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Lambrakis 
a Invio i rn'iei calorosl ringrazia-

mentl al giornale che e stato con me 
e con tutto il popolo greco nelle tra-
giche giornate successive all'assassi-
nio di mio mar it o. al giornale che e 
scmprc stato di un particolare aittto 
alia lotta del nostra pacse per sba-
razzarsi del fascismo. Credo che la 
vita e I'esempio di Gregory Lambra* 
his — la vita che egli ha sacrificato 
per la causa delta pace — serviranno 
a portare avanti, in tutto il mondo, 
oltre che in Grecia, la lotta del po. 

poll perch* non vt slano piit guerre. 
Attraverso il vostro giornale, « nel 
giorno del suo 4ff anniversario di 
lotta antifascista, invio un saluto par-
ticolare a tutte le donne Italians che 
combattono per la pace e la demo-
craziav. 

RULA LAMBRAKIS 

Celestino 
Canteri 

E' semprc un certo timore di cade-
re nella retorica, che ci coglie quan-

t do ci apprcstiamo a celebrarc qual. 
cuna delle ormai innumerevoli date, 
di ctii e costituita la vita del nostro 
partito. Cost, ora che ci accingiamo a 
fpsteggiare i quarant'anni (M/'Unihi, 
avvertiamo lo stesso timore, percib 
propria non vorretnmo dire delle co
se non vere o usare delle frusi ro~ 
baanti, come tTaltrondc non siamo 
uxi fare, in ottemperanza ai nostri 
principi di modestia e di seriela. 

Se un solo grande pregio fosse da 
riconoscere al quotidiano del PCI, 
questo certamente non potrebbe non 
essere che la sua incorrttttibilita, di-

mastrata- in quarant'anni della sua 
vita. . ' . . ' • • .i. • • ' 

Certo, tatc suo pregio di sec tide dal 
fatta di non aver mai accettato il com-
promesso i disonorante, ni ifcsscrsi 
impelngato col fascismo; bensi d'aver 
scclto semprc la strada della veritii, 
quella ciob che fa dire pane al pane 
c vino al vino. 

E' ovvio che tale pregio e dovuto 
agli uomini che I'hanno diretta e re-
datta in questi quarant'anni; ma c pur 
rero che una salda volontii di denutt' 
cia degli inganni e uno scrupolnso 
senso di coerenza ha animato c anima 
tttli uomini. attraverso i quali sul quo-
tidiano si esprime il partito. 

Se cost non fosse, anche I'Unith ri-
sulterebbe itn giornale come ogni al-
tro, piit o meno macchiato dal com-
promesso politico. Propria cost: il 
quotidiano del nostro partito e il 
solo giornale senza macchia exist en te 

1 
in Italia, Ed c lo spirito battaglier* • • 
che traspira dalle sue colonne, a dife~ I 
sa di chi lavora e della pace, che ce 
lo rende caro; caro come un amico I 
sincero la cui compagnia si ricerca 
semprc. I 

Non e la Stampa o il Corner© che ' 
31 leggono con intercsse, ma I'Unita. I 
Prova, caro direttore, a salire in au- I 
tobus all'ora in cui gli operai e gli i 
impiegati vanno al lavoro e spalanca | 
I'Unita davanti a te, ma con la coda 
dcll'acchio poni attenzione ai passe g- I 
geri. Vedrai come leggeranno interes-
sati i titoli. Pcrche, appunto, il nostro I 
c // giornale dei lavoratori (senza re- I 

torica) veramentc e sinccramentc. "• I 
. E' una esperienza che io rinnovm I 

ogni maltino. . • * • • . ' . t 
CELESTINO CANTERI ; It 

membro dolla C. I. della -, ft 
« Emanuel » di Torino 

_J 

esistenza: in citta e in montagna 
'Unita e tra i partigiani 

943-1945: sull'Unit a 
le cronache ardenti 
dei giorni di gloria 
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•el fuoco 
del 25 aprile 

S ettembre 1943. L'ltalia sta viven-
do la vigilia cupa e incerta del 
crollo militare, della resa e della 

diserzione di Badoglio, del re, della T 
Stato maggiore, di jronte ai tedeschi. 

II giorno 7, a ventiquatt'ore dalla 
fatale data dell'8 settembre, I'Unita 
gid lancia parole d'ordine che, di li 
a poco, mobiliteranno milioni di ita
liani. < Popolo ed esercito vogliono 
la pace. La pace si conquista con 
la cacciata dei tedeschi dal nostro 
territorio >. Questo e il titolo, su 
tutta la pagina, dell'Unita clandesti
ne del 7 set tembre 1943. II giorno 
dopo avverra il crollo, la fuga di 
Pescara, Vabbandono di Roma, Vini-
zio contemporaneo della vendetta 
nazista e della Resistenza. 

Fin dai primissimi giorni dopo la 
catastroje, I'Unita e gid in prima 
fila sulla nuova trincea. Mentre lo 
Stato e abbandonato a se stesso e gli 
alti comandi ordinano ai soldati di 
deporre le armi, i comunisti danno 
inizio alia lotta armata. II linguag-
gio e ancora imprectso, ma le idee 
sono giA chiare. < Arruolalevi nella 
Guardia Nazionale! > proclama 
I'Unita il 29 settembre. In quei gior
ni le jormazioni partigianc non avc-
vano ancora un nome, il CLN non 
era ancora la sigla politico che di 
li a poco avrebbe sintetizzato I'uni-
tu d'azione di tutti i democratici 
nella lotta di liberazione. Si pnrlava 
confusamente di < guardia naziona
le > e non ancora di CVL, il Corpo 
dei Volontari della Liberia die di 
li a poco sarebbe divenuto il sim-
bolo della lotta armata in tutta 
l'ltalia occupata. Ma il titolo del
l'Unita del 29 settembre '43 contie-
ne gid un'indicaztone netta e pre-
cisa: < I patrioti iniziano la lotta 
partigiana. Tutti i cittadini debbo-
no sostenerli. Bisogna rendere la 
vita Impossibile alio strajiiero op
p r e s s o r >. 

Commcia cosl un'altra fase, forse 
la piu gloriosa, della vita clandesti-
na dell'Unita che diviene fin dal 
settembre 1943 il giornale . della 
lotta dt liberazione. In tutte le zone 
occupate le redazioni dell'Unita si 
molliphcano, la rete di diffusione si , 
estende, i legami tra il giornale dei 
comunisti e il froute clandestmo del
la Resistenza si fanno permanenti, . 
slabili, solidi. E' m quel periodo. -
menlre piu violenta si scatena la 
loita, la rappresaglia, la caccta al 
comunista e al partigiano, che I'Uni
ta esce dallo streito giro < di parti
to > e diviene, ancora nella clande-
stinitd, un giornale popolare, atteso 
da migliaia e migliaia di lettori. 

Nel quadro della stampa clande-
stina della Resistenza, solo I'Unita, 
tra i giornali dei partiti del CLN, 
riesce ad abere una diffusione di 
tipo nazionale, una penodicita abba-
stanza regolare che le permettono 
di essere qualcosa di piu dt uno 
dei tanli jogh e foglieili di quei 
pcr:odo glorioso e generoso. -

Fatta con mezzi di fortuna, I'Uni
ta e tuttauta gid un «giornale», '. 
r e r o c proprio, con un suo centro . 
dtrettico, suoi redattori e, soprat-
tutto, migliaia di diffusori e nu-
merose edizioni < locali » collegate 
tra dt esse con un sistema filto dt 
c comeri » e t sta}felte » che dai 
crnlri di Roma e di Milano {dove 
csisleva la Direzione del partito per 
VAlla Italia) coprwano tutti i set-. 
tori in cui era stata divisa l'lta
lia occupata. ScoccimaTTO, Negat-
ville, Alicata, Amendola, Platone 
a Roma e Longo, Li Causi, Curiel, ' 
Colombi a Milano, lormavano il 
gruppo dirigente delle due grandi 
zone di diffusione del giornale; una 
prima per Roma e Vltalia centrale, 
la seconda per tutto il Nora\ fino al-
le Marche. 

E* difficile un calcdlo, anche ap-
prossimativo, di quante cedizioni* 
stampasse 1'UniU in quel periodo. 
Quel che & certo i che in .ogni cen

tro, grande o medio, il partito riti-
sci sempre a fare arrivare o a pro-
durre un giornale che, insieme ai 
materiali di orientamento generale 
redatti al centro, pubblicava la cro-
naca della Resistenza, dava le indi-
cazioni organizzative per il movi-
mento partigiano su scala locale. Na-
scevano cost le « ristampe > dell'Uni
ta: quelle per la montagna, per la 
pianura, per le zone liberate dai 
partigiani (Valdossola, Repubblica 
di Torriglia ecc), per le zone a 
ridosso della * linea gotica >. Deci-
ne e decine furono le < sottoedizio-' 
ni > del giornale. Accanto all'edi-
zione per Vltalia settentrionale, che 
si stampava a Milano e della quale 
uno dei direttori /u Curiel, appar-
vero una edizione piemontese, una 
edizione ligure, un'edizione Emilia-
Romagna, un'edizione speciale per 
Modena e provincia, un'edizione per 
Bergamo, una per Udine, un'altra 
per Reggio Emilia, un'edizione to-
scana, ecc. 

Diffusione 

sotto scorta 

In quel periodo, dal 1943 al 25 
aprile 1945, nacquero anche i < dif
fusori > dell'Unita. iVelle citta un 
po" tutti i militanti che lavoravano 
nelle « zone > in cui erano divisi i 
grandi centri, erano < diffusori * 
de/1'Unita, ne « smerciavano > le co-
pie dovunque potevano. A Roma, 
nell'aprile 1944 il partito riusci per-
ftno a organizzare una * gioj-nata 
di diffusione > semipubblica. Gruppi 
di giovani, accompagnati da GAP 

di zona, si piazzarono nei crocicc?ii 
piit affollati, nei mercati, sulle piaz- . 
ze, tenendo brevi comizi volanti e 
lanciando decine di copie del giorna
le, che recava Vannuncio del ritorno • 
in Italia di Togliatti e della « suol-
ta di Salerno >, con la proposta del 
segretario del PCI della iormazione 
di un governo di unita nazionale. 

Nelle zone partigiane, I'Unita era 
diffusa soprattutto attraverso Vazio-
ne delle < staffette », in gran mag-
gioranza ragazzi e donne. A piedi, 
in bicicletta, su automezzi di for
tuna, nei treni bgmbardati, le staf-
fette jacevano la spola fra i centri 
dove si stampava il giornale e le 
zone di resistenza armata, in mon
tagna, in pianura. Insieme alle istru-
zioni, ai 7nedicinali, portavano qual-
che copia dell'Unita. Tornavano in-
dietro, riportando notizie fresche, 
sulla «cronaca locale >; ponti sal-
tati, autocolonne tedesche aggredi-
te, spie giustiziate, nuove forma-
zioni partigiane costituite. 

E' una ben drammatica Italia 
quella che si riconosce leggendo le 
cronache della resistenza suirUnita 
di quel periodo. < 48 ore di scio-
pero generale politico a Forli per 
la fucilazione di 5 giovani soldati > 
(10 aprile 1944). < Genova, 15 gen-
naio 1944: sciopero generale indetto 
per rivendicare i grassi, il salario, 
il pane e Tallontanamento dal cen
tro degli obiettivi militari. Alle mi-
sure poliziesche i GAP rispondevano 
abbattendo a colpi di mitra due uf-
ficiali tedeschi a pochi passi dalla 
Kommandflnfjir >. L'Unita dt Firen-
ze, il 12 luglio 1944, nel < Bollet-
tino dei GAP » recava notizie come 
queste: « GAP D. Disarmato un mi-
lite e recuperato una bomba e un 
mitra. Disarmato un ufficiale di ma
rina e recuperata una pistola. GAP 
G. Alle 23,30. aj Ponte alle Mosse, 
sulla Via Pistoiese, attacca una co-

lonna tedesca con lancio di due 
dirompenti e due Molotof. Azione 
rapida e ben condotta >. Ed esiste-
va anche una specie di « piccolo cro
naca >, con notizie come questa: 
c 1. luglio. GAP C. Saputo che dei 
tedeschi avevano rubato un ciuco 
con barroccino e che lo avevano 
venduto per 3000 lire a un filotede-
sco, il GAP e intervenuto e ha ob-
bligato il compratore a restituire il 
maltolto senza indennizzo e diffi-
dandolo per altri eventual! affari 
del genere >. 

Dal settembre 1943 al 25 aprile 
1945, nel fuoco della Resistenza 
I'Unita si affermo, dunque, come 
giornale nazionale. E il 4 giugno 
1944, quando a Roma liberata, a 
vent'anni dalla sua jondazione, 
I'Unita riappariva per la prima vol-
ta in veste legale, la sua testata 
era gia largamente < lanciata >. 

A fare il giornale a Roma, il pri-
mo giornale comunista < legale > 
stampato in Italia dopo il crollo del 
fascismo, il partito chiamo, accanto 
ai militanti pin anziani, come Nc-
garville, Spano, Montagnana, Plato
ne, gli elementi piii giouani, come 
Alicata e Ingrao. Accanto a pochis-
simi che erano gia esperti del me-
stiere, come Rocco, il partito chiamo 
a redigerc I'Unita tutti elementi gio-
vanissimi. venuti alia lotta politi
co direttamente dalla Resistenza. 
I compili che I'Unita, appena rico-
stituita, si trovb dinanzi furono com-
plicali. Si trattava di creare dal 
nulla un corpo redazionale, una 
rete di dsstribuzione, un apparato 
tecnico, nelle condizioni disastrose 
del dopoguerra, fra le mille difficol-
ta create dagli alleati che, certa
mente, non consideravano con oc-
chio di particolare favore la com-
parsa sulla scena, e in jorze, del 
partito comunista. Ma laddove non 
giungeva la esperienza ancora acer-
b a e i mezzi scarsi arrivava Ventu-

siasmo, lo spirito di nbneoazione, il 
carattcre volontario della collabora-
zione che all'Unita veniva data dn 
tutti. Dai redattori ai diffusori ai 
compagni di tutte le categoric, ope
rai. disoccupati, studenti, artisti 
della « cellula Margutta > la domc-
nica andavano in giro per le vie 
della citta, issati su carnioncini di 
fortuna, a picdi o in bicicletta, e, 
insieme ai dirigenti del partito, ai 
redattori, ai tipografi, portavano 
dappertutto I'Unita. 

Redattori 

partigiani 

Con il 4 giugno 1944 la storia 
dell'Unita ha una svolta. Mentre 
ancora nel Nord il giornale usciva-
alia macchia, a Roma si comincia a 
costruire il giornale nuovo. Non fu 
una impresa facile. Si trattava di 
dare al < partito nuovo *• un giorna
le, che rompesse con lo schema del 
foglio di agitazione e di propagan
da e riuscisse a diventare un gior
nale < vero >, capace di reggere e 
vincere il confronto con i giornali 
di opinione. Mancavano le esperien-
ze, mancavano i quadri, mancavano 
i capitali. Ma il giornale nuovo 
nacque lo stesso, 

Con pochissimi «tecnici >, un 
grande numero di volonterosi ap-
prendisti, e < I'arma segreta > dei 
diffusori volontari, I'Unita comin-
cid a farsi le ossa, a darsi una 
struttura, a organizzarsi non solo 
come foglio di combattimento e di 
agitazione politico, ma come giorna

le di informazione. Gli errori non 
inancarono, nnturalmente, le inge-
nuitd e gli schematismi sono appa-
riscenti nelle ormai antichc collezio-
ni dell'Unita di venti anni or sono. 
Ma lo sforzo colleftiuo, la discus-
sione politico-tecnica piu cstcnuaw-
tc, lo studio delle espcrienzc altrui, 
il coraggio nelle scelte, Vappoggio 
e lo stimolo di centinaia di migliaia 
di lettori, ebbero rapionc delle d»/-
ficolta oggetiivc e, rapidamentc, ac
canto al successo di pubblico I'Uni
ta conquista un successo di stima 
anche fra gli esperti nel < ramo >, 
sorpresi dal fatto che i comunisti 
fossero rinsciti a fare cid che nes-
sun partito politico italiano era, ed 
e, mai riuscito a fare in Italia: un 
siornale non soltanto « di partito >, 
ma popolare, con i caratteri del gior
nale « di informazione > e la strut' 
tura del quotidiano nazionale. 

Uinsurrczionc nazionale nel Nord, 
ncU'aprile 1945, vide la nascita di 
altrc tre edizioni dell 'Unita: a Mi
lano, a Torino, a Genova. 

Le Unita del Nord nacquero nel 
fuoco della lotta armata die di-
vampo nei grandi centri per giorni 
e giorni. / vrimi redattori in tutte 
e tre le citta, arrivarono in tipogra-
fia direttamente dalle jormazioni 
partigianc. E i primi numeri delle 
Unita del ATord rccano le notizie 
dell'insurrezione in atto: comunica-
ti di resa di guarnigioni • tede~ 
sche, clenchi di caduti, incitamenti 
alia lotta. Furono testate che vidcro 
la luce tra le fucilate, con i redattori 
ancora col mitra a tracolla. A Ge
nova. I'Unita pubblico il comunicay' 
to die annunciava la resa della 
guarniqione tedesca ai rappresentan~ 
ti del CLN. 

A Torino, ricorda Davide Lajolo 
(Ulisse), I'Unita fu immediatamente 
invasa ollrechc dai partigiani, da 
gruppi di vecchi operai della FIAT, 
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