
U FOTO — E' U m*rtina d*J 1* *#tt«mbr« 1939: r»ggr«n-
•Ion*) htrl#riana alia Polonia & un fatto comptoto • 1 
•oJdati t«d««chi abbattono una tbarra confinaria alia fron. 
tiara polacca; inizia cost il conflitto che per sett* anni 
tn«anguin«ra I'Europa a il mondo intaro. Monaco, 29 «•!-
fambr* 1936: da sinistra a dattra Chamb*riain, Daladfor, 
Hitlor • Mussolini. I rappretantanti della Francia a 6»\-
I'lnghittarra sparano con quast'accordo di aver salvato 
la pace, ma hanno soltanto chinato la testa alia pretese 
di Hitler ad il nazkmo a adesso pronto alia guerra 

ROMA II «morto» al bridge 
ALLE 9 di giovedi 31 agosto 

giunge a Palazzo Chigi, 
sede del mini&tero degli Este-
ri, un drammatico telegram' 
ma dell'ambascdatore italiano 
a Berlino, Attolico. Attolico 
awerte che la situazione e or-
mai disperata e che tra poche 
ore se non vj sara un fatto 
nuovo, sara la guerra. Questa 
volta Galeazzo Ciano lo pren-
de sul setio; fino a qualche 
giorno prima considerava At
tolico un pazzo visionario, 
spaventato dalla propria om-
bra. Sul suo famoso Diario, 
in data 22 luglio, Ciano aveva 
•oritto: «Sono ormai molto 
scettico su Attolico, che ha 
perso la testa». Ma l'amba-
sciatore, ch« viveva da anni 
a Berlino ben introdotto nelle 
aJte sfere naziste, sapeva or
mai da tempo come stessero 
]e cose: Hitler voleva la guer
ra, l'aveva preparata nei det-
tagli, l'avrebbe scatenata. 

Cosi, alle 9,15 Ciano si reca 
a Palazzo Venezia, per un im
mediate colloquio con Mus
solini. I due discutono anco-
ra dell'impossdbiljta per l'lta-
Ua di entrare in guerra a flan-
co della Germania. Gia il 24 
agosto Mussolini aveva scrit-
to ad Hitler (replicando ad 
una letters di questi che gli 
comunicava ormai certa e 
prossima la guerra): « Se la 
Germania attacca la Polonia 
t gli alleati di questa contrat-
taecano la Germania, vi pro-
spetto Vopportunita di non as-
Mumere io I'iniziativa di ope-
razioni belliche date le attua-
li condizioni della preparazio-
ne militare italiana. II nostra 
intervento pud tuttavia essere 
immediato se la Germania ci 
dara subito i mezzi bellici e 
le materie prime per soste-
nere I'utto ci e i franco-ingle-
si dirigerannu prevalentemen-
te contra di noi. Nei nostri 
incontri la guerra era previ-
tta dopo il 1942, e a quell'epo* 
ca sarei pronto per terra, per 
mare e per aria, secondo i 
piani concordati...». Da que-
ato momento Hitler sa che, 
nonoatante la tanto decanta-

ta « potenza delle armi fasci-
ste », Mussolini non e pronto 
a scendere in guerra; cosi il 
fuhrer da il suo consenso alia 
neutralita temporanea dell'Ita-
lia, anche se fa chiedere da 
Ribbentrop a Ciano di quante 
materie prime avrebbe biso-
gno l'ltalia. II giorno 26, a 
Roma si redige la lista delle 
richieste, « tale da uccidere un 
toro, se la potesse leggere» 
commenta Ciano. Per di piu, 
a Berlino, Attolico trasmette 
la lista chiedendo la consegna 
immediata dei materiali: per 
il trasporto sarebbero occor-
si 17.000 treni! Ma non e una 
gaffe, quella dell'ambasciato-
re; e solo un modo di frap-
porre ostacoli burocratici ad 
un eventuale ingresso in guer
ra immediato dell'Italia, 

Perche Mussolini era cosi 
pacifista, in quelle ultime gior-
nate dell'agosto *39? A legge
re il Diario di Ciano la posi-
zione del duce e un vero cam-
pionario di assurdita. II 9 
agosto «ha in mente I'idea di 
una conferenza internczionale 
per evitare la guerra »; il 13 
dice che «I'onore lo obbliga 
a marciare con la Germania 
e che vuole la sua parte di 
bottino in Croazxa e Dalma-
zia »; il 15 dice invece che «r e 
impossible marciare a occhi 
bendati con la Germania »; il 
18, commenta Ciano, e la « so-
lita altalena dei sentimenti»; 
il 23 mattina riaffaccia I'idea 
della conferenza per la pace, 
ma quella sera stessa pari a 
di «armate ed attacchi»; il 
24 dice « non siamo in condi-
zione di fare la guerra, Ve-
sercito e in uno stato pieto-
so»; il 25 e tomato « bellici-
sta ad oltranza». 

Ma e'e una logica — sia pur 
contorta — in questa follia 
mussoliniana. II duce si tro-
va per la prima volta a dover 
prendere una rapida, impor-
tante decisione, fra le cosid-
dette «due aninie» del fa-
scismo: quella angloflla e an-
titedesca, propensa alia pace, 
di cul Ciano e Dino Grand! 
sono i principal! esponenti; e 

quella tedescofila e anti-ingle-
se, che vuole subito la guer
ra, che fa capo a Parinacci, 
Starace, Muti. Mussolini — 
che conosce tra l'altro il rea-
le grado di impreparazione 
dell'eseroito italiano e dei suoi 
generali — vagheggia cosi 
rimpossibile: conciliare le due 
cose; restare neutrale ma non 
perdere nessuno dei vantag-
gi di una vittoria tedesca che 
prevede rapida e sicura. La 
verita ignorata da Mussolini 
e che ormai lui conta poco: 
e Hitler il primo attore, quel
le che conduce la danza. Scri-
ve un giomalista americano, 
in quei giorni corrispondente 
da Roma: « Mussolini e come 
il morto in una partita di 
bridge giocata con un'altissi-
ma pasta. Tutto cid che pud 
fare e guardare, e pregare che 
il suo compagno non faccia 
mosse sbagliate ». 

Verso le ore 11 di quella 
mattina del 31 agosto, men-
tre Mussolini e Ciano discu-
tono ancora se entrare in 
guerra o no, sulla scrivania 
del duce giunge un rapporto 
di Badoglio, capo di Stato 
maggiore. II maresciallo con-
ferma che le forze armate si 
trovano in uno stato di asso-
luta impreparazione e che so
lo nei 1943, forse, si pu6 spe-
rare di avere un esercito 
« sufficientemente adeguato ». 
Cosi i due principali respon-
sabili del paese ripiegano sul-
1'azione diplomatica. Ciano 
parla nei pomeriggio con Lord 
Halifax, ambasciatore ingle-
se, e con Percy Loraine, am
basciatore francese; tenta un 
affannoso negoziato facendo 

da tramite fra i due e Ribben
trop. Ma oramai a Berlino 
e'e come un muro, a qual-
siasi proposta Hitler risponde 
con un secco no. 

Intanto, in quel pomeriggio 
ancora caldo e assolato nono-
stante I'autunno alle porta, i 
treni della Rom* C^Ma scari-
cano alia stazione San Paolo 
una folia di gente che rien-
tra dalle ferie: sono i dopo-
lavoristi dei vari ministeri, 
che la mattina del primo set-
tembre devono riprendere 
servizio. Nei locali cinemato-
graflci si proietta «L'isola 
dei coralli», «II mistero dei 
tre volti», « Mille lire al me-
se», Sui giornali del pome
riggio appaiono, tra le alt re, 
queste notizie: Vaticano: «So-
no inatallate le lampadine 
azzurre per 1' oscuramento 
delle logge sul cortile di San 
Damaso »; Torino: « Una riu-
soita prova di sfollamento 
improvviso delle maestranze 
operaie e degli impiegati si 
e svolta oggi agli stabilimenti 
LANCIA »; Roma: « In moltj 
teatri italiani si allestiscono 
da oggi spettacoli di varletk 
con le nuove canzoni della 
Piedigrotta ,39-'40». 

Alle ore 22 Mussolini ordina 
che venga sospeso 1'oscura-
mento preventivo di Roma; 
in citta si riaccendono le luci, 
con grande sorpresa e sol-
lievo di tutti. Non vuole 
« preoccupare » 1 romani. 

Sempre nella serata del 31 
agosto, Ciano annota sul suo 
« Diario »: «Adessn ogni di 
scussione t superflua: il pro 
gramma di Hitler, annuncia-
tomi al Berghof, viene appli-
cato puntualmente, punto per 

punto, Stanotte deve comin-
c'are Vattacco perchf lulti-
mo giorno utile era stato in
dicate tl 31 agosto ». 

La mattina dopo, primo set-
tembre, Mussolini telefona di 
persona ad Attolico, a Berli
no, per farsi mandare da Hi
tler un telegramma che lo 
sganci dall' obbhgo dell' al-
leanza: il dittatore nazista in-
via — per mezzo deH'amba-
sciatore Von Mackensen — il 
suo «placet» al non inter
vento italiano. Cosi il Patto 
d'acciaio viene per ora spez-
zato da un foglietto di carta. 
II duce ritiene, comunque, di 
aver salvato la faccia dinanzi 
aH'opinione pubblica: inventa 
addirittura il termine «non 
bclhgeranza» dell'Italia, in-
vpee di neutralita, perche" «e 
piu dinamico, piii marziale ». 
Poi esce da palazzo Venezia 
in pompa magna, nei primo 
pomeriggio, per parteoipare 
alia Decima Festa deinJva 
che si svolge nei Castelli Ro
mani. Ma l'ingresso in guerra 
dell'Italia e tutt'altro che 
scongiurato: e solo rinviato 
di dieci mesi. Proprio in quel 
giorno parte l'ordine di ri-
chiamo alle armi per i riser 
visti; si costituiscono due 
armate, una al comsndo di 
Umberto di Savoia, l'altra del 
maresciallo Graziani. La no-
mina del principe ereditario 
a comandante d'armata l'ave
va voluta suo padre. II re 
aveva fatto una specie di sce-
nata a Ciano, strepitando: 
« Hanno il comando quei due 
imbecilli di Bergamo e Pi-
stoia, pub ben averlo mio ft-
glio la cui testa vale quella 
del Duca d'Aosta » 

VARSA VIA 
I nazisti in casa 

IN TUTTE le grandi capitali 
europee, che fra poco sa-

ranno coinvolte nei conflitto, 1'ul-
timo giorno di pace traacorre nel-
I'indiffertnza quasi generale del 
1'opinione pubblica. Si pensa che 
lo spettro della guerra. ancora 
rinchiuso nelle silenziose stanze 
delle ambasciate. potra essere 
esorcizzato dalla presunta buona 
volonta dei politici. Solo a Var 
savia si e ben consci del terribile 
momento che si sta attraver 
sando. Una dolorosa consuetu-
dine ha acuito la sensibilita dei 
polacchi; da secoli il deslderio 
di Mpansione tedesco k rivollo 
ad Est e la strada dell'Est passa 
inevitabilmente per le terre po 
laccht n clima di pace e giA 
flnito da parecchi giorni. la mo-
bilitazione e in atto. sebbene non 
ufficialmente poiche in Occidente 
si crede di poter ancora ammtn 
sire Hitler, e i richiamati si ren-
dono perfettamente conto di non 
andare alle solite piacevoli eser-
citazioni. 

Per Varsavia quest* ultime ore 
di pace sono ore di tension*, nella 
conaapevolesM ch* pOMano asM-

re le ultime della liberta e del 
I'indipendenza polacca; si guarria 
certo alle trattative diplomatiche 
in corso. ma qui non e'e I 'ill imi 
tata flducia del resto dell'Euiopa 
Nella serata del 31 agosto la no 
tizia della gelida accoglienza n 
servata da Ribbentrop all'amba 
sciatore poJacco Lipskjj di.ssip;i 
le ultime speranze. I polacchi si 
preparano aH'inevitabile. t tntui 
vamo il pericolo incombente — di 
ce lo scrittore polacco Jan Do 
braczynsky — ma sapevamo che 
ci saremmo battuti. Nessuno in 
Polonia oso pensare mimtnamente 
alia resa senza lottare. Neissunn 
pensd di barattare con i tedeschi 
la pace al preizo delle nostre 
terre. II " eorridoto polacco " era 
V'ultimo Umite della nostra cede 
volezza. Rinuneiarvi signiflcava 
rinuneiare all'indipendenza ». 

Alle ore 20 delta sera un plo 
ton* di SS travestiti da polacchi 
inscenano I'attacco alia stazione 
radio di Gleiwttz: e la guerra. 

Appoggiati da una rete di spie. 
di paracadutisti * da una quinta 
eolonna b*n« organizzata. i earn 
annati dalla divialonJ ooranat* 

naziste penetrano in Polonia so-
stenuti dalla fanteria motorizzata 
e dalla Luftwaffe che, con assalfi 
metodici, martella i concentra-
menti di truppe, i veicoli. le vie 
di comunicazione, gli aerei e gli 
aeroporti polacchi. Di quella pri
ma notte di guerra rimangono le 
impressioni di un giovane uffl-
ciale polacco. J an Karski: « Nei 
la notte del 1* settembre, versa 
le 5 del mattino, mentre i soldati 
della divisione d'artiglieria a ca-
vallo dormivano tranquillamente, 
la Luftwaffe void, senza essere 
individuata, fino a Osw'xeq'm e, 
virando al disopra del nostro 
campo, rovescid sopra tutta la 
zona una pioggia di bombe in-
cendiarie... Mentre marciavamo 
attraverso le vie della citta (Cra-
covia), in direzione della ferro-
via, immaginate la nostra sor
presa e U nostro spavento nei 
vedere ch* gl\ abitanti ci spara 
vano dalle fLnestre. Erano polac
chi discendenti da tedeschi — la 
quinta eolonna nazista — che an-
nunciavano in questo modo un 
nuovo ttpo di fedeUa*. 

L'AZIONE DEL PCI 
La rete clandestine 

1 

CHE INVIATO dot centro 
ettero del PC!, fosse ve-

nuto clandesttnamrnte da Pa-
rigt a Roma, net 1939. il com
pagno Velio Spano. ospite il-
legale di Emma e Velio Cantt-
mon. io lo seppt del tutto ea-
sualmente tantt anni dopo a 
guerra finita. Riterisco questo 
eptsodio per dare una idea 
del modo come U PCI, che a 
Roma nei 1939 era gilt forte 
di una sua i^alida organizza-
zione avente suoi dtretti le-
garni con il centro di Parigi, 
si muovesse su moltt piant, a 
diversi livellt e anche per tie 
parallele, senza mcontro 

Poliziotti 
all'opera 

Det comuntsti del gruppo 
romano • avezzanese i cut ur-
resti iniziarono il 9 dtcembre 
1939 (Giulio Spallone) e tl cm 
processo presso il Trxbunale 
Speciale si celebro nei maggio 
del 1940, almeno due si era-
no gut recati a Parigi e la 
avevano avuto il desiderato 
contatto col centro del parti
ta: Aldo Natoli e Bruno Cor-
bi. Se si pensa, tanto per fare 
un esempio, che nella prima-
vera del 1939 altn arresti 
di cospiratori comuntsti, fra i 
quali proveniente daU'estero 
il compagno Giacomo Pelle-
grim e tra gli altri Giovanni 
Serbandini e Spartaco Mura-
tori, avvennero fra la Ligurta 
e Reggto Emilia, ci si pud fa
re una idea oiu esatta di co
me. a cavallo dello scoppio 
della seconda guerra mondia-
le, le condizioni politiche e di 
spirito pubblico italiane fosse-
ro gia tali da presentare sma-
gliature e fessure assai lar-
ghe al fiorire sia spontaneo 
che organtzzato dell'azione an-
titascista. Nei quadro di que
sta azione la presenza. la ini
tiative. I'autorita intellettuale 
e morale det comuntsti face 
rano gia spicco. 

A distanza di trent'anni. se 
guardo in prospettiva a quel
la che fu negli anni 1939-'40. 
dopo il massiccio arresto del 
gruppo romano - avezzanese. 
I'attivita illegale dei comuni-
sti romani, cid che appunto 
piii mi colpisce e Vinnesto 
dt tmpulso spontaneo alia ri-
cerca teorica e all'azione, in 
forza d'una tradizione che 
mai s'era interrotta sia a H-
vello operaio che a lii>ello 
studentesco (voglio qui ricor-

dare soltanto t due cart no-
mi di Antonto Amendola e dt 
Pomptlio Molinan. un tntel-
lettuale e un operaio ugual-
mente mihtantt che in quello 
scorcio di tempo tanta tm-
portanza ebbero per lo iri-
luppo del parttto a Roma) di 
intervento diretto del partito 
utttciale con i suoi dirigenti 
tnrtaif da Parigi. 

E tuttavia non fu dawero 
quello. nemmeno sotto lo 
aspetto della lotta per la uni-
ta interna del parttto, un mo
mento facile: il potto di non 
aggressione russo • tedesco e 
iintervento sovietico m Fin-
landia propocarono non sol
tanto dibattiti e lacerazioni in
terne ma anche lacutizzarsi 
della polemica nei quadro del
le alleanze con altn gruppt an-
tifascisti e dellostaeoto alia 
azione di proseltttsmo che 
quei gruppi tentarono in tut
ti i modi di crearci con ar-
aomenfi che talvolta diven 
iaivwo persino identici. per 
il loro indinzzo antisorietico, 
a quelli della stampa fasci-
sta. 

Ad ogni modo gli arresti 
e i processi anticomunisti del 
1939-'40 mentre potevano a 
giusta ragione apparire allo-
ra. davanti all'avanzata ineso-
rabile del rullo compressore 
nazista in Europa. Vindice di 
un sacrificio altrettanto eroi-
CO che inutile, sono da giu-
dicare oggi come uno dfgli 
indict piu certi della crescen-
te debolezza del fascismo e 
della crescente awersione del 
popolo italiano alia guerra. 

Studenti 
e operai 

Ricordo che, adottate le ne-
cessarie mtsure di prudenza, 
dopo I'arresto del gruppo Na
toli - Spallone • Lombardo Ra-
dice • Vtdimari a Roma la 
nostra atttvita riprese piu 
energica dt prima. L'organiz 
zazione studentesca e quella 
operaia si fusero anche orga-
nizzativamente, il dibattito con 
gruppi di operai nei quali ave
va fatto breccia una sorta di 
antisovietismo di tipo trozki-
sta si risolse nei corso di un 
anno in modo unitario e po-
sitivo col trionfo di un forte 
spirito internazionalista e di 
fraternita rieolrutionaria con 
I'URSS aggredita. 

Nuovi arresti di operai 

e studenti avvennero nella 
tarda estate del 1941 (Bu'cli 
ni. Molinari, Forti. Valdar 
chi. Giohtti, Migltori, Castal-
do. Tobia. Xjeporatu. Pam 
pigUone. U sottotcntto ed el-
tri): nell'tnterno del 1942 for-

ganizzazione comumsta fu nuo-
vamente colpita con I'arresto 
di Altcata. dt Montagram, di 
Dario e Gianni Pucvrni, dt 
Augusto Raponi e molti altn. 
'Ingrao riusc't ad eludere I'm-
seguimenta della polizia dan-
dosi alia macchia in Calabria). 

Un incontro 
in carcere 

Tre rtcordt porto con me 
mdtmenticabili del mio primo 
soggiorno a Regtna Coeli: iin-
contro attraver&o i muri di 
una cella del sesto braccio 
con il meccanico ciclista fio-
renttno Gino Tagltaferri il cui 
nome aveva tigurato tra quel
li con i quali avremmo dovu-
to prendere contatto se fossi-
mo rrmasti in liberta (Taglia-
ferri era al suo terzo arresto); 
la conoscenza editicante. sem
pre attraverso i muri. del no-
bile spirito di Romualdo Chte-
sa. appena diciannovenne (il 
cattolico comumsta che trovd 
pot la morte nei '44 alle Fosse 
Ardeatine); e U nome di An
tonio Gramsci che per la pri
ma volta sentii pronunciare da 
un operaio romano venuto a 
subtre dal contino in cui st 
trovava non so quale nuovo 
processo a Roma. Quell'ope-
razo non era delle idee di 
Gramsci, era un vecchio bor-
dighiano. un * sinistro » come 
atlora si diceva. Ma fu lui U 
primo che introdusse nella 
mia testa. parlandomi dt 
Gramsci. I'idea e la neeessita 
di trovare all'azione dei co-
munisti in ogni paese una 
sua base originate e una in-
stancabile ricerca critica a H-
vello ideale e di veritica delta 
hnea seguita 

Era in sostanza quello che 
molto rozzamente ma con pro-
tonda conrinzione ci erar>a 
mo disposti a tenlare, da al-
cuni anni, nei buio del 1asci-
smo. misurandoci gib con i du-
ri problemi del giusto rappor
to con VUnione Sovietica z 
delle alleanze corrette con gli 
altri gruppi dell'antifaseismo 
italiano. 

Antonello Trombadori 

// centro del partito 
11 vrimo settembre 1939, flior-

na in cui ehhe inizia l'atfOrc-i-
sione delle armate hitleriane 
alia Polonia e la mobilitazione 
generale e I'imvosizione dello 
stato d'asscdio da parte del po 
verna francese, colse me mia 
moalie e la bambina a Panai 
intenti a porre in ordine un 
appartamentino affittato da non 
piii di una diecina di ginrni con 
lo stesso nome e documenU 
anpiornati, che un anno e mezzo 
prima avevamo utiliz:ato per 
abilare in quello stesso pruppo 
di case. 

La direttiva di provvedere a 
perfezinnare la nostra sistrmo 
zione per essere in grado di 
continuare I'attiritd anche nei 
le piii dure cnndiztom imposte 
dai severi cnntrolfi del tempo 
di guerra. mi era nlata trasmes 
sa dal compapnn Giuseppe Pcrtr 
subito dopo la Conferenza del 
Partito che si era si'olta a Pa 
rigi nella prima quindicina del 
mese dj agosto. 

L'arresto 
di Togliatti 

Nei riprendere la « lepahta » 
mia moolie ed io avevamo do-
vuto lasciare la casa che nei-
I'aprile 1938 avevamo fatto af-
fittare da una coppia di hravt 
cnmpagni francesi e, dove vi-
vendo nella piu completa Me-
aalitd avevamo raccolio e pasta 
al sicuro tutta la documenta 
zione dell'llfficio Quadri r sue 
cessivamente data ospitalitd al 
cumpagno Roasio. 

L'aqgrensione hitlenana alia 
Polonia e la mobihlazione /r«u 
cr.s«? confermavano quanto era 
stato previsto nella recente 
conferenza del parti'J. nello 
stesso tempo perd facevano .* >r-
gere in mia moglie ed in me 
stesso alcune serie domandc: 
11 governo fascisla deciderd di 
gettare subito l'ltalia in guerra? 
L'indirizzo della nostra nuova 
casa trasmesso pochi oiorm 
prima al compagno Berti quando 
e come sard utilizzaio per assi-
curare il no.ttro collegamento 
con U Partito? 

A sera inoltrata di quel tra 
gico giorno, mia moglie aveva 
messo a dormire la bambina e 
la radio aveva appena termi
nate di informare che si stava 
combattendo lungo tutto il 
fronte tedesco-polacco. allor-
quando un convenuto trillo del 
campanello mi annunciava la 
visita del compagno Berti. 
Aprendo la porta mi trovai di 
fronte U> stesso Berti e Baldina 
Di Vitiorio i quali. in preda ad 
una forte emozione, appeva en-
trati in casa mi informavann 
che nelle prime ore del pome-
rtooto Togliatti era stato arre-
stato. che la polizia francese 
era scatenata e che essi stessi 
per ragioni di sicurezza ave 
vano obbandor.ato la loro alt 
(azione « cercato riparo in 
casa mia. 

I compagni Berti e Baldina 
rimasero soltanto due o tre 
notti in casa mia, durante quei 
giorni essi si diedero da fare 
con i compagni Roasio * No
vella per riallacciare i colle 
gamenti con i compagni delta 
direzkme e, nello stesso tempo 
per verificart la soliditd della 
loro sistemazione. In questo 
modo, m pochi giorni — mentre 
il governo lascista dichiarave la 
non-belligerania • U $ tettem-

bre tl (joicrtio francese e quel
lo inglexe dichiaravano la 
guerra alia Germania — il cen
tro del Partito accertava che 
tra i dirigenti occupati nei 
laioro in direzione dell'Italia non 
si erano verificate altre per-
dite e. tra i compagni che diri-
pevano il lavoro nella direzione 
dell'emiarazione si lamentava 
I'arresto del compagno Luigi 
Longo. 

Intanto la dich'iarazione del
la non beUioeranza da parte del 
governo fastista e la non costi-
tuzione di un fronte di guerra 
tra la Francia e l'ltalia con-
sentiva alia direzione del Par
tito di intensificare il suo la
voro: 1) verso l'ltalia. prepa-
rondo ed inviando net Paese 
eompaoni e cotnpaone legali e 
non troppo conosciuti; 2) recu-
perare e porre al sicuro i com
pagni rimasti senza collega-
mentt: 3) individuate il luoga 
dove Togliatti ed i due com
pagni arrcstati con lui erano 
incarcerate per poterli axutare. 

Sel corso del primo mese di 
guerra anche io assieme at 
compagni Novella e Roasio. sot-
to la direzione del compagno 
Rerii, presi parte al lavoro di 
recupero dei compagni slxindati 
e alia preparazione rfi quflli 
f*V7a/i da imiare in Italia In 
proposito ricordo di essere stain 
in casa del compagno Luigi 
Longo per accertare *e * Estel 
la » ed i suoi due bambini abi 
tarano ancora e. nei caso al-
fermatho se accettnvano di 
c**ere posti al sicuro. Tmvai 
t Estella » ahhastanza Iran 
n.iiilia, mi nraento « Puticlt » 
e Luiai — I'alfro bambino piu 
nrandicello —, mi raccontd co
me era avvenuto 1'arrala del 
CHmpwpw Lnnoo e mi rlvtse 
die per quanto si nfertva a 
lei ed ai suoi bambini ritenpva 
per il momenta di non essere 
in pericolo Durante quel mese 
di settembre la Direzione del 
nostra Partito lanciava ai lavo 
ratori un manifesto nei quale 
nffermava, tra l'altro che: 
* I.a non parteapazione lmmo 
diata alia guerra attuale dJ 
;wrlr del fascismo italiano. non 
6 elrtorminata da una pretesa 
volonta di pace di Mussolini. 
ma hensi dalla volonta di fare 
va It-re mpglio e al momento 
piii opportuno |e proprie pre-
tese imporialistiche... C mtro 
questa politica di guprra c di 
mrrcantecjiiamrnto del fa 
scismo il PCI chiama i lavora-
tori a lottare per la pace, per 
la liberta di tutti i popoli op
press!... >. 

Le lettere 
di Spartaco 

Verso gli ultimi giorm dt set
tembre, primt di ottobre la di
rezione del Partito mi incari-
cava di prendere contatto con 
Togliatti attraverso un OVDO-
cato e, nello stesso tempo mi 
informava che al momento del 
suo arresto Topliaili aveva dt 
chiarato che il passaporto che 
aveva era falso * nei dare le 
sue < vera > o#n#raii(d aveva 
usato un name ehe non era 
tl suo. 

II passaggio avvenuto a 
10 maggio 1940 sul fronte 
franco tedesco dalla « drole de 
guerre » ad uno vera e propria 
guerra, ed 0 nanifestarsi sem
pre ptt opertemente in Italia 

di prese di position* e di mi-
sure che facevano presagire 
ad un non lontano passapoio 
dalla non helligeranza alia 
auerra, inducevano il nostro 
Ufficio Estero ad esaminare a 
fondo il propria lavoro. Non 
vi e dubbio che dalh inijio 
della aueria avevamo conse-
puito dei successi npl nostro 
lavoro: cantrihuto daio per Ii-
berare il compagno Toaliatti, 
per sostituire alia direzione un 
oraanismo piii snello e adatto 
alia situazione in cui ci trova 
vamo, per avere as^icurato la 
uscita regolare delle «lettere 
di Spartaco», per avere recu 
perato al lavoro del Partito 
diversi compagni. per I'mvio in 
Svizzera di due compagni Longo 
Giuseppe e Cesare Massini con 
lo scopo di preparare una si 
s'emazione al nostro Utfcio 
Estero. per I'inrio in Jfalia m 
numerosi compagni legali. ecc: 
tuttavia. nonostante tutto cid 
dovevamo riconoscere che il 
nostro organismo dirigente non 
era ancora riuscito a costi-
tuirsi una sua seria e stcura 
hate in Italia e nepvure in un 
Paese neutrale. Nei numwo d*l 
/* mapaio 1940 del « Lettere di 
Snartaco t in un articolo vi at-
fermava che.' 

Viaggio in 
Jugoslavia 

* II fascismo non ha cam-
(>iato strada Esso las ora pef 
la gurrra Ksso si prepara a 
fare la guerra .. a gettare I 
P^rse in un nuovo conflitto ar-
nuto olio sara piu miciHtale, 
piii sanguinoso pni distruttivo 
di tutti i prcrerirnti . per porre 
un termine. per arrestare la 
politica di guerra di Musso
lini e necessario che il p >olo 
italiano espnma la sua pro-
fonda awersmnc alia guerra 
in un modo piu concreto. piu 
va<sto, phi organi^^ato. » 

Fn una riunione deU'Uffirio 
Estero ter.utasi verso il 15 mag-
riio, si cra dovuto conitatare 
che la direttiva lasciata da To-
alir.tti: « provvedete in tempo 
n non lci*ciarvi tanliare dal 
Paese dall'apprtura rfi un fron
te di guerra ». non era ancora 
*tata realizzata e. quanto si 
aveva in Svizzera non era ab-
bnstanza snlido. non offriva le 
dnvute aaranzie per un profiewo 
nostra lavoro 11 solo Paese che 
confina con l'ltalia — sostenere 
io — olfre la Svizzera, e ehe 
probabilmente non sord imme-
diatamente trascinatn in guerra 
e la lugoslavia Perch* non 
tentiamo di oraamztare la 
nostra base in quel Paese uft 
lizzando il recapito che Novella 
ha avuto dai commani woe 
slavif 

SeU'approvare che in dirt-
zione dello luaoslavia comin-
eiassi a itfrtire io i'Vfflcio 
Estero adottava un documenta 
net quale vemva caratterixzote 
la situazione e motivato il mio 
viaaaio il quale vemva defmito 
« avventutosa » lnoltre m esse 
veniro autorizzato q prendere 
contatto eon <?li amirt iuoo 
slavi e ad inform<trlt delU 
nostr* e*io*nxe. Nello stestm 
tempo veniva deeiso di afUdar* 
a Roasio Ui riaerro ch* vi en 
nella eassa del Partito e una 
copta degli imhrizzi # reeapifi 
dei compaoni residenti In totfe 

Unb«rt« Mtaftt 


