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50 awl dei CDirmmsti M a n ! 
II Partito 
nelF emigrazione 

Sabato 3 e domenica 4 aprile.avra luogo a Modena, nel quadro delle 

iniziative per il 50°, il convegno nazionale sul tema: « L'emigrazione ne! 

processo di formazione del PCI ». II convegno si articolera in un incon-

tro-dibattito, sabato 3 aprile alle ore 16, nel Teatro della casa della gio-

ventu, ed in una manifestazione popolare, domenica 4 aprile, alle ore 10. 

L'incontro-dibattito si svolgera sulla base di quattro comunicazioni su que-

sti temi: a) l'emigrazione in Francia; b) l'emigrazione in Svizzera, Belgio e 

Lussemburgo; c) l'emigrazione nel Nord Africa; d) l'emigrazione economi-

ca nella storia d'ltalia e nell'attuale situazione. Al convegno ed alia mani

festazione parteciperanno delegazioni di ogni Federazione, i compagni che 

hanno vissuto e lottato nell'emigrazione, i rappresentanti delle organizza-

zioni comuniste dei lavoratori emigrati nei vari paesi europei. 

I nostri 
giornali 
in Francia 
Una storia esemplare di iniziativa politica e 
di fedelta ai principi - Circa 20 testate tra il 
1923 e il 1939 - A Parigi si stampavano ben 
15 giornali - La polizia f rancese sempre alia 
caccia dei fogli comunisti tollerava e lascia-
va indisturbati quelli riformisti e pseudo-
rivoluzionari 
¥>ITENGO che non tuttl conoscano 
-1*' quanti siano stati t giornali pub-
blicati dal nostro Partito. in Fran
cia, all'epoca dell'emigrazione anti-
fascista nel periodo che va dal 1923 
al settembre del 1939. 

A parte la nostra rivista a Lo Stato 
Operaio » e le diverse pubblicazioni 
della « Confederazione del Lavoro » 
clandestina, la nostra stampa nel
l'emigrazione rappresenta tutta una 
ricca storia d'iniziativa e di fedelta 
ai principi che Ispirano sempre il 
nostro Partito. Enormi furono i sa-
crifici dei militant! comunisti per 
assicurare la regolarita delle pubbli
cazioni. 

Brevemente, per un paragone, e 
bene prima accennare alle pubbli
cazioni degli altri raggruppamenti 
antifascist!, a cominciare dagli anar

chic!. Quest!, che hanno sempre con-
tato poco nell'emigrazione. stampa
vano saltuariamente un foglio dal 
titolo a Bandiera Nera» mentre al
tri glomaletti provenivano per lo piii 
dalla Svizzera e daU'America, i so
cialist! massimalisti e i riformisti 
disponevano del settimanale « L'A-
vanti » i prim! e il « Nuovo Avanti • 
i secondi e la Confederazione ri-
formista stampava: «L'operaio Ita-
liano » (noi, « Battaglie Sindacali »). 

II partito repubblicano diffondeva 
di tanto in tanto una pubblicazio-
ne dal titolo a Iniziativa », mentre 11 
gruppo di « Giustizia e Liberta » ha 
curato per un periodo la pubblica-
zione dei « quaderni » sostituiti poi 
dal settimanale a Giustizia e Li
berta ». 

Da « Vita proletaria » a « Bandiera Rossa » 
Inoltre 1 partitl emigrati che for-

mavano la a Concentrazione antifa-
scista » avevano il settimanale a La 
liberta», ed infine apparve, sem
pre nell'emigrazione, e si diffuse 
particolarmente in Francia e in Bel
gio. anche se saltuariamente, * Pro-
meteo». pubblicazione degli ultiml 
epigoni del bordighismo, mentre 
1'ormai noto gruppo dei «tre ». pub-
blic6 un settimanaie in chiave troz-
kista dal titolo « La veritd ». Sia que-
st'ultima pubblicazione che « Prome-
teo», owiamente avevano una fun-
zione anticomunista e anti-sovieti-
ca. per cui — come del resto le 
pubblicazioni citate — nun furono 
mat «disturbate» da parte di nes-
suna polizia: sia quella francese sia 
belga, sia lussemburghese sia sviz
zera, come, invece, succedeva re-
golarmente per le pubblicazioni co
muniste. 

Quests verita e bene rlcordar!a 
sempre, perche oggi, alia distanza 
di tanti anni. in una situazione dl-
versa, tanti anticomunisti e anti-so-
vietici di quel periodo, vorrebbero 
farsi passare per degli Kex poveri 
esuli bersagliati a suo tempo dalle 
diverse - poiizie europee». Le cose 
non stavano precisamente cost. 

B veniamo alia stampa comunl-
sta. Nel febbraio del 1923. uscl (tut-
te le pubblicazioni si stampavano a 
Parigi) il settimanale ml'Araldo* e 
poi «La Riscossa» Soppressi en-
trambi dalle autorita francesi fu
rono seguiti da « / / lavoratore». 
quindi da « // proletano > e ancora 
da « Vita proletaria » Soppresso an 

che quest'ultlmo, come 1 due pre
cedent!. In seguito, venne stampato 
un qtundicinale «Vie proletaries 
ne ». clandestino e che pertanto non 
era esposto nelle edicole ma diffu-
so dalla rete interna di partito — 
dal comunisti e da! simpatizzantl 
— e pagato flno all'ultima copia! 
La sua tiratura, che si aggirava at-
torno alle 10.000 copie. si effettua-
va in una piccola tipografia dl com
pagni rrancesi. ad Argemeuil — nei 
press! d! Parigi — con una mac-
china piana. mentre la composizio-
ne aweniva presso un compagno 
francese in una stradina nei dintor-
ni della Bastiglla. 

« Vie prolelarienne a cesso la sua 
pubblicazione nel luglio del 19:i3 
e fu snstituito con un altro setti
manale « legale » dal titolo « Bandie
ra Rossa • il cut pnmo numero :u 
stampato neU'agosto dello stesso an
no Soppresso a settembre dalle 
autorita francesi, 11 18 dello stesso 
mese ecco appanre «La nostra 
Bandiera ». che portava sulla testa-
ta una Hammante bandiera rossa. 
Nel marzo del 1934. dopo solo sei 
mesi di vita legale, il giomale vie-
ne colpito con un altro decreto di 
soppressione; ma gia il 17 dello stes
so mese usciva un altro titolo: « La 
bandiera dei lavoratori *. Posso rj-
ferire con sufficiente precisione que-
ste notizie, perche di quest! ultiml 
tre setttmanali e di * Vie Prolela
rienne » fui ammmistratore e re-
sponsablle della diffusione, anche 
se ero gia stato espulso due volte 
dalla Francia. 

Nei giorni del Fronte Popolare 
In seguito. sempre a causa della 

soppressione da parte del Gover-
no francese, uscirono altre tesia-
te: nel maggio 1934. « Vita operaia ». 
nel luglio 1935. « La Difesa ». nell'oV 
tobre dello stesso anno, «L'ldea 
popolare » e nel marzo del 1936 «II 
Grido del popolo: 

Tuttl quest! settimanall ebbero 
delle punte di tiratura che raggiun-
gevano anche 40.000 copie; una de-
cina dl migliaia venivano diffuse 
soltanto nella regione partgina. E 
finaimenle. nel luglio del 1937. nel 
clima del « Fronte popolare» nac-
que il quotidiano «La voce degli 
italtam » che cessera le sue pubbli
cazioni alio scoppio della guerra. 
nei prim! dl settembre del 1939 

E' doveroso precisare che coti-
trariamente a quanto e stato scnv 
to sulla dispensa n 43 • I cumunt 
sti nella stona d'ltalia • a pagina 
1.204 la « Voce degli italiani • non 
fu mai il «Quotidiano dell'Unione 
Popolare», mlatii, promotore della 
sua uscita fu il Partito Comunista 
d'ltalia e soltanto il Partito Coma-
nista d'ltalia! II PSI e gil altrl rag
gruppamenti antifascist! emigrati 
forse non se la sentirono di appa

nre tra t tondatori dei giomale. t 
st Itmttarono a cunsentire at toro 
tscrtttt di collaborarvi Infatu. men 
ire all'uscita del Quotidiano 11 no 
stro seinmanale • II Gndo del po 
polo » cesso le sue pubblicazioni. 
l'« Avantv» e gli altri fogli della 
• Concentrazione antifascista* runa 
sero invece in vita. 

II pnmo direttore della «Voce 
degli Italtam • fu il compagno Egi 
dio Gennan. sostituito in seguito da 
Giuseppe Di Vittono, cui subentro 
Mario Montagnana. Quest! valorosi 
compagni — che tuttl ricordiamo — 
avrebbero potuto aggiungere molte 
cose, ma purtroppo. tutu e tre sono 
scomparsi. 

C'e poi da precisare che a Bruxel-
les usciva un nostro settimanale: 
« II Riscatto 9 — che si diffondeva 
pure nel Lussemburgo — e In Sviz
zera, a Zungo, • Falce e Martello* 

Come abbiamo visto, non era poi 
tutto nero nell'emigrazione come 
sembrerebbe dalla lettura di qual-
che passo della pur pregevoltssima 
« Sforki del P.C.I. • curata dal com
pagno Paolo Spriano. 

Stafano Schiapparelli 

Gli edili di Beausoleil 
venne vmta dagli operai francesi e italiani uniti la tracotanza dell impresa Poilleux - La grande manifestazione di so-
lidarieta per un edile italiano che era stato espulso dopo la vittoriosa conclusione della lotta per il giusto salario e per la 
occupazione - 90 copie della « Voce d egli italiani» diffuse tra i 110 edili dell a ditta francese 

I A ZONA delle Alpl Marittime in 
KJ Francia. sopra Nlzza, dove emlgral 

clandestmamente. per sfugglre ailp per 
secuzionl fasciste, nel 1924. era un po' 
il corridolo attraverso il quale passa-
vaiio la frontiera la plu parte degli 
antifascist!. Pochi di essl si fermavano 
in questa zona troppo vlcina alia fron 
tiera Itallana. dove c'era anche pnco 
lavoro. ma soprattutto per le condi 
zioni di semiclandestinlta in cut erano 
costrettl a vivere, coloro che non ave 
vaitn dimenticato che rlparare all'este 
ro non significava, per essl, abbando 
no della lotta. Per questl c'era con-
tinub la minaccia dell'espulslone o dei 
rimpatrio da parte delle autorita fran 
cesi alle quail davstno una mano le 
numerose spie fasciste fqueste con do 
cumenti in regola e con delle occu 
pazioni ben retribuite) che Mussolini 
avfcvn fatto disseminate su tutto il IIto 
rale francese. Basti pensare, che dalla 
frontiera italiana fino a Cannes, in un 
trattr. dl appena 70 chilometrl vi era 
no ben sette consolati fascistl, due ca
se degli italiani, ed altre istituzloni 
del' genere. Tutti quest! centri erano 
ddi ven covl di spie rasclste e luoghi 
di corruzione dl quella parte meno 
> politicizzata » della nostra emigrazio 
ne economlca. 

(n queste condizionl II nostro lavoro 
di riorganizzazione, che doveva svolger-
si nella semi clandestinita. nusniva dit 
ficil»» e lento, anche perche mancavano 
o erano troppo deboli le organizza 
zioni francesi cui potersl appoggiare 

Dopo 11 1929 quando, anche In quelle 
zone come dappertutto. in Francia. il 
lavoro Incominclava a scarseggiare, dl 
pari passo peggiorarono le condizionl 
dei lavoratori. Non solo perche 1 salarl 
erano molto al dl sotto del costo della 
vita ma anche perche. nei cantlen e 
su tutti 1 luogh! dl lavoro. venlva ri 
chiesto. al lavoratori. two sforzo sem 
pr? maggiore. I datort dl lavoro sa 
pevann bene che per 1 loro dipenden 
t! la cui maggloranza erano Italiani 
non c'era altra alternativa: o accetta 
re quelle condizioni o andarsene. tan 
to se qtialcuno se ne andava II sun 
pcslo venlva subito occu pa to e allf 
condiziom che voleva il padrone 

Questo fatto anziche portare git ope
rai alia rassegnazione II splnse verso 
la lotta Si hanno cos) I pnml scio 
pen ma che si svilupperanno man 
mano che gli operai inronuncerannn 
a prendere coscienza del proprl dlrittl 
e della propria forza. Gli emigrati Ita 

lianJ saranno sempre i priml in que. 
ste totte e, quasi sempre, saranno 1 
piu capaci fra di loro, ad assumerne 
la direzione. 

4 Beausoleil, nelle Immediate vlcl-
nanzt di Monte Carlo dove non era 
tuherata nessuna forma di organizza-
zioite sindacale, si ebbero diversi mo 
vimenti rivendicativi, come al Palais de 
France ed altri, conclusisi con dei 
success) parziali anche perche, nel cor-
so della lotta. si verificarono diverse 
deiezioni. Ma il ghiaccio era rotto e 
cio era molto importante per meglio 
aftrontare le altre lotte che si rende-
vano imminenti. Una di queste ed an
che delle piu importantl, della quale, 
dopo averla organlzzata, dovettl assu
merne la direzione. fu quella della 
Moyenne Co mi che, nel cantlere Poil
leux Qui gli operai erano mal pagati, 
U lavoro era duro e le misure di 
sicuiezza erano quasi nulle A questo 
si aggiunga II fatto che le paghe ve-
livanr fatte sempre con ritardo. 

Contro questo stato di cose venne 
tniziata l'agitazione Quando si ebbe II 
prime sclopero (si era allora nel 1931) 
DM? rispetto del contratto di lavoro, 
appena 11 50% delle maestranze vl ade 
rl La ditta credeva di potere giocare 
sul fatto che parecchl opera! erano 
senzo carta d'identita e per questo sa 
rehbero rimasti al loro posto. Cos! si 
senfi in diritto di non rispettare gli 
impegni che si era assunto di prowe-
d e f a migliorare il sistema di sicu-
rezza e di effettuare le paghe nei gior
ni stabilit! e dl corrispondere gli ac-
conti ogni settimana. Si giunse cos! 
al secondo sclopero, questa volta ad 
oltranza II primo glorno vi aderirono 
tutt« le maestranze. anche quelli sen 
/A carta d'identita. 

Al secondo giorno anche I dirigemi 
del cantlere si uniscono agll operai. 
II slg. Poilleux invia sul posto, da 
Marsiglla dove aveva la sua sede I'im 
press i] suo direttore generate per 
indurre. con delle promesse vaghe, gli 
opera* a rlprendere il lavoro. Di pa 
gare subito non se ne parlava. La 
ditta e In difficolta rinanzlarie. cerc6 
di tai comprendere agll operai quel 
direttore vi paghera non appena sara 
in condizionl di farlo. A queste dichla 
raziont nacque un putiferio Tuttl si 
resero conto della strafotrenza dell'im 
presh e del pericolo di perdere I loro 
so>di Cos! fu declso. seduta stante, di 
-jittre con carattere d'urgenza, la ditta 
davantl a! Proud'homme (specie di trl-
bunale di Istituzione napoleonica, per 

risolvere alcune vertenze che potevano 
insorgere fra operai e datori dl lavoro). 
Siccome la questione aveva, come ab
biamo detto. carattere dl urgenza.il 
dibi-.ttimento awenne nel giro di ventl-
quattro ore. Essendo stato delegato da
gli operai a rappresentarli davantl al 
Giudice. mi incontrai, ancora una vol
ta. col direttore dell'impresa, prima 
che fosse venuto II nostro turno. Non 
sto a dire quali furono i tentativl di 
qjel signore per convincerml che le po-
sizioni dell'impresa erano giustificate 
e che si doveva recedere dalle nostre 
richieste. Lusinghe e minacce furono 
tutt'una. Mi poteva costare anche la 
espulsione. L'espulsione non vi fu, ma 
il primo ad essere licenziato. In tutto 
il cantiere, fui io. sebbene fossi 11 mu-
ratore piu quotato in tutto il cantlere. 

0\ fronte alle ragioni, tanto pro-
oantl. degli operai, il Giudice non ebbe 
difficolta a condannare 1'impresa a cor-
rispondere, a questi, tutte le loro spetr 
tanze entro II giorno successive 

La cosa piu importante, In questa 
lotto, non consiste soltanto nel fatto 
dl avere piegato 1'impresa Poilleux, 
quarto in quello dl essers] scrollati 
di dosso II timore della rappresaglia, 
della repressione di cui erano costan-
tpniente minacciati. A prova di questo 
c'e II fatto che al mio rltorno da 
Villafranca. dove ha sede quel Trlbu-
nale, non troval gli operai ad aspet-
tarm!, nel cantiere dove eravamo d'ac-
cordo ma davantl il Municipio di Beau-
soleL, dove ha sede anche il commis-
sariato di Polizia. Quando feci notare 
che non era prudente essersi dati con-
vegnc proprlo in quel punto. la rl-
sposta, unanime, fu che avevano ra-
gione e niente gli faceva paura. E pau-
ra non ne ebbero neanche in seguito. 
quando la ditta mi licenzio. 

A tutti era chlaro che quel llcen-
ziamento era la vendetta del padrone 
e stavano per mettersl in sclopero dl 
sol.'darieta. Dovettl fatlcare non poco 
pe* convincerll che non dovevano ri-
schiare tanto. A malincunre. questa vol-
fa. quegli uomlni seguirono I mlel con
sign ma compresero anche che avevo 
ra»ione. II mio compenso, per quel 
poco che avevo fatto anche per loro. 
l'avevc gia avuto- In auel cantlere dove 
lavoravano. fra francesi ed italiani. 110 
uomlni. diffondevamo. dopo quella lot
ta. circa novanta copie del nostro glor-
nate «La Voce degli Italiani». 

Nello Boscagli 

La bandiera strappata ai fascisti 
Un'esperienza di lotta tra i minatori belgi di Charleroi -1 covi di spie dei « Fasci all'estero » - Come veniva combattuta la 
propaganda fascista tra i lavoratori emigrati della « Lega antifascista del Belgio » - Un funerale alia maniera socialista 
e la provocazione del console italiano - Una bandiera fascista nelle mani dei mi natori - L'ira di Mussolini che ordina di 
riconsegnare una bandiera con una grossa manifestazione in camicia nera il 7 aprile 1930 - Leghisti, antifascist! e mi
natori belgi danno una dura lezione ai fascisti sul ponte della Mosa che porta alia stazione di Verviers 
M E L ISSH930, nei Beigio. il rascismo 
l ^ italiano sviluppava una vasta cam 
pagna di propaganda e di organizza 
ztone con la creazione dei « Fasci al 
I'estero* cercando di lnfluenzare le 
centmaia di migliaia di emigrati Ita 
iiani che qui vivevano. 

1 consolati italiani erano dlventati 
del covl dt provocazione dove avevano 
sede la direzione dell'Ovra e del « Fascl 
alrestero». Queste organizzazionl pene 
travano con le loro spie nelle officine. 
nel cantleri. nelle mimere. denuncian 
do e arrestando. in accordo con le 
autorita poliziesche belgne, I dlrigentl 
comunisti. i migliori element! dell'an 
tifascismo Italiano. ' 

Contro le organizzaziom fasciste. gli 
esponentl deU'antlfascismo crearono la 
loro propria organizzazione: la • Lega 
antifasclsta del Belgio •. Negli anni 
ls»2«"30 il numero deglt aderenti del 
1'organizzazione si aggirava attorno ai 
7000. Compito pnncipale della lega era 
quello di opporsi a tutta la propagan 
da, a tutte le manifestaizonl e provo 
cazloni fasciste. Questa nostra forza 
organlzzata antifascista non ha mai 
permesso agll esponentl degli emlssa-
ri di Mussolini di spadronegglaxa ne] 

Belgio. Nei pnml mesi del 1930. un 
menibro della lega trov6 la morte in 

- un incidente nella miniera carbonilera 
di Charleroi. vittima dello sfruttamen 
to dei capitalist! italo belgi. 

La lega decise dl fargli I funerali 
civili. in accordo con il deputato co 
munista belga Jacquemotte per I'ulu 
mo addio degli antifascist!, con le loro 
bandiere Raise e quelle della Lega 
Un quarto d'ora prima del funerale 
il console italiano di Charleroi. con 
una squadra di fascist! in camicia nera 
si presento all'entrata 'del clmitero re 
clamando il suo diritto dl fare il fu 
nerale alia maniera fascista. l a pro 
vocazione era forte, ma git anlifascl 
sll. in un batter d'occhlo. fecero fare 
alia lussuosa macchina con la quaip 
era giunto. parecchie capriole, e det 
tero una buona lezione a) console e 
al suoi. La bandiera det fasci all'estero 
di Charleroi rimase nelle mani det mi 
natori. 

A Roma, quando Mussolini rtcevette 
il rapporto della sconfltta det fasci di 
Charleroi, ordln6 i'invio dl un emissa 
rio dl sua fiducla per riconsegnare 
una bandiera ai fasci di Charleroi. »ta 

bllendo la data del 7 aprile 1930 pei 
una grande manifestazione in camicia 
nera. con 1'appoggio delle autorita po 
H2-.e«cne belghe convocando nella citta 
tutu i fasci del Belgio. La provoca 
zione fascista di Charleroi diventava 
una provocazione su scala nazionale 
e mentava una risposta adeguata 

II Comitato centrale della Lega An 
tilasclsta. decise dl stroncare alia ra 
dice questa provocazione. 

Fu: inviato dal Comitato Centrale 
con un gruppo di antifascist!, nella 
citta di Verviers dove molt! Italiani 
lavoravano nell'industrla tessile e dove 
esisteva un gruppo di fasci all'estero 
diretto dall'ingegnere chimlco Spada 
ro. un mend'.onale che aveva II com 
pilo di portare i suoi (ascisti ilia ma 
nifestazione di Charleroi. La domeni 
ca del 7 aprile 1930. un forte gruppo 
di leghisti. di antifascist) e di com pa 
gni belgi. alle 1 del mattino. prest-
posizione all'imbocco del ponte sul flu 
me la Meuse che conduceva alia sia 
ztone ferroviaria dl Verviers. AI Tor* 
stabillta l fasclsti giunsero alia nostra 
altezza sfilando con la bandiera del 
fascio in testa « protetu dalla polizia 

belga Attaccammo 1 fasclsti e II Im 
pegnammo violentemente. Strappai ;a 
bandiera dalle mam di un manipolo. 
la spezzai sul para petto del ponte e 
la gettai nelle acque della Meuse. 

I fascist! se la diedero a gambe le 
vate e II treno non nuscirono a pren 
derio Cosl la manifestazione fascista 
li Charleroi non ebbe luogo. Fu una 
grande vittona della Lega Antifascista 
i«!i Belgio. 

La polizia rluscl ad arrestarml as 
sieme ad altri cinque compagni e dopo 
un mese di detenzione ebbe luogo il 
processo I cinque compagni arrestati 
con me furono U be rati ma to fui 
condannato dal tribunate di Vervierc 
4 19 mesi di galera-

Nei mesi del carcere ebbi roccasio 
ne di Incontrarml con lo studente so 
oiai-.Ma Fernando De Rosa che scontavr. 
ta sua pena di 5 anni dt pngione 
«lla Centrale di Bruxelles per I'atten 
tato a Umberto di Savoia Fernandc 
de Rosa trov6 poi una morte eroica 
oelui guerra di Spagna. Scontata la 
m;a pena fui espulso e portato alia 
frontiera belga lussemburghese. ad Ar 
Ion, e consegnato ai gendarmi che ml 
espulsero immediatamente ricacciando-

ml nel Belgm. GIral la campagna sco 
nosciuta fino a tarda notte, poi, ntor-
nato a Arlon. salii sul treno di fron 
tiera. in barba alia polizia dl servlz.o 
aha stazione, e ~ con II mio recapito 
giunsi a Ecoe-sur-Alzette nel Lussem
burgo. Rim&si nascosto per quindic: 
giorni in casa di un compagno veneto. 
Una notte traversal la frontiera glun-
gendo nuovimente in Francia, a Metz; 
e da qui a Parigi. Ho continuato la 
mla lotta di comunista fino a oggi. 
bfnche sofferente dalla malattia presa 
net camp) della morte di Mauthausen 

Antonio Tonussi (Ivo) 
Bagnolet (Seme) 

I distgni che pubblichiamo sono 
ttati 'escguiti per • I'Unita t dal 
piltore Gabriele De Stefano co
ma illustration* degli articoli di 
rievocaiione delle lotte dei ca 
munisti italiani negli anni del-
l'emigrazione politica In Francia, 
Svitzera • Belgio. 
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