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di sinistra, al quale allora si col-
legava • anche - Riccardo Lombar-
di). Da ricordare inoltre gli in-
dipendenti Barone e Mazzuchel-
li, che assicuravano la < cronaca 
nera * e la critica musicale, e 
Pia Carena, gia steno-redattrice 
oll'Ordine Nuovo e al Lavoratore. 
Un ufflcio interregionale di cor-
rispondenza con a capo Leonil-
do Tarozzi, ex reduttore del-
I'Ordine Nuovo, fu creato a Bo
logna. 

L'amministr azione era diretta 
dall'esperto Giovanni Giardina, 
coadiuvato dot compagni triesti-
ni Franceschini e Kodre, e dal 
cassiere, di provata flducia, Teo-
doro Silva, gin amministratore 
del partito a Roma negli anni 
1921-1922. Prezioso infine Vap-
porto dei compagni correttori, 
Pizzuto e Rossinelh, ma soprat-
tutto quello di Fernando Sirlet-
ti, impareggiabile proto, prove-
niente dal Comunista. 

Cost, il mattino del 12 febbraio 
1924, pote uscire il primo nume-
ro dell'Unita «quotidiano degli 
operai e dei contadini>. L'editoria-
le programmatico, La via mae-
stra, era stato inviato dal < cen-
tro > del partito. (E' difficile di
re, a distanza di tanti anni, chi 
Vavesse > scritto: e da escludere 
che I'autore ne fosse Grmnsci, 
mentre lo stile farebbe pensare 
ad Angela Tasca). L'articolo rias-
sumeva i motivi della sconfitta 
operaia di fronte al fascismo e 
indicava * la via maestra » della 
riscossa nell'unita dei lavoratori 
e nella loro autonomia di clas-
i c La mia prima corrispon-
denza da Roma riguardava il ri-
eonoscimento • incondizionato da 
parte dell'Italia della Russia dei 
Soviet. Era un grande jatto sto-

Pubblicammo 

cell Tallone di Ferro» 
Fui all'* Unit& » fin dalla sua fon-

dazione, e identifico in quel perio-
do della mia vita una delle stagioni 
che riassumono il meglio di me 
gtessn. 

-L'Unita* aveva due piccole 
atanze in via Settala, guardata da 
alcuni poliziotti e da una barriera 
di filo spinato ai lati dellMngresso 
Nella stanza di sinistra erano gli 
ufflc^ amministrativi. in quella di 
destra tutta la redazione. Tre ta-
voli in tutto. ai quali, dal direttore 
all'ultimo crouiata^-ci affnllavanm. 
pei^Tiuttar giii i nostri pezzi. 

Io ero cntico letterario teatrale 
e musicale del giornale. per le m'e 
niansiom tornavo a notte alta dat 
teatri, e giacche i fascisti ci tene-
vano d'occhio, ero piu ' portato a 
guardarmi le spalle da qualche ag-
guato die a concentrarmi sulle mo-
tivazioni critiche da dare alia corn-
media o all'opera appena gustata. f a m ; 0 i i a pnS*arae in via Mor-
Una-flotte. dopo a v g i - ^ r e g o a E ^ ^ f f 4 ^ ^ t'OnSne £ ' 
rnrtirnlfTr-imTfTrrn TiT r*><" eNft~~—-MOn} <tv.,g cwrarei uraine wuo-
vicinanze del giornale. fummo ag- responsabde, al posto di Grteco, 
gtediti da cinque squadnsti che eletto deputato. 
tornavano ubnachi da un veglione " fu durante t lavori del V Con-
Contrattaccammo vigorosamente a gresso che apprendemmo dell'as-

rico, sebbene il riconoscimento 
del governo italiano venisse c con 
un po' di ritardo» dopo quello 
inglese, e per scopi elettorali, 
essendo imminenti le elezioni po-
litiche generali. Queste erano sta
te fissate infatti per il 6 aprile 
e rappresentarono per I'Unita la 
prima, grande battaglia politica. 

Malgrado la reazione imperan-
te, i risultati elettorali costitui-
rono per il partito comunista un 
gran successo. Fatto notevole di 
quella battaglia, fu I'elezione a 
deputato di Antonio Gramsci 
nella circoscrizione del Veneto. 
Gramsci pote cost rientrare in 
Italia dopo due anni di assenza 
e riprendere la funzione di gui-
da del partito e della sua stam-
pa che intanto veniva sviluppan-
dosi. (A fianco deWUniXa, del 
Sindacato Rosso e di Stato Opp-
raio. ero infatti risorto /'Ordine 
Nuovo, quindicinalc. di cui Gram
sci euro, da Vienna, i numeri dal 
r marzo al 15 uprile 1924; Ama-
dpo Bordiga, a Napoli, stampava 
una sua rivista, Prometeo). 

/ risultati del 6 aprile mi-
sero pure in evidenza la crisi 
delle masse rurali (cattoliche, ir-
reggimentate dal partito popolare 
e influenzate dalle gerarchie ec-
clesiastiche. E 1'Unita del 4 mag-
gio per renderla manifesto, pub-
blicava al posto dell'editoriale la 
lettera di tin contadino di Ma-
rostica destinata alia rubrica * Gli 
operai e i contadini afi'Unita», 
enrata da Giuseppe Amoretti, 
forte dell'esperienza dei «Com-
wen£i proletari » deH'Ordine N u o 
vo. Questa lettera servi di avvio 
al discorso con le masse catto
liche, sviluppato, piu tardi, nel-
le stesse colonne, da Miglioli, 
Grieco e Di Vittorio, discorso che 
appare oggi di cost viva attua-
lita. 

Ma Vavvenimento destinato ad 
avere su tutto il partito e quindi 
suH'Unita profonde conseguenze, 
fu il V Congresso dell'Internazio-
nale comuntsta, tehuto a Mosca 
dal 17 giugno all'8 luglio 1924. 
Esso si svolse nel momento in > 
cui le divergenze in seno al par
tito bolscevico russo vedevano op-
postt da una parte la < troika > 
Stalin-Zinoviev-Kamenev e dal- • 
Valtra Trotsky. Quel Congresso 
che rappresentd una «svolta a 
sinistra > rispetto al TV Congres
so (1922), chiuse i suoi lavori 
sotto il segno della «bolscevtz-
zazione» dei partiti comunisti. 
La delegazione italiana, capeg-
giata da Togliatti, aveva due 
compiti principali da assolvere: 
liquidare nel nostro partito le 
bast ideologiche e organizzative 
del frazionismo bordighista; e 
realizzare la fusione con i terzin-
ternazionalisti. Quest'azione eb-
be il suo coronamento, piu tar
di, nel Congresso di Lione. 

Delegato anch'io al Congresso 
di Mosca, fui sostituito a Roma, 
come corrispondente de/I'Unita, 
do Felice Platone, che doveva an
che mantenere i contatti con 
Gramsci, gia stabilitost presso la 

doti del vecchio e popolare capo 
del partito socialista, essa venne, 
per unanime consenso, attribuita 
all'autore di questo articolo. 

Sul piano logistico, l'ammini
strazione deif'Unita pofe avere fi-
nalmente una sede propria: al 
n. 4 di via Panfilo Castaldi pri
ma, e al n. 7 di via Napo Tor-
riant dall'agosto 1925 ftno alia sop-
presstone del giornale (una lapi-
de apposta dopo la liberazione 
per ricordare che in quell'edih-
cio ebbe sede TUnita e oggi scom-
parsa). In via Napo Torriani eb-
be sede anche la SEUM (Societd 
Editrice Unitd Milano) da me 
presieduta, creata per dare per-
sonalitd giuridica al giornale del 
partito e per pubblicare alcuni 
volumi ed opuscoli di teoria ed 
attualitu politica, come ad esem-
pio, L'orf»aniz7azione per cellule 
del Partito comunista d'ltalia, e 
Leninismo - Teoria e pratica, per 
i quali ci furono intcntati pro-
cessi dalla magistraturu del tem
po. Cnmpletava la nostra orgn-
nizzazione una piccolo libreria, 
che era gestita dal compagno bo-
lognese Orfeo Zamboni, e il cui 
catalogo, pur nella sua modestia, 
presenta un sicuro interesse per 

vano seguito uti corso all'accade-
mia Tolmaciov. Le loro funzioni 
o/i'Unita furono varie, come del 
resto per la maggior parte dei re-
dattori, che erano quasi tutti in-
tercambiabili. In particolare, Sas-
sano curd le « Corrispondenze ope-
raie e contadine >, di cui si era 
occupato prima e con successo 
Amoretti. Questa rubrica legava 
organicamente il giornale soprat-
tutto alle fabbriche. Grazie ad 
essa infatti fu creata una buona 
rete di « rabcor > o corr'isponden-
ti operai, con cui la redazione 
tenne riuscitissime riunioni, na-
turalmente clandestine. 

D'Onofrio, in attesa che venis
se enncessa I'autorizzazione per 
la ripresa delle pubblicazioni del-
I'Avanguardia si occupo princi-
palmente della < Tribuna dei Gio-
vatii >. che in seguito divenne la 
* Pagina dei Giovani ». 

Intorno alio stesso periodo, ven
ne pure assunto al^ giornale Ric
cardo Ravagnan, gia redattore po
litico del Lavoratore. Ravagnan 
si dimostro capace polemista e 
articolista, ^specie nel corso del
la polemica, allora assai vivace, 
con i socialisti. Ai primi del 1926, 
sebbene per un breve periodo, 

Della prima equipe. Mario Mon-
tagnana, fin dal settembre 1924, 
era tomato a Torino per svolger-
vi lavoro politico ed organizzati-
vo oltre a quello di corrisponden
te de/rUnita, mentre " Platone, 
« Gemisto » o < il filosofo > come 
lo chiamavano i compagni, era 
rientrato a Milano dopo la sua 
scarcerazione da < Regina Coeli > 
nel maggio del 1926. 

I pilastri della «cucina > del 
giornale erano sempre Amoretti 
e Li Causi. Giuseppe Amoretti 
possedeva una capacita prodigio-
sa di riempire cartelle, passan-
do da un soggetto all'altro senza 
tuttavia mai cadere nel dilettan-
tismo. Aveva finito per specia-
lizzarsi nei c pustoni » esferi (fa-
mosi quelli sullo sciopero dei mi-
natori inglesi e sulla guerra civi
le in Cina). Li Causi, che era il 
responsabile della politica estera 
del giornale e che & un giovia-
l" burlone, canzonava scherzo-
samente Amoretti chiamandolo 
Cian-So-Lin. L'appellativo, come 
spesso avviene, rimase appiccica-
to proprio a Li Causi, che ne fece 
il suo nome di battaglia nel pe
riodo del lavoro clandestino a 
Torino. 

ebbe in Gramsci c nel direffii'o 
del partito la guida piii assidua 
e sicura. Con periodiche c straor-
dinarie riunioni e con spirito ve-
ramente collegiale, la redazione 
si sforzava di afjrontare con fer-
mezza le infinite difficoltd e gli 
ostacoli frapposti dalla situazione 
oggettiva e dal nemico. I movi-
menti che la crisi Matteotti e la 
azione dei partiti antifascisti 
determinarono nel paese, trova-
rono il loro riflesso lucido e co-
sciente nel giornale che con le 
sue rubriche e le sue campagne 
cercava di adeguarvisi e di espri-
merli. (Oltre alle rubriche gia ri-
cordate ebbero particolare im-
portanza e successo La pagina 
sindacale, curata in collaborazio-
ne con Germanetto e Rovcda, da 
Giacinto Menotti Serrati. e la Tri
buna delle donne, affidata a Ca
milla Ravera, direttrice, dal set
tembre 1924, del quindicinalc 
Compagna). 

Un contributo di particolare 
rilievo seppero dare alle lotte del 
giornale anche i caricaturisti 
« Red * (Ciuffo), < RebeHc > (Gi-
no-SimoneUi, gia.caricaturista al 
Comunista di Roma), < Terzin » 
fZeppilli, studente al Politecni-

ma anche solo di vendcrla per 
tcrrore della sicura rapprcsagha 
degli squadristi. Su oltre SAHW 
comuni italiani, I'Unita poteva es-
sere cautamente diffusa in circa 
600. La tiratura oscillo da «». 
massimo di 60-70.000 copie nel 
periodo della crisi Matteotti alle 
20-30.000 del periodo della piu 
aspra persecuzionc dopo il di
scorso del 3 gennaio. Basti ricor
dare che la prima < diffida * al-
rUnita giunsc il 13 agosto 1924, 
dopo i primi otto sequestri. 

L'ultima fase dcll'esistenza le
gale dell'Unitti imno col trasfr-
rimento della sua redazione e del
la sua stampa, il 26 marzo 1926, 
nei locali dello stabilimento tipn-
grafico Rambelli in viale Abruz-
zi. Ccrto vi si stava meglio: fi-
nalmentc i redattori potcvano di-
sporre di un po' piu di spazio, 
di un tavolo da lavoro e di una 
scdia «senza dover fare di go-
miti ». Ma il luogo descrto — via
le Abruzzi era allora alia perife-
ria di Milano — favoriva le in-
cursioni delle «squadraccc > di 
Poveromo. Piu volte dovemmo 
interrompere il lavoro per tra-

- sformare, con I'aiuto dei tipogra-
fi, la nuova sede in ridotto con-
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Coti VlJnita alle 

elezioni del '24 mesi di lotta infuocata 
H i w " ' >; wimmmm** 

schiafti e a calci. e a me tocco la 
fortuna di sentire infiggere nel le-
gno dell'uscio di Corso Buenos Ai
res U pugnale che era stato bran-
dito per colpirmi alia schiena e che 
non aveva raggiunto il bersaglio 
solo perche avevo fatto in tempo 
a sbattere il portone dietro di me. 

Non bisogna credere che questo 
« v i v e r e pericolosamente • imposto 
dalla storica mascella, ci togliesse 
l'allegria propria della giovinezza 
Nel le ore di punta. cioe tra mez-
zanotte e il tocco. - I'Unita - era 
presa dalla febbre della chiusura 
di pagina. si incrociavano idee da 
tavolo a tavolo, si riportavano giu-
dizi e dichiarazioni, si facevano pro-
poste di lavoro. si ri pete vano sto-
n e l l e . si infilavano battute spiri-
tose e sfottd. e, tra tutti, Li Causi. 
Platone e il sottoscritto. portavano 
la nota piu estrosa. 

Un duello di cui fui padrino. nel 
periodo dell'- Unita », mise di fron
te il direttore Ottavio Pastore e 
Malaparte. tl quale, nel ripubblicare 
la "Rivolta dei Santi maledctti". 
aveva oper^ti alcuni cambiamenti 
sostanziali. da Pastore notati e re
gistrar per i lettori. Fu un duello 
preoccupante per la foga con la 
quale il nostro direttore si batteva 
senza aver mai visto una spada fino 
a quel momento. 

All ' - Unita - - scrivevo anche ar-
ticoli di critica letteraria e corsivi 
politic! ed uno dL questi fece se -
questrare il giornale. che, quasi 
ogni giorno, usciva con grandi spazi 
b;anchi ad ooera della censura Su 
consicl io di Gramsci tradussi per 
- I ' U n i t a - "II Tallone di Ferro" di 
Jack London Gramsci era attentis-
s:tno nella lettura del giornale. e, 
s e io. nella resa di qualche passo. 
davo prova di fretta o di eccessiva 
liberta interpretativa, era lesto a 
scrivere, a citare frasi e modi im-
perfetti, ad a w e r t i r e che ci voleva 
misura. e che tradurre e difficile. 
piu di quanto non si creda. Gramsci. 
che in quel tragieo momento. bada 
al testo del *" Tallone di Ferro" 
perche il giornale del Partito non 
abbia niente da rimproverarsi nep-
pure sul terreno filologico, ripete 
Archimede assorto nei suoi disegni 
Bientre il soldataccio di Marcello 
ata per ucciderlo. 

Leonid* Repaci 

sassinio di Giacomo Matteotti e 
della tempesta che il delitto sol-
levd nella penisola. Zinoviev, pre-
sidente dell'Internazionale, agitd 
dinnanzi ai delegati di tutti i 
paesi il numero deZI'Unita, col ti-
tolo su tutta la pagina: < /lbbas
so U governo degli assassini >. La 
gravitd della situazione che re-
clamava la prcsenza nel paese di 
tutti i compagni ci indusse a par-
tire per I'ltalia per riprendere il 
nostro posto dt lotta. 

lo rientrat con i compagni Mas-
sini, ferroviere di Roma. Mauro 
Venegoni (truexdato dai tedeschi 
durante la Resistenza) e il com
pagno calabrese Maruca. Vali-
cammo la frontiera alpina della 
Svizzera solo in tre (Massini, am-
malatosi a Berlino, era stato ri-
coverato di urgenza in clinical. 
A Dumenza, presso Luino, fum
mo fermati e arrestati dalle 
guardte di finanza, che ci riten-
nero contrabbandieri. Quando 
gtunsero le informazioni che ci 
qtialtficavano comunisti, anztc-
chi essere trattenuti in carcere, 
fummo — segno della mutata si
tuazione — avviati ai nostri pae
si d'ongine con traduzione ordi-
nana. Da Andria, mia cittd na-
tale, dove ebbi molte attestazto-
ni dt solidartetd, potei riprende
re agevolmente i contatti col par
tito e quindi il mio posto di la
voro all'Umta. 

Con Ventrata dei « terzini» nel 
partito, ('Unita — dal 12 agosto 
1924 — muto d suo sottotitolo di 
c quotidiano degli operai e dei 

' contadini» in quello di « organo 
del Partito comunista oVltalia >. 
II 27 agosto riapparve sulla testa-
ta del giornale Vimperativo del 

. Manifesto: « Proletari di tutti i 
paesi, umtevi! ». 

La fustone aboli ogni distin-
zione fra « terzini > c comunisti, 
e quindt. negli organi direttivi, 
ogni funzione di condirezione, 
non piu giustificata. Cosl avven-
ne anche aZI'Unita. Alia direzto-
ne del giornale fu affacciata una 
candidatura Serrati. Ma, pur con 
il positivo apprezzamento delle 
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Fin dal primo giorno 
— il 12 febbraio 1924 — 
I'Unitd. si gettd nella sua 
prima aspra battaglia, quel
la per le elezioni generali 
politiche gia indette per il 
6 aprile e per le quali due 
mesi di lotta infuocata era-
no prevedibili. 

Dalla complicita e dalla 
vigliaccheria della maggio-
ranza della Camera il go
verno fascista aveva otte-
nuto Papprovazione della 
famigerata legge elettorale 
Acerbo che sopprimeva la 
proporzionale ed introduce-
va il cosiddetto premio di 
maggioranza, cioe garanti-
va i due terzi dei seggi alia 
lista che, su scala naziona-
le, avesse ottenuto la mag
gioranza relativa. Natural-
mente il solo beneficiario 
della trufTa doveva essere 
jl partito fascista. Ecco 
quindi il varo del «listone 
nazionalc », ecco la minac-
cia aperta di impedire con 
ogni mezzo qualsiasi coali-
zione di partiti che potesse 
presentare una lista capace 
di mettere in difficolta_ tl_ 

.ibioiu! •, eeto uuillITiua'c 
le illegality _ c~ le vjnlen >e 

"liiipeTirUisarrti—in ugni~a l-
golo della penisola. Per c>-
prire il tutto e dare qu« 1-
che parvenza di elezioni i-
bere, soprattutto per 1'est*-
ro. il governo fascista col 
cede ai partiti oppositori di 
pubblicare i loro quotidii 
ni da piu di un anno soj 
pressi. Cosl videro la luc 
VUnita, VAvantU, la Gil 
stizia, il Mondo, il Popolo 
qualche altro. j 

II solo terreno di intesa 
che i democratici amendq-
liani, i socialriformisti (baf-
tezzatisi <unitari>), i por 
polari e, piuttosto ambiguar 

- mente i massimalisti, ri* 
tennero possibile, fu quel* 
lo dell'astensione. : 

L'on. Matteotti proclamd 
ripetutamente e recisamen-. 
te che il partito socialista 
unitario aveva ritenuto nef 
suo Consiglio nazionale. riu-

nito a Milano, che Tunica 
tattica da adottarsi era 
l'astensione. Ancora una 
volta apparvero la riluttan-
za alia lotta attiva, la pau-
ra di <irritare la mala be-
stia », il timore di fare ap-
pello alle masse popolari, \ 
l'attendismo che ispiravano 
quei gruppi (anche se vi 
erano in essi uomini perso-
nalmente combattivi e co-
raggiosi) e che condussero 
poi alPAventino ed alia di-
sfatta. 11 Partito comunista 
dichiaro pubblicamente che 
in nessun caso avrebbe ri-
nunciato a presentare le 
proprie liste di candidati e 
quindi gli altri partiti do-
vettero abbandonare ogni 
velleita astensionista -per 
evitare che i comunisti fos-
sero rilenuti i soli opposito
ri al fascismo e che i loro 
candidati raccogliessero tut
ti i voti degli italiani che la 
loro opposizione volessero 
coraggiosamente manife-
stare. 

Le proposte comuniste 
per un blocco prbletario 
furono respinte dai rifor-

•misti e dai massimalistkre- _. 
centemente ' Rihasdia ha 
pubblicato gli interessanti 
documenti relativi. In con-
clusione, le opposizioni ri-
masero del tutto divise, pre-
sentando ciascuna liste in 
un numero vario di circo-
scrizioni, per concorrere al
ia ripartizione proporziona
le del terzo dei seggi, quel
lo non accaparrato dal «li
stone ». n Partito comuni- . 
sta formd con la frazione 
terzinternazionalista, espul-
sa dal Partito socialista mas-
simalista, il Blocco di Unita 
proletaria, il quale presen-
to liste in tutte le circoscri-
zioni. eccetto gli Abruzzi-
Jfoliseoe del quale blocco 
rUnifdTu 1'organo e la ban-
diera. 

Devo ringraziare i compa
gni dell'Unita, che mi han-
no richiesto questo articolo, 
perche mi hanno obbligato 
a passare alcune ore in bi-

blioteca con la collezione 
dell'Unitd sotto gli occhi! 
Quanti e quali ricordi sono 
balzati da quelle pagine in-
giallite! Che importava ri-
leggere le violenze minaccia-
te e sublte quando esse te-
stimoniavano la nostra pre-
senza ed hanno avuto per 
compenso la nostra vittoria? 
Ho raccolto pagine e pagine 
di appunti, di titoli fieri ed 
animatori, di brani politica-
mente acuti e confermati dai 
fatti posteriori. Ma ci vor-
rebbero parecchie delle pa
gine attuali dell'Unita e mi 
e invece necessario riassu-
mere. 

La lotta dell'Unitd si s\i-
luppava innanzitutto nella 
denuncia del carattere del 
regime fascista. strumemo 
dei ceti capitalist) piu rea-
zionari, ed in particolare 
nella denuncia delle innu-
merevoli illegality e violen
ze quotidiane. Esse raggiun-
sero tale asprezza che quan
do una squadraccia fascista 
il 27 marzo devasto due lo
cali in via Felice Casati, uti-
lizzati dall'amministrazione 
e dalla redazione deirUm'fa,. 
anche il Consiglio della 
Stampa Lombarda protesto 
con un comunicato firmato 
dal noto giornalista Ianni, 
del Corriere delta Sera. La 
protesta fu ripresa perfino 
dairOsf eiratore 

'occasione per 
not 

la cronaca purtroppo 
quotidiano risultano chiara-
mente due fatti: anzitutto 
che la violenza anche contro 
persone, case e luoghi di re-
ligione si intensifica, ed in 
secondo luogo che manca to-
talmente od e ineMciente 
Vopera re^ressiva delle auto-
rita ». Eppure era la terza o 
quarta volta che^l commet-
tevano simili devastazioni; 
era stato un episodio mini-
mo rispetto a mille altri, co
me ad esempio la distruzio-
ne dei locali dove si era ri-
fugiata la Camera del Lavo
ro di Torino, l'assassinio del 

candidato masslmalista Pic-
cini a Reggio, ecc. ecc. per 
cui I'Unitd il 25 marzo po
teva giustamente denuncia-
re «il fascismo, guerriglia 
permanente *, proclamando: 
< nella ardente fornace del
la guerra civile si ritempra 
la volonta dei lavoratori >. 

Siccome per i riformisti e 
per i massimalisti il nemico 
numero uno erano i comu
nisti, inevitabilmente VUnitd 
non lesinava attacchi e re-
pliche. Al sottosegretario 
agli Interni, Aldo Finzi, sal-
to un giorno in mente di pro-
clamare c cavallerescamen-
te • che i fascisti vedevano 
i comunisti con una tal qua
le simpatia, perche avevano 
il coraggio delle loro parole, 
aggiungendo pero che ormai 
partito e politica sovietica 
erano falliti. I riformisti del
la Giustizia saltarono addos-
so a quelle sciocchezze e ne 
scrissero parecchie ancora 
piu grosse, rievocando la 
questions d e l l ' astensione 
dalle elezioni che sarebbe 
stata fajta fallire dai comu
nisti per... rendere un ser-
yizip j^iascismo. II 12 mar
zo I'fmjfe replica scrivendo 
in un articolo di fondo in-
titolato « Un servizio al fa
scismo? »: 

« ... Per la Giustizia il fa
scismo ed il bolscevismo 

io commie Vudiu vuntiu 
la democrazia... Ma il bolsce
vismo & per la democrazia, 
per la sola democrazia vera 
e reale. • 

• La storia d'ltalia prima 
e dopo la marcia su Roma 
e molto anche la storia del 
martirologio dei comunisti 
d'ltalia >. E tanti sono i fat
ti che 1'Untfd non ritiene ne
cessario dilungarsi su questo 
argomento. 

Dopo aver ricordato che 
la proposta di un blocco de-
mocratico estesa a tutti era 
stata rifiutata da popolari, 
democratici, ecc e che un 
blocco' proletario era stato 
rifiutafb da riformisti e da 
massimalisti, il che aveva 

significato la rinuncia ad una 
lotta a fondo contro il fa
scismo, 1'Unitd conclude: 

«Francamente not pen-
siamo, noi proclamiamo che 
la partecipazione proletaria 
alle imminenti elezioni, sia 

, pure in quei modi ed in queU 
le forme che saranno possi-
bili, ha un incontestable va-
lore rivoluzionario. Le mas-

• se degli operai e dei conta
dini erano da troppo tempo 
immote, sconfortate. Le ele
zioni varranno a smuoverle 
unpo', a riportarne una par
te, magari anche solo una 
piccola parte, nell'azione, 
nella battaglia politica. 

«Ridare la combattivita 
alle masse, rinnovare in 
mezzo ad esse la nostra agi-
tazione, fare che esse possa-
no riudire delle parole no-
stre, incitarle a vincere Va-
pat'a c Vattesa mussulmana 
del miracolo della liberazio
ne, indurle a fare lo sforzo, 
correre il rischio della riaf-
fermazione, alle urne, della 
loro fede rivohmonaria, vi 
pare che sia rendere un ser
vizio al fascismo? A noi, no. 
E, domani, ci si dara ra-
gione ». 

II 25 marzo I'Unita pubbli-
ca l'appello agli italiani ed 
il programma elettorale del 
Blocco di Unita proletaria. 

II programma consta di 14 
* punti compicndentlo- riven- -

dicazioni pol it iche ed eco -
nomiche. 

«1 . - Per la restituzione di 
condizioni che assicurino al
ia classe operaia e contadi-
na Uberta e possibilita com-
pleta di difendere il suo pa
ne, la sua esistenza,^ i suoi 
diritti organizzandosi econo-
micamente e politicamente ». 

Seguono numerose riven-
dicazioni economiche: con
tro la riduzione e per I'au-
mento dei salari, per le 8 
ore, per le liberta di vita e 
di funzionamento degli or
gan ism i operai di fabbrica, 
per la terra ai contadini, per 
la riduzione degli affitti, con-' 
tro il rincaro della vita, per 

migliori e piu estese pen-
sioni, ecc. II 12. punto con-
cerne la richiesta dell'am-
nistia per tutti i reati poli-
tici. II programma si con
clude infine con due riven-
dicazioni politiche di carat
tere generale: 

«13. - Contro la politica 
intemazionale, preparatrice 
di nuovi conflitti armati fra 
i popoli, per Valleanza con 
la Russia dei Soviet negli 
Stati Uniti d'Europa; 
• 14. - Per la formazione di 

un governo degli operai e 
dei contadini, il solo che 
possa garantire alia popola-
zione lavoratricc la realiz-
zazione di queste fondamen-
tali rivendicazioni». 

II 6 aprile. nonostante tut
to, gli italiani andarono a 
votare e, nonostante tutto, 
infersero al fascismo un 
grosso colpo e dicdero un 
grande successo al blocco 
proletario, cioe al Partito co-

( munista, perche la fusione 
coi « terzini » avvenne pochi 

. giorni dopo. 
• I fascisti furono posti i n . 

minoranza rispetto al totale ' 
del le opposizioni nei grandi 
centri scttentrionali e ne f u - . 
rono cosl sbalorditi e furen- • 
ti che scatenarono feroci 
spedizioni punitive special-
mente contro le organizza-
zioni popolari e cattoliche 

—delle-campagne-deH'alto Mi
lanese suscitando la prote-

, sta di Pio XI, il papa « brian-', 
zolo » come lo definl i l fu-
turo uomo della divina prov-
videnza, anche s e pochi anni 
dopo s i accordarono a spese 
dell'Italia. 

I comunisti ottennero 
268.191 voti (quasi 50.000 
voti in piu che nel 1921) e 
furono 1'unico partito d'op-
posizione ad aumentare vo
ti, percentuali, ed eletti (da 
15 a 19 deputat i ) . 

Gli elettori ci avevano da-
to ragione, come ce la det-

-. tero in molte altre occasio-
ni. w ,T 

Ottavio Pastore 

gli studiost. 
Nella sede di via Napo Torria

ni Gramsci trascorreva i suoi sog-
giorni milanesi che divennero 
sempre piu lunghi e frequenti, 
durante la discusswne per il III 
Congresso del partito (Lione), 
discussione che si svolse dal giu
gno 1925 al gennaio 1926 e che 
Gramsci diresse personalmente. 
Assisttto affettuosamente da Ala-
dino Bibolotti, detto < Bibo» o 
€ lo zio >, amministratore della 
SEUM che con la famiglia occu-
pava I'appartamento di via Na
po Torriani. Gramsci alloggiava 
in una stanzetta, il cui arreda-
mento consisteva in un solo let-
tino da campo. 

L'equipe redazionale si era ve-
nuta intanto cosi modificando: 
Ottavio Pastore era tomato a Ro
ma come corrispondente politico, 
ufficio gii ricoperto in passato, fi
no al novembre 1922, per conto 
dell'Ordine Nuovo. A Milano 
giunsero nuovi elementi. Nella 
estate del 1925 entrarono nella 
redazione Fidia Sassano (Fisa) e 
Edf&rdo jyOnofrio (Edo), prove-
nienti da Leningrado dove ave-

Ravagnan ando a Roma come cor
rispondente del giornale, in so-
stituzione di Li Causi il quale, a 
sua volta, era subentrato a Ot-

Javio Pastore, arrestato nel set-
' tembre 1925 unitamente a Di Vit
torio, Peluso, Platone, Baccala ed 
altrL A Roma, Ravagnan ebbe 
rapporti di stretta' collaborazione 
con Gramsci. Fu a lui che Gram
sci dettd (alia sua maniera, cioe 
conversando) un resoconto gior-
nalistico sul Congresso di Lione, 
pubblicato nell'unita del 24 feb
braio 1926, uno dei tanti nume
ri sequestrati (questo resoconto, 
fondamentale per la storia del 
partito e dell'attivitd di Gramsci, 
e stato ripubblicato in Rinascita, 
anno XII, ottobre 1956, n, 10). 

Tra il 1925 e il 1926 entrarono 
al giornale: Giuseppe Berti, re
duce da Mosca dove era stato so
stituito da Luigt Longo, Leonil-
do Tarozzt che, cinque volte ag-
gredito dai fascisti, aveva dovulo 
lasciare Bologna, Edmondo Pe
luso, vecchia e nota figura di 
giornalista e di militante rivolu-
zionario,^ infine, Ugo Girone di 
Napoli e Bruno Ricci di Cesena. 

Ovviamente la vita internazio-
• nale occupava un posto molto im-
! portante nel nostro giornale. Non 
; dispoAendo di corrispondenti este-
• ri e non potendo valerci di ser-
•' vizi di agenzie al di fuori della 
\ Stefani (del resto sospetta), ave-
' vamo perd ugualmente fonti pre-
\ ziose di informazioni sugli awe-
\ nimenti degli altri paesi e sulVat-
j tivita dell'Internazionale comuni-
i sta nella Correspondance Inter-
| nationale e net quotidiani dei par-
; ttti fratelli, dairHumanite al Dai-
! ly Worker (un accordo con VHu-
> manite ci consentiva Vutilizzazio-
! ne del suo corrispondente da 
• Londra, cid che ci fu di grande 

aiuto durante lo sciopero dei mi-
: natori inglesi, e la questione del 
• patto anglo-russo). Per i movi-
; menti rivoluzionari nazionali — 
' gtd allora tanto importanti — co-
' me VORIM, il movimento dei 
; contadini croati di Stefano Radic, 
• e dei contadini bulgari di Stam-
i bolisky ci era di grande aiuto il 
' ricco servizio stampa Federation 
: balcanique, < 

Per quanta riguarda la politi-
1 ca interna trf quegl t anni I'Unita 

co di Milano); e infine «Gian-
dante> Voriginale pittore e scul-
tore milanese che fece tanto par-
lare di si col processo delle 
« Cappe nere >. 

II segno piu appariscente del 
risveglio della coscienza delle 
masse italiane in questo periodo 
fu dato dalla solidarietd da esse 
manifestata (con sottoscrizioni 
che riempivano intiere pagine del 
giornale) per i braccianti di Mo-
linella, per i minatori inglesi in 
lotta, per le vittime politiche e 
per sostenere il loro giornale che, 
specialmente dopo il discorso del 
3 gennaio 1925, fu sottoposto alia 
piu odiosa persecuzione polizie-
sea con sequestrjra getto conti-
nuo. La prepotenza dei prefetti 
giunse a far sequestrare, perchd 
«non conformi al carattere del 
giornale >, due numeri compilali 
in segno di protesta. uno con la 
sola sottoscrizione per I'Unita c 
Valtro con i soli comunicati Ste
fani. 

Nonostante i nostri sforzi, I'U
nita non pote" mat essere diffusa 
in tutto il paese. Molti giornalai 
rifiutavano non dico di esporla 

tro gli assalti fascisti che furono 
sempre respinti. Piu difficile era 
difendersi contro le aggressioni 
individuali, all'uscita del giorna
le, di notte: Sirletti, Li Causi, 
Sassano, Rossinelli, Peluso, Tulli, 
Leonetti, subirono feroci basto-
nature e finirono all'ospedale chi 
con qualche arto e chi col cra
nio fracassato. 

Per far giungere ai lavoratori 
quello che non poteva pubbltcarsi 
suirUnita pena il sequestro sicu
ro, il partito fondo sei settimanali 
illegali a Torino, Milano, Firen-
ze, Napoli, Genova e Venezia. Noi 
dell'Unita, a Milano, pubblicam
mo La Verita. In questa attivitd 
gi& quasi completamente clande-
stina il partito forgio quei qua-
dri che sarebbero stati pronti 
— dopo il varo delle leggi ecce-
zionali — ad assicurare al parti
to la continuita della sua azione 
politica, organizzativa, educativa, 
e all'Unita Vimmediata ripresa il-
legale delle sue pubblicazioni do-

. vunque vi fossero degli operai, 
dei comunisti. 

Alfonso Leonetti 
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