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Questi secondi vent'anni 
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•' Nell'arco di vent'anni, dalta Libe-
raziuno ad oggi, I'Unita ha dovuto 
aerescercn: svilupparo giorno dopo 
giorno non solo la propria struttura 
editoriale ma la propria capacita di 
conihaltiincnto, di pari passo con la 
crescita di tutto il Partito, del movi-
ntcnto operaio e drmocratico e del-
la sua lolta per una Irasfonnaziotic 
•ociali«ta. . 

Una crcscila soggettiva. una cresci-
ta del stio collellivo, prima di lullo. 
Siatuo stati in quest! anni la rcdazio-
ne piu giovane d'ltalia, cssenzial.iien-
te formata di ragazzi da poco usciti 
dai licei, o di giovani d'origine ope-
raia o contadina, venuti insierne alia 
lotta rivoluzionaria sull'onda delta 
guerra partigiana di cilia o di moti* 
tagna. 

Non giornalisti o a*piranli profes-
•lonisli, ma militanii comunisti, qua-
dri del I'arlito: chiamali ad un com-
pito tullo particolare, ehe richiodev.t 
e richiedc una capacita di specializ-
zazione, una tecnica di lavoro non 
raggiungibili senza anni di applica-
rione; c die, tuttavia, mni put") an-
dar disgiunlo da un niassimn di co-
acienza politica, da un sempre pin 

organico legame con le masse. Per an
ni, queslo e stato il compilo clie si e 
posto, individualmenie e collettiva-
mente, ai quadri oj>erai e intolleltua-
li die lianno portato avanti le quat-
tro edizioni del giornale, dai primi 
giorni di vila fino ad oggi. 

Una crcscila oggetliva, poi: giac-
rhe si e tratlalo, muovendo dai gin-
n'oso palrimonio dell'Unita clandesti. 
na, e dallo slancio garibaldino del 
primi pass! legali, di dar via via al ' 
giornale del I'arlito un carattere ori
ginate e innoiatore rispetlo alia tru-
dizione della stampa operaia e rivo
luzionaria, coinponendo esigenze ap-
parentcmenle contrastanti. Giornale 
« di quadri n, di orientamento del 
Partito, di cotitatlo e snllecitazione 
con i seltori e i gruppi piu consapc-
voli della sociuta nazinnalc; e in pa
ri tempo giornale « di ' massa », di 
orieiitameulo e di mobilitazione per 
milioni di lavoralori. Strumento di 
lotia, trincea avanzata del movimen-
to operaio nel suo scontrn quotidia-
no con 1'awersario di clause; e in 
pari tempo strumeulo di elaborazio-
ne, in grado di affronta re i problem! 
e i nodi sempre nuovi e piu com-

plesei che al movimento si propon-
gono. 

Strumento di informazione, capace 
di coprire tutta I'area dei bUogni, 
degli interessi e sentiment! popolari, 
e quindi di fronteggiare su tulti i 
piani la catena poienle della stampa 
avversaria; e strumento in pari tempo 
di formazione, capace di guardare a 
ogni aspetto della realta secondo I'an-
golo visuale della cla&se operaia. del
la sua carica ideale, delle sue final!-
ta liberatrici e rivoluzionarie. 

Crescere e svilupparsi in questc di-
rczioni, nella propria vita interna di 
reparto del Partito, nella propria ft-
sionomia di grande giornale operaio 
c popolare, nella propria struttura 
ediloriale, e stato per I'Unita in que
sti vent'anni tutl'uno con le grandi 
e a volte memorabili battaglie di cl.is-
se e politiche combattute giorno per 
giorno. E' stato tutl'uno con il piu 
generate processo di formazione del 
Partito « nuovo », con la lotta comu-
ne volta non solo a spingere indietro 
1'offensiva reazionaria sempre incom-
bente ma ad aprire vie originali al
ia rivoluzione socialista in un paese 
di capitalismo sviluppato qtial e il 
nostro. 
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In queeto modo, tra difTicolta man-
chevolezze ' ed errori, con problemi 
e contraccolpi resi piu acuti dall'esse-
re VUnita la politica stcssa del Par- , 
tito chc si fa quotidiana e che per-
cio si spcrimenta ed urta con la real
ta mtitevole, siamo pur stati nell'arco • 
di questi vonl'aimi il piu grande > 
giomale deH'opposizione operaia e ; 
democratic*, il piu valido punto di 
riferimento per tutta la sinistra ita- "* 
liana che non rinuncia a una rige- -
nerazione totale del paese: non solo [ 
bandiera ideale del socialismo 'e del " 
coniunismo ma arm a - di lotta per 
una trasfonnazione socialista. 

Ed oggi siamo — un po' nieno gio
vani d'ela ma forti di un palrimonio 
consolidato — non piu solo il prin
cipal bensi I'unico grande giornale 
deH'opposizione operaia c popolare, v 
portavoce e strumento di una « alter-
naliva D clie dalla Liberazione nd og- . 
gi non ha ccssato di guudiignarc ter- . 
reno, anche senon ha trioiifalo; e 
clie nella nostra storia, nolle pagino 
srritte di questi vent'anni, trova il 
suo speechio fedole. t > • , 
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Luigi Pintor 
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L'unico grande giornale 
deH'opposizione operaia e popolare 
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Dallo slancio 
garibaldino 

Una tradizione di entusiasmo, 
di dedizione e spesso d'eroismo 

Senza gli «Amici» 
non saremmo cosi 
// 12 Febbruio 1924 nasce VUnitd. 

Lo stesso giorno nascono gli « Amici 
dell'UnitA ~. Perche da quel giorno 
ccntinaia, migliaia di lavoratori dan-
no vita a qitello straordinario slan-

[cio di solidarieta, di aiuto, di affetto 

i
pcr il quotidiano del Partito comu-
nista italiano, che da qnarant'anni 
scrive piujine di entusiasmo, di de
dizione, spesso di autentico eroismo. 

Sin dai primi tempi di vita del 
\giornale infatti girano le schede per 
}a sottoscrizione; arrivano all'Unitd 
la tutto il Paese i »soldini • che 
iramsci chiede siano dati al giorna

le della classe operaia e sottrattl, 
con la rinuncia all'acquisto dei co-
tiddctti quotidiani indipendenti, alia 
itumpa borghese nemica di chi In-
:ora; ci sono gli operai che portano 
'Umta nelle fabbriche, i braccianti 
ihc la diffondono nelle campagne, 
Jli intellettuali d'avanguardia che 
la funno entrare nel mondo della 
}ultura, ma Vtncombcnte mincccia 
faschta costringc quasi subito il gior-
tale di Gramsci e di Togliatti alia 
lemiclandcstinita. L'Unita viene sot-

jpostn a continui scquestri. Squa-

( racce fascistc ccrcano di impedi-
e la vendita alle edicole, i padroni 
Icenziano gli operai che leggono 
Untta 
Poi. dai 1927, la lunna. dolorosa 

Irada dell'azione clandestina L'U-
\ita continua ad entrare nelle fab

ric he, a dtffondersi per le campa-
ne a costo di sacrifict unmenst. Ccn-
|na>a di comunisti, di - amici • sono 
zttati in carcere per cssere stati sor-
resi a diffondcre I organo del Par-

\to conium&ia. ma VUnita continua 
Circolare. Quanti • amici • ianoti 

ianno fatta paisare di mano in 
\ano nelle officine, nelle scuole, 
die casctne. in tutti quegli anni! 
\Dopo il 25 Luglio. dopo I'S Settem-
re 1943, gli amici si moltiplicano. 

ton e'e quartiere, non e'e borgo dove 
vnita non arrivi, riprodotta nci mo-

pih imvensati, a stampa, in lito-
^afia, al cicloslile, dattilografata, 
lalchc volta persino scritta a ma-

tino a che la rossa primavera 
tl 1945 nporta VUnita alia luce del 
>le a Mtlano a Gcnara, a Torino, 
tre che a Roma, do re yin esce lr-
llmente dai 6 Giuano 1944 
Ed ecco st xrilnppano ovunque, 
llo slancio della Liberazione nuo-
gruppi di .4mici che cogltono far 

fnoscere a tutti VUnita. che rac-
Igono i primi abbonamenti. che 

\gam::ano le prime sottoscrizioni, 
prime diffusioni. 

\Ma ora il Partito t diventato un 
mdc Partito naztonalc, di massa, 
., una forte, organizzazione La dif-
sionc della stamoa comunista. la 
ffuswne dcll'Unita diriene un ele-
tnlo decisivo per la formazione 
voloaica e I cleramrnto culturale 

laroratort. 11 Pamto ha bisojno 
che mat del laroro degli Amici. 

lacoro permanente, captllare. or-
iizzato. che assicuri un forte, sta

le, generate aumento della di//u-
\ne del suo quotidiano. 
\l termine della riunione del 5 e S 
inaio 1949, la Direzione del Par-

approva una risoluzione con la 
lie - decide di iniziare una casta 
sistematica azione alio scopo di 

\rcmentare notecolmente la diffu
se di tutta la ftampa di partito 

particolare riguardo all'Unitd -
:hi giorm dopo riene in Italic il 
ipagno Marcel Cachin, diretiore 
'liumanite, chc porta at lavora-
itahani Vesperienza del glorioso 

jtidiano del P.C.F^ del suoi soste-
>ri. 

un giro tr ion! ale per lit alia 
;hin contribuisce a creare un 
trme entusiasmo attorno all'lnizia-

del Partito per la sua stampa. 
—me del '24 e del '27, del '35 • 

del '42, del '43, '44, '45 da lo straor
dinario frutto della diffusione del-
VUnita, che, dalla primavera del 
'49, diventa di colpo il giornale che 
spesso supera il milione di copie, 
che nelle giomate di diffusione stra 
ordinaria raggiunge da solo il 40% 
della Uratura di tutti i quotidiani 
italiani del mattino messi insieme. E 
con la diffusione che la domenica 
viene raddoppiata e triplicata in mo
do permanente rispetto ai feriali 
cresce, si rafforza, si allarga Vorgc-
nizzazione degli Amici dell'Unita che 
la domenica 23 Gennaio 1949 ha co-
stituito il suo primo Comitate na-
zionale fra i cui componenti trovia-
mo, accanto a Longo, president?, 
Scoccimarro e al primo segretario 
nazionale. Ameriao Terenzi. i norri 
di Di Vittorio, Boldrini, Li Causi, 
Spano. Gullo, Guttuso. Marches:. 
Banft, Berlinguer. 

Onai VAssociazione Nazionale Ami
ci dcll'Unita. articolata in Comitati 
provinciali funzionanti nella stra-
grande maggioranza delle provincie, 
conta trcntamila diffusori permanm-
ti ai quali si affiancano, nelle gior-
natc di grande diffusione. altre de-
cine di migliaia di « Amici - Dal '49 
ad oggi puqtne mirabili sono state 
scritte dagli - Amici -. Durante mol-
ti anni e in particolare nel corso 
della reazione scelbiana migliaia di 
esst wno stati dcnunciatt. centinaia 
proces<:ati. molti hanno subito il car-
cere, hanno perduto il posto in fab-
brica, sono stati • schednti -. perse-
guitati, sottovostt ad angherie di 
ognt genere per aver dtffuso VUnita. 

Dal '49 ad oggi migliaia di - ami
ci -, diffondendo VUnita, hanno por
tato e portano anche - Rinascita - e 
- Vie Nuove - e tutte le altre pub-
blicazioni del Partito nelle case de
gli ttaliani. aiutano il Partito nel 
tcsseramento e reclutamento, srol-
gono intcnta attiritd nelle campagne 
elettorali Dal '49 ad oggi hanno con-
tnbuito a.raccogliere per I'UnitA pa-
rccchi miliardi garantendone il ft-
nanziamento popolare e il rafforza-
mento editoriale 

Dal '49 ad oigi, ogni domenica. 
con il freddo o con tl caldo, sempli-
ci mtlitanti e dirigenti di partito. 
anziam e giovani oocrct e intellet
tuali. donnc di casa. spesso non 
iscritti al Partito. ma tutti • amici » 
ranno di strada m strada. di casa 
in casa a portare VUnita Alcunt 
ininterrottamente da allora, altri. 
sempre piu numerosi. renuti via via 
al lavoro della diffusione negli annt 
che si sono succeduti. con le gene-
raziom nuoce. 

Ci sono le ' staffette -, i giovanis-
simi che oijm gioredl portano il 
Ptontere dell'Unita ai loro amici, ai 
loro compaani di scuola. ci sono le 
• arniche - che. il -jiocedi. ma spes
so anche la domenica. portano VUni
ta sui mercatini. nei ncgozi. ci sono 
le forti organizzaziom di Genora. 
Mllano. Torino e quelle dell'Emilia 
e della Toscana e ci sono i ndotu 
nuclei dt" eerie piccole organizzaziom 
del sud, che snppliseono con lo slan
cio garibaldino a tutte le difticollA 

Cinquecento di questi amici. scel-
ti fra i migliori riceveranno nei 
prossimi aiorni una medaalia d'oro, 
a riconoscimento della loro attivita, 
aqli altri, a tutti gli aim VUnita of-
frira un modesto dono E' il solo 
premio a una fatica. che non hr, 
prezzo, a un sacrificio che non chie
de rtcompensa, a un'attivitd che £ 
fatta di entusiasmo e di consapevo-
lezza. di a{fetto e di fierezza. Si lot
to. ci si batte, con tcnacia, con pn-
zienza, con costanza per I'Unita, per 
tl suo Partito, da comunisti. 

Mario Pallavicini 

La rinascita legale delYUnita eb-
be inizio la mattina del 4 giugno 
1944. Nella lunga notte che prece-
dette quel giorno le strade di Roma 
erano animate da gruppi di persone 
che cercavano le avanguardie al-
leate, gia entrate in citta dall'Ap-
pia e dalla Casilina, avventurando-
si verso il centro della citta ormai 
sgombrata dalle ultime retroguar-
die tedesche. 

A piazza dell'Esedra ci imbattem-
mo finalmente nel primo carro ar-
mato americano, apparve cosi la 
nuova realta: l'altra faccia della 
guerra, quella che con ansia tre-
pidante avevamo aspettato di ve-
dere per cosi lungo tempo. 

La mattina prestissimo ci av-
viammo a ptedi verso la sede del 
giornale. Passammo davanti alia 
Caserma abbandonata delle SS in 
via Salaria, che nella notte era 
stata incendiata. Un camioncino 
tedesco anticarro veniva spinto fa-
ticosamente verso casa da un abi-
tante di via Sebino aiutato dai suoi 
tre figli. Davanti ai cancelli di Vil
la Savoia un ufliciale dei carabi-
nieri ci saluto sorridendo, Guttuso 
gli strinse la mano dicendo: < Bel
la giornata capitano' >. 

Quanti ricordi si affollano nella 
mente quando vogliamo rievocare 
quella prima giornata deWUnitn, 
la piu lunga giornata della nostra 
vita, cosi piena >di colpi di scena, 
drammatica, eroica e interminabile. 

Fummo subito tutti presi dai pro-
blema di organizzare il primo nu-
mero legale del giornale che dove-
va uscire il piu presto possibile. 
Nel pomeriggio vi fu I'incursione 
in forze del capitano Pollock per 
disarmare il compagno De-Poli e 
la sua < guardia > che presidiava 
la sede del • giornale. Lo fece con 
brutalita, da vero bovaro del Texas, 
e di li mcomincio a rnffreddarsi la 
nostra simpatia per l'America 

Dobbiamo riconoscere che. pur 
partecipi del generale dtnamismo, 
ci aspettavamo che qualcosa di 
« particolare >, di c ufficiale » si ve-
rificasse per < marcare >, in quel 
grande momento storico, Tavveni-
mento cosi tmportante dell'uscita 
deWVnita. Invece tutto si svolse 
come se le cose filassero secondo 
una logica di cui apparentemente 
era difficile individuare gli artefici. 
Quel primo giorno nessuno venne, . 
sembra incredibile. a . parlare di 
soldi. • • 

L'Umfd si stampd alle 18 nella 
tipografia del Giornale d'ltalia; gli 
articoli. le notizie furono scritti. 
persino tl distributore arrivo al mo
mento giusto e ammiccando mi in-
citava a far satire la tiratura che 
con Negarville avevamo audace-
mente fissato in 10 000 copie: « Com-
mendato* famo 20 000 > e io a cor-
rere da Negarville e da Alicata per 
convinced! Poi: « Commendato' fa
mo 30.000, 40 000. • 50 000 > e sol-
tanto l'tnterruzione della corrente 
elettrica (un altro regalo degli ame-
ricani) fermd le vecchie rotative 
di Palazzo Sciarra Alia npresa. po-
che ore dopo. furono superate le 
150 000 copie Nel cortile oltre al 
distributore Mondini erano gia 
pronli i compagni dei quartien po
polari per ritirare le copie da dif-
fondere Molti di loro avevano di-
stribuito. affrontando impavida-
mente gli innumerevoli pericoli. la 
edizione clandestina 

L'azione di disturbo del famige-
rato PWB. la corrottissima organiz
zazione USA che controllava la 
stampa nella capitale, incomincio 
nei primi giorni Passammo dai 
Giornale d'ltalia alio stabilimento 
di via IV Novembre. da questo a 
quello della Tribuna e poi a via 
del Tritone. alia tipografia del 
Popolo di Roma, dove si stampava 
anche 1'Unton Jack: il quotidiano 
dell'armata inglese. Noialtri con 
poche bobine di carta di assegna-

zione e con quelle faticosamente 
strappate alia rapacita delle orga
nizzaziom cattoliche centrali, da 
una azione vigorosa condotta dai 
compagno Alicata e da me; gli in-
glesi con montagne di rotoli di car
ta canadese a cui giorno e notte 
faceva la guardia una sentinella in 
calzoncini corti con il mitra im-
bracciato. Le due rotative, la no
stra e quella dell't/nton Jack, era-
no divise da abissi incolmabili; 
quelle montagne di carta cosi di-
speratamente desiderate da noi 
sembravano irraggiungibili. Poi lo 
spirito di osservazione e l'intra-
prendenza dei romani ebbe ragione 
della grinta della sentinella che au-
tomaticamente marciava in su e in 
giu lungo il confine della carta. 
Appena I'impettito britannico face
va il suo meccanico, dietro-front, 
iniziando la «contromarcia > con 
lo sguardo fisso in avanti, le bobi
ne di carta dell't/nton Jack inco-
minciavano a rotolare silenziose 
verso la nostra rotativa. 

II primo 
capitale 

Dimenticavo di dire che anche la 
provvista di mezzi finanziari che 
contraddistingue la nascita di un 
grande quotidiano, venne a man-
care. Furono raccolti affrettata-
mente in varie parti poche decine 
di migliaia di lire, poi incomincio 
la sottoscrizione popolare. II com
pagno Zerenghi ricordera quel po
meriggio del lontano giugno 1944 
quando venne a portarci i primi 
fondi raccolti dalla Federazione Ro-
mana Quello fu il primo e legitti-
mo capitale sociale del nostro gior
nale, quel capitale che ogni anno, 
spontaneamente. viene versato dai 
suoi « finan7iatori > sparsi ovunque 
in Italia, che hanno sempre saputo 
adeguarsi alle crescenti esigenze 
che la graduale svalutazione della 
lira poneva Le prime 32 000 lire 
della sottoscrizione raccolte nella 
capitale, hanno raggiunto il 31 di-
cembre 1963 l'imponente cifra di no-
ve miliardi quattrocentoundici mi
lioni seicentonovemila settecentono-
vanta lire, consentendo alVUnita 
di diventare, nonostante la tenace 
ostilita degli avversari e 1'accani-
mento anticomunhta. un grande 
giornale, il piu grande del nostro 
paese. La giustezza della sua linea 
politica, la fiducia dei lavoratori. 
sono state gli elementi fondamentali 
di questo successo che e mancato 
ad ogni altro giornale di partito ed 
ha determinato un fatto assoluta-
mente nuovo e originale nella sto
ria politica e culturale del nostro 
paese. II milione e trecentomila co
pie domenicali che per tante volte 
ha fatto toccare air£/mtd il vertice 
della diffusione deH'Europa conti-
nentale. il milione di copie cosi 
spesso raggiunto e la diffusione do-
menicale che distanzia ogni altro 
organo di stampa italiano. ne sono 
il segno piu evidente e sempre sor-
prendente. 

La diffusione, allora, segui a 
c ruota > I'avanzata alicata verso il 
nord e parecchi automezzi ameri* 
cani hanno avuto in quel periodo 
I'mconsapevole onore di trasporta-
re parecchi pacchi di migliaia di 
copie deirUniid fin sotto il fronte 
Dopo la liberazione di Firenze si 
presento la necessita di estendere, 
nonostante Pinesistenza di servizi 
di trasporto e il disordine in cui la 
guerra aveva lasciato le strade, la 
diffusione dell'Unitd alia Toscana 
Fu questo il primo passo organiz-
zativo apprezzabile del nostro gior
nale. Per qualche anno i rossi fur-
goni dell'Unitd percorsero giorno e 

notte la Cassia e l'Aurelia carichi 
di rnpie La sera dopo sforzi incrp-
dibili, i compagni autisti tornavano 
nei primi nitsi tu^perati per i guasii 
alle macchine e soprattutto per il 
quotidiano scoppio delle gomme, 
pericolosissimo per il guidatore e 
il suo aiutante e anche deleterio 
per la nostra amministrazione. Un 
« cacio >, cosi si chiamavano i pneu-
matici rappezzati e truccati dispo-
nibili sul mercato nero di Roma, 
costava anche centdmila lire, cioe 
larga parte dell'introito per la ven
dita quotidiana della grossa tira
tura dell'Unitn. A questi sforzi, a 
questi coraggiosi sacrifici si deve 
pero se ancor oggi l'Unitd e anche 
un giornale toscano. 

Con la liberazione del Nord nac-
quero le edizioni di Torino, Geno-
va e Milano. Uscirono in un clima 
rovente quando ancora si combatte-
va nelle strade. La vittoria parti
giana dette a queste edizioni una 
impronta combattiva e una base 
editoriale piu solida; certi proble
mi che avevano assillato al suo ini
zio 1'edizione romana si fecero sen-

' tire assai meno. L'esperienza ro
mana servi tuttavia a inquadrare 
meglio i compiti posti • da questa 
< moltiplicazione > dei quotidiano 
del partito La conformazione geo-
grafica del nostro paese puo giusti-
ficare la divisione in due parti del
la diffusione di un giornale quoti
diano: in quattro era un po' trop-
po. Difatti i primi grossi intoppi 
organizzativi sorsero subito inco-
minciando dagli < sconfinamenti » 
di una ' edizione nel territorio di 
competenza dell'altra, e questo non 
era, date le circostanze e i tempi, 
problema di poco conto. Fu percio 
creato, poco dopo la fine della guer-

- ra,< un organismo centrale ammini-
strativo editoriale per fronteggiare 
le difficolta tecniche, dare un as-
setto moderno all'organizzazione di 
un giornale che, nelFaprile del '45, 
era di colpo diventato il piu diffu-
so quotidiano italiano. Credo sia 
giusto dire quanto e stato impor-
tante il contributo delle edizioni 
del Nord. soprattutto di quella di 
Milano, alia maturazione di una co-
scienza editoriale moderna: cioe al 
fatto che un grande giornale po
polare, organo di un partito, che 
nella rinnovata storia d'ltalia tro
va va adestoni sempre piu vaste, 
aveva bisogno di inquadrare il suo 
carattere rivoluzionario negli sche-
mi di un rigoroso rispetto di nor-
me tecniche e aziendali che non 
consentivano e non consentono de-
roghe Quindi un giornale il qua
le, pur tenendo conto in primo luo-
go dell'appoggio delle organizzazio-
ni del partito, doveva crearsi una 
sua rete di diffusione commerda
le da contrapporre a quella dei quo
tidiani piu agguernti: cosi pure nei 
van setton tecnici, dalla pubblicita 
ai rapporti da tenere con gli altri 
editori, al tipo di propaganda che 
veniva con>>j;liato dall'aspetto du-
pl:ce. editoriale e politico, dell'atti. 
vita organizzativa del giornale. 

Nel 1956 maturarono nuove e ir-
revocabili esigenza che consiglia-
rono di ridimensionare la struttu
ra editoriale delPUnitd per ade-
guarla ai tempi che si profilavano 
sempre piu complessi e difficili. 
II problema della coesistenza delle 
quattro edizioni, che come si e det-
to, era sorto non appena liberato il 
Nord. doveva, nello stringere di una 
crisi che attanagliava la stampa ita-
Iiana. cercare una sua soluzione ra-
zionale \JR soluzione fu trovata, do
po lunghe estenuanti discussioni, 
reali7zando < i'assorbimento > orga
nico da parte dell'Unttd di Milano 
delle edizioni di Torino e Genova. 
Praticamente in ognuna di queste 
due citta rimase una organizzazio
ne redazionale e amministrativa as
sai efficiente per seguire 1'attivita 
giornalistica e diffusionale locale. 

A Milano furono concentrati la par-
. te generale dell'attivita redazionale 

e i principali servizi delle due edi
zioni soppresse, che pur operando 
nel quadro di una unica organiz
zazione, avevano conservato. fino 
ad allora, una notevole autonomia 
che sottoponeva le rispettive ammi-
nistrazioni a spese non piu giustifi-
cabili con l'aggravarsi della situa-
zione. Basta pensare al peso rap-
presentato dagli apparati redazio-
nali e amministrativi e soprattutto 
agli enormi oneri derivanti dai do-
ver stampare il giornale in quattro 
tipografie diverse. 

II processo di organica concentra-
zione si e ulteriormente sviluppato 
nel 1962 con la unificazione della 
direzione politica e dei principali 
servizi redazionali delle due edizio
ni. Oggi l'Unitd puo vantare una 
struttura giornalistica ed editoria
le che non ha precedenti in Italia, 
ma che e vagheggiata dai principa-' 

• li quotidiani del nostro paese. Difat
ti quando l'Editore Rizzoli prean-
nuncio nel 1962 l'uscita di un gran
de quotidiano moderno con due 
edizioni, una a Roma e una a Mila
no, la Stampa, il Corriere della Se
ra, e il Giorno posero immediata-
mente alio studio la realizzazione 
impianti tipografici a Roma in mo
do da dividere in due parti la loro 
zona di influenza. La eccessiva lun-
ghezza dell'Italia, la divisione tra 
Roma e < Milano delle forze edito-
riali impongono questa soluzione a 
un quotidiano che vogha coprire 
tutta I'area nazionale In altri pae-
si di Europa questa esigenza non 
esiste; la stampa quotidiana e con-
centrata nelle capitali e vi e invece 
una massiccia dislocazione policen-
trica in provincia. I fatti dimostrano 
cosi che abbiamo avuto ragione va-
lutando per primi le nuove condi-
zioni di sviluppo della stampa quo
tidiana. 

In tredicimila 
localita 

Oggi I'Unita si presenta piu forte 
e piu solidamente inquadrata che 
nel passato In questi ultimi anni si 
e resa autonoma dalle vessazioni a 
cui era soggetta da parte delle azien-
de che la stampavano Roma e Mi
lano hanno a disposizione impianti 
tipografici moderni efficienti e fun-
zionali, che consentono. con la rea
lizzazione di economie notevoli. una 
presentazione in grado di sfidare 
qualsiasi confronto. II complesso 
aziendale tmpegnato alia < produ-
zione » del giornale occupa 879 per
sone cosi suddivise: 143 redaltori, 
268 funzionari compresi.gli ispetto-
ri e i responsabili provinciali della 
Associazione Amici delKUnitd. 468 
operai tipografi Da questo quadro 
sono esclusi i collaboratori politici. 
culturali e tecnici che non abbiano 
un rapporto permanente di dipen-
denza con il giornale. 

L'Unitd arriva puntualmente ogni 
mattina in oltre tredicimila localita. • 
La struttura tecnica in due distin-
te edizioni, consente una possibili-
ta di penetrazione capillare che 
nessun altro giornale italiano pu6 
vantare. 

Gli uffici diffusione e propaganda 
sono strettamente collegati alia rete 

commerciale e alle seziont del par
tito. 22 ispettori visitano ogni gior
no centinaia di rivendite; 58 fun
zionari addetti, nelle principali zo
ne di influenza dell'Unitd, alia dif
fusione politica, collaborano con le 
organizzazioni del partito per fa-
vorire, stimolare ogni iniziativa 
che allarghi la lettura e la conoscen-
za del giornale; inoltre curano e 
appoggiano la preziosa attivita di 
decine di migliaia di diffusori vo-
lontari. Centinaia di corrispondenti, 
oltre agli uflici redazionali esisten-
ti nelle piu important! citta, man-
tengono vivo e operante il contatto 
con la realta del paese. Nove corri
spondenti nelle principali capitali 
europee consentono al giornale di 
contare su fonti di informazione, 
autonome e controllate, anche dal-
l'estero. 

Nel settore delicato, e per noi 
estremamente difficile, della pub
blicita, si e cercato di vincere la 
azione sistematica e condotta con 
pervicacia dalla Confindustria e 
dalle organizzazioni cattoliche per 
impedire agli industriali. ai com-
mercianti di utilizzare come veico-
lo pubblicitario l'Unitd. 9 funzio
nari del giornale collaborano con 
la societa concessionaria per fare 
opera di persuasione e convincere 
soprattutto quelle aziende grosse e 
piccole che non accecate dai livore 
politico, riconoscono 1'importanza 
deirUmtd per propagandare i loro 
prodotti. II suo prestigio e 1'altissi-
ma tiratura faranno giustizia: gli 
€ istigatori > di questa crociata si 

• ridurranno sempre di piu e l'Unitd 
prendera il posto che le compete. 

Un altro settore curato con pas-
sione in questi anni e quello degli 
abbonamenti Nel 1946 furono rac
colte per questa voce 4 146 000 li
re, nel 1963 la cifra complessiva 
di 532 503 862 lire. L'incremento e 
stato. se si tiene conto del diverso 
prezzo di testata. del 900 per cento. 

Questa rievocazione sia pure som-
maria e incompleta delle vicende 
editoriali e dei successi di questo 
secondo ventennio deH'Unitd. non 
ci deve impedire di guardare al-
l'avvenire. Si prospettano ancora 
tempi difficili, il dissesto, la confu-
sione in cui e precipitata ormai la 
economia italiana influenzeranno 
in misura drammatica la vita della 
stampa quotidiana che non pud di-
sporre di capitali inesauribili. La 
giusta valutazione delle esigenze dei 
nostri lettori, le capacita e l'impe-
gno generoso delle redazioni, delle 
amministrazioni. dei settori tecnici 
e tipografici saranno insostituibili 
per farci avanzare gradualmente e 
tenacemente, anche se non dispo-
niamo di mezzi finanziari adeguati, 
verso un sempre maggiore sviluppo 
editoriale La stampa italiana e in 
movimento verso una concreta mo-
dernizzazione, dovremo percift fron
teggiare le iniziative che in questo 
campo stanno promuovendo tutti 1 
piu impegnatt editori italiani. Ogni 
esitazione. ogni scivolamento nel 
pessimismo devono essere combat-
tuti con forza. L'esperienza di que
sti anni ci insegna soprattutto che 
dobbiamo aver fiducia nella validi-
ta della funzione preminente del
l'Unitd nel quadro della - grande 
battaglia che conduce il nostro par
tito per un'Italia veramente moder
na. un'Italia socialista e liberata 
definitivamente dalle catene del 
passato. 

Amerigo Terenzi 
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