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I luoghi dove 

fu stampata e 

redatta I' Unita 

nei suoi primi 

tre anni di vita 

« legale » 

questa lettera da Vienna 

il titolo 
E" generalmente noto come il 

titolo del nuovo quotidiano co-
munista. Wnita. apparso il 12 
fcbbraio 1924. fosse suggerito 
da Gramsci, in una lettera da 
Vienna di qualche mese prima. 
Ma il testo di questa lettera era 
andato smarrito. Ancora recen-
temente il compagno Togliatti 
nella introduzione al volume 
«< La formazione del gruppo di-
rigente del Partito Comunista 
Italiano •». rlcofdava l'esisten-
za dello scritto di Gramsci, e 
il senso generale delle indica-
zioni ivi contenute. ma ram-
mentava che il testo non era 
ancora stato reperito. Fortuna-
tamente. una copia di questa 
lettera e stata trovata pochi me-
si fa da uno studioso. Stefano 
Merli. presso l'Archivio Centra-
le-di Stato, nclle fonti della po_ 

lizia fascista che ' aveva forse 
sequestrato l'originale in una 
perquisizione alia Direzione 
del PCI. 

Stefano Merli stamp6 la let
tera sul numero 18 della Rtui-
sta Storica del Socialismo. La 
ripubblichiamo qui. per l'enor-
me interesse storico che il do-
cumento riveste. La lettera por_ 
ta la data del 12 settembre 

. 1923. Ad inquadrare la situazio-
ne politica in cui si cala questa 
proposta di Gramsci. nonche la 
strada. rapida. che essa fece 
per tradursi in realizzazione, 
provvede in questa stessa pa-

-gina l'articolo di Alfonso Leo-
netti. Qui ci basti porre in ri-
lievo alcuni elementi particolar-
mente importanti della iniziati-

. va di Gramsci. Anzitutto il si-
gnificato che per lui assume il 

titolo V Unit A. Non solo un va-
lore di richiamo unitario sulla 
prospettivn del governo ope-
raio e contadino. indicata dal-
l'lnternazionale Comunista. ben-
sl anche un'attenzione partico-
iare, nuova. dedicata alia que-
stione meridionale. Gramsci giu-
stificava questo titolo, infatt: 
— ha ricordato Togliatti — par. 
tendo « dalla visione della fun-
zione nazionale che spettava al 
proletariato per dare al nostro r 
paese quell'interiore costruzio- • 
ne unitaria che le classi capi-
talistiche non avevano saputo 
dare, perche avevano conside-
rato il Mezzogiorno come ter
ra di conquista e di sfrutta-
mento >•. 

L'intuizione gramsciana del-
l'alleanza tra Toperaio del Nord 
e la grande massa della popo-

lazione povera e diseredata del 
Mezzogiorno e proprio di que
sto periodo, e Gramsci la svi-
luppera ampiamente nel 1924-25, 
in preparazione del III Congrcs. 
so del Partito Comunista. come 
ricerca e determinazione delle 
forze motrici della rivoluzione 
socialista in Italia. 

Non meno interessanti sono 
gli spunti che la lettera contie-
ne a proposito delle esigenze 
autonomistiche che la classe 
operaia deve poter far sue, poi-
che esse rappresentano una real-
ta del movimento contadino e la 
indicazione di una soluzione fe_ 
derale che contemperi le istan-
ze di decentramento e le neces
sity di accentramento politico 
nazionale. 

Quanto alia delicata questio-

ne dei rapporti tra 1 comuni-
sti e il gruppo dei socialisti in-
ternazionalisti. capeggiato da 
Serrati. che si fondevuno allo-
ra con il P.C.d'L. sL^Aardi con 
quanta atten/.tor>«T\i\msci si 
preoccupi del pjRriad cU una 
polemica setfan'a^tri'onfronti 
del PSI. Va da se che la paTte 
della lettera dedicata a questa 
questione non comporta alcun 
giudizio personale hegativo su 
Serrati e gli altri compagni 
« terzinternazionalisti-. S a r a 
proprio Gramsci a scrivere, in 
occasione della morte di Serra
ti. nel 1926. un comtnosso. e po-
liticamente impegnativo. omag. 
gio alia figura di quel grande 
militante socialista. passato nel-
le file del partito. che fu l'edu-
catore di una intera generazio-
ne rivoluzionaria. 

Al C.K. del PCI 12 scllembrc 1923 
Cnri ctmipiigni, 

nella sua ultima scduta il Pros, ha de-
ciso die in Italia sia ptihblicato un quoti
diano operaio rcdallo clal C.K. al quale pos-
sano dare la lorn collaborazione politica 
i tcrziiitcrnazioiialisli esclusi dal P.S. Vo-
glio comunirarvi \c mie imprrssioni c lc 
inic opinion j__a guest* proposito. . „„ 

•"*- ("redo rhe sia moll (A utile ^..iicccaaario. , 
tl.ita la »iluazionc nimble iialiana. clic il 
gioruale sia compilutii I in muJo da a«si-
rorare la sua csistenzal legale per il pii'i 
lungo tempo pnssihilc. Non solo quiudi >l 
giorualc non tlnvra avert ale una iudirazio-
ne di partito, ma esso ciovra esserc «tdj|tto 
in tnndii die la sua dipendenza di falto 
dal nostro partito non appaia troppo chia-
rainenle. Dovra esserc im piornale di si
nistra, drlla sinistra operaia, rimasta fe-
ilrlc al prosramma c alia tallica drlla lot-
ta di rlasse, die pulililichcra gli atti c le 
disenssioni clol nosiro partito. rome fara 
possihilmcnto andic per ?li atti c Ir di
senssioni drpli anarrliiri. dei rrpiihlilic.iui, 
dei sindaralisti/e dira il suo giudizio ron 
tin tonn ilisinterrssato. come sr avessc una 
posizionc superiorc alia lotia e si pnnrese 
da un ptinto di vista « seirntiflcO ». Capisro 
die non c niolto farile fissarc tutlo cio in 
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un pro gram ma scritto; ma I'iniporlanza non 
e di fissarc un programma scritto, e piut-
tosto ncll'assictirarc al partito stesso, die 
nel rampo delle sinistre opcraie ha stori-
camenlc una posizionc doniinantc, una tri-
bntia legale die permctta di gitingcrc allc 
pin larplie masse con continuila c sistc. 
niaticamentc. 

I cointinisti e i serratiani collahorcran-
tio " al " gforhalcT" tttanifestamcote, • cioe -fir-
mnndo gli articoli con norui di elementi in 
vista, soenndo un piano politico, che ten-
jia conio mese per mese, e, direi, settima-
na per sctlimana, della siluazione gene-
rale del paesc e dei rapporti che si svilup-
pano tra le forze sociali italiane. Risognc-
ra stare attenli ai serratiani che tendemn-
no a trasrormare il giornale in un organo 
di ' frazione nella lolla contro la Direzio
ne del P.S. Bisognera cssere severissimi in 
rio e imped ire ogni deeenerazione. La po
lemica si fara nccrssariamente, ma con spi-
rito politico, non di sella ed entro cerli li-
mili. Itisoznera stare in guardia contro i 
lentativi per creare una siluazione a ero-
nomica •> a Serrati. che e disorcupato e sa-
ra dai suoi compagni proposlo. mollo pro-
hahilmente. r«>me redailore onlinario. Ser
rati collahorera firmando e non firmatuln: 
i suoi articoli finnali dovranno pero cs

sere fissati in una certa niisura c quelli 
non finnati dovranno esserc arcettali dal 
C.K. nostro. Sara necessario fare coi so
cialist o nieglin con lo spirilo socialista di 
Serrati. Maffi ecc. delle polemiehe di prin-
cipio die sarannn utili per rinsaldarc la 
roscienza comunista delle masse c per pre-
pararc quella unila e omognieila di Par
tito die sara neressaria tlopo la fusione 
|Kkr evitare una ricaduia - nella cantica si-

" tuazione del 1920 ' 
^ lo propongo come titolo al'Unitan, puro 
e semplicc, die avra nn signifirato per eli 
operai e avra un signifirato pin generale, 
perrhe credo die dopo la decisione del-
I'Ksec. All. sul governo operaio e conia-
dino. noi dohliiamo dare importanza spe-
cialmcnte alia questione meridionale, cioe 
alia questione in cui il prohlema dei rap
porti Ira operai e cont.idini si pone non. 
solo rome un prohlema di rapporto di clas
se. ma andie e specialmente come un pro
hlema terriloriale. cioe come uno ilegli 
aspetii della questione nazionalt). Personal-
uu-ntc io credo die la p.irola d'onlinc « go
verno operaio e contadino» ilehha cssere 
adatiata in Italia cost: « llepuhldira fed;--
rale degli operai e coniadini ». Non so se 
il momenlo attuale sia favorevole a cio, 
credo pcro die la siluazione che il fasci-
smo va creando c la politica corporativa 

e protczionistica dei confederali pnrtera il 
nostro partito a questa parola d'ordine. A 
questo proposito sto preparando una rela-
zione per voi che discnterctc ed esamine-
retc. fSe sara mile, dopo qualche numero, 
si poira nel giornale iniziarc una polemica 
con pscudonimi e vederc quali ripercus-
sioni essa avra nel paese c negli strati di 

^sinistra dei popolari e dei democratici che 
rappresentano le tendenze reali della classe 
rontadiiia c hanno sempre avuto nel loro 
programma la parola d'onlinc di-ll'autn-
nomia locale e del decentramento. Se voi 
arceltatc la proposta del titolo: al'Vnitiin, 
lascerete il rampo Iihero per la soluzione 
di que*ti prohlemi e il titolo sara una ga-
ranzia contro le degenerazioni autonomi
stiche e contro i tenlativi rea/ionari di da
re intcrpretazinni tendenzinse e polizicsche 
alle rampagnc die si potranno fare: io d'al-
trondc credo che il regime dei Soviets, con 
il suo accentramento politico dato dal Par
tito comunista e con la sua decenlralizza-
zione amminislrativa c la sua roloriz/nzio-
ne delle forze popolari lorali, trovi nn'ot-
tima preparazione ideologira nrlla parola 
d'onlinc: Hepuhblira federale degli operai 
e coniadini. -

Salmi comunisti. 
GRAMSCI 

i* * 
*i'..-' 

L a lettera con cui Gramsci co-
munico da Vienna la decisio
ne di pubblicare in Italia * tin 

qtiottdtnno rcdatto dal Comitato 
esecuttvo > del partito comunista, 
con la < collaborazione politico > 
dot terzinternmionahsti < esclusi 
dal partito socialista » porta la 
data del 12 settembre 1923. II pri-
mo numero dcH'Unita — titolo 
suggerito da Gramsci stesso nella 
sua lettera — usci il mattino del 
12 febbraio 1924. cioe appena cin
que mesi dopo. Intervallo da con-
siderarsi un vero record di rapi-
dtto, se si pensa alle immense 
difficolta di quel periodo sul pia
no politico, ammimstrativo, or-
ganizzativo Praticamente. il par
tito comunista, pur non essendo 
ujficialmente /uori legge. era il 
solo partito anti/ascjsta costretto. 
nel 1923, ad una vita clandestina. 

Le sue sedi, il suo lavoro, le 
$ue riunioni, dovevano camuffar-
tt per sjuggire alia doppta per-
wtcuzione della poluta e dello 

sqtiadrismo,. sempre attiL-o. Fu 
proprio nel corso di una di quc-
ste riunioni clandestine che. il 21 
settembre 1923, venne arreslaio 
alia periferia di AfiJano, in ca-
sa dell'operaio tipograjo Renato 
Scnnziani, il nuoro Comitato ese-
cutiro del partito: Togliatti (Pao
lo Palmi), Tasca (Serra), Vora 
(Palotta), Gennan (Vecchini) e 
Leonetti (Feroci), quest'ultimo 
in sostituzione • di Scoccimarro 
(Silveslri), delegato a Berlino 
presso il Partito comunista tede-
sco. In questa riunione, fu pure 
arrestato Mario Montagnana che 
vi rapprcsentava la gioventu co
munista, i cut dirtgenti, Longo, 
Dozza e altri, erano gia da tem
po in prigione (su questo arre-
sto, si vegga in particolare la 
lettera dt Togliatti a Terracini 
dal carcere di San Vittore, del-
fottobre 1923. in La formazione 
del gruppo dirigente del Partito 
comunista italiano, pagg. 729-132;. 

Mi pare assai improbabtle che 
Ira le carte sequestrate dalla po-
lizia in auell'occasione si trovasse 

la lettera dt Gramsci circa la Jon-
dazione dcH'Unita, rinvenuta ora 
all'Archivio centrale di Stato. K' 
certo, comunquc, che il Comitato 
esectitiuo non pote discutere di 
essa anche per il modo brutoJe... 
e imprevisto con cui la riunione 
'u intcrrotta La discussionc fu 
ripresn probabiiiuenfc alia libc-
'•os.'oue di Toj7Zin*!i c der/Ii nltri 
compogr.i. prosciolti dopo Ire-
mesi di carctre prcirentiuo, cioe 
sulla fine del 1923. 

L'impegno e la ecleriti con cut 
fu varato il giornale trorano 
spiegazione nel fatto che la ri-
presa di una stampa «legale >, 
che permettesse al partito di par-
lare a larghe masse, era un pro
hlema di primordtale importon-
za. Il Comunista di Roma aveva 
cessato le sue pubblicnzioni dopo 
il colpo di Stato fascista. L'Orrit-
ne Nuovo di Torino, invaso c di-
strulto dopo la strage del dicem-
bre 1922, non aveva piu potuto 
risorgere. Anche il Lavoratore di 
Trieste, dopo tncendi, deuostazto-
ni ed assalti era stato ridotto al 

sifensio cott decrcto prcfettizio 
del 6 luglio 1923. 

Per deviare la vigilanza poli-
ziesca, nonche i timori dei tipo-
grafi impresstonatt' dalle mmac-
ce fasciste. cercammo. in quel 
periodo. di compilare una stampa 
che non avesse alcun marchio di 
pnrftfo, ma che. per il suo eon-
tenuto. parlasse chtaramente ai 
laroraton il loro linguaggio di 
classe. Un esempio assai fclice di 
questo tipo di giornale fu I*a Vo
ce della Gioventu. che si stampo 
— con il concorso, fra gli altri, 
di Enrico Minio e Teresa So-
ce — dal J5 aprile (n. I) al 30 
novembre 1923 (n. 14), nella ti-
pografia Zerboni di via dei Cap-

• puccint a Milano. dove i terzin-
temazionali.sti stampavano la lo
ro rtt;ista Papine Rosse e t setti-
manali Piu Avanti! e Sport e 
Proletariato 

• 71 76 agosto 1923, presso la stes
sa tipografia, era uscito anche il 
primo numero di Stato Operaio, 
tettimanale curato da Felice Pla-
tone e diretto da Palmiro To

gliatti (Stato Operaio continuo a 
pubblicarsi fino al 21 maggio 
1925). II Sindacato Rosso, orga-
no sindacale comunista, fondnto 
tl 7'' ottobre 1927, apparifa con 
irregolanfd, e duro fino al 28 
marzo 1925. 

Questa attiL-itd editortnle, sep-
pure ridottissima. era molto uti
le per i quadri. ma essa non ri-
solveva il problema di far giun-
gere. in continuity, a larghi stra
ti di lavoratori la parola del par
tito, e qutndi piu urgenle che 
mai si poneva la questione del 
quotidiano. 

fn un primo tempo si pensd ad 
un giornale in collaborazione con 
altri gntppi antifascists cid che 
avrebbe potuto garantire al quo
tidiano un'esistenza legale meno 
precana e pericolosa. Traltatir.e 
in questo senso furono avviatc 
con Von. Facchmelti. • per i rc-
pubblicani ed ex combattenti, 
dal compagno Giuseppe Belloni, 
deputato di Novara, e da Gio
vanni Giardina, gia amministra-
tore del Comunista e del Lavora

tore. Vaccordo falli per ragioni 
finanziarie. Esilo migliore ebbc-
ro invece le trattative con i ter-
zinternazionalisti per la fonda-
zionc del < giornale della sinistra 
operaia >. 

La tipografia fu trovata a Mi
lano in via Ludovico Settala 
TL 22 (la stessa in cui si stampa-
va I'Avanti!). Crcata con i soldi-
ni dei lavoratori, al tempo di 
Serrati. negli anni 1919-1920, que
sta tipografia, con tutto lo stabile 
che era stato costruito per la sede 
dell'Avanti!. era passata, a segui-
to di circostanze diverse, al grup
po finanziario della Sera, ammi-
nistrato dalVavv. Edgardo Longo-

• ni. Le richieste per le spese di 
stampa delPUnita furono abba-
stanza « oneste ». Meno facile si 
presento invece la ricerca dei lo-
cali per la redazione che, dopo 
vari infruttuosi tentatiui. trovo 
infine posto in tin magazzino a 
pianterreno di via Lazzaro Pa-
lazzi. Facile bersaglio delle squa-
dracce fasciste dt Porta Venezia, 
il locale dovette essere presto 

abbandonato, e la redazione, eon 
tutti i suoi servizi, trovo rifugio 
in due stanzette della tipografia 
dell'Avanti! La sede legale del 
giornale era in via Santa Maria 
la Porta n. 2, sede dello studio 
degli onorevoli Buffoni e Riboldi. 
Parte degli uffici erano anche m 
via Felice Casali, invasi dai fa-
scisti gia nel marzo del 1924, du
rante una t spedizione punitiva ». 

La prima redazione dell'Unita 
fu cost composta: per i comunisti: 
Ottavio Pastore (diretlorc), Giu
seppe Amoretti, Nicola Cilia, Al
fonso Leonetti (corrispondente 
romano), Mario Montagnana, Fe
lice Platone, Leonida Repaci (cri-
tico teatrale e letterario); per i 
temnternazionalisti: Francesco 
Buffoni (condirettore), Girolamo 
Li Causi, Mario Malatesta, Ro
mano Cocchi, Enrico Tulli (que-
sti ultimi due, che erano stati m 
Bergamo organizzatori di leghm 
<bia>iche>, provenivano dal grup
po Speranzini-Miglioli, cattolick 

(Segue) 

file:///i/msci

