma risultò anomala per il fascismo, abituato a incontrare il
favore dei funzionari delle questure e dei graduati dell’esercito.

Non riuscendo a sfondare le barricate operaie, le «camicie nere» si scatenarono nelle
zone del centro, distruggendo alcuni circoli dei ferrovieri, la sede del quotidiano
democratico il Piccolo, gli uffici del sindacato cattolico e una decina di studi e case di
avvocati e notabili. Si contavano intanto sei morti tra le vittime della spedizione nera e
decine di feriti da entrambe le parti.

Tuttavia, il pomeriggio del 5 agosto, dopo un’ultima incursione respinta, i fascisti decisero
la smobilitazione. In quelle ore da Roma arrivò la notizia che il governo nazionale aveva
decretato lo stato d’assedio per alcune città, tra le quali Parma: a mezzanotte i poteri
sarebbero passati dalle prefetture ai comandi dell’esercito. Per Balbo e i fascisti fu
l’occasione insperata per rivendicare un successo inesistente. Il 6 agosto, quindi, gli ultimi
fascisti lasciarono la città mentre nei rioni popolari esplosero grandi festeggiamenti.

L’eco di quella vittoria straordinaria superò presto i confini cittadini (ne parlò anche il New
York Times) e divenne motivo di riflessione per l’intero movimento antifascista e poi, negli
anni della dittatura di Mussolini, racconto epico da sussurrare in borghi e osterie. Nei
primi anni Trenta, quando le cronache del tempo raccontarono delle due transvolate
oceaniche di Balbo, a capo di missioni aeree dall’Italia all’America, iniziò a circolare tra i
lavoratori la sagace battuta «Balbo, t’è pasè l’Atlàntich mo miga la Pärma» (Balbo hai
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passato l’oceano Atlantico ma non il torrente Parma). L’orgoglio della vittoria dell’agosto
1922 non solo non si era sopito ma avrebbe innervato di nuova forza prima il movimento
clandestino antifascista e poi la lotta partigiana del 1943-45.

Picelli il comunista

Tra i racconti epici di quei giorni spiccavano quelli sulla sua guida effettiva, sul
«comandante» delle barricate di Parma, Guido Picelli. Poco dopo gli eventi del 1922, egli
aderì anche formalmente al Partito comunista, per il quale fu rieletto deputato nel 1924.
Perseguitato dai fascisti parmensi, che non gli perdonavano lo smacco subito, si era
ormai trasferito a Roma. 

Nel 1926, quando il regime fascista cancellò i residui margini di libertà, venne arrestato
assieme ad altri dirigenti comunisti, tra cui Antonio Gramsci. Condannato a cinque anni di
confino di polizia, trascorsi prima nell’isola di Lampedusa e poi in quella di Lipari, aderì
alle posizioni della nuova direzione comunista che si era affermata al congresso di Lione. 

Con la fine della condanna, nel novembre del 1931, si trasferì a Milano e da qui,
attraverso i contatti con l’organizzazione comunista, emigrò clandestinamente in Francia,
dove tenne conferenze tra le consistenti comunità di lavoratori italiani.

Espulso dalla Francia, attraverso vari paesi europei, nel 1932 giunse a Mosca, dove
trascorse poco più di quattro anni, quasi tutti lavorando come operaio nella grande
fabbrica di cuscinetti a sfera intitolata a Lazar Kaganovic. Per circa un anno insegnò
anche ai giovani comunisti italiani tattica militare e strategie di guerriglia presso la Scuola
leninista internazionale. La sua grande aspirazione era però di poter accedere a una
scuola militare sovietica ma, nonostante il sostegno del Partito comunista, le sue ripetute
richieste non furono soddisfatte, probabilmente perché non conosceva la lingua russa. 

Anche gli incarichi al Comintern, probabilmente nel settore dell’attività politico-militare,
non divennero mai attività a tempo pieno. Continuò quindi a lavorare in fabbrica, dove
peraltro il comitato del Partito lo accusò di un presunto comportamento «frazionista» che
comportò un’indagine dalla quale uscì indenne, anche grazie al giudizio positivo del Pcd’I
che anzi ne raccomandò l’iscrizione al Partito sovietico.

Provato da queste traversie, Picelli chiese di tornare a svolgere attività politica in Francia
e poi, una volta scoppiata la guerra civile spagnola, di recarsi in quel Paese per
combattere a difesa della Repubblica. Con il visto di Togliatti e grazie all’intercessione di
Manuilski, rappresentante del Partito sovietico nel vertice del Comintern, poté quindi
lasciare Mosca a metà ottobre del 1936.

Una volta a Parigi emersero divergenze con il centro estero del Partito comunista, che
riteneva di non poter accogliere le sue proposte di azione militare senza l’avallo del
governo spagnolo. Il suo carattere impulsivo e il desiderio di tornare subito a combattere
lo spinsero ad avvicinarsi ai socialisti massimalisti e, tramite questi, al Poum (Partito
Operaio Unificato Marxista), che gli offrì il ruolo di capitano nelle sue milizie.
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A Barcellona, dopo una presenza di pochissimi giorni alla Caserma Lenin, controllata dai
poumisti, venne contattato da alcuni militanti comunisti, che lo convinsero a recarsi ad
Albacete e a riprendere il suo posto nelle Brigate internazionali e nel Partito comunista,
facendo autocritica sulla «stupidaggine» compiuta. Nominato comandante di battaglione,
addestrò diverse centinaia di volontari italiani. A metà dicembre 1936, per coprire i vuoti
subiti dal Battaglione Garibaldi, a Picelli venne affidato il compito di guidare 300 volontari
da impegnare nella XII Brigata internazionale. Il comandante del «Garibaldi», il
repubblicano Randolfo Pacciardi, gli affidò la guida di una compagnia e lo nominò proprio
vice. 

Picelli partecipò ai combattimenti nella zona di Mirabueno dimostrando il suo coraggio e
le sue capacità di comando. Il 5 gennaio 1937, alla testa di due compagnie, conquistò la
cima della collina di El Matoral, da dove i combattenti italiani dovevano proteggere e
sostenere ai fianchi il battaglione polacco che cercava di strappare ai franchisti la
posizione strategica di San Sebastian. 

Mentre guidava i suoi uomini, morì colpito da una postazione franchista. L’annuncio della
sua morte venne affidato a Giuseppe Di Vittorio, il futuro segretario generale della Cgil.
Commemorato dai partiti del fronte popolare a Madrid, il funerale si tenne a Barcellona,
organizzato dal Psuc, partito che aveva unito comunisti e socialisti catalani. Vi assistette
una grande folla che accompagnò il feretro. 

Qualche anno dopo la sua morte, da ambienti anticomunisti, si iniziò a diffondere la tesi di
una sua uccisione da parte dei servizi segreti sovietici o degli stessi comunisti italiani. Se
ne fece portavoce in particolare Julian Gorkin, ex dirigente del Poum, espulso poi da
questo partito e arruolato al Congresso per la libertà della cultura, la struttura finanziata e
sostenuta dalla Cia, per sostenere la battaglia ideologica nella guerra fredda. 

Nel 1953 fu Valentin Gonzales «el Campesino» a girare l’Italia a sostegno della
campagna elettorale della Democrazia cristiana e a rilanciare con molto clamore la tesi di
un Picelli «trotskista» eliminato dai comunisti nelle retrovie anziché caduto in
combattimento. Nel corso dei decenni questa teoria è stata ripresa in diverse occasioni
più per ragioni di polemica politica che per desiderio di conoscenza storica. Fino a oggi,
infatti, nessuna testimonianza diretta o indiretta di volontari garibaldini presenti sulla
collina di «El Matoral» il giorno della morte di Picelli o documenti presenti nell’archivio del
Comintern e oggi accessibili ai ricercatori hanno portato elementi a sostegno della tesi del
«complotto».

Tutte le informazioni di cui disponiamo ci dicono che Picelli morì come era vissuto:
combattendo apertamente e coraggiosamente l’ascesa del fascismo.

*Franco Ferrari  è redattore di Transform! Italia e autore di Indagine su Picelli. Fatti,
documenti, testimonianze. William Gambetta è storico del Centro studi movimenti di
Parma, autore di numerosi saggi sull’antifascismo italiano e curatore dell’antologia di
Guido Picelli La mia divisa. Scritti e discorsi politici.


