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II 9 seltcmbrc 1943 ho firmato — 
insienie ad Olindo Vernocchi e ad 
Alberto Canaletli Gaudcnti — il piu 
hello e il - piu , brtilto esemplare di 
quotidiano sul quale abbia raai ap-
poslo la mia firm a di direltore re-
.sponsabile. Fiu «brut to» dal punto 
di visla giornalistico e difficile infatti 
che quel primo e ultimo numero del 
Lavoro Italiano potcsse essere. Ma 
anche trovarne di piu «bell i », dal 
punto di vista - politico e morale e 
umano, • nella stampa « legale » ita
liana, .e difficile. • . ̂ ••:•.-• 

L'armistizio ci • colse nel momento , 
in cui stavamo mettendo insieme la 
complicatissima macchina del primo 
quotidiano < antifascista unitario del 
nostro paese, che nasceva per volon-
ta e iniziativa delta nuova direzione 
(unitaria)'dei sindacati — costituita 
altravcr.so la nomina di « commissari » 
alle vecchie organizzazioni ' fasciste 
dei lavoratori. Ci colse non certo di, 
sorpresa dal punto di vista politico, 
ma quando la strultura del giornnle 
era appena abbozzata e la redazione 
(improvvisata, e i cui ranghi dove-
vano essere costituili nella massima 
parte da uomini che avevano smesso 
di fare i giornalisli di quotidiani ven-
I'anni prima, o che mai I'avevano 
fatlo) era in via di costituzione. Solo 
di diretlori ce n'era a iosa, Ire ad-
diritlura.— un comunista, un.socia-
lista, un democristiano — -anche se 
due di cssi . (Canaletli " Gaudcnti cd 
io) mai e'eravamo sognati, fino a 
quel momento, non dico di dirigerc, 
ma di essere - rcdattori d'un quoti
diano politico. -" '• * •-•"'• 

Xcssuno di noi perd dubitd, quella 
notte dell'8 settembre, che il fiior-
nale dovessc uscire. E infatti usci, non 
so bene come. Con pochc (o Iroppe) 
persune divenule - da - un'ora all'altra 
• redaltnri ». Con una minima parte 
de^li operai presenli nella tipografia. 
Senza nessuno (appare quasi super-
fluo dirlo) che si preoccupasse d'am-
minislrazione, di diffusione, di ven-
dita. Dovcva uscire al nialtino, non 

ce la facemmo, usci verso Puna po-
meridiana. Avremmo forse indugiato .. 
ancora (tanto, non e'era nessun ora-
rio da rispettare, nessun treno d a . 
prendere, e nessun distributore che 
ci >. sollecitasse le copie!) se non ci 
avesse spinto ad andare in tipografia '. 
il rumore delle cannonate sempre piu 
vicine, via via che i tedeschi s'avvi-
cinavano da Pralica di Mare a Porta 
S. Paolo. . ... • . ' ; 

; Facemmo perd in tempo a melterc . 
in testa al giornale il primo appello 
del Comitato di Liberazione Nazio-

. nale, che annunziava la sua cost i tu- r 

zione e chiamava gli italiani alia lotta • 
contro i tedeschi e i fascisti. Del resto, , 
tutto U fiiornale era un appello a 
questa lotta armata, e la testa di Ga- . 
ribaldi, dise^nata in tipo^rafia - da . 
Rcnalo Guttuso (ch'era fra i redat-
tori del giornale) ne era il simbolo. 

Stampato il giornale, ci mettemmo, 
chi a piedi, chi in macchina, a di-
slribuirlo noi stessi, redattori e tipo- • 
grafi. In Piazza Colonna trovammo 
un «ruppo di ra^azzi che discufeva 
c si a^itava e Ii reclutammo sul cam-
po come strilloni.: : :•' • • .' 

La citta si chiudeva tntanto nell'at-
tesa dei tedeschi, mentre le sue avan-
Riiardie si preparavano alia clande-

' slinita e alia resistenza. In quella cilia . 
tesa, semi-deserta, percorsa da Rene- -
rali in bor^hese in fuga e da operai ; 
sludenti e intclleltuali armali alia me- ' 
Rlio, // lavoro llnlinno fu Pullimo grido 
« legale» dell'antifascismo romano. 
Poi la parola passo alia stampa clan- ( 
deslina e alle pistole e alle bombe : 
dei G.A.P. N o n p o s s o non confessare . 

.che e Rrande orRORlio mio che il Par-
tito, designandomi alia direzione del 
Lavoro llaliano, mi abbia dato la Ven
tura d'apporre apcrtamente il mio 
nome, insieme a quello del ' povero 

A'crnocchi c dell'amico Canaletli Gau- '. 
denti, in calce a que] Rrido di lotta, 
che non rest6 inascoltato; . 

Mario Alicata 

' Sul vgrande tema deirarmtetizio' continua ad Inflttlrsi la documentazione e la polemlca. Di questi 
giorni e Tuscita del Ubro dei generate Castellano. («La guerra continua- ed Rizzoii) e la nuova edi-
zionedi - Roma 1943» (ed.^Longanesi) di Paoj0 Monelll. che rievdea Tatmosfera della capitate -ne; 
giorni piu drammatici. I termini .general! della. vicenda , sono noti: l'annuncio deirarmietizio. firmato 
il 3 settembre. viene dato la sera, dell'8 settembre da Badoglio. Aj mattino del 9 11 maresclallo. il 
re e la famiglja fuggonn a Pescara. Si spalanca Tabisso eu un esercito senza ordinl. su uo Paese 
sbigpttitp' che i tedeschi stanno per occupare. II qundro d'insieme e quello di uno efacelo. Roberto 
Battaglia, lo etorico della Resistenza. scrisse sul tema queste pagine (approntate per una nuova edi-
zione della «Storia della Resistenza italiana •». che Giulio Einaudi pubblichera I'anno venturo) che fis-
sano in modo esemplare una reoponsabilita storica ; - ;. . . . • 

II governo Badoglio non pud prendere 
alcuna iniziativa ehergiea, perche e preso 
dizioni: dover rqccogliere il voto popolare 
fascista e al tempo stesso [dover• cohtinuare, data 

. repressione e di reazione. Non e.solo il terrore dei 
d'ltalia:.ma; anche eptincipalmente,il timore di 
italiano, se si 'decide a 

alcuna deter mi nazione Mara, dar luogo ad 
nella morsa della piu grave delle contrad-

di par fine nel tempo piu breve alia guerra 
la sua origine e i suoi sedpi di classe, la politica di 
tedeschi a soffermarlo sulla strada della salvezza 
esser sopraffaitodalla parte piu avanzata del popolo 

. camrhinafe piti' decisarrien-
* te sulla via della:pace e-

della '• deniocrazifi: '>La' si-
tiiaziorie e iiitric'ata: ma'la-

\ morale e assai semplice, e 
; q u e l l d c h e cdmunica'come-
-.. giustiflcazione lo . stesso 

Guariglia all'ambasciatore 
.; inglese Osborne presso la 

Santa • Sede: « Il governo 
'.- italiano non pud muoversi • 
" essendo preso fra i tedesdhi 

e la minaccia del cotnu-
' nismo ». ' 
:"; s Ancora una volta ' lo 
: spettro dell'antieomunismo 

cieco e pregiudiziale sbar- ' 
• ra il cammino alla^salvez-' 
;> za • del nostro paese, e il 
• maggiore ostacolo a fare 
• conseguentemente Vinteres-

se nazionale. • Si respinge 
-] sdegnosamente qualsiasi of-
/ fer'ta " del Comitato" delle 
: Opposizioni di fare par-
tecipare il popolo alia lot
ta contro Vinvasore, d'isti-> 
tuire • reparti di guardie 

' nazionali che collaborino 
": con le Forze " Armate al-
: momento decisivo, e quel 
v poco che viene pttenuto' in-
!'•• tale senso, • particolarmen-
. te a Roma per opera di-
• Luigi Longo,- e ' iniziativa 

individuale di qualche ge-
',_ nerale piu sensibile degli 
- altri alia grav'ta del mp- , 
'. mento come il Carboni. . 
• Nella famosa memoria Op. : 

44 (di Badoglio)' che do-.; 
' vrebbe dare.le direttive al 
. nostro esercito per una re- • 
: sistenza organizzata at ten-

tativi di sopraffazione tede-
sca si sostituisce alia parola 

\ c tedeschi* quella di * co-
munisti >: tanto la lingua 
batte dove il dente duolel 
• E' inevitabile che I'indi-

rizzo antipopolare si proiet-
ti anche sul piano interna-

.'-" zionale, che si continui an
che in questa direzione la 

. stessa politica. C e , al di-
:, sotto di tuttete perples-
• sita, una •' speranza assai 

accuratamente celata dalle 
memorie ufficiali del tem-

''. po ereditata da tutto la si- •• 
: tuazione aperta dall'ingres-
; so degli americani nel Me-

diterraneo. La speranza di 
• avere, per dir cosl, diritto 

a qualche trattamcnlo di 
favore da parte - loro, in 
cambio di qualche * con-
tropartita >. Le contropar-

. . l i te fino al maggio '43 era- • 
• no ancora di nalura mili- ; 

tare («il pegno di Tuni-
si>) e . ancora in quella 
epoca si tendeva ad esclu-
dere un attacco diretto al-
Vltalia o alle sue isole. sent-

, brando -. piu probabile — 
almeno cost riteneva Vit-
lorio Emanuele III — che 

. * gli alleaii sbarcassero in 
Grecia pet impedife un in-
tcrvento russo sui • Bal-
cani ». .-

'. , Ora, evidentemente, non 
e'e piu nulla da offrire sul 

• piano militare e resia la '-
\ questione politica pura e 
: semplice: quale convenien-

za possono avere gli.anglo- _ 
americani a gravare la mo

no sutl'Italioj^la cui classe 
dirigertieJiqffimpstratoper 
tanti se[ghi; ld:\.volorita di 
allinearsi;a. occidente? Se 
e forse eccessivo affey-ma
re che gia fin da allora si. 
pensass'e ad inserire Vlta
lia come un cuneo di rot- . 
tura nell'alteahza delle 
grandi Tp'oienze antinaziste, 
in quella alleanza fra lo • 
Occidente e VURSSche] 
costituiva. la garanzia del 
successo, hon e'e dubbio 
tutthvia che*. Videa d'una ; 

. < coittrgpartita > da -offri
re agli alledti; con il «man-
ienimento d'ell'ordine pub-
blico» in Italia, - con la 
conservazione delle sue 
strutture sociali,con la re
pressione delle istanze in-
surrezionali, non e fra gli 
ultimi motivi che fanno an
cora sperare in una < pace 
separata * o in uh tratta-
mento di favore. ' - • .-._ 
• Cosi, Vemissario D'Aieta 

si fa premura d'informare 
• I'ambasciatore inglese a 

Lisbona ancor prima dello 
stato d'efficienza dello e-
sercito tedescp delle *rea-] 

'• zioni delle masse operate 
agli - avvenimenti, a]el 25 
luglio e del comunismo ita
liano e della sua organiz-

• zazione » 9 la missione Be-
• rio# insiste sul concetto che 

< gli. alleaii }h'anno • tutto 
I'interesse.afare in modo 
che I'Halia,. centro . della 
cristianita, non soccomba 
nell'immane conflitto che 

. dilania I'Europa, onde co-
stituire un baluardo con
tro • tutte • le • correnti su-
scettibili di sovvertire la 
civilta occidentale». ' . . 

Ebbero • qualche effetto 
presso gli anglo-americani 
questi tentativi da parte 
degli emissari di Badoglio 
di vender la pelle dell'or-
so, — cioe. in sostanza, la 
repressione del movimen-
to popolare — ancor prima 
d'averlo ammazzato? 

, . q*iai. Afon e rimasto nulla 
•'tra il re e i patrioti, che • 
1 si .sono schierati intorno a 
•' lui e ,che hanno il, com-

• • pleto controllo della situa-
zjohe, e il bolscevismo 
rampante >. E poi,' dopo 
aver esaminato in quali 

- t termini si presenta la si-
. tuazione militare, cost con-
- elude: tTiitta I'esposizio-
' ne (di D'Aieta) non e sta-

", ta che • la preghiera, c/i.e 
V ?ioi si salvi Vltalia dai te-

; deschi e da se stessa e al 
piit presto possibile ».' 

Certo e che questi' ap-
pelli o qu'este accorate >n-
vocazioni trovarono tin at-
tento ascoltatore parlico-
larmente in Churchill, che 
cosi ne riferisce nella sua 
lettera a Roosevelt del 5 
agosto: >« II fascismo . in 
Italia e mono, ogni trac-
cie n'e stata spazznta via. 
L'ltalia e divenuta rosso 
da un giorno alValtro. A 
Torino e a Milano dimo-
sirazioni comuniste hanno 
dovuto essere ' soffocate 
dalle '• forze della polizia. 
Vent'anni di fascismo han
no cancellato la classe me~ 

Interpretava dunque giu-
stamente Churchill • quale 
fosse lo stato 'd'animo e 
gli intenti del re e. di Ba
doglio 'e tutti gli allarmi 
e le pr'eoccupazioni f-da 
questi sus'citdtV avevano in 
lui Veffetto di confermar-
lo nella convinzione ' che 
fosse neccssario salvare a" 
ogni costo la monorchia in 
Italia per evitare Vaffer-
mazione del * bolscevismo 
rampante*. Ma pur cosi 
ben disposto personalmen:. 
te, poco o nulla egli po-
teva fare in concreto per 
modificare i ~ perni della 
situazione generate che 
erano - quelli della € resa 
incondizionata».' . 
. Rfa questa era una pro-
spettiva • per I'apuenire, 
non per llmmediato pre-
sente. L'immediato, pre-
sente fu delegato per in-
tcro ai rappresentanli mi-
litari alleati. con Vunico 
compito di comunicare 
agli emissari badogliani le 
clausole delVarmistizio e 
di ricevere in cambio la 
totale accettazione. , 

Da parte italiana non ci 
si convinse invece mai che 
si dovesser'o semplicemen-
te accettare quelle condi-
zioni e non^piuttosto trat-
tare < un rovesciamento 
delle alleanze*. Con que
sta > mentalita il generate 
Caslellano — su cui gra-
varono infine tutte le re-
sponsabilita, che non era-
no evidentemente soltanto 
sue — affronld la fuse con-
clusiva degli inconlri: pro-
ponendo fino all'ultimo 
una specie . di . manovra 
concordata ' con gli anglo-
americani. informando sul
la situazione tedesca in 
Italia . e richiedendo, in 
cambio, informazioni sulla 
consistenza delle forze al-
leate, sulla data presumi-
bile dello • sbarco e sulla 
sua localita. . . 

Tante Insistenze contri-
buirono piuttosto a far 
pepoiorare che a far mi-

gliorare la situazione: 
• poiche non solo gli anglo-

americani, sempre piii so-
spettosi • non gli • confida-
rono un bel nulla ma mi-
rarono anche se non a in-
gannarlo, almeno . a con-
fondergli le idee. .' 

iVon potevano infatti in 
nessun > modo informarlo 
suite scarse iniziative del
le forze con cui prepara
vano lo sbarco. tanto in-
feriori a quelle impiegate 
per Vinvasione della Sici- • 
lia (4 divisioni di fanteria 
e 1 aviotrasportata in cam
bio delle 9 dttustoni di 
fanteria e delle 4 coraz-
zate e aviotrasportate per 
t'espugnazione dell'isola) 
E tanto meno sulla loca
lita dello sbarco: a Saler
no e cioe al limlte del rag-
qio d'azione dei caccia al
leati di stanza in Sicilia: 
se si fosse reso conto delta 
realta . della situazione. • 
avrebbe it aoverno Bado
glio — cosi desideroso ,di 
esser salvato dalle forze 
alleate — sottoscritto l'ar
mistizio? - -, •. 1 ,':..• 

' « 71 31 agosto a Cassibite 
in Sicilia. pur conservan-
do Villusione su un attac
co in . forza massiccia • da 
parte alleata, il generate 
Castellano venne informn-
to che lo sbarco ' sarebbe 
stato fat to comunque : n 
sud di Roma. . e tion n 
nord l come era nelle SUP 
spernnze. A sud di Roma 
poteva • sipnificare Ostin. 
Anzio. 'Gaeta. nnn ' Saler
no.1 a sud di Napoli. An
che in base a queste con-
siderazloni. egli richlese e 
ottenne che a Roma seen-
desse una divisione para-
cadutisti in modo da poter 
collahorare alln difesa del
la capitate. E ripuardo alia 
data delta sbarco. credelte 
di - enmprendere che esso 
sarebbe arvenuto * tra il 
10 e it 15 settembre. forse 
it 12* e in tale-senso ri-
feri a Roma. ^ 

-71 3 settembre l'armisti
zio fu firmato a Cassibite 
dal penerale Castellano'e 
dal generate Bedell Smith 
con I'impeqno del aoverno 
italiano a renderlo pub-
blico appena da parte al
leata gli fosse stata • co-
municata Vimminenza del
lo sbarco. Cosl il governo 
Badoglio rimase' convinto 
di aver ancora' « una set-
limana di respiro * prima 
dello ' scadere dell'ora fa-
tale. • La ,' settimana si ri-
dusse in effetti a quattro 
giorni: ma chi pud soste-
nere che sia stato questo 
equivoco finale a determi-
nare ta trapedia dell'8 set
tembre e * non piuttosto 
tutto Vorientamento politi
co del * governo dei 45 
giorni >? 

Roberto Battaglia 

L'8 settembre di uno scolaro 

Si combatte 
• ' • • \ ' 

. \ 

all'Esedra 
II proclama di Badoglio 

lo sentimmo alia latteria 
Lotti, in '. via Sardegna, 
dove un gruppetto di noi 
del Tasso — ragazzini di 
3a media, sui dodici tre-
dici anrii — ci si dava di 
solito appuntamento. 

Dopo un momento pas-
sato a tenere il fiato e 
guardarsi T u n PaJtro, Ta 
gente corse fuori dalla lat
teria, s'intrecciarono ri-
chiami, si forma rono ca-
pannelli e ognuno diceva 
la sua. Noi ragazzi ci sen-
tivamo elettrizzati, pronti 
a qualsiasi avventura co
me se per tutta - Pestate 
non ' avessimo aspettato 
che questo. Ma, insieme. 
come • incapaci di capire. 

Si discuteva a gran vo
ce, dappertutto. • Al bar 
Zeppa un borghese, che 
pareva saperla lunga, so-
steneva che tutto era chia-
ro: le ostilita erano finite, 
ora l'ltalia avrebbe aspet
tato in disparte la fine 
della guerra, che. del re
sto •' non '• era lontana. Ba
doglio Paveva detto: per 
risparmiare ulteriori* e 
piu gravi sciagure alia pa* 
tria. E dunque? Un uffi-
ciale — ce ne era un grup
petto — ribatteva che le 
cose stavano diversamen-
te, clie tra qualche ora al 
massimo ci sarebbe stata 
una dichiarazione ufficia-
ie di ibelligerenza contro 
Poccupante tedesco. 
• Noi ragazzini e'eravamo 
fermati ad ascoltare. Gli 
ufficiali • risolsero la di-
sputa ordinando da bere 
e. a voce alta, b rind a rono 
al re e alia cacciata dei 
tedeschi. Per noi, questo 
era piu che un brindisi: 
era un programma. 

Scappammo , verso il 
Flaminio, badando a ri pe
te re ai compagni che in-
contravamo che la guerra 
ai tedeschi sarebbe scop-
piata da un minuto al-
Paltro. - . - • 

• A piazza Melozzo e'era 
eonfusione. Qualcuno ci 
dice che al cinema « Fla
minio > la gente non sa-
peva delParmislizto, e in
fatti gli spettacoli conti-
nuavano. Un paio di noi 
entrano. invano traitenuti 
dalla maschera: saliamo 
dalPoperatore a dirgli di 
interrompere la proiezio-
ne e poi. di sul palcosce-
nico diamo la grande no-
tizia. 

Fuori, intanto. si comin.'. 
cia a parlare di armi. Senv 
bra che al foro Mussolini 
— dove e acquartierata 
la Pai — si dislribuiscano 
armi ai eivili. Andiamo 
anche no), ma e troppo 
tardi. C'e stato un con-
trordine, i paisti le armi 
non le danno piu. Comun
que, pare, che buona par
te siano state distribuite. 
Da un tipo che 6 Ii. un 
fiumamlo che ha la barca 
a ponte Duca d'Aosta "e 
che noi ragazzi conoscia-
mo di vista, otteniamo due 

pistole e un moschetto. Li 
nascondiamo in cortile. 

E' notte. Una' notte di 
veglia e di dejusione. Ci 
siamo coricati tardi tutti; 

-ma non succede niente: la 
gente ha persino paura a 

•lasciare le finestre aperte, 
illuminate, e cosi tutto e 
chiuso e buio come ogni 
altra sera. Solo al mattino 
ci desta un.cannoneggiare 
lontano, e, dopo una bre
ve incertezza. si corre per 
strada. 
"• La gente e curiosa, pie-

na di speranza e al tempo 
stesso di paure: c'e chi di
ce che i tedeschi si sono 
ritirati senza colpo ferire, 
altri parlano di combatti-
menti sulle vie consolari, 
di uno sbarco alleato alia. 
foce del Tevere; qualcuno 
annuncia addirittura che 
gli alleati sono alle porte 
di • Roma, smentito perd 
da chi crede di sapere che 
i tedeschi sono fortissimi, 
che hanno fatto. converge-
re sulla citta i reparti di . 
stanza a Frascati e che, 
comunque. se dovessero 
abbandonare la capitale, 
non lasceranno pietra su 
pietra. Per lungotevere 
passano dei carri armati 
italiani, applauditi - dalla 
folia, un motociclista av-
verte che, ora. si combatte 
anche sulla Cassia. . 

Noi ' ragazzi. cinque "o 
forse sei. ci accodiamo. A 
Ponte Milvio troviamo un 
gruppo di eivili armati di-
retti sul luogo dello scon-
tro. E' li. a pochi chilome-
tri: • uno sbarramento di 
camion -delPesercitff coi 
soldati appostati (tono 
quelli delPautocentro che 
hanno la caserma a via 
Guido.Reni) e, poco piu 
avanti. in mezzo alia Cas
sia un carro.armato tede
sco fuori combattimento, 
che funge da. riparo ai 
nazi. . . . . 
• Militari e borgfiesi spa-

rano con un accanimento 
che trasforma. per noi ra
gazzi, lo scontro in una 
battaglia. Carichiamo il 
moschetto e le pistole (sia
mo bravissimi, nonostante 
Pemozione — al corso di 
caposquadra ci hanno ;n-
segnato a smontare un fu-
cile e a rimontarlo in tre 
minuti e a mi rare bene) 
e. senza che nessuno si so-
gni di impedircelo. ci but-
tiamo a terra, mirando da-
vanli a noi. 

Ci ferma. qualche minu
to piu tardi, un tenente. 
Col sorriso sulle labbra, 
dopo averci lodati. ci in-
vila a tornare a casa e a 
dire alle famtghe che non 
si preoccupmo: i soldati 
terranno duro e la citta 
sara difesa 

Per ora non ct sono or-
dini, ma arriveranno cct^ 
to da un minuto alPaltro. 
Le parole del tenente han-

Alessandro Curzi 

(segue a pug. 8) 
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