
•à'A 

13 
f e b b r a i o 

Settimana dì diffu
sione «traordinnrin 
in onore del XXX 
a n n i v e r s a r i o del- I f ebbra io 

_ ^ _ _ _ PUNITA' 

TOSCANA 120.000 copie in più 
SALERNO 4.000 copie in più ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ANNO XXXI (Nuova Serie) - N. 43 VENERDÌ* 12 FEBBRAIO 1954 

NUMERO SPECIALE 
A SEDICI PAGINE 

Diffondetelo ! 
Una copia L. 25 - Arretrata L. 30 

MILIONI DI ITALIANI SI STRINGONO 0 0 0 1 INTORNO AL GRANDE GIORNALE DEL POPOLO 

Tren son 
vittor 
Il messaggio della Direzione del Partito - il saluto della Pravda e del segretario del P.C. francese 

Lavoratori. 
l i t o r r c ogg i il trentes imo a n n i \ c i b a r i o dulia fondaz ione 

d\M'Uiiità, u r g o n o c e n t r a l e del Part i to c o m u n i s t a ituluuiu. 

Il no. i t io g iorna le n a c q u e nel per iodo più d r a m m a t i c o e 
H'i-uro ch'Ha m o d e r n a s tor ia d'Ital ia . Esso fu espress ione del la 
unità di lotta degl i opera i e dei contad in i i ta l iani e si levò 
Mime band iera di l ibertà c o n t r o la reaz ione trionlntite , addi 
laudo, ai lavorator i e ag l i ant i fasc i s t i la s trada de l l 'un ione e 
del c o m b a t t i m e n t o . I g iornal i c ler ica l i e de l la borghes ia l ibe-

il f a sc i smo o si p i egarono , pr ima u poi. 
c o m p r o m e s s o con la t i rann ide : e>si pagaro-

M I L A N O , 11 — Lo s c i o p e r o 
di o l tre m e z z o m i l i o n e di l a 
vorator i mi lanes i del l ' i n d u 
str ia , dei trasport i , de l g a s e 
de l l ' e le t tr ic i tà è .slato una 
g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e p o 
po lare c o n t r o il ba.-^o t e 
n o r e di v i ta e p e r u n a n u o v a 
po l i t i ca e c o n o m i c a . I grandi 
industr ia l i l o m b a r d i e, a t t r a 
v e r s o loro, tut ta la Conf indu-
s tr ia h a n n o s u b i t o u n co lpo 
d u r i s s i m o . 

T u t t e l e not i z i e c o n f e r m a n o 
la formidab i l e r iusc i ta de l la 
o d i e r n a g iornata di lotta che , 
da M i l a n o a S e s t o S a n G i o 
v a n n i e agl i altri c en tr i i n 
dustr ia l i de l la .provincia, ha 
t o t a l m e n t e i m m o b i l i z z a t o ogni 
c e n t r o di l a v o r o . 

C o m p a t t o s i è s v o l t o Io s c i o 
p e r o a S e s t o S a n G i o v a n n i , 
d o v e , a t torno a l l e m a e s t r a n z e 
d e l l a B r e d a . s ì s o n o s ch i era t i 
g l i s c ioperant i di tutt i gl i a l 
tri s t a b i l i m e n t i . L e p e r c e n 
tua l i d e l l e a s t e n s i o n i s o n o tra 
l e p i ù a l t e c h e s i s i a n o m a i 
reg i s t ra te . Gl i inv i t i a l c r u 
m i r a g g i o d e i d ir igent i de l la 
C I S L s o n o c a d u t i n e l v u o t o , e 
i cap i « l iber in i » s o n o stat i 
t ravo l t i da l l 'un i tà opera ia . 

L e percentua l i n e l l e grandi 
!e m e d i e f a b b r i c h e s o n o s t a t e 

A v a n t i , c o n il nostro g iorna le , ne l la lotta per d a r e a l l ' I ta- le s e g u e n t i : n e l se t tore m e t a l -
lia u n g o v e r n o d i p a c e e di p r o s r e s s o s o c i a l e ! lurg ico s i è a v u t o i l lOOVt a l -

° * ' I la B r e d a , s e z i o n i 3 . , 4-, 1-. a l la 
L A D I R E Z I O N E D E L P . C. I. JC.G.E.. a l la C.M.G., a l l a B o r -

12 febbraio 1954. «san:, a l la T a l l e r o , a l la B e r g o n -

Tmilaselle solloseijrelari 
nel carminine minislerlule! 

l'in ministri, sottosegretari ed ulti commissari i mem
bri del i>ooerno raggiungono Iti cifra record di sessanta 

l i Cons ig l io dei ministri s i ln i ( D C ) : Riforma burocratica: 
v t i n n i t o ieri >era per prò - Lucifrcdi ( D C ) ; Esteri: Uen-
codere alla nomina dei | venuti e D o n i m e l o f D C ) , Ba-

26 settembre 19t8: una memorabi le giornata che vide m e n o milione 
D a piazza dell 'Esedra il granile corteo sfilò per ore 

di 

r. 
a un \ i l e 
no c o n Li loro f ine o con l 'asserv imento «in inglor ioso 
tr ibuto a l la soppress ione de l la l ibertà di s t a m p a e di ogni 
altra l ibertà . L'Unità i m e c e si arreni lo c o m e \ o e e i n u m i , l im
pida e s icura , al cui a p p e l l o r i p o s e r o c o l o r o che i i iai itene-
N a n o in ta t to l 'amore del la l ibertà , drilli pati in. I<i fede nel 
^•nul l ismo. Ins ieme con i mi l le e mi l l e h m u . i t o r i pcr&cirui-
lal i d a l l e s q u a d r e fasciale, i t t i h i l l n i i dc l lT ' /n /à In tono get -
fitti ne l le carceri e proce -v i t i dal T i i h i i n a l c specia le , ( . a t l e ta 
così il s u o fondatore , A n t o n i o ( j r a m - c i . \ e n i \ a en^tietto a l 
l'esilio P n l m i t o Tog l ia t t i . 

Ma l'Unità t enue alta la sua b a u d i c i a . D i v e n t ò il g iornale 
• Iella cosp iraz ione , d e l l ' o r g u n i z / a z i o n e c landest ina e del la 
l'iti,i ad o l tranza contro il i cg in i e l a i c i s t a . Atl ugni n u o v a 
lappa del l u n g o s e g u i t o di s c i a g u r e c h e la \ c e c i l i a c l a s s e d i 
l i g e n t e i m p o n e v a al nostro l 'uese, l'Unità e spresse a l ta In sua 
protesta e s e p p e d a r e una diret t iva ch iura . di inc i tamen
ti». di lotta e di s p e r a n z a . S m a s c h e r a n d o le c a l u n n i e 
• Iella p i o p a g a u d u fascista l ece c o n o s c e r e ai Invora

tori le grand i rea l i zzaz ioni del paese del S o c i a l i s m o , 

a l i m e n t ò U loro sp ir i to di res is tenza e di so l idar i e tà , D a > ^ „ a ÌMSTMAX* U grande corteo sfilò p e r ore e ore attraversi; i l centro di «orna, fino al Fori 

•randa be l l i c i s ta cl ic a d d i t a v a c o m e u n i c a s o l u z i o n e di ttttt 
i p r o b l e m i i ta l iani la guerra di aggres s ione , l'Unità si levò 
< o inc b a n d i e r a d i p a c e : d e n u n c i ò i cr imina l i a t tacch i a l l 'Ab i s -
>inia e a l la S p a g n a , c h i a m ò il p o p o l o ad oppors i a l l ' in fame 
a l l e a n z a c o n la G e r m a n i a h i t l er iana e a l la guerra . G r a z i e al 
.sacrificio e a l l ' a b n e g a z i o n e d i mig l ia ia e mig l i a ia di mi l i tant i 
• Ite la s c r i s s e i o , la s t a m p a r o n o e la d i f fusero , graz i e a l lo spi 
n t o di c l a s s e e a l p a t r i o t t i s m o clic a n i m ò quel la g loriosa 
Minerà , g r a z i e a l l ' amore con cu i la c l a s s e opera ia e i laxo-
tatori i ta l ian i n e s o s t e n n e ! o l 'azione, l'Unità — più forte de l la 
persecuz ione e de l l 'od io reaz ionar io — non cessò mai di \ i -
\ c r e d u r a n t e gl i a n n i bui de l la t i rannide e del la guerra . 

Fede l e a q u e s t o p a t i i m o n i o ideale u lortc del l 'autori tà 
m a t u r a t a ne l la lo t ta , il nos tro g iorna le , so t to la g u i d a di Pal
miro Tog l ia t t i , d i v e n t ò , d u r a n t e la g lor iosa guerra di l ibe
razione, la voce più a \ a n z a t a e c o n s e g u e n t e del la des i s t enza . 
C a c c i a t o l ' invasore s traniero , la sua testata fu s i m b o l o e pa
io la d'ordine di r inasc i ta n a z i o n a l e : un i tà di tutte le forze 
sane , uni tà di tut te le corrent i ant i fasc i s te , unità di tutti gli 
i ta l iani ones t i per r icostruire e r innovare il nostro Paese. E 
•piando si \ o l I e lacerare l 'unità de l la n a z i o n e per serv i l e osse
q u i o ai p ian i d e l l ' i m p e r i a l i s m o a m e r i c a n o , il nostro g iorna le fu 
a l'a tes ta d e l l a s t a m p a l ibera e d e m o c r a t i c a nella lotta per lu 
p a c e e per l ' ind ipendenza n a z i o n a l e . Il s u o n o m e è s a l d a 
mente l e g a t o a l l e g r a n d i b a t t a g l i e e a l l e grand i v i t tor ie p o 
polari d i ques t i a n n i : la R e p u b b l i c a , la Cos t i tuz ione , la difesa 
dei p a n e e del l a v o r o deg l i i ta l iani , la sconf i t ta de l la legge 
ti uf fa . 

italiani, fctrorcflorf. 
l'Unità è o g g i un g r a n d e g i o r n a l e popo lare , fonte d i infor

m a z i o n e e s c u o l a d i d e m o c r a z i a per mi l ion i di c i t tadin i . L* il 
g i o r n a l e p i ù a m a t o da l p o p o l o , il p iù letto , il p iù di f fuso . 
l'Unità d e n u n c i a e s ferza la c o r r u z i o n e dei nuovi gerarchi . 
IcM>sa a v i d i t à dei p r i v i l e g i a l i : rompe , c o n la forza dei fatti 
e de l la ver i tà , il m u r o di m e n z o g n e d e l l a p r o p a g a n d a reaz io 
nar ia ; d à v o c e a l l e sofferenze, a l l e r ivendicaz ion i , a l l e s p e r a n 
ze deg l i uomin i s e m p l i c i : fa c o n o s c e r e le lot te e le c o n q u i s i e 
dei l avorator i di tu t to il m o n d o ; e s p r i m e u n a c u l t u r a n u o v a , 
l ibera e m o d e r n a , i sp irata a l l e - g r a n d i i d e e d i M a r x , Enge ls . 
1 cnin e S t a l i n . S i s t r i n g a n o in torno a d essa tutt i i d e m o c r a t i -
• i s incer i , tut t i i c i t tad in i o n e s t i : p o i c h é e s s a è v o c e d i veri tà 
«• d ì progresso , è s i m b o l o d e l l a fede deg l i umi l i e deg l i o p p r e s 
si in una \ i i a m i g l i o i e , è g a r a n z i a d i "vittoria de l la p a c e e 
del S o c i a l i s m o . 

V i v a l'Unità! 
V i v a il P a r t i l o comunismi i t a l i a n o ! 

.sottosegretari, por decidere in 
qual g iorno presentars i al le 
C a m e r e , per dec idere se pre
sentarsi prima al Senato o 
prima al la Canieru. e infine 
per cominc iare .1 studiai*' 1 
termini del le d.chini a / ioni 
prò:;: animai che con le quali 
nnt/Cin'ie '.i fiducia. 

La lista dei ^otto?e,4i viari 
la si conosceva da tcr.ip*' e s -
-endu ,tata nelle grandi . ine 1 

concordala durante il u b o -
: ;o-o mei ca lo q i iadr ipa / t i io e 
tripartito dei 
Il n u m e r o de 

dini Conlaloni iTi ( l ' L I ) ; hi 
terno: B u o n e HU-.MI ( D C ) : 
Giincfùia; Rocchetti ( D C ) : 
LL.PP.: Co lombo t D C ) ; Aun-
coltura: Capila ( P L 1 ) , Vetro
ne ( D C ) : Trasporti: Mai iui -
roni ( D C ) . Arios to ( l ' S D l ) ; 
l'oste. Vino ( D C ) : Industria: 
Battista. Quarel lo e Pujnatel -
11 (tutt i D C ) ; B i lanc io ; Fer
i a l i Aggradi ( D C ) : Fintili;*-; 
Castell i ( D C ) . Cortese ( l ' L I ) : 
Tesoro; Maxia . Moti . A ica in ! , 
Valutatami ( D C ) e Cina-

giorni s-eor-s-UranieMo ( P S D l ) ; Difvsu: B o -
bOttosegiotari; seo Su l lo ( D C ) : Bor ime l i 

e s tato a u m e n t a t o a 37. p i ù j t P S D I ) : Pubbl ica 
due alti commissar i . A g g t u n - Mal ia Jervol i l io 
"endo i 21 ministri M u t i l e -

t i c la cifra record di Gu lor -
! d i c i t o r i imbarcati nel g o v e i -
1 no-ci'i • iv . /one di Scc lba . 

I.sfrn:"o»p-
e ócaql ia 

Kcco c o m u n q u e l 'e lenco ; cruir ti» 
c o m p l e t o dei .sellosegretari 
del tiiMvo governo: 

( D C ) - Cci i iniercìo Estero 
Paolo Treve.s (P .SDI) : Un-o ro ; 
Pugl iese , Sabat in i , De l le Fa
ve (tutti D C ) : Marina S ier

ra a riutnr.si per un e s a m e 
del di.scor.so di p ic -entaz io i i e 
che sa ia pronunc ia lo da 
Sce iba . 

In via d. mass ima , il C o n 
sigl io dei ministr i ha dec iso 
d; presentars i alle C a m e r e 
giovedì , e di ch i edere che il 
dib-ttttto o il voto di fiducia 
si ibi. . . ino — que-t. i volta — 
pinna al Seti. ito e - u c c e s - i v a -
uier.le ali.t C.imer.i. Infine il 
C<> tsi-iho dei Ministri lui t ro -
\ . i i o 1! t e m p o di confermare 
la approvazioiK" del d i segno 

persone stringersi intorno a Togliatti e all'I n i n . j Prc.ddcn.rt ih'l Cons ig l io: 
Foro Ital i io dove il , Seal faro ( D O : S t a m p a : M a n -

IVt ianova ( D C ) . 
j Allo coni misuri rio Jicr l'I-
nicitc e In Sanità: Tess i tori 
( D C ) : A l to coiiuuis.iorio au-
oi i tufo: D e Mar ia (D.C. ) 

tuff* Hklf*?^v^«k^M^(0Gir^P«tt^oÌWi^'mj- „^artedVJl.Cpnsiglio tome 

UN COLPO DURISSIMO AL PADRONATO LOMBARDO E ALLA CONFINDUSTRIA 

Possente sciopero degli operai di Milano 
Fàbbriche ferme e servizio fi lotranviario bloccato 

Gli scioperi nelle altre province lombarde - Oggi in lotta l'Emilia - L'Esecutivo nazionale dei chimici 

PALLA REDAZIONE MILANESE 

II salato all'Unità 
delUt PraviUt e di Ductos 

Ai messaggi che da ogni par-
:c del mondo sono giunti cl-
-TJn i t i in occasione del sxo tren
tennale, si sono aggiunti ieri 
q.iclli della P r a v d a e del com
pagno Dxclos. Eccone il USTO: 

« La redazione della Prazda 
:n>:a nii caloroso saluto al com
battivo organo dei lavoratori 
:;a!iani YUnità, in occasione del 
suo glorioso trentesimo anniver
sario, e le augura nuovi successi 
nella Iona per gli interessi del 
popolo italiano, per la nobile 
causa della difesa della pace, 
come anche nella lotta per raf
forzare l'amicizia e la collabo
razione tra i popoli italiano e 
jiu-ietico ». 

La redazione de l la « T r a v d a » 

« I comunisti e i lavoratori 
francesi nel loro insieme sono 
cordialmente con voi, compagni 
italiani, per celebrare il tren
tesimo anniversario del grande 
giornale comunista italiano, la 
gloriosa Unità 

N o i seguiamo con estrema at
tenzione tutti gli episodi della 
lotta sostenuta dalla classe ope
raia e dal popolo italiano, sa
pendo. benissimo l'importante 
funzione che svolge, nella pre
parazione e nella direzione di 
tale lotta, il giorna'e di Gramsci 
e di Togliatti . 

L'Unità mostra la via del ri
scatto alla classe operaia, ai 
lavoratori e ai contadini d t t a -
lia, alle elicsi medie delle città, 

agli intellettuali e a tutii colora 
e i e vogliono difendere l'indi
pendenza nazionale della loro 
patria. 

"L'Unità lotta vittoriosamente 
per il trionfo di una politica 
nazionale italiana conforme alle 
esigenze vitali e agli interessi 
del popolo d'Italia, che aspira 
alla distensione internazionale e 
lavora per dare scacco a: piani 
dei fautori di guerra e per far 
prevalere una polìtica di coope
razione pacifica fra i popoli. 

Viva l'Unità. 
Viva l'amicizia dei popoli 

francese e italiano per la difesa 
della pace ». 

J A C Q U E S m i C L f M 
Serretarr» - de l P . C F . 

zi. a l la Bor le t t i , ai Laminato i 
Naz iona l i , alla Kadael l i , a l la 
T.B.B-. a l la Vanzet t i e m a l 
tre fabbr iche . A l la F a l c k - V n -
toriu &'è a v u t o il 90° ». cos i a l 
la M o t o m e c c a n i c a . il 98'/» a l 
la S m a l t e r i e , al la Ga l i l eo , il 
9 0 % al l 'Al fa R o m e o , il 9 9 \ « 
alla Tag l ia ferr i . Al 96<TL ha 
sc iopera to la Pirel l i . A l 100 
per c e n t o si è .scioperato n e l l e 
Car t i ere d i Burgo . Un e p i s o 
d io s igni f icat ivo è a v v e n u t o 
al la C o n d o r Pe tro l io : per i n 
t e r v e n u t o accordo tra la d i r e 
z i o n e e le maes tranze sugl i 
accont i r ichiest i , n o n si e s c i o -

h a n n o a t t i a v e r a a t o l e v ie c i l - i t a n t a brutal i tà contro li pò lanci le nei t-entri n i t lu- tnal i 
ladine , d i l i g e n d o s i al ia .serie polo m i l a n e s e . idei la provincia di Milano. 
dcl l 'A^noloinbarda. A l la testa A l lo s c i o p e i o ha pai t e o r i a - ; n o n c h é ne l l e altro prov ince 
degl i operai si e r a n o p o r t a t i l o la total i tà liei t r a m ier i . [ lombarde i m p e g n a t e nel la 
1 lavoratot i de l la Ta l l ero c o n ( S o l o un tram (p^r l ' e -n t t e / za . ' l o t ta : Pav ia . Bergamo. V a r e -
cartel l i recanti scr i t te di p i o - I d e i l a l inea 2) e u-c i to dai se. Como. B i e s c i a . C i e m o n a 
te^ta per la minacc ia di ^ìno- (deposit i ! ; Mantova . 
b i l i taz ione . Menti e le pruno | 
de legazioni v e n i v a n o n c e v . i t e 
dai dir igent i f ìeM'Assoloinbai-
da, altri cortei di lavorator i 
j o p r a g g i u n g e w i n o . d a n d o l u o 
go ad una i m p o n e n t e d i m o 
strazione . 

Di fi onte alla compat tezza 
e al n u m e i o degl i s c i o p e r a n 
ti, la polizia e in tervenuta in 
forze con carose l l i , a l lo s c o p o p e r a t o . il che ha d i m o s t r a t o 

ancora u n a volta che so io l a i d i d i sperdere , senza peral tro 
o s t ina ta in trans igenza deg i i j r iuscirvi , i d imostrant i . Nel 

* fc|*JÙi 

_ ' - t i - -»?«s»*> ; . . . 

S o t t o il nevi . -chio i n i : i t c : - | 
rotto, le s t i a d e dei centi .1. 
via Manzoni , v ia Dante , piaz
za Duomo, piazza Corduaio. 
.-en/a un tram, senza \\n au 
t o b u s d a v a n o l ' immagine ( 
esat ta del la lotta in c o i - o . 

MARIO St'IIKTII.M 

Lo s»c#io|ii»ro 
in Lui il ìa 

Dopo la Liguria e la L o m -
In F o i V B o n à p a r t e " d a v ' a n M ! b a r d i a . e o g g : la volta degl i 

al la d i rez ione d e l l ' A z i e n d a ' o p e r a i e degl i impiegat i del 
tranviar ia , cent ina ia di t i a n -
viori h a n n o e f fe t tua lo una 
e n e i g i c a d imos traz ione . D e l e 
gazioni '•olio s ia te r i cevute 
dai d ir igent i . La pol iz ia s o 
praggiunta v e n i v a incitata 
dagl i ufficiali a in terven ire 
con ìc .-olite car iche , m a gii 
ordini v e n i v a n o esegu i t i d a 
gli agent i di ma lavog l ia . 

C o m p a t t i s s i m o l o sc iopero 

l ' industria emi l ian i a scendere 
in sc iopero per il cong loba
m e n e e la perequaz ione d e l 
la c o n t i n g e n z a . 

A n c h e la lotta per il rin
n o v o dei cont ia t t i di catego
ria cont inua in tutto il P a e s e 
Effettuati con s u c c e s s o gL 
scioperi naz ional i de l l e ta
bacch ine e de i ve tra i , la F e 
deraz ione ch imic i aderente a l - sarebbero serv i te a qualcosa 

la C G I L riunirà domani e 
domenica a Mi lano il proprio 
Comitato e s e c u t i v o naz iona le 
per dec idere r inten.- i t icazionei 
del la lotta. ; 

Da parte stia, la Cont indu-
-tria ha pie.-»» pos iz ione , con 
un c o m u n i c a t o d 'agenzia , su l 
la richiesta d accont i a v a n z a 
ta qua.-: o v u n q u e dai lavora - di l egge di ratifica del la CED 

Messaggio all'Unità 
di scrittori sovietici 

(.li M rittori v i «iornalisti 
smh't'ni i m i a n o un caldo 
saluto ,»l combattivo giorna
le dei lavoratori d'Italia nel 
Riornn solenne del trentesi
mo anniversario della sua 
funduzione. Noi pronunzia
mo ron Brande rispetto il 
nome - eli questo - _ iork»o 
giornale,- ehe^lm.cectti^^sfv 
difficile e nobile camminò. 
temprandosi nel la lotta clan
destina e diventando in 
d i t e l o modo l'orbano più 
poiol. ire dei lavoratori, che 
lotta coerentemente per la 
pace e per l'amicizia tra i 
popoli, per 1 diritti e per 
l'unità dei lavoratori italia
ni. per l'onore e l'indipen-
ilpnza del Brande popolo ita
liano. Noi inviamo un ar
dente saluto ai collaborato
ri ed ai corrispondenti ope
rai di questo glorioso gior
nale e a tutti i suoi nume
rosi lettori e auguriamo al 
suo col lett ivo ulteriori suc
cessi ne l la sua nobile azione. 

Alessandro Fadciev 
Aless io Surkov 
Constantino SimonOv 
Nicola Ticbonov 
Boris Polevoi 
.Ilia Erenburit 
Itoris Rurìcov 

•.ori. L'organizzazione p a d r o 
nale attornia che «il p r e s u m e 
re che dal c o n g l o b a m e n t o 
possano d e r i v a r e m i g l i o r a 
ment i di carat tere g enera l e 
sui qual i p o s s a n o e s s e r e r i
chiest i accont i significa s p o 
s tare t o t a l m e n t e il prob lema 
d?l c o n g l o b a m e n t o ... 

T a l e d i ch iaraz ione dimostra 
c h e il padronato n o n è d i s p o 
sto ancora a c e d e r e e n e p p u i e 
a trat tare: il che s m e n t i s c e le 
affermazioni de l la C I S L s e 
c o n d o cui le sue discuss ioni 
separate con la Confindustria 

1; tutto un p r o g r a m m a ! 
P e r q u a n t o r iguarda la s i 

tuaz ione ne l P S D I . è da n o 
tare che Saragrit non lasce 
rà la segreter ia del Dirti*" 
contrariament»- al le norn.t-
statutar:e . e che i- Congresso 
-ocia!democra*.;co che a v r e b 
be dovuto svolger.-: a marzo 
è stato : n . t \ i - r.rr. iato a data 
da de-t.r. 1 ; . : Sara^at copia 
D e GE.-tx-ri .nc:ie in q u e s t o . 
qua=i e r e r-.r\ .nro 1 c o n g r e s 
si ootes-o colTìare il d i s tacco 
tra la . • jpi iolazione de; c a p : 
o ].• '.o'^ntà deV.3 base . 

P-

^ - < * fc u. *_ . <r v - > . - — C _ , . J •-?•'>*" t 

GENOVA — Un corteo di lavoratori durante l o sciopero 
industriale dì mercoledì 

industr ia l i cos tr inge i l a v o r a 
tori a l l o s c i o p e r o . 

La m a n i f e s t a z i o n e di p r o t e 
s t a s i è s v i l u p p a t a a n c h e i n 
c i t tà , f a c e n d o s c e n d e r e ' n e l l e 
s t r a d e i l avorator i di tut t i I 
quart ier i opera i , d a Por ta T i 
c i n e s e a Porta G e n o v a , d a 
Porta R o m a n a a Porta V e n e 
zia. I comiz i , t enut i d a d i r i 
g e n t i d e l l a C a m e r a d e l L a v o 
ro e d e l l a TJTL, s i s o n o svo l t i 
c o n u n ' a m p i e z z a e . u n a p a r t e 
c i p a z i o n e v e r a m e n t e e c c e z i o 
nal i . I n n u m e r e v o l i d e l e g a r l o 

v i o l e n t o « r o d e o =>, a l c u n e j e -
eps s i s c o n t r a v a n o tra loro. 
U n a u t o m e z z o p r i v a t o , i n v e 
s t i to d a l l e jeeps, v e n i v a i m 
mobi l izzato in p i e n a s trada , 
b loccando c o m p l e t a m e n t e il 
traffico. U n p a s s a n t e è rima
s t o f er i to : il dott- N i c o l a P i l -
Ione. A d u n fo togra fo v e n i v a 
no seques trat i i ru l l i . C o n 
t e m p o r a n e a m e n t e , a l t r i s c i o 
perant i v e n i v a n o car icat i in 
var i altri p u n t i d e l l a c i t tà . 
Erano d ivers i mesi- c h e la 

n i d i o p e r a i , d o p o i c o m i z i , IpoUzia, n o n i n t e r v e n i v a c o n 

La mamma di Pisciotta afferma 
che suo figlio è sraro avvelenalo 

I funerali a Montclcpre - Sospette anticipazioni della stampa d.c. sul bandito Sciortino 

DAL ftOSTIO INVIATO SPECIALE 

P A L E R M O , 11 . — Stamane 
la s a l m a d i Gaspare P i s c i o t -
ta è stata s eppe l l i ta n e l ci-
mitero d i M o n t e l e p r e , a poca 
distanza dalla Cappella c h e 
raccogl ie i r e s t i d i S o l c a t o r e 
Giuliano. Le vicende dei due 
b a n d i t i hanno avuto cosi la 
stessa conclusione: G i u l i a n o 
ucc iso da s u o c u g i n o o a l m e 
n o con la complicità d ì c o 
s f a i , Pisciotta avvelenato gra
zie all'intervento di uno o 
p i ù componenti della banda 
che con lui c ì c e r a n o n e l car
cere dell'Ucciardone. E chi 
ha mosso i fili, chi ha ordito 
i due a « semin ì i continua a 
restare nell'ombra. 

u 
J l g i o r n a l e d.c. «Sicilia del 

Popolo n dopo aver afferma-
to, contrariamente a quello 
che è stato scritto da tutta 
la stampa dell'isola e conti
nentale', che l ' e s a m e necro
scopico del cadavere è risul
tato assolutamente negativo, 
e di aver tentato da solo d i 
s o s t e n e r e c h e i l bandito sa

rebbe deceduto di ìnorte va 
turale, scrive testualmente: 
« Ora che Gaspare Pisciotta 
è ne l m o n d o dei piti, la 
figura di p r i m o piano delle 
gesta della banda G i u l i a n o è 
quella di Pasquale Sciortino, 
i l q u a l e d o r r à presentars i con 
gl i a l tr i imputat i per il pro
cesso di secondo grado per 
l'eccidio di Portella delle Gì 
nestre ». 

A n c h e no i siamo d'accordo 
che attualmente Sciortino t i e 
n e ad essere la figura d i p r i 
m o piano della banda. Q u e l l o 
che può parlare o tacere ora, 
liberamente, senza essere con
traddetto dall'ex luogotenen
te di Giuliano. L o abbTanto 
scritto. Ma non siamo d'ac
cordo che la giustizia p o s s a 
con ' fnrars ; d i q u e l l o c h e di
rà Sciortino. E questa sua 
immediata valorizzazione d a 
parte d i cer ta stampa ci la 
scia perlomeno p e r p l e s s i . C 
vero che d i c i e n e s e m p r e p iù 
ch iaro c h e P i sc io t ta è stato 
avvelenato in carcere c o l ve
leno che qualche altro com
ponente della banda gli ha 
fatto capitare i n c e l l a . M a 
q u e s t i e s t a t o s o l o l ' e s ecu to 

re materiale del delitto. . 4n -* i ; e r c d e l b a n d i t o veniva tra-
cora una volta ci si p r o p o - j s p o r r a / o al c i m i t e r o , l a m a 
ne i ' interTogotiro; ch i s o n o i d r e d i P i s c i o t t a rimasta in 
1 mandanti? Attraverso quali 
promesse, attraverso quali 
minacce essi sono r i u s c i t i a 
far agire l'uomo prescelto? 
Resta i l fatto ,chey o g g i , nei 
circoli pol i t ic i e maf ios i p i ù 
interessat i e c o m p r o m e s s i a l fe 
ricende della banda Giulia
no, si senti;' con «*lenr«2ìo>-

ca-sa, s e c o n d o i l c o s t u m e l o 
c a l e , ha avuto la poss ib i l i tà , 
in mezzo a i s i n g h i o ~ i , di fa
re i m p o r t a n t i d ich iaraz ioni a i 
giornalisti che la contornava
no. Ella ha dichiarato testual
mente: « Ho, parlato con mio 
nitrito che stava nella stessa 
cepZa con Gasparino. Mio fi

ne ripetere • la frase: ormai glia è stato ucc i so d a q u e i 
tutto è finito, non si s a p r à » c u c c h i a i o di medicina che ha 
p i ù n i e n t e . - • ingoiato. Senti che aveva un 

^ ^ ^ j ^ . . . . j sapore diverso, si abbatté su l 
U B t U C l M M U f ì letto e disse: " Patri, mi hanno 

i « t r e i e n a r o ' * . Poi tentò di n -
L questa la tesi c h e si vuol\getjare j a bevanda i n g o i a n d o 

• c c r e d i r a r e . perchè ormai " n j ^ u ' o i , ^ cne s t a v a j n U n fia-
sipario di s i l e n z i o cada sulle sco e chr \0 gli avevo man-
ccsponsab i l i tà d i co loro c h e ^ o r o A Terranova e a òlan-
per anni manovrarono ì b a » - | „ i n o che erano nelle ceUe vi-
d i l i , i n s a n g u i n a n d o le strade e rfnc mentre lo trasportavano 
i c a m p i d e l l a S i c i l i a . \alla infermeria, mormorò: 

Ormai sulla morte violentai"C°™P<*9ni " l i e i , mi hanno 
di Gaspare Pisciotta, nessuno^rvelenato. La vita vita è fi-
ha p i ù d u b b i di sorta e non """ *""" ""<""• - « • - * - — * » « 
so lo p e r l ' e same istologico del
le c i s c e r i ordinato daUe au 
torità incaricate dopo che la 
autopsia ha escluso una mor
te naturale. Stamattina a 
A f o m W e p r c , mentre il cada-

nita, state a t t ent i r o i a d e w o " » . 
Rosaria Lombardo P i s c i o t -

:a ha poi r i r e l a t o c h e u n a 
parte d e l l a m e d i c i n a s a r e b b e 

RICCARDO LONGONE 

(Continua la 2. par. S. col.) 

Ju,". ìàitì&iSS'S^ .tj^<. 
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ORGE, AFFARI E INTRIGHI POLITICI A C A P O C O T T A 

Polemiche attorno alle rivelazioni 
contenute nel "memoriale Caglio,/ 

L'onorevole Spataro, il medico del Papa, il figlio di Piccioni, il capo della polizia vengono 
chiamati in causa dal documento - // Montagna smentisce e Anna Maria ne contesta /'autenticità 

Uno vera e propria ridda 
di rivelazioni e di smentite 
.si è intrecciata intorno ai sc
ordi contenuti nel memorili -
Ic di Anna Maria Cavito. 

Nella nostra edizione di 
ieri ubbia»to j m b b l i a u o una 
parto dt un documento che 
•un settimanale milanese de
finisce il memoriale della 
Caglio. Successivamentv ve
niva messo in rendi ta <l nu
mero del periodico contenen
te il testo ds (jiu'sto .iresunto 
memoriale, sul ipiale crino 
pero stati operati numerosi 
tagli. Non appena lettolo, 
.Amia Marta Cnylio. eoi».* ri
sulta dalle sue dichiarazioni 
che pubblichiamo qui rican
to, ne. contestava l'autev'iei-
tà. Contemporaneamente, il 
signor Uyo Montagna invt'Hi 
alla stampa la seguente let
tera: «Signor direttore, con 
formale riserva di fare est»n-
dcrr ai responsabili l'a.'oue 
penale in eorso contro il 
giornalista Muto, la pr'ijn, 
richiamandomi all'art. 8 r.ulla 
legge sulla stampa, di dirmi 
atto che quanto contenti'J a 
carattere diffamatorio della 
mia e altrui reputazione nel 
cosiddetto memoriali' attri
buito alla signorina Anna 
Maria Moneta Caglio, puo-
blicato sul numero 7 anno A* 
dell'Europeo e riportato Cai 
suo giornale è destituito ita 
ogni e qualsiasi fondaiwiito 
di verità sia per la parte die 
personalmente mi riguarda, 
sia per gli altri nomi :n es.-'> 
fatti. Dai giornali apprev.lo 
una dichiarazione dell'invo
cato Ferrari Bravo ne.la 
quale si nega, da parte della 
cliente, ogni autenticità al 
memoriale stesso. Valuterà il 
magistrato se ed in qwivto 
qìicstc ultime affermazioni 
corrispondono a verità ». 

Quali sono le rivelazioni e 
le accuse che sia l'accusar ri-
ce, sia il principale nccii.fi"> 
si affrettavano a conta-aie'' 
Va detto subito che ti ri.wn-
•meiito pubblicato dal ucrin-
dico milanese, pur ooi i lc / ir i i -
do accuse gravi, sembra vo
ler circoscrivere ad alluri 
aspetti di carattere immurai" 
la complessa e fosca vii" mìa. 
Nel documento in questione 
si afferma che Anna Marta 
Cagl io .conobbi: Ugo Alonra-
gna «eoli uffici del Ministero 
dello Telecomunicazioni dove 
gli venne presentato dal se
gretario del Ministro Spa
taro. 

Più oltre, dopo aver (letto 
clic Ugo Montagna, gestisce 
la riserva di Capocotta insie
me a Riccardo Galeazzi Lisi, 
archiatra pontificio, a Gian
nino Ricci Bartoloni ("che vii 
fu detto nipote di Sua Santi
tà", dice la ragazza nel me
moriale), Luciano Farine ed 
Enrico Galeazzi, governatore 
della Città dei Vaticano 
("questi ultimi due", serico 
ancora TIC! memor ia l e Amia 
Ala rio Cagl io , "però sono fuo
ri di ogni sospetto"), il docu
mento proserjuc accennando 
aM'ainicteia -tra Ugo Monta
gna e Piero Piccioni. 

"Venni in/ine a sapere", 
scrive la ragazza", che era in
timo amico (il Alontagna) di 
Piero Piccioni". (Qui due ri
ghe che omettiamo). 

A fjuesto punto il pre.sun.'o 
memoriale descrive la circo
stanza (ormai nota) nella 
quale la Caglio avrebbe .nen-
tificato Wilma Montai in 
una donna che stava in au'o-
titobifc col Montagna. 

Il memor ia l e accenna quin
di a l la campagna di s tampa 
die .>i scatenò in seguito alla 
morte di Wilma Montesi, ri
ferisce in termini vughi una 
telefonala con la (piale Piero 
Piccioni avrebbe chiesto al 
Montmjna di andare insieme 
dal capo della Polizia. Verso 
la fine del mese di aprile 
(Anna Maria non ricorda il 
giorno preciso), la ragazza 
sali in macchina col Monta
gna. (Omettiamo qui alti e ot
to i igne. La Caglio alfeinna 
di uvei e litigato col Monta
tili. i a proposito di Piccio
ni jr. che lui diceva del tutto 
estraneo al caso Montesi). 

"Mi rispedirono a Milano, 
dice nel documento, "e Spa

nale del Papa) e eoi figlio di 
Spataro in via Asinara...". 

Nel settembre del 1U53, in 
quanto Maria, secondo le sue 
affermazioni, era d'intralcio 
agli affari del Moni a g n a 
("svolgeva i suoi affari solo 
di sera", scrive la ragazza), 
Amia A/aria Aloneta Cagl io 
fu rispedita un'altra volta a 
Milano. Dopo una serrata 
corrispondenza, la ragazza 
riuscì a farsi accogliere di 
nuovo dal Montagna in otto
bre. Nel memoriale, Anna 
Maria afferma che, /«rima 
della sua partenza per Mila
no, Ugo le parlò delle diffi
coltà /maliziane in cui si di
batteva. La ragazza afferma 
che fecero insieme i conti dei 
debiti che arerà accumulato 
il marchese Montagna- r>2 mi
lioni complessivi. 

"Ritornai il 22 ottobre mat
tina", riprende il memoriale. 
"Aveva fatto il suo aliare (il 
Montagna): quale, non me lo 

li professor Galcazzi-Lisi, nrchintr.i iioiiUliiio 

taro mi raccomandò alla Te
levisione. Pero non fui accet
tata a causa del mio erre di
fettoso... Ugo Montagna mi 
permise poi di ritornare i' 
2 di ogni mese, per festeg
giare insieme la ricorrenza 
del nostro primo incontro... 

"Il 3 agosto del '53 io ed 
Ugo andammo a Pompei per 
ringraziare la Aladomm per 
un affare andato bene", "Di 
la", aterina Anna Maria, 
"Ugo Montagna mandò una 
serie di cartoline agli amici. 
A Gian Piero Piccioni scrisse: 
"Tutto bene olla jfine di set
tembre". A proposito di "quel 
tutto bene alla fine di set
tembre", Anna Maria scrive: 
"Credevo che stesse trattan
do la rendita di una bellis
sima l'illn valutata alcune 
centinaia di milioni e clic lui 
ha in società con Riccardo 
Calcac i Lisi (medico perso-

vollv dire. • Certo, • JHTÒ. • non 
arerà venduto la villa di t'ia 
Asinara. Aveva invece paga
to tutti i suoi debiti, comue-
rato uno stabile ni l'ia Tori
no, fatto intestare a (nome 
omesso) dietro compenso di 
una Fiat 1100 e preso l'appar
tamento a (nome omesso). In 
più aveva moltissimi soldi, tu 
ringraziamento di piaceri a-
vuti. inviò a (nome ornerò) 
trecentomila lire ». 

Infine il .settimanale mi la 
nese riferisce altri ep isodi oià 
noti: le riunioni di r i c c i a 
notturna cui avrebbero par
tecipato Alonfayiui. Riccardi 
Galeazzi Lisi. Iìugnura e » 
figli di Spataro e di Pacioni; 
le sigarette alla marjmina 
che Montatala avrebbe por
tato nella sua automobi''': la 
minaccia di rimpatrio i n i 
foglio di via che Montne.ua 

La Cagl io «live: 
s o molto «li più 
DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIKENZK, 11. — Siamo riu
sciti a parlale con la signorina 
Anna Maria Moneta Caglio nel 
convento che attualmente la 
ospita dopo i movimentati gior
ni romani. La laga/za, alla qua
le avevamo chiesto .se avesse 
letto il numero dell'.. Europeo .. 
che riporta il suo pi esimio me
moriale. e clie cosa ne pensas
se. ci ha testualmente dichia
rato' 

• Ho visto I* E u i o p e o - . E' 
tulta una porcheria!... Dalla 
sua voce si capiva quanto do
vesse essere seccata, an/i adi
tala. Le abbiamo allota chiesto 
se il contenuto di quella « por
cheria •• fusse voi .unente tulio 
falso, o se qualcosa di vero vi 
fosse. A questa domanda, Anna 
Mai ìa ha più volte tentato di 
non ì ispondere o di lispondere 
evasivamente, tntt'al più ci 
aveva i isposto che si trattava 
di .- una cosa messa su alla me
no peggio. . . Poi, evidentemente, 
<l<'\e avei cambiato parere, per
che tutto d'un colpo, con voce 
tagliente e nello stesso tempo 
dolente ci ha detto: 

. .Qualche cosa pottebbe esse
te vera: e propuo questa qual
che cosa avrebbe dovuto essere 
•salvaguardata dai segreto pro
fessionale: ma qualcuno ha par
lato per danaro! ... 

Poi, Anna Maua è restata 
.silenziosa per parecchio tempo. 
malgrado le nostre domande, ed 
ha rotto il suo silenzio per fa
re delle considerazioni sconfor
tatiti sulla misura della fiducia 
che in generale si può conce
dere all'umana natura. Tali 
amare riflessioni si sono bru
scamente esaurite in una di
chiarazione di Ihlucia nei n -
guardi dell'avvocalo Ferruccio 
Ferrari Bravo. 

Abbiamo p:ovato a •n.asietc 
su queste impot tanti n v e l a / i o -
in, ma sen/a risultato; allota. 
per l iportare la u y j z z a alla 
loquacità, le abb.anu doman
dato se. a patte U- aggiunte 
inventate o .. me.-.se MI alla 
meno peggio .. il memoriale 
pubbKcato dall'Europeo colite
ne-.-'e pili tuttavia !o patte cen-
ttalc e più inipn: tante delle 
rivelazioni che ella ha .n ani
mo di fate. L:i ti posta e stata 
secca: 

-. Nemmeno per sogno ... 
E, con questo, e tei minata 

la parte più intete ca:ite del 
nostro colloquio. 

Ma dalla nostui \ m \ i ad 
Anna Maria Moneta Caglio. 
abbiamo finche appreso, non 
da sue dichiarazioni, che ie i i 
sera e stamane ella ha ricevu
to la visita di alcuni funzio
nari d i polizia e che in questi 
giorni sovente .«i è recato da 
lei il Ministro piovincialc dei 
gesuiti fiorentini, a bordo di 
una macchina targata Ro
ma 40B23 

Giungono a Bari le salme 
dei Caduti di Cefalonìa 

Centoquaranta delle 1192 salme risultano ignote • La 
mesta cerimonia avrà luogo stamane al molo Foraneo 

Scoperto un traffico 
di stupefacenti a Napoli 

Interrogato anche il fidanzato della Bisaccia ? 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI, 11. — Demmo no
tizia. giorni 01 sono, del gtos-
.x) ^vandalo scoppiato a t ira-
guano intorno iti tlattico di 
cocaina che, secondo la \ o c o 
pubblica, sin ebbe stato d i le t to 
in quella zona dal p.irioco don 
Nicola Huoeco. Attuino al par-
toc»), che a g u a o \ \ utincntr da 
schermo nei contiotiti della fi
nanza, si muovevano molte 
persone, non solo di Gragna-
uo. Ti a queste si fa il nome 
Ji un tal Sebastiano Somma 
che agirebbe a Napoli. Di quo 
sono partite le indagini che la 
Procura della Repubblica ha 
affidate al sostituto proeiuato-
re dott. Ognissanti. La que
stura ha. quindi, mes.-o a di -
spevs-izione della Procura un 
funz.oliarlo esperto in questo 
ramo di indagini, il dott. Gr.ip-
pone. Ieri sera il dott. Grap-
pone partiva alla \o l ta di Mi
lano, dove ss trinerebbe un 
al t io giuppu di iicr.soiie im
plicate nel traffico cìandest.-
no dì stupefacenti, in conlatto 
con la no-tra città. Uno stu
dente di medicina. Federico 
Itri. nativo di Stella Cilento, 
veniva intanto tratto in arre
sto perché .-orpre^'o mentre 
prendeva in con-cgna un pac
chetto di sostanze stupefacenti 

ida una -ignora, che poco avrebbe fatto alla Cagho. 
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prima le ave\a acquistate 
in una fai macia 

L'esame delle ncctte medi
che pi esentale alla farmaco 
pei ottenete gii àtiipx'faconti, 
ha indotto l'automa mquiien
te a litencre che si tratti di 
una vasta oiganizzaz-one. 

L'Itn è stato iinclnu.--o nel
le earceii di Poygioioale. do
ve il dotti.Ognissanti si c l i c 
cato itàJrtatiina per ptocederC 
ad un primo interrogatorio." Di 
questo fioteri oratorio e Ttai 
successavi, se il giovane s: de
ciderà a parlate, M attendono 
rivela/ioni che permetterebbe
ro for?c di giungere alla so
luzione di molti misteri. Que
sto almeno spera l'opinione 
pubblica. L'anno scorso, infat
ti, un autiMa di Positano. Vito 
Parlato, fu ucciso in circo
stanze oscurNsime al km. U 
dell'autostrada Pompei-Napoli. 
dopo aver accompagnato a Sa
lerno d u e «commercianti.. 
che non lasciarono traccij di 
cc. Una signora, rimasta igno
ta. fu trovata morta il 1. ot
tobre ultimo -sulla co.sta, tra 
Lacco Ameno e Casamicciola. 
Portavo una valigia che scom
parve. Molti collegano la mor
te della signora, come la scom
parsa del sindaco di Battipa-
2lia. Loicnzo Rago. come, in
fine. la morte oscura di un 
macharo mpoletano. Vincenzo 
Pollio. sulla spiaggia di O-'tia. 
al traffico di stupefacenti che. 
por via mare, sì sarebbe svol
to mediante motoscafi tra 
O-tia. Ischia e Positano. ma
scherandosi ^otto l'apparenza 
di gite turistiche. Sembra in
tanto che tra le persone in
terrogate nel corso delle at
tuali indatr ni «ia anche il fi
danzato di Adriana Bisaccia 

E' «tato intanto accertato che 
jil marchese Ugo Montagna fre
quentavi» «issai spesso la nostra 

BARI. 11 — Scortata dal 
cacciatorpediniere «Alabarda > 
della Terza Divisione navale, 
battente l'insegna del con
ti ammiraglio Mario Gioigino. 
e da due motosiluranti è 
giunta nel nostro porto la 
nave * Montegrappa » che re
ca altre 1192 salme di mili
tari caduti in Grecia. Delle 
1192 salme 140 risultano igno
te. menti e tutte le altre so
no state riconosciute. S i t i a t -
tu nella stragi andò maggio
ranza dei caduti di Celidonia. 
combattenti eioici che in ter
ra straniera hanno difeso la 
libertà o l'onore nazionale, a 
cui va il saluto e la ricono
scenza della Patria. Combat
tendo conilo i nazisti, essi 
contribuiiono a far ritrovare 
all'Italia la stiada del riscat
to, hi via maestia della i e -
sisten/n. 

La cerimonia dello sbaico 
dello |)t:me 100 salme avrà 
luogo domattina 12 alle ore 
10 dal molo Foraneo. Ren
deranno gli onoii ìeparti del 
9. Fantena e dei carabinieri, 
guai die di lìnan/a, vigili ur
bani e del fuoco. Dopo la 
benedizione dell'arcivescovo 
mons. Nicodemo il corteo, ac
compagnato dalle famiglie dei 
caduti, dai rappresentanti dei 
combattenti e dei partigiani. 
dalle autoiita e dal popolo. 
nercorreià il lungomaic Im-
neratorc Augusto, corso V. 
"•• ••mele e via Crispi. per 
••>"'"iinnP|-(> jj cimitero dove 

nel Sacrario avrà luogo la tu
mulazione. 

Delegazione unitaria 
per la Val Voniano 

ricevuta da Gronchi 

l e u l'on. Gronchi, piesi-
dente della Camera, e l'on. 
Castelli Avolio, presidente 
della commissione Finanze e 
Tesoro della Camera, hanno 
ricevuto il compagno on. Di-
paolantonio, segretario della 
C.d.L. di Teramo; l'on. d.c. 
Gori, il presidente della pro
vincia di Teramo, l'avv. Tar-
quinio, l'assessoie provinciale' 
Ridoltì. il parroco di Crogna-
leto e i sindaci dì Giulianova 
Roseto. Molitorio. Fano Adria
no, Pietincarmeln. Crognale-
to, Tossicin. Isola. Castelli. 
Castel Castagna. Basciano. 
Penna S. A. e il segretario 
provinciale della CISL Cer-
mignano per, discutere la gra
ve situazion<*'del Vomano do
ve da »">2 giorni. 3000 lavora* 
torL.Kono in ^sciopero contro 
la richiesta avanzata dalla 
' T e m i - di licenziare l.'JOO 
operai occupati nei cantieri 

loquìo avuto con il suo cliente 
Sostanzialmente il padre Ita 

ripetuto la versione riferita 
a Mnntelepre dalla moolie ni 
giornalisti. Ma egli ha dichia
rato decisamente che quella 
mattina era la prima volta 
chi suo figlio premiava la 
medicina. L'aveva 'icevuta 
qualche giorno prima. 

Al riguardo il vecchio ha 
voluto precisare che aveva in, 
quel giorno udito una noce 
chiamare il figlio dallo spion
cino e vista poi una mano che 
gli porgeva il V'idalin. Il vec
chio ha affermato che fu al
lora la prima volta che culi 
vedeva il flaconcino il quulc 
appariva giù per meta vuoto 

A questo punto si inserisce 
una strana testimonianza che 
lo contraddice: quella di 
Frank Afannino e Antonio 
Terranova ì quali, vicini di 
cella dei Pisciotta, sostengono 
che Gasparino i)rima di mo
rire avrebbe detto 'oro che 
aveva preso già due o tre 
volte nei giorni precedenti il 
medicinale. 

Perchè Terranova e Man-
nino vogliono sostenere inge
nuamente questo, iti contrad-
dizioiip con quello die d'ee il 
iH'crhio? Per tentare di far 
scansare l'ipotesi dell'avvele
namento con la medicina? Se 
infatti Pisciotta aveva Dresa 
già in precedenza la medici
na. risalterebbe meno RDÌP-
gabile come non sin morto 
nei giorni precedenti 

Stamattina il funerale di 
Pisciotta ha portato sulla 
strada di Monteleprc tutta lo 
popolazione, che ha «eguito 
ninfa e con la stessa masche
ra di spavento che aveva an
ni or sono sul volto, la bara 
trasportata a spalla da amici 
e familiari. Quando la bara 
è passata entrando nel pae
se, davanti alla casa di Giu
liano, u padre e la madr? del 
bandito erano alla finestra. 
In tutto il paese c'era una 
atmosfera di riappacificazio
ne. 
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UHIORT 
di Pisciotta 

ritta. 
DC; 

FRANCESCA SPADA 

(Conlimiaiione dalla I pagina) 

sfata asportata dal marito e 
sarebbe giù in mani .sicure 
per essere esaminata da esper
ii di fiducia. 

Anche questa asporf«:io»te 
di una parte del medicinale 
che avrebbe dovuto invece es
sere prontamente sequestrata. 
lascia perplessi, e fa capire 
quale è il • regime carcerario 
esistente nell'Ucciardone, do
ve in celle a poca distanza 
tra loro si trovano decine e 
decine dì persone, acci-sa ti e 
accusatori, potenti nafiosi e 
deboli fc picciotti ». acute fur
ba e gente ingenua, gente che 
può minacciare e gente che 
ha ragione di temere. Oltre 
alla dichiarazione della ma
dre di Pisciotta. interessanti 
sono quelle fatte in giornata 
dal padre. Ce le ha riferite 
l'are. Toscano, suo difensore 
di fiducia che noi abbiamo po
tuto avvicinare all'uscirà del 

'carcere, subito dopo un col-

Successi nel Cassinate 
dei disoccupati in lotta 

L'aJcscinanJe Stirano Pampantni ed d comicissimo P*pP'n*' De Filippo- in una scerà del /ilm d l v l t o d i S t e n j 
t« Pretura-, prodotto della Excel zi - Documento e distribuito dalla Minerva. 

Vi: v'orno 

CASSINO. 11. — Questa 
j mattina una nuova energica 
(manifestazione di protesta è 
; stata effettuata dai disoccu
p a t i e dalla popolazione di 
ìPiedimonte S. Germano. 

Mentre una commissione di 
disoccupati — che da alcuni 
giorni proseguono Io «sc io 
pero a rovescio » — veniva 
ricevuta dal sindaco, tutti gli 
operai abbandonavano il la
voro e si ammassavano in
sieme alle loro famiglie sotto 
il municìpio. 

E' inutile dire che la forza 
pubblica è intervenuta in mi
sura massiccia: oltre quaran
ta fra agenti e carabinieri, 
al comando di ufficiali e fun-
zior.si-t di polizia giunti da 
Cassino e da Frosinone, han
no tentato di allontanare i 
dimostranti, ^enza riuscirvi. 

. La fermezza della popola

zione ha costretto le autorità. 
a decidere l'immediato inizio 
della distribuzione degli arV 
retrati di tre mesi aell'in- ; 
dennità dì caro-pane. Alla; 
compilazione degli elenchi' 
parteciperà, tra gii altri, un; 
componente del comitato dei j 
disoccupati e un dirigente' 
della Camera del Lavoro. 1-J 
noltre il sindaco si è impe-1 
gnato a chiedere l'urgente i-
nizio di lavori per 100 di-
socc-ipati. 

Intanto, con la loro lotta 
i disoccupati di S. Andrea 
hanno ottenuto un altro no
tevole successo. Infatti ad una 
commissione che si è recata 
ieri dal prefetto e presso lo 
ufficio provinciale del lavoro, 
è stato assicurato che il can
tiere sospeso proseguirà su
bito i lavori e che il prefetto 
invierà nuovi fondi 
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Martedì* 12 Febbraio 1924 

Il dovere dei leninisti 
'%»«ft«4n ****** ******* Vl*a.*fc<f>* 111» 

RICORDI DEL COMPAGNO FELICE PLATONE 

In un clima di violenza 
uscirono i primi numeri 

(intuisci da I /c/i/Mi su!>'»'vrisvv il titolo - IA> druminulichr vicende degli altri 
(fuolidiani comunisti - Difficoltà di trovare un disegnatore per la testata 
biella tipografia dell' « tvanti!» - fi coraggio ilei lettori - Legami consolidali 

Il 12 febbraio 1924 nasce a Milano l*« Unità », fondatori Antonio (jramsci e Palmiro Togliatti. L'organo deJ PCI vede la luce a pochi mesi dalle eie/ioni politiche, nelle quali 
diciannove comunisti vengono eletti deputati. Fino all'ottobre del 1926, allorché viene soppresso, il giornale lotta strenuamente contro raffermarsi della dittatura fascista 

l.u I I I . I I I I I I . I ilei IJ Icli luii io 
C-M. i icilatlot i i l t - in mia. 
H i mimili» i l lavino. invece «li 
andarsene ii t innirne, -t n i t 
r immo pei le vie. ili Mi lano. 
->o>taviiiio pri">M> le edicole, HI 
IUCM'OI I IVUI IO ni Fil ippi ili npe-

I . I I l'Iie andavano ni lavino: 
volevano rctlilcisi ionio ilei-
l'accoglienza i Ite il m u n i i 
giornali' avichhe .ixulo. L'ai-
cngliciizu supero le mig l imi 
speranze, e non siilo a .Mila
no. l'orile oie ilopo. in leiln-
/ ione «• in ai innii i i - l ia/ ini ic ai -
r ivammi i pi imi Iclcgiammi 
elle confermavano il manile 

••III e c s - n l l l l l ' l IM/ll 

Una gloriosa eredità 

M i n Iclcgiammi inloi ina\ . i 
no ih le l lon lia-loiiati. ili par
l i l i ili f i l in i . i l i In l i l ia l i «lai 
f i l i . I le ihi l loi i i-ln- veni
vano i lul l ' f )n/ i ; i f A m i l o •• il il 
f .'oiiiufiis/fi. ionie Ottavio l \ i -
- lori: ( I le dil igeva il giornale. 
ionie \ m o l e t l i . rome il sol-
toscrillo, e i|nelli ehi- vcmva-
iio. comi' I • ("aii ' i . Malia mi-
l i / m poliliea non eiaiio nuo
t i il nnl i / ie ili «|IH'-li» gelici e. 

Da Vienna, (Gramsci aveva 
s u p e r i l o il titolo ilei n inno 
f ior i ta le: VVnilà. I itila della 
ela-M; operaia, iiniltì degli ope
rai e ilei eonl,iilini, in:irà ili 
tul l i i lavoratori, unita — ve-

La nostra denuncia dell'assassinio di Matteotti 
gettò lo smarrimento in mezzo alle file fasciste 

Le elezioni dell'aprile 1924 ridanno fiducia alle forze popolari - Il Partito comunista e la crisi dell'Aventino - Un appassionato grido 
(fallarme: "Abbasso il governo degli assassini» - Battaglia senza tregua per smascherare i mandanti - Una frase divenuta storica 

Le elezioni de l l ' apr i le 1924 
erano state un insuccesso per 
i fascisti. Assassina, brogli, 
violenze di ogni genere e 
delle quali è umanamente 
impossibile "farsi una esatta 
concezione, gli avevano da
to la maggioranza dei voti 
ed i dne terzi dei deputati. 
in seguito alla legge Acerbo 
ricalcata poi dall'ori. De Ga-
speri nel 1953. Ma a Milano, 
a Torino ed in varie altre 
ijrandi città, i voti comples
sivamente riportati dai parti
ti di opposizione avevano su
perato quelli del « l is tone n a -
zionale*. 1 comunisti, in par
ticolare, erano riusciti a per
dere rispetto al 1921 meno 
roti di tutti gli altri partiti 
dì opposizione ed avevano a-
ruto 19 eletti, distanziati po
chissimo dai massimalisti e 

luta, ma non l'estrema sini
stra delle opposizioni demo
cratico-borghesi e socialiste 
con le quali però era neces
sario non rompere subito ne 
completamente i ponti. Fu 
compito dell'Unità condurre 
la battaglia su questa linea 
politica in modo da guidare 
le masse alla lotta diretta 
contro il fascismo, da sma
scherare l'inconsistenza dei 
partiti aventiniani, pur sfor
zandosi di spingerli alle re
sistenza, da porre in rilieuo 
la differenza tra democrazia 
borghese e democrazia prole
taria. 

A Roma il gruppo parla
mentare comunista aveva im
mediatamente aderito • 'VA 
ventino. Ma la sua adesione 
fu accolta molto mali ole»-
tieri. 1 partiti aventiniani 

Il comandante la legione mi
lanese della milizi t venne 
personalmente all'Unità a 
pregarci, mollo gentilmente, 
di smentire la notizia che so
lo un terzo dei militi aveva-
no risposto alla chiamata. Lo 
stesso tono del Console ini 
confermò la notizia e soprat
tutto confermò i l disorienta
mento e la paura che scuo
tevano le file fasciste. 

Un'altra prova clamoro
sa l'avemmo In malt'ua tn 
cui use mino n'.i'nlba dal
la tipografia con ."Unità 
spiegata tra le nifi»».. U m -

lore dell'Unita. Ncnm propo
se di dichiarare lo sciopero 
generale. 1 socialrifòrmisti 
no.i osarono opporsi, accetta
rono in linea di m a s s i m a , ma 
ottennero che si rinviasse la 
decisione definitiva ad una 
seconda seduta, protestando 
soprattutto il fatto che il gior
no dopo era sabato, giorno. 
secondo loro, non adatto per 
la manifestazione proposta. 
Così fu convenuto. 

Nella nolts giunse a Roma 
il veto da parte dei dirigenti 
della Confederazione Gene
rale del Lavoro. La Giu

di r inunc ia re ari oyni inten
zione del genere e comuni
cava che in non so quale 
caffè si erano riuniti i rap
presentanti dei partiti anti
fascisti, escludendo i comu
nisti, per costituire il comi
tato aventiniano milanese. V 
momento favorevole e forse 
decisivo fu quindi perduto. 
L'Aventino fu avviato sulla 
strada della rovina, perchè 
ancora una volta nei demo-
crono borghesi e ne' soaa-
:t.:ii riTeva-s* la oaura 'ielle 
masse popolari. 

L'Unità continuò la sua 

i fcfc»c*.»i tm. » - a» ai ex. 1 1 Unità ! . . . 

«-.---. : _ » . 
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dai socialriformisli. Uasprez-S^^rono subito di rompere' 
za della battaglia e i suoi « - . c o n . comt.n.st i . Ess» respni 
sultali avevano ridato fdn-iser° , a Proposta dt sciope-f 
eia alle masse popolari chel'O generale. Contemporanea-1, *>*„ — **%* J% k i t l i f à '•'' " ^ * ' M < ir
si erano sollevate dalla de-I "»*"**"«pose ro condizioni d«, H e S p O U S a D I I I i a 
pressione morale del 1923. disciplina inaccettabili per i | . * - _ . — - . . ' . . . , -pressione 

Fu in questa atmosfera che 
.scoppiò l'affare Matteotti. 

La prima notizia deVa 
scomparsa del deputato so-
cialriformista fu data all'Uni
tà dal suo corrìspondenì • ro
mano la sera dell'll giugno 
l 

Vino pubbl icar lo per t.n a c - ! o f o c c o d ' port i t i che 
cordo preso a Roma, su pre-i «*<»"»"> sia alla lotta rwrta-
gh'w-e dei deputati socia ln- •-*"*""•*-" 
formisti che nutrivano cnco-

comitntsti . In questo modo su 
ebbe la prima chiarificazione j | ; . 
r .4ue«t ìno si p resen to non;\. 
come un organo pol.tico rag-] '• ~ 
gruppante lutti i partiti anri-
fascisti e quindi la grande 
maggioranza degli italiani de-

Egli, comunicandomi il iatt>,\Quali poteva diventare l orga-
agqinnse che non era oppor-J™ statale dirigente, ma tm 

r inun-

••nenrare sia alla lotta diret
ta nel Paese ed attende
vano.-ra qualche speranza. L'accor 

do fu rispettato anche dal- p a n ; r n n o i „ n v p r n n Ideisti che il prefetto aveva 
i 'Uni tà . La notizia fu qu ind i j r a m n i U B I y u v e i u u j m a r U f a r o a .proteggerci* 
pubblicata il 12 dal *Corne-\ Nel Paese intanto la cristièvort osarono dire una paro-
re del Pomeriggio » e suscito,si presentata gravissima. AUa ed alla sera non r'eranc 
enorme impressione. Così si Milano la prova ne era datai più 
aprì la crisi polit ica che a-
7-rfbbe po tu to t r a r o l p e r e il 
fascismo e dalla quale inve
ce. questo riuscì a salvarsi 
pe r la ine t t i tud ine d parti
ti aven t in ian i . 

Jl problema che s; pose al 
Partito comunista fu di esse
re la opposizione proletaria 
ph'i conscguente e più rico-

non solo dalla esplosione del-ì In questa situazione »I ve-
l ' indignazione genera le ches» nerdì sera, convocati da P ' e -
manjestava ovunque, m pub- tro Nenni. direttore d. IVA 
bheo ed in p n e a t o , ma anche 
dall'atteggiamento straordi
nariamente remissivo deU 
l'auiorità e dei fascisti. Il 
prefetto mandò un funziona
rio di pol izia a l l 'Un i t à pe r 
pregarci di essere moderati. 

vanti! , si riunirono t rappre
sen tan t i dei par t i t i antifasci-
st" più a v a n z a t i : c'erano i 
delegati di « I ta l ia libera >, • 
socialriformisti, i massimali-
sti ed i comunisti. Questi e-
rano rappresentati dal direi-

considerano 'e te rze o-«;•:»• 12-
zate del Partito comunista, lo 
sciopero generale cui l'Unita 
incitò il proletariato, mentre 
gli aventiniani invitavano a'1 
una fermala del lavoro di 
dieci minuti, fu un successo 
poiché vi aderirono centinaia 
di migliaia di lavoratori. 

Ondata di sequestri 
?ln. passati 1 primi giorni | 

ài .smarrimento e di paura, ili 
fascismo si riprese. Ricomin-i 
ciarono gli assassini e le vio-\ 
lenze. Furono emanali decre-\ 
U chi autorizzavano i pre- j 
fett» a i seques t ro p r e s e n t i r ò ; 
dei giornali. Al il <eltembre'l 
l'Un.ta aveva gn subito 12j 
sequestri ed il numeto creb- j 
he senza sosta. La ,inma se 
de redazionale - due locai' 
già adibiti a negozio — a \ 
pianterreno >n r>n Casnt- | 
fu devastata e In redo-1 
zione dovette r;Ingioisi in »» ' 

ina stanzetta nello stabilirne» 1 
jfo tipografico. CiononosrinT» ! 
js;j resistette. La parola d'or , 
,dme del Partito per costituì- i 
' re » comita t i operai e confi ; 
idmi per la lotta contro il la-' 
seismo, fu largamenl diffuswj 
! ' /al l 'Unità i n to rno alla quaff j 
I ••» strinse tempre più la par-\ 
're p ' ù comba t t iva delle mas ' 
' ^e lavoratrici • 

.Von e qm il caso di rifar» ; 
tutta la stona del periodo! 
.7»;e»it'n'fino. Certo è »n que l 
la lotta le masse lavoratrici 

tentassero d» chiamare le-si a s t i e n t i fascisi» e 01 ne-\:tallane cominciarono ad ap 
riasse lavoratrici all'azione.'~o>se notizie de.te dogi* as- \prezzare il Partito comunista 
La prevista seconda riunione| cassini tornati da Roma «»|L'esperienza dimostrò che 1 
in quindi di*e tata dai rifor-inon ancora arrestati. L'Unita Jcomunisti avevano ragione 

Abbasso il 60verno degli assassini! 
I fsjv.^a; ;' i :$-5 i:£5"lest 

l a testati d e i r * l n i t à » che denancia. il 21 xiatnn 1924. il {eterno la<ct»ta. mandante «JeH'in-
lamc delitto perpetralo nella persona del depstatn <otiali*la Giacomo Matteotti 

ta che p'jrxuva >u "itt i ui'>~l-zz. 'irgaw Je r torta.-,fluitagli" «enza fregna. D" 
prima pagina la nostra piro- *t». pubblico snboto mattina^"linciò la responsab'lila mu.« 
la d'ordine: « AKhus>o •' qo- \nna noia da Roma m cui s>j •>»/.' n 'ina con grande enery 
verno degli assassini ». Iquali/icarono come agenti ìli giornale condusse, oe» on-

Passammo tra 1 militi ta- ! oroi;ocnton coloro 1 q u a l i ' m o , un'inc»'i;esta negli s t es - \ 

quindi di*e tata dai rifor-inon ancora 1 
isti. I direttori dell'Avanti'.potè quindi m 

e del l 'Uni ta 

pubbl ica re una 'che l'Unità arerà ragione. E 
si consultaronoIpnma r icostruzione de'.'as- ì f» così che si iniziò il lun 

se fo.^e s ta to possibile fare) --3». ̂ nio. p o n e - o o in bocr-r a 
ugualmente uscire i giorna'ij.Matteotti .r. irose diventata 
con l'mvno allo sciopero gè-( . lorica • Potete uccidere me, 
aerale. -Fu ritenuto imposs i - 'ma non l'ide» che è in me ». 
bile. Del resto, un'ora dopo, 
il segretario della Federazio
ne socialista milanese, in un 
vivace litigio nella stessa ti
pografia, imponeva a Nenni 

Contemporaneamente essa 
chiamò alla lotta in modo e-
nergico denunciando la fal
limentare pol i t ica d t a t t e sa 
voluta da l l 'Avent ino . S e si 

go e difficile processo che neM 
1945 condusse la grande mag-^ 
gioranza della classe operaia 
e tanta parte delle masse la
voratrici in generale a schie
rarsi apertamente sotto la 
bandiera del Partito comu
nista. 

tTTAVIt MSTME 

1.1 eil e l l e l lna unita — «Iella 
ini/ ione, uia/ ie ail mia binila 
Mill i / ione ili-Ila iple-llnlie Ine-
1 iilinnnle. 

( . lui lo.--il eia l'eleillla elle il 
I I I I O M I i|iiotiiliailo i lo \e \a iae-
eo^lieie, la Irai l i / ini i i ' aiiror 
K Ì I I M I I I I - 111,1 ^ià proroiillumi'ii-

le lailieala elle es^o iloxe.va 
eoiiii i iuaic. \.'Online Nuoto, 
i l pr imo ipnitiiliaiio eoiiiiini-
-la italiano, -i era pnllli l ir.i lo 
il I" gennaio \<>1\ Iurte ilei 
pi ("-libili 1 he uli \eni\11 ilal 
Pianili' 'lellimanale ilello »•!••-.. 
~ii n inn i , elle nei \ent i mesi 
pieeeileiili, a \e \a ilalo alla 
elas-r operaia lni ine-e mia 
eoM'ien/a rliiii i i i e eoilirela 
• Iella sua mi-sione storieo-
r ivoln/ ionai i i i . I l ipiolii l iano 
•ivexa (ìianisei per i l i rel loie, 
Togliatt i per leilallnre-eapo, 
aveva i-ine alla sua te-la i>li 
immill i elle neiili anni pieci-
ileuti avevano pollato I la i 
tavolatoti l'111-i ^iiamentii ili 
Lenin, non 1 011 mia mer ian i ia 
i i | ie t i / iom; «li paiole <; «li for
mule, ma impostanilo «-il eia-
linnmilo alla I m e ilei leiiini-
-ino i proli lemi roinlameiilnli 
ili-Ila r i \o l i i / i i im- italiana, trae-
eiamlo per la prima volta l i: 
linee i l i ie l l ive ili una politie.l 
proletaria nel nostro paese, i l 
poileroi»» movimento ilei Con
sigli i l i itlMiriea i-Ile M'Ullò 
il pillili» elilminaiite ilelle lotte 
operaie nel primo dopoguerra. 

Dallo eoloillle «li «Ilici fo
glio, £taui()Hti> in una povera 
tipografia, i m i vn-eliic uiae-
eliine, su hnit la earlu, si sfiri-
tiioiiiixa una forza intellettuale 
elic r.sereilava tuia iminc i l i i l c 
attrattiva non soltanto supli 
<i|irrai n sui lavoratori, ma f-u 
numerimi gruppi (Iella pierol.i 
lior^'liL-»-ia intellettuale. I l gover
no faM'i-la non era aurora i i f f -
flialu, riti- pia le forze «li po
lizia irrompevano nella rc-
i!a/.ioiio 1; nella tipografia e 
le oeciipamni» nti l i larmciitr . 
Questo allo «li \ioleii/.a sr-
unó la fine ilei g iornale Qual
che numero veline, ancora puli-
li l irato il legalmente, in tipo
grafie di fortuna, ila Togliatt i 
ehi: era tornato a Tor ino do
po la «oppressione ilei Comu
nista; a ld in i redattori , fra quel
li rimasti a Tor ino , furono cat
turali «: mossi al moro url io 
t ra f i l i le giornate del dicem-
lire. \'>I2: elilicro salta la vita 
-«ili» perchè un f.i;i isla aliha-
stunza autorevole, .unniiralf» 
pi r i l loro contegno coraggio
so e inorridito per tutto i l 
-ancuc verrato in q n r i g iorni , 
coitvin-r i l comandante desìi 
sipiadrisiì a «Icsistrre daircsc-
ciizione. A l t r i redattori ven
nero arrrMJl i e procr««ati sot
to l ' imputazioni; di aver oc
cultalo I r armi che erano ser
vile a difendere i l zioruale. 

I l Comunista, che era 11-ri-

• .1 't«.ina i lal IV-late «lei 1»/2I. 
elilir esitale «orli*. Squal l i 
di f . i -ei- | i armali i rrnniwro 
nella tipografia e nei locali 
«Iella redazione. Tos l ia t l i . rat 
turalo in ti|>ozrafi.i. potè s t i 
lare la fiteilazinne r ra / i e al 
•no «ansile freddo e ad «in 
Immi l lo provocali, ila» redat
tori clic «parar»»!» qualche 
colpo <|i rivoltella al lraters» 
i l . lucernari» 

Settarismo superato 

Qualche »rM'«e di pi»» p»t«-
re«i»le»e il l.at it*alntr di Tr»e 
*le. » rechi» eiornale *ociali*ta 
che a Livorno era |m*»at«. con 
I J m a ; s i » r a n / j ilei «iH-iali'ti 
siti l iaui. al Part i i» n.munti la 
I lavoiatnri italiani di T r ie 
•le e della Venezia (Giulia mi 
Invano ini affetto profondo 
per ijne»to loro stornale che 
r*«i avevano crealo, coi loro 
sacrifici quando ancora vive
vano «otto la dominazione del
l'\u<-tri a e che neppure i l s o 
verno austrìaco aveva proibito 
I J «ede «lei giornale venne 
ripetutamente a—alita e incen
diata, ;irim« e dopo la mar
cia su Roma. L'on. Kxidio 
Gennari , che per alcuni me*i 
dires-e i l giornale, venne pu
gnalato mentre si recava in 
redazione. Ma i lavoratori di 
Trieste risposero sempre eoo 
estrema energia alle violenxe 

la-i iste. I l goveino pi ro non 1 
e-itava a il iuio-li ai si più tilali-
llieo e più feliieemetlte le.l-
ziotlatto del goveino austria
co ili Ironie alla pnpolli/iiim-
gillliatta appena - leilentd >. 
Quanto mito --I aei imitilo in 
iptegli attui, f ia la popolazio
ne della rVgioiic ( ì iu l i i i , I I I I I -
Irò il governo «li Itoiiui, (fin-
I to i limivi oppic>>oi 1, eoitlro 
le i la-si dominatili i tal iane! 
Negli liti imi nii'-i i lettori ave
vano iuallifc->lalo la loto so 
Inlai iel . i il,nulo un iniptilso 
-cu/a pi ci d i f i l l i alla -ntloseii-
zlone pel la vita del gior
nale Il /,fi» tnntnrv pulilil i i a-
va papille inl ieie ili umili e 
ili olferle pi oveineiili da tulle 
le legioni d ' I ta l ia: la sotto-
- r i i / m i i e pi elideva l'ampiezza 
e il car.itteie di un pleliisrito 
aiilira-eisla. I l governo, con 
un nuovo -eaudaloso arl i i lr io 
e una nuova violenza. 'olTinn 
anelli' ipiella l i l i i ra voce. 

Nei l ' . - late del I92.J, il l'ur
l i lo 1 omuni-la doveva dunque 
itsolvere il prolilema di ri-
stalii l ì ie 1 illegaineiito cult 
i lavoratoti pel ti .imiti- di un 
011:11110 di stampa. Togl iatt i 
pie- i : l'iniziativa di pulililiea-
re a Milano un settimanale: 

\ Mini 10, (..11 oluiuo L i (Jatlsi, 
(•indo l'icelli e molti u l t i i 
dirigenti e mil i tant i -un lu l i j l i . 

Tut to era dillit 'ile: dillicile. 
I iovaio la tipograltu, diflicilc 
trovine i loculi per la reda
zione o pei raitimiuiMruz.ioirt:, 
dillicile a--ii-urarsi le fornitu
re di cal la, diflicilc. organi/.-
zaic la «lillusioue, dillicile per-
-1110 l iovaie un disegnatore 
che i||sei:ua--e la testala del 
Giornale. <-i si rivolse ad un 
caitellotti-ta famoso, ^utopico, 

• Ite a I ii liic.-la di Leonida 
Itepaei, suo .iiuieo. aveva già 
di-egnalo la copeititia di fu-
itiiw rosie, r iv i - la dei -oeiali-
- l i di - i t i i - t ia . I l celebre, dise
gnatore -1 icii-it ilieemlo che 
la -11.1 allietile fede iiioiiarehi-
• a gli vietava di fornire la .stia 
opera .1 un giornale repubbli
cano e pi 1 di piti comunista. 

Le prime lotte 

l'er la stampa, dopo lun
ghe r i e r i he i: lunghe tratta
tive, - i concio-*: un contralto 
con la tipografìa che era ap
partenuta a l l ' li unti! r che 
V limiti! aveva poi dovuto 
vendere a un'altra ' m i e l ù edi
li i te per salvarla «la sicura 

Ln grappo di redattori dell'» Ordine Nuovo a fotografato insieme 
inn Antoni» Gramsci 

l.u binili fìfHTnm. I u -i lliio.i-
nali' -crviva iiltiiitaiui liti (nr 
• i r ienl j re i mil i tanti del l'af
i l lo . I I . J inni poteva l ' i - l j i ' -
a su. i rm re la va-la izioo. pò 
l i l i i a «iie ti Parli lo iftiwv.i 
-volse»» Ir.» !«• zrandl ou- -e 
lav o m i n i 1 i l quotidiano era 
»ndi-|ieii-.<liili', lauto pili chi 
proprio io qui I periodo il Par-
I l i» aie».» rmi iovj lo l.« *oa 
direziou» » -» orientava ver-o 
I I I I J (Hililica più larsa cor 
resseitd»» I verrhi errori di *el 
l.«ri'nio •• di ••-!»« niiMiio ~» 
'•ra anelo- «Ila v i n i i a rleil^ in 
-ione con la frazione tcrzio-
lr»n 1/iini.iìi-Ia «'i-I l'arìil». «.»-
• tal i ' la 

I na prova del l» - p i n i » nu-i-
vo r|i«- «nitn.iv.» la nuova <li-
rc/ ione i|«-l l 'ad i to fu i l tenia-
tivo di pi iMil icare mi q u o l i d n -
n» in connine r » n alcuni fort i 
srnppi »li e\-r»tnl>attenti ra-
d ic j l i t- repuli ldicani che fa
cevano rapo n I l 'oo Cipr iano 
Facchinelt». Nei colloqui .-he 
«i »'ldx-r». con l'on. r-^cclunet-
l i non - i nianife-taron» dif-
tìcnlta od obbiezioni di i»rin-
cip;«i circa la realizzazione del 
proretto. V i erano invrec mol
te esitazioni dovute a ragioni 
prat iche: ì comunisti, che era
no la parte piti combattiva del-
I antifasci-m», erano vorhe i 
più e-po-t i alle I K r*eciizi»ni e 
al le rappre-aslie. .**i termr »»ei-
la determinazione <li < " » -
nizzare un quotidiano comune 
del P. C e dei ,ociali«ti della 
frazione terzinternazionali»!» 
d i e avevano nelle loro file 
uomini come G. M. Serrali , 
Fabriz io MalS, Giuseppe D i 

di-iri izione. hra la tipozraiia 
migliore 1 In- U H n o m a l e ro-
1111101-1.1 nve--e mai avolo, con 
noi Inuma rotativa e macchi
nati aliha-tanza moderni . N o n 
a» ». imito cerio invidiata la t i -
po^ralia romana dove si era 
-i .mipaio i l Comunista con 
iiij< cinne e attrezzature inve-
in«iiuilriientc vecchie. ( A d 
e-einpio. i telai per Pimpagi-
nazione venivano chiosi con 
lami n e r e t t i d i legno ficcati 
ira le cornice e i l p iombo a 
furia d i martellate}. I l fatto 
d i p o t T stampare i l giornale 
nella tipografia d i via Sellala. 
moderna e bene attrezzata, ci 
parve d i hnoa auspicio. 

I l 12 febbraio nscì i l pr i 
mo nomerò e incominciò an
che per rVnità quella lotta 
tra i l corazzio. lo sprezeo del 
pericolo dei lettori che md 
ositi co»?» volevano avere i l 
loro giornale e la vile vio
lenza desìi scherani fascisti. 
I l r o r a i i i o dei lettori ebbe i l 
sopraw»-nto e quelle pi ime 
lolle prepararono sii animi 
alle prove piò ardite. 

\v«ieme ai tenori , anche i 
redattori ebbero la loro parie 
Ji violenze. I.e aggressioni in
cominciarono fin dai p r i m i 
sanit i e non restarono ma i . 
Per» quelle violenze. »e dan-
ne« ia rnno momentaneamen
te rt'nttà f terrorizzarono un 
certo numero . l i pnsfibil i let
tori. finirono per rafforzarla, 
per consolidare i snoi legami 
c.Mi i lavoratori , per fame 
una erande bandiera delTan-
lifj-eisrno, 

FILMI PIAI 

t. 
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Tra le vecchie pagine dell'Unità 
Un articolo di Palmiro Togliatti del 1925 - La parola di Antonio Gramsci alla Camera - // corteo dei lavo-
rotori romani al luogo del rapimento di Matteotti - Le corrispondenze di operai e contadini sotto il fascismo 

Il sistema comunista 
di resistere alla reazione 

Pitblilicliiumo un articolo di 
7'ogliUHi. ÌCritto in prepara. 
.none del 3" Congresso del 
P.C.I., upparso .sull'Unità -
-lrmo li - del 2 ottobre 1925, 
col titolo: « Non lasciarsi stac

care dalle masse ». 

La parola d'ordine nella 
quale si riassume, per qtte-
bta parte, il nostro program
ma, è nota. « ReàLslere alla 
reazione », suona questa pa
io la d'ordine: ma in quale 
modo, in quali forme resi-
.stere? E quali posizioni 
dobbiamo proporci di difen
dere fino all'estremo, .sicuri 
di essere ad ogni modo 1 v in-

sai grande delle masse pro
letarie oppone ai colpi de l 
la reazione. I massimalisti 
l'hanno teorizzata, e fino a 
che vi saranno proletari 
convinti che non vi sia altro 
possibile modo di resistere, 
fino ad allora i'1 massimali
smo avrà dei «fedeli» e unu 
base assai difficile a distrug
gersi. 

Noi questa torma di resi
stenza non .solo la respin
giamo, ma affermiamo che 
sono colpevoli di scendere 
sullo stesso terreno del mas 

Una foto di Togliatti nel l«24 

citori se non ce le lascere
m o strappare? 

Vi è una forma di resi
stenza che non i e rve a nul
la. Essa consiste nel « sop
portare » passivamente, pa
ghi della convinzione i i es
sere noi nel vero e gli av 
versari nel falso, certi che 
la « verità » o la « libertà ». 
o quell'altra entità nella 
quale crediamo, finirà per 
trionfare. E* la forma di re
sistenza che una parte as-

s imahsmo anche quelli tra 
di noi i quali credono che 
noi ci dobbiamo d i fende
re dalla reazione limitando 
i compiti del Partito ad una 
.semplice .salvaguardia del
l'apparato organizzativo, tra
scurando o restringendo il 
lavoro tra le masse, ridu
cendo al minimo i quadri. 
proponendoci solo più di te 
nere collegato o sicuro un 
ristretti» minicio di provati 
militanti, in attera delle pos

sibilità di azione che ci of
friranno domani. Di fronte 
al pericolo di una degene
razione simile, riteniamo ne 
cessario affermare che i mi
litanti comunisti, i quali ga
rantissero la continuità di 
funzionamento dell'organi
smo ad e.ssi affidato adot
tando una tattica di questo 
genere, verrebbero meno ad 
ogni loro dovere. Meglio 
tutti in carcere che tutti in 
libertà, ma tagliati fuori da 
un contatto profondo con le 
masse lavoratrici. 

Non esistono, per il Par
tito comunista, due modi di 
versi di considerare il pro
blema del col legamento con 
le masse, uno adatto ai pe
riodi di ripresa e di onda
ta ascendente, l'altro ai pe 
riodi di reazione. Il contat
to con le masse è sempre la 
fonte principale, direi uni
ca, di vita e di vitalità del 
nostro movimento. Quando 
la teazione ci batte esso è 
anzi da ricercare con mag
giore insistenza, con cura 
più attenta, sopra una scala 
più vasta, perchè esso so l 
tanto può ricostituire in noi 
le energie che sotto i colpi 
del nemico si sono forzata
mente affievolite. Sembrerà 
un paradosso, ed è invece 
una verità: anche le porte 
del Partito devono aprirsi 
con maggiore facilità nei pe -
r.odi di reazione che nei 
momenti in cui le grandi 
« ondate rosse » sembrano 
voler tutto sommergere. 

Ma lasciamo le considera. 

che oggi ci percuotono per 
staccarci dalle masse nella 
misura in cui già ci s iamo 
ad esse collegate e per im
pedirci di estendere e ap
profondire il col legamento. 
La nostra resistenza, anzi la 
nostra risposta. non può 
consistere in altro che in 
un centuplicato sforzo per 
non lasciarsi staccare dagli 
strati di lavoratori che in
cominciano a fermentare e 
mettersi in movimento, in 
uno sforzo centuplicato, per 
stringere, attraverso nuovi 
rami della nostra organizza
zione. mediante nuove forme 
di attività, legami nuovi con 
gli strati che fino ad ora 
non abbiamo ancora rag
giunti. eh»; hanno resistito 
alla nostra penetrazione, che 
sono rimasti «massimalisti». 

cioè inerti nell'attesa che le 
cose cambino... e bandiera 
rossa torni a trionfare. 

E' questo il sistema * co
munista » di resistere alla 
rea/ione. Nella m.sura in cui 
riusciremo ad applicarlo, noi 
potremo dire di aver vinto 
Solo se ci lasceremo ridur
re ad una setta di « fedeli » 
in attesa, o ad una setta di 
prole.ssionist. di una tecnica 
organizzativa capace di g.t-
rantirci da ogni « infortu
nio », ma non capace di far 
muovei e t> guidare masse 
.sempre più folte di operai 
e di contad.ni, allora sarà 
il nemico che avrà riportato 
vittoria. Anche se nessuno 
di no: sarà più andato a fi
nire in galera. 

PALMIRO TOGLIATTI 

Gramsci smaschera i fascisti 
Lo sfruttamento del Mezzogiorno -«Contro eli voi sta tutto lo sviluppo 
della società italiana - Il nioviiiiento rivoluzionario vincerà il fascismo » 

Dia/no qui di seguito i'"° 
stralcio dell'intervento ci i 
Antonio Gremisci alla Came
ra il 16 maggio l'J2~> valla 
legge contro le as&octuziuiii 
segrete. 

GRAMSCI - In Italia il 
capita l i smo si è potuto svi
luppare in quanto lo Stato 
ha premuto sul le popolazio
ni contadine, spec ia lmente 
del Sud. Voi, oggi, sentite 
l 'urgenza di tali problemi, 
perciò promettete un mi
l iardo per la Sardegi.a, oro-
met te te lavori pubblici e 
cent inaia di milioni a tutto 
il Mezzogiorno, ma per fare 
opera seria e concreta do
vreste cominciare col resti* 
tuire alla Sardegna i 100-
150 milioni di imposte che 
ogni anno estorcete alla po
polazione sarda! Dovreste 

restituire al Mezzogiorno le 
centinaia di mil ioni di im
poste che ogni anno estor
cete alla popolazione meri
dionale. 

MUSSOLINI - - Voi non 
fate pagare le tasse in 
Russia!... 

UNA VOCE — Rubano 
in Russia, non pagano le 
tasse! 

GRAMSCI — Non è que
sta la questione, egregio col
lega, che dovrebbe conosce
re a lmeno le relazioni par
lamentari che su tali que
stioni esistono nel lo Mblio-
teche. 

Non si tratta del mecca
nismo morale borghese del
le imposte: si tratta del fat
to che ogni anno lo Stato 
estorce al le regioni meridio

nali una somma di imposte 
che non restituisce in nes
sun modo, nò con servizi di 
nessun genere. . . 

MUSSOLINI — Non è 
vero. 

GRAMSCI — ... somme 
che lo Stato estorce al le 
popolazioni contadine meri
dionali per dare una base al 
capital ismo dell'Italia Set
tentrionale. ( intemiz ioj t t -
Comment i ) . Su questo ter
reno de l le contraddizioni nel 
s istema capital ist ico italiano 
si formerà necessariamente. 
nonostante l e leggi repressi
ve, nonostante la difficoltà 
di costituire grandi organiz
zazioni, la unione degli ope
rai e dei contadini contro il 
comune nemico. 

Voi fascisti, voi governo 

fascista, nonostante tutta la 
demagogia dei vostri discorsi, 
non avete superato questa 
contraadfzlone cne era già 
radicale; voi l 'avete, anzi, 
fatta sentire più duramente 
al le classi e al le masse po
polari. Voi avete operato in 
questa s i tuazione per le ne
cessità di questa s ituazione. 
Voi avete aggiunto nuove 
polveri a que l l e già accumu
late dal lo sv i luppo della ci
viltà capitalistica e credete 
di sopprimere con una legge 
contro le organizzazioni gli 
effetti più micidial i della 
vostra stessa attività. (In
terruzioni). Questa è la que
st ione importante del la di
scussione di questa legge! 

Voi potete « conquistare 
lo Stato », potete modifica-

La commemorazione di a Roma 
// lavoro sospeso in tutta Italia durante il grande sciopero antifascista 
Gli squadristi cercano di impedire la manifestazione - «Bandiera rossa» 

Il martirio di Giacomo Mat
teotti e stato oggi solenne
mente glorificato da tutto il 
popolo italiano. Per dicci mi
nuti la nta si è arrestata I?I 
tutta Italia, e il pensiero di 
tutto il popolo si è r o l t o al 
grande .scomparso rendendo 

. . .. „ , .. , . , gli l'ornayr/iO .supremo. Ma i 
i i o n i . g e n e r a l i . ^ S t a d i - f a t t a ritt-misticr,^ì rimpianto, il 

dolore non bastano u placa«t1 

l'ombra del martire se le vo
lontà non si fondono, se i 
propositi non si armano per 
condurre a termine l'opera di 
liberazione e di giustizia. 
Questo hanno rol l i lo dire t 
lavoratori romani die oggi, m 
gran parte accogliendo l'invi
lo del Partito comunista, 'nin
no .scioperato. 

Quasi al completo liunno 
scioperato a Roma: muratori. 
fornaciai della Trionfale, una 
gran parte dei lavoranti del 
legno, dei metallurgici, dei 
pasta i e dei mugnai. Se si 
tiene conto dell'accanimento 
con il quale t giornali di op
posizione. i Partiti socialisti, 
i confederalistt fiatino com-
{•attuto l'iiiicintiL'a. .si p u ò di
re clic la manifestazione ope
raia non arrebbr potuto riti
r o re meglio. 

Alle ore 15 i gassisti hanno 

abbanaonato il lavoro ed 
lianno formato un imponen
te corteo, vile si e diretto ver
so il Lungotevere Arnaldo da 
Brescia. Forti contingenti di 
truppe hanno caricato v>io-
lentemente il corteo, riuscen
do, dopo l ' i ra lotta, a disper
dere i dimostranti. • -

' Sul (fogo del rapiménto 
Verso le ore Iti oltre 500 

operai, guidati dai comunisti 
sono partiti in corteo da via 
Ripetiti e si sono diretti ver
so il luogo del rapimento 
dell'onorevole Matteotti, can
tando a voce spiegata B a n -
d ie i a Rossa. La popolarissi
ma canzone ha richiamato 
lungo le strade del percorso 
del corteo una folla t 'mpo-j 
tii'tite che salutava con ap-> 
plausi calorosi gli operai. Dal 
t an to tempo quelle note uniij 
.si facevano più sentire! : 

Un altro corteo opera io. i 
sbucato non si sa da dove, ù\ 
comparso verso le JS in Piaz
za del Popolo, inneggiando 
alla liberazione del proleta
riato ed al comunismo. Grup
pi di fascisti hanno tentalo di 
assalire il corteo, ma sono 
stati vigorosamente respinti 
e costretti a ritirarsi. Gli o p e -

Dalle fabbriche e dai campi 
La vita dello mondine - Disciplina ultramilitare nelle fabbriche di A\ilano - La dire
zione delle «Ferriere» dimezza i cottimi - I sindacati coatti e le minacce dei padroni 

Una rara foto del ritrovamento della giacca appartenente a Giacomo Matteotti, che venne rinve
nuta nella campagna romana il 15 agosto 1921. Più tardi venne ritrovato il corpo del .Martire. 
(irandi dimostrazioni popolari vennero indette in tutto il Paese contro il governo di Mussolini 

Riproduciamo qui a lcune 
delle più significative let tere 
di operai «,• contadini che 
l'Unita pubblicava nel pe
riodo 1925-1926 Si t i a t l a . nel
l 'ordine. di una corrisponden
za sulla vita delle mondine . 
pubblicai.) il 4 lucilo 1926. di 
una lettera dalla • Pirelli B I 
COCCA » di Milano, pubblicata 
il 5 marzo UOtì. di un 'a l t ra . 
dalle Ferriere di Tonno , pub
blicata 11 13 luglio, e IMI.! 
quar ta sulle condizioni degli 
edili di Aricela, del 17 settem
bre 1925. 

7(1 /irr»ii«ci, un I«I*/O stanzone j tenzono /oro /insule lire 2. ili 
per dormire situato vi un'aia | /"«ini. 

RKU. 
rorri-p<imlciit<-

Alla Pirelli-Bicocca 
ile 

Mondariso del Pa?csf 
Centinaia e centinaia «/r m-

gazze hannn abbandonato le 
toro case per recarsi nrllr ri
saie. Tante famiglie nelle «;H«I- ! 
li la disoccupazione ila mesi 
regnata sono state costrette a 
privarti delle donne e lasciar 
case e bambini alle cute ite
gli uomini. Esse t ennrm ar
ruolate dai sindacati '«iv-iui 
che hanno menu igliosamente 
sostituito i vecchi caporali in
gaggiatori. Infatti ringnssin 
t iene fatto alta condizione che 
la mondina paghi prct rutila
mente lire 10 per il ritiro del
la testerà delle corporazioni 
che loro promettonn sostreno 
« protezione. Arrna il nomo 
della partenza terso le risaie. 

. A'essun contratto è stato Ur
inato e le snudine t endono 
spedita a destinazione senza 

. guida alcuna. Dopo ater latto 
• alcuni chilometri a piedi final-

menta arrivano alla taurina 
'• detta, la « Selva » che è di />'«>-

prietà di un grossa hnrshese. 
Alla arrivate tiene assegnata 
la cucina {che è tostinola da 

. u » grande camino sul quale è 
i appeso un recipiente capace di I 
', contenera la brodaglia per 60- \ 

fuori della corte perche cosi 
— come dice il padrone — /<l 
sporcizia delle mondariso non 
può recare disturbo alle per
sone— per bene. Il letto è co- • 
stititito da della pallia mala- \ K* <I.i un mc-c rin. i clic ci 
mente contenuta e da delle ta- j li.iimo -ot topo-t i a mia «li-ci 
rn/c ville quali, dopo otto ore 
di duro lai oro I senza contare 
i minuti rubati! le mondariso 
riposano, l'ortunate quelle che 
hanno proi i riluto a portarsi 
da casa una coperta che seri e 
loro da lenzuolo e da coperta 
nello slesso tempo! Le altre 
sono castrate a dormire così. 

plin.i i i l lraiuilitarc 
l.a «lire/ione «li quc- lo -ta_ 

hilimt-nti» \«irrehhe ro-triiiF«--
re noi r lw f.icriamo i i t imi a 
fare !» ore con-cciilive -CIUM 

«lei f.un«»M -inil.ic.ili n»"i»ni.i-
ni) noi roiitiiiiii.ituo a femi.irri 
«•jui.i Imeni e per iii.iiigi.ire. M.i 
i r ipnori «Iella «lire/ione pre
t endono elle ?i iii.mpi in meno 
«li un «piarlo «l*«ir.i. 

Miro r i - tema «li truffa a «Iali
no «lepli oprr . i i è quel lo «Ielle 
mul te . IVr «lare mi «"-empio 

t un g iorno «Iella -etl im.ma -ror-
! -a nel cambio «lei tu rno «Ielle 

qt i . i t tonl ir i . men t re en t ravamo 
in -ala il fi-ehio «nono e ci 
rliiii-ero la meil jgl iera in far ' 
ria r«»l prel«"-t«i r h e q u a n d o il femi.irri un momenti) a mati-

t i . i re mi lioecone «li pane . ¥.•+• > ti-iliio ' n o n a le m«MlapIie «Ir 

! p(";:iii ilei « «ini. 
In quanto olir paghe le 

mondine non s-inno nulla tran
ne « he le ore straordinarie | 

-a non è ancora r iu-cita ad at
tuare ri<> poiché per for/a «li 
Ciiu-iieludiue < non è il r a -o 
•li r i r l i iamar- i a i c«>nror«lati 

v«»no e--ere sia attaccate. Ne— 
-una ragione val-e a dimo-tra-
rc r h e lu t to al più ci -i poteva 
a t t r ibui re un minuto di rìtar-

IIOII r-i-l«»n«» prat i- «lo: più «lei «lue l e n i «lei re" 
par to dovemmo papa re una 
multa ammontan te ad mi quar
to del -alari«» e c«»loro che 
pro lc- tavano »i eldiero la -olita 
rì-po-la: -e vi p iare è c«>-ì; a 

un grandissimo profitto «IE/I 
azionisti, non più riconosciuta 
la Commissione Interna, debel
late le ultime difese del pro
letariato, siamo piombati nel
la ilisorganizzazione e dobbia
mo subire le prepotenze pa
dronali. 

l.a direzione ha dimezzalo 
i coltimi per i nuoi i assunti. 
l.e multe fiitccano a piacimen
to secondo i custi di chi le fa. 
diminuendo il già magro gua
dagno. F. al minimo dubbio si 
ricorre anche ai licenziamenti. 
Le perquisizioni sono frequen
tissime. anchr due o tre tolte che per le vie. a capo sco 

rai. terminata la dimostra
zione. si sono poi .scio/ti. 

Intanto gli operai comuni
sti. volendo recare dei fiori 
tossi sul luogo dove Matteot
ti fu rapito, e trovando le vie 
sbarrate dalla forza p u b b l i 
ca. fio(ep0tarotto nfctuii bar
coni. e risalettJo con i remi 
il Tevere per un lungo trat
to, riuscirono a raggittngerc 
la mèta e a deporre i fiori. 
Sosturono aJcttni mintiti e poi 
ri]mrtirono con lo stesso mez
zo. Lungo tutto il percorso 
la folla schierata sulle due 
sponde del Tevere, ha .snlu-
faro i conittni.sfi con vive ma
nifestazioni di simpatia e con 
applausi. Altri incidenti di 
minore portata sono avvenu-
t> in vari altri punti. 

Gli altri operai si sono li
mitati, seguendo l'invito della 
Confederazione del Lavoro e 
dei Partiti socialisti, a so
spendere il lavoro per dieci 
minuti. Alla manifestazione 
si è associata anche la popo
lazione non operaia dì Roma. 

All'interno delle fabbriche 
Allo scoccare delle dieci la 

vita della capitale è stata 
completamente troncata: tut
ti. in piedi o in ginocchio na

ie officine Tabanelli. nei pa
stifici Minerb'. e Pania %'l-
la. nelle fornaci, nei Labora
tori. specialmente nei quar
tieri popolari, la manifesta
zione ha assunto un solenne 
asjietto per il numero degli 
operai. Anche nelle tipogra
fie dei giornali la c o m m e m o -
razione è avvenuta secondo le 
disposizioni connot i . Negli 
stabilimenti di alcuni giorna
li i redattori, il personale dì 
amministrazione, si sono riu
niti nelle tipografie per com

piere il rito accanto agli 
operai. 

Anche la casa della fami
glia Matteotti è stata mèta di 
un lungo pellegrinaggio ed è 
stata guardata da forti con
tingenti di forza pubblica. 

Questa è stata la solenne 
ammonitrice risposta del po
polo di Roma agli assassini 
ed ai tiranni. 

Dall'articolo « La commemora 
zione di Matteotti a Roma ». 
pubblicato neH'L'mtu del 29 
giugno 1924. 

COIMimi LI GUERRA 
V i v a U 1 - M a g g i o : 
P a c « . p a n e , l i b e r t a t l / I l i l l à 

•MSMMBI prepara a» « « • * • • M C C I I » ! 
[tf*t**liai ( i d n u il p»p*U itilsaa* alia faac ti alla avite ! 

Mussolini conduce i l n«»tro pa««c a l la catast rofe ! 
Via «tal patera H«tft! iat t i ia«i tftaphei ! 

al storno. IAI direzione modi
fichi questa situazione! Il fur
io non bisogna cercarlo fra 
zìi operai, ma più in allo: fur-

perto, sono rimasti fermi e 
silenziosi. Xegh stabilimenti 
dove gli operai si erano ' r e 
cati al lavoro, le sirene han-

to continuato che si perpetua i n o dato il segnale della so
da decenni sulle nostre fami-
die. sui nostri sudori. 

I - -

.«pensione del fat*oro. Jntme-
diatamenic le macchine si so

li. CORRIsrOMHINTF. no fermate; gli operai si .so
ni F MIRRICI 

/

"• chi non piace la porta è aper ta . _ . . . . . . . . . . 
Co-i and iamo heni-im«>. (ili Pilli (Jl AlKCia 

,Ur ( . re-re il pane «• »li caroviveri I 

Ina \ixnctta dell'* Unità n del 1923 

. re-re il pai 
non lii-opna parlarti»*, r re - re la 
«li-cipliiia. cr«"-ce la mi-cr ia , ma 
per b i lanciare lutto ciò «limi-
nu i -cono le pache e i rol l imi 
e -i l iccnr iamt operai . 

T u t t o <rtir*to per mer i to «lei 
- indacat i ro-*oniani . Oli «»p«>-
rai ne p remiano a t to . 

«• V OPKtt un 

Alle Ferriere Piemontesi 
fogliamo dire in brete quan

to airiene da che la Commis
sione Interna eletta dalla gran
de maggioranza fu destituita e 
non più riconosciuta da parte 
della direzione. In questa im
portante sezione FIAT, che dà 

Poi II t empo (a -l e qu i cn-
-1 Milito mi - imlacato coatto Ira 
pli operai edil i cui molt i «qx--
rai locali -olio -tali forzati a 
i-criv«T-i con minare** e con 
la pro-pett iva in ca-o o n e r a 
rio «lì e—ere me-- i -lilla -tratta. 

I ro- t rul lor i approl ì t tano na
tura lmente «lcira»-erv intento 
«Ielle ma--e alla Ioni v«>lonlà. 
di cui -olio - t ramenì i i sinda
cali fa-ci-ti pe r -frol lare il 
ma—imo pò—iliile gli opera i i 
qual i fanno novi* ore «li lavoro 
e rii evolto paghe ba—i>-ime. 
Kero in quali condizioni ci ha 
r idotto il fa - r i -mo. 

M i\r ti.ino 
VI CI LlilU 

no radunati, rimanendo com
postamente silenziosi, eviden
temente commossi e uniti 
tutti dal dolore per l'atroce 
delitto, e per tntti gli altri 
delitti che hanno preceduto 
quest'ultimo. 

In molti stabilimenti erano 
slate poste delle fotografie 
dell'onorevole Matteotti che 
sono state ornate di fiori e 
presso le quali si sono rac
colti tutti gli operai. Nei ca
pannoni dello Scalo San Lo-
tenzo. oltre la fotografia del 
deputato unitario, era slato 
posto anche un gran drappo 
rosso che immediatamente 
riojx) la .sospensione del lavo
ro è stato tolto e sequestra
to da un commissario di P. S. 

Parimenti negli s t a b i l i m e n 
ti del la b i r ra Paskoivski, nel-, 

Ecco «n namero delfV Unità » dell'aprile l9Jé. In an ampio artìcolo 
che tiene fatta la prima pagina. Raggerò Grieco denancia rhtten* 
lione di Mascolini di preparare an «novo macello, di spingere il 
popolo italiano a ina gaerra che lo porterà alla catastrofe. Era 
•n avvt^thueato profetico, era an grido d'allarme rivolto a tatti 
aftinché il popolo si unisse nella lotta « per la pace, per il pane 
e la libertà ». Cosi, anche aedi anni pia oscari della tirannide 
fascista, « rUnità • si faceva portavoce degli interessi nazionali. 
con ina coerenza e nn coraggio che in trent'anni di vita sono 

sempre stati la sna divisa, il sco titolo d'onore 

re i codici, \ o i potete cer
care di impedire alle orga
nizzazioni di esistere nella 
forma in cui sono esistite li
no adesso; non potete pre
valere sul le condizioni ob
biett ive in cui s iete costret
ti a muoverv i . Voi non fare
te che costringere il prole
tariato a ricercare un indi
rizzo diverso da quel lo fino 
ad oggi più diffuso nel cam
po del l 'organizzazione di 
massa. Ciò noi vogl iamo di
re al proletariato e al le mas
se contadine ital iane da que
sta t r i b u n a : che le forze ri
voluzionarie italiane non si 
lasceranno schiantare, che 
il vostro torbido sogno non 
riuscirà a realizzarsi. (Inter
ruzioni). 

E' mol lo difficile applica
re ad una popolazione di 40 
mil ioni di abitanti i s istemi 
di governo di Zankof. In 
Bulgaria sono pochi mi l io 
ni di abitanti e tuttavia no
nostante gli aiuti dall 'este
ro, il governo non riesce a 
prevalere sul la coal izione 
del Part i to comunista e de l le 
forze contadine rivoluziona
rie, e in Italia ci sono 40 
mil ioni di abitanti . 

MUSSOLINI — Il Partito 
comunista ha meno iscritti 
di quel lo c h e abbia il Par
tito fascista italiano! 

GRAMSCI — Ma rappre
senta l e classi operaie. 

MUSSOLINI — Non le 
rappresenta. 

FARINACCI — Le tradi
sce. non le rappresenta. 

GRAMSCI — Il vostro è 
un consenso ottenuto con il 
bastone. -

FARINACCI — Parla di 
Miglioli! 

GRAMSCI — Precisa
mente . Il f enomeno Migl io-
li ha una grande Importan
za, appunto nel senso di c iò 
che ho detto prima: che le 
masse contadine anche cat
to l iche si indirizzano verso 
la lotta rivoluzionaria. N é i 
giornali fascisti avrebbero 
protestato nel modo con cui 
hanno protestato contro Mi
glioli . se il f enomeno Migl io-
li non avesse questa grande 
importanza nell ' indicare un 
nuovo orientamento del le 
forze rivoluzionarie in di
pendenza del la vostra pres
s ione sul le classi lavoratrici . 

Concludendo: la massone
ria è la piccola bandiera che 
serve per far passare la 
merce reazionaria ant iprole
taria! Non è la massoneria 
che v i importa! La massone
ria diventa un'ala del fasci
smo! La l egge deve servire 
per gli operai e per i con la 
dini i quali comprenderan
no ciò mol to bene dal l 'ap
pl icazione c h e ne verrà fat
ta. A queste masse noi v o 
g l iamo dire c h e voi non riu
scirete a soffocare le mani
festazioni organirzet ive del
la loro vi ta dì classe perche 
contro di voi sta tutto lo 
sv i luppo del la società ita
l iana. «Iiiterrttzioni). 

PRESIDENTE — Ma non 
interrompano. Lascino par
lare. Lei. però, onorevole 
Gramsci non ha parlato del
la legge! 

ROSSONI — La legge non 
è contro l e organizzazioni! 

GRAMSCI — Onorevole 
Rossoni. e l la stessa è un 
comma della legge contro 
le organizzazioni. 

Gli operai e i contadini 
debbono sapere cho voi non 
riuscirete ad impedire che 
il mov imento rivoluzionario 
si rafforzi e si radicalizzt 
tinferrttztoni - rumori), per
chè esso solo oggi rappre
senta la s i tuazione del no
stro Paese . . . (Interruzioni). 

PRESIDENTE — Onore
vo le Gramsci, questo con
cetto lo ha ripetuto tre o 
quattro volte . Abbia la bon
tà! Non s iamo dei giudici a 
cui occorra ripetere molto 
vol te le stesse cose! 

GRAMSCI — Bisogna ri
peterle invece: bisogna che 
le sent iate fino alla nausea. 
f/tifcrriuiotii - Rumori). Il 
movimento rivoluzionario 
vincerà il fascismo. ("Com-
menff). 

i(Dall'Unita, anno II. n. 117.23-5-15) 
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L'Unità non piegò sotto il terrore fascista 
La nostra scuola 
durante la guerra 

Da un foglietto di due pagine, giunto fra loro come 
un piccione viaggiatore, un gruppo di intellettuali 
comunisti ricevettero il più preciso orientamento 

Tutti sanno oggi che molti 
gruppi clandestini, quasi sem
pre senza collegamenti fra lo
ro, erano sorti in Italia duran
te il fascismo. 

Fatta eccezione dell'Emilia, 
della Toscana, e forse di qual
che altra regione o centro do
ve le tradizioni e le continuità 
del lavoro clandestino non eb
bero mai interruzioni, lo carat
teristica prima di questi grup
pi comunisti sembra essere la 
e spontaneità », l'autogenesi. Da 
quale fonte preesistente poteva 
derivare infatti un gruppo, co
me quello cui appartenni negli 
anni 1940-1943. composto esclu
sivamente — agli inizi — di 
giovani intellettuali tra i venti 
e i venticinque anni? Se ci 
guardavamo tra noi, se guar
davamo i contatti col nostro 
ambiente « naturale », sia fami
liare che sociale, non vi trova
vamo nessun filo che ci colle
gasse ad un passato, ad espe
rienze di cospirazione e di lot
ta già consolidate e ordinate, 
da cui avessimo preso le mos
se. L'ambiente era, di massima, 
quello di circoli artistici, lette
ra r i ed universitari, od anche, 
pe r alcuni, quello acquoso e 
già canuto del guf. 

Eppure, a osservare meglio, 
noi risentivamo degli echi lon
tanissimi di quella attività 
clandestina che 1 « funzionari » 
comunisti avevano svolto e 
svolgevano in Italia. 

Il compagno che fece uscire 
tut t i noi dalle interminabili di
scussioni e dal problematismo 
estrat to in cui ci tennero impi
gliati prima del '39-'40 certe 
correnti intellettualistiche e pa
ra-politiche — quali il liberali
smo del Croce o quello « sociali
stoide » del Calogero e del Capi^ 
l in i —; il compagno che ci fe--
ce saltar fuori dal vicolo cieco 
in cu! quelle correnti tendeva
no a rinchiuderci (prima « si
s temare» il mondo, «risolvere» 
tutt i i problemi, escogitare una 
esatta concezione della vita, 
e poi operare!), fu Antonio 
Amendola, il secondo figlio di 
Giovanni. Antonio aveva avu
to, a differenza di noi un pre
cedente: aveva avuto ncn so
lo quel padre, ma soprattutto 
un fratello maggiore, Giorgio 
che stava in qualche parte — 
non si sapeva bene dove, se in 
Francia, al confino, o in gale
ra — perchè comunista. 

Un balzo in avanti 
C'è da farsi venire le lacri

me agli occhi, a ripensare che 
cosa significasse allora per noi 
un «comunista». Eravamo riu
sciti a procurarci il Menifesto 
nel libro di Labriola, il primo 
volume del Capitale nella t ra
duzione del Ciccotti, e più tar
di il «Che fare?», ed altri libri 
ed opuscoli. 

Ma essi servivano ancora ci 
risolverci questioni teoriche, 
gnoseologiche, storiche o di 
"dottrina politica, piuttosto che 
indicarci la via dell'attività po
litica quotidiana. La scosso de
cisiva, in questo senso, ci ven
ne dai primi contatti ccn grup
pi di muratori, tipografi ed o-
perei, e m modo oefinitivo da l 
l'aggressione di Hit:er all 'Unio
ne Sovietica. Allora eravamo 
maturi per cominciare il lavo
r o organizzativo vero e pro
prio e lo iniziammo sui più 
rigidi schemi cospirativi: natu
ralmente, dopo pochi mesi, co
minciarono anche 1 primi a r 
resti, secondo quel regolare 
processo che Lenin racconta 
così bene nel * Che fare? ». 

Anche il lavoro organizzativo. 
però (suddivisione della citta in 
zone, contatti a catena, crea
zione di cellule, reclutamento. 
difesa dalle provocazioni e 
dalla polizìa), seguitò in un 
pruno tempo e svolgersi essen
zialmente sulle base di un'et-
tività che più tardi avremmo 
imparato a distinguere come 
attività ideologica. Fu ancora 
una volta dagli operai che co
minciammo a capire l'impor
tanza del lavoro di agrez2c«e, 
minuto, quotidiano, svolto sul
la base di tutti i possibili mo
tivi di malcontento; cominciam-
•mo a imparare che per far 
uscire gli elementi malcontenti 
da un antifescismo generico e 
portarli a muoversi, e organiz
zarsi e a lottare, la prime via, 
la migliore ere quella dell 'a
bitazione su motivi economici e 
sindacali Ma ancora non sa
pevamo vedere con chiarezza 
che cosa fosse il lavoro pro
priamente politico: oscillavamo 
d i continuo, senza saperlo, tra 
il praticismo rivendicativo e U 
dottrinarismo ideologico. Era

vamo molto giovani m tutti i 
sensi. 

Nei ripetuti, oMnidti tentati
vi che iniziammo quam subito 
per trovare un collegamento 
col «Centro», poi untraccian. 
il «vecchio» partito, 1 «vecchi» 
compagni a un c u l o momen
to et arrivo, etnie un piccioli-' 
viaggiatore, la prima copio del
l'Unità. 

Ricordo, cune fo.-».sc i ggi, r i 
mozione, lo cuiiosita, l'interes
se che «.uscito in mt quel fo
glietto di due pagine, poco più 
grande di un foglio protocollo, 
stampato su carta gì.giostro, e 
semi lucido, ma composto niti
damente, con 1 boi caratteri for
ti del titolo. Lo leggemmo avi
damente, lo studiammo, lo di
scutemmo, articolo per articolo, 
periodo per periodo. Ogni ti
tolo, ogni frase, fu una diret
tiva, per noi. 11 nostro lavoro 
fece subito un gran balzo in 
avanti. Quella lettura e quel
lo studio furono per noi come 
un primo, lungo colloquio, con 
ì dirigenti del j>artito-

Quanto imparammo 
Ere la prima volta che ve

devamo in che modo il mal
contento e le lotte per singole 
rivendicazioni economiche po
tevano e dovevano confluire 
nella lotta politica per l 'abbat
timento del fascismo. Noi, pri
ma, tendevamo ad assumere 
facce diverse o seconda dei co
ti con cui venivamo in contat
to. Dall'Unità imparammo che 
il partito delUi classe operaia 
deve sapere esercitare verso 
tutti i ceti la propria funzione 
dirigente senza per questo ma
scherare o deformale la pro
pria fisionomia e la propria na
tura di classe: era la prima vol
ta che ci veniva indicato, la po
litica di unita nazionale, e »1 
modo per r e a l i z z a r l a / ^ i w : . ? • 
'- Può "essere as*ai *hingo l 'e
lenco tìelle cosetT*6Jie appren
demmo dallo studio di quel pr i 
mo numero dell'Unità, e dai 
successivi. Una " cosa, credo, 
nessuno di nei dimenticherà 
mai tra quante allora ne impa
rò: ed è che, anche, senza col
legamenti col centro dirigente 
del partito, anche nelle condi
zioni più difficili, anche nel
l'isolamento più completo dai 
compagni, un militante delia 
elesse operaia, se legge e s tu
dia il giornale del suo partito, 
non e più isolato, ha i mezzi 
sufficienti per orientarsi e per 
sapere qual è la sua linea po
litica. quali sono le direttive 
che deve seguire ed applicare. 
Questo insegnamento prezioso. 
che noi ricevemmo allora, co
me tanti altri compagni, dalla 
dura esperienza delia lotta 
contro il fascismo, bisogna che 
diventi sempre più patrimonio 
di tutto il partito, di ogni mi
litante, anche nelle at"u*ili con
dizioni di lotta. In questo sen
so, l'ultimo numero dell'U
nità vale sempre più di t u f i 
gli altri , anche della prima co
pia che s'è vista. 

FABRIZIO 0N0FRI 

Nel 1928 Antonio (iramsci viene condotto dinanzi al tribunale speciale fascista insieme ad altri 30 dirigenti uniiuniMi, tru mi Suicciinarro, Tcrr.uini e Kmeda. >< liisoj-na impedire al cervello di Gramsci di funzionare almeno per \cnti anni », 
proclama il presidente del tribunale speciale. Negli anni della segregazione, imcic, la mente di (ìramsci lawira ininterrottamente. Il «li Insita agli italiani una grande opera, raccolta poi sotto il titolo «Quaderni del carcere» 

I RICORDI DI SECCHIA SUGLI ANNI EROICI DELLA VITA CLANDESTINA DEL GIORNALE 

L'età zinco e dei doppi fondi di valigia 
Dopo la promulgazione del

le legai eccezionali fasciste 
del 1926, l'organizzazione del 
Partito comunista italiano non 
tu inai spezzata. Ormai questo 
lo sanno tutti. Anche coloro 
che, per incredulità o malafe
de, preferivano • mettere in 
dubbio questa verità, ormai 
non provano nemmeno a di
scuterla. Anzi, a mano a Via
no che in Italia la lotta de
mocratica si fa più ampia, e 
si rafforza il movimento ope-
raio e contadino, sempre più 
viene in. luce il fatto che le 
radici di tale inevitabile avan
zata affondano da decenni net 
profondo del popolo. L'U
nità accompagna come un filo 
rosso, che ora s'irrobustisce, 
ora si assottiglia quasi fino a 
scomparire, tutte le vicende 
clandestine della storia del 
nostro Partito. Si può dire che 
Vindice della consistenza del
l'azione antifascista e proleta
ria durante i trent'annì della 
tirannide è fornito, spesso, 
quasi unicamente dalla pre
senza, dalla funzione educa
trice e agitatricc dell'Unità. 

Coraggio, capacità politica v astuz 
giornalisti comunisti - Mai I" OVR 
La spedizione attraverso le Regie 

Ut nel vincere la polizia di Mussolini furono le doli dei 
i riuscì a scoprire i luoghi dove si stampava l'Unità 
Poste - Si varcavano anche le mura dei penitenziari 

E' unu stona assai mori-
mentata, tcmcrari(i i eroica, 
dotte il coraggio dei protago
nisti mai è disgiunto dall'astu-
zia, la capacita politica mai è 
staccata dalla perizia tecnica. 
Il compagno Pietro Secchia 
fu dal 102G al IMI, data del 
suo arresto, e voi negli anni 
della prigione e del confino 
uno dei principali organizza
tori e dirigenti politici del la
voro di stampa e di diffusio
ne dell'Unita e di altri fogli 
•rivoluzionari. 

Dice Secchia, con quella 
punta di generosa e soddisfat
ta ironia che c'è sempre nelle 
sue parole quando si tratta 
di constatare un successo, che 
mai nel passato il Partito co
munista e la Federazione Gio
vanile esplicarono tanta atti
vità di stampa come dopo le 

Come la "proletaria,, 
entrava nelle fabbriche 

Quando noi diffusori, uo
mini sconosciuti e inafferra
bili, arrivavamo in una gran
de città industriale o in un 
grosso centro agricolo del 
nostro Paese, durante il ven
tennio, tutte le nostre armi, 
l'esplosi-, o che più tardi do
veva tanto contribuire a far 
saltare la dittatura fascista, 
era nascosto nel doppio fon
do di una « proletaria », di 
una valigia, cioè, piuttosto 
modesta a doppio fondo. Alle 
volte la « proletaria » conte
neva solo qualche decina di 
copie della nostra piccola 
« Unita • clandestina; altre 
volte, però, in quel doppio 
fondo vi era nascosto un 
« flan » con cui era possibi
le « tirare • tante copie di 
« Unità », tante fin che se ne 
voleva. 

Quella « proletaria » che 
nascondeva nel suo seno 
e l'Unità » veniva, il più del
le volte, da molto lontano. 
Era stata inutilmente pal
pata dalla mano esperta del
la guardia di finanza, si era 
burlata dello sguardo scruta
tore dell'agente dell'OVRA. 

A questo punto aveva ini
zio la seconda fase: la fase 
reale, e anche la più difficile, 
della diffusione, quella, cioè, 
di far giungere la piccola 
« Unità » clandestina ai com
pagni di base, all'operaio del
la grande fabbrica, all'intel
lettuale di avanguardia, al 
salariato e al bracciante agri
colo. 

E* necessario subito sottoli
neare che allora, come oggi, 
noi ci proponevamo di far 
arrivare < l'Unità > non sol

tanto nelle cellule e ai no
stri militanti di Partito, ma 
al numero maggiormente pos
sibile di lavoratori. La rete 
di diffusori dell' « Unita » era 
allora ristretta, molte volte 
sconvolta dagli arresti. Biso
gnava studiare ed elaborare 
fino al più minuto dettaglio 
ì! difficile, pericoloso piano 
di diffusione. A questo pro
posito ricordo alcune espe
rienze per.-onali fatte a Mi
lano nella primavera del 1931 
e del 1932: come fare arri
vare ' l'Unita » agli operai 
dell'Alfa Romeo, della Pi
relli, della Breda e delle al
tre grandi fabbriche? Ecco 
« l'Unità » uscire dal doppio 
fondo della « proletaria » e 
andare a finire nella sporta 
di una coraggiosa compagna, 
la quale si avviava verso un 
mercato rionale. Qui un'altra 
compagna era ad aspettare. 
Cambio di sporta e tutto e 
fatto. No, tutto non era fatto. 
La sporta arrivava col mate
riale ad un compagno che, a 
sua volta, prendeva contatto 
con un altro compagno o con 
un simpatizzante di una gran
de fabbrica, il quale sapeva 
come far arrivare l'cUnità» nei 
singoli reparti dell'officina. Li 
il nostro giornale passava di 
mano in mano, girava e rigi
rava finché diveniva illeggi
bile. 

Ma non tutte le copie re
stavano nella fabbrica dove 
era stata fatta la diffusione: 
copie di essa andavano a fi
nire in altre fabbriche, in al
tri pae>i. Ripensando a que
sto lavoro di diffusione della 
nostra « Unità » mi tornano 

all'orecchio le acerbe critiche 
dei diffusori e dei compagni 
di base: protestavano sem
pre perche davamo loro po
che copie. 

Xoi diffusori non ci accon
tentavamo di controllare se 
» l'Unità » era arrivata dove 
doveva arrivare. Volevamo 
conoscere il giudizio dei com
pagni e degli operai sul con
tenuto politico del giornale. 

Non sempre le cose anda
vano bene. L'OVRA, spesse 
volte, riusciva a spezzare la 
rete dei nostri diffusori. La 
lotta per ricostruire la rete 
distrutta riprendeva allora ac
canita, costante, intelligente. 
E i compagni finivano quasi 
sempre per vincere la bat
taglia contro i fascisti. 

Quando ripenso al lavoro 
che con tanto spirito di ab
negazione compivano quelle 
nostre compagne e quei no 
stri compagni per la diffu
sione dell'» Unita » nel perio
do fascista, capisco meglio il 
profondo significato delle pa
role che un bravo compagno 
di Brescia, diffusore del
l'. Unita », pronunciava recen 
temente a una riunione: « So
no sei anni che diffondo 
1' " Unita " — egli diceva — 
e tante volte mi irrito cogli 
altri compagni che non fan
no il lavoro di diffusione. In 
questi sei anni sono stato se
gretario politico di sezione, 
ho fatto l'organizzatore, l'am
ministratore, il responsabile 
del centro diffusione stampa, 

•ma l' ** Unita " l'ho sempre dif
fusa. Come si fa a non dif
fondere 1'"Unità*"? ». 

DOMENICO CHJFOU 

. leggi eccezionali . , nel pe
riodo cioè ut cui era sfotti sop
pressa qualsiasi liberta di 
sta mpa. 

Infatti è vero die ugni co
munista attivo, ogni « attivi
sta », ogni segretario di Fede
razione diventò dopo il 1926 
soprattutto un . giornalista ». 
La mancanza di fogli loca
li, la difficoltu di stam
pare un giornale a gran 
de tiratura e di trasportarlo 
in tutte le parti d'Italia spin
se ogni organizzazione regio
nale, provinciale o anche lo
cale, e persino di fabbrica, a 
procurarti si riunenti di stam
pa sia i)Ur rozzi e primilii;i, 
per fare H . giornale ». 

La Giovane Guardia a Mila
no, Gioventù Rossa a Nova
ra, Il Contadino a Roma, Por -
tolongone alla Fiat di Tonno 
La voce della gioventù a 

Biella, Il fanciullo proletario, 
La risaia e tanti altri. Ma su 
tutti primeggiava l'Unità. Si 
può affermare anzi che molti 
di quei titoli altro non erano 
se non una. particolare edizio
ne, m condizioni particolari 
di lo'fa, dell'Organo centrale 
del Part'ro, dell'Unità. A tut
ti i inceri si ricorreva ver 
stampare: dal poligrafo alla 
pietra litografica, dal ciclosti
le alle cassette di caratteri, 
persino agli stampini di gom
ma certe volte. Era pesante 
per un operaio adulto torna
re a casa la sera e dopo dicci 
ore di lavoro m fabbrica pren
dere la Vienna per tracciare 
parole e parole da moltiplica-
Te poi i-i migliaia di esempla
ri. Questo compito era riser
vato in modo particolare ai 
giovani die 'o accettavano 
con ctiusmsmo. Secchia ani
matore, organizzatore e diri
gente immancabile della gio
ventù, jìt egli stesso uno di 
questi giornalisti rivoluziona
ri, di tipo nuovo. In molte 
delle testate e in molte delle 
pagine d> quei giornali è fa
cile riconoscere ancora la sua 
scrittura l mpida e minuta, i 
suoi concetti semplici e chiari 

I più svariati indirizzi 

A :•.•*. i merci si r icorrerà 
per diffondere la stampa 
clandestina. In genere i più 
importanti centri di smista
mento furono Milano e Tori
no. Di la per ogni parte d'ita' 
l;a partivano i compagni più 
prorati. Sempre la sorve
glianza della polizia, dei mi
liti ferroviari e persino del
le guardie dazione, venne in 
qualche modo elusa ? vio
lata. E quando tra la fine del 
1928 e l'inizio del 1929, le 
difficoltà si fecero talmente 
gravi da rendere impossibili 
i collegamenti diretti, la dif
fusione dell'Unità, che minac
ciò di fermarsi, ebbe invece 
per iniziativa di Secchia, 
cinque o sei lanci straordina
ri di massa, attraverso la re

te dc'le K< (/ir Poste. Dtil-
Vltalìa v dall'a.tero migliaia 
di copie furono spedite ai 
più .srariati uitiirirri presi 
dalla guida . Monaci > e dal
l'elenco dei telefoni. Seccìiia 
ricorda ora con soddisfazio
ne quelle fatiche. Ride di 
cuore a ripensare le difficol
ta clic dovette superare per 
imparare <t comporre centi
naia di caratteri a mano, a 
legar/i in . paccìn , con lo 
spago. 

L'Unità ha tirato le sue 
via. comi' la storia del mon
do . sciifciici'irano i vecchi 
compagni. L'ultima, dopo 
quella della . pietra . e del 
• ferro ». fu l'età dello . zin
co ,, guando cominciarono a 
giungere dal cen'ro estero 
del Partito, nei doppi fondi 
delle valige, le m'Urici inci.s*' 
all'acido, e si pitie finalmente 
stampare con meno difficolta 
e più regolarità ricorrendo 
O un semplice rullo mch'O-
straio 

Prezioso documento 
Ma c'è ancìie in Secchia 

mia profonda commozione e 
una legittima fierezza quan
do nel suo racconto il nome 
deìì'UnitJ si unisce a <\uei'.o, 
sempre /ini frequente, dei 
compagni radv' i nella lotta: 
mai pero la polizìa, ( carabi
nieri o l'O.V.R.A. r> uscirono 
a scoprire j .'voghi dorè il 
g ornale si stampava. Co«i 
fu quando nel giugno del 
1927 fu arres'alo il compagino 
Francesco Leone con le boz
ze dell'artico'!: di Joudo del

l'Unita i/i tasta. Il giornale 
itici iigiitilfiieiitL', per inizia
tiva (li Secchia, con quello 
stesso articolo di fondo. Il 
fascismo doveva convincersi 
che l'organizzazione comu
nista era sempre viva e in
domabile. 

In un Incido scrigno di 
mogano Secchia conserva 
due auriche matrici di rut
to; i[ ri'to e d verso del nu
mero 2~> dell'anno Vili del-
l 'Uiiità. I.) luglio IM.7I. E' 
stato un regalo dei compagni 
di Poggibonsi m occasione 
delt'uhimo Congresso della 
Federazione Comums'a di 
Siena. Per anni e anni quelle 
due targìie furono gelosa
mente conservate, ancìie sot
toterra, come, un seme posto 
a fermentare. Con emozione 
hu compilato dm caratteri 
ro.il dal tempo i temi delta 
nostra lotta di sempre, quan
to v in , quanto ricchi di sto
na. di QCvenire e di vittoria. 
Articolo di fondo: . La di-
tesa de', pane ». Taglio di pri
ma pigma: . Le mondine 
scioperano ,. Articolo di spal
la- .11 Papa e il duce.. Ti
tolo su tutta la pagina: < Per 
s) uggire alla crisi l'imperia
lismo prepara la guerra con
tro l'URSS,. In seconda pa
gina, tra le altre notizie che 
dicono di uno sciopero delle 
filandene dt Migliarino a 
Spezia e delle diiaoslrazion. 
ael primo magg.o a Fabria
no e a Reggio Emilia, l'an
nuncio dell'arresto di Pie
tro Secchia. « Il compigno 
Pietro Seccìiia, di B.ella e 
stato arrestato dagli agewi 

dell'OVRA alla fine del mese 
di marzo. Egli era uno dei 
più a ' t i r i compagni nostri, 
che -si e sempre battuto in 
prima linea; giovane di anni 
e già tanto maturo di espe
rienza rivoluzionaria. Sec
chia ha combattuto con gran
de energia nelle nostre file 
l'opportunismo, la passività, 
lo spinto di rinuncia alla 
lotta e di capitolazione di 
fronte alle difficoltà del la
voro rivoluzionano, ficco 
un'altra delle preziose for
ze d- cui l'avversario ci pri
va per qualche tempo! Biso
gna che il posto lasciato tem
poraneamente nelle nostre 
file dal compagno Secchia 
sia preso da altri cento com
pagni operai decisi ed entu
siasti. Bisogna rinforzare la 
Iota contro il padronato ed 
il fascismo, bisogna che le 
nta.vse impongano con la loro 
forza la liberazione di tulli 
i prigionieri politici. Vira 
la libertà di organizzazione 
d»'i lavoratori: Abbasso il 
tribunale delle camicie nere'.. 

La diffusione delTUn.ia 
continuo in tu'tu Italia e ver 
Secchia, come per gf. a'tn 
rivolnz'Onari arres'a'i. s->rse 
il problema di parler.- q-jel
fo strumento lormidiir.'.e di 
organizzazione anche ({-"tiro 
le mura delle ptitrie gelerà 
"v'oii ;u-"0'io p<u le die j>ag.-
ne stlmiMi'* co: l'i cr.rj •••-
s" l'n. i><iii'a 'i--*i U?vora'ori 
Fé di vo'la • • rul'.s Ur'.i pxl-
<;n\l ti: O't idenio. ; >j b g'.'ci
tilo. lui 'ogUo rerg«'oa v a i o i 
C'm i ir-liio.->'ri o"en ili i'.,i l'i. ! 
ci'io da \«./-/>_' »• Leelo, con e 

L'Unità 
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^Lm^S^n^ m « ÌWMIKI -cecina nel cmre 
41 #*aft italiano il «acro !«•€• «ella HfterfA! 

Dal le m a n i de i carnef ic i d o b b i a m o st rappare a d ogni coato 1 
tu t t i i detenut i pol i t ic i » 

La testata dell'* Unità - che annuncia il nefando assassinio compiuto dal fascinino: \ntoaio 
Gramsci nuore in carcere il lì aprile I9J7 dopo ondici anni di atroci sofferenze 

/ . * vittoria detta Spagna 
dei popolo è anche nette mani 
del popolo italiano. 

1/lnifa. 
»•••• ' *»' r*r*t*m r*j»»»Jte4a •ritali* 

IT popolo fpafMato cfcwda af popolo f m H i o d'Itala éi far* M t i • £ «fanL fMfi i aaeritWi 
par tponof» ranno detr»>»arvaftt» a»? a»**,fM> i — ^ ^ T ™ * ™ ' * * t " ^ 

U pacato Hofono, H popolo di Goneaid., faa*4* afc* «« • * • * * « • * Z a T a L l . l a - - » * 
a aar la natta riin» i l t M M U M T r^* • • laMfla) 
a par ta poca, mpaaajaro. : P W S f l f l l I a » 

' * " * • * » - J - » * >*• ^ a<r#^ * / > • * . _ * » * n , ». 

» ̂ ^ ^ , - â **> a*, \t*Vf ^ „^J *< '*»r < 
" l M« • * * •*.<•_< . •UH* erotta* 

..'«L'aita». c*ie \ienc clandestinamente portata in Italia da eroici coaiaaiai, incita j l ì aitila-
scisti alla lolla per la libertà dd popolo spagnolo. Ina testata del Bario I9J7 

1 V^npIw< , » « # - , 

a Roma nel gennaio del 1932 
al VI braccio di Regina Coeli. 
Redattori furono Secchia e 
Reale. Il testo era un rendi
conto preciso del VI Con
gresso del Partito. 

Anche quello era un ser
vizio giornalistico, il servizio 
dell'Unità che continuava. E 
ci fu anche il giorno che una. 
specialissima e straordinaria, 
edizione dell'Unità riusci a 
saljmre dall'isola e a varcare 
le mura del penitenziarie» 
della Pianosa. Veicolo e com
plici dell'impresa furono un, 
paio di pantofole inviate in 
dono ai compagni di quel 
carcere. In pagine insolite, 
sagomate in maniera tale che 
alloggiassero perfettamente 
tra le due pezze di cuoio del
le suole. Secchia aveva con 
rf!$>>'!tissima e chia rissi ma-
scrittura ricopiato l'essenziale 
dei resoconti del VII Con
gresso dell'Internazionale Co
munista. Cosi i jamosi discor
si di Dimivov e di Togln-'ti 
sul. fascismo, sulla lotta con
tro la guerra e sulla rol'.tict 
di alleanti della classe ope
raia. po'erono pò; ddlla Pic-
'toaa flrri'Mr,. oralTie* 'e •" 
per !,-.'ri'!i) i .ci'C .l'VtnV, 

Un testo per la storia 
l'i ci;.:o .•• i two i! territo

rio 'ìa.'.u izle I L"r..:a co'iti-
nieivii a diffondersi e a crea
re <• ruurion. poi'.fiche iah 
cu-' :<•,-. gli operai, i conta
di t. e gli i^tei'ettucli più 
ari ira*: mai venisse me io il 
Pa-'..'.o. malgrado le perse-
cizmni e gii crresri. Ed era 
P'opr o ;' fi'o rosso deiiTJni-
:u a tornire Val:mento per 
v i o l i prosr?: f:. nuori q a a -
rir.. MIO:? fo'ze rivoluziona
ne permanenti. Dall'esperien
ze. dalla vita e dalla lo::a. 
rivoluzionaria uscirà il gior
nale della classe operaia in. 
modo tale da diventare i l 
giornale di tutto il popolo. 
Sono cose ancora ignorate 
dai libri che nelle scuole di 
Stato insegnano alla gioven
tù la s :on- d'Italia. Ma a 
•tulio.n di copie questa sto
ni il nostro gr<ìnde guyr-.a.e 
ha ormai trec©r*iuìc:'c£o a :*s-
segrMr'a direttamene a mi
lioni di italiani Acccizo alU* 
firme dei recchi compagni ci 
sono quelle dei u'iori e dei 
n'torissimi. E' ur*i voce s.-
cira, forte e sincera come 
quella del p-ypolo. Lo su i 
s carezza, '.a s"a forza, e li 
s.ui szicenzà hsnno turtacia 
•t io presso a-it:co siile, urto 
stesso inimitabile tuono-
Q.ello jr.ie e quel suono 
che si formaroio nei periodi 
pi'i duri ed eroici quando, 
come raIr©L\j ho sentito r.-
cordare da Secchia, «si dore:-
le creare una nuova ler'era-
tura capace non scl:an<o dì 
informare e di descrivere ma 
di porrare il lettore ed egi
re. i i modo concreto, giorno 
per giorno, nelle più diresse 
si 'vacioii, per andar»; acanti 
ne.'Ia lozta rivoli»z\onana, 
nella difesa della pace e 
delia liberta, r e n o ù socia
lismo ». 
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* A L'UNITA* BANDIERA DEI 
((Non c'è tempo 
da perdere)) 

f • • - - • • • • — • — • 

Un articolo di Eugenio Curiel 
dall'Unità del 21 gennaio 1944 

La lolla parthhna dhampa in dalla. LV Unità », che non ha mai ammainalo la bandiera duranle il centennio, chiama gli llallanl alla lotta per la pace e la libertà. Il nogiro giornale giunge dovunque ai partigiani, (ili incisori tedeschi 
e i loro seni tengono riandati dal popolo italiano in armi con la gloriosa insurrezione d'Aprile (ciis. di Attardi) 

INTERVISTA COL COMPAGNO LONGO SULLE BATTAGLIE DELL'UNITA' DAL'43 AL '45 

Sodo il naso degli occupanti nazisti 
si moltiplicano le edizioni del giornale 

Il testo fondamentale diffuso per tutta l'Italia ad opera delle intrepide staffette - Un viaggio in bicicletta da Reggio E. a 
Milano - La redazione tra le macerie di un palazzo dichiarato inabitabile - Titoli che segnano le tappe della nostra stòria recente 

Per dire della grande fun
zione svolta dall'Vn'uà durati' 
te la Resistenza, Luigi Longo 
ricorda quello che avvenne 
con la caduta del fascismo e 
sopratttuto dopo T8 settembre : 
ci fu ovunque una fioritura di 
stampa comunista clandestina, 
manifesti, opuscoli, giornalet
ti, ma a leggerne il contenuto 
c'era da mettersi te mani nei 
capelli. Vi si scopriva, sì, il ge
neroso bisogno di agire che 
aveva preso le persone oneste, 
ma anche la grande confusione 
che regnava in merito a quel 
che si doveva fare. 

Debbo confessare — dice 
Longo — che io stesso colpito 
da quella confusione, da quel' 
Vorientamento spesso settario, 
tutto fatto di luoghi comuni 
staccati dalla realtà politica, io 
stesso ritenni che per compie
re opera efficace di etlucazio-
ne e di chiarificazione sarebbe 
stato necessario un lungo pe
riodo di tempo. E, invece, do
po soli tre mesi, si può dire 
ette quasi tutto era raddrizza
to; il partito aveva acquistato 
un solo orientamento e una so
la foce. Questo si ottenne grar 
zie a/i'Unità, alla sua diffusio
ne, alla sua opera di educa
zione e alla sua impostazio
ne politica chiara, precisa, ade
rente alle esigenze del Paese. 
Ecco, dei resto, come la stessa 
Unità, in un articolo del di
cembre 1943, dello stesso com
pagno Longo, dal titolo « Dalla 
guerriglia partigiana alTin' 
surrezione nazionale » fissava 
il proprio compito: TUniià, il 
glorioso giornale del Partito 
comunista italiano, il giornale 
di Gramsci e di Ercoli {To
gliatti), dei due grandi capi del 
proletariato italiano, vuole es
sere, in questa lotta, non solo 
alle testa degli operai, ma di 
tutti quanti si battono, sotto 
la bandiera del CXA. contro 
gli occupanti tedeschi e i tra
ditori fascisti, per la liberta e 
rindipendenza della Patria ». 

Diffuioie i\ nassa 
II problema della redazione 

e della diffusione «MTUnìtà fu 
tino dei primi che i compagni 
deUm Direzione del Partito si 
trovarono a dover risolvere. Il 
giornale non arerà mai cessa
to, durante il fascismo, le sue 
pubblicazioni; ma, dopo T8 
settembre, Tampiezza presa dal 
movimento popolare contro i 
nazi-fascisti faceva sentire la 
necessiti di adottare criteri di 
diffusione di massa per tutto 
ciò che riguardava la stampa. 

Per questo fu costituita pres
so la Direzione del Partito per 
FAlta Italia una redazione che 
curava il testo fondamentale 
destinato elle edizioni dal Pie
monte alle Marche, e che ebbe 
sede a Milano. Redattori, fina 
al giorno della Liberazione, 
furono tmtti i compagni della 
Direzione. Personalmente rer 
sponsmbili della compilazione 
del testo furono prima Li 

Causi, Amendola, Curivi e in
fine Colombi. 

Il testo </e/rUnitù intinto dal 
la direzione, scritto a macchi
na, contatela gli articoli e il 
notiziario non solo, ma anche 
i titoli e le indicazioni su co
me dovei a estere distribuito, 
e con quale riliei o, il materia
le nelle pagine. Si potevano 
leggere, ad esempio, avverti
menti del genere: Questo ti
tolo in grande e su unta la 
prima p.igina. Disporre gli ar
ticoli possibilmente nel seguen
te ordine. A lato di alcuni ar
ticoli c'erano anche le altre 
indicazioni: Comporre su «lue 
colonne. Da comporre in ne
retto. Mettere in riquadrato. 
In raso di abbondanza dì ma-
feriale tralasciare l'articolo nu
mero tale e tal altro. In calce 
alla prima pagina del testo cen

trale si Irgliela sempre: Que
sto m.ilcri.ilo dc\e e—ere ri
prodotto con tutti i mezzi, a 
stampa, con ciclostile, a mac
elli!!;!, e diffuso il più larga
mente po'-ibile; le organizza
zioni locali possono aggiunge
re il notiziario locale e arti
coli che trattino questioni lo
cali, quando ciò sia necessa
rio. tlasta questa nota a far 
capire come si o faceva » allora 
/'Unità. Partivano da Milano 
le staffette che recaiimo il te
sto centrale alle organizzazioni 
periferiche. Ciascuna organiz
zazione poi stampava l'Unità 
con i mezzi che ai èva. 

Per un certo periodo di tem
po il testo centrale venne pre
parato nell'abitazione di Li 
Causi, in una cesa di Corso 
Piemonte. Isi giovane compa
gna Giuseppina fittone tra-

scorreia intere giornate bat
tendo a macchina le copie ne
cessarie it tulle, le organizza
zioni. Itisngnaia usare ogni 
aulirla per non attirare l'at
tenzione di estranei, stare 
sempre con le finestre, chiuse 
per non fare udire il ticchettio 
ininterrotto della macchina, es
sere pronti a fare tutto scom
parire in un baleno al segnale 
d'allarme. 

Senza interruzione 
l'ufficio di compilazione. 

uV/«"Unilà dot ette cambiare di
terse tolte di sede, ma quasi 
sempre andai a a finire, per 
moliti tari, in casr più o me
no bombardate, abbandonale 
dagli inquilini, l'na tolta si 
trasferì — ricorda Longii — 
tra le macerie di un palazzo 

che n guardarlo dall'esterno, 
sembrata del tutto inabitabile, 
Ma, salendo cerio scale in ro
tino, passando attrai erso buchi 
nelle pareli, s'arritata in uno 
sgabuzzino, dot e tanto era il 
freddo, che bisognala lai ora
re sempre con il pastrano, il 
cappello e una coperta ai i ol
la attorno alle gambe. 

Compilato, fatto recapitare 
alle organizzazioni periferiche 
il testo centrale, il lai oro di 
stampa e diffusione </e/fUni
tà era appena all'inizio. C'era
no ancora le difficoltà ili or
dine tecnico: la carta, gli in
chiostri, i cliché. Ma il mo-
t intento popolare era così am
pio che aiuti si troiai ano da 
ogni parte e anche quelle dif
ficoltà poterono essere sem
pre superale. Resta il fatto che 
/'Unità, anche in zone mollo 

La prima cronaca degli scioperi 
di Torino e Milano nel marzo 1944 

Tedeschi e fascisti avvertono il pericolo - I partigiani intervengono attivamente nella lotta 

Ecco una cromica degli 
scioperi del morso '4t, ri
presa dall'Unita del 23 mar
za 1944, ere vi poneva il se
guente titolo a due colonne: 
« Giornate di lotta, a Tonno 
e a Milano ». 

Stomo in grado di fornire 
mi nostri lettori le prime no
ttole di cronac» «allo «volgi
mento «Mio sciopero genera
le a Torino e a Milano. Pub
blicheremo nei prossimi nu
meri nuove dettagliato noti
zie: al centro delle richieste 
degli scioperi c'è la questie-
nei dei viveri. Si chiede l'au
mento delle razioni, spedai -
mente di quella de] pane, si 
chiedono i grassi, il sale, le 
verdure che mancano, si 
chiede l'aumenta della ra
zione di latte e succherò ai 
bambini e ai malati. A Mila
no, su richiesta dei giovani 
operai — che hanno parteci
pato con entusiasmo e deci
sione allo sciopero — si chie
de anche, fra l'altro, l'esone
ro da| servizio militare dei 
lavoratori del T*. "23. t \ e 
*25. 
Tedeschi e fasciati avverto

no il pericolo mortale che Io 
sciopero generale rappresen
ta: l'intensificarsi degli scio
peri è il primo passo verso 
l'insurrezione. Perde la loro 
decisione è di resistere ad 
ogni costo. Gli industriali ri
cevono ordini precisi: in mol
ti stabilimenti del Piemonte 
si decreta, alla vigilia del 1* 
marzo, la serrata e l'invio in 
ferie delle maestrante eoi 
pretesto della mancanza di 
energia elettrica. Si «pera in 
questo modo di sconvolgere 
tutta l'organizzazione dello 

Li I lussi! tt))!Tiiiit olliitiiuyuanliii thill.i lnll,i di (ilinnizinnn (laminalo 

li stiliti isfiik i l i SdtntriHili t M E i m P É bltJft 
vinta contro gli oppressori della Patria 

irìZ.rz*z:-Z£r. i~~Z^~r:r.r Si sviluppa impeluosa l'azione (tei C.A.P. 
contili i trasporti Infiaschi e ì traditori 
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L'aUaità» sgasaci* 1 poderosi scioperi della primavera 1944 ael Ceatro e a d Nord 

Ma il 1' «santo Io sciopero 
si sviluppa travolgente. Sn 

Piemonte i partigiani inter
vengono attivamente fin dal
l'inizio. I gloriosi distacca
menti della brigata Garibaldi 
Cuneo fermano i treni di o-
perai sfollati a Pinerolo. ten
gono comizi per incoraggiarli 
allo sciopero, suscitando l'en
tusiasmo. Lo stesso avviene 
in Val di Lanze. Nelle fab
briche cittadine l'astensione 
dal lavoro è totale. A Torino 
alcuni dei grandi stabilimen
ti, fra i qnali la Nebioio, la 
Lancia e la Snia Viscosa, so
no in ferie, fi lavoro s'arresta 
pero alla Mirafiori. alla Lin
gotto, alla Riv, alla Carello. 
ecc. Alla Frigitler un mo
mento gli uomini sembrano 
tentennare. Sono allora l e 
maestranze femminili che 
prendono il sopravvento co
stringendoli ad uscire dalla 
officina. 

In citta, grande entusiasmo. 
Buone notizie arrivano anche 
dal fronte partigiano. Ceva è 
stata attaccata e occupata 
per tutta una giornata, dopo 
che sono stati sopraffatti e 
presi prigionieri i tedeschi e 
i fascisti di guarnigione. 

Anche a Milane lo sciopero 
è completo. Anche qui l'entu

siasmo degli operai (ai quali si 
uniscano unanimi nello scio
pero tecnici e impiegati) e di 
tutta la popolazione è altis
simo. A Greco, a Sesto, a 
Monza la folla accoglie con 
applausi e con grida di con
senso gli eperai che escono 
dalle fabbriche. A Milano Io 
sciopero dei tranvieri è com
pleto per tre giorni. E* l'epi
sodio che colpisce pia pro
fondamente ia cittadinanza 
che mostra di saper valutare 
in pieno l'importanza degli 
avvenimenti. Del resto, nelle 
strade c'è aria di combatti
mento. Grosse forze di poli
zia tedesche e fasciste scen
dono nelle strade, cercano di 
provocare gli scioperanti, 
sparano * più riprese davanti 
•Ile fabbriche. Gli operai re
sistono compatti con calma 
disciplina. Si tenta anche di 
far funzionare il servizio 
tranviario, ma la cittadinan
za si astiene quasi completa
mente dal salire sui tram 
guidati dai fascisti. 

Lo sciopero è cssnprtss per 
quello che realmente è: una 
battaglia della guerra di li
berazione nazionale. I ma
nifesti lanciati dal C.L.N. 

dell'Italia Settentrionale ne 
suggellano questo carattere 
politico e nazionale. Proprio 
per questo ì nazifascisti ten
gono duro, ai rifiutano con 
bieca ostinazione di prendere 
in considerazione le richieste 
operaie. SI fa chiaro allora 
al Comitato segreto d'agita
zione che il sueeesso massi
mo dello sciopero è raggiun
to: quello d'una dimostrazio
ne di forza, di solidarietà, di 
decisione nelle masse popo
lari quale nessun altro Pae
se sotto il giogo hitleriano e 
riuscito fino ad oggi a dare. 
Lo sciopero generale ha por-
Ut© alla soglia della batta
glia decisiva contro la tiran
nide nazifascista. Ma questa 
battaglia decisiva potrà esse
re scatenata solo nel mo
mento in cai all'azione di 
massa dello sciopero si sal
derà l'azione di massa arma
ta. l'insurrezione. Perciò il 
Comitato segreto d'agitazio
ne. 1*8 marzo, invita gli ope
rai a rientrare nelle fabbri
che « a «preparare insieme 
a tutto H popolo un nuovo e 
pia grande movimento: Io 
adopero iMnrresJenale, l'in
surrezione nazionale», 

lontane da Milano (ed allora 
le distanze erano enormi per 
la carenza di mezzi di traspor
ta) potè apparire con conti
nuità e quasi oi unque ogni 
dieci, quindici giorni. Merito 
della nostra staffetta, di quel
la della direzione e di quelle 
delle organizzazioni di base. 
L'upimrato centrale di collega
mento che il compagno Mas-
sulu aveiu costituito già sotto 
il fascismo e che faceta capo 
soprattutto alle brute compa
gne t'icolato, Vinoni, Cirio di 
Torino, si arricchì, dopo la ca
duta del fascismo, di nuoi i 
elementi, quali la Fibbi, la 
Marcellino, ecc. 

Ricordo due ragazze di Reg
gio Emilia — racconta Lon
go — che una volta arrivarono 
a Milano coprendo la distanza 
in bicicletta, sotto una piog
gia torrenziale; erano bagna
te fino alle ossa, coi testiti 
leggeri appiccicali alle carni, 
ma felici di essere riuscite a 
guadare o traghettare fiumi 
con mezzi di fortuna (e tra 
questi fiumi v'era il Po!) ad 
attrai ersar ponti pericolanti e 
posti di blocco, recando il pre
zioso e pericoloso materiale 
nelle canne delle biciclette. 

Decine e decine di staffette 
andai ano da un punto alTat-
irò d'Italia, recando in t aligie 
a doppi fondi, in sacchi, in ce
ste ricoperte di ter dura, co
pie e copie di Unità. Molte 
i otte i inggiat ano addirittura 
su automezzi tedeschi: ottene-
i ano un « passaggio » recitan
do con media convinzione la 
parte di potere profughe. So
lente le staffette, che erano 
compagne fidate e conosca a-
no indirizzi risenali, facevano 
da guida agli ispettori del par
tito che si recai ano nelle di
verse regioni. 

Di regione in regio** 
Ann bisogna credere che tut

to filasse però sempre liscio, 
IM presenza dei partigiani e la 
solidarietà della popolazione 
erano di grande aiuto, Tabili-
ti, Fastuzia, il coraggio e lo 
spirito di sacrificio delle staf
fette ammirevoli. Ma bisogna
va fare i conti anche con la 
vigilanza dei fascisti e dei na
zisti. Il compagno Venturini 
fu preso, non si sa come, ad 
un posto di blocco nei pres
si di Brescia, e poi fucilato. 
A un posto di blocco sulla t ia 
Emilia, mentre aspettata una 
staffetta, renne arrestato il 
compagno Giorgio Amendola, 
in giro d'ispezione. Per fortu
na, non fa mai sospettato ne 
riconosciuto, difese con sicu
rezza la sua falsa identità et 
dopo aver spaccato legna per 
alcuni giorni nel cortile elei 
carcere, fu messo fuori. 

Così, attraverso mille diffi
coltà e peripezie, TUnùà «Tri-
rara dovunque e si stampava 
in decine di ediziorA diverse, 
pure con un testo centrale fon
damentale. Il coutpagno Lon
go legga, si i BSKS. collezione in

completa di l'iiità illegali: edi
zioni per l'Italia settentriona
le; edizione piemontese, edi
zione dell'Hmilia-Romagnu, e-
dizione della Liguria, edizio
ne per Modena e prolincia, 
edizione per Bergamo e pro
vincia, edizione di Udine, edi
zione di Reggio Emilia, edi
zione per la Toscana, ecc. ecc. 
1 principali ai t enimenti sono 
commentali con titoli a piena 
pagina: 

Mussolini arrestato! grida 
rUnità del 27 luglio 1V43, e 
poi: Popolo eil esercito co
gliono la pace! L'armistizio è 
etato firmato. Contro fascisti e 
nazisti, guerra senza «luartie-
rc! I patrioti iniziano la lotta 
partigiana, Smolcitsk, Driansk 
liberate! Il secondo fronte è 
in atto, Roma è liberata! Po
polo «Iella Toscana alle armi! 
I.o sfondamento «Iella linea 
gotica! Rimini e Fiorenzuola 
liberate! Tutto per l'insurre
zione! ecc. ecc. fino al grido 
finale di littoria e di giusti
zia: Il C.L.N. assume il pote
re! Mussolini fucilato! Ma 
questi erano già i numeri le
gali, del 26, 27, 28 aprile, al
lora rUnìtà fra già un gran
de giornale conosciuto in tut
ta Italia, con una tasta rete di 
diffusori e di corrispondenti. 
Un grande giornale, anche se 
non ancora il più grande gior
nale italiano, quale è dit mu
to poi in questi anni. 

RICCARDO LONGONE 

Pubblichiamo un articolo di | 
Eugenio Cunei, l'eroico fon
datore del Fronte della Gio
ventù, apparso sull'Unità 
clandestina, col titolo « Non 
c'è tempo ila perdere », ti ZI 
(/cimalo 1044. 

L'attacco alla « fortezza e u 
ropea » dì Hitler, secondo i 
piani concretati a Teheran, è 
imminente: mentre l'Armata 
rossa avanza verso la Polonia 
e i Paesi baltici. 

La situazione per Hitler di
v i e n e sempre più disperata. 
e se il suo ministro della Pro
paganda, per tener su il fron
te interno, è costi etto a ri
correre alla mistica della re
sistenza, il comando tedesco 
prende tutte le misure per co
stringere il popolo di Germa
nia, i mil ioni di operai degli 
altri Paesi lassù deportati 
ed i popoli di tutte l e na
zioni vassal lo od occupate 
dai nazisti, a dare fin 
l 'ultima goccia di sangue, 
l 'ultima sti l la di sudore. 
Il terrore nazista tente
rà di spiegarsi sui popoli e u 
ropei in misura finora scono
sciuta per mobilitarne tutte 
le risorse e tutte le energie 
per l'urto decisivo. 

L'azione tedesca e dei suoi 
servi e collaboratori in Italia 
deve essere considerata ne l 
quadro di questa disperata 
esigenza del nemico. Zimmer-
mann è sceso tra noi in com
pagnia di numerosi « esperti » 
formatisi alla scuola dei mas 
sacri e della rapina, eserci
tati in tutti questi anni di 
guerra sui popoli dei Paesi in 
vasi, ed in particolare sui p o 
poli dell 'Unione Sovietica. Il 
generale del le S.S. e la sua 
banda di carnefici cercheran
no di consumare nel nostro 
Paese ogni sorta di delitti al 
fine di prolungare la resisten
za nazista all'attacco della 
fortezza europea dal sud, che 
le Nazioni Unite sono in pro
cinto di scatenare. 

-I grandi -industriali monó,-„ 
polisti denteranno, con l'af-
famamento della classe ope -
ìaia, di assicurarsi i più lauti 
profitti. I recenti scioperi 
hanno smascherato completa
mente l'animo antioperaio e 
antinazionale di questi gran
di industriali. 

Il governo degli scherani 
fascisti, sotto dettato dei t e 
deschi, continua a fabbricare 
nuovi decreti per dare una 
parvenza di legalità ai crimi
ni nazisti. 

Ma tutto questo non è che 
l'inizio di ciò che i tedeschi 
intendono svolgere per la ro 
vina del nostro Paese, per 
prolungare la guerra nella 
speranza che si verifichino 
quegli < imponderabili > che 
dovrebbero salvare le belve 
hitleriane dal giusto castigo. 

Zimmermann e le diverse 
commiss ioni di «esperti> t e 
deschi da lui create e dirette, 
si apprestano a prendere m i 
sure ancora più vaste, specie 
contro la classe operaia del le 
grandi città industriali e con
tro i contadini. I l ievi mig l io 
ramenti che gli operai dei 
grandi centri industriali del 
settentrione hanno strappato 
con gli scioperi di novembre 
e di dicembre, sono destinati 
in breve a svanire con la i n 
tensificata razzia delle derra
te alimentari da parte dei t e 
deschi , ne aumenterà la pe 
nuria e si avrà un rialzo s e n 
za precedenti dei loro prezzi, 
il malcontento del le m a e 
stranze esploderà quindi n u o 
vamente e con maggiore d e 

cisione e consapevolezza dei 
mesi scorsi. 

Le violenze contro i conta
dini si moltiplicheranno per 
strappare loro ciò che occor
re per nutrire l'esercito tede
sco sul nostro e gli altri fron
ti e gli scherani fascisti. Il 
malcontento della campagna 
non potrà che esasperarsi e 
noi dobbiamo cercare di l e 
garlo con quello della classe 
operaia. 

Bisogna sventare subito 
questi piani criminali del n e 
mico. Dobbiamo essere in 
grado, non appena le Poten
ze unite scateneranno la loro 
ofTensiva dal Meridione e da 
Occidente, di moltiplicare i 
nostri colpi su tutti i settori 
del nostro fronte interno, pas
sando dalla guerriglia, dalla 
resistenza, dallo sciopero, 
dalle manifestazioni di piaz
za, alla guerra vera e propria, 
allo sciopero generale politi
co, alla insurrezione armata 
nelle città e nelle campagne. 

Gli organismi vivi ed atti
vi, capaci di mobilitare tutte 
le energie sane e progressive 
del Paese e lanciarle all'at
tacco, già esistono: si tratta 
di molt ipl icare le formazioni 
partigiane, trasformandole in 
distaccamenti e brigate d'as
salto « Garibaldi », di molt i 
plicare nel le fabbriche i Co
mitati sindacali per lo sc io
pero ed il sabotaggio di mas 
sa, di creare nelle campagne 
comitati contadini, centri di 
direzione e di resistenza alle 
requisizioni, ai rastrellamenti, 
ai reclutamenti e di combina
re la lotta di questi comitati 
con quella dei partigiani e dei 
patrioti per cacciare dai v i l 
laggi i nemici del popolo, di 
rafforzare le organizzazioni e 
l'attività del Fronte della 
Gioventù e dei Gruppi di D i 
fesa della Donna, di creare in 
ogni centro, in ogni rione, i 
Comitati di Liberazione N a 
zionale, espressione immedia-
tà"e genuina delle masse p o 
polari che debbono affianca
re, potenziare e correggere, 
se è necessario, l'azione dei 
superiori Comitati di Libera
zione. 

Ma intanto, bisogna subito 
intensificare la lotta arma
ta contro i tedeschi ed i fa
scisti, esaltando i valorosi e 
gli eroi c h e già combattono, 
ammonendo gli incerti ed i 
paurosi, cast igando i diser
tori ed i traditori. 

L'azione di tutti questi or
ganismi, che sono la espres
sione della volontà di lotta del 
popolo italiano, sarà tanto più 
pronta ed efficace, quanto più 
presto i C. d. L. N. si trasfor
meranno in veri e propri Co
mitati di governo, che pren
dano di fatto, da oggi, in m a 
no la direzione effettiva di 
tutta la lotta del popolo ita
liano, el iminando dal loro s e 
no ogni tendenza attesista, 
ogni influenza collaborazioni
sta, ogni atteggiamento capi
t o l a l o davanti ai tedeschi, 
organizzando e realizzando la 
collaborazione e l'unione n e l 
la lotta anche con quelle for
ze che. pur non aderendo al 
C. d. L. N. si battono effet
t ivamente contro tedeschi e 
fascisti. 

Le grandiose battaglie che 
si del ineano all'orizzonte, d e 
cideranno della vita e dell 'av
venire del popolo italiano. 11 
Partito comunista, avanguar
dia della classe operaia è, in 
questa battaglia per la libertà 
e l'indipendenza della Patria, 
in prima fila. 

EUGENIO CURIEL 

L'« Unità» tersa alla race del sole selle calche fioraste de! If45, aaausciaaéo la libcrarioae 
del Nord e la cacciata oeiriavaiorc astista dalla nostra terra. Nella foto, I sartifUai stilalo 

ia Torno liberata 
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NELLA EPICA LOTTA CONTRO L'INVASORE 
UN NUMERO MEMORABILE SALUTÒ IL CROLLO DEL FASCISMO 

Alla luce del sole 
dopo 11 £5 luglio 

Il comizio di Porta Venezia a Milano - La folla fa argine ai carri armati e fraternizza con 
la truppa - Nascita movimentata del giornale - I tipografi si contendono la prima copia 

Ho avuto la fortuna di ve
der nascete a Milano la pri
ma copia dell'Unità, dopo ti 
crollo del fascismo; e fu tuia 
nascita movimentata. Avevo 
conosciuto l'Unità solo nei 
sottili, bianchi fogli dell'edi
zione clandestina, quasi simi
li a carta di riso; avevo po
tuto leggere alcuni numeri 
del 1924, ingialliti dal tempo, 
tu un abbai7io d'una casa dt 
Spezzano della Sila, dove l'a
more di un vecchio compa
gno li aveva conservati. E la 
sera del 26 luglio, a Milano, 
improvvisamente vii ritrovai 
cronista del giornale del Par
tito, dopo una notte ed un 
giorno che certo nessuno de
gli italiani potrà mai dimen
ticare. 

Nel primo pomeriggio c'e
ra stata una agitata manife
stazione dinanzi alle carceri 
di San Vittore, dove erano 
rinchiusi i detenuti politici. 
Masse di lavoratori si erano 
uniti ai gruppi di familiari, 
che sostavano in febbrile at
tesa della liberazione clic non 
veniva. Dalla manifestazione 

partirono rapidi i carri ar
mati, aprirono un solco nel
la massa, la rigettarono con 
violenza sui marciapiedi. La 
folla ondeggiò, si fece muta. 
Si sentiva solo lo sferraglia
re dei carri armati che si 
lanciavano a spuzzare, ricac
ciando la massa, la quale co
me un mare, appena, si fer
mavano, si richiudeva intor
no a loro: prima lenta e qua
si dubbiosa, poi pixi decisa, 
impetuosa. Alla testa dei car
ri, su una piattaforma — lo 
ricordo nitidamente — era un 
ufficiale giovanissimo, magro, 
cereo in volto, con una pic
cola rivoltella in pugno. Du
rò, credo, mezz'ora la lotta, 
nell'atmosfera carica, in cui 
pendeva l'interrojativo: era 
davvero finito il fascismo? 

Un muro infranto 
Finalmente, un carro arma

to s'era fermato nel largo 
spiazzo, dopo aver respinto 
ancora una volta la folla ai 
margini, quando dal marcia
piede si staccò una donna: 

te che pesavano all'orizzon
te sfumavano nell'esaltazione 
della libertà ritrovata; e tut
to sembrava dovesse essere 
semplice ormai, ablioftufo 
Mussolini: come se bastasse 
soltanto spiegare le cose. Con 
questi pensieri nell'animo, si 
può immaginare /« tiepida-
zione con cui mi accingevo u 
scrivere il mio piccolo pezzo 
ver l'Unità, dove narrare i 
fatti ai quali avevo parteci
pato. Nessun articolo poi mi 
è costato tanta fatica. Ogni 
parola mi sembrava decisiva. 
E guardavo stupefatto il com
pagno Negarvillc, il quale, 
poco lontano, stendeva con 
una sua sorridente calma l'e
ditoriale che doveva com
mentare per gli italiani la 
caduta del fascismo. 

Eravamo rimasti soli nel 
salone; gli altri redattori 
improvvisati dell'Unità era
no sparsi nelle stanze a ri
copiare a macchina il loro 
pezzo. Io pure ero ormai al 
termine della mia fatica, 
quando si aprì la porta e ap
parve un bassetto, magro, 

Pace 

Lib «J l'Unità Viva U Froate 
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d'Aidoae 
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L'ARRESTO DI MUSSOLINI 
Aneli* Scena, Cavallaro, Interlandi, Clerici 
• altri aararchi arrestati. Oavda fuggito. 

Starace fermato alla frontiera. 

ITALIANI 1 
GRIDATE NELLE PIAZZE: PACE E LIBERTÀI 
CHIEDETE UN GOVERNO DEMOCRATICO! 
CHIEDETE LIBERTÀ DI STAMPA, D I 
R I U N I O N E , D I O R G A N I Z Z A Z I O N E ! 

UNITEVI SOTTO LA GUIDA DEL 
FRONTE NAZIONALE D'AZIONE! 

Il primo numero dell'oUnità» uscito in Milano nei giorni successiti al crollo del fascismo 

un piccolo punto nero che at- coi baffi, che si fermò sulla 
traversò il bianco della stra- soglia. Demmo un'occhiata 
da. corse verso il carro, so- e continuammo a scrivere. 

nacque un corteo; confuso 
corteo, con tutti gli impeti, 
le speranze, le contraddizio
ni dell'ora. S'intrecciavano le 
grida, i canti intonati con vo
ce incerta, ma che davano — 
dopo tanti anni di silenzio — 
una stretta di commozione. Il 
corteo si allungava, si sper
deva, secondo momenti. In
fine si riuscì a dirigerlo ver
so Porta Venezia, dove era 
fissato un comizio organizza
to dalle forze di sinistra. 

Atmosfera tesa 
Il comizio era stato annun

ciato solo da pochi volantini 
e dalla voce popolare, che in 
quei giorni aveva ali ignote. 
Trovammo a Porta Venezia 
molta folla, più di quanto im
maginavamo. Altra se ne ag
giunse. Poi dàlia parte dei 
giardini cominciarono ad af
fluire i reparti di truppa. 
preceduti dal rombo dei car
ri armati: si ammassarono 
sulla larga strada asfaltata 
che fiancheggiava i giardini, 
in silenzio, con le armi al 
piede. L'aria si fece tesa, 
grave. Il comizio si tenne dal 
tetto di un'automobile e gli 
oratori si passavano, si strap
pavano il microfono da ma
no a mano. Eravamo sul tet 
to dell'auto — e non so co
me c'entrassimo — comuni
sti, socialisti, anarchici, rap
presentanti di gruppi strani, 
poi scomparsi dalla lotta po
litica. Più che discorsi, furo
no appelli convulsi; noi co
munisti concentrammo le no 
stre parole sulla questione 
più ardente: rottura dell'al
leanza con i tedeschi, pace. 
La folla si accese, si faceva 
sempre più fitta, si serrava 
intorno all'auto. 

Fu allora che dai giardini 

sto un secondo, si arrampicò 
con le mani sui bordi, si alzò 
sulla piattaforma accanto al 
soldato. Stettero per un atti
mo fermi tutti e due; poi la 
folla dette un grido, si getto 
verso i carri armati, due, tre, 
cinque grappoli umajii si for
marono, traboccarono sui car
ri. I soldati guardavano stu
piti, stringevano le mani che 
si porgevano, alcuni si ab
bracciavano coi cittadini. Una 
voce, da un carro armato, 
scandì: « Abbasso la guerra 
fascista! ». 

Più tardi mi ritrovai in una 
grande stanza di una casa vi
cina a Corso Venezia, dinan
zi a un foglio, cronista per 
la prima volta, a raccontare 
quei fatti per il primo nume
ro dell'Unità dopo il crollo 
del fascismo. Nella mia testa 
turbinavano i ricordi della 
nottata straordinaria: quelle 
larghe vie della periferia mi
lanese immerse nel buio. 
quelle finestre che si schiu
devano al grido sorprendente 
di « abbasso Mussolini, abbas
so il fascismo », la luce esal
tante dei falò di Piazza dei 
Mercanti in cui bruciavano i 
simboli del regime in fran
tumi. La giornata non era 
stata solo di gioia profonda. 
ma anche di lotta, e ricorda
va i pericoli gravi, la guer
ra non finita, la minaccia in
combente dei tedeschi. Nel 
Settentrione, sin dalle prime 
ore del 26 luglio, il conflitto 
fra le manovre della classe 
dirigente e le aspirazioni del
le masse si delineò aspro. 

Ma quella sera per me — 
come credo per tanti altri 
italiani — anche le incogni

ti bassetto ebbe un attimo di 
indugio, certo di perplessi
tà, si guardò intorno, e inai
ne uscì in questa frase laco
nica: e Siamo carabinieri ». 
Solo allora, guardando, mi 
accorsi che aveva una pistola 
agganciata alla cintura. Non 
d.menticherò mai Vana che 
aveva là sulla porta; credo 
che egli fosse, neUa sua in
certezza, ìm'tmniagiiie umi
le, ma nitida, della singolare 
realtà del momento: un'au
torità era crollata senza che 
ancora un'altra s~ fosse so
stituita solidamente ad essa. 
L'uomo, il rappresentante 
dell'ordine, doveva incon
sciamente auuertire il con
trasto fra il comando rice
vuto, che gli ricordava l'an
tico. e la realtà nuova che 
ancora non conosceva. Infine 
egli v.nse la sua esitazione: 
cominciò la perquisizione e 
ci condusse nell'anticamera. 
dove un commissario già a-
veva radunato tutti gli altri 
e iniziato un sommano in
terrogatorio. Ne portarono 
via tre, senza dare spiega
zioni. 

Difficile capire: era un e-
pisodio oppure era successo 
nella notte qualcosa di mol
to grave? I nostri manoscrit
ti erano attesi al Corriere 
della Sera, dove il compa
gno Corrado De Vita avreb
be provveduto a farli com
porre di frodo. Si dovette 
rinviare. Alle quattro del 
mattino uscimmo, quasi cer
ti di imbatterci nello sprrro 
lasciato a piantonare il por
tone. Non fu così; e ci po
temmo ritrovare alcune ore 
più tardi nella casa di Er
nesto Treccani, in cui Ne

garti Ili' ci a re rà dato ap
puntamento. Impossibile or
mai starnare al Corriere: 
bisognava cercare in fretta 
un'altra tipografia, trattare, 
cambiare formalo e 'mena
bò, rifare il giornale: e so
prattutto sbrigarsi perchè i 
compagni attendevano l'U
nità. 

C'era cu ino accinti a n ce
dere quello che già era stato 
scritta e ad ultimare quello 
die mancava, quando squil
lò il telefono. Un anonimo 
di là dal filo consigliava di 
cambiar subito sede alla re
dazione improvvisata, poiché 
starano per sopraguuiuoen? 
; carabinieri. Non sapemmo 
mai chi fosse l'informatole 
amico. Inforcammo le bici
clette e ci trasferimmo in 
per i /e ra , alla Tipografia Mo
neta, die non so se esista an
cora e elle ora in rjuei tem
pi nei pressi di piazzale Lo-
icto. Il proprietario, al mo
mento di stringere, si mostrò 
piuttosto spaventato: l'U
nità era pur sempre un fo
glio sovversivo e illegale; il 
governo del re cominciava 
a serrare i freni dopo la rot
tura del giorno 2C>: nelle 
strade stazionavano t pic
chetti di trnppu e da alcune 
case sparavano i eccellili fa
scisti, assediati dalla folla. 
L'aria era piena di incertez
za. Ma alla fine acconsentì; 
e poco dopo noi vedemmo 
allinearsi, una per una. sul
la riga del compositore, le 
lettere del titolo indimenti
cabile, die doveva occupare 
la metà di quella minuscola. 
eccezionale prima pagina 
dell'Unità: « L'arresto di 
Mussolini. Anche Sforza. 
Cavallero, Interlandi. Cle
rici e altri gerarchi arresta
ti. Gayda fuggito. Starace 
fermato alla frontiera. Ita
liani! Gridate nelle piazze: 
pace e libertà! Chiedete un 
governo democratico! Chie
dete la libertà di stampa, di 
riunione, di organizza/Jone! 
Unitevi sotto la guida del 
fronte nazionale d'azione! ». 

Accanto alla macchina 
Venne infine il grande mo

mento, quando, redattori e 
operai, ci stringemmo intor
no alla macchina piana: il 
Vpografo dette l ' a rno , la 
macchina si mosse, il tipo
grafo con un gesto rapido 
sfilò, umida d'inchiostro, la 
prima copia dell'Unità dopo 
il crollo del fascismo. Nella 
sala grande della tipografia 
il lavoro fu sospeso d colpo. 
Recava ouel numero una no
tizia eh' tutta l'Italia g<à 
conosceva, eppure gli ope
rai ce la strapparono di ma
no. Dopo diciatto anni di 
persecuzioni, m cu una co
pia significava l'arresto e 
anni di galera, dopo diciot
to anni di vita clandestina. 
l'Unità, seppure ancora .Ile-
gale, tornava a drstribtrrsi 

dinanzi a tutti, alla Uiee del 
sole. 

Quanto cammino da linei
la sera di luglio. Ih quel nu-
meio furono stampate alcu
ne migliaia d copie; e ci 
parre . ed era avvenimento 
grande. Qualche .settimana 
fa, il 24 gennaio, per l'anm-
versario della fondazione del 
Partito, la tiratina dell'U
nità fui supeiato ri mil oiie! 

Ma le prove non erano fi
nite. A settembre del '43. 
mentre la chiòse operaia si 
raccoglierà nelle trincee 
della guerra clandestina e si 
annunciavano le prime sor
tite partigiane. !'Un ta rico
minciò il .s-iir> riaggio nelle 
tipografie di fortuna, nei 
sotterranei, nelle boise del
le staffette, ne. dopp>fimdt 
delle vai gie. Vale ricordar
lo- perchè ci ,s>a pia cara 
questa copia che acquistia
mo ogni mattina all'edicola 
sotto casa o alla soglia della 
fabbrica: questa copia che 
è segno e garanzia di liber
tà per gl< italiani. 

PIETRO INGRAO 

Dnll'o settembre 19-13 la lotta partigiana uhantpa sui monti, nelle \ «Ili. entro le stesse città, fino alla vittoriosa esplosione del mo
vimento insurrezionale dell'aprile 1945. Durante tutti i lunxhi mesi della Resistenza l'« Unità » è la migliore amica dei combattenti 

per la libertà: Il incita, li sostiene, li guida nell'azione 

UN RACCONTO DI RENATA VIGANO SULLE STAFFETTE 

l)nau<lo giungeva la stampa nella brigata 
«Erano giorno lini stampati piccoli come i fogli protocollo, portavano il titolo 
chiaramente impresso: / 'Uni tà . . . Se ne impadronirono e si misero a leggere». 

L'albi venne ni dall 'orlo 
de l l i m o n t a g n a , scopri «1 ver
sante opposto , mandò un pas
saggio di v e n t o nelle foglie 
rosee e dure della faggeta su l 
lo strapiombo, brrilo nei c i n i 
pi a sbieco sulle fette brune 
della terra r ivoltata, si bev
ve la guazza dall'erba. 

R u m n e v a bu io s o l t a n t o il 
paese iti fondo al val lone, a 
c a \ a l l o di un torrente si lenzio
so in piana, si godeva la più 
be'i*Ia ora di Mirino, prima di 
ricominciare un'altra giornata 
dura — di guerra — di pena. 

I a prima ad aprir la porta 
tu la Scant ina , andò alla f on 
te con l i mezzet ta a prender 
l'acqua, ritornò in iurta. In 
c u c i n i s, udiva uno strano 
Cigolio, le molle di un l e t to 
cht- tremavano, e un g e m e n 
te ril-.bnvidire, c o m e di u n o 
che abbia un gran freddo e 
sbatt i i denti senza frenarsi. 
Era Geo, il s u o figliolo, che 
dalia Grecia J \ C V J r iportato 
tbc e malaria, e proprio sta
matt ina gli era v e n u t o un at
tacco. *<. Proprio s tamatt ina -> 
balbetto j fatica tra gli scos
soni di Hi febbre — * che c'è 
la -.lampa da portare m bri
gata >'. 

Venne g iù dalla scala di 
leirno ii Geiinda. svegliata d i l 

le \ o c i . « Sta male ( ìeo? Va
do io su in C a m p l ibo per la 
stampa >• — disse. Si b u t t ò 
indietro i capelli che le cade
vano sugli occh i , erano bruni 
a c iocche bionde, cot t i dal so
le. A n d ò a I n a i s i con l'ac
qua fredda della brocca. « D a v 
vero. m i m m i » —. insistette 
— « D i ' a Geo che stia tran
quil lo. So lare f. Si mise la 
vestina, si patt inò d i v a n t i al 
vetro della finestra, lira \m\ 
bimbina sena per i suoi tredi
ci anni, con t i n t e disgrazie 
che aveva già patito. Si ricor
d a v i sempre del babbo, quan
do Io presero i tedeschi in un 
rastrellamento, io but tarono in 
carcere al capoluogo, lei e la 
mamma i u d i r o n o per molt i 
giorni a portargli d.x mangia
re, facevano sedici chi lometri 
a piedi. Una \ o i i a incontra
rono il cappel lano delia pri
gione, gli chiesero piangendo 
di \ edere :1 babbo, e lui d o 
vet te dire ehe era s tato fuc i 
lato la pr imi sera, con altri 
nove, per rappres ig lu . 

I.a mamma era li ferma a 
pensare, passò dietro la tenda 
di Geo , ma ormai la febbre 
altissima gli aveva a g g i u n t o 
brividi e to l to la coscienza. 
« N o n sono buona di arrivare a 
Campalbo » — d.sse lei con; 

le lacnii ie agli occhi — « L 
qui, in questo sporco paese. 
chi v'e tla fidarsi, chi c'è? ». 
« Io » — disse Gei inda, e le 
dette un b i c i o ruvido — . «Le 
scarpe niente, l 'accio più pre
si») siili ì montagna . Ora va
do da Discaro a prendere la 
roba ». 

N o n incontro quis i nessu
no, arrivò d i Discaro che s ta
va g ius to aprendo la sua ba
racca d o \ c lavorava da cal
zolaio. I : n grasso e m e z z o 
gobbo ì furti «li u r i r l o spa
go. ma per le armi er i anda
to bene, e in Albani ì ci a v e v i 
l i s c i n o una g i m b i . « S o n o 
v e n u t i i prendere l i s t i m p a 
per l i l i n g u a . Geo ha il feb
brone. Vado io in C a m p a l b o » 

— disse Ge l imi ì t u t t o in un 
fi i to . A v e v a pauri c h e D i 
scaro dicesse ti. no. Invece lui 
b guardò col suo m o d o , strin
g e n d o un occh io . « Bene » — 
disse — t N o n c'è da sceglie
r e » . l e dette una sportina 
con due formaggi . « Q u e s t o 
per scusa n ni dedotti curiosi 
del basso» . Poi levò una pie
tra di l l 'aro'a, prese fuori un 
invo l to di carte , non grande. 
« E questo d o v e te lo m e t t i ? » 

— disse preoccupato . « D o v e 
se !o m e t t o n o gli altri? » — 
chiese h b a m b . n i . Discaro 

CrIot*Ici eterna ai caduti 
dette Fosse Avdeatine 

sorrise: '< D i o buono, gli uo
mini nella saccona, l c donne 
ìn seno >>. '<. Datemi uno spa
g o » — disse Gei inda. Glielo 
diede, e si vo l tò per rispetto. 
Lei armeggiò , annodò: « In
somma non ci si accorge di 
niente! » esc lamarono insieme 
quando ebbe finito. « O h , 
un'altra cosa — egli disse — 
tieni a mente: appena li vedi 
devi dire pecora e lupo mi 
mainiti Discara ». 

\ ' ia e via per la strada, G e 
limi i con la sua sportina di 
formaggi . C'era già andata 
mol te volte a C a m p a l b o anni 
ind.ctro con le -uè c o m p a g n e , 
era una bella c ima di m o n t e 
roccioso, con la pineta e una 
t o n t e gelata. Ma allora le pa
reva più v ic ino , ci si arrivava 
r idendo e gr idando m un m o 
m e n t o . Questa volta la salita 
era l u n g i t a n t o c h e ebbe p t u 
ra di aver s b a g l i n o strada. In
vece subito d o p o riconobbe le 
rocce , e con l'ultima rampi , 
l i più d u r i , sbocco ne! p ' i -
to ^office d c i l ' i ^ q u j . I c s . i-

ztone d iment icò de f in i t ivamen
te il secchio. « E l'acqua? » —-
gli rammentò , pur correndo 
Gei inda, ma lui disse: « Via 
via, dopo dopo » — mentre 
scendevano nella pineta e già 
arrivavano alla <* casa brucia
ta », base deMa formazione . 

U n partigiano grosso e bar
b u t o era lì, su una panca , c o l 
mitra tra le g inocchia . Gr i 
d ò : « O h N e g r o , hai f i t t o fa 
migl ia: « C ' è l i s tampa, 
Mazzo l ino , a l tro che ! » , «Ssss" 
— c o n i i n d ò quel lo c h i a m i l o 
Mazzo l ino — « fa piano e la
sciali in branda che sono >; i-
ti in azione s tanotte . Li :>:lip
pa 11 leggiamo prmi i no. . 
Geiinda >i al lontano, ,, \ o . - c , 
snodò i suoi spagli» e ' i c j , 
stirò con le m i n i !e e r t e . A -
v c v j p i u r i the si t o r e r o s t i 
pate col sudore- In\.-_ce rv». 
Erano g.ornahn. s tampa: . 
picco!' e .re i come i tu.;!: p~o-
tocoì lo , por: i\ ano 1 t . :o .o 
c h n r . i n u n t e ,mp r i -»o: t 1. L'-
nit.i 

\ l i / / i \ no v ! Nc'4'o -w ne 

Non sappiamo ancora i loro nomi. Non tappiamo ancora 
quali dei no-tri compagni, qnali *I<-i nn-lri ani ir i. riniti a noi 
dal vincolo pin fortr: qncllo della fraternità delle armi. ; o n o 
ìt3li scelti dalla sorte p**r qne-io -acrituio che pnò apparire 
Oscuro » ' i l cmio-o , e al quale la pavida e rabbiosi ferocia di 
«ni sono caduti vittime «là una tinta di fo-ea tragedia, ma che 
non è meno «•plendentr ed eroico ili quello della morte affron
tata sul campo di ballarli.!, rimiro un nemico infame ed odialo. 

Non 'appianio i loro nomi. .Né. osci , que-ti nomi -e per 
awenlara ci f o » e tra loro chi a taluno di noi poteia e--ere 
piò legalo da particolari vincoli ili affetto, di Mima, di comuni 
ricordi, potrebbero aggiungere niente al dolore di \ederri 
accanto trecenlovenli italiani. trecenio\enti fratelli, vittime della 
ferocia teutonica più in-en-ala r bieca, potrebbero aggiungere 
niente alla fierezza di e—ere noi italiani come loro, e d'avere 
da loro ricevuto una preziosi eredità: qnella di vendicarli e 
portare alla vittoria gli ideali per i qnali e-»i -ono morti. 

Qne-t'eredità noi la raccogliamo anch" da coloro che fino a 
ieri ci erano «conoscimi e rhe ormai non lo -aranno pin né 
per noi. ne per l'Italia, ne per il mondo angosciato e inorri
dito, poiché il martirio li illumina di una luce e di una gloria 
eterne. La raccogliamo anche digli umili, innocenti, inermi ahi-
tanti di via Ranella, il cui atroce stupore, dinanzi al supplizio, 
inaspettato e ing i iwo, dovette svanire, quando, negli occhi dei 
compagni di martirio, tratti dalle -eprete del carcere tedesco 

e#fa-ci«ta dose for-e da m*>-i languivano, le—ero la «rrlc/Aj 
che. aneb'e—i. come fieri combattenti della liberta, morivano 
per la Patria, morivano per l'Italia. 

Perciò, per qnanto profonda po--a e—ere la no-ir.i -«ifT«-r«-n.*j 
al pen-iero di que-ii trerentovenii martiri condoni al -npplizio 
da un odio cieco e br-i i j le . per quanto grande pò—a e--ere 
l'orrore al pen-iero di qiie-ti innocenti -acrifìcaii ad nn »adico 
e vigliacco impnl-o di ritorsione e di rappre-aclia. che per la 
*na inutile r immane ferocia non ha niente di limano, un 
pen-iero domina, -opra tutti eli altri, il no-lro animo: d i e 
og»i. que-li trecenlovenli fratelli hanno conqni-l.ilo con il loro 
-jrrificio un diritto -ti lutti noi. il diritto di ihiederci che 
ne»-nn altro -acrificio ci appar i la troppo fortr. che ne—nn 
altro rr-chio -ia giudicalo troppo grave, che ne—un altro -forzo 
-ia consideralo troppo ira ode perchè e— i abbiano la loro ven
detta. Soltanto infatti -e qne-la vendetta, alla quale è legato 
il risorgere del popolo italiano, contro tulli i -noi carnefici 
vecchi e nuovi, ad mi avvenire di libertà, di indipendenza. 
di civile progre—o. -ara rralirzala. il loro -npplizio ci appa
rirà domani certo non meno atroce ma nello - i e « o tempo più 
fecondo e genero-o. Chiunque nonché indietreggiare. *olo e-i-
l a « e *n qne-la via rhe i trecentoventi m-irtiri di Roma ci indi
cano. verrebbe meno ad un «acro^anto dovere. 

(Dal numero dell 'Unità di Roma del 30 marzo 1944, che 
commenta l'eroica az ione part igkma di via Rosella e la v i le 

resaglia nazista). 

Soprattutto airauività coraggiosa éeHe staffette sì iexe se la 
stampa antifascista potè essere distribaita eoa regolarità aellc 

formazioni partigiane 

>s.:ugo il sudore, corse nel
l'erba bagnata verso un uo
m o c h e <ta\a r iempiendo un 
secch io con pazienza, al filo 
della sorgente . Drs>e: « Pe
cora e Kipo nu manda Disca
ro » . Egli ia>c.ò il secchio per 
b sorpresa, e lei aggiunse: 
« P o r t o la stampa. G e o mio 
fratel lo ha il febbrone. N o n 
poteva venire ». 

« La s tampi? » — ii parti
g iano fece un salto per ] i 
g io i i — « V i i v u , andiamo ». 
L i prese per mano , si mise a 
correre sul prato. NeH'emo-

impadron irono, « appoggia
rono con li sch.-ena al m u r o , 
>i mi>ero a leggere. Gehnda 
sedette al l 'ombri , i s p e t t ò u n 
poco, ma pò» c i p ì che non si 
sarebbero mosM fac i lmente 
prima deH'uhima r,ga. A l l o 
ra tirò il N e g r o per la g i a c 
ca. « Qui h o due formaggi » 
— disse, e li levò dacia spor-
tma — « Io vado v ia, la 
mamma e in pen-iero. Però 
di>-l»ek> a roatti che e venuta 
la Geiinda A Giorgiooe, quel
lo fucilato dai tedeschi ». 

tlIATA Vr*A«r 
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L'Unità dalia vittoria della Repubblica al 7 giugno 
Gli italiani seppero 
chi erano i forchettoni 

«Legge truffa», cominciò a scrivere l'Unità e legge 
truffa fu chiamata da tutti - La Mostra dell'aldilà 

' E' stata una battaglia lun
ga quella che ci ha portato 
ella vittoria del 7 giugno e 
una battaglia che ha impe
gnato tutto il partito e milio
n i e milioni di cittadini. Le 
cartoline scritte con mano 
malferma, le lettere di pro
testa firmate con la croce 
dagli elettori analfabeti por
tavano ai parlamentari la 
testimonianza di una lotta 
politica che non lasciava 
estranei e indifferenti in nes
suna zona dell'opinione pub
blica. * 

I parlamentari clericali e 
i loro accoliti non si mo
stravano da principio trop
po preoccupati delle nostre 
denunce e della nostra pro
paganda. Essi non scorgeva
no che il vasto moto popo
lare di interesse e di appas
sionata discussione non po
teva non precedere l'onda 
della protesta indignata e 
della condanna. « Gli elet
tori queste cose non le com
prendono, gli italiani queste 
cose non le sapranno nep
pure », era il ritorneilo del 
loro disprezzo per i citta
dini e della loro cieca fiducia. 

« Cominciamo male „ 
Ma gli elettori invece riu

scirono a sapere, essi segui
rono giorno per giorno le 
vicende, i nomi dei truffa
tori furono presto « famige
rati », e ila battaglia sboccò 
nella vittoria. Questo fu per 
certo in gran parte per ope
ra della nostra stampa, so
prattutto della nostra Unità. 
« Legge truffa », cominciò a 

quotidianamente il testimo. 
ne e l'incitatore. 

L'Unità cominciò davvero 
dal primo giorno — quando 
scoprimmo e rivelammo che 
il relatore della legge, quel 
Tesauro che ebbe il suo quar
to d'ora di infamia, era sta
to un grosso gerarca fa
scista. 1 deputati democri
stiani quella mattina compe
rarono tutti l'Unità per ve
dere il loro collega in ca
micia nera, per conoscerne 
le non gloriose vicende e 
qualcuno non potè t rat te
nersi dall'esclamare: « co
minciamo male ». La cosa 
dispiacque talmente al mi
nistro Sceiba che non trovò 
di meglio che far sequestra
re illegalmente i manifesti 
che denunciavano il caso e 
riproducevano i documenti. 
Ai deputati che protestava
no, rispose che i manifesti 
avrebbero turbato 'la quiete 
pubblica, che in Italia quel
li che leggono i giornali so
no una minoranza e che al 
di là di questa minoranza, 
non intendeva arrivasse la 
notizia perturbatrice. Ed ec
co l'Unità dare il suo colpo 
di mano fin dalla prima ba t 
tuta, ricordarsi che non po
teva essere un giornale come 
gli altr:, che doveva trovare 
la via per arrivare anche 
là dove Sceiba non voleva. 
11 manifesto fu riprodotto 
su una pagina intera. 

Poi venne la grandine del
le denunce contro i forchet
toni. La mattina i gerarchi 
della Democrazia Cristiana 
compravano l'Unità, pieni di 
ansia e di sospetto, sfoglia

l a Unità» ha reso noti e smascherato ovunque i «forchettoni» 
clericali. In ogni città d'Italia, durante la campagna elettorale, 
anno sorte le « mostre dei forchettoni », che hanno documentato 

il malcostume della cricca della legge-frutta 

scrivere l'Unità e « legge 
truffa» si potè leggere pre
sto scritto con la calce sui 
mur i de i villaggi e delle cit
tà dalla Sicilia ai Veneto; 
« legge truffa » fu ripetuto 
in decine di.migliaia di con
versazioni, in centinaia di 
migliaia di colloqui alla buo
na fra eiettori, e « legge truf
fa » continuò a martel lare il 
nostro giornale giorno per 
giorno spiegando i l perchè 
e raccontando il come de l 
l'imbroglio. Verso la fine 
della campagna elettorale 
quello che ci parve il segno 
più sicuro che le cose an
davano bene fu la segnala
zione sempre più frequente, 
poi la costatazione generale 
che gli avversari nei comizi— 
per riuscire a farsi cap.re 
dovevano parlare della leg
ge elettorale chiamandola 
« la così detta legge truffa ». 

La campagna fu condot
ta in Parlamento e fuori: 

• non ci fu parlamentare che 
non intervenisse nella di
scussione, nel dibattito pro
cedurale, nella difesa degli 
•innumerevoli emendamenti 
e nelle dichiarazioni di voto 
e non ci fu deputato e se
natore che non abbia tenuto 
decine e decine d i confe
renze sul problema della 
truffa. I nostri propagandisti 

* organizzarono conversazioni 
; e dibattiti, sì raccolsero fir. 

me, si scrissero lettere, car
toline, i lavoratori sospesero 
i l lavoro e votarono ordini 

j d e l giorno, furono organiz-
«zate manifestazioni per le 
s t rade e furono inviate de 
legazioni, ma tut to questo. 

• giorno per giorno, acquistò 
: unità, o fu conosciuto, su-
. «citò l'entusiasmo e stimolò 

l'emulazione, perchè il no -
- atro giornale seppe esserne 

vano rapidamente le pagine, 
andavano a dare un'occhia
ta anche alle cronache di 
provincia. Se non c'era il 
loro nome, tiravano il fiato, 
pareva loro di essere t ran
quilli, si gustavano l'elenco 
delle malefatte degli altri 
candidati cler.cali che a vol
te in un modo o nell'altro 
avevano fatto pervenire loro 
fino al nostro giornale, poi 
tornavano a pensare inquie
ti al giorno dopo. E furono 
serviti tutt i : l'Albo d'Oro dei 
forchettoni, i Forchettoni del. 
la regione, Colpi di forchet 
ta, o sotto una rubrica o 
sotto l 'altra ci fu posto per 
tutti , anche se alla fine fu 
necessario riservare alla di 
sonesta compagnia pagine 
intere, in una sorta di edi
zione speciale. 

I meriti di Topini 
Se tutu gli italiani, i quali 

pure per ogni regione usano 
espressioni d.verse, impara
rono tanto rapidamente co
sa volesse dire « forchetto
ne », ù,e tutti gli elettori, 
quando vedevano una for
chetta appesa o disegnata 
la identificavano immedia 
ta mente con il simbolo della 
Democrazia Cristiana, l'Uni 
tà ebbe certo la sua parte 
di merito. Ma le grandi gior
nate del nostro giornale non 
furono tutte mento dei 
suoi redattori. Confessiamo
lo francamente: il gran col
po fu realizzato con la col
laborazione di quei Giorgio 
Tupini, del quale non r im
piangiamo tanto le dimiss .o. 
ni come sottosegretario e de
putato, quanto la rinuncia a 
collaborare ancora con la 
propaganda del nostro par
tito. 

La « mostra dell'aldilà * 

fu la prova suprema della 
propaganda democristiana e 
l'Unità servi Tupini e i suoi, 
subito e a dovere. Il nostro 
giornale ha molti lettori e 
molti dei suoi lettori sono 
collaboratori volontari, pron
ti ad aiutarlo perchè consi
derano l'Unità in modo di
verso da come un lettore 
qualunque considera il Mes
saggero o il Corriere della 
Sera. Così fu che la sera 
stessa dell'inaugurazione lo 
schiavo oppresso in Ceco
slovacchia, venne a fare la 
sua denuncia in romanesco 
e fu sparata la prima car
tuccia. Poi seguirono i la
voratori che avevano messo 
insieme il materiale e ci rac
contarono del prete polacco 
fotografato in Piazza della 
Pilotta: un giornalista sco
prì il falso di certe cifre, un 
altro visitatore denunciò le 
traduzioni arbitrarie e fan
tastiche di documenti tede
schi. E l'Unità a dar notizia, 
a incalzare, a pubblicare pa
gine intere di testimonianze. 

Quel giorno i deputati de
mocristiani che qualche m e 
se prima avevano brontolato 
« cominciamo male », comin
ciarono forse a sospettare 
che stavano per finire peggio. 

L'Un.tò, intanto, su ogni 
problema grande e piccolo 
della campagna elettorale, 
informava i lettori, argomen
tava e smentiva calunnie: 
la domenica in un milione 
di famiglie italiane (una fa
miglia su dieci) arrivava il 
nostro giornale direttamen
te. Ma il nostro giornale non 
si accontentava di quel mi 
lione di famiglie, i nostri 
compagni ne curavano l'affis
sione sistematica alle fer
mate dei tram, nelle vie dei 
quartieri più popolari, da 
vanti alle fabbriche. 

Sceiba condannato 
Come il discorso di To

gliatti entra nella conversa
zione dell'operaio della Fiat, 
del minatore di Carbonia, 
del bracciante emiliano? E' 
sull'Unità che il discorso di 
Togliatti è stato letto, qual 
che volta compitato, spesso 
studiato. Come sa la massaia 
di Roma o la contadina to 
scana o la tessile lombarda 
del pericolo di guerra, delie 
leggi proposte dalle deputate 
comuniste, della minaccia di 
un nuovo aumento dei fitti? 
E' sull'Unità che ha trovato 
o che qualcuno le ha letto 
quelle notizie. E notizie, con
cetti, parole d'ordine e de
nunce dai fogli del giornale 
sono entrate nel gran d ia 
logo di milioni di italiani 
finché dal giornale e da mi
lioni di uomini e di donne 
il 7 giugno, venne fuori chia
ra la gran voce che diceva 
di votare per il Partito co
munista. 

Quando cominciavano gli 
scrutini, intorno al giornale 
era l'attesa di tutto il pa r 
tito. Per delle ore intere i 
compagni aspettavano sotto 
ì portoni dell'Unità, a Roma, 
a Milano, a Genova e a To
rino; i telefoni suonavano 
per chiedere quello che era 
nella speranza e nella p re 
occupazione di tutti: erano 
i compagni che volevano 
sentirsi dire che la legge non 
era scattata, che dovevano 
rispondere alle cento e cen
to domande dei cittadini che 
affollavano le nostre sezioni 
Sceiba livido, quando dopo 
un'inspiegabile lunghissima 
attesa di molte ore compar
ve a dire a: giornalisti che 
bisognava attendere ancora, 
che non sapeva più fare le 
somme, tanto era stravolto, 
aveva in mano l'Unità, edi
zione straordinaria, che già 
annunciava la nostra vi t to
ria. Dalle fotografie pare che, 
anziché leggere il comuni
cato del ministero degli In
terni, cercasse sul nostro 
giornale la sua sentenza. La 
sera noi sapevamo ormai da 
tre, da quattro fonti sicure 
che la truffa non era riu
scita, ma il governo complot
tava ancora: l'indicazione 
del compagno Togliatti fu 
chiara e semplicissima: «An
nunciate che la legge truffa 
non è scattata, date la noti
zia della vittoria ». Il gover
no diede l'annuncio dopo il 
nostro giornale, gli sarebbe 
stato difficile fare altrimenti 

. «AMAtU » A J t m 

LA GRANDE BATTAGLIA PER LA REPUBBLICA 

filando Togliatti scrisse: 
"Umberto se ne deve andare,, 

Il corteo popolare di Roma che segue alla grande vittoria nel referendum per la Repubblica 

Sono passati orto wm ap-l 
pena dalla primavera del 1946; ' 
basta soffermarsi pochi istanti 
con l'occhio della memoria su
gli avvenimenti di quei mesi 
perchè essi ritornino ad affol-
laroisl dinanzi mtJÌ\ e precisi 
in tutti i loro minuti pasco
lati — eppure come seir brano 
appartenere ad una età lon
tana e avventurosa! 

Credo che questo dipenda dal 
fatto che tutti coloro che al
lora lavoravamo all'Unità era
vamo molto giovani, alcuni ad
dirittura ragazzi, e clic molto 
giovane, ragazza, era l'Unità 
stessa. 

Giovane, ragazza, l'Unità ap
pariva anche perche (come del 
resto tutti gli altri giornali) 
usciva ancora su un unico %-
glio, nella pagina davanti l'ar
ticolo di fondo, U corsivo po
lemico, il « servizio •>, il noti-
ziar.o estero ed interno, i re
soconti dei discorsi, ecc.; nella 
pagina di dietro, la cronaca lo
cale, ma che era quasi sempre 
sacrificata non solo ai riporti 
della prima pagina, ma anche 

ti 

LE FEBBRILI NOTTI ALL'UNITA' DOPO LE ELEZIONI DEL 7 GIUGNO 

Non è scattata! » 

Le prime voci contraddittorie - «Prepara l'edizione straordinaria» - Un titolo che non è mai stato 
stampato - La gioia in tipografia - Togliatti arriva in redazione per brindare alla vittoria 

L'alba del mercoledì U 
giugno era vicina. Alle 
quattro anche Ingrao era 
andato a riposare per 
ctualche ora a casa e al 
giornale eravamo rimasti 
in pochi (con vie c'erano 
— n quanto mi ricordo — 
Gioryìo Colorili, Maurizio 
Ferrara e Giorgio Guaz-
zotti, un compagno dell'U
nità di Torino, che si osti
nava a rifare continua
mente le somme dei voti, 
circoscrizione per circo
scrizione, alla macchina 
calcolatrice e ogni volta 
gli venivano differenti). 
L'eccitazione della serata 
e della notte, quando fé 
prime voci del mancalo 
scatto della legge truffa a-
vevano cominciato a dif
fondersi, era ormai /tutta. 
Solo un mare di mozzico
ni, di mucchi di agenzie e 
di fogli coperti di cifre e-
rano rimasti a farci com
pagnia in quelle ore deci
s i l e , straordinariamente 
simili ad una notte di set
te anni prima quando la 
sorte della Repubblica e 
della monarchia erano ap
pese ad un filo: lo stesso 
silenzio teso, Roma addor
mentata, le strade deserte, 
e noi svegli in pochi, nel
la redazione di via IV No
vembre, sentinella avan
zata del Partito pronta a 
dare l'allarme a tutta 
l'Italia; la stessa sensazio
ne di un'altra presenza a 
poche centinaia di metri 
da noi, la presenza di 
qualcuno affannato a ri
solvere all'insaputa del 
popolo una scelta dram
matica. Un compagno en
trò nella stanza dove era
vamo accampati portando 
una delle pr ime copie del 
Tempo, appena uscita dal
la tipografia. 

Da ogni riga traspariva 
la drammatica lotta che in 
quelle ore si Mova svol
gendo al Viminale per de
cidere se bisognava accet
tare la sconfitta e procla
mare il mancato scatto 
della legge truffa, oppure 
escogitare un nuovo truc
co calcolando tutte le con
seguenze di una simile av
ventura. Si venne poi a sa
pere che ì pareri erano di
visi ma che, dopo avtr a 
lungo meditato e discusso 
anche con i capi dell 'eser
cito e della polizìa, aveva 
prevalso la corrente più 
prudente. 

Drammatico appello 
iVoi non ci reggevamo 

più in piedi e per trovare 
un caffè dovemmo andare 
a sbattere fino alla stazio
ne; poi, prima di tornare 
al giornale, ci fermammo 
alla Direzione del partito, 
dove Ghini e Valli stava
no in una stanza desolata 
pronti a r icevere le tele
fonate dalle Federazioni. 
Anche dai loro dati risul
tava che avevamo vinto 
noi. 

Alle otto fui chiamato 
al telefono. Era Ingrao: 
€ Prepara l'edizione stra
ordinaria, io sto da To
gliatti, ti spiegherò appe

na arrivo >. Capii che la 
situazione precipitava e 
che stavamo andando in
contro a brutti momenti. 
Dopo pochi minuti Ingrao 
ini raggi anse in tipografia 
e mi passò un titolo a no
ve colonne, raccomandan
domi di furio comporre in 
fretta e senza sollevare 
troppa curiosità in giro. 
Quel titolo non è stato mai 
stampato e nessuno lo ha 
letto perchè gli avveni
menti successivi hanno re
so inutile il monito grave 
e il drammatico appello 
che conteneva: al Vimina
le si stava escogitando una 
diabolica truffa per de
fraudare il popolo della 
vittoria e l 'Unità chìa-
7iiami alla lotta per sven
tarla; pure, io non mi pos
so dimenticare la tensio
ne di quei momenti in ti
pografia: Ingrao che but
tava giù, sul bancone, il 
breve articolo che i com
pagni della Segreteria del 
partito lo avevano inca
ricato di scrivere, la fac
cia grave del tipografo 
che preparava il telaio di 
quella « straordinaria* che 
non è 7imi uscita, e il ti
tolista che sceglieva i ca
ratteri del titolo e poi li 
rovesciava per non farli 
vedere a nessuno. 

Squilla il telefono 
Poco lontano da noi il 

Paese-Sera preparava la 
sua prima edizione. Squil
lò il telefono: dal Vimi
nale volevano il diretto
re del Paese-Sera. Tutta 
la tipografia si fermò di 
botto, i linotipisti smise
ro di comporre tutti in
sieme e nel grande salo
ne subentrò un silenzio 
impressionante. tNulla di 
nuovo, qui dicono che 
Sceiba darà personalmen
te l 'annuncio >. Le lino-
types ripresero a funzio
nare. E cosi per quattro 
o cinque volte, ad ogni 
squillo di telefono, si ri
petè la stessa scena, fin
ché la nostra edizione 
fu pronta per andare in 
macchina. Erano le undi
ci. Sentii suonare ancora 
una volta il telefono, poi 
urlare: non è scattata! 
Non è scattata. Mi ricor
do molto bene di quel mo
mento. Gli operai aveva
no abbandonato tutti i lo
ro posti e gridavano e ri
devano come impazziti. Io 
non potevo parlare e acrei 
voluto abbracciare l'impa
ginatore e Ingrao che se 
ne stava immobile col col
to pallido e stanchissimo, 
stravolto dalla commo
zione. 

Si cantava l'Internazio
nale. Terenzì, piombato 
in tipografia, ordinava 
fiaschi di vino, poi ven
ne qualcuno a dire che 
per la strada non si pote
va più circolare tanta era 
ta folla che si era radu
nata in via IV Novembre 
in attesa della nostra edi
zione straordinaria. 

Ci sbrigammo in pochi 
minuti, dopo che l'impa
ginatore si era fatto to-

stìluire perchè a lui l'e
mozione e la gioia aveva
no reso tremanti le mani. 
La redazione era invasa 
da un mare di gente, dì 
compagni della Direzione, 
intellettuali, - amici, pas
santi cui nessuno aveva 
impedito di salire e - che 
circolavano come in casa 
propria, finché sentimmo 
un gran chiasso e battere 
le mani. Il traffico era 
completamente bloccato 
dai filobus che si erano 
fermati in mezzo alla stra
da mentre gli autisti e i 
passeggeri affacciati ai fi
nestrini salutavano un 
«amo secso da una auto
mobile davanti al nostro 
portone e che cercava dì 
aprirsi un varco tra la 
folla che lo stringeva: era 
Togliatti. 

Intorno a Togliatti 
Colui che faceva il suo 

ingresso in quel momen
to nelle nostre stanze di
sordinate, dove da tre 
giorni non si rinnovava 
l'aria, era l'uomo al qua
le i lavoratori e la picco
la genie di tutta Italia 
pensavano in quello stes
so momento con affetto e 
ammirazione come al lo
ro capo, al vincitore di li
na battaglia che era qual
che cosa di più di una 
competizione elettorale. 
Ma il fatto più straordi
nario e che ci riempiva il 
cuore di orgoglio e di 
commozione era che quel
lo stesso uomo era il no
stro capo, colui che tutti 
i giorni veniva a trovar
ci mentre lavoravamo, ci 
consigliava, ci criticava e 
la sera prima era stato fi

no a tardi nella stanza di 
Ingrao a rivedere le cose 
che scrivevamo. Adesso, 
mentre in tutta Italia, ne
gli uffici e per la strada, 
guardando i giornali o 
ascoltando la radio, la 
gente pensava in qualche 
modo a lui, Togliatti era 
lì a brindare insieme con 
noi, redattori dell'Unità, 
alla vittoria. 

Uscii dallo stanzone del
la redazione dove i com
pagni si ammassavano 
intorno u Togliatti e pas
sai davanti alle telescri
venti. Vidi una nota del 
redattore capo dell'Unità 
di Milano: «Abbiamo ini
ziato la tiratura di una e-
dizioue straordinaria di 
mezzo milione di copie, 
tireremo tutta la giorna
ta, saluti, Barca >. 

Anche noi dovevamo 
rinnovare rapidamente la 
prima affrettata edizione 
straordinaria. Centinaia di 
migliaia di persone avide 
di sapere volevano leg
gerci, aspettavano la no
stra parola. La macchina 
infernale del giornale, 
questa macchina che cam
mina sempre, quando la 
gente dorme, quando fa 
festa, quando va in ferie, 
che si ferma solo il Pri
mo Maggio, a Natale e a 
Ferragosto, doveva rimet
tersi in moto. 

Fuori c'era un sole ma
gnifico e dalla tipografia 
uscivano a gruppi i com-
pagni con i pacchi del 
giornale per andarlo a 
strillare in periferia. C'e
rano anche i miei amici e 
ci demmo appuntamento 
in un'osteria all'aperto 
sulla via Ttbttrtiua. 

ALFREDO REICHLIR 

alla nostra pretesa di dare ogni 
tanto, nella prima colonna una 
miniature di « terza pag.r>a » 
che — chissà poi perchè — 
chiamavamo « risvolto •<. 

La conseguenza, per un gior
nale come il nostro, non po
teva essere che una : che l'Unità 
di quell'epoca, nonostante tutti 
gli sforzi e i buoni propositi e 
le critiche severe e le indica
zioni autorevoli, era, più che 
un g ornale politico di infor
mazione, un manifesto di pro
paganda e di agitazione: dove, 
alla 'Ine. U « pezzo •• più im
portante finiva qualche volta 
con l'essere la manchette, alla 
quale dedicavamo cure partico
lari (stesso ce la suggeriva il 
compagno Togliatti) e che cre
do di non sbagliarmi d-ccndo 
fosse ia prima cosa che ogni 
lettore dell' Unità andasse a 
leggersi, alla mattina, sul gior
nale, 

I l a z z a r i d e l r e 

Se questo, illora, era 11 « eli
tra » normale dell'Unità, si può 
immaginare facilmente che cosa 
accadde quando si apri la cam
pagna elettorale per il referen
dum e per la Costituente e, via 
via che la campagna si inol
trava, essa si andò infuocando 
fino al parossismo, soprattutto 
dopo l'intervento sfacciato, 
inaudito, illegale dello stesso 
Umberto di Savoia nelle lotta 
elettorale. Noi ci sentimmo al
lora in <• prnr.a linea », e non 
solo metaforicamente. A due 
passi dal Quirinale, intorno alla 
sede dell'Unità pullulavano in
fatti ceni covi di teppisti, dei 
quali Umberto s'era fatto i suoi 
principali confidenti e amici e 
agenti elettorali e che noi ave
vamo denominato. « i lazzari 
del re », e i quali ci davano un 
gran da fare perchè spesso ten
tavano di compiere azioni di
rette di disturbo dentro le stan
ze della redazione e persino 
dentro la tipografia. 

Una notte, anzi, un gruppo 
di codesti « lazzari » si diverti 
addirittura a percorrere via Na
zionale in motocicletta sparando 
all'impazzata colpi di rivoltella 
prima contro le finestre della 
Direziona del Partito (che al
lora si trovava ancora In via 
Nazionale) e [ioi contro il por
tone e le finestre dell'Unità. 
» Lazzari >• di pù alto rango 
erana invece quelli che si an
nidavano in un albergo veino, 
e fra i quali si trovavano al
cuni degli organizzatori di quel
le famose dimostrazioni di piaz
za che ì monarchici tentarono 
di alimentare per le vie di Ro
ma m quei giorni, e che poi 
furono spazzate via dal grande 
corteo popolare che m una in-
dunenticabie giornata di mag-
g:o percorse come un grande 
fiume vivo il centro della ca
pitale. I saluti, i baci, i fiori 
che da quel corteo ci furono 
indirizzati ci ricompensarono 
largamente delle uigiur.e e del 
gesti osceni di cui ci gratifica-

,vano i fedeli di Umberto ogni 
volta che dovevamo entrare od 
uscire dalla sede del giornale-
Comprendemmo allora che l'U
nità era veramente diventata U 
giornale di tutto il popolo ro
mano, che essa era diventata. 
nelle lotta per la Repubblica, 
la 'bandiera non solo dei co
munisti. ma la band.era di tutti 
i repubblicani. 

Del resto, basta sfogliare an
che rapidamente t'Unita e gli 
altri giornali romani di quell'e
poca, per convincersi come que
sto non fosse accaduto per ca
so. ma per una precsa dee:-

LA NOTIZIA DELLA VITTORIA 

U Icffftraffa m è scattata! LV Volta» che W ìntntamemìe 
entra fl atoaopolfo •«litico «ella D.C. «e «a raaaaazlo al popolo 

partecipato alla lotta elettorale 
ia fetta tfopo il 7 giano 1953 

sione politica, che fu una co
raggiosa e generosa decisione 
del Partito, e che si rifletteva 
nel giornale. Voglio dire, che 
accanto ai g ornali monarchici 
d chiarati e ai giornali « agno
stici " anche gli organi dei par
titi dichiaramele repubbLcani 
mettevano la propaganda per 
la propria 1 sta avanti alla pro
paganda per la Repubblica: co-
s'echè, a lottare prima di tutto 
per la Repubblica, a farsi cioè 
prima di tutto portavoce e in
terprete degli ideali e degli in
teressi generali de! popolo re
stava e ci fu sola l'Unità. 

Questo atteggiamento, conge
niale al carattere nazionale del 
giornale del Partito di Gramsci 
e Togliatti, si prec'sò ancora 
meglio dopo l'estrema manovra 
dell'abdicazione di Vittoro Ema
nuele III e della ascesa al tro
no del «re di maggio". Con 
questo gesto, che rompeva il 
patto sul quale si era fqndata 
l'unica poss.bilità di vita pa
cifica e unitaria dello Stato 
italiano dall'aprile '44, e lo 
rompeva nel momento più cri
tico, decisivo, i Sa\oia cessa
vano di essere 1 dei*>sitari di 
una autorità costituzionale e si 
trasformavano apertamente nei 
capi di una fazione. Il refe
rendum acquistava un carattere 
drammatico. Se per caso la 
monarchia avesse vmto, quale 
autorità avrebbe potuto avere 
U « re di maggio •» dinanu al
la Nazione, di quali poteri co-1 

stituzionali la monarchia avreb
be potuto rivestirsi, come sa
rebbe stato possibile salvare l'u
nità dello Stato italiano, ga-
rant re" Io sviluppo pacifico del
la vita nazionale? Ricordo che 
tutti questi interrogativi li lessi 
sul volto di Togliatti mentre 
egli, svegliato da me nel cuore 
della notte subito dopo la co-
municazone alla stampa del 
pruno <• messaggio reale « fir
mato da Umberto II, scriveva 
in fretta, rivestito a malapena, 
la dichiarazione per il giornale 
che a questo scopo avevamo 
fermalo mentre già si andava 
in macchina. 

(( Il p i ù b e l n u m e r o » 

Arrivarono così il 2 giugno 
e poi i giorni, cosi lenti, dello 
spoglio dei risultati (allora, al 
Viminale, non c'erano né Scei
ba né le sue « calcolatrici ma
giche»). Noi eravamo nervosis-
srml e inr/pazienti, più degli al
tri io, che dovevo fare il cor
tese e il sollecito con tutta una 
sene di persone che da Roma 
e da fuori Roma tempestavano 
il giornale di telefonate, con
vinte che era impossibile che 
l'Unità non sapesse ancora se 
• avevamo vinto». E confesso 
che mi riusciva insopportabile, 
in quelle ore. la. freddezza di 
Togliatti 11 quale, a differenza 
delle giornate precedenti, non 
si faceva \-edere più al gior
nale. 

Fu lui, però, che mi dette la 
grande notizia per telefono iTo-
gliatU, come si ricorderà, era 
allora al governo). Noi prepa
rammo subito l'edizione stra
ordinaria chs uscì di 11 a po
che ore e che noi deedemmo 
essere « ù più bel numero del
l'Unità»; e lo festeggiammo 
bevendo un bechiere di vino 
con i t pografl e facendoci fo
tografare con la prfcra copia 
uscita dalla rotativa. 

La lotta per la Repubblica 
non era però finita ancora. 
Spettava alla Corte di Cassa
zione, con la imbrogliata proce
dura inventata credo propr.o 
da De Gasperi, sommare 1 ri
sultati definitivi e dar loro il 
cr.sraa ufficiale; Umberto sem
brava davvero convinto che le 
cose potessero ancora cambiare 
(vale a dire, non aveva rinun
ciato a confondere le acque e 
a pescare nel torbido); De Ga
speri con mostrava alcuna fret
ta di assumere provvisoriamente, 
come Presidente del Consiglio, 
i poteri di Capo dello Stato; de
nari a fiumi lenivano fatti c r -
colare ancora fra i « lazzari del 
re»; da Napoli g.ungeva no
tizia che la provocasene n:o-
narchica era riuscita a far ver
sare sangue innocente per le vie 
della città. 

L'atteggiamento dell'Unità fu 
hi quei g-omi estremamente 
consapevole delle responsabiLtà 
che gravavano sulla Repubblica 
appena nata (il titolo del nu
mero successivo a queDo stra
ordinario fu • La Repubblica de
mocratica sorge come il nuovo 
Stato di uivu glj italiani >) e 
inawme estremarrrente deciso 
Credo che nessuno di coloro 
che allora lavoravamo all'Unita 
dimenticherà rentus-asmo per 
l'articolo che Togliatti ci man
cò il 12 giugno: «Umberto se 
ne deve andare*. 

Poi Umberto se ne andò dav
vero e dt It a pochi giorni ss 
riunì la Costituente ed Enrico 
Ite N.coU fu eletto Capo prov
visorio dello Stato. La Repub
blica era nata, e un altro capi
tolo si apriva nella stona del-
n u l i a e m quella àtìYUnita, 

MARI! AUCATA 
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L'UNITA' E LE GRANDI LOTTE DI OPERAI CONTADINI E IMPIEGAI 1 

Sul fronte del lavoro 
La prima rubrica economico-sindacale - I redattori a scuola dai lavoratori - A fianco 
degli statali, dei metallurgici e dei braccianti - Sulla via tracciata da Antonio Gramsci 

« Sul fronte del lavoro » 
fu la rubrica che raccolse le 
notizie economico-sindacali 
nella edizione dell'Unità che 
per prima rivide legalmente 
la luce dopo la sconfìtta del 
fascismo — l'edizione roma
na. Era una rubrica dallo spa-< 
zio limitato, fatta di un cor
sivo e di tante piccole notizie 
dal titolo ad una colonna e 
fu essa, per tanti mesi, Io 
strumento a disposizione del 
Partito e dei sindacati per 
informare e guidare i lavo
ratori nelle loro azioni riven
dicative, per sostenere le pri
me lotte. Non avevano una 
grande ampiezza, allora, le 
lotte del lavoro: l'impegno di 
portare avanti la guerra con
ti o il nazifascismo, di risa-

nomici. sindacali, umani. Gli 
operai ci perdonavano per
chè sentivano il nostro entu
siasmo, perchè ci vedevano 
accanto a loro sul Rondo di 
Sesto o in Piazza Colonna 
a sostenere le cariche della 
Celere o a bagnarci con l'ac
qua colorata di Sceiba e ci 
perdonava anche Di Vittorio 
che, quando c'era qualche er
rore più grave del solito, ci 
invitava nel suo ufficio e pa
zientemente ci spiegava, sen
za aver l'aria di farlo, che 
cosa era una lotta sindacale 
e come doveva esser seguita 
e illustrata. E ci spiegava co
me i problemi si ponevano 
nella fabbrica, dove l'unità 
non si realizzava con i gene-

ta Padano, se non c'è italiano 
che non abbia sentito un cer
to giorno come un fatto im
portante della vita nazionale 
la lotta che si combatteva al
le Reggiane sotto il simbolo 
deU'RGO, o alla Breda, la 
battaglia della Terni e della 
Nebiolo o quella delle azien
de 1RI di Genova, il merito 
è si fondamentalmente di 
quelle migliaia di operai che 
si sono battuti per giorni e 
giorni senza cedere a minac
ce e a ricatti, ma quel merito 
è anche dall'Unità, del lega
me stretto che ormai unisce 
il giornale del Partito comu
nista e gli operai di ogni cit
tà, di ogni gruppo aziendale. 
E se i soprusi di Valletta, le 
prepotente di Marinotti non 

LV Unità » è a fianco del lavoratori in tutte te grandi lotte per la difesa dell'industria, l'anniento 
dei salari, la libertà nelle fabbriche. Ecco una foto di nna manifestazione di operai torinesi 
della « Nebiolo » durante l'eroica lotta che « l'Unità » giorno per giorno ha seguito, incoraggiato, 

popolarizzato in mezzo all'opinione pubblica 

na ie le ferite aperte nel cor
po del Paese aveva il primo 
posto, avanti ad ogni altro 
problema, e lo spirito di uni
tà, il clima dell'unità rende
vano possibili compromessi e 
sacrifici sul terreno sindaca
le. Eppure quanta fatica co
stava in quei primi tempi a l 
la giovane redazione del
l'Unità — e così come a Ro
ma fu poi a Milano, Torino, 
Genova — redigere quella 
rubrica. E quanta pazienza 
soprattutto, quanta buona v o 
lontà occorreva all'operaio 
per riconoscere nella notizia 
di poche righe o nel « pasto
ne » l'indicazione, l'argomen
tazione, la stessa esatta m o 
tivazione di una agitazione o 
di uno sciopero! 

Poi, poco a poco, i titoli 
sulla battaglia per la Costi
tuente e la Repubblica pre
sero il posto dei titoli sulla 
guerra vittoriosa e quelli sul 
la Costituzione presero il po
sto dei titoli che avevano se 
gnato le tappe della marcia 
del popolo italiano verso la 
vittoria del 2 giugno. Le n o 
tizie sulla ricostruzione del
l'Italia, di fronte al pratico 
sabotaggio di ogni piano e di 
ogni serio sforzo, andarono 
facendosi sempre più critiche 
e sempre più polemiche. V e n 
ne il '47 e venne il duro 1948 
e con il riorganizzarsi del 
fronte padronale, attorno a 
D e Gasperi e al Piano Mar
shall , vennero insieme alle 
nuove lotte politiche le gran
di lotte economico-sindacali. 
Ma intanto i redattori de l 
l'Unito erano andati a scuola 
sindacale, così come in m o n 
tagna e nel le piazze erano già 
andati una volta alla scuola 
della guerra partigiana e alla 
scuola delle prime grandi bat
taglie elettorali. Erano a n 
dati a scuola dagli operai in 
sciopero della Fiat e di S e 
sto S. Giovanni, da quelli di 
Piombino e da quelli della 
Ansaldo, dai minatori di Cal-
tanissetta e dai braccianti 
del le Puglie. Erano andati a 
scuola, ne l senso più lettera
l e della parola, da Togliatti 
e da Di Vittorio, da Bitossi 
e da Roveda, da Parodi, da 
Alberganti e da Massini. E 
l e piccole stentate notizie del 
«Fronte del lavoro», supe
rati gli argini delle rubriche, 
s i trasformarono nei servizi 
e nelle inchieste, nel le corri
spondenze e negli articoli che 
accompagnarono ogni batta
glia sindacale. 

Ma non fu lavoro d'un 
giorno. Per mesi, per anni, 
anche quando in redazione 
cominciarono ad esserci gli 
« specialisti » di questioni 
sindacali, la redazione delle 
notizie, degli articoli relativi 
a l le lotte rivendicative degli 
operai stentò a trovare la 
v ia giusta. Ogni tanto affio
rava improvvisamente sul 
giornale un titolo su uno 
sciopero (con enorme consu
m o di aggettivi militareschi 
e di punti esclamativi) senza 
cha un solo rigo nei storni 
precedenti ne avesse illustra
to l e origini e i motivi eco-

r ia appelli e i punti escla
mativi e dove i problemi non 
si liquidavano con un agget
tivo. A questa scuola, degli 
operai e dei dirigenti del 
movimento operaio, l'Unità è 
diventata il grande giornale 
di tutti i lavoratori, il gior
nale che sa portare in ogni 
luogo di lavoro la parola 
d'ordine giusta, che sa convin
cere gli esitanti, che sa dare 
risonanza e portata naziona
le alle lotte, rompendo il s i 
lenzio e smascherando le ca
lunnie della stampa borghese 

Se oggi non c'è italiano che 
non sappia che cosa è il De l -

riescono a passare sotto s i 
lenzio non solo quando toc
cano direttamente migliaia di 
lavoratori e una intera città, 
come è avvenuto a Firenze 
per la Pignone, ma anche 
quando toccano uno solo dei 
65.000 operai della Fiat, an
che quando toccano soltanto 
l'operaio Giovanni Scaf, que 
sto è anche merito dell'orga
no del Partito Comunista Ita
liano. 

Nei momenti di incertezza, 
nei momenti delicati della 
lotta quanto scrive l'Unità 
rappresenta non solo per i la
voratori comunisti ma per 

tutti i lavoratori il punto di 
riferimento, la guida sicura 
nella lotta aspra, acuta, giun
ta al suo momento culminan
te, rappresenta la guida s icu
ra nella lotta ampia, artico
lata da condurre intorno alle 
rivendicazioni di fondo: la 
lotta per il Piano del Lavoro, 
la lotta per le riforme strut
turali, la lotta per la Rina
scita. 

L'Unità è con tutta la sua 
potenza di giornale nazionale, 
espressione di un grande par
tito, a fianco degli statali nel 
lo sciopero del dicembre 
1948, è per trentasei giorni 
insieme ai braccianti nella 
grande lotta che li vedrà vi t 
toriosi nel giugno del '49, è 
in ogni piazza d'Italia come 
una bandiera negli scioperi 
che si susseguono impetuosi 
per il criminale rinnovarsi 
di assassina di lavoratori, è 
con i metal lurgia e con gli 
autoferrotranvieri nell'aprile 
del '51, con i ferrovieri sce
si in sciopero nell'agosto del 
'52, con i dipendenti pub
blici impegnati nelle grandi 
lotte del '53; è strumento di 
mobilitazione e di agitazione 
nei grandiosi scioperi nazio
nali per l'aumento dei salari 
del settembre e del dicem
bre scorsi, è in ogni azienda 
dove si commetta un sopru
so, in ogni fabbrica dove 
problemi non risolti creino 
situazioni pericolose per la 
produzione e per il lavoro. 
Il sindacalismo di tipo nuo
vo che sa insieme vedere i 
problemi sindacali e quelli 
economici, i problemi di ca
tegoria e i problemi produt
tivi di interesse nazionale 
trova nell'Unità la sua più 
coerente espressione. E per 
gli operai, pur nei limiti di 
una ancora insufficiente a-
?ione di chiarimento ideolo
gico, l'Unità diviene il testo 
di studio — di uno studio 
non astratto ma continua
mente legato alla pratica e 
alla battaglia politica — che 
aiuta a scoprire i vari aspet
ti della situazione economi
ca, che aiuta a cercare e a 
individuare la giusta pro
spettiva per l'azione, e le 
forze politiche che quell'a
zione possono appoggiare e 
portare avanti. 

Il trentesimo dell'Unità 
trova il giornale impegnato 
in uno sforzo particolare per 
diventare in modo più com
pleto e diretto espressione 
di ogni rivendicazione e di 
ogni aspirazione dei lavora
tori. Questo sforzo è diretto 
ad assicurare al giornale una 
grande rete di corrisponden
ti operai e contadini che 
permetta di rendere più ca
pillare il legame tra il gior
nale e i luoghi di lavoro, tra 
il giornale e gli operai, i tec

nici, gli impiegati, i brac
cianti, i mezzadri. In questa 
direzione c'è ancora molta 
strada da compiere e ci sono 
ancora da risolvere proble
mi organizzativi e tecnici 
che l'Unità ha già affrontato 
in una diversa situazione 
strutturale negli anni 1924-
1925 ma che" mai nessun al 
tro giornale moderno si è 
posto in Italia. I successi 
riportati finora, pur tra ine
vitabili errori e deficienze, 
il sorgere e raffermarsi di 
una numerosa serie di gior
nali di fabbrica che hanno 
formato giornalisti di tipo 
nuovo — giornalisti legati 
alla produzione, al banco del 
tornio, alla fresatrice o al trat
tore — danno buone garan
zie che anche questo pro
blema sarà risolto sulla via 
tracciata da.Gramsci al gior
nalismo comunista e che non 
solo un gruppo di redattori 
allenati ed esperti, ma un e-
sercito di collaboratori pren
derà il posto del cronista che 
nove anni fa aveva la pe
sante responsabilità di redi
gere il « Fronte del lavoro ». 

LUCIANO BARCA Un aspetto tipico delle feste dell'a Unità » che* raccolgono In un Incontro gioioso attorno al nostro giornale tutto II popolo 

GIOIA DI POPOLO INTORNO ALL'UNITA' 

Feste di settembre 
e lettori "strilloni r> 

Quando in ogni piazza fioriscono i villaggi della stampa democratica - Un prezioso pacco diffuso all'alba 
Il I" settembre del 1946 un 

comunicato della Direzione del 
Partito annuncia l'organizza
zione, per la prima volta, del 
« Mese della stampa comuni
sta? e il lancio di una botto-
scrizione con l'obiettivo di 10 
milioni di lire. 

Tre anni dopo, nel luglio 1949. 
una risoluzione del Comitato 
Centrale del Partito può già 
fissare come obiettivo della 
sottoscnz'or.e per l'Unità la ci
fra di 300 milioni: il 10 ottobre 
successivo la Segreteria del 
Partito annuncia che la rac
colta ha raggiunto la somma di 
424 milioni. 

Il 23 gennaio del 1949, nel cor. 
so di una festosa manifestazio
ne al Teatro Adriano di Ro
ma, presente un grande figlio 
del popolo francese, il compa

gno Marcel Cachin direttore 
dcW'Humanitc, viene costituito 
il Comitato Nazionale degli «A-
miu dell'Unita »: lo «strillonag
gio» domenicale organizzato 
subito dopo dagli « Amici » fa
rà raggiungere al nostro gior
nale la tiratura di un milione 
e mezzo di copie, cifra mai toc
cata da nessun quot diano ita
liano 

Cosa esprimono questi tre 
momenti della vita del nostro 
giornale, che più particolar
mente abbiamo voluto ricorda
re, se non il prorondo legame 
della 6lampa comunista con le 
grandi masse popolari? 

Quale giornale se non un 
giornale di popolo avrebbe po
tuto cosi apertamente denun
ciare la sua povertà e racco
gliere dai suoi stessi lettori, 

UNA GLORIOSA TRADIZIONE DEI GIORNALI DEL POPOLO 

Offerte per i minatori inglesi 
Sottoscrizioni del periodo 1924-26 - Le somme raccolte negli anni del fascismo 
« Avanzo di spiccioli, 1J20 », 

« Un muratore, I », « Un tra
vet. I », « Sette povere afrut
tate, 7». * Un piccolo com
merciante. I », « Un ribelle, 
I », « I tre Cristi, 5 », « Fra 
compagni. 020 ». 

« L'impiegato Ferrerò, coa
diuvato dalla madre settan-
tenne, invia in coscienza que
sta meschina oblazione a fa
vore della sottoscrizione ed 
invita tutti i lavoratori a sot-
tosenrere e a non stancarsi di 
tralasciare qualche piacere e 

l'importo renderlo a questo 
nostro difensore. Evviva l'u
nità proletaria! ». 

Colonne e colonne, talvol
ta intiere pagine, eccezional
mente la prima pagina dell'U
nità. sono dat 24 al 26 piene 
di queste sottoscrizioni, sem
pre modeste, anche di pochi 
centesimi, ma straboccanti di 
slancio e ricchissime di uma
nità, tutte legate, una dietro 
l'altra, ad un nome, ad uno 
pseudonimo, ad un motto, ad 
un pensiero, ad una frase per 

ÌSÌjillailainnliUélli 
* »«» I » 

^ « « * « M •» m *»* * * »-»Aw». 

. J * » » ' , V*»v f&}»2*££* »»*»>>•» 

R i itti» N I uscita, i lavoratori fcanno sfatato la loro tttmp* 
eoa f r u i i «ottofcrittal. Ecco u disegna *** '**• che apre- le 

ittc (•*•*•* 4«ut •#UMcriiioiI 

sollecitare gli altri a lottare ed 
a sostenere, con qualche sa
crificio, il giornale che difen
de i lavoratori, gli italiani 
tutti. 

L'Unita è in seguito cre
sciuta divenendo il foglio del
le famiglie italiane grazie pro
prio alle sottoscrizioni che og
gi hanno il (oro culmine nei 
« Mese della stampa comuni
sta », e atte quali tutti gli one
sti danno un'offerta, %io a 
raggiungere ed oltrepassare 
anche quattrocento milioni di 
lire. 

« Fra compagni, 1,20 », « II 
resto di una bevuta, 1 », « Un 
saluto alle vittime. 1 », « Un 
gruppo dì comunisti rimasti 
tali anche in seguito alla rat-
fica fascista. 5 »: questo leg
giamo sul 99* numero del no
stro giornale, tre mesi dopo 
la fondazione. Ma queste sot
toscrizioni nono iniziate con il 
giornale, sin dal tuo primo 
apparire a Afilano seguendo 
una tradizione della stampa 
proletaria dell'Ordine Nuovo 
(Torino, 1921-1922), del Comu
nista (Roma, 1922), del Lavo
ratore (Trieste, 1923). La sot
toscrizione era,.allora, perma
nente e si iniziava senza una 
campagna propagandistica (co
me invece facciamo oggi, alla 
vigilia del Mese). Soltanto in 
periodi molto critici, quando i 
continui sequestri minacciava
no la « morte cicile » del gior
nale, si pubblicarla qualche 
breve trafiletto per sollecitare 
la gente a soccorrere il giornale 
del popolo. 

« L'Unità: ditfondete e sot
toscrìvete », era scritto su una 
testatina a due colonne, che 
ricorreva spesso. 

Talvolta le colonne della sot
toscrizione erano invece illu
strate da vignette cere e pro
prie come, ad esempio, quel
la che raffigurava un panciu
to pescecane, sopra un muc
chio di sacchetti di soldi, col 
giornale in mano, da una par
te, con la scritta :« Alla stam
pa borghese », e un lavorato
re, inagrissimo con l'Unita tn 
mano dall'altra, tutto quanto 
circondato da coltelli, pugnali, 
baionette e manganelli bran-

r. fa

lla vecchio disegno che sormontava an fitto elenco di sottoscrizioni 

diti contro di lui. con la scrit
ta: « Alla stampa comunista *. 

La sottoscrizione, V8 aprile 
del '24, era arrivata a 3130,80 
lire e alla fine dell'anno rag
giungerà la somma di 219 mi
la 858.25 lire. Nell'ultimo nu
mero dell'Unità del 1924, ven
ne pubblicato questo riassun
to delle sottoscrizioni prò 
stampa comunista: il Lavora
tore. 11.785.90; Lo Stato ope-, 
rajo. 16500, Avanguardia 
14.073J5, Il Sindacato rosso 
9.193J5, l'Ordire Nuovo 3000, 
Pagine rosse 4J)62,65; con l'Uni
tà, complessivamente, quel
l'anno furono sottoscritte 
292011,15 lire. 

Man mano che i tempi si fa
cevano più duri, man mano 
che si andavano moltiplicandi» 
i sequestri, si rafforzava e svi
luppava pure la solidarietà, che 
è soprattutto solidarietà urna* 
na, anche dei non comunisti, 
per salvare questa bandiera 
della libertà, il nostro gior
nale. 

Così, alla fine del 1925, la 
sottoscrizione era salita a tire 
403.78l.7C. 

1926: l'anno delle leggi ecce
zionali, della soppressione di 
ogni libertà. dell'Unita stessa. 
La catena continua dei seque
stri minacciava di norie il 
giornale. Come prima Giardi-
na, Bibolòtti, cosi Franceschi-
ni. tra tm arresto e l'altro di 

Bibolòtti e Codré, gli ammini
stratori dell'Unità di quei tem
pi, attraverso le sottoscrizioni. 
cercavano di salvare il gior
nale. 

Alla sottoscrizione dell'Uni
tà, se ne affiancavano delle al
tre, come quella che tutti ri-
cordano in soccorso dei mina
tori inglesi in sciopero da 
quattro mesi, apertasi sulle co
lonne dell'Unità il 5 settem
bre 1926. Il P.C.l. soUoscrisse 
duemila lire; Bibolòtti 49 lire, 
Berti 42, Pastore 52 (U più 
munifico di tutti!). Montagnana 
44, Platone 42, D'Onofrio 45. 
e Li Causi, allora direttore, 
42. Il 7 novembre del 1926 la 
sottoscrizione per l'Unità ar
rivò a 253.947,45 lire, 

« Un pacifista, I ». « Una da
ma, I», .perché la nostra Uni
tà non muoia. 5 »; domenica 
24 ottobre 1926. La domenica 
successiva ebbe luogo la mon. 
tatura di Bologna, i fatti dì 
Palazzo d'Accursio, pretesto 
per scatenare le leggi eccezio
nali. L'ultimo numero dell'U
nità legate usci il giorno 31. 

La tradizione delle sotto
scrizioni contino durante il 
periodo clandestino. L'ultima 
sottoscrizione de l'Unità clan
destina opporre nel numero 
del 28 maggio 1944 e assom
mava in tutto a 213.740 lire. 
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nella stragrande maggioranza 
operai e contadini, lira su lira 
i 1UC7./.1 per la sua vita? 

E quale giornale se non un 
giornale di popolo avrebbe po
tuto chiedere ai suoi lettori di 
diventare . strilloni », andare 
Istrada per strada, to»a per ca
bli, salue verso i più sperduti 
casoni dei nostri monti, af
frontare nelle fabbriche la beo
ta quanto vana rappresaglia 
padronale, per conquistare nuo
vi lettori e per portare ovun
que la voce del Partito? 

Quando nel settembre del 
1JWG venne lanciato il Mese 
della stampa comunista era il 
momento in cui le grandi im
prese editoriali, finanziate da 
gruppi reazionari, scatenavano 
l'ofTensiva della stampa gialla 
che, iotto l'etichetta dell'» indi. 
pendenza », si era posta l'obiet
tivo di diffondere la sfiducia 
nella rinascente democrazia 1-
tahana. 

Le forze reazionarie, scon
volte e disperde il 25 aprile, 
cominciavano a riprendere i fili 
della loro antica rete di dominio 
schiantati dalla patriottica lotta 
degli italiani e i primi, aperti 
segni di rigurgiti del passato 
dovevano aversi proprio nel 
ritorno della stampa « indipen
dente » poiché, come ci insegna 
Gramsci, « la parte più rag
guardevole e più dinamica del
l'organizzazione di fatto della 
struttura ideologica di una 
classe dominante, cioè l'orga
nizzazione materiale intesa a 
mantenere, a difendere e a svi
luppare il fronte teorico o ideo. 
logico, è la stampa ». 

L'offensiva della stampa gial. 
la, quella che « sistematicamen
te, per professione mente », 
era anche diretta a soffocare la 
vita dei giornali democratici, 
provocando l'aumento dei costi 
di stampa e raddoppiando il 
numero delle pagine, pur la 
sciando invariato il prezzo di 
vendita, prezzo non sufficiente 
per coprire le spese più ridotte. 

Si trattava, non solo per la di
fesa della nostra stampa ma per 
la difesa stessa delle conquiste 
democratiche della liberasene, 
di andare alla controffensiva, 
sia allargando la zona di in 
fiuenza delie nostre pubblica 
zioni, sia sviluppando anche sul 
piano giornalistico le giovani 
redaziorù comuniste con l'im
piego di nuovi mezzi finanziar:. 
La decisione presa dal nostro 
Partito di lanciare ogni anno, 
nel corso del mese di propa
ganda per la stampa comuni
sta, una grande sottoscrizione 
nazionale trovava il suo fonda. 
mento nella natura del nostro 
giornale, bandiera gloriosa d: 
lotta mai ammainata, espressio
ne viva del sentimento di giu
stizia, dei diritti, delle speran
ze delle forze più sane della 
società nazionale, 

Da allora, ogni domenica, o-
gni giovedì, in tutte le ricor
renze che segnano le tappe 
gloriose del movimento operaio 
nell'I tali a e nel mondo o che 
ricordano le grandi figure che 
hanno guidato e che guidano 
i popoli sulla strada del pro
gresso. migliala e migliaia di 
uomini, di donne, di giovani, di 
fanciulli talvolta, ritirano al-

l'alba il piezioso pacco del loro 
giornale, dell'Unità, e portano 
ovunque, arricchendo la festa 
di motivi ideali, la voce della 
pace e della giustizia. 

Da allora ogni anno, in tutte 
le citta, in tuiUXpaesi.luy„tut-
te le frazioni, 'nelle plazze_ e 
nei parchi e nel cortili fiorisco
no le bandiere del lavoro e del
la pace e nascono miracolosa
mente, da un ' tramonto ad 
un'alba, villaggi costruiti per 
la gioia, per la fraternità, per 
la solidarietà popolare. 

Da allora ogni anno centi
naia di milioni vengono rac
colti m una .fraterna gara di 
emulazione dalle organizzazio
ni del Partito nel nome del 
giornale dei lavoratori, milioni 
che rappresentano la somma di 
innumerevoli modeste offerte e 
che esprimono la ricchezza 
onesta creata per un giornale 
onesto dal conciente sacrifìcio 
degli umili. 

Ma non sono solo questi gli 

servando come un prezioso pa
trimonio le tradizioni della 
stampa socialista, ciò è dovuto 
non solo al continuo aiuto del 
Partito, alle capacita critiche, e 
autQcritictyajBempre più svilup-

forìnazlone e di miglioramento 
del*" ""compagni assegnati " dal 
Partito ad un compito così ca
rico di difficoltà e di respon
sabilità, ma è dovuto anche al 
fraterno incoraggiamento ed 
alla critica costruttiva di mi* 
gliaia e migliaia di lettori, co
munisti e non comunisti, che 
con lettere o con colloqui han
no arricchito le esperienze e 
soprattutto U contenuto uma
no del lavoro redazionale. 

Se oggi l'Unità è il più gran
de giornale italiano, se esso 
dispone dì un esercito di cor
rispondenti in tutto il territo
rio nazionale, «e ha diecine, 
di corrispondenti e di inviati 
nei maggiori Paesi del mondo, 
ciò è frutto della forza cre-

L'c Unità » è aiatsta e sostenti* dsU'entasiasno dei «noi lettori 
che ai trasformano in strilloni volontari per portare ìa «gai strada 

e io ORDÌ casa la toce del giornale dei lavoratori 

aspetti de: profondi, vivi le
gami dell'Unità con gH strati 
più larghi del popolo italiano. 

Le nostre redazioni ricevono 
ogni giorno v.s-.te di lavora
tori e di c.ttad.ni che espri
mono critiche o approvazioni 
per questo e quell'articolo, di
scutono questa o quella noti
zia, fanno n'.evare inesattezze 
o non giuste valutazioni di de* 
terminati avvenimenti, propon
gono iniziative particolari o 
anche solo vogliono conoscere 
la nostra organizzazione e ve
dere come nasce :1 nostro gior
nale. 

I g.oma'isti comunisti che, 
dopo la Liberazione, hanno da
to vita alle redazioni delle 
quattro edizioni, nella loro 
quasi totalità, come facilmen
te si può comprendere, non 
conoscevano nulla dei « me
stiere ». Se oggi il nostro Par
tito dispone di valorosi quadri 
giornalistici, se il nostro gior
nale si è strutturato e si è 
organizzato secondo le eugen
ie di un grande giornale mo
derno, pur raccogliendo e con-

scente del nostro Partito e del 
sostegno attivo delle masse 
popolar:. 

Il compagno Togliatti, nel*.3 
più grande festa di popolo che 
mai si « a tenuta in Italia, 
quando per la prima volta, a 
Roma, proprio alla Festa del
l'Unità, il « Capo prestigioso di 
cui tanto abbiamo bisogno per 
le nostre battaglie » riprendeva 
contatto con il DODOIO italiano 
dopo l'attentato del M luglio, 
disse ad un certo momento: 
* Per noi abituati a vivere, a 
g:o:re, a combattere insieme 
alla mas^a del nostro popolo, 
la vera vita zncommcìa soltan
to quando con questa massa 
del popolo possiamo prendere 
un contatto pieno, intero, co
me quello che oggi vi è qui 
tra d: noi ». 

Ecco perchè l'Unità è un 
giornale vivo: perchè esso gioi
sce e combatte insieme al po
polo; ecco perchè l'Unità con 
potrà mai fermarsi, perchè es
sa è carne della carne delle 
grandi masse popolari che a-
vanxano sempre, poiché questa 
è la tegge, della «torta. 

stus» mani 
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RETE DEI C O R R I S P O N D E N T I ALL'ESTERO Perchè V Unità 
è un giornale moderno 

11 più diffuso quotidiano d'Italia - Una gloriosa tradizione politica e 
Dibattiti» inchieste e servizi - La pagina della donna e quella sportiva 

culturale 
- Non ci 

sono " cortine " e divisioni del mondo per i nostri lettori - I legami con il popolo 

Una cartina che indica il numero dei corrispondenti fissi dcll'a Unità » e le nazioni visitate dai suoi inviati speciali, u L'Unità » ha 8 corrispondenti fìssi nelle capitali 
straniere dell'Oriente e dell'Occidente e i suoi Inviati speciali hanno trasmesso servizi dall'URSS e dall'Inghilterra, dalla Corca e dall'Iran, dall'Algeria e dall'Olanda, dalla 

Germania Occidentale • dalla Repubblica democratica tedesca, dal Portogallo e dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svizzera, dall'Egitto e dall'Albania 

E' vero che non sempre la 
grande tiratura qualifica un 
giornale; ma è un fatto in
controvertibile che quando 
un giornale di un Parti to co
munista, che si stampa in un 
Paese dove opera una socie
tà capitalistica, riesce, in bre
ve volgere di anni, a divenire 
il più diffuso giornale nazio
nale, ciò qualifica senza dub
bio il giornale e lo afferma 
come grande giornale mo
derno. 

Due innovazioni 
Esiste questa realtà, in I ta

lia, confermata da cifre no
te nelle amministrazioni e 
nelle tipografie di tutt i i 
giornali, di tutte le edicole 
italiane: nella tiratura quoti
diana l'Unità nelle sue quat
tro edizioni di Roma, Milano, 
Torino e Genova, è il giorna
le più diffuso con le sue 480 
mila copie. Ma proprio per
chè giornale moderno, l'Unità 
ha creato delle giornate spe
ciali di diffusione, al giovedì 
ed alla domenica. La sola 
Unità di Milano stampa al 
giovedì 35 mila copie in più 
della normale tiratura, pari 
alla t iratura totale comples
siva delle due edizioni del 
Popolo, quotidiano della DC, 
quella di Milano e quella di 
Torino. L'Unità che si stam
pa a Milano, da sola, alla 
domenica, con una t iratura 
che supera sempre le 400 mi
la copie, è il più forte giorna
le d'Italia, battendo larga
mente lo stesso Corriere del
la Sera. 

Il giornale del giovedì e 
quello della domenica sono 
due innovazioni moderne r e -

A COLLOQUIO CON AMERIGO TERENZ1 AMMINISTRATORE DEEGATO DELLA SOCIETÀ' EDITRICE L'UNITA' 

IO giugno '53: cifra record 
copie mi • 

Il numero del 4 giugno 1944 - Quando si distribuiva il giornale con P«autostòp» - L'arrivo di Cachin 
e l 'anno della grande svolta nella diffusione - In dieci anni i lavoratori hanno sottoscritto due miliardi 

Amerigo Terenzi, ammini- rotori fissi. Più di 500 operai, 

t 
ir" 
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stratore delegato della socie 
tà editrice l'Unità, è un uo
mo alto con un formidabile 
paio d'occhiali. L'aspetto va
gamente nordico conferitogli 
da una capigliatura decisa
mente bionda, è corretto in 
lui da una gesticolazione e da 
una parlata apertamente ro
manesca. Acconsente volen
tieri, semiseppellito da pile di 
carte, a rivelarci alcuni « se
greti d'ufficio » della politica 
amministrativa dell' Unità, 
di cui regge le redini dal 
1944, sin da quando l'Unità 
ricomparve nella sua veste 
legale. 

« il primo numero dell'Uni
tà quotidiana, riapparve a 
Roma il 4 giugno 1944, il gior
no in cui entrarono gli allea
ti. Usci nella- tipografia del 
Giornale d'Italia, a Piazza 
Sciami, alle sei del pomerig 
giot mentre le retroguardie 
tedesche- sparavano ancora 
sulla Cassia e sulla Flaminia. 
Ne uscirono due edizioni, nel
la serata e nella notte: -una 
recava la notizia della libera
zione di Roma, l'altra dello 
sbarco alleato in Normandia. 
Ricordo che con i compagni 
NegarviUe, Alicata, Platone 
ed altri discutemmo a lungo 
quante copie tirarne. Deci
demmo infine per 10 mila e 
ci parve già un grosso azzar
do. Ma il distributore si mise 
a ridere. " Commendatore, ne 
tiri 20 mila " mi disse. Io non 
ero commendatore ma mi fi
dai. Quello poi tornò alla ca
rica: n Forza commendato' 
Epari 50 mila**. Insistemmo. 
Per farla breue, quel numero 
glorioso, che oggi è una' rari
tà da collezionista, usci in due 
edizioni, nelle ore più as 
surde, e Vrò la bellezza di 
257.000 copie ». 

In quanti 'eravate all'Unità, 
Jn quel periodo? • 

« Il primo progetto-che pre
sentammo alla.Direzione de! 
Partito sembrò ambizioso: 5 
redattori e 4 amministratori. 
Era. uno strano giornale, 
quello. Ricordo che la distri
buzione nelle zone appena li
berate, nell'Umbria e poi in 
Toscana, la effettuavamo 
sfruttando i trasporti milita
ri americani. I compagni con 
un sacco pieno di giornali 
sulle spalle si mettevano sui
te strade, e con. U sistema 
de l l ' " au to s top" viaggiavano 
e distribuirono l 'Unità. 

• Oggi, a ripensarli, sem
brano tempi da leggenda. La 
Unità è il complesso editoria
le p iù forte dell'Europa con
tinentale. Ci sono 506 dipen
denti , tra redattori e ammi-
nistratori, S corrispondenti 
fissi dall'estero, 122 collabo-

nelle quattro tipografie di 
Roma, Milano, Torino e Ge
nova, lavorano ogni giorno 
per stampare l'Unità. E que
sto senza contare le migliaia 
di corrispondenti nominati 
dalle varie edizioni in tutte 
le località dove arriva il gior
nale, che sono la bellezza di 
14 mila ». 

Quando cominciò il balzo 
in avanti dell'Unità? 

Naturalmente nel 1945, 
quando con la liberazione del 
Nord e la fine della guerra, 
le edizioni clandestine di Mi
lano, Torino e Genova.apri
rono i battenti e furono coor
dinate da una Direzione ge-

in tutte le edizioni, nacque
ro le redazioni locali, decen
trate anche amministrativa
mente, cominciò a nascere la 
grande rete di diffusione e di 
propaganda dell'Unità. Già 
nel 1946 l'Unità sfiorava le 
400 mila copie, esattamente 
una media di 396.030. Su 
quella base cominciammo a 
lavorare per il secondo bal
zo, che doveva portare a rad
doppiare e a triplicare la dif
fusione ». 

Quando fu il primo Mese 
della Stampa comunista? 

e Ufficialmente ilprìmove
ro " Mese " si teline nel 1947. 
Ma da tempo i compagni 
avevano cominciato a orga-

' Ecce; Marcel Cictia, eoa « .fiasco 0 costarne Terenzi, anatre 
consegna n dono a ena dinonditricc dcITc Uniti »,. «ariate ani 
delle feste del 1949 che segnarono aaa grasse srolU nel « laacio » 

alnasioaale dei giornale 

iterale della Società editrice. 
Fu nno sviluppo impetuoso. 
Aumentammo all 'impropuiso 
centinaia di migliaia di- copie 
e si posero problemi di orga
nizzazione e di amministra

tone immensi. Una cosa va 
notata: nel periodo successi
vo alta Liberazione e alla Re
pubblica, tra il '46 e il '47, vi 
fu il crollo di quasi tutte le 
testate dei giornali politici, 
che avevan goduto un'effime
ra fortuna, nei primi tempi. 
Solo a Roma mori il Risorgi* 
mento Liberale, morì . Rico
struzione, mori L'Italia Libe
ra, la Voce Repubblicana di-
renne una quisquilia, il Po 
polo non ne parliamo. In 
quel periodo tnrece l'Unità si 
trasformò, cominciò il lavoro 
per dare ai lettori non solo 
un giornale di partito,!ma un 
grande giornale moderno, che 
tenesse il campo anche sul 
piano deU'informczione e del-i 
la. cronaca. Nacquero così le 
pagine di cronaca provinciale, 

nizzare feste, spettacoli e ga
re sportive per l'Unità. La 
prima manifestazione di mas 
sa per il giornale fu organiz
zata dai compagni della Lom 
bardia, in particolare dal 
compagno WiUy Schiapparel 
li. A Mariano Comense,nel 
1945, fu « improvvisata » una 
festa dell 'Unità cui partecipò 
circa mezzo milione di perso 
ne. Fu una cosa mai vista, 
nessuno avrebbe mai creduto 
possibile in quell'epoca una 
cosa simile, con gli scarsi 
mezzi .e le scarse esperienze 
che avevamo. Da allora lavo
rammo su,quella base. Il Par
tito s u interessò da vicino al 
problema, in particolare To
gliatti. • Dèi resto era stato 
proprio Togliatti, che ancora 
nel 1944, mostrandomi una 
copia dell'Unità uscita come 
settimanale a Napoli prima 
della liberazione di Roma mi 
mostrò una pagina copèrta da 
nomi di sottoscrittori. "Ec
co, questo è il più bel gior

nale del mondo", vii disse. 
Imparammo tutti presto che 
l'Unità poteua contare su un 
pubblico straordinario, un 
pubblico che non ha mai avu
to nessun giornale del mon
do. E fu questo pubblico che 
ci portò innanzi ». 

A questo punto Terenzi mi 
mostra una fotografia: si ve
de una folla sterminata di 
operai, bandiere, sci'itte in 
italiano e in francese. Nel 
mezzo la testa bianca di un 
vecchio dallo sguardo acceso. 

e Ti ricordi l'arrivo di Ca
chin nel 1949? — mi dice — 
Quel viaggio in Italia del di
rettore dell'Humanité coinci
se con il massimo sforzo com
piuto dal Partito per lancia
re l'Unità. Fu un viaggio 
trionfale, per tutti i principa
li centri italiani e fu l'inizio 
del nuovo balzo in avanti del 
giornale. Fu prodigioso. Fino 
al mese di gennaio le quattro 
edizioni diffondevano la do
menica 428.000 copie. Nel feb
braio, dopo un mese di pro
paganda, di organizzazione 
attenta e di iniziative, la dif
fusione salì, in febbraio, a 
947261 copie, e poi nei mesi 
successivi superò abbondan
temente il milione, giunse al
la media di un milione e 150 
mila. Fu quello l'anno della 
grande svolta per l'Unità: 
sulla base di un piano preci
so, studiato con il compagno 
Pajetta, nacque l'Associazione 
degli Amici, presieduta da 
Longo; il compagno Secchia 
impegnò tutti i comitati re
gionali del Partito sul tema 
della diffusione dell'Unità. / 
risultati li hai veduti ». 

Amerigo Terenzi, mi spin
ge davanti un foglietto con 
delle cifre. E spiega. 

« Una delle " trovate " per 
aumentare la diffusione e sta
ta quella delle "grandi gior
nate". Il 21 gennaio del 1951, 
nell'annii;ersario della fonda
zione del Partito, impegnam
mo tutte le nostre forze e toc
cammo la cifra di 1.464208 
copie diffuse. Un'altra gran
de giornata fu il Primo mag
gio dello stesso anno, 1 milio
ne e 315 mila. Ogni anno, in 
occasioni particolari, il part i
to si mobilita per le grandi 
giornate di diffusione, che 
servono a consolidare i risul
tati raggiunti, a dare nuouo 
slancio alle organizzazioni. La 
più bella giornata di diffusio
ne, è inutile sottolinearlo, è 
stata quella dopo il 7 giugno 
del 1953. Tre giorni dopo le 
elezioni, il 10 giugno, l'Unità 
ha diffuso la cifra record di 
un milione e 574.379 copie! 
Con la sua media nazionale, 
oggi l'Unità è il giornale più 

forte di tutta l'Europa conti
nentale ». 

Ormai il direttore generale 
delia Società Editrice Unità, 
naviga nel suo elemento pre
ferito, le cifre. 

< Il dato più commovente 
e più dimostrativo — in mio 
possesso — mi dice — è que
sto. Dal 1944 a oggi, in varie 
sottoscrizioni, gli operai, i 
contadini, gii intellettuali ita
liani hanno sottoscritto per 
l'Unità quasi due miliardi: 
esattamente un miliardo e 975 
milioni. Abbiamo già invitato 
gli inserzionisti e i commer
cianti a controllare de visu 
la tiratura. Siamo pronti a 
invitare chicchessia, anche 
gli imbecilli che inventano i 
" misteriosi finanziamenti " 
del PCI, a controllare le ci
fre dei versamenti effettuati 
per l'Unità da milioni di ita

liani, in questi anni. Questi 
sono i finanziatori di questo 
giornale, che è oggi in grado 
di tenere la concorrenza con 
qualsiasi altro grande giorna
le italiano, e di batterlo sul 
suo stesso terreno, da gior
nale a giornale. Tra i lettori 
e il giornale c'è un'apertura 
reciproca di credito: i lettori 
sanno che il giornale fa di 
tutto, in mezzo a mille diffi
coltà, per migliorare e dare 
ad essi un materiale sempre 
più ricco, sempre più rinno
vato. E il giornale sa che può 
contare fino in fondo sui suoi 
lettori e sul partito che rap
presenta, combattendo ogni 
giorno, nei più sperduti cen
tri della Penisola, la battaglia 
più giusta e più sentita che 
mai giornale italiano abbia 
avuto l'onore di combattere*. 

MAURIZIO FERRARA 

cate nel giornalismo italiano. 
Nessun giornale, infatti, è 
riuscito a creare nel corpo del 
giornale stesso una pagina 
dedicata alla donna ed al 
bambino, capace di appassio
nare le lettrici ed i piccoli ai 
loro problemi, suscitando la 
discussione sui temi più vari 
e legando tutto un nuovo 
strato di nuovi lettori. La 
domenica l'Unità riesce a 
sintetizzare gli avvenimenti 
di tutta la settimana con una 
pagina di rubriche che rievo
cano le vicende internaziona
li e nazionali dando un orien
tamento completo anche al 
lettore che può acquistare il 
giornale solo quel giorno. Ma 
come ha potuto l'Unità dive
nire un giornale così moder
no e apprezzato da tut t i i let
tori, amici ed avversari? 

Prima di tutto perchè è il 
giornale che esprime la giu
sta politica del partito della 
classe operaia, classe dirigen
te in una società moderna. E 
perchè questa politica è 
espressa sull'Unità dalle fir
me più qualificate in campo 
politico. Quale giornale i ta
liano può, infatti, vantare 
una così alta e feconda colla
borazione politica di uomini 
come i dirigenti del Part i to 
Comunista, della Confedera
zione Generale Italiana del 
Lavoro che hanno assolto ed 
assolvono compiti internazio
nali e nazionali sì da esser 
noti in tutto il mondo e non 
solo nel nostro Paese? 

L'Unità ha inoltre raccol
to la gloriosa tradizione r i 
sorgimentale, non soltanto 
perchè gli uomini che la co 
struiscono sono stati gli uo 
mini della Resistenza, ma 
perchè lo spirito patriottico, 
la difesa dell'indipendenza 
nazionale, i problemi della r i 
nascita politica ed economica 
trovano il loro posto e sono 
sviscerati sulle sue colonne. 
La tradizione che fu dei l ibe
rali, nel tempo in cui questi 
svolsero funzioni di progres 
so, è passata non soltanto nel 
campo politico ai comunisti, 
ma anche nel campo giorna
listico all'Unità. 
, SuUje .sue,pagine risorgono 

tutte" ' le tradizioni popolari; 
e le-grandi sagre di centinaia 
di migliaia di cittadini r a c 
colti attorno alle feste de l 
l'Unità ne sono la conferma 
più valida. 

L'Unità è, soprattutto, un 
giornale moderno perchè ha 
legami con la classe operaia. 
Non c'è giornale in Italia, non 
soltanto che esprima così 
coraggiosamente la politica 
della classe operaia, ma che 
ospiti continuamente sulle 
sue pagine la voce dei lavo
ratori delle fabbriche e delle 
campagne con lettere, corri
spondenze, articoli. Ed è que
sta, senza dubbio, una carat
teristica che sottolinea la 
modernità del nostro giorna
le. Così come la terza pagina 
dell'Unità non può accetta
re l'accusa che viene giusta
mente rivolta ùi questi anni 
alle terze pagine dei giornali 
borghesi, perchè essi hanno 
perduto la tradizionale fun
zione letteraria e di organiz
zazione della cultura. A que
sti compiti le terze pagine 
dell'Unità sono invece volte 
come a compiti fondamentali, 
e non per dare la vecchia fai-

Isa cultura ma per assolvere 

la loro funzione di guida 
ideologica e culturale per 
tut te le categorie di lettori. 

Non a caso sulla terza pa
gina dell'Unità hanno trova
to posto i grandi dibattiti sui 
temi più appassionanti per 
l'umanità. Dal dibattito sulla 
pace, cui hanno partecipato 
anche democristiani e sacer
doti, oltre a tut te le altre for
ze politiche e culturali, ai d i 
battiti sulla pittura, sul ci
nema, sul teatro, sulla scuo
la, sui problemi dei giovani. 
Le grandi inchieste sociali, i 
grandi dibattiti giuridici han
no portato sull 'Unità le fir
me dei più valenti giuristi e 
avvocati italiani, così come 
alle inchieste seguivano le 
indagini espletate sui vari 
luoghi, dalla Calabria al Del
ta, dalle cascine del Cremo
nese alle fabbriche Breda e 
Reggiane, dalle risaie del 
Vercellese alla Fiat, dai can
tieri dell'Ansaldo alla Ma
gona, alle quali indagini han 

facile lettura con le molte fo
tografie ed illustrazioni. Non 
c'è villaggio dove l'Unità non 
abbia un corrispondente e 
non vi sono stati grandi fatti 
nazionali od internazionali 
che abbiano commosso l'opi
nione pubblica dove un in
viato speciale dell'Unità non 
abbia vissuto quegli avveni
menti e non li abbia raccon
tati ai suoi lettori. 

L'ammirazione di tutti 
Anche nel campo sportivo, 

l'Unità, giornale giovane e 
moderno, ha fatto tali passi 
da essere alla testa di tutti i 
quotidiani, dedicando una pa
gina intera ogni giorno allo 
sport e creando i migliori e 
più apprezzati giornalisti 
sportivi di tut ta Italia. 

Nel campo internazionale 
non vi è giornale in Italia che 
disponga di tanti e capaci cor
rispondenti nelle varie capi
tali estere. Da Parigi a Lon
dra, da Berlino a Praga, da 

no partecipato i più noti uo- Budapest a Varsavia, da P e -

2875 corrispondenti in Italia 
Le quattro edizioni dellV Unità » hanno 2875 cor

rispondenti da tu t ta Italia e centinaia di corrispon
denti dalle fabbriche e dai campi. 

14.000 rivendite diffondono IV Unità » in tut
ta Italia. 

82 sono i comitati provinciali di « Amici del
l'Unità ». 

8.070 i gruppi « Amici dell'Unità ». 
90.000 gli « Amici dell 'Unità». 

Questa immensa rete di corrispondenti, di diffu
sori, di « Amici dell'Unità », si stende su tu t ta la 
Penisola, dalle regioni centro-meridionali (per cui la 
edizione romana ha 12 pagine di cronaca cittadina e 
provinciale) all'Emilia, a l Veneto e alla Lombardia 
dove giunge l'edizione milanese (10 pagine di cronaca 
cittadina e provinciale), da Torino e il Piemonte dove 
si diffonde l'edizione piemontese alla Liguria che la 
edizione ligure serve con 5 pagine di cronaca citta
dina e provinciale. 

mini della cultura e della po
litica italiana. ' ' 

. Tutte le_ informazioni figu
rano tempestivamente nel 
giornale, non svisate o corrot
te dal timore della classe di 
rigente dominante, ma nella 
loro esatta realtà, sì da t rar 
re anche dalla cronaca nera 
l'insegnamento della morale 
proletaria. Un costume nuo 
vo per un giornalismo nuo 
vo, così come aveva scritto 
Antonio Gramsci, fondatore 
con Palmiro Togliatti del 
YUnità. 

Le migliori firme 
E l'Unità non ha solo la 

collaborazione delle migliori 
firme in campo politico ma 
anche in campo culturale. Ed 
alla scuola di questi maestri 
sono sorti sulle colonne del
l'Unità gli scrittori noti che 
dalla fabbrica, dalle campa
gne, dalle Università hanno 
portato la loro voce semplice 
sì da vincere con le loro ope
re i più importanti premi na 
zionali ed essere richiesti dai 
più forti editori. 

Così ha camminato di pari 
passo l 'attrezzatura tecnica, 
la sua impaginazione. Viva- | l iano. 
ce, resa più semplice e di più 

chino a Mosca. Non c'è così 
divisione di mondi, non ci so
no cortine per i lettori de l 
l'Unità. Hanno cooperato a 
questi grandi successi, a que
sta impostazione, molti t ra i 
dirigenti più stimati del n o 
stro Partito che si sono susse
guiti nella direzione delle va 
rie edizioni. Da Spano, primo 
direttore dell'Unità di Roma, 
ad Amendola, primo direttore 
dell'Unità di Torino, a Colom
bi, primo direttore dell'Unità 
di Milano. E poi Giancarlo 
Pajetta, Celeste NegarviUe, 
Amedeo Ugolini, Mario Mon-
tagnana che ha diretto prima 
le edizioni di Roma e Milano 
e poi quella di Torino, a Ot
tavio Pastore, Renato Mieli, 
Bini (Serbandini), Mario Ali 
cata e Marco Vais. 

Per tutti questi motivi e 
per tutti questi contributi, per 
l'amore che portano i comu
nisti all'Unità, per la stima 
con la quale ci circondano 
gli amici, per l'ammirazione 
che dichiarano ormai aper ta
mente anche gli avversari, 
l'Unità è non solo il giornale 
più diffuso ma anche il più 
moderno e vivo giornale i ta-

0AVIDE LAJ0L0 

COME LAVORANO LE QUATTRO REDAZIONI DELL'UNITA' 

Attraverso i tavoli e le telescriventi 
di Roma, Milano, Torino e Genova 

Milano - Roma • Torino - Ge
nova: nella notte una sottilis
sima rete di parole viene di
panata attraverso lo spazio 
dalle macchine telescriventi 
che hanno preso a chiamare 
e a risponder* da una reda
zione all'altra dell '-Unità . . 

Le citt ì hanno acceso lo 
luci, i negozi hanno abbassato 
le saracinesche, il rumor* del
le fabbriche si è spento nel 
cielo della periferia, i cinema
tografi e i teatri si riempiono 
di gente: ia giornata lavora
tiva sembra distendere i ner
vi nella quiete del riposo e 
del sonno; ma il battito dei 
tasti bianchi avverte che è 
cominciata un'altra fatica, la 
nostra, quella del giornale. 

Siamo nella redazione mila
nese dell'- Unita >: l'ufficio del 
redattore capo e pieno di gior
nalisti e di fumo, di fogli 
bianchi, di menabò, matite che 
tracciano segni multicolori sui 
menabò come si foss* tutti 
ritornati ragazzi, a scuola, al 
tempo delle battaglie navali. 
Ogni redattore ha qualcosa da 
dire; parla d'Italia, di Francia, 
di Cina, dell'U.R.S.S., nomi 
lontani e vicini, mentre II di
rettore Ulisse (la pipa in boc
ca e la testa china sul tavolo) 
e il capo redattore Beccatemi, 
continuano a mettere altri se
gni sui fogli, complicando 
sempre di più questa grande 
-battaglia navale» che sem
bra Incomprensibile. 

E' questa la prima riunione 

di lavoro da cui nasce, sulla 
carta, l'impostazione del gior
nale. 

Ma vediamo un momento: 
cos'è un menabò? Il me
nabò è un rettangolo di car
ta, con nove colonne traccia
te perpendicolarmente e che 
raffigura in piccolo la pagina 
cìi un giornale. Sui menabò 
vengono collocati i titoli, a 
seconda dell'importanza: in 
apertura, o di spalla, di ta
glio in centro pagina o di 
taglio basso. 

Dopo lunghe discussioni, 
dunque, ecco che i menabò 
sono pronti, coi titoli a tre, 
o a quattro, o a cinque co
lonne, e tutti gli articoli e 
le notizie al loro posto asse
gnato, I redattori sciamano 
nei corridoi, tornano nei ri
spettivi uffici e, curvi sui ta
voli, affondano gli occhi nelle 
cose del mondo. 

Meccanismo armwico 
Come un meccanismo per

fetto di cui ogni parte fun
ziona armonicamente, quasi 
nello stesso tempo la stessa 
riunione si è ripetuta nell'uf
ficio del redattore capo del
l ' . Unità » di Roma, di Torino, 
di Genova. 

Li vediamo, I nostri com
pagni di Roma, attorno al 
loro direttore Ingrao e al 
capo redattore Rekhlin; e I 
compagni di Torino che di
scutono col direttore Barca e 
il capo redattore Rocca; e i 

compagni di Genova intenti a 
tracciare i menabò insieme al 
direttore Adamoli, al vice di
rettore Torforella e a Codt-
gnola. 

intanto le telescriventi van
no avanti a tessere la loro re
te di parole. 

Ore 21, ore 22: le quattro 
edizioni del l ' -Uni tà* prendo
no ferma e sostanza. Una pa
gina è già pronta, una pagina 
che non e strettamente legata 
alle notizie del giorno e che, 
quindi, v»ene preparata con 
un certo anticipo sulle altre. 
E' la pagina del racconto, del
la poesia, del grande servizio 
dall'estero o della grande in
chiesta, della cronaca d'arte. 
E' la « terza >. Una pagina che 
sta a cuore ai nostri direttori, 
I quali vogliono regolarmente 
vederla e discuterla ogni sera. 

Ed eccoci nell'ufficio di Ulis
se, col nostro bozzone ancora 
umido, a cercare di spiegargli 
che questo articolo doveva an
dare proprio oggi, e non do
mani, e che domani parleremo 
finalmente di un certo libro. 
Ed ecco Scagnetti, della «ter
z a - d i Roma, e GaudenzI, del-
la « terza - di Genova, e Spria-
no, della - t e r z a - di Torino, 
mostrare la bozza e discutere 
con Ingrao, con Adamoli, con 
Barca. Accade qualche vetta 
che un articolo deve -sal 
t a r e - : il capo redattore ci in
forma che un servizio non 

previsto, di Calamandrei dalla 
Cina, o di Rago da Parigi, o 
di Trevisani da Londra, o di 
Boffa da Mosca, devo trovare 
spazio nella - t e r z a - . Allora 
si scende di nuovo tra le li
notype*. 

La terza pagina 
Ore 23, ore 24: dalle pro

vince capita tra capo e collo 
una notizia importante: gli 
operai di una fabbrica hanno 
concluso vittoriosam* nte lo 
sciopero iniziato qualche tem
po fa. Sembrava che il gior
nale fosse -arrivato In porto, 
e invece bisogna modificare il 
menabò della prima pagina e 
sostituire un titolo, ridurne, 
da tre a quattro colonne, un 
altro. Via via che i minuti pas
sano, il lavoro si fa sempre 
più febbrile. Si avvicina il mo
mento di chiudere la prima 
edizione. I redattori sono som
mersi da cumuli di carta stam
pala, la tipografìa chiame gli 
impaginatori, I telefoni squil
lano. 

ma finalmente, da basso, si 
ode il rullìo delle rotative; di 
Il a un po' il giornale giunge 
in redazione caldo di mac
chine e odoroso d'inchiostro: 
i redattori, I capi redattori, I 
direttori se lo guardano e se 
lo studiano con l'affetto e la 
preoccupazione del padri. 

Un po' di respiro, anche se 
per poco. Per poco, perchè, 
edizione dietro edizione, il 

giornale viene modificato a 
seconda selle notizie che con
tinuano ad arrivare sino alle 
prime ore del mattino. Sol
tanto quando l'ultima edizione 
del giornale esce dalle mac
chine si può dire di aver ve
ramente finito. 

Chi ha compiuto questa fa-
t ic* notturna? Diamo uno 
sguardo ai redattori delle 
quattro edizioni: la maggior 
parte di essi ha il volto della 
giovinezza. Non pochi proven
gono dalle fabbriche, altri 
dalle scuole, dalle università. 
Quasi tutti hanno impugnato, 
prima della penna, le armi 
contro i tedeschi e i fascisti. 

Giovani che solo da pochi 
anni si sono dedicati, con lo 
slancio e la passione dei par
tigiani, al nuovo lavoro. Sono 
giovani giunti alle redazioni 
da ogni parte d'Italia, qui 
spìnti dallo stesso amore per 
la verità e la giustizia che li 
spinse sulle montagne duran
te la lotta di liberazione. Al
cuni, giovanissimi, hanno do
vuto imparare l'ABC del gior
nalismo: ma in pochi mesi 
si sono fermati le ossa, sono 
diventati bravi e si sono im
padroniti della tecnica r.: fes
seria a fare un grande gior
nale. Questo giornale che e 
fatto di ar<ore e di passione 
e che, con tanto amore e tan
ta passione, è seguito e lette 
dal popolo italiano. 

MAaStuj vnmrai 

r 3. 
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f NELLA RIVIERA DEI FIORI CON GLI UOMINI DEL CICLISMO IN ALLENAMENTO 

Bruno Monti punto a Sanremo 
traguardo della primavera 

Anche Filippi, Aureggi e De Filippis potrebbero rompere 
il cerchio che soffoca un po' le corse, dominate da Coppi 

(Dal nostro inviato speciale) 

RIVIERA DEI FIORI, 10 — 
Tappa a Noli. E' un giorno 
/recido, battuto dal vento: le 
palme sì piegano e par che 
preghino la primavera; il ma
re — furioso — rotola la sua 
ira sulla spiaggia con ondate 
fragorose e salate. Un tem
paccio: duri e stecchiti come 
baccalà, rossi in faccia per 
gli schiaffi del vento, tornano 
da Sanremo gli nomini del-
l'« Arbos ». 

— ... pareva di camminare 
sui rulli; che fatica spingere 
la bicicletta! 

— Ma in là si va bene, 

do della primavera, della gio- tappe e in montagna. Fra i 
ui'iitù; e io giovani' lo scno\giovani, V < enfant prodige » 
abbastanza. Però quel Coppi di Francia, è forse l'uomo (li 

no.' 
— Anche troppo; il vento 

corre a cento all'ora.' Speria
mo che il vento tomi il gior
no della Milano-Sanremo. 

E' su Sanremo — banco 
della speranza del ciclismo — 
che puntano gli occhi di Mon
ti, il ragazzo d'Albano col 
quale sto parlando. 

— ... Sanremo è il traguar-

p USUATO 

Scortichini-Giambia 
stasera al Madison 

Italo Scortichini, il pugile 
peso welters di Fabriano 
che recentemente ha co
stretto al pareggio Carmen 
Basilio, Challenger al titolo 
mondiale dei welters dete
nuto dal cubano Kid Gavi-
lan, affronterà quésta sera 

**4H 

ITALO SCORTICHINI 

al Madison Square Garden 
di New York, il peso medio 
italo-americano Joey G(am
bra. 

Le belle prestazioni for
nite in quest'ultimi tempi 
da Scortichini sa tutti t qua* 
dratì d'America, hanno in
dotto Jim Norris a presen
tarlo sul ring del Madison 
(meta ultima di tutti i pu
gnatori) agli appassionati 
americani che potranno cosi 
ammirare da vicino il forte 
atleta italiano. Il suo com
pito però stasera è assai du
ro. Il suo avversario, infat
ti, figura al terzo posto nel
la graduatoria mondiale dei 
pesi medi americani e nono
stante la sconfitta subita il 
6 gennaio scorso ad opera 
di Bobby Dykes, seguita ad 
essere uno dei piò quotati 
pugili d'America. 

(che da più di un mese cam
mina...) )a paura. Fra noi si 
dice; « quest'anno Coppi ci 
pianta tutti a mezza strada ». 

— Già battuto? 
— No, faccio per dire. E 

poi sono tante le corse; Cop
pi mica potrà vincerle tutte! 
lo penso (o meglio: credo; è 
un peccato di presunzione, 
forse?...) di far meglio che 
l'anno passato. L'esperienza 
delia Roma-Napoli-Roma, del 
Giro d'Italia, soprattutto, del 
Giro di Lombardia anche, che 
sono le corse che mi hanno 
dato maggior soddisfattone, le 
mie più belle, mi servirà. Non 
mi faccio illusioni, s'intende; 
sono tanti i. giovani coinè vie 
che pensano (e dicono...) di 
dar fastidio ai campioni di 
gran nome. 

Le corse per tornar vive e 
fresche, più belle, più libere, 
hanno bisogno di sangue gio
vane, di ruote brillanti. Ma 

maggior classe; un diffìcile 
avversario, per lui, potrà es
sere Filippi che ha /aeilità 
d'azione e intelligenza di ga
ra. A Filippi non mancherà 
l'aiuto di Coppi, suo capitano 
e amico. 

Nel ciclismo è un po' co
me alla scuola: serve un buon 
maestro. Filippi ha avìito la 
fortuna di trovare il miglior 
maestro: Coppi, che gli vuol 
bene, che lo può lanciare. 
Senza una grande fatica, Fi
lippi si farà le ossa e una 
esperienza: anche nelle cor
se, è l'esperienza che, spesso. 
determina un risultato. 

E poi, Filippi dimostra di 
essere un , buon allievo di 
Coppi: si sa imporre — cioè 
— una vita castigata. un al
lenamento serio, continuo. 
Come Monti e gli altri, del 
resto. Voglio dire che Filippi 
non monta in cattedra, non 

Quattro nuovi capi per il ciclismo italiano nel 1951 e tutti 
giovani. ()ui ne vediamo insieme tre (da sinistra): De Fi
lippis (Turpailo). Piazza (Touring) e Monti (Arbos)- Il quarto 

com'è noto è Petrucei (l.lgye) 

queste ruote non vi vedono:\si sente arrivato, anche se 
sono anni, ormai, che siaspet- raggiunge, in quattro e quat-
tano invano. Comunque, la 
speranza continua a dare il 
braccio alla fiducia; quest'an
no i più giovani dovrebbero 
imporsi, almeno nelle gare di 
scatto. ' 

Si fanno dei nomi: quello 
di Monti — giovane capitano 
dell'* Arbos », che potrà con
tare sul buon aiuto di Pezzi, 
il « gregario di lusso », di 
Volpi, di Ponzini e donne
schi — è tra questi. Ma più 
che altro si tira a indovinare; 
si spera di azzeccare il nome 
che può far giuoco. Si ha fi
ducia in Monti, e — intanto 
— si aspetta che Fabbri cre
sca e inetta l'unghia. Con 
Monti dovrebbero rompere il 
cerchio, che un po' soffoca le 
corse, Filippi, Aureggi forse, 
Defilippìs anche. E in Belgio 
e in Francia seguono con 
simpatia Van Loop, Schils e 
— s'intende — Anquetil. 

Il quale, Anquetil, contro 
il tempo e in pista, ha già 
dimostrato di avere gambe 
buone; ora, Anquetil dovrà 
farsi vedere -nelle ^ corse a 

tr'otto ttn grosso traguardo. 
Per esempio: Lugano 1953. 

E Defilippts? In un fondo 
grigio, lampi di classe: Defi
lippìs ha il sangue che bru
cia; non sa star fermo, non 
sa aspettare. Quante corse ha 
perso Defilippìs, l'anno pas
sato, per la sua fretta, per la 
sua frenesia? Defilippis s'è 
trovato in un pollaio con 
troppi galli; e per non farsi 
beccare fuggiva-

Quest'anno. Defilippis sarà 
il capitano della « Torpado »; 
dunque, sarà libero di far la 
corsa come più gli piace, co
me vuole la sua fantasia. E 
siccome sul passo 
in. volata è svelto e in vion 
tagna si arrangia, facile potrà 
darsi il caso di trovar spesso 
Defilippis sui traguardi, in 
lotta per le i-ittorie. E" sim
patico. Defilippis: la sua sma
nia piace: buona fortuna. E 
— s'intende — l'aunurio vale 
per tutti gli altri giovani. 

A T T I L I O C A M O R I A X O -A 

NELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Incerta contro l'Udinese 
la presenza di Pandolf ini 

f(?e/voTA«LO SUBITO paefga 

A. l imili / / l k tigli 
VIA FLAVIA &£ 

•PAGAMF/VTO IN 12 MNSlllTA 
•SEMA CAMBIAlì 

>muOL.óO.OC? IN OPERA 
• lrV?TAUA2fON£ IMMEDIATA 

Hro n r e 
Lazio i 

o (ìliig'£in ('(Mitra va il li - .Nella 
solo I' 

't5C> 

(llll)l)Ì riguardano uni 

11 fermento ed il ma lumore e-
.sisteme nei cavol i ilei -soci e ilei 
sosteni tor i lu/iuli per il cat t ivo 
t inuameiuo aelia »i|tiai.;ru non ac
cenna a d iminu i re . 

Ai tifoni si (• poi associata par
te della .stampa d i e chiede alla 
direzione della società di via 
l ' ru t t ina che ni più presto essa 
.si adoperi a chiar i re la s i tuazio
ne ut fine di r ipor tare fiducia e 
sereni tà negli uuibieut i biunco-
az/ .urn. 

Dai can to loro ' dir igent i del
la -sucietà s t a n n o con t r ibuendo . 
a n c h e se ò da suppor re i m o i o n -
ta r iumente , ad itulurizzure voci e 

cammina, supposizioni r i m a n d a n d o di con
t i n u o queliti r i u n i o n e del Con
siglio d i re t t ivo che. come già in
formavano ieri sera, fissato per 
lunedi scorso è Mata nei corso 
della s e t t imana r imanda t a più 
volte, t ino nd essere .spostata a 
lunedì prossimo. Non c'(- du au
gurarsi che in questo giorno es
sa Unalmente abbia luogo e che 
nei corso di essa s i ano dissi ixue 
t u t t e le "nubi" e » ' i n ' q u e s t i u ! : 

U.I.S.P.: STUDENTI A CONFRONTO SULLA NEVE 

Domani si iniziano 
i campionati di sci 
ABBADIA S. SALVATORE. 11 • cos t r ingere 1 giovani s t u d e n t i ad 

— Fervono ad Abbadia San Sal
vatore gli u l t imi preparat ivi per 
l 'organizzazione delie finali na
zionali dei campiona t i di sci de
gli s t u d e n t i organizzat i Ual-
1UISP e pa t roc ina t i dal l 'Unione 
In te rnaz iona le degli S tuden t i 
con la col laborazione tecnica 
della PISI . 

I c a m p i o n a t i s tuden tesch i so
no cosi g i u n t i a l ia loro secon
da ediz ione e t u t t o lascia pre
vedere u n lus inghiero successo. 
L 'at t ivi tà prepara tor ia , svolta 
nelle varie Provincie d'Italia. 
so t to l a gu ida d i tecnic i appas
s ionat i , è s t a t a in t ensa e labo
riosa. Decine e decine di at let i 
h a n n o par tec ipa to al le gare re
gionali o provincial i e si sono 
so t t opos t i . a lungh i , pazient i al
lenament i per raggiungere u n 
buon grado d i forma. 

Spesso, poi . le gare si sono 
svolte in condiz ioni atmosferi
che avverse il che h a aumen
ta to no tevo lmente le fat iche de
gli a t l e t i ; a l t r e volte, invece. 
al le gare h a n n o par tec ipa to al
cuni e lement i di terza serie del
la FISI con la conseguenza di 

impegnars i se r i amente pe r rion 
sf igurare davan t i ai p iù esperti 
avversari e con 11 vantaggio di 
po te r cosi m e t t e r e a fuoco le 
loro reali possibilità. 

1! p rogramma dei campiona t i 
è vario ed a t t r aen t e , in fa t t i alle 
gare di fondo, discesa libera e 
discesa obbligata maschi l i © fem
mini l i farà da con to rno u n a se
r ie d i manifes taz ioni folklori-
s t iche . 

II p rogramma det tag l ia to del
ie d u e g iorna te di gare ù il se
g u e n t e : 

SABATO 13 - Ore 7 ,30 : 'pa r 
tenza in pullman per 1 campi di 
neve e prove delle p is te : ore 
10.30: s a r à di fondo km. 5; ore 
12: colazione in rifugio; ore 14: 
gara di slalom; ore 15,30: r i torno 
ad Abbadia ; ore 19: cena; ore 
20.30: festa in onore degli at let i . 

DOMENICA 14 - Ore X: pa r 
tenza per i campi di neve e a r 
rivo dei partecipanti al r aduno ; 
ore 10: gara di discesa l ibera: 
ore 12: r i torno ad Abbadia; ore 
13: pranzo; ore 1440; premiazio
ne at let i e radunisi! ; ore 16: balli 
dello sciatore alle sale Edelweis, 
Roma e Carli, caccia al tesoro: 
ore 18.30: grande fiaccolata di 
chiusura. 

quale non h a n n o preso pat te tìal-
li eil A/ imont i . ancora soll'erenti 
m e n t r e Pandolt lni Ha solo svolto 
qua lche esercizio f innico respira
torio. Hronèe ino l t re nei calcia
re la palla r isente ancora qual
che dolore ai piede che va però 
di giorno In giorno a t t e n u a n 
dosi e che gli i iennet tcrà (piasi 
s icuramente di giocare ad Udine. 
(jucsta m a t t i n a Parver larA svol
gere u n nuovo a l l enamento atle
tico ed in serata alio ore "20.30. 
la comit iva giallorossa part i rà 
|K.'r l'eli ne. 

Per q u a n t o r iguarda la forma
zione l 'u l t imo dubbio, conferma
ta l 'assenza di A/ imont i e Galli, 
r iguarda Pandol t lni . K dalla sua 
presenza d ipende lo schieramen
to della pr ima linea, che ne! ca
so Pan giocasse vedrebbe Hronée 
cen t ravan t i e Periss inot to ala si
n is t ra : nel caso contrar io Ghig-
gia cen t ravan t i e Rennsto e pe
rissinot to ali. Azlmonti invece 
verrà sos t i tu i to d a R. Venturi . 

-'• •:•'•'. ;':•*•' ' - L'informatera 

^RICHIAMO I SICQ. LETTORI DI VOLERCI COMUNICA»! IL 
LORO INDIRIZZO PER L'INVIO IN OMACCIO DEL NOSTRO IN 
TERESSAHTE LIVttHO u f M i l l t -NOTIZIARIO M I » CASA.. 
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^ j t i m i t empi ai sonò a n d a t e addeh-
"* sanilo su l la società biancaz^.urra. 

ieri pomeriggio i n t a n t o i bian-
coazzurri h a n n o d i spu ta to l 'an
nunc ia ta par t i te l la di a l l enamen
to d u r a t a 45 m i n u t i : 20 il pr imo 
t empo e 25 la ripresa. S p r o n e 
che dirigevu la par t i ta ha schie
rato le seguent i formazioni : Ti
tolari: De Fazio (Sen t imen t i IV 
era a guardia della rete degli al
l ena to r i ) . Antoliazzi. Sent imen
t i V. Fur iass i ; Montanar i , Ber
gamo; Puccinel l i , Bur in i . Vivo-
Io. Bredesen. Foiitauesi. 
Risene: Sen t imen t i IV. C'ardeiii. 
Patrizza. Di Veroli ; Alzani. Car
rador i ; Sj>erati. Pistacchi, Betto
lini . Palombini . Alzpuru. 

Nel corso dei 45' di gioco sono 
s ta te segnate q u a t t r o r e t i : da 
Fontanes i , Bur in i (su calcio di 
rigore poi r ipe tu to per ord ine di 
Sj>erono e real izzato a n c h e d a 
Bergamo) e Bredesen. 

P r ima della par t i t a i giocatori 
avevano t e n u t o u n a leggera se
d u t a a t le t ica , a l la qua le h a n n o 
par tec ipa to a n c h e Malacarne 
(ancora do loran te alla coscia ) e 
Fu in . Lofgren invece, influenza
to . non h a par tec ipa to all 'alle
n a m e n t o . 

Per q u a n t o r iguarda la forma
zione di domenica mol to pro
bab i lmente Sj>erone schiererà 
quel la di oggi ; l 'unica var ian te 
potrebbe essere ti r i en t ro di Fu in 
a med iano con il conseguen te 
a r r e t r amen to di Montanar i a 
terz ino e l 'esclusione da l la 
squadra di Furiassi a m e n o c h e 
ques t ' u l t imo n o n ven»a lasciato 
al s u o posto e fuori squadra ri
manga Montanar i . 

* > • 
I giaHoroM=i h a n n o t e n u t o ie

ri u n a t r eve seduta at le t ica alia 

^ - &***************^^MJr***************'************'***M**-****jr*****+****'***+-**jV**+ 

Sophìa Loren ed 
da Steno che rien 

Alberto Sordi 
e presentato su 

sono gli interpreti di - D u e notti con Cleopatra » «no rpfl«osUsimo ferraniacoìor diretto 
gli schermi nazionali dalla Mi «erra Fi':r>. Ridete alle bellissime spalle della regina d'Egitto. 

LE RAPPRESENTATIVE DI IV SERIt 

I "probabili,, bailono 
i "lilolari,, per i a o 

SQUADRA « A » (primo tempo) : 
Masotti (Massese); Losl (Cremo
nese) ; Parola (Cuneo) ; Padulazzi 
(Aosta) ; AUoni (Cremonese) ; 
Dallsilio (Verbanla) ; P r enna (Col
li-ferro); Ardit (Mostr ina) ; Can-
cian (Sacllese); Checchi (Reggia
na ) ; Plebanl (BieUese). 

SQUADRA « B . : (1 . tempo) 
Frane! (Pistoiese); Camozzl (Bol
zano), Consonni (Colleferro); 
Bucci (Potenza) , Brusadin (Col-
leferro), Montrone (Molle t ta) ; 
Lazzari (Sacllese), Mazzoni (Ba
r i ) , Ferrar i (Pescara) ; Di Cle
mente (Pescara) , Caronti (Maria
no C ) . 

SQUADRA • A » : (2. tempo) 
Masotti (Massese); I.osl (Cremo
nese). Parola (Cuneo), Padulazzi 
(Aosta) ; Consonni (Colleferro), 
Dallalio (Verbanla) ; Prenna (Col
leferro), Ardit (Mestr ina) . Can-
cian (Sacilrse) . Groppo (Aosta) , 
r i eban i (BieUese). 

SQUADRA « I I » : (2. tempo) Fi 
lippi (Colleferro); Camozzl (Bol
zano) , Zanrl laro (Fer ra ra ) , Due 
ci (Po tenza) : Brusadin (Collefer
ro) , Montrone (Molle t ta) ; l a z z a 
ri (Sacilesr), Mazzoni (Bari). 
Scamos (Masiesr) , Di Clemente 
(Pescara) , Caronti (Mariano C). 

Arbi t ro : Clemente di Roma. 
Rete : al 15* della r ipresa Sca 

mos (Massese). 
Anche questa volta il tempo 

non è s tato alleato delie due r a p 
presentat ive di IV Serie « A » ( t i 
tolari) « B » (probabili) dalle 
quali i tecnici selezionatori dove
vano definitivamente va ra re . 
tempo permettendo, la squadra 
« nazionale • dilettantistica che 
dovrà incontrarsi colle sue consi
mili del Lussemburgo e dell 'O
landa. 

La pioggia infatti caduta ab
bondantemente per tu t ta la m a t - / 
t inata di ieri e du ran te la par t i 
ta non ha permesso ai seleziona
tori di t r a r re conclusioni defini
tive dall 'allenamento disputato 
ieri alle 15 al « Torino ». Nono
stante però il te r reno di gioco 
:osse impraticabile i selezionatori 
hanno fatto egualmente scendere 
n carneo le due formazioni. \ 

j ~he nrò? Forse per non restiuirc 
.TI pochi snettatori presenti il 
.-o5to ie l biglietto. 

Alla fine tuttavia essi sono s ta-
j ti costretti , dopo un primo t em

po di 30 minuti, a far r ient rare 
gli atleti negli spogliatoi al 15' 
della ripresa dopo la rete di Sca
mos realizzata per la squadra 
« B» . 

Sorreggiate le partenze 
ai « mondiali » di Fa'itn 

FALUN". Il — A Falur.. dove 
dorren:ca sì i.-»izieranr.o i carr-
pior.a;. rror.dial: di sci , sono s ta
te sorteggiate le partenze per la 
prima gara in programma, que.ia 
di fondo sui 30 Km. L ' ingra t j 
compito d i segnare per pr imi !» 
pista è toccato allo svedese Her-
b;n ed ai sovietici Kusr.etsow c j 
Erosfun 

Nel primo gruppo di fondisti 
par t i ranno anche gli i taliani Za-
nolli e Mismeiti; nel secor.do sa
ranno in gara DelladJa e Cl:a-
t n a n . ne Iterzo De Florlan e 
Compagr.oni e nel quar to Miciii 
s Carrar i . 

Nel concorso di salto, g\ì i te-
liani hanno 1 seguenti numer i d i 
par tenza; 2- P e n i l e ; 32. Pennac
chio: «3. Rizzi; 6C. Trivella. 

VitS. Nicolò da Tolentino, 80 (ang. v. Bissolati) Tel. 470.31 g 

Ultime creazioni della più alta n vita per Uomo - Signora - Baoiliiai 
KAUI r 
» f A* fi' 

K r « 
V t T 
V V ff 

< ,1 I, '£, O X 
V E S I ,1 ti I, ff 
i» i a i A .ir 
I l ,1 f . ff, f K H 
I; I A* H K fft 
4'OAf->.£ffOA'f 

VF.MJITK. A CONTANTI. A MK7.Z O CONTI COIIKF.NTI K HATKALI 
Il cl iente non paga anticipi o «opraprezzi. Conti dire t t i 
garant i t i dal datore di lavoro o da effetti che non vanno 
scontat i in banca. Vengono prat ica t i 1 medesimi prezzi fissi. 
settnatt sul singoli capi per 1B vendita a contant i . Serietà e 

segretezza massima. 
CSM l'FFICI SONO A \ OSTICA DISPOSIZIONE 

CHI NON HA VISTO ANCORA 

PANE, AMORE 
E FANTASIA 

VADA AL PIÙ PRESTO 
AL CINE M A 

SPLENDORE 
Platea L - OGGI validità ENAL 

in* 

(in < lù* m i ni cicolo r ) 

da OGGI ai Cinema: 

ASTORIA - AUSONIA - ONESTAR - COLA DI RIENZO 

ESPERIA - GOLDEN - TRIESTE - VOLTURNO 

e da domani al VITTORIA 

Lu 

D E B O L I » l U D I T O 
Potrete riacquistare la jiioiti di udire- in modo chiaro e 

perfetto adoperando il nuovissimo apparecchio acustico tedesco 
«ATLAS WERKE». testé giunto d;Ul» Germania, costruito 
dalla insuperabile, ben noia tecnica tedesca di fama mondiale. 

Prezzo specialissimo da fl-i. ' • • • • O O O i" I'"' 
Dimostrazioni pratiche gratuite - Pagamenti rateali - Servizio 
a domicilio. Garanzia di serietà 

" L A JUCIIO-ACXWriCA .tfOlfKltKA , , 
ROMA - P.zza S. Maria Maggiore, 12. scala A. ini. ~ 

Telefono 4(1.1.261 

S.C.I.P.I. P. Bologna 53-54 

Telefono 835-019 

Società Commerciale Italiana Prodotti Industriali 

COMUmCA 
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11 cronista ricevo 
dalle 17 alle 22 C r o n a c a di R o m a Temperatura di ieri: 

min. 7,1 - max. 12 

C LE MODALITÀ' DELLA MANIFESTAZIONE CONCORDATA FRA C.G.I.L. E U.I.L. 

Martedì scioperano per le 258 lire 
le industrie e i servizi pubblici 

Le fabbriche ferme dalle 11 alle 24 - Il servizio autoferrotranviario sospeso dalle 8,30 alle 11 e 
dalle 16 alle 18,30 - Lo sciopero degli elettrici, gasisti e telefonici - Le manifestazioni di oggi 

Viaggio 
neW industria 

romana 

'• Si è riunito ieri soia alla Ca
mola del Lavoio il Consiglio 
generale dello legno e dei sin
dacati di Roma e provincia, 
convocato per la preparazione 
della grande manifestazione di 
sciopero del 16, concordata tra 
la CGIL e la U1L e che verrà 
attuata, .sii scala regionale, da 
tutti 1 lavoratol i dell'industria 
e dei servizi pubblici, per so
stenere la richiesta di aumento 
di 258 Hi e della contingenza. 

XA\ riunione del Consiglio 
delle leghe e stata aperta dal 
Segretario della CdL Ubaldo 
Moionesi , il quale ha riferito 
sugli incontri avvenuti tra la 
Segieteria della CdL e la So-
g ie t e i i a della UIL. 

Il compagno Mario Mammu-
can , S e g i c t a n o responsabile 
della C.d.L., ha preso quindi la 
paiola riassumendo le lotte at
tuate sinora dalle varie coto
gni io di lavoratoli e le monife-
sta/ ioni elle hanno avuto luogo, 
pnehf attraverso l'invio di de 
legazioni alle associazioni s in
dacali e del padronato. Il com
pagno Mammucari ha quindi 
annunciato le modalità dello 
teiopero del giorno Iti, come so
no state concordate con la Se 
greteria della UIL per il setto
re industriae e quello dei ser
vizi pubblici. 

I lavai atori di tutte le a l l en
ile industriali della città scen
deranno in sciopero dalle ore 
I l alle 21; nel settore dei servizi 
pubblici, lo sciopero avrà la 
durata di 21 ore nel le aziende 
elettriche ACE \ e SRE e alla 
TETI; i gassisti abbandoneran 
no il lavoro a partire dalle ore 
I l l iduccndo la pressione del 
«as. I.e tramvie u ibane ed e x -

• tra urbane, si fermeranno dalle 
ore 8,31» alle 11 e dalle IR alle 
1K.3II. Modalità particolari per 
alcune aziende, per i cicli con
tinui e per le lavorazioni spe
ris i! saranno diramate dal sin
dacati di categoria; sono esen
tate da questa manifestazione 
di sciopero le aziende che han
no concesso miglioramenti con
tinuativi al lavoratori, quelle 
dellp spettacolo e l'Italcablc, 
con le quali sono in corto trat
tative contrattuali. 

Concludendo, il Segretario 
responsabile della CdL ha insi
stito sulla necessità che i lavo
ratori dibattano con tutti j?U 
sii siti della popolazione le Ra
gioni della lotta e la natura del
le loro rivendicazioni, prima Ira 
le quali quella dell'aumento 
della indennità di contingenza 
di 258 lire al giorno, chiarendo 
ai cittadini come la responsabi
lità della durezza della lotta ri
cada sulle poche centinaia di 
famiglie di monopolisti i quali 
vogliono imporre un regime di 
sfruttamento e di miseria non 
soltanto ai lavoratori, ma a tut
ti gli strati della popolazione. 

Alla relazione del compagno 
Mammucari è seguita un'ampia 
discussione, nella quale sono 
intervenuti il Segretario orga
nizzativo della Camera del la
voro Levi , il Segretario dei ga
sisti Mercuri, Tesi degli auto
ferrotranvieri. Ciprari dei pa
nettieri, il compagno Vocaturo 
dell'impreso, edile Guffanti, ecc. 

Le conclusioni della riunione 
sono state tratte dal compagno 
Mammucari che ha invitato i 
lavoratori a rafforzare l'unità 
in ogni luogo di lavoro e a cu
rare attentamente la prepara
zione dello sciopero: ogni lavo
ratore deve essere avvicinato 
in m o d o che tutti partecipino 
all'astensione dal lavoro e e l 
comizio centrale al quale parle
ranno i dirigenti del le due or
ganizzazioni sindacali-

Il consiglio del le leghe ha poi 
approvato un ordine del giorno, 
nel quale dopo aver inviato il 
suo entusiastico saluto ai lavo
ratori di t i e n o v a e di Milano. 
v iene ribadita la ferma decisio
ne di -< tutti ì lavoratori di por-
:are avant i ed intensificare la 
otta, al fine di conquistare l'au 

•nonio di 258 lire al giorno del-
! indennità di contingenza e di 
< o^tringere la Confindustria a 
iiesi>tere dall'assurdo, fazioso, 
.ntinnzionale atteggiamento di 
ntran^igenza. consapevoli che 

la loro lotta per la conquista 
di miqlioramenti economici è 
lotta anche per la difesa del te -
iiurt.' di vita del popolo, per lo 
.-viluppo dell'economia locale e 
por il contenimento dei prezzi. 
ohe aumentano a seguito della 
jKihticu fiscale e della maggio
razione delle imposte di con
sumo, . 

L'o.d.g. conclude approvando 
la relazione della segreteria ca
merale sull'incontro con l'UIL. 
E' stato ìnliiie votato all'unani
mità un messaggio ai Presidenti 
della Camera <> del Senato, ai 
gruppi parlamentai ì, e per co
noscenza olla CISL e UIL pro
vinciali, nel quale, in riferi
mento al nuovo governo, viene 
detto, fra l'altio, the <• il Consi
glio generale delle leghe pone 
innanzi tutto in evidenza che lo 
on. Scclba è per ì lavoiatori 
l'espressione più tipica di una 
politica che ha come suo line 
l'attuazione di uno lotta senza 
qiiarticio contro i lavoratori 
stessi >. 

Anche ieri intanto il movi
mento per un più alto tenore di 
vita, na avuto nuovi episodi di 
lotto. 1 fornaciai di Amel ia e 
Caval leggen hanno .sospeso il 
lavoro per due ore: abbandono-
te le fornaci, i lavoratoli hanno 
manifestato nei mei tati rionali. 

Nella giornata di oggi al
tri importanti avvenimenti si 
avranno nella città e nella p i o -
vincia. Il compagno Mammuca
ri parlerà in un comizio a Pon
te Milvio e l'on. Claudio Cian
ca ad Ostiense. Quest'ultima 
manifestazione è slato indetta 
dai rappresentanti delle mag
giori aziende della zona, che 
hanno anche deciso di invitare 
i lavoratori delle aziende del 
quait iere a sospendere il lavo
ro alle ore 10. Nella stessa gior
nata di oggi si avrà la manife
stazione dei lavoratori e del po
polo di Civitavecchia al cui 
centro sarà lo sciopero genera
le di 24 ore e la ehiusuia dei 
negozi per due ote . 

Le commissioni interne della 
ACEA hanno approvato all'una
nimità il testo di un ordine del 
giorno, che è stato inviato ai 
tre sindacati di categoria, nel 
quale si esprime la decisione 
dei lavoratori di lottare per la 
perequazione della contingenza 
e si invitano ì tre sindacati ad 

unirsi «per attuale quei prov
vedimenti, anche i più energici, 
atti a ì isolvere nel più breve 
lasso di tempo tale questione »>, 

Un francese « pataccato » 
col sistema dell'orologio 

Il solito ingenuo o stato « in
distinto » lauro giorno dal to 
llto individuo scnltiissimo 

11 cittadino fnuice.->o Raul San-
lar-JCLChi. di passaggio nella vio
l in i città e alloggiato presso la 
pensione « Putri/lu » m \ i a Nu-
Kionaio, e stato avvicinato nel 
piesM di piazza Colonna da un 
dtbtinto signoro che gli ha pio-
posto un buon affare. 

Il buon trance.se si e lasciato 
convincere abbu-stan/u facilmente 
ed ha acquistato per SO 000 lire 
o 27.000 (ranchi un orologio di 
simlloio, 

Con Usibllo soddl.sfazione il 
distinto signore si e poi allonta
nato a Lordo di un f t « 1400 » Il 
signor Santaruecchl, che però 
qualche sospetto lo aveva, ha 

preso, a buon conto, n numero 
della targa, di cui ha successiva
mente dimenticato le prime due 
cifre. Le restanti, insieme al fat
to. le ha ìi/erito alla polizia. 

Conferenza di L. L Radice 
su Europeismo e patriottismo 

Domani, alle 17, in via Bru
netti 00. il piof. Lucio Lombardo 
Radico terra una conferenza su 
« Europeismo e Patriottismo », 
dedicata ai giovani II diiattito, 
cui sono invitati gli studenti 
medi, e aperto a tutti 

Al Terminillo con l'U.t.S.P. 
Anche domenica avrà luogo la 

urinai tradizionale gita al Termi
nillo organizzata dalla Sezione 
C.E.T. dell'UISP. La quota di par
tecipa/ione alla Rita, che sarà ef
fettuata su tomodl pullmann, è 
di L. 800. Per le prenotazioni ed 
eventuali informazioni sull'Itine
rario In cittì rivol/tersi .entro ve
nerdì, all'UlSP Provinciale (Via 
Sicilia, 168 e - Tel. 474483) tutti 
I pomerlKci dalle 17 alle 20. 

Il nostro cronista Riccardo 
Marmiti parlo con ylt ope-
«ii deliri vetreria " S. Pao
lo >.. Li'twetv da damimi il 
primo urticolo di-Ila no\trti 
inchiesta .sulla vita delle 

.fabbriche romani-

IEIH MATTINA 

liiaiigìirala da fi0(0in 
la variante alla Neltunense 

Il Presidente della provin
cia prof. Giuseppe Sotgiu ha 
proceduto ieri mattina all 'a
pertura al traffico della va
riante alla strada provinciale 
Nettunense alle Frattocchie, 
che elimina curve pericolose 
e due passaggi a l l ivel lo con 
la tranvia per Albano. 

Il prof. Sotgiu, che era ac
compagnato dagli assessori 
Bruno e Maderchi, dai con
siglieri Poscetti e Loreti, dal 
segretario generale dott. Ne 
gri, dall'ing. capo Masìrodi-
casa e dall' ingegnere di zona 
Angelini, è stato ricevuto dal 
Sindaco di Marino e dal le al
tre autorità locali; erario pu
re presenti il prof, Giannelli , 
a^se>sore del Comune di Ro
ma anche in rappresentanza 
del sindaco, l'ing. Cannavo 
del Genio Civile e l'ing. Or
tensi del Provveditoiato alle 
O O . P P , i sindaci di Albano, 
Nettuno e 1 prò sindaci di An
zio e Frascati. Tagliato il na
stro, il Presidente Sotgiu, al 
quale il sindaco di Mai ino 
aveva nvolto l'espressione di 
ringraziamento del le popola
zioni, ha rievocato la f iguia 
del l ' ing Feriari, recentemen
te scompaiso, e ha dato noti
zia dei lavori già compiuti 
dell'Amministi azione p iov in-
eiale per migliorare la Nettu
nense 

A UNA SKTTJMANA DI DISTANZA DALL'INIZIO DLL PROCESSO 

SEGNALAZIONI 

Scuola C. Colombo 
Nel m e s e di g iugno del '5:t 

la scuola e l ementare « Co lom
bo » di via Gabriele Camozzi 
a Mazzini, v e n n e sgomberata 
d a g l i . «follati. I locali erano 
assai malandat i o si ' fendeva
n o . quindi," necessari i lavori 

Ì d i r iparazione. Come" spt-sso 
accade i lavori v e n n e r o c o 
minciat i con molto c o m o d o , 
ni punto c h e solo a N a t a l e fu 
possibi le a v e r e pronte a l cune 
nule. La scuola « Colombo > 
funziona ( se cosi s i può dire) 
in otto a u l e prese a prest i to 
dalla scuola « Pistel l i >. la 
quale , a sua volta, ha 37 au le 
per 53 classi . E la magg ior 
parte dei bambini de l quar
tiere sono costrett i a f requen
tare le scuole private. A pa-

', ganiento. 

Si taglia le vene dei polsi in carcere 
uno dei giovani assassini del dr. Caucci 

Sai nature Lazzari si è ferito mentre era in preda ad una crisi di neroi - Le dichiara
zioni del suo difensore ano. Romano - Il giovane dichiaralo semi-infermo di mente 

Salvatore Lazzari, uno ilei due 
giovani che, nell'agosto del '52, 
uccisero il vecchio medico Livio 
Caucci, ha tentato ili suicidarsi, 
qualche gioì no fa, nel corce ie di 
Regina Coeli. 

La notizia, tiapeluta soltanto 
ieri, informa che il giovane as
sassino si sarebbe tagliato, con 
un oggetto imprecisato. le vene 
dei polsi, producendosi anche 
varie ferite ul volto. Le guardie 
carcerarie sono intervenute 
tempestivamente trasportando il 
Lazzari all'infermeria del car-
cefel%l*rn*tómgH^opo le 
prime cufe.Tiannc oHcnlftrato til 
ferito fuori pericolo.- -> i 

Tale diagnosi fa ritenere che 
Salvatore Lazzari, insieme e l 
complice Fernando Lisondri, po
trà comparire al processo che 
si celebrerà a partire dal 18 p.v. 

Circa l'accaduto l'avvocato 
Giuseppe Romano, difensore di 
fiducia del Lazzari, ha fatto, a 
nostra richiesta, alcune di chia-
razioni. 

•< Il mio cliente è. notoriamen
te. un soggetto novropatico. Ciò 
è .stato confermato, a suo tempo, 

A PIAZZA S. GIOVANNI SULL'« 85 » 

Una giovane donna contusa 
per la ressa in un autobus 

La poveretta giudicata guaribile in sette giorni 

U n a ^I.>V,IIIL- do'ifia. la s i 
g n o r i n a Virni ' iM Be l la fa t t t d i 
31 a n n i , è Mina-i.i contu-T» in 
m o d o g r a v e , - c lnacc ia ta n e l l o 
i n t e r n o d i un . m n i l u i s d e l 
l' A T A C . per !.i r e - a 

Il fa t to , c h e get ta una luce 
s f a v o r e v o l e vo l l e IO-HI 'Z 01.1 d i 
d i s a g i o c u i l ' A T A C . - . i t iopone 
la c i t t a d i n a i i ' a . e a c c a d i l i . ' .eri 
m a t t i n a , a l l e 7.45 s u un a u t o 
b u s d e l i a l i n e a 85 La - m n o n r . a 
B e ' l e f a t t i . c h e ab i ta in v i a 
d e l l e C a v e 34. ha prrA» l 'auto
b u s e si e .•^--'temala ne l c o r r i 
d o i o . tra- l e d u e file d i .-edili 
A l l a f e r m a t a d : p i a z z a S G i o 
v a n n i . è s a i i t a . n e l l a v e t t u r a . 
u n a f o l l a v e r a m e n t e s t r a b o c 
c h e v o l e <n c i t t a d i n i ì q u a K n a 
t u r a l m e n t e - i vuao p .g ia t n e l 
l ' i n t e r n o . 

A d u n t r a t t o . I.i d o n n a , .stret
ta in m e z z o a l l a c a l c a è s l a t a 
v i o l e n t e m e n t e pre.«a' . . i c o n t r o 
ì se l l i l i H a c a c c i a t o u n u r l o c h e 
ha p r o v o c a t o la f e r m a t a d e l -
l 'autobu. -

La p o v e r e t t a c h e a p p a r i v a 
.-ofTeretite. è s t a t a a c c o m p a g n a 
ta a l p r o n t o s o c c o r r o d i S . G i o 
v a n n i . d o v e i s a n i t a r i . l ' h a n n o 
" i n d i c a t a g u a r i b i l e m .«ette 
g i o r n i d i c u r a . 

PER IL MANCATO RISPETTO DELLE FESTIVITÀ' 

Il servizio autofilotranviario 
bloccato ieri per il 35 per cento 

Con~ ;a massima eoinpaUezza. 
li jiersonale del l'ATAC ha ien 
risposto ali appello delia cominis-
nor.e interna aziendale, manllc-
-tando la sua protesta contro il 
;>eR>i5.tente rifiuto della, direzio
ne di estendere a tutti I dipen
denti la riduzione dell'orario di 
,a\oro in occasione delle solen
nità civili, diritto del quale at
tualmente usufruisce solo una 
parte limitatissima del personale. 

i l . personale salariato dell'a
zienda. li cui orario di lavoro è 
compreso tra le 7 e le 15,30, ha 
abbandonato il lavoro due ore 
prima dell'orarlo normale, rifiu
tandosi inoltre di effettuare pre-
hiazloni straordinarie. L'intiero 
personale .di movimento o legato 
al moviménto.1 il 'personale di 

•invece 
ogni lavoro straordinàrio, riposi 
>«voiaU comprési, 

In c o n - e g u e n z * di ques ta de
ci** a z i o n e dei lavoratori . Il -35'è-
del serviz io di l inea e r i m a s t o 
bloccato c o m e t* no to , intat t i , o l 
tre u n t e r / o dei s e r v i / i o d e l i a 
a / t enda \i«-n<- <*o1(er;o o! Migan-
d o l lavoratori «d effettuare pe
t e n t i orari s traordinari . 

-Convocazioni di Partito 
Le StiMil 'b<- »<a tassa r :.-a:« !» 

*:*3pi * i - VT» i>u^:« ra «orula ra 
FnW.-ii oà». IV*uv jf.ir« : i .> 1» it-
t mi puvvc« x t i » : ( «Mta xjt<r:i!e 

Offi ti t t rruu V f^atsi. «i».k*u-
i.Mi: ìt\CW or :n.ft». !<*u. Iti : . v 
l r : i o n • 1&*>I. if'li <»Uc!» M U»W>n-
l«Ko «J. " p+(;* «'So. In rn f » Dx>w« *« 
Rih-k'o-» . - -

FEDERAZIONE GIOVANILE 
?*>itt. «Ili tri 18.30 ni .rtttruitaa 

n n n i i »fn«r«jitrii ti-Ulti i srirrtari 
trazione e quello che lavora, a fcj ,jrti]j.,UTUi!i. L i - « m a i l * tu» 
turno rotativo, ha. sospeso •invece utha. -• . Mthv. t 

U f i a t a i Iti battito Patirsi* cke 

Corsi deli'ENAL 
di violino e fisarmonica 

Corsi gratuit i per lo s tud io del 
v io l ino e del la f i sarmonica sono 
stati organizzati dall 'Eoa!. Le 
iscrizioni in v ia P i e m o n t e 68 
- Anche per l 'anno 1954 agl i i n 
validi forniti di apparecchi pro
t o n i per arti inferiori e conces 
sa l' indennità per usura i n d u 
menti Gli interessati possono 
presentar la relativa domanda a l 
la rappresentanza prov mcia lc e n 
tro il 25 maggio 

SETTE COLLI 

Il mercato fli Prati 
Le nius^aie di Prati, per :e 

spese -,1 recano al mercato rio
nale di p:a7?a dell Unità Non 
»i pU" dire che «i tratti di un 
grato esercizio. I prezzi prati
cati in questo mercato, intat
ti sono più alti che altrove 
( in dipendenya de! Jatto che 
•„• stato ceduto in appalto alla 
società ASSI. la quale sub-af
fitta con canoni eccessivi). la 
pulizia è qu«:cosa di «conosciu
to. il fetore insopportabile. 

Le massaie chiedono d i e ven
ga revooito l'appalto alla dit
ta ASSI, cosi come venne chie
sto dall'opposizione fin dal feb
braio 1949. che il comune, se 
non fc**se possibile revocare lo 
appalto, obblighi la ASSI a la
vare ogni settimana 1 locali, a 
disinfettare gli impianti, a pu
lire giornalmente- le scale, a ' 
mantenere in efficienza 1 frigo
riferi. a riattivar© l'aereazjone. 

Sono richieste semplici che 
debbono essere prese in consi
derazione. s e non «Uro per tu
telare i igiene del popoloso 
quartteie 

anche dal prof Carlo De Sane- L'impiegato che hu apeito 1 uf-
tis. vice direttole del nosocomio 
di S. Maria della Pietà, il quale, 
a conclusione di una perizia, ri
conobbe la seminfermità men
tale ... 

< A causa di tale condizione — 
ha continuato l'avv. Romano — 
Salvatore Lazzari perde spasmo 
la conoscenza, cadendo in deli
quio. Durante i frequenti perio
di di deliquio appunto, il giova
ne ha tentato più volte di suici
darsi. Il recente tentativo è sta
to, senza dubbio, il p iù grave 
della serica.-"-' 

Quanto al caso Caucci si ri
corderà che il vecchio medico fu 
trovato assassinato nel suo stu
dio m Viale Gorizia. Dall'ap-

Salvatore Lazzari 

partamento scomparvero un a-
nello d'oro e 40.000 lire. Le in
dagini della polizia condussero 
all'arresto dei due giovani che, 
come abbiamo ricordato, compa
riranno in tribunale fra qual
che giorno per omicidio prete
rintenzionale a scopo di repina. 

Fonata una cassaforte 
in un ufficio al Traforo 

Nei locali della società «Tem
pora ». m via dei Traforo 146. è 
stato consumato nelle pnme ore 
di ieri un lurto di notevole 
entità. 

I ladri st sono introdotti negli 
uffici mediante chiavi fai** e, 
dopo aver forzato la cassaforte. 
hanno asportato i a -omnia di 
800 ml'a lire circa. 

tlcio per primo hu pi m e d i n o ad 
avvertire la polizia I u Scienti
fica ha rilevato air-ime impronte 
che potrebbero taciutine io m-
duginl 

I disoccupati di Ostia Lido 
chiedono lavori pubblici 

ieri mattina una delega/ione 
di disoccupati di 0->tiu Lido si 
e icciita dal delegato comunale 
della zona per sollecitare 1 ap
palto. dei_Juvor.t jier la costru
zione del mercato di Ostia Lido 
e della strada di t-oliegdmento 
tnV'Ostiate Fiifmldnb. *' 

Di Iionie alle risposte eiasivo 
dei funzionario, i disoccupati 
hanno affermato la loro inten
zione di continuare l'agitazione 
anche lino ull attuazione di sclo-
jieri a rovescio. 

Si frattura un braccio 
cadendo da una moto 

Verv> le 8 20 di ieri il pesci
vendo lo estuilo Bai d i 15 a n n i 
\ i a g g i a \ a --ul s e g g i o l i n o pos te - ' Rcbihbia al la via Vrsse l lu 

n o i e di u n a m o t o c o n d o t t a <la 
s u o tu i te l lo Francesco In via 
del Porto Fluvia le , però, ne l lo 
i n t e n t o di ev i tare u n c a m i o n 
c h e jnovedeva i n s e n s o inverso 
Francesco Bai h a e f f e t t u a t o u n a 
frenata t a n t o brusca c h e il g io
v a n e Giu l io è s t a t o sba lzato dal 
s e g g i o l i n o e d e s t a t o i n v e s t i t o 
dal c a m i o n , r iportando la trat
t i m i del braccio destro . 

AH o s p e d a l e di S a n Cami l lo «• 
.stato g iud ica to guar ib i l e in u n 
ine.se 

Deliberazioni del Comune 
Riunita sotto la presidenza del 

sindaco' la Giunta comunale ha 
discusso ed approvato numerosi 
provvedimenti tra 1 quali meri
tano particolare menzione: 1 ai>-
palto dei lavori per il raccordo 
stradale tra il viale Mediteira
nco ed il viale Cristofoio Co
lombo. «>ul lato nord del parco 
di Castel Fusano; la sistemazio
ne stradale del circuito automo
bilistico di Castel Fusano; la 
estensione della rete di fogna
tura «l'è strade della borgata 

ALL'ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO 

Due operaie ustionate 
dall'etere in fiamme 

SCATOLIFICIO S.C.A.LA. 
QUALSIASI LAVORO IN CARTONAGGIO 

- REPARTO TIPOGRAFICO . ASTUCCERIA 
- S C A T O L A M E I N G E N E R E 

IMBALLAGGI IN CARTONE ONDULATO 

VIA PORTONACCIO. fO • T U . 49+.2S0 

PER RINNOVO LOCALE 

SERRINI al Tritone 
L I Q U I D A 

CALZATURE uomo - donna - bamhW 
ULTIMI GIORNI DI LI QUID AZIONE 
DEGLI ARTICOLI INVERNALI 

In preparazione la GRANDIOSI 
LIQUIDAZIONE ^n, CALZATURE ESTIVE 

AUTORIZZAZIONE CAMERA DI COMMERCIO 

' J t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t l l l l l l M l i l l l i n i l l l l l l l l 

MSXMUS/CALE 

:fii 
jXORSO /}} 

ffl&Sffl&n NUOVO 
mimiÈ»*™ DISCHI 

i n u m i l i u m i l i t i i i i i i i i i i i i i i i i i t i l M l l i l i t i i i i i M i l i i i l l l l l l M i i i i M 

- y ; t . ^ T 

MOTOR-SCOOTERS . MOTOFURGONI 

C A. M. A. R A 
PROVE È D I M O S T R A Z I O N I 
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO 
IMPOSIZIONE t VENDITA: Via del Corso n. 301 

(Pio/ /a Venezia) - Tel. 61.872 

IJFFIC: Vi.i Itolilctti. "52 ( v i e XXI Aprile-v Nomentana) 
TeL 860-211 

Un incendio, che avrebbe po
tuto avere gravissime conse
guenze. è divampato nel pome
riggio di ieri in un reparto deU 
l'Istituto Terapeutico Romano. 
Nell'incidente. due operaie, 
Vincenza Doli, abitante in via 
Tuscoìana 91 e Gina Nardi, abi
tante m via di Porta Maggiore 
lì. 4. sono rimaste gravemente 
ustionate. 

Le due operaie stavano trava
sando dell'etere in un apposito 
recipiente di vetro quando que
sto è scoppiato e il l iquido si 
è rovesciato su di una stufa 
elettrica, infiammandosi. Il pe
ricolo era grave, poiché nel re
parto s; trovava un certo quan
titativo di prodotti chimici fa
cilmente combustibili . Nel ten
tativo di evitare che lo stanzo
ne si tramutasse in un rogo, le 
dv< operaie, coadiuvate da a l 
cuni loro compagni di lavoro. 
cercavano affannosamente di 
domare le fiamme. Durante 
questo tentativo — per altro 
coronato da pieno saiccesso — 
la Doli e la Nardi sono rimaste 
ustionate. 

Soccorse e trasportate al Po
liclinico, sono state giudicate 
dai sanitari guaribili in una 
ventina di giorni. 

DAVANTI ALL'ASSISE D'APPELLO 

RIUNIONI SINDACALI 
Wtllvfici - o«' Hit ».t is. r. 

io <*4e. 
fefrftluri - OJJ; »!!* *r« 15. C. 

• armtoi etiUn i\ 0. I. n %*it. 
DtttrUI • 09fi .ai:« • » 17 

M â ?«xr*!e A>. !»v«*hrl.- JtlUCEA: 
iVX • l\fc> a!J* r i U 

«Non ho ucciso Santi angeli!»» 
grida Antonio Benito Lucidi 
e Non ho ucciso l'industriale 

Casimiro Santlangell. Sono sta
to accusato per vendetta dal 
veri autori de! Crimine: Umber
to Bellucci e Pasquale Lampe
dusa Non merito la condanna 
all'ergastolo infintami dalia Cor
te d'Asstse! > Questo ha dichia
rato il detenuto Antonio Beni
to Lucidi ai giudici d'appello 
ai quali he ' ricorso per otte
nere "r«npullamento o quanto 
meno una attenuazione della 
grave pena erogatagli dal magi
strati di Assise quale responsa
bile di numerose rapine Ira cui 
M più grave, conclusasi con la 
morte dell'aggredito, al danni 
dell'industriale Casimiro San-
tiangeìi. 

Secondo 1 accusa*. Il Lucidi, in
sieme ad Amedeo Capone» . Sil
vio Plgnottt. Anna Postilli e Pa
squale Talamo,- -avrebt» ' ideato 
la .rapina dà 'effettuarsi ' in via 
Archimede, dove il Santian^eli]Inizio oss i . 

a \e \a un'«utorinies>ft Mentre i 
quattto eonipl .o detinirono 1 im
presa troppo ri<chiiiiw. i: Luci
di avrebbe compiuto da solo .a 
aggreuMor.e 

IM -<ra dei 13 dicembre 1947 
attese 1 irxlustriare in via Archi
mede gii intimò di consegnargli 
quanto aveva in tasca, e al pri
mo tentativo di ribellione del-
r«^«redito. lo ucci:* con tre col
pi di pistola Oli altri quattro 
imputati, che pure avendo or-
3ani77ato l'impresa non la por
tarono a compimento, furono 
condannati a 30 anni di reciu-
-ilone 

Ieri, dopo aver attentamente 
ascoltato le parole del Lucidi il 
quale ha cercato di dimostrare 
di essere vittima di \in errore 
giudiziario, hanno anch'essi pro
testato la propria innocenza. 

La dlscusaiore del ricorso avrà 

^Radio eTV^ 
I PROGRAMMI NAZIONALE — ti - T 
•> d j.saV ral.. — *-i l» imi', tal > 
' — t i . U l!lJ » p-f 'r vu>!» 
i II.T>. Jliu.ri ;nf lun.lj — 11 l"> 
; M-»<M «la (ix^.-a — I.M."»: l'.a » 
» Ol.t.t.-. — 1- JU. « t r i l l a t e qi-i--;a 
> s*.-a — C t (• ornale raJ o — I '• 1'» 
> Cjr.!Jt>a — I I . d ornalr rj'l • — 
> l l . l i - l I . ? J 11 Ih:.» iltl.a v i i "ni 
l oa — 11..'.''»- P « i v > a .' 1 :-Hi>o 
» — t ; tiTiiua' — l i . » - T. i^n '-
y s u i e E (V.Ii'jiinra'.o <»\ Ra.l •"•»-
) l-O d. M'iMTl — 17.1.1 («HSW'l < 
\ i,-ì r*-:os — i».'.5 r- ìieu zo . n ; 
> la ae«* — 1S.30. In.irrs u laU.*- i 
\ mi.«s»!# — ivi"»: li R <K>i,« — ) 
' I 9 . ! J : 0-fbwlr» «I.rviU <li Y. fez- -
l nr. — 19,1.1: l-i w e tlf. UTO-Ì-
>* t* . — :.\> Ma» ci I««#ri — li) M. 
> li o-aV.< tail » — J l . C •alpe ? a ̂  
, r 3<j3* — ."]..'&) t»n<v::a Ka-ajaa — ; 
> CJ.1.1 <>ij: i l ParUa«! o - <• orr-i'e , 
i ra.lo - MIS.«M il hallo — 21. Il-
•> t 94 a<il 11 - Baooi3o/«. J 
) SIC0ID0 PROGRA3BU — Ore 9 I'. j 
\ J'.'»TÌJI> e 1 ;*3L?il — 10: I A <l..3-,4 t 

» e U c i* i — I0.SJ-IÌ- B o u i i ' i * *- ; 
' i ?g j . i ' « — 1S 590:: t s a » r i — \ 
» 11: raro!» Ì : I Ì *!«r.-i — 11.3rt <v- t 

' ci» 00. a m o . r i — l^i; 0 «rai'* < 
; taJ 0 — 13..T0 «>Tb^::i l ' i rc i — 
• Iti: T f r u {UJJU — 17- t»>a3 -a- J 
\ ».-a'4 i l ' « t afa* — l » . li .>raa> < 
•> raJ <i — la - Ort-botTi 4 ruvju >'.i J 
> 0..-3' l m ^ . - — 19.30- 0-rb»*'..-» ti- ' 
- )>•>!<"-»3a i. at»:.»l.* r « n i * a : A rctu ^ 
J «U Ija <:• \ :c — Jt>. Zìi t.-s- -a — 1 
> 2t)."W: f t^m p à r.&fj' • Per I « T - J 
> <-.>-̂ . . \ a . « i T.J;: pr- la TV. lì 
> *.fC=W<» pMj-i insu p-r<*n-i 'Il <!• ;- ' 
~> IfT ta'03 rt — J l : R U M » £,-:» — , 
\ -2-2- l3*»'.a: * »::»» itrcih'a.. — < 
> Ì : •» . n : =* n ' i , - _n-r> -.» \ 
\ >•«*.<::•» - \ lac. «pta't. 
^ TII10 raOGRAMMA - *W "» 
, Est f'.«-tiM * na* ra> - L» ta: « > w l 

' — l'.».»» Li ri<-^3i — ?:>. I." B- ? 
' 1 tato:» tf»3ta e* — 00.15: Ovi- ' 
v f*r;# i: *-pi vr» - 21: I! C or-
ì «j'c iti Teva - \'»t* e c*."-»?oo- ( 

v <«ie «a! I»:t. M 4 »r«) — 2l.?t> ' 
l e c^^ait'iiai <!a!!a mxle i (>- < 

; fiat. • Le t v «wrlle ». qai'.i** ti:. \ 
i tsloa Cwilfl* v 

s TTJXT1JK»E - 0-e 7.30- a - * < 
> <nr.r»jr» f*? kiai . i l — 17.10. Ar- * 
; Irttì M ìreseau . Il twlaats'» •). t 
-, PiaUlwf. «TT»T« I J mrcs.si i*\ < 
^ T«ip«. ii Cirio T-te:u. \i«02 'o ì 
\ fp^cd-al Co» I kirilt fl' i l l ' iu! a-
J t i 4i Man» P*reg» - 15.15- I Ui .' 
ì »e: 4'lui.» - 0»! Mw*o Mia S c i ' 
^ u « MI* Tettici 41 li.Um- IJ < 

• « « r i natie* — 20.45: Tel«9 »•- < 
i*J* — 31: U «0313*33.1 iti Tea- j 
1.-0 tóle Tre V*a*i> i'rtil* i* < 
D as* Torrltn prf-*aU- Il f*a'a-
|I'o. i: C»rU G»lj»al — 22.30: Rt- . 
plica Trifflionale. • 

PLESSI ALBERTO 
^ P A R L A M E N T O , 6 Tel 6 7 0 8 2 2 

ov .* :•<*•• 
COMUNICA 

ULTIMI GIORNI 
Or VENDITA 
UliTAPPETi 
NAZIONALI co. 
l i sconto del 

e avverte 
tutta la sua 
clientela che 
dispone di 
un grandioso 

stoKd/TAPPtTI 
PfRSIANI Aim/fTKJ 

A PREZZI VERAMENTE ECCEZIONALI 

Afe 
AEROSOL 

[!:.'! 

'SIICI 
i|D D 

IQUiDOÌ 
«II!!IIHM9 

POLVERE 

TERRORE 
DECI! 

INSETTI 
[\*s/^//^//^//^*^/^m'/^//^Mmymr/^^^ 

I l \ MI VHS litlO 
della S. r. L. 

G . A . L L . O . STAZIONE 
R o m a - P i a z z a de i C i n q u e c e n t o , 4 2 - 4 3 { t ra t to Via C a v o u r - Via Manin) 

VENDITA STRAORDINARIA 
(autorizzata dallo C.C.I.A. n. 2457) 

CON 

SCONTI FINO AL 50 
BORSE e SECCHIELLI, in un grandioso assortimento, tutti i 

colori in vitello • • . 
BORSE legali in vitello foderate mfs. 42 . . 
BORSE cuoio naturale mie. 42 duo toscani con div. intorno 
PORTAFOGLI in vitello fodorati in pollo 
CINTURE per uomo ^tero c inahiale 
CINTURE coccodri l lo franooso 
SERVIZIO d a barba in cinghiale c o n Gillette originale . 
GUANTI in pel le per uomo fodorati cuciti a mano . . . . 
GUANTI in pelle s ignora in capret to e camosc io coi . assort i t i ' 
BORSE per signora in coccodri l lo , foca , pitone, ecc . , modelli 

di lusso e mille altri articoli in valigeria, ombrelli, e cc . , 
A P R O Z I V A N T A G G I O S I 

L. 1.500 
6.9SO 
3.950 

750 
• 9 0 

1.950 
990 
990 

' 7 5 0 

8 S I M I ! 

Reparto specializzato per riparazioni BORSE - RicopertMre ombrelli 
X B - Anche durante la manifestazione si accettano in pagamento Buoni CIPS senza 

aumento di prezzo. 

http://trance.se
file:///iaggia/a
http://ine.se
http://kiai.il
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VERSO LA CELEBRAZIONE DELL' 8 MARZO 

datvliita 

Il (onsiqlio tirila donna 
si è riunilo al "Pirandello» 

L'emancipazione teniiuinile e i problemi 
delle donne negli interventi delle oratriei 

li"!!TH5itl 

f u i ' ** "TS"'»*" •"* * ì ,' 
RiEiiWTiisasOTiw'ff.iìL! M I T O «ranse* 

• : * * * * * * > $ & • 

Nel pomeriggio di ieri, al 
Teatro Pirandello, si è riunito 
il Consiglio della donna toma 
na in preparazione dell 8 mar 
zo, festa miei nazionale della 
donna. 

La riunione, alla quale hanno 
partecipato note dirigenti de
mocratiche, peisonalita della 
cultura e dell'arte, come Sibil
la Aleramo, Paola Borboni e 
Linda Puccini, e rappi esentan
ti dei quartieri, dei rioni e del
le borgate di Roma, ha chimi-
to i motivi che sono legati 
quest'anno alla celebrazione 
dell'8 marzo. In cori ispondenza 
con il Decennale della Resisten
za, la donne italiane, ricordan
do il molto cammino peicor^o 
dal perioao fascista ad oqgi, 
porranno l'accento sulla stra
da che ancora u m a n e lo io da 
percorrete perchè la loro eman
cipazione. sancita dalla Costi
tuzione repubblicana, divenga 
piena ed effettiva. 

1 temi collegati all'emancipa
zione della donna Mino Man 
esposti dalle oratriei nel cor.so 
dell'assemblea. Per pi ima Car
la Capponi, medaglia d'oio al 
valor paitig'uuo, ha t evocato 
il contributo delle donne i orna
ne alla lotta di Libei azione, 
contributo che ha meritato 
loro il diritto di e leggete e di 
essere elette e il nconoscimen-
to della completa parità di di-
1 itti con gli uomini 

Marisa Rodano e Mai la Lui
gia Nttti hanno illustrato il si
gnificato della campagna pel 
l'emancipazione femminile, le
gandosi ai pioblemi concreti 
che assillano la donne romane 
e spiegando che non ci può es 
sere vera emancipazione lad
dove le condizioni di vita sono 
tali da abrutire completamente 
la donna, calpestandone la di
gnità umana 

Maddalena Accoi inti della 
Camera del Lavoio, ha pai lato 
delle condizioni delle lavoia-
tnci nel le fabbriche, ribaden
do il principio dell'uguaglianza 
dei diritti dei lavoratori di am
bo i sessi. 

Per ultima, Ada Alessandrini 
ha parlato della necessità della 
lotta in difesa della pace, per
che soltanto nella pace le don
ne potranno raggiungere la loro 
vera emancipazione, accennan
do anche allo sfoizo che le 
donne devono impegnarsi a so
stenere per acquistare quel 
grado di cultura indispensabi
le a renderle coscienti dei loro 
diritti e dei loro doveri 

L'assemblea si è conclusa con 
il lancio di una cartolina com

memorativa dell'8 marzo, che 
t accoglie le rivendicazioni del
le donne italiane per l'effettiva 
applicazione della Costituzione 
i epubblicana 

Un frammento dell'Ara Pam 
(fonato allo Sfato italiano 
In occasione dei 25 annHei-

sasio della Conciliazione l'attua
le Pome:ice ha donato un tram-
tusiuo dell Ai» Hucis allo Stato 
Il truinmeuto. linoni conservato 
nei Mu»et Vaticani v e n i espo
sto du domani a', uuist'o delle 
rei me m U I H / « dei! KsPdiu 

FURTO GASTRONOMICO IN V. GORDIANI 

Sei prosciutti e molti salami 
trafugati da ladri buongustai 

Ladri buongustai si sono in
trodotti la notte scorsa nella sa
lumeria di Ottavio Mattei, in 
via Gordiani 63, praticando un 
foro sul tetto del negozio. 

Gli ignoti si sono ampadroni-
ti del le merci migliori della 
bottega, scegliendo, tia l'altio, 
sei bei prosciutti e molti sala
mi per un peso di circa venti 
chili. 

Al momento di riprendere la 
\ i a del tetto, con la refurtiva, si 
sono accorti che in un cassetto 
vi erano 15.000 lire in contanti 
e si sono impadroniti anche di 
quelle, forse pensando di poter
ci acquistare il vino necessario 
ad estinguere la sete che i sa 
lumi rubati avrebeb potuto pro
curar loro. 

La polizie, naturalmente, in
daga. 

MHeeoifi cronaca. 
IL GIORNO 
— Osgi venerdì li febbraio. 
S Kuldlia (4,'i-32Ji. H sole sorge 
alle 7,32 e ttanionta alle 17.41. 

Bollettino deiiiugrafiio: Nati 
maschi 28. temutine 23. nati mor
ti 4; morti maschi 36. femmine 
17, sotto i sette anni 5. matri
moni 18 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri' minima 7,1, 
massima 12 
VISIBILE E ASCOLTABILE 

— Teatri: * La Mandragola > al
le Arti. « Tartufo » all'Eliseo. 
« Enrico IV » al Pirandello. 

Cinema: » La guerra dei inon
di r all'Adriano, Galleria e Su-

pereinema. « Moulin Itouge » al-
ì'Ali-jone. Appio, Bologna, Bran
caccio. Del Vascello. Reale e Sa
voia. «Tarantella napoletana > al 
Colonna ed Espero, « La i rot e 
di Lorena» all'Edelweiss, • 11 
cappotto > al Faro, « Quando le 
donne amano > allo Ionio, « Vil
la Borghese » al Modernissimo e 
Ottaviano, « La giovane guardia> 
al Roma, « Morte di un commes
so viaggiatore > al Sala Umber
to, < Pane amore e fantasia> al
lo Splendore, « Illusione » al V'or
bano. 
— Radio: 17..Ì0 trasmissione dal 
Radio Centro' di Mosca. 19.15 
Orchestra Feiran: 21 Concerto 
sinfonico sul programma nazio
nale - 11,30 I miserabili: 14 Or
chestra Fraglia; 19.30 Orchestra 
napoletana; 20,30 11 dottor An
tonio, sul Secondo programma -
21.20 « Le tre sorelle > di Ce-
cliov, sul ter/o programma 
— T.V.: Ore 21- « I| ventaglio» 
ili Goldoni 
CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— Domani, all'Università popo
lare (Collegio tornano), alle ltt 
il prof Musetta e alle 1!) il pro
fessor Paolo F. Anmo-Ho\as 
— llomeiiua il prof Montini 
inaugurerà a Tivoli, alle 10.30 il 
corso di conici en/c indette dal
l'Università popolare. 
— AI l imi lo di cultura • Parm-
li », via Demi/etti 16, Il profCb-

isor Giorgio Candeloro parlerà mi 
• Movimento cattolico in Italia ». 
— Stamane alle 10 a palazzo Cor
sini. via della Lxmgara 10. adu
nanza generale pubblica dell'Ac
cademia dei Lincei Relazione 
del prot. Artuio Carlo Jemolo. 
— Il prof. Roberto Battaglia Il
lustrerà oggi alle 17 la mostra 
della pittura olandese del '600 
Appuntamento all'ingrcs-o del 
palazzo dell'Espobi/ione in via 
N'a/loiiale. 

CONCORSI 

— L'ENAL indice un i oncorso 
provinciale tra giuppi amatori li 
Arte Drammatica 11 pruno clas
sificato potrà partecipare alla 
successiva gara regionale Le 
iscrizioni si ricevono proso la 
sezione Arte e Cultura dell'Enal 
di Roma in via Piemonte 68. te
lefono 460 6*>5. 

OFFERTE PERVENUTE 
— In memoria della defunta 
Maria Bornisacci le maestranze 
dcll'ENAL hanno inviato L 3000 
per .olidarieta. 

VENDITA PEQNI SCADUTI 
— I.a Cassa di Risparmio (Sezio
ne Pegno) nei giorni di lunedi 
15. mercoledì 17 e venerdì 19 
febbraio 1954 alle ore 15.30 porrà 
In vendita all'asta pubblica in 
Pia/za dei Pellegrini 35 gli og
getti preziosi e martedì 16 e ve
nerdì 18 febbraio 1954 gli og
getti non preziosi relativi a: pe
gni con scadenza a sei mesi, co
stituiti anteriormente al 19 lu
glio 1953 e pegni con scadenza 
a tre mesi, costituiti anterior
mente HI 19 ottobre Mi Vi 
VARIE 
— l.'KNAL nell'intento di age
volare gli cnaliMi che abbiano 
in animo di effettuare soggiorni 
inv emai l |.cr la stagione m cor-

, ii lia preto contatti i im alber
ghi e pensioni in vane località 
turij-ticlie Per ist rizioni de ul
teriori informazioni rivolgersi al
la sezione Turismo in via Pie
monte 68. tei 460 695 

Interessante mosti a 
alla galleria Gnidi 

Verrà inaugurata domani, alle 
18 30. presso ]a galleria eia idi 
in via Frtittina. 78. una las&egna 
dello, pittura italiana Sai anno 
e&po&te 60 opete di sessanta ai
tisi!. tra i quali DAnna. Ca
stelli, Caielli. Smargiassi (neo
classici); Stgnoilni. Toma. U;\l 
Liegi, Pellr/za da Volpedo, Man
cini Spadini. Alfano, tìemlto 
Mtehettt. Ciardi ecc (tmpio.->-
bionlstl e divisionisti) . Prampo-
lini. Balla, Marasco. Do Tomi. 
Vedova (futuristi e ait iatttati) , 
Monachesl. Paresce. Miele (tonu-
nstt ) ; Barbien. Rocca, ornicelo-
11. beivi e ou.ttu.ia (neoiealisti) . 

LE PRIME ALL' OPERA 

Lohengrin 
La iipiesH dei /.o'ie'ign". glan

de oj>eia lomantica In quattio 
atti ai Htccaulo Wagnei, preaeii-
latti teil seni ul ' leatio deli 0,>iua 
ha visto sulla scena un assieme 
di cantanti poco omogeneo e 
i m i ecce.s-.iv amento adatto ad 
ima buona Interpretazione. Ciò 
vale ntuviralmente sai pei le li
neo pendal i entio le quali »i e 
.-•volta i esecuzione, sia. e in ìmi-
Ucolur modo, per la qualità ao
nora o scenica di alcuni perso
naggi importanti quali Elsa ( \ n -
toiuottu Stella). Lohengrin (Ken 
Neiite) e Orfruda (Maria Bene
detti) Lodevole Anselmo Colza-
ni nella parte di Federico, no
bile. anche «ve con qualche lncei--
te/ /u. Giulio Nen ( filine o l l'i-
ccllatarv). u a ricordare mJlnc 
Vito Susca (l'Araldo). La regia, 
dovuta a Carlo Piccinato, ha ri
calcato senza alcun sforzo, specie 
nelle acene di massa - vedasi il 
secondo atto, pei esemplo — al
cune soluzioni tipiche ai conven
zionalismo melodrammatico più. 
vieto. 

II iiiaeMio rranco capuana ha 
diletto con slancio orchestra, 
cantanti e toro Teatro affollato 
e applausi (ordiali 

m. i-
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Musica in piana 
UH iHidu niUsicnle delia Guai-

dia di Fiuau/ii diretta dal Mae
stro UHia r-eguirà domenica 
alla Basilica di M«i--fivìo alle 
16 il ^CKU' nte piogiumiuti 

Beeihovc'i » IX .Simonia in He 
Mmoic » O-i 125, Respinta! dal
la Siine «Gli l* Ci Pili», fi Ros
sini i l ! Bari I»IP di Sl\ ÌR ni » 
( Fantasia) 
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"GLI: SPETTACOLI 

Tr° -equenze del nuovo film di Totó <• Totò e Carolina .. in 
cui il popolare comico negli insoliti panni di un Adente di 
P S rimane vittima r*i una «oiie ih miai procuratisi! da 
Carolino, uni movane regazza aflidata alla Mia ,-orvcshan/a. 
11 film e diretto da Mano Monicelli. prodotto dalla . R o ^ 

F i l m - e distribuite dalla -- V a n c l j ,. • 

CONCERTI 

Concerto Merriman 
al Teatro Argentina 

Oggi venerdì alle 17.30 al Ina
tto Argentina il M>ppmo .Nan 
Men iman, accompagnala al pia-vo 
da Giorgo Favarelle cantera mu
siche di Stradella. Scarlatti, Cac-
eim. Haendel. Duparc. Debussj. 
Bernstem, un gruppo di Lienei 
moderni •imericani e akuni ian'1 
popolari irlandesi Biglietti al hol-
teglun» d.dle 10 m poi. 

TEArRI 
ARTI: Alle ore 21 replica de 

« La Mandragola » di N. Ma
chiavelli 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30 
« La modella » di A Testoni 

ELISEO: Ore 21: C la Brignone-
Benassi ore 21 prima di « Tar
tufo » di Molière 

GOLDONI: Ore 21.15: « Zoo di 
vetro » di T. Williams « on 
C. Gherardi 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PIRANDELLO: Ore 21- C la di

retta da L Picasso » Enrico 
IV - di Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 21 
« Funicull Funiculà » con Cal
lo Croccolo 

ROSSINI; Ore 21.15. compagnia 
Checco Durante in * Alla fer
mata del 66 i 

SATIRI: Ore 21.45; « Controcor
rente » di Marchesi. Metz e 
Walter con Walter Chiari. 

SISTINA: Ore 21.15 « Made tn 
Italy » ioli Macario e W Ostri-

VALLE: Domani ore 21..T0 « li 
dito nell'occhio • riv iMa in due 
tempi di Parenti-Fo-Durano 
Prezzi familiari 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: Il ladro di Venezia 

e m i s t a 
\ltirri. La valle dei monconi e 

rivista 
Xmlira-Iovinflii: La ninfa degli 

Antipodi con E Williams e ri
vista 

Aurora: Anna con S Mangano e 
riv ista 

La Fenice: La legione del Saha
ra con A Ladd e rivista 

Principe: Papà diventa mamma 
con Fabrizi e rivista 

Ventun Aprile: li pasio del dia
volo - rivinta 

Volturno: Il piu conino spetta
colo liei mondo con Tot»* e ri
vinta (Apertura ore I«j 

CINEMA 
%.B.t.: Adultera ìcn/a pei cato 
Acquario, lo tor.lctsi ton M 

Clift e A Baxter 
t.. ..IH» •_< .i,......* ili i i.mrfl 

«Speli, l i 20 17.15 r»0S 2055 
'2 4f • 

A Ih»: Don Lorenzo lon L Tajoh 
Alrvone: Moulin Rouge con J 

Ferrcr e Zsa Zsa Gabor 
Ambasciatori: Cavalleria Rii-ttca-

na con M. Britt e Kerima 
\niene: Un giorno tutta la viti 
Apollo: Un manto per Anni 

Zaccheo "scn S Pampanint 
Appio: Moulin Rouge con J Fer-

rer e Zsa Zsa Gabor 
Aquila: Duello nella foresta 
%iif>naieno. The conquest of 

Everest «Ore IH 20 22> 
Arenala: La regina dei despera-

dos con J. Russel 
Ariston: Acw«dae a Berlino con 

C Bloom e J. Mason fSpett 
U..-t5 IS.J0 20,15 22.40) 

Astoria: Il più comico spettacolo 
del mondo con Toto 

Altra: La ninfa degli Antipodi 
-o» E Williams 

Atlante: La fossa del peccati 
Attualità: Mirar con Dawn Ad

dami 
An$nstn«: Cavalleria Rusticana 

I con M Britt e Kenma 
Aureo: Il corsaro nero 

lo del mondo con Totò 
Ausonia: Il più comico »pettaco-

Barberini: Gli uonum i he ma
scalzoni con W Chiari e An
tonella Lualdi (Ore 15.15 IR 
20 22.15» 

Bellarmino: La ihiave della cit
tà e cartoni animati 

Belle Arti: Riposo 
Cresioj i A M Ferrerò 

Bologna: Moulin Rouge con .' 
Ferrer e Z-:a Z"=a Gal>or 

Bramaciio: Moulin Hougc ioti 
J Ferrer e Zsa Zsa Gahor 

Capannelle: Riposo 
^ainlol i .i t OHI.. • t incnirtscopei 

con Jean Simmons 
Capranica: Due notti ton Cleo

patra con S. Loren e A. Sordi 
t'apranirhetta: L'av v cotonerò nel

la Luisi.ina con Tvrone ''ovci-r 
Castello: legione del 5ahara ton 

•\. Ladd 
Centrale: Chi é senza peccato 
Centrale fiampino: Riposo 
Chiesa Nno\a: Due ragazze e un 

marinaio 
Cine-Star: Il più comico spetta

colo del mondo con Totò 
C'Indio: Gli avventurieri di P l j -

monili con S Tracv 
Cola di Rienzo: Il più * umico 

spettatolo dei nw. i l i i-m l o t o 
Colomho: Il solitario del Tevas 
Colonna: Tarantella napoletana 
Colosseo: La strada del mistero 

con Riccardo Montalban 
Corallo: 1-a figlia del diavolo 
Corso: Donne proibite i on Lea 

l' » 1 I !• i l l ) < -» l c l l .1 >I* 
16 1S 20 22) 

Cottolrngu: Riposo 
Cristallo: Fratelli d'Italia 
Delle Maschere: Io confesso mn 

M Clift e A Ravtcr 
Utile Terrazze: Fulmine nero 

con Steve Cochrane 

I Delle Vittorie: Storia di tre amo. 
ri con Kirk Douglas e A. M 
Pierangeli 

Del Vascello: Moulin Hougc i on 
I. Ferrer e Z»a Z*.i Gabir 

|Diana: l^ citta «penta 
'Dona: Legione straniera con V 
• Homance 
Edelweiss: I-a trote di Inorerà 

con Jean Pierre A unioni 
f.den- Le tre «pie 
Etprro- Tarantella napolctann ~+ 

I rolori 
tiirnpa: Due notti ton Cleopatra 

•-on "» Loren e A Sordi 
Excelsior: Cavalleria rusticana 

I con M Britt e Kcrima 
Farnese: Sal'imi i un R Hav-

^orth 
Faro. Il cappotti- con RasccI 
t iammt: Actaddt a Berlino z\.m 

(' Bloom r J. Mason 
Flammrtta: Tlie" stranger'-- hand 

imi A. Valli (Ore 22 serata di 
.Miai 

Hanunlo: Cavalleria rusticana 
imi M Britt e Kenma 

l-o^liano: Il capitalista 
il ontana: Gli 11 moschettieri ? 
| Sciacalli noli umilia 
| Galleria: I-.t guena dei mondi 
, iSpett 15.20 17.13 PI.05 20 55 

•2 45-
(ilovanc Trastevere: I tonquista-

j tori dei sette man 
i Giulio tesare: La ninfa Jcgli 

Antipodi con E Williams 
Golden: Il più comico spettaco

lo del mondo con Toto 
Imperiale: Due notti con Cleo

patra con A. Sordi e S. Loren 
(Inizio ore 10,30 rmtlmer.) 

Impero: Polizia militare con B 
) Heine 
Induno: Labbra proibite con V 

• Sanson 
1 Ionio: Quando te donne amano 
' ••on M Carni 
ilris: Amore in citta 
(Italia: Il prigioniero di Zenda 
i con S. Granger e I» Kerr 
'Livorno: Gianni e Pinotto re-

rfute 
Ltiv: Ogni donna ha il <uo fa-

-rino IL 5 0 - T O i 
{Manzoni: Il principe di Scozia 

••on K Fly un 
Massimo: Aprile i Parigi • on 

! D Da-. » R Bolger 
'Mazzini. L'incantevole nemica 
' ron S Campanini 
Metropolitan GÌ: uomini -he 

i mascalzoni con W Chiari e 
A !.ualeii 

Mudrrno. Due notti con Cleo-
; patr-i ~on A Soidt « S. Loren 
[ Moderno salrlia: M:zar iron 
i l i ' ^ n \tidams 
i Modernissimo. Sala A' Cinema 

O..J:I ifiij'i imi Walter Chia-
i -i Sala B Villa Borghese con 

F. Ciar.m e V De Sica 
!NIIO\O 11 prigioniero di Zend» 

• in S CJrangrr e D Kerr 
,Novoiinr: Inferno di fuoco 
Odeon: Incanni» ron G Fer/ettl 
Odi-sr.ilrlii 1-3 rivale di mia 

, n.i che i or D Shendan e K 
• K< nelall 
t)lvni]>ia fa', allena ni-ticar.a 

i or. V Bntt e Kenma 
Oifro' Il prigioniero di Zenda 

• con b Granger e D. Kerr 
Orinnr T.ir;an sul sentiero di 

; cert i 
Ottaviano: Villa Borghese ton 

• E Ciani» e V. De Sica 

l»OmivM<'A I I FKIIIIIIAIO 

. OHI': I l.:tO 

IPPODROMO 

VILLA GLORI 

«GRAN PREMIO 
CAPANNELLE*» 

L. 5.000.000 

Palazzo: Salomé L-OH R. lla.-m.orlh 
l'alestrina: Stona di tre* amori 

con K. Douglas e A M Pie-
rangcli 

Parioll: Cavalleria rusticana con 
M Britt e Kenma 

Planetario: Astronomia 
Platino: Il bandnlero starno ton 

rtasce! 
l'Ia/a. Vacanze romane ton G 

PecK 
Pllnius: I catc-iatori del Missouri 
Preneste: Polizia militare con 

B. Hope 
(Quirinale: La ninfa degli An

tipodi con E Williams 
l)utrinrtta. Ha ballato una sola 

estate con Ulta Jacobson (Ore 
16.15 18.45 22) 

Quiriti: 1-a spia dei lancieri 
Reale: Moulin Rou£e con J 

Ferrer e Zsa Zsa Gabor 
Hc> : Riposo 
Kftv: li piu comuni spettacolo del 

mondo con Toto 
Rialto: Il principe di Scozia ton 

E. Flynn 
Rivoli: Hd ballato una fola esta

ti» con Ulla Jacobson (Ore 
16.15 18.45 22) 

Roma: La giovane guardia 
Rubino; Gianni e Pillotto mi Po

lo Nord 
Salario: Caccia all'uomo nel

l'Atlantide 
Sala Kritrea: Riposo 
Sala Umberto: Morte di un com

messo v laggiatore con F. Marcii 
Sala Traspontfna: Ripo-o 
Sala Vignoli: Il figlio della jungla 
Salerno: Uomini sulla luna 
Salone Margherita: Il muro di 

vetro con V. Gassmann 
Sant'Ippolito: Arrivano i carri 

armati 
Savoia: Moulin Rouge con J Fer

rer e Zsa Zsa Gabor 
Silver Cine: Torna a Sorrentp 
Smeraldo: Gli angeli dei bassi

fondi (schermo panoramico» 
Splendore: Pane, amore e fan

tasia con G. Lollobrigida e V. 
De Sica (schermo panoramico! 

I Platea L 300 
Stadium: LabbTa proibite ron 

S Grerco 
Sune. nenia: I-a guerra dei 

mondi «Ore 15.45 17.45 19.30 
22.251 

Tirreno: Da quando sei mia con 
E. Williams (Apertura ore Mi 

Trastevere: Robinson Crosuè 
Trevi: Le avventure di Peter Pan 

di Walt Disney 
Trianon: Koemgsmark con Sil

vana Campanini 
Trieste: Il più comico spetlaco-

i lo del mondo con Totò 
JTuscolo: E' arrivato Io spo<o 
; Vernano: Illusione con C. Rairu 

<* M. Coren 
'Vittoria: Sul ponte dei sospin 
' con F La timore 
, Vittoria Ciamplno: La regina di 

Saba con S Loren 

VUÌL 

A AS^ fÌS1 N i Ì I H 

FATEVI INA POSIZIONE (!0t\ 
muli m:s\ IH I \ ( I I Ì ; SIIÌIIKI 

inscrivendovi al nostro eorso teorico - pratico 
PER CORRISPONDENZA 

di nulioripiirazionc e rndiorioostruzioiie 

Studialo a ucwu vostra con onorine 
risparmio di tempo e di denaro! 

Oltre alle lezioni teoriche la Scuola invia tutto il mate
riale necessario a numerosissime esercitazioni pratiche e 
all'attrezzamento del laboratotto. Con questo materiale 
potrete montale facilmente quattro radioricevitori di cui 

UNO DI CLASSE A CINQUE VALVOLE 
Tutto il mate-iale rimane di proprietà dell'Allievo. 

Le iscrizioni si accottar.o in qualunque periodo dell'anno. 
RATE MINIME 

Non vi impegnate assolutamente con nessun contratte. 

SCRIVETE OGGI STESSO inviando il vostro 
indirizzo scritto chiaramente. Riceverete SUBITO 
l'interessante bollettino RR con tutte le spie
gazioni. 11 bollettino contiene anche un saggio 

delle lezior.i 

NU<ii,\-L\i;oimìii;io m IHWOTHVK i 
VIA DELLA PASSIONE, 7 -U . — M I L A N O 

t i n t i n n i l i i m i i n u m i » MIII m i m i m i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i l i n i l i i i i i i i i 

r 
COMUNICATO 

munir* 

^ 

non è un concentrato 
solido di caffè *? p^^^an-
to NON SI PREPARA 
SCIOGLIENDOLO NEL-
L'ACQUA BOLLENTE 

come molti hanno erroneamente creduto. 

coff H IK 
*> caffè già macinato, ge
nuino al 100 '/e, di qua
lità pregiatissima, ga
rantito da un marchio 
SI DEVE USARE CON 

1 COMUNI MEZZI DOMESTICI (napoletana, 
vesuviana, ecc.) ALLA STREGUA DI QUAL
SIASI ALTRO CAFFÉ'. La sua novità consiste 
nella accuratezza della confezione che pro
cura al prodotto una maggiore capacità di 
conservazione e lo difende dalle sofisticazioni, 
elimina sprechi e la noia della macinatura e 
permette un sistematico continuo del consumi 

„ Il HIK 
a differenza del solito 
caffè in grani, si acqui
sta per II peso netto di 
carta, e. senza maggior 
aggravio di tara, anche 

per quantità unitarie piccolissime. 

Un cubetto di Coff HIK pesa 
gr. 12,5 netti e serve per pre
parare due o tre chicchere di 
sauisito caffè. 

CofflIIK è stato preparato per 
portare anche le qualità di 
cafre più pregiate alla por
tata della massaia avveduta, 
anche la più modesta. 

Costo meno: rendo più! 

Caffè Fini " H I K „ - Genova 

I 

VOLTE 

CAMPIONE 
del R INO 
classe 125 ce. 

ANNI 

1952-53 

MOTO f i V.l 25 ce. 
TURISMO PULLMAN T.P. 

L 28.500 
N. 22 rate d a l 8.000 

R O M A 
IMMATRICOLATA 

Consegna pronta 

M0T0M.V.l25cc. 
TURISMO TE.U 

L 30.000 
N. 24 rate da L 9.500 

J 

F U M A T E P U R E 

DENICOTEA 
V I P R O T E G G E . 

RIDI/.IONI- ENAt . CINEMI 
i AlhumbT», Bernini. Centocelte. 
• Cristallo. Delle Maschere, Due 
.'Allori. Kxrelsior. Galleria. Jonlo. 
| Modernissimo, Olimpia. Orfeo, 

Principe. Piai». Planetario. Qui
rinale. Quirinetta, JMTOIÌ. Roma. 
Rubino. Sala Umberto, Salone 
Margherita, Splendore. Tn«colo. 
Vittoria. TEATRI: Arti. Comme
dianti. Rossini. 

IIBFRIAWI7I9 
: HI ni Micetta 

F U M A T E P U R E 

DENIC0TEA 
V I P R O T E G G E 

Non lasciato peggiorar* 
la vostra ^ — 

ERNIA 
NON PORTATE PIÙ* 
IL VOSTRO CINTO! 

Tormento inutile e dannoso 
se i cuscinetti compre>w>r" vi 
schiacciano l'ERNIA contro 
l'inguine, facilitandone l'in. 
trandimento e \a eiiscesa in 
basso. 
NON ATTENOETF 
CHE SIA TROPPO TARPI 
\doperate il 

SUKME0 BARRIRE 
P.R. 49 senza rompressore 
"uo\o sistema brevettato ?ne 

-iduce ed immohi;i /u "'ER
NIA con pressione morbida 
regolabile e concentrata sugli 
.nelli. 

Opuscolo e prove gratuite 
nture Mediche . \entr*ere 
-clan - Calie s t e s i n e del. 

le migliori marche 
ROMA - \ i a Cavour. «7 
(piesso stazione Termiml 

Tel . 461.933 

IMMATRICOLATA 
UonsRgna pronta 

!erM.f.125cc. 
OVUNQUF i^ 

L. 34.000 
H. 20 rateila L. 7.500 

IMMATRICOLATA 
Consegna pionta 

MOTOM.V. 150cc. 
GRAN TURISMO TEL. 

L 25.000 
N.24ratedaL1l.0Q0 

IMMATRICOLATA 

Consegna pronta 

Nuovo Coso 
dello Noto 

ita r i o » 2! 
TeL 471089 

F U M A T E P U R E 

DESIC0TEA 
V I P R O T E G G E 

.1 

http://ou.ttu.ia
http://ecce.s-.iv
file:///ltirri
file:///niene
file:///tidams
http://lla.-m.orlh
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ALLA VIGILIA DEL LORO RITORNO IX PAI RIA 

Ho visitato nel campo di Statino 
i prigionieri italiani amnistiati 

Il gruppo giunge oggi a Vienna - 1 nostri connazionali vivevano in vasti edifici in muratura, accanto 
alle casette di un villaggio contadino - Libertà di muoversi e di lavorare fuori del recinto 

4 donne invitate 
a «vestirsi in Preturo 

Un cancelliere si finge medico legale e chiede 
loro di fargli esaminare « i caratteri somatici » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

M O S C A , I l — Domani 
giungerà a Viennu l'ultimo 
gruppo di militari italiani 
}atti prigionieri nell'U.R.S.S., 
qui condannati per crimini 
di guerra e liberati adesso, 
in seguito all'ultima amnistia 
del governo .sovietico. A par
tire da questo «lomento, nes
sun soldato italiano .si trova 
più trattenuto, per nessuna 
ragione, s u l territorio del-
VU.R.S.S. Con questo t r i s te 
epilogo .si chiude definitiva
mente quella pagina tragica 
che fu la criminale spedizio
ne di nostri reparti armati 
contro i popoli .sovietlei ag
grediti, organizzata dal fa
scismo. 

Prima clic questa u l t ima 
pattuglia rientrasse in Italia, 
avevo chiesto alle autorità so
vietiche di poter vedere i pri
gionieri nel luogo di deten
zione. Ln cosa <"• .stata non 
solo possibile, ina relativa
mente facile. Da parte so
vietica non incontrai obiezio
ni, ma tutte le agevolazioni 
necessarie: 7)ossibilità di an
dare al campo di prigionia, 
di visitarlo e di intruttener-
mi da solo con ognuno dei 
detenuti. 

Questo gruppo si trovava 
recluso — ina la parola è so
lo parzialmente indicata al 
caso — tu un campo nei pres
si di Statino, la grossa città 
indus t r ia le situata ne l cuore 
del bacino carbonifero del 
Donez. Meno di una ventina 
di chilometri lo separavano 
dalla periferia della città, che 
venne completamente distrut
ta proprio dalle truppe ita
liane, via che ù oggi intera
mente ricostruita, con le sue 
piccole case per i minatori, 
in cui ogni famiglia ha il 
suo piccolo giardino: la stra
da scorre tra il caratteristico 
paesaggio di queste reoioni, 
in cui si stagliano le torret
te dei pozzi e le nere colli
nette dei detriti. 

Una precisazione, tante vol
te fatte, è perù qui di nuovo 
necessaria. Questi militari 
vennero trattenuti anche do
po la restituzione dei prigio
nieri, perchè indiziati di cri
mini di guerra: dopo la nor
male fase istruttoria, essi ven
nero processati dalle compe
tenti o iur isdis ioni sovietiche, 
tu' base apli accordi interna
zionali sulla punizione dei 
criminal^ di atterra, pgr cui 
ogife7fftìaffirc*aLvejiir£ Hiu'^i-

mine era sfato compiuto'. Tali 
accordi vennero regolarmente 
applicati, oltre che nell'URSS, 
in Francia, nel Belgio ed in 
ogni altro paese che ebbe a 
soffrire l'invasione hitleriana 
ed i suoi del i t t i . 

Asserire che nell'U.R.S.S. 
si trovano altri prigionieri di 
guerra e citare a riprova il 
caso di questi condannati è, 
dunque, una menzogna co
sciente. VU.R.S.S. non ha mai 
fatto mistero — forte, come 
era, del suo buon diritto — 
della loro detenzione. I no
mi di tutti coloro che ven
nero qiù trattenuti e proces
sati furono regolarmente co
municati al governo italiano 
e quindi a l le loro fnminlic. 
Ne è prova il fatto che — 
come ebbe a dichiararmi il 
cap i tano Mu*itclli — riceve
vano posta e pacchi sia dai 

*loro parenti in Italia che 
dalla nostra Ambasciata di 
Mosca. Nessun segreto, in
somma: a Roma si era infor
mati dell'assoluta esattezza 
del numero di coloro che cra-

. n o ancora de t enu t i e delle 
ragioni internazionalmente 
valide e moralmente inecce

pibili per cui lo erano. 
Oggi tutti rientrano, molto 

prima di aver scontato la 
loro pena, grazie ad un atto 
di clemenza del potere so
vietico. 

Il campo in cui vivevano 
e dove si trovavano dal 1950, 
era un enorme campo di pri
gionia, circondato da un mu
ricciolo piuttosto basso, Iuu-
go il quale correva un reti
colato, tutl'altro che impo
nente; esso non dava l'im
pressione di essere sottopo
sto a particolari misure di 
sorveglianza. Al suo fianco 
si stendevano le casette di 
un villaggio contadino. Allo 
interno del campo ho potuto 
circolare sentii nessun i n 
tralcio e iiou dirò che i pri
gionieri vi stessero bene; non 
lo direi neppure se li avessi 
visti banchettare con i miei 
ocelli. Non posso credere, in
fatti, che la prigionia, ed in 
particolare la detenzione su 
condanna per crimini di guer
ra, sia la situazione in cui 
un uomo possa trovarsi be
ne. D'altra parte una sola 
visita non può permettere di 
rendersi conto di tutto. Posso 
però affermare, perchè tutti 
gli elementi concorrono a 
provarmelo, che vi si usava 
un trattamento umano, in 
dubb iamen te superiore a 
quello di ogni altro sistema 
penitenziario da me cono 
sciuto. 

Le condizioni di alloggio 
erano certamente migliori di 
quelle in cui vivevano, ad 
esempio, i nostri minatori. 
cittadini liberi, emigrati in 
terra di Francia, quando io 
visitai i loro campi nella ìni-
mavera del 1950 (e non mi 
risulta che le loro condizioni 
siano poi molto migliorate). 

Per giudicare, non mi baso 
soltanto sulla stanzetta in cui 
ho visto i prigionieri il gior
no del mio arrivo, ma sullo 
aspetto generale del cumpo: 
tutti gli edifici in muratura, 
di uno o due piani, erano 
riscaldati. Per dormire, nelle 
camerate, i de tenu t i avevano 
a loro disposizione delle bran-
dine. I prigionieri potevano 
girare liberamente nel campo 
sebbene, dato il rigore della 
giornata la cosa fosse tut-
t'altro the consigliabile. Ma 
soprattutto ognuno poteva la
vorare, sia all'interno che al
l'esterno del campo: nel pri

mo caso, essi ricevevano un 
salario di 50 rubli al mese, 
nel secondo, c/te 7/ti e parso 
piti frequente, ne percepiva
no, invece, 200. Questa som
me potevano essere spese sia 
allo spaccio di generi alimen
tari e di altri prodotti di 
prima necessità, c/te .si t ro 
vo va puri- nel campo, sia 
per comprare, sempre otti-
verso lo spaccio, merci di
sponibili nei mayazzini di 
Statino. 

1 nostri connarionali ave 
vano formato una squadra di 
imbianchini decoratori , che 
lavorava alla costruzione del
le nuove case per ì minatori. 

Ilo parlalo con il capi tano 
MusilcUi, du solo a solo, scn 
za la presenza di alcun test i 
mone; avrei potuto io re la 
stessa cosa con gli altri ma 
poiché c.ssj prefer ivano non 
fare dichiarazioni, non volli 
insistere. 

Comunque, ognuna delle 
notizie qui riportate mi è sta
ta confermata da almeno uno 
degli interessati. 

Ho, q uind i, riferito, con 
obiettività ussoluta, fatti per
sonalmente controllati. Non 
ho neppure voluto contrai 
porre la s i tuat ione di questi 
prigionieri a l l e sofferenze 
davvero inumane che la gen
te sovietica ebbe a soppor
tare durante l ' invasione e 
che, proprio • in questa re
gione, sono particolarmente 
vive nel ricordo di tutti. 

Oggi queste terre vivono di 
mia nuova fioritura: e sono 
stati i sovietici, cu pud di 
guardare più al Jutiiro che al 
passato, u scrivere per primi 
la parola fine. 

Chi oggi continua a ca
lunniarl i , proprio su questa 
dolorava questione, sa di 
commettere un crimine. 

GIUSEPPE KOI-FA 

LA SPEZIA, 11 — Ieri 
pomeriggio qua t t ro donne, 
accompagnate da un legale, 
hanno presenta to denuncia al 
Pre to re di La Spezia, dot i . 
Mimmi, contro un cancellie
re della Pre tura stessa, il dott . 
Poruet td , per gravi illegalità 
e abusi che quest 'u l t imo ha 
compiuto nei loro confronti , 

Negli scorsi giorni, e preci
samente nel pomeriggio di 
sabato 6 e lunedì 8, le qua t 
t ro donne si sono recate in 
P r e t u r a perchè invitatevi con 
una cartol ina 

T re di queste donne, secon
do quan to era precisato ne l 
l ' invito. si presentavano sa
bato alle ore 14 in Pre tu ra , 
dove venivano ricevute dal 
dott . Ponzet ta . Costui invi ta
va una delle donne ad en t r a 
re nel suo ufficio, ment re 
pregava le a l t re di a t tendere 

Il Ponzet ta comunicava il 
motivo della convocazione in 
Pretur . i . Si t ra t tava di cor re 
dare di alcuni dati mancant i 
una vecchia prat ica 

Poi il dott . Ponzetta, dopo 
aver chiuso la porta dell'Uf-

SKMUKA CHK SIANO STATE STHANGOLATU 

Misteriosa morie a Londra 
di due nobildonoe inylesi 

L'intero quartiere ove ha avuto luogo il delitto presidiato dalla polizia 

LONDRA. 11. — Duo 1111-
biklonne inglesi — Lady 
Menzies e sua figlia Isabel 
Veronica Chesney — sono 
s ta te t rova te mo l t e stasera, 
in una te t ra casa londinese 
dell 'epoca vi t tor iana, v i t t i 
me presumibi lmente di uno 
s t rangolamento . La polizia è 
accorsa in foize sul posto. 
Nuclei di agenti e pat tugl ie 
motor izzate .stanno ba t tendo 
il q u a r t i e r e di Londra , dove 
il fat to si ò verificato, nella 
speranza di t rovare le tracce 
dell 'absassino. , 

Lady Menzies, che aveva 
68 anni , e sua figlia, nata 42 
anni or sono, gestivano, nel 
l'edificio v i t tor iano, una casa 
di r icovero e di riposo per 
vecchi. Gli ospiti della casa, 
sconcertat i e impaur i t i , sono 

. . U T M Ì S -yr T TsTJSTTtvTSTT" 

Un pazzo anticomunista 
ha ucciso i Bodenheim 
Egli ha dichiarato clic si aspettava una meda
glia, perchè le vittime « erano comunisti •> 

NEW YORK, 11. — H a r r y 
Weinberg, r eo confesso di 
ave re ucciso Io scr i t to re M a x 
well Bodenhe im e la moglie, 
ha affermato oggi che i due 
e rano comunis t i e c h e p e n 
sava di avere u n a medagl ia 
per aver l i uccisi. 

En t r ando nell* ufficio del 
giudice i s t ru t tore , incaricalo 
di interrogarlo, Weinberg si 
è messo a c a n t a r e l ' inno n a 
zionale amer icano. Appena il 
giudice gli ha r ivol to la p a 
rola, egli lo h a in ter ro t to con 
la domanda : « Siete comuni 
sta? ». Quando il magis t ia to 
lo h a invitato a condursi in 
modo p iù conveniente, l ' as 
sassino ha ìepl icato: « Il p u b 
blico è pe r me, perchè sa che 

Bodenheim era un comuni
sta ». 

Allorché gli è s ta to chiesto 
di acce t ta re un avvocato d e 
signato d'ufficio, Weinberg ha 
rifiutato d ich ia rando: « Voglio 
un g r a n d e avvocato, u n ci t ta
dino amer icano che rispett i 
la band ie ra amer icana ». 

«< Possa la bandie ra amer i 
cana svento lare a lungo J» egli 
ha gr ida to . 

Il 6 2 , 2 % del bilancio 
per il riarmo jugoslavo 

BELGRADO, 11. — Il 62.6 per 
cento del bilancio sottoposto dal 
governo titista ol parlamento è 
costituito da spese militari. 

scesi in s t rada. F ra il bagl io
re dei lar i delle camionet te 
della polizia e i lampi dei fo-
tograli accorai, e.->.si sono stati 
trasferit i , per ordine delle 
autor i tà , nei r icoveri pubbl i 
ci della contea dei Middlesex. 

Scottami Yard ha diramato 
alla s tampa un breve e cauto 
comunicato, nel qua le è det to 
che « in en t r ambi i casi la 
mor te è s tata causata p roba 
bi lmente da strangolamcnto)i . 
La direzione delle indagini è 
stata assunta da uno dei d i 
rigenti investigativo di Scot-
lund Yard, il sovr intendente 
Tom Bar re t . Un medico del 
minis tero de l l ' in te rno p rov
vede all 'autopsia dei due ca
daver i . 

L ' in te ro quar t i e re di Ea -
ling, dove sorge la casa, è 
stalo posto sotto il controllo 
della polizia. Var ie abitazioni 
circonvicine sono s ta te pe r 
quis i te . Un uomo è stato fer 
mato . Nella s tanza dove sono 
stati r invenut i i cadaveri , gli 
espert i di Scottami Yard h a n 
no r i levato a lcune impronte 
digitali . 

Una delle vecchio r icove
rate , tale Edi th Je l l , ha d i 
chiarato di aver visto per la 
ult ima volta Lady Menzies 
recandosi da lei, p r ima di a n 
dato a letto, per augura r le la 
buona not ta . Un 'a l t ra ospite 
del r icovero, C la ra Eceles, ha 
reso alla polizia la seguente 
dichiarazione: « ho sent i to 
un rumore , in :~,rr.ta, ed ho 
pensato che fosse la figlia di 
Lady Menzies, che si r i t i rasse 
a ta rda ora . Non dormivo 
perchè soffrivo di insonnia . 
Non ho senti to a l t ro ». 

Il gruppo gollista 
contro la CED 

PARIGI. I I . — Pierre Cha-
han-Delmns è stato rieletto que
sta mattina presidente del grup
po parlamentare dell'Unione 
repubblicana di azione sociale 
(ex gollisti). Jacques Soustelle 
e Pier re De Gaulle sono stati 

nominati rispettivamente pi eli
dente e membro d'onore del-
l'URAS. 

Il gruppo parlamentare ha 
d'altra parte diramato un co
municato in cui ìialTerma la 
sua irriducibile ostilità al trat
tato della CED che .< minaccia 
l'integrità dell'Unione francese, 
rende impossibile la costituzio
ne di una Europa unita e pone 
in pericolo la pace... 

Commentando le proposte a-
vanzatc da Molotov per un 
•< piano di sicurezza collettiva 
europea >, il quotidiano « Le 
Monde,. afferma oggi che sa
rebbe poco saggio respingere 
senza un esauriente esame le 
proposte stesse. 

.. Perchè non affidare ad una 
commissione quadi ipartita lo 
esame del piano Molotov, al 
termine della conferenza di 
Berlino? — scrive il giornale. 
— Oltre alla commissione per 
il disarmo vi sarebbe così un 
secondo gruppo di studio, su
scettibile di dare all'Oriente e 
all'Occidente una possibilità. 
non importa se esigua, di r iac
costare i loro punti di vista. 
Un esame delle proposte sovie
tiche appare tanto più vantag
gioso se si j iene presente che 
Molotov si è dichiarato dispo
sto ad emendarle». 

E* morto il boia 
d'Inghilterra 

LONDRA, 11. — Thomas Wil
liam Pierrepoint è morto oggi 
nel suo letto all 'età di 83 anni. 
Pierrepoint è stato, per 35 anni 
il boia inglese, e in tale qua
lità ha impiccato oltre 300 cri
minali. Nel 1945 si ritirò, e il 
suo lavoro passò ad altri mem
bri della sua famiglia. Suo fra
tello. Henry, successe a lui e 
il suo nipote. Albert, è l 'attua
le boia ufficiale dell'Inghilterra. 

Pierrepoint ha provveduto 
alla esecuzione capitale di una 
dozzina di criminali di guerra 
nazisti, condannati per crimini 
commessi nel campo di stermi
nio di Belsen. 

Un ladro incauto 
ruba veleno 

W \SHIXGTO.\\ 11 — Dalla 
automobile di un rappresentan
te Ut prodotti farmaceutici in 
sosta a H\ t u t i n e (presso 
Washington) sono stati rubati 
una \aligia contenente 30 fla
coni di \e:eno di cobra e un 
pneumatico sul quale era cadu
to parte del \c:eno. 

La polizia ha lanciato anoelli 
per radio avvisando il ladro de". 
pericolo che corre 

fieio con due giri di chiave, 
invi tava la donna a spogliar
si per sottoporsi a visita m e 
dica in quan to , a suo dire , 
era necessario r i levare i ca
ra t te r i somatici richiesti dal 
ques t ionar io della pratica 

Alla domanda : « Ma lei chi 
è? » il Ponzet ta si qualifica 
va medico della P r e t u r a e, 
vista la r i lu t tanza della d o n 
na, aggiungeva che la visita 
era prev is ta dalla legge e che 
pe r t an to non era possibile ri 
f iutars i . Di conseguenza la 
donna , impress ionata dal to 
no del funzionario, si vedeva 
costret ta , suo malgrado , ad 
ubbid i re al l ' ingiunzione r i 
fiutandosi però con energia 
di svestirsi nel modo richie 
sto. Eguale fu il procedimeli 
to nei confront i delle a l t re 

La qua r t a donna si doveva 
p re sen t a t e lunedi scorso alle 
ore 14. Questa volta però le 
cose anda rono in modo d i 
verso, poiché essa informata 
dalle sue amiche di quan to 
era accaduto, si faceva a c 
compagnare da due conoscen
ti. Nell 'ufficio del dott . Pon 
/e t t a la scena si faceva p r e 
sto an ima ta . Dappr ima q u e 
sti r innovava con franchez
za e senza t i tubanze le m e 
desime richieste, poi sotto lo 
incalzare delle domande dei 
due uomini , e di fronte alle 
accuse della donna che r i fe
r iva quan to e ra accaduto alle 
sue compagne, il Ponzet ta , 
incapace di da re una spie
gazione logica ai fatti, finiva 
col confessare di non essere 
medico, e di avere abusato 
della p ropr ia posizione 

Il convegno della C.G.I.l. 
per il collocamento 

Allo scopo di discutere sui 
pioblemi dei collocamento del 
la mano d'opera l'Esecutivo 
della CGIL ha promosso un 
largo Convegno da tenersi a 
Roma nei primi giorni del pros
simo marzo, invitando a parte
ciparvi la commissione confe
derale appositamente costituita 
e tutte le organizzazioni peri
feriche direttamente interessate. 

Esiste, infatti, una legge Fan-
fani del 1949 che disciplina que
sta materia, ln un articolo che 
apparirà su <• Lavoro *., il com
pagno Lizzadri denuncia che 
questa legge, pur considerata 
insuflìciente e difettosa dai sin
dacati, viene violata o ignorata 
dal governo. 

Finora soltanto 300 Commis
sioni comunali, unica garanzia 
di controllo per tin collocamen
to obiettivo e onesto, sono sta
te costituite sulle 8000 previste. 
In 7000 Comuni — scrive Liz
zadri — il lavoro di milioni di 
operai e di braccianti è alla 
mercè dell'arbitrio assoluto e 
incontrollato del collocatore. 

La Segreteria confederale ha 
continuamente denunciato in 
documenti dettagliati e precisi. 
le innumere* oli irregolarità, le 
violazioni perpetrate dai collo
catori d.c. col beneplacito delle 
autorità locali, ma ora il mal
contento ha assunto proporzio
ni di tale gravità da costituire 
un motivo permanente di agi 
fazioni fra le masse dei disoc 
cupati e le loro famiglie csclu 
si sistematicamente dal lavoro. 

Accaduto. 
... a Maometto 

L'autoie del Corano, trovan
dosi a passate per la Mecca. 
vide un venditore ambulante 
che spacciava rimedi per tutti 
i mali. «Non credevo, disse a 
un suo discepolo, che sulla ter
ra si potesse uccidere impu
nemente ». 

Se però quel venditoie am
bulante, fra tante medicine e 
rimedi avesse avuto la Cubana, 
la famosa Brillantina Vegetale 
Cubana della Aly Mariani & 
C. di Roma, che dona ai ca
pelli il colore naturale ben al
tra sarebbe stata l'osservazione 
di Maometto. 
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continualo con enorme successo le repliche del 

piò spettacolare TECHNICOLOR di tutti i tempi 

£a guerra 
dei mondi 
realizzato dalla < Paramount -* 
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P e r c h è è l ' u n i c o regolatore 
intestinale preparato su ricetta del Grande 
M a e s t r o de l la M e d i c i n a I t a l i a n a . 
il Professore A U G U S T O M U R R I , 
e un rimedio tanto vale quanto vale il 
Medico che lo ha ideato. 

• O r c h e come scrisse il Professore 
Augusto M u r r i : 

i e rchè il R I M , preparato in bomboni 
di marmellata di frutta 6 preso volentieri 
dai bambini come dagli adulti per il 
suo squisito sapore. 

Perchè ii RiM: 
• Non dà disturbi e non irrita l'intestino 
• El imina i veleni che intossicano e 

infiacchiscono l'organismo. 
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con originali stoffe su disegni 
esclusivi. Visiterete il più gran-
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ROMA - m Da (OMO, 276 • (HAZU VHEZU) • THffOM 62.132 Gabriele Tinfi e Cosetta Greco interpretano due importanti ruoli del film -Cronache di porer i amanti*-, diretto da Carlo 
Lizzani e tratto dal celebre romanzo di Vasco Pratolini ambientato nell'i n/a usto e tropico periodo del fascismo. 

<Prod. Cooperativa Spettatori Produt tor i Cinematografici. Distr. Minerva). 
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IERI RIUNIONE RISTRETTA A BERLINO PER L'INCONTRO A CINQUE 

Enorme impressione in Germania 
per il piano di sicurezza sovietico 

La discussione sulla conferenza a cinque proseguirà questa 
inizia il dibattito sull'Austria - Molotov s'incontra col ministro 

mattina - Nei pomeriggio 
degli esteri austriaco ]; 

si 

DAL NOSTRO J^ORRISPONDENTc 

B E R L I N O . 11. — L e p o c h e 
d e c i n e d i g i o r n a l i s t i a m e r i c a 
n i . i ng le s i , f r a n c e s i e s o v i e 
t ic i i n v i t a t i s t a s e r a al b a n 
c h e t t o o t f e i t o d a i « t i e u . d i a 
d e l e g a z i o n e d e l l ' U R S S , n e i 
loca l i de l l a e x C o m m i b s i o n e 
d i c o n t r o l l o , h a n n o c e r c a t o 
i n v a n o d i r i c a v a r e , d a l l o 
i -guardo de i m i n i s t r i , q u a l c h e 
i n f o r m a 7 Ì o n e s u l l ' a n d a m e n t o 
d e l l a s e c o n d a r i u n i o n e r i 
s t r e t t a e -segreta t e n u t a s i n e l 
p o m e r i g g i o . 

D o p o il « no " oppo.sto ic : 1 
d a i ti e a M o l o t o v p e r l ' U 
n i o n e d e l l ' E u i o p a in u n t r a t 
t a t o d i s i c u r e z z a , la r i u n i o n e 
o d i e r n a a \ c \ . i a c q u i s t a t o u n a 
i m p o r t a n z a t u t t a p a r t i c o l a r e 
a t t e n d e n d o s i d a e s s a u n a n -
s p o s t a a l l e voci , c i r c o l a t e a 
p i ù r i p r e s e , su l l a p o s s i b i l i t à 
d i c o n v o c a r e d u e c o r i f e i e n z e 
g e m e l l e , su l l a C o r e a e s u l i a 
I n d o c i n a , con la p a r t e c i p a 
z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a p o p o 
l a r e c i n e s e . I n d i s c r e z i o n i t r a 

p e l a t e in m a t t i n a t a d a g l i a m 
b i e n t i d i p l o m a t i c i b r i t a n n i c i , 
n o n p > c l u d p \ a n o hi p o s s i b i l i 
tà d i ì a g g i u n g e r e u n a c c o i -
do , m a .cubito d o p o M è a p 
p r e s o c h e . g ià ne l l a p r i m a 
r i u n i o n e s e g r e t a . F o s t e i D u l -
les a v e v a p o - t o s v a t i . i t e c o n 
d i z ion i , d e s t i n a t e ;, l e n d e i e 
a n c o r p iù di f f ic i le il l a g g i u n -
g i m e n t o d i u n c o m p i o m e s s o . 

I n s i e m e al p r o b l e m a de l la 
c o n f e r e n z a a c i n q u e , i m i n i 
s t r i h a n n o a f f r o n t a l o oggi lo 
e s a m e de l p i a n o d i M o l o t o v 
p e r u n a c o n t e i e n / . a m o n d i a l e 
»ul d i s a r m o , cu i p o t i e b b e i o 
p a r t e c i p a r e t u t t i gli S t a t i , i n 
d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a l o r o 
a p p a r t e n e n z a a l l ' O N U . Un 
c o m u n i c a t o d i r a m a t o al t e r 
m i n e de l la r i u n i o n e si l im i t a 
ad i n t o r n i a l e c h e ì t i n n i s t i i 
t o r n e r a n n o a j i u n i r s i d o m a t 
t i n a in s e d u t a s e g r e t a , d a l l e 
11,30 a l l e 13, p e r p r o s e g u i 
re l ' e s a m e de l p r i m o p u n t o 
a l l ' o i d i n e de l gioì n o . Ne l p o 
m e r i g g i o , ì q u a t t r o ì m z i e r a n -
ii(i il d i b a t t i t o s u l l ' A u s t r i a 

"Base dì discussione,, 
si dice In Inghilterra 

Crii ielle all'affrettato rifiuto oppo
sto ila Eden al progetto ili Molotoo 

L O N D R A , 11 (L.T.) — C r i 
t i c a n d o i m p l i c i t a m e n t e l ' a t 
t e g g i a m e n t o a s s u n t o d a i t r e 
o c c i d e n t a l i a B e r l i n o , i c o m 
m e n t a t o r i p i ù a t t e n t i d e l l a 
s t a m p a i n g l e s e r a c c o m a n d a n o 
o g g i u n p i ù a t t e n t o e s a m e 
d e l l e p r o p o s t e d i M o l o t o v p e r 
la s i c u r e z z a e u r o p e a . . 

T a l i p r o p o s t e a p p a i o n o 
« realiZZa-Bili » al TWiffiehpSfrV' 
Guardian, il q u a l e d i c h i a r a 
c h e e s s e « p o s s o n o f o r n i r e l e 
b a s i d i u n a c c o r d o e c e r t a 
m e n t e n o n p o s s o n o e s s e r e r e 
s p i n t e s e n z a a c c u r a t o e s a m e ». 

I n t e r m i n i q u a s i i den t i c i si 
e s p r i m e il Birmingham Post, 
il q u a l e a f f e r m a : « M o l o t o v 
n o n si è s o l t a n t o a s s i c u r a t o 
l ' i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a , m a h a 
v e r s a t o ne l p a t r i m o n i o de l le} 
i d e e i n t e r n a z i o n a l i u n a c o n - ; 
c e z i o n e le c u i g r a n d i l i n e e ' 
s a r a n n o a p p r e z z a t e d a t u t t i ' 
c o l o r o c h e s o n o i m p a z i e n t i d i ! 
v e d e r e la fine dell'impn.s-.sc! 
e u r o p e o »•. | 

R i l e v a n d o che <• la d i p l o - ^ a « i M M H n a a 
• H l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I M I I I I I I I I I I l M i m i l i l l l l M I I M M I I M I I I I I I 

m a z i a o c c i d e n t a l e è spessi) l i -
t e n u t a r e s p o n s a b i l e d i t a le 
impasse >•. A Post agg iunge 
c h e <• n o n e p e r i n u l a u n a 
pos i z ione i n v i d i a b i l e q u e l l a d i 
r e s p i n g e r e u n p i a n o c h e m o l 
ti g i u d i c a n o a t t r a e n t e ^.. 

La p r i m a e p iù o v v i a c o s t a 
t a z i o n e ' c h e fnducè '1 còmriìe ' i i-

s t r o deg l i e s t e r i u n a m i n o r e " 
f re t t a è i n d u b b i a m e n t e la sen 
s a z i o n e ylie il p i a n o d i Mo 
lo tov r i s p o n d e p r o f o n d a m e n 
te a U c e s i g e n z e g e n e r a l i d e l 
la s i c u r e z z a e u r o D e a e fo r 
m u l a c o n c r e t a m e n t e i d e e c h e 
c i r c o l a n o o r m a i d a q u a l c h e 
a n n o negl i a m b i e n t i pol i t ic i 

(Molo tov ha i icev u t o s tarna- . 
n e , p e r v e n t i m i n u t i , il m i 
n i s t r o deg l i es te i ì d i V i e n n a , 
c h e ieri avev . i già l o n l e i i t o 
con DulU's . Kden e H i d . u i ì ; ) , 
e dov i a n n o a n c h e d e c i d e t e 
c o m e e q u a n d o p i o s e g t t u e lo 
e s a m e d e l l e p i o p o s t e di M o 
lotov' sul t i a t t a t o d, s u - o n v / a 

In l e a l t à , ^ a i e b b e 
r e t t o a t t e n u a l e c i» 
n o a c c o u l a i s i su l le 
e su l la d a t a •• d ' i n i / i o 

s ek lo i l — ha p o r t a t o gì a v e 
p : e g i ' i d i / i o ai l a v o i i de l la 
i ' o n J e r e n / a . immol l i l i zzandol i 
con q u e l piani» Kden in cui 
D u l l e s ha v i s to il mezzo p i ù 
u t i l e pei i m p e d i i e che si 
g i u n g e s s e ad u n a v e l a d i s c u s 
s i o n e ed a v e i e ti a t t a t iv e >>. 
Ma pei c h e D u l l e s e v e n u t o a 

la 

l ' e s a m e di ciuci 
c h e n o n si p u ò in 
c o n s i d e t a t e se i i . i 
t o r n i t a ie: i d a i •• t 
t e r m i n e de l d i - c o i s o 
l o t o v . come 
s t e r D u l l e s 

p iù m i - n i e l l i n o ? La pai t e c i p a z i o n e d i 
dov ì a n - i Dulie-; — d ice n i c o n c l u s i o n e 

m o d a l . t . i j i l gnu n.i le — a v e v a il -o lo 
i t a l e l ' i m p o r 

ti i 
I lo 

i n a i l o . 
a l c u n 

11-
e • 
di 

)o-*la 
Al 

M o -
si n c o i d e i a . F o 
l l i tese v e n t i iiii-

i 

d e l - | l i n e di d o c u i n e n t . i i e 1 
po i -1 s ib i l i l a di u n ' i n t e s a Ha e-t c i 

m o d o | oves t - l i l la Gei m a n i a - e p o l 
i a t e a v a n t i a t u t t o v a p o i e la 
coi sa al i l a r m o ed al la div i-
v ' - i o n e de l m o n d o m d u e 

b locch i c o n t i appos t i . 
Le d u e gue i t e m o n d i li 

i i c o i d a t o ici 1 Molotov nel 
d i s c o i s o . sono p i o p t i o l o m i n -
v ia l e ni q u e s t o m o d o , m n la 
con t i a p p o s i z i o n e di un g i u p -
po di P o t e n z e - l i t i iplu e 
o l ' a s s , . H i M i i . i i l i ' i l i n o T o k i o 
— ad u n a l i l o g i u p p o di l 'u
t e n z e . Il p i o b l e n i a che M p i e -
- e n t a oggi al i nondo e di im
p e d i t e c h e la n u o v a d i v i s i o 
ne fi a gli S t a t i u n li., il.ilo 
a v v i o l ' A m e n i a m i l ' a i t o 
A t l a n t i c o , d e b b a a p p ' o t o n -
(il isi a n c o i a . e s i a v i in F i n o -
pa u n solco ine ' l l l iabilt 

N h l t d l O SI ( .K| 

Tenta il suicidio 
il pittore assassino 

Chlorodont 
raccomanda 
il nuovo tipo 

anticarie 

S A N S F M A K T I A N O . I L — 
Il p i t t o ; e l o n d i n e s e M e p p i i . 
a i M ' s t a ' o u»'1! da l la pol iz ia 
s p a g n o l a su i n d ù a z i o n e d e l ' a 
polizi . i u m l c s c e a c c u s a t o t l e i -
r . iss . j^^inio ilcll.i p u v o l n Ma ' -
g . i ' e t , ha t e n t a t o ie: i d i s u i 
c i d a : i s c a g l i a n d o s i t o ' c a p o 
c o n t ' o i' m i n o e c o n i l o il la
v a b o de l l a sua c e ' l a 

FUMATE PURE 

DENICOTEA 
VI PROTEGGE 

in ogni goccio 

in ogni goccio 
vitamina 

AGRUMI 
e VINI di SICILIA 

M M M M M M A M M M W 

m i t i di t e m p o pei • s t u d i a 
r e " le sei p a g i n e d . i t t i losci i t-
t e su cui c i a n o i i p o i t a t e le 
p r o p o s t e , il clic e q u i v a l e a t i c 
m i n u t i e v e n t i s econd i p e r 
p a g i n a . C'osi m f l e t t a , si r i e 
sce a m a l a p e n a a l e g g e i e u n a 
p a g i n a d i l o m a n z o . 

D i q u e s t o t a t t o . semina 
t e n d e i s i c o n t o , oggi , a n c h e la 
s t a m p a t e d e s c a o c c i d e n t a l e , 
m a l g r a d o la laz iosa p i e v e n 
/ i o n e di cui da p i o v a di 
f r o n t e ad ogn i g e s t o di M o l o 
t o v . S c i n e ad e s e m p i o il /<« -
r i c r , :I p iù a u t o t e v o l e g i o r 
n a l e de l l a s e r a di B e r l i n o -
o v e s t . che » i g o v e r n i di P a 
r ig i e di L o n d r a , i ti e m i n i 
s t r i deg l i e s t e r i e i leu ci e s p e r 
ti h a n n o d u e g i o r n i di t e m p o i 
p e r s t u d i a l e il p i a n o di M o 
lo tov p e r u n p a t t o d i s i c u i e z -
za c o l l e t t i v a in E u - o p a e pei 
a n a l i z z a l e a fondo le i c a / i o -
ni d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a ilei 
l o r o paes i di fi o n t e a l l ' i n i 
z i a t i v a s o v i e t i c i ••. 

G i à d a q u e s t a at tei i n a z i o n e 
e m e r g e la c o n v i n z i o n e che la 
o p i n i o n e p u b b l i c a l i an i e -u 1 

ed ing le se r eag i i a d i v e t t a -
m e n t e d a q u a n t o n o n a b b i a 
n o fa t to , i e i i . E d e n e B i d a u l t . 
M a le pi e o c c u p a z i o n i de l Ku-
rier n o n f i n i s cono a q u e s t o 
p ù n t o : «> S e c ó n d o ' l ' o p i n i o n e 

.sjteftiWAiÉMJjwitoi-i 
d i a c o n f e r e n z a — a g g i u n g e 
il g i o r n a l e — la p t e s a di p o 
s i z i o n e de l g a b i n e t t o f r a n c e s e 
e d e l l a c o m m i s s i o n e e s t e r i 
d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e , c o 
m e p i n e l ' a t t e g g i a m e n t o de i 
pa r t i* i c h e a p p o g g i a n o il g o 
v e r n o , p o t r à i n d i c a r e se v e n a 
m a n t e n u t a la l inea u n i t a r i a 
d e g l i o cc id en U ' l i . o p p i n e se 
essa v e r t a a t r o v a r s i m p e r i 
co lo ». 

« Il •• n o » di B i d a u l t a l l e 
p i o p o s t e d i M o l o t o v — a g 
g i u n g e in p r o p o s i t o u n q u o 
t i d i a n o d e l l a s e r a de l s e t t o i c 
d e m o c r a t i c o , la Berliner Z c i -
tung am Abend — ra f fo rze rà 
a n c o r a il •< p r o n u n c i a m e n t o » 
d i P a r i g i cont ic i il m i n i s t r o 
d e g l i e s t e r i e n o n r e s t e r à s e n 
za c o n s e g u e n z e su l l a s u a c a r 
r i e r a >•-

L e c r i t i c h e , n a t u r a l m e n t e . 
n o n r i g u a r d a n o so lo B i d a u l t 
o E d e n , m a i n v e s t o n o in m o 
d o a n c o r p i ù a s p r o il c o m 
p o r t a m e n t o m a n t e n u t o da 
D u l l e s d u r a n t e t u t t o il c m - o 
de i l a v o r i . <• Il m i n i s t r o d e 
gli e s t e r i a m e r i c a n o — s c r i 
v e oggi il Welt am Sonna-
bend, u n a u t o t e v o l e s e t t i m a 
n a l e b o r g h e s e d i D u e s s e l d o r f 

è s t a t o s in d a l l ' i n i z i o la 
p e r s o n i f i c a z i o n e d e l p e s s i m i 
s m o . N e s s u n o fra i m i n i s t r i 
d e g l i e s t e r i e t à i o - i c o n v i n 
to cii u n f a l l i m e n t o de l l a c o n 
f e r e n z a . M e n t r e ing les i e 
t r a n c e s i s e m b r a v a n o f a v o r e 
vol i a r a g g i u n g e t e u n s u c c e s 
so p a r z i a l e p e r hi d i m i n u z i o 
n e d e l l a t e n s i o n e e 1.' r i p r e s a 
de l c o m m e r c i o e s t - m e - ; , gli 

i a m e r i c a n i s e g u i v a n o 1., po l i -
1 i n a de l •• t u t t o o n i e n t e •• l ' è : 
.g l i a m e r i c a n i , soni» eie-irte: ci

bi l i solo d u e r i s u l t a t i : <> u n i 
s u c c e s s o a l c e n t o p e r « rnt«». 

| o u n i n s u c c e s s o a j c e n t o p e r 
( c e n t o . T u t t o c iò c h e s ta in 
| m e z z o a q u e s t i d u e pol i è, p e r 
I gli S t a t i U n i t i , u n a c a l a m i t à . 
i C h e cosa s igni f ica u n fa l l i -
' m e n t o p e r gli a m e r i c a n i ? la 
| c o n f e r m a c h e la l i nea deg l i 
t S t a t i U n i t i e r a la sul., a d p . -
! s e r e gius:«t ». 

L a p o - i z i o n e ;oiiC: ic.in.i del 
i - t u l t o e n u l l a • — 
' c o r a il - e t t t m . i n a i e 

Festa dell'Unità a Mosca 
Un incontro cordiale e affettuoso alla «Casa dei giornalisti» - Immagini del
l'Italia - II saluto di Germanetto - Successo del film «Due soldi di speranza» 

UAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

M O S C A , 11. — f m i n a t o r i 
ili Cabernardi. reclusi vulon-
turi sotto tu loro terra, i no
stri braccianti Iella puntina 
P a d a n a e del m e r i d i o n e , I t n -
confondibtle / o / l a delle nostre 
citi» oli oberai della Pignone 
e della Breda a difesa delle lo
ro fabbriche, quelle piccole e 
annidi feste dell'Unita a cui 
tutti rendono, e quel nostri 
giorni di lotta in cui si ru peri 

il n i re rsita ri, studenti, al tori e l / i o co.si c o m e M laceoiita utili 
uomini di culi ut a. molte timi 
ne. dei giovani. 

Vi f u r o n o dei ( / I M O / s i ma 
non ebbero nulla di pesante e 
di troppo ufficiale Fu inni to
sto Una conversazione in cir-
colo, eppure piena di CIIHIMH-
.SIIIC) /„« COtlipilC/IICI ( V i lOtkllal, 
clic fu corrispon lente delia 
Prarda a Roma, presiederà 
quando parlo seppe nerocare 
co» grande semplicità i suoi 
ricordi italiani. 

i I l s a l u t o d e i s o v i e t i c 

le strade a \ar sentire la prò-\ 
pria volontà, non li di res ic i 
/ornimi migliaia di chilometri 
quando in pienti iWo.sctt, r i r r o - | LUnità lacera il sito m«//cs-
vate al centro c/i nini .. .serarn M , m.u„ saiu vnu , roltl (lvt 
italiana ... Tint i ne parlano c o - .S I l 0 l /errori. de, suo, untici. ile, 
me se fossero cosa loro, quasi | S I I O I diffusori. Poi fu ,1 coni-
quegli avvenimenti li aresse-1 n(l(J,ln Germauetto a mirrare 
ro direttamente vissuti in ,'r n t .„ ([ofa da qHPlla mmteru di 
mezzo a noi. Credevamo di cis- r , ( 0 r , | , C/M. e | n suu esperidi-

za di vecchio militante — 
t r e n t e n n a l e .-/oriti di lotte, di 
sacrifici, di eroismi e di butta 
alte vinti 

sistere solo ad una simpatica 
cerimonia, e invece il ros tro 
Paese i'i L'iene « ' t o r n o vivo, 
riflesso iwll'iiiterL'sse. nel au
tore con cut questa (/ente si 
ai>passiona alle vicende, alla 
storia, alla vita di un altro 
popolo. E ritrovate l'Italia in 
tutti i suoi aspetti, ancfie quel
li di cos f l t inc . cinc/ic eincUt piti 
minuti: la nostra musica, le 
poesie di Sibilla Aleramo e di 
Gianni Rodari, le canzoni na
poletane. i '< Due so ld i di s p e 
ra n:a >» c/i Antonio e Carmela, prete 
i nostri b imbi , e perfino Vo-
inaagio reso con conci azione 
alle t a g l i a t e l l e enu 'Hane . 

i he l'Unità ha die
tro di se. Al corrispon lente da 
Mosca toccò i n f e r e pei ritiro di 
quel che il yiornale e oqtji. Gli 
altri sovietici ehc rennero al
la tribuna conoscerà tu» il no
stro p a e s e p e r e s - e r r i stati (,b-
bastanza di recente In scritto
re Immuni e l'untine di un 
romanzo ambientato a Roma. 
l'attrice M i e d r i e d c r n . i n t c r -

del • Ritorno ti, l 'assi / / 
Bortnikoir •• renne a Venezia 
con la dcìciiu-'muc sovietica 

' .per l ' u l t i m o fe.stiral N o n fr

antici che n arco/nono rien
trando da un linuio riui/ain. 
quello ehe arenino risto nelle 
UOs'ie s trade, <;// iinnati, elle 
arenino latto qua e la turan
do per L'Italia. 

Una bravissima cuniuntc del 
•' liolscioi - . i/ .sopìmio Cìa ' tna 
l ' /CACtirre/ .n/t i . u n o studente 

del conserratorio e un dilet
tante ih ondine italiana, ven
ne in a cu ni lire i nostri brani 
d'npeut e le nostre canzoni Le 
.strofe dì Sibilla Aleramo e di 
Rodar, furono lette da dicito
ri della radio Infine il tìlm d> 
Castellani •< Due .soldi i/i \p<— 
rairn •• — (piasi una mirini 
per Mosca poiché dopo estere 
stato proiettato al Festival 
/«•I/o .scorso n o c e m t i r c . u sc i r à 

ira poco siitjl, schermi della 
tapinile — cnrici iasni t i farr i 

lo quelli che tua crono entrare 
nella sala ni cai si proiettava. 
La ritti ilei nostro popolo, col 
s-iit) haqaylio di ottimismo e di 
speranza, si era fatta improv
visamente IDI intuirne risira ed 
era proprio a tp.iesta nostra 
gente, incuti di coniugio e di 
fiducia che avevano voluto rt-
vnlqere il loro pens iero ì so
vietici riuniti per fcsiei.njìarc 
l'Unita, il «//orna/»- di i / acor t i -1 
tori italiani i 

i ; . n . 

pasta rosa 

Il dentifricio 
dell'attualità scientifica 

antienzimico al f luoro con Kimm - , 
il preparato che inibisce per 12 ore dall'uso le fermenta
zioni acide provocatrici della carie, e assicura 
un alito fresco e gradevole. 

.... ma col 
Chlorodont, 
che denti ! 

OSStURt pìccoli FASTtV/OSf VERMI 

La serata di cui parlo è .sfa-I cero ilei discorsi: raccontaro-

IMKIKO INliltAO ilirrt iurr 
Ciorch» Colorili vice dirett . resp 

St.iijllimcnni 
Via IV 
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intestinali che tanto tormentano piccini ed adulti sono eliminoti con il 

nuovo preparato in supposte 

B I S M U R A X 
IN TUTTE LE FARMACIE 

ta preparata ieri alla » Casa 
del giornalista ». 

All'inizio del boitlerar-i Su-
rorov, la Casa d e l giornalista 
occupa un bell'edificio padro
nale che apparteneva una vol
ta ad un ricco industriate tes
sile di Mosca. Oggi è uno dei 
pili a n i m a r i c i r co l i de l la ca
pitale. 

P i a z z a N a v o n a 

Per l'Unità era stata prepa
rata, in cima alla scalinata di 
ingresso, una piccola mostra: 
n'erano i ritratti di Gramsci 
e di Togliatti, la testata, le pa
gine, i titoli, le foto dei nostri 
giornali e, su uno speciale 
pannello, tante e tante imma
gini note: il Duonm di Milano 
e Piazza Navona. il Canal 
Grande e il Golfo di Napoli vi
sto da Pnsillìpo. l'arena di Ve
rona e la spiaggia di Viareg
gio, uno scorcio di Genova e 
uno di Palermo e via di questo 
pauso, da un capo all'altro del
la penisola. Erano le cartoline 
che gli ascoltatori italiani -spc- | 
discono a Radio Mosca con un 
sriluto o una richiesta 

Nella Casa del mori.<il,sta 
tembrava essersi dalo conre
gno tutto if mondo giornalisti
co della capitale: vi erano nu
merosi elementi di tutte le re
dazioni. dei quotidiani r reti 
periodici, della Radio e delle 
case editrici. Ma. intendiamo
ci. la loro presenza non aveva 
nulla di ufficiale, erano r r i m - i 
fi cos i , alla o t t o n a , p e r parla
re r sentir iHirlarc dclt'ltal'a: 

c n \ e a n - \natitralmeiitr don erano i soli 
di DiiCs- j presenti- vi erano professorii 
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K O K K K i n A A CUI USA 

/ama "PRIMA 99 
R A S A T U R A P E R F E T T A 

e 
CONCORSO A RICCHI PREMI 

ri , T . r ì ' t > n e . 

fa fiÀirruifiatati( K 

I.si O - i - P i Jm ' ' . :ifl m o n t a t e «ne 1- siic n.s-., , . : ,» . . . H,:<,< \ , : . ^ 
-cene n t : 4 \ p 

inni il I,< - b lu . pi"" b u o i t v . m.tit 
» 0 , 10 - tossi,, filo r o n r . i \ o p« : i>.< b . n.i: .--. n i 
> tl.OB - v e r d e , filo ron i - J \o , p i r p«-.l« le:. ' .<: < 
• 0 (Hi - b n . n o . p e i b . i t b . i i l i t t i i . i l i s s i . i i i •• i»-! l t «!• > « i ^ 

h„ i p i n i r « il. l o m u n i u i i che l'cU-nco A> i !«»:iic .1 . \ -« :• . u p i"- l a r " ^ rr.e-* 
:-. prt'io si e M i R i b i t o «lei seguec l i rn.min tivi pe l ' , /••• .t a. K.-'in 
S.sr.o? BRACCI M A U R I Z I O - Vi. i t i i v i . o . . ? ' - It'-m • r . i . ; " / . . <i ««.cf iuv eie. ^ 
! .m.i forum..K. ^ K A R .MASKTT1 «li B O X I M LI CIANO » - 1 e : - - A: ,e-:li".n 15 - Rotìi o 

p ; . n .. I N A I.A.MHHklTA 

S i s n o r P I L R I N O CALCIOLI - Via G;-n-anrv fin". > 70 - » »n... c>f4--.-:.. d « q i , - ' ' i de l l ^ 
';m«i fortuiinta . D I R A N T K r o m m . LVIOI » - Via Aute l i . -'S - H->m o 

p r e m o .>IAt CHINA F O T O O R A U C A F L R R A M A 

Signor >IARTAX<;ELLI I.F.OX %RDO - Ci-i<>-.\ ali >7io-e n i r t - . i i o ! e t w . 110 - Rom.^ (ne-
•-•o/io a „ u j u i s t . . rlelta tam. f>.:tii:..c • - PINCHI R \ H . I > A B L T T A » - C u o . - u a l l R z i - n e 
fJirfn'.col» rs-e. \2d - R"m o 

• :». '• O R O L O f . I O l»A P O L S O « AVIA » 

' A T T E N '/. I O N Y. : 

C o n t r o l U I r l i n t r r n o ' dellf bostinf. I* for tuna po t r à U r v i vlncf re . a n r i cco p r e m i o ! 

ACQUISTANDO VISI BIGLIETTO DELLA 
7~.JH —il »n i r 
I H • ) Il II II U 
UBI 3 : : 41 l i : 

ni • •HI 
munii iinnunu 
:: u m u D :: li y u i 
u^juuuuuuk:.j 

VINCERETE CINQUANTA MILIONI 
f 

file:///natitralmeiitr
http://bn.no
http://ilittii.ilissi.ii


Pftf. 16 —Venerdì 12 febbraio 1954 « L'UNITA' 
W • '» I — ^ W T » 

^ 0 

#AV 

FUNARO 
a San SILVESTRO 
R E A L I Z Z A 

IL 

% * 

È LA FESTA DEI CLIENTI È LA MANNA PER LE SIGNORE 

È «. PER/ODO PIÙ PROPIZIO PER EFFETTUARE ACQUISTI 

MIGLIAIA DI VALIGIE, MIGLIAIA DI BORSE 
MIGLIAIA DI ARTICOLI DI PELLETTERIA 
M E R A V I G L I O S E P E L U C H E 

IN VENDITA 

al solo scopo di realizzo e di propaganda 
NON E UNA LIQUIDAZIONE 
UN SALDO UNA SVENDITA 
E' DI PIÙ', MOLTO DI PIÙ', E' 

IL mmo 
L 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COSSMVdtCtAU U 12 

BANCO conservatore semlnuovo 
originale Serwel con gelatiera 
Carpigìani litri 40 completo di a c 
cessorl per gelateria Vendesi. Hi. 
volgersi Rizzotti, via Sarzana 48, 
Milano. 
CE801E ghigliottina 1000x6 2000x4, 
t omi frontali 1500. 2000, 3O0O ma
gli atmosferici kg, 60, 100. 150. 
Facilitazioni. Mario Carra, Giulio 
Cesare 135, Torino. 
MACCHINARIO alto rendimento, 
tomi , affilatrici Debernardi, ret
tifiche senza centri idrauliche, li
matrici Gemet t i , rullatrici, revol
ver Bassi Massari, altro macchi
nario occasione; automatica In
dex, Acme, Lambert, Pettermann, 
Tornital , radiale Wolman, revol
ver Pittler, Glldmaister, torni 
paralleli, limatrici, trapani, ma
gli, rettifiche Universali Brown 
Sharpe, Landis. Monat, Via Niz* 
za 183, Torino. 
TORNIO frontale perfetto ingle
se piattaforma 3500 fornisce s>ul-
l'angolo 5500 con spostamento gin. 
de in buca, 7000, 18 velocita man
drino 500 - kg. 33 000. Terravn/ i i . 
Viale Certosa 195, Milano. 

VARI L. 12 

DITTA lunga esperienza olire 
completo campionario tessuti, 
biancheria e arredamento a per
sonale pratico vendita conto pro
prio a privati. Inutile rispondere 
senza referenze. Scrive»e Casel
la n. 5B0 Espresso R>f» - Firenze. 

S-:i770(l/F 

II) LEZIONI-COLLI.<il 

EDITRICI Elementari - Medie pò. 
tele conquistare Lucania . Han -
Foggia nominandomi rappresen
tante. Tessera 12101 iermupu-,ta 
Roma. S-700/H 
KIHTRICK Testi si noie medie 
cerca attivi» propagandista indi
care 7i»na referenze. Edizioni Kba-
lia . Taranto. S-24/l'a 
LAUREATA lettere i m p a n i n e le
zioni ripetizioni scuole medie 
prezzi modici: 81D-424 S-fìKia/L 

I» OCCASIONI U W 

MINl?URNO (Latina! soggiorno 
ideafc pensione « La Tavemet ta ». 
prezzi modici, t rat tamento fa
miliare. S-OTB/P 

>4) Il AI*!». E PIAZZISTI L, 10 

INDUSTRIA grani per panifica-
«Ione e pasticceria' cerca, rappre
sentante per la zona Terni „ -Vi
terbo - Rieti introdottissimo -
Srtvere Good BTead t.r.I Milano 
Mante Generoso 8 M-70356 
INDUSTRIA milanese apparec-
2hiature elettrotecniche Industria
li cerca rappresentante Introdot
tissimo per Roma e Lazio. Esl-
gonsi referenze prlmordlne. Scri
vere Casella 188-A — S.P.I. — Mi
lano , C-70333/M 
INDUSTRIA scatole cartone on
dulato cerca rappresentanti pro
vince libere scrivere età attività 
referenze SPI, Cassetta 40-B -
Genova. • S-4I3/G 

I 
UV |MOTOWIVl75cc| 

| SPORT 4 lompi | 
| MONOALBERO g 

£ F U N A R O NON È MAI VENUTO MENO ALLE SUE PROMESSE 

PERCHÈ FUNARO VUOL DIR DENARO! 

ANTICA industria lombarda luci
di e cere pavimenti cerca seno 
rappresentante bene introdotto 
drogherie Provincie Roma, Rieti. 
Viterbo. Buona pi ovvignine Ca
sella :W8-M. SPI, Milano. 

S-22528/M 
ASSUMIAMO introdottissimi rap
presentanti vendila privali rojt-
t rassegno tessuti uomo donna 
biancheria, campionario assortito j 
gratis. Bassissimi pie? zi alte 
provvigioni — SILTEX — Gobetti 
- Prato. S-:i772tì/F 
ASSUMIAMO Rappresentanti sti
pendio provvigione S 1 A [I 
Corso Porta Romana, n. 44 - .MI
LANO. S-645/M 
AVVOLGUHI.I LEGNO - tende 
alla veneziana importante indu
stria cerca seri introdotti agenti 
esclusivi vendita. Cade t t a 27-.M 
Sieap. Bologna. S-28H01/F 
AZIENDA produttrice lancric 
cerca rappresentante Roma, in
trodotto clientela mezzo ingros
so, buon dettaglio. Specificare 
curriculum vitac. referenze scri
vendo. Casella poetale 5-11 — Fi
renze. S-438GJ/F 

TURISMO 4 lem,, ' 

L AUU.UUUF F 
-

PRENOTATEVI 
f N.G'.M. - Vìa d'Azeglio, 291 

£ Tel. 474.089 4 
y * 
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FUMATE PURE 

DENICOTEA 
VI P R O T E G G E 

SOCIETÀ' ROMANA ING. 
i 

UuLiELnO 
VF11CS ¥ C H ¥•" TH TP ¥ 
~ :^rr " & C, ~ • 

Via del Tritone, 169 - Tel. 681.209 
FILIALE DI NAPOLI: Via Parco Margherita, 83 - Tel. 16.330 

APPARTAMENTI e LOCALI 
veniiotisi 

STAZIONE TRASTEVERE 
(Inìzio viale Circonvallazione Gianieolense) appar-
lamenti 1*2-3-4-5 camere con semplici e doppi 
accessori - grande locale terreno. 

VIA COSTANTINO MORIN 
(Viale Angelico) appartamenti 1-2 camere accessori 
semplici * 4 accessori doppi - locali terreni uso nego
zio - consegna Giugno 1954. 

VIA MONZA 
(Angolo via Taranto) appartamenti 2*3 camere con 
semplici e doppi accessori - locali terreni con scan
tinati-accessibili con automezzi uso negozi. 

I.IIUIUIuniiv/nm m n<,\>n\io 
SOCI I T A ' ("O: \SOHKLLK 

Milano: Via Tommaso Grossi 1 - Tel. 82.721 
Treviso: S.I.C.- Via Canova, telefono 3012 
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Grande Manifestazione 
s 

fino ai 25 febbraio 
OOO paia di scarpe 

in vendita 

d a l . o L 
G R A N I - V i a Merulana, 262 
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