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Le testimonianze e il racconto di alcuni protagonisti 

10 SETTEMBRE — Granatieri della divisione Piave e patrioti organizzano I'ulfima difesa a Porta S. Paolo, dopo la fuga del re 

Manca poco al!e otto di 
sera. La radio ha annun-
ciato l'armLst'.zio. II popolo 
e in fermento. A Traste-
vere, a Testaccio, a Ostien-
se, a San Saba, alia Gar-
batella, a San Lorenzo, a 
San Giovanni, a Campo de' 
Fiori, nei ricni e nei quar-
tieri che avevano covato 
a Iungo l'odio e la rabbia 
contro il nazismo c il fa-
scismo, la gente si riversa 
per le strade. «E' la pa
ce ». gnda qualcuno trop-
po ottimlsta. «In via del 
Babutno — racconta Adria-
no Baracco — corse voce 
che Hitler si era suicida-
to: i passanti si fermarono 
attorno a due mihtari m 
divisa tedesca che s'erano 
strappate le mostrme e 
vi ballavano pesantcmente 
sopra. come orsi, gridando: 
"Hitler caput, guerra fi-
nita"». La realta era di-
versa. Chi capisce come 
stanno veramente le cose. 
cerca di avvertire sH al-
tri. « / tedeschi vo'gliono 
prendere Roma. Si com-
batte da stanotte. Dobbia-
mo di/endcrci», la not'zia 
pissa dt casa in casa. 

G;a nei giorni prima di 
quell*8 settembre di tren-
t'anni fa era stata data l-i 
parola d"ord:ne di es^cre 
prcoti a tutto. d: fare i! 
possibile par organ.zzarsi. 
«Dopo il 2h luglio aveva-
mo capito che la monor
chia e Badoglio — d:c2 
Cencio Bildazzi, 75 anni. 
comartdante parl:j?iano del-
le formazloni "Glustizia e 
liberta" — tolevano to-
gliere Vetichelia fascmla 
alio Stato, ma per con't-
nuare come prima. Si vole-
va. doe, tenere in picrfi tin 
fasasmo senza Mussolini». 
Tattavia l'usc:ta dalla il-
legalita. la liberazione d?i 
detenuti po!it;ci (i comu-
nijti furono iiberat: per 
ultimi). la sconfitta della 
guerra scatenat* dai nazi-
fascj>ti, permisero ai par-
titi ant fase'isii di comin-
clare ad onnnizzare !e pro-
pr.e fVa Ha scritto Gior
gio Amendo^a. nei numero 
di « Rina=cita» di quests 
settim-ana, recensendo il 
quarto volume di Spriano 
sulia storia del nostra Par-
tito: «11 PCI consapevol-
mente, nella impossibility, 
per la debolezza e la divi
sione delle poche forze an-
tifasciste, di rovesciare tl 
governo Badoglio, puntava 
sul " momenta della verl-
th", quello delVarmistizio 
e dell'incritabile scontro 
armato ccn i tedeschi Jl 
PCI nei 45 giorni (dal 25 
luglio alia settembre • no 
ta d. T.) promuovendo una 
pressione unitaria sul go
verno Badoglio — per af-
frettarc i tempi dell'armi-

stizio — raccoglieva le sue 
forze, consolidate Vunita 
dei partiti antifascisti, si 
batteva per la liberazione 
dei condannati e confinuti 
politici, per e3ser pronto 
questa volta all'appunta-
mento fissato per il gior-
no dell'annuncio dell'armi-
sttzio ». 

L'incontro tra il gruppo 
degli antifascisti tornati 
dal carrere e dal confino 
<Lu:g: Longo, Pietro Sec-
chia. Mauro Scoccimarro, 
Giovanni Roveda, Giusep
pe Di Vittorio. Pietro A-
mendola. Giulio Turchi. 
Pompilio Molinari, Pietro 
Grifone, Cesare Massini, 
Vittorio Mallczzi. Gugliel-
mo Germoni. Antonio Ci-
calini, A'.essandro Pertini, 
Pranoesco Fancello, Euge-
n:o Coicrni e altri) e la 
nuova generaz'one. compo-
sta di uomini e donne al-
lora ventenn: (troppo Iun
go sarebbe l'elenco) segno 
un nuovo capitolo della 
storii d'ltalia, conosciuto 

trale: la sedc dei sindacati 
dei lavoraton dell'indu-
stria dalla fine di agosto 
all'8 9 settembre divenne 
uno dei piu importanti 
punti di ri/erimento per 
i compagni che venivano 
da varie parti d'ltalia e 
cercamno di mettersi in 
contatto con il centra. Di 
/?, datl'ufflcio di segrete-
ria presieduto dal compa-
gno Giacomo Pellegrini, ri-
cevevano istruzioni e veni
vano inviati nelle citta a 
cut erano stati assegnati 
secondo V organigramma 
compilato in precedenza 
sulla base delle indicazio-
m fornile dai collettivi del
le carceri e del confino. 
Nella sede dt via Nazio-
nale furono anche ripro-
dotte copie del famoso 
" promemoria Longo ", re-
datto in previsione della 
rottura con i tedeschi n. 

L'armistizio e etteso da 
un momento all'altro. tut-
tavia sono in pochi a 6a-
pere che proprio quel gior-

promesso col regime: si 
scambiano indiscrezioni e 
previsioni, raccontano bar-
zellette. Nei cinema del 
centra proiettano «La fa-
lena» (vietato ai minori) 
e « Oggi comincia la vita » 
(con Sonja Wigert e Stuze 
Lagerwall). AI teatro Val-
le si recita « E' ancora pos
sibile » di Michele Galdie-
ri, protagonista Paola Bor-
boni e Nuto Navarrini. 

La prima informazione 
suH'armistizio. captata dal
le radio estere si ha verso 
le 18,30. La notizia suscita 
eccitazione: migliaia di te-
lefonate la diffondono a 
parenti, compagni e amtci. 
Segue una rid da di smen-
tite e conferme. Pol giunge 
la comunicazione ufficia-
le. Alle 19.42 la radio ita-
liana interrompe la tra-
smissione di una canzone 
allora in voga a Una strada 
nei bosco». Giovan Batti-
sta Arista, Io speaker piu 
conosciuto dell'EIAR, an-
nuncia agli ascoltatori che 

Alle 19,42 il maresciallo Badoglio annuncia alia radio 
I'armistizio - « E' la pace », grid a qualcuno troppo ot
timista - « I tedeschi vogliono prendere Roma. Si com-
batte da stanotte. Dobbiamo difenderci» - « Ognuno 
di noi ha lottato... Un ragazzo ad un angolo di strada, 
una donna dietro una finestra, un uomo senza uscire 
da una stanza. Non pochi con il fucile in mano» 

anche come «secondo Ri-
so.-g.mento •> Operai. con-
tadmi, intellettuali. alcuni 
strati della borghesia, uni-
rcno i propri sforzi per 
abbattere :1 rsgime fasc:-
sta e aprire al Paede una 
prospettiva di pace e di 
rinnovanucito. 

« Dopo dicci anni di con
fino a Ponza e a Ventote-
ne — ricorda Pietro Gri
fone. 63 anni, vicecommis-
sario delle formazionl par-
t glare comunlste — tor-
nai a Roma tl 18 agosto 
1943*. E&sendo un esperto 
di economia fu subito chia-
mato da Giovanni Roveda 
come suo collaboratore nel-
l-i ricostruzione dei sinda
cati dei lavoratori dell'in-
dustrla, che avevano sedc 
in via Nazionale 230. « Sot-
to la copsrtura dt quell'uf-
ficio, legalmente ricono-
sciuto — aggiunge il com-
pagno Grifone — il Par
tita avvlb la ricostiluzione 
del proprio apparato cen-

no. 1*8 settembre 1943. 
passera alia storia. E' un 
caido mercoledl; la matti-
na operai ed impiegati 
vanno al Iavoro, come sem-

• pre. alzandosi di buon'ora 
per raggiungere in tempo 
fabbrlche e uffici. Le mas-
saie escono di casa per la 
spesa. Anche nelle caser-
me quella giomata e simi
le a tante altre. Vengono 
concessi, seppur con le 
consuete limitazioni. per-
messi di libera uscita. 

Poco dopo mezzogiomo 
viene bombardata Frasca-
ti; selmila persone restano 
uccise, ma solo Tindomani 
si apprende del massacre 
Nei redigere il suo ultimo 
bollettino di guerra il ge
nerate Ambrosio dimentl-
ca di far menzione di Fra-
scati. 

Nei pomeriggio al caffe 
Aragno 51 ritrovano I soliti 
letterati, giornalistl, e qual-
che ex gerarca meno com-

Badoglio sta per pronun-
ciare un proclama. 

II capo del governo leg-
ge il comunicato suH'armi
stizio e poco dopo le stra
de sono plene di gente 
che domanda notlzie, e ne 
riceve molte. ma ognuna 
di esse contraddice la pre-
cedente e viene smentita 
dalle successive. Si im-
provvisano manifestazioni 
di gioia. II generale Giaco
mo Carboni consegna ai 
patrioti diverse casse di 
armi e munizioni. Popola-
ni e militart sono pronti 
al combattimento. E' giun
to il momento tan to at-
teso. Errori, imprevisioni 
e vilta. pert, faranno per-
dere queH'occasione. 

All'alba del 9 settembre 
il re. Badoglio. Ambrosio, 
Roatta e la maggior parte 
dei general! si preoccupa-
no soltanto di scappare, 
lungo la via Tlburtina, e 
per non irritare 1 nazlstl 

blc<;cano l'ordine di resi-
stere (diramato con la 
« memoria operativa 44 »). 
A difendere la citta resta
no l'esercito e il popolo 
che, per la prima volta do
po il Risorgimento. si ri-
congiungono in un'unica 
lotta. 

Raccontare con precisio-
ne storica gli avvenimenti 
susseguifsi nelle tragiche 
e gloriose quarant'otto ore 
tra i"8 e il 10 settembre 
non 6. forse, possibile. Sul
la ricostruzione di quei 
fatti i racconti e le opi
nion! sono talvolta diver
se; la discussione rimane 
aperta. 

II « Mercurio », un perio-
dico diretto da Alba De 
Cespedes, in un numero 
del 1944, raccogliendo le 
testimonianze di alcuni 
protagonisti della Resisten-
za. premetteva: «In que-
st'anno speciale — che ha 
avuto inizio per tutta Ita
lia 1'8 settembre e che per 
ognt regione o citta si chiu-
de col giorno della propria 
liberazione — possiamo di
re di aver speso molto di 
noi. II conto non pud farsi 
oggi e del resto un certo 
pudore vieterebbc di farlo. 
Anche perchi ' la partita 
singola prende corpo e va-
lore solo se associata a 
quella degli altrt. E gli al
tri. m queslo caso, sono 
molti, e sconosciuti. e di-
stanli. E' il totale che con-
ta. e non la cifra partico-
lare. Ma la storia, invece. t 
fatta di particolari, del-
Vapporio minimo che da-
scuno ha recato, del gra-
nsllo di fede. di speranza, 
di rtschio, di tenacia che 
ciascuno ha bruciato— 
Ognuno di noi, saturo di 
odio, ha lottato con le pro
pri e ridotte possibility, e 
tuttavia senza sprecarne 
una. Un ragazzo ad un an
golo di strada, una donna 
dietro una finestra. un uo
mo senza uscire da una 
stanza, anche questi hanno 
combattulo». Non pochi 
con il fucile in mano. Tut
ta la citta ha partecipato 
alio scontro: ognuno ha 
soelto la propria barricata. 
da una parte o daU'altra, 
e il proprio posto di com
battimento. 

Alcuni che piu da vicino 
hanno vissuto quegll even-
tl sono morti. o sul campo 
di battaglia, o succsslva-
mente. Altri sono ancora 
vivi. e ormai anzlanl. Dal
le testimonianze che han
no lasciato. dai ricordi dei 
soorawissuti rievocheremo 
cosa accadde tra 1*8 e 11 10 
settembre di trent'annl fa. 

Giulio Borrelli 
(Continua) 

Dal crollo del fascismo 
alia battaglia di Roma 

Quarantacinque giorni di lutti e distruzioni scandiscono la fine della guerra fascista e il 
passaggio del nostro Paese nei fronte antihitleriano - Fuga del re, di Badoglio e delle alte 
gerarchiemilitari-L'eroica difesa della capitale, primo episodio del nuovo Risorgimento 

< Non si pud esigere da un popolo che 
continui a combattere quando qualsiasi 
legittima speranza, non dlco di vittoria. 
ma f inanco di difesa si e esaurita >. 
Con queste parole Pietro Badoglio, il 9 
settembre di trent'anni fa, comunicava 
ai regimi alleati dell'Asse la resa italiana 
alle forze angloamertcane. Erano occorsi 
quarantacinque giorni, costali al Paese 
lutti e distruzioni, perche il maresciallo 
Badoglio, succeduto a Mussolini dopo il 
colpo di mano del $> luglio, si decidesse 
ad uscire dalle incertezze e dai tonten-
namenti, «melodrammi incredibili», li 
definira Eisenhover. 

II Gran Consiglio 
Ecco gli avvenimenti che portarono alia 

battaglia di Roma: 
25 LUGLIO — II voto del Gran Consi

glio del fascismo sull'ordine del giorno 
Grandi, che mette in minoranza Musso
lini, offre a Vittorio Emanuele III il 
pretesto statutario per destituire il dit-
tatore e sostituirlo con un governo mili-
tare presieduto dal settentaduenne ma
resciallo Badoglio: Mussolini viene ar-
restato alia sua uscita da Villa Savoia, 
subito dopo il colloquio con il re, alle 
17,20. Cinque ore piu tardi. alle 22,45 la 
radio diffonde l'annuncio ufficiale della 
fine del regime. 

Tuttavia, la caduta della dittatura e 
l'avvcnto del * governo del re » non mette 
in inoto quel processo di democratizza-
zione che e nelle speranze della gente; 
anzi. i primi provvedimenti del ministe-
ro Badoglio mantengono un carattere au-
toritario cd oppressivo. Nelle disposizio-
ni emanate qualche giorno dopo — pas-
sate alia storia come «circolare Roat
ta > — si da ordine alle truppe che pre-
sidiano le citta di mantenere l'ordine con 
« grinta dura ^ e « atteggiamento estre-
mamente risoluto»; di impedire assem-
bramenti: di aprire il fuoco senza preav-
viso contro gruppi di tre o piii persone; 
di mantenere il coprifuoco dalle 22,30 
alle 5 del mattino: di imbracciare il fucile 
in modo da poter « tirare a colpire, come 
in combattimento contro truppe nemiche ». 

17-18-19 AGOSTO — Dopo una serie di 
contatti con gli anglo-americani, con-

dotti da Berio e D'Ajeta. giunge a Li-
sbona il gen. Giuseppe Castellano. inca-
ricato dal Comando Supremo di effet-
tuare sondaggi presso gli alleati in 
vista di un eventuale armistizio. Nella 
citta portoghese. Castellano. che e tra 
1'altro privo di ogni credenziale ufficiale. 
incontra l'incaricato USA a Lisbona Ken-
nan, il maggior generale americano 
Bedel Smith, il brigadier generale inglese 
Strong. Gli alleati gli consegnano un testo 
armistiziale gia preparato. che esige la 
resa incondizionata. mentre un documen-
lo aggiuntivo. ancora incompleto, mitiga 
il primo testo in relazione a un impegno 
ttaliano nella guerra anti-tedesca. al fran
co degli Alleati. Castellano afferma di 
essere autorizzato a trattare unicamen-
te un rovesciamento di fronte. ma gli 
anglo-americani replicano che condizione 

preliminare. e non soggetta a trattative. 
e l'accettazione da parte dell'Italia del-
l'armistizio, da comunicarsi entro il 30 
agosto. 

31 AGOSTO — Castellano, secondo gli 
accordi presi a Lisbona, si reca a Cassi-
bile, in Sicilia (a 14 km. da Siracusa). 
quartier generale alleato. Nei corso delle 
trattative, gli alleati si dichiarono dispo-
sti ad effettuare una serie di sbarchi 
secondari e un aviosbarco in forze nella 
zona di Roma, sei ore prima della pro-
clamazione deH'armistizio, per aiutare 
le forze armate italiane a difendersi dalla 
prevedibile reazione tedesca all'annuncio 
della resa. In caso di fallimento delle 
trattative, annunciano perd massicci 
bombardamenti (in realta mai cessati). 
Castellano ritorna nella stessa serata 
a Roma, dove intanto al Comitato delle 
opposizioni e al governo viene presentato 
un < promemoria >, redatto da Luigi Lon
go. che chiede la rotura immediala con 
la Germania, I'armistizio, l'organizzazione 
della resistenza contro i nazifascisti. la 
liquidazione delle * sopravvivenze fasci-
ste nell'apparato statale >. 

3 SETTEMBRE - A Cassibile sono 
riuniti i comandanti militari alleati del 
Mediterraneo per firmare I'armistizio. 
dopo il consenso espresso da Vittorio 
Emanuele III. Si attende per lunghe ore 
che da Roma giuga a Castellano la de-
lega ufficiale per sottoscrivere la resa. 
Alle 17, infine. arriva l'autorizzazione e 
alle 17.15 I'armistizio viene firmato da 
Castellano e sottoscritto da Bedell Smith. 
Dalle discussioni con gli alleati. Castel
lano trae la convinzione che la procla-
mazione dell'armistizio e le operazioni 
militari previste saranno effettuate il 
12 settembre. 

L'aviosbarco 
8 SETTEMBRE — Nelle prime ore 

della notte. il gen. americano M. D. 
Taylor, giunto clandestinamente a Roma 
per controllare l'attuazione delle misure 
concordate. comunica a Badoglio e al 
gen. Giacomo Carboni. commissario al 
SIM (Servizio Informazioni Militari) e 
comandante il corpo motocorazzato per 
la difesa di Roma che 1'aviosbarco e 
previstb per la sera dello stesso giorno. 
Gli italiani fanno presente l'impossibilita 
per gli alleati. di servirsi degli aeroporti 
attorno a Roma, controllati dalle truppe 
tedesche. per effettuare I'operazione. Ba
doglio spedisce un radiogramma ad Ei-
senhowtr chiedendogli di posticipare la 
proclamazione dell'armistizio, mentre lo 
stesso Taylor invia l'ordine di annullare 
1'aviosbarco. 

Ma la risposta del comandante in capo 
americano e negativa. Alle 18.30, radio 
Algeri diffonde, per ordine di Eisenhower, 
l'annuncio dell'armistizio. A Badoglio non 
resta che prendere atto della situazione. Al
le 19.42, la radio italiana trasmette il pro
clama del maresciallo, preventivamente 
concordato con gli angloamericani: «II 
governo italiano. riconosciuta l'impossi
bilita di continuare l'jmpari lotta contro 

la soverchiante potenza avversaria nel-
I'intento di risoarmiare ulteriori e piu 
gravi sciagure alia nazione, ha chiesto 
un armistizio al gen. Eisenhower, coman
dante in capo delle forze militari alleata 
angloamericane. La richiesta e stata ac-
colta. Conseguentemente ogni atto di 
ostilita contro le forze anglo americane 
deve cessare da parte delle forze italia
ne in ogni luogo. Esse perd reagiranno 
ad eventuali attacchi da qualsiasi altra 
provenienza >. 

• 

Attacco tedesco 
9 SETTEMBRE — Verso i Castelli. la 

divisione «Piacenza > rimasta senza di-
rettive (come la maggior parte delle altre 
unita) e attaccata dai tedeschi e disar-
mata. Mentre si delinea il massiccio at
tacco tedesco su Roma, docine di mac-
chine cariche di militari e di civili esco
no dal Ministero della guerra dirigendosi, 
lungo la via Tiburtina, verso Pescara. 
A bordo, ci sono i Savoia e tutti i mas. 
simi gradi dell'esercito e deH'ammini-
strazione dello Stato, che fuggono la-
sciando le forze armate e il paese nei 
caos completo. Lungo la strada per 6r-
tona. dove i fuggiaschi si imbarcheranno 
sulla c Baionetta» che li condurra a 
Brindisi, il corteo e piu volte fermato 
da pattuglie tedesche. che tuttavia lo la-
sceranno sempre proseguire. Secondo 
Ruggero Zangrandi ed altri studiosi la 
monarchia ha patteggiato con i tedeschi 
la propria salvezza, in cambio dell'abban-
dono di Roma alle truppe naziste. 

A Roma, alle prime luci dell'alba. co
mincia la resistenza di soldati e popolani 
alle colonne corazzate tedesche. Gli scon-
tri piu duri si verificano attorno a Porta 
S. Paolo, nella zona Ostiense. all'E. 42 
(l'EUR) alia Magliana. A S. Paolo, ac-
canto ai granatieri di Sardegna (che. 
con le divisioni motocorazzate «Ariete» 
e c Piave >, difendono. sotto gli ordini 
del gen. Carboni. la capitate) si battono 
eroicamente decine di civili. che riescono 
ad infliggere ai tedeschi perdite rilevanti. 
A Monterotondo un intero battaglione di 
«para» nazisti e annientato dai soldati 
della «Piave > con la collaborazione dei 
cittadini. 

10 SETTEMBRE — Inspiegabilmente le 
truppe italiane meglio armate sono riti-
rate dai luoghi di combattimento: si par-
lera di errori. di disposizioni mal com-
prese. addirittura di ordini falsificati. ma. 
in ogni caso. restano i soli granatieri a 
difendere Roma. Ancora per poco. poi la 
piu alta gerarchia militare presente nel
la capitale. accetta le condizioni di resa 
offerte dai tedeschi e che dovrebbero 
trasfonnare Roma in «citta aperta >. 
I nazisti non rispetteranno mai questo 
accordo e Io cancelleranno. anche for-
malmente. il 23 settembre con l'occupa-
zione completa della citta. La sera d«J 
10 settembre. da Testaccio si levano an
cora nuvole di un fumo denso e nero: 
per Roma comincia l'inverno piu lungo. 

a. e. 

Un ricordo di Cencio Baldazzi 

«Come demmo 
f ucili e pistole 

ai patrioti» 
Un camion carico di armi conse-
gnato ai fornaciai di Trionfale 

Un aierno dei primi di •dtembr* la formazione capeni*ta da 
Cencio Baldasi, comandante partigiano di « Giustizia • liberta a, 
ebb* notiiia da alcani afficiali deli'esercito che un avtotreno la-
scitta ttava per Irasportare mitrailiatrici. Incili, botnbe a mano e 
munirioni, verso la dlretione centrale deirano ciarione combattenti 
a redact, in piazza Crazioli. « Nonostante fin dalle prime ore della 
mattina avesai dislocate in alcani punti stratesici della citta dhrersi 
compaani — racconta Baldazzi —— non rhncimmo ad evvistare Pim-
ponente carico. Prima di mezzogiomo, percid, insieme a Vittorio 
Bottaroni. Aide Alotsi, Mario Chierici ed altri, ci appostammo di 
fronte alia sede dei combattenti, a pochi metri da piazza del Cok 
lejio Romano, dove allora si trOTava la qoestaia centrale a. 

• Appena abbiamo visto spantare rantotreno, mitra alia mano, 
d siamo mesai In mezzo alia strada. Saliti a bordo del pesaate vet-
colo, abbiamo costretto I'aatista a dirlfersl verso San Cioranni dove, 
in via Appia, in alcani palazzi dellMttiroto case popolarf. fa allet-
terito di wne parte del carico comae,nato al ras. Meloni. Sabito 
dopo — proseeae Baldazzi — siamo andati com i'aetorren© a coin 
sesnare armi e munizioni a Testaccio, a Tiaateveie. nella zona del 
centre, e a Trionfale. Qai, in una traverse di via dalle Medaalie 
d'Oro, consesnai fncill e etstole ai fornaciai e, insieme ad alcani 
afficiali di complement©, I meefiori Rossi e Goardati, comincia! ad 
addestrarfi a sparara. Cera frande entasiasmo. Ad an tratto arrfvo 
an •ffldata con un snrpp* di soldati a mi Intlmo, in nome del re, 
di depone le armi. "lie aostre armi non le cediamo i 
rispasi m ordinal ai lampaeni di tener pronti i cofpi In 
CI fmoao momentl dl teasione. Solo I'intervento del Unint i 
n i l * Martell, dl Vlncenzo Bavaro, a di Bmilio Laosu, che d p i ml-
sere di cowoerwre fa armi, avito II conflltto a fttoco ». 

• Darante la notte, pare, carablnieri a poliziotti peraaiairono 
tatte le zone dove avevamo nascosto fucill, pistole a botnbe a mano. 
Una parte dalle arm! fa sequestrate. Altra rioacimmo a salvarie a 
eervirono prima par la •attealia di Porta Saa Paolo, a poi par la 
lotta clandestine ». 

Manifestazione venerdi a Porta S. Paolc 

Una nuova 
prova di unita 

antifascista 
Altre adesioni all'iniziativa pro-
mossa dall'Associazione partigiani 

Decine di adesioni delle 
forze politiche e delle or-
ganizzazioni democratiche 
continuano a giungere alia 
manifestazione indetfa dal-
I'ANPI per venerdi 7 set
tembre, per cHebrare il 
30" anniversario della eroi-
ca difesa di Roma. La com-
memorazlone, presieduta 
dall'aw. Achille Lordi, pre-
sidente provinciale del-
I'AHPI, sara tenuta dal-
I'on. Arrigo Boldrlni, 

La Federazlone comunl-
sfa romana, raccogliendo 
I'appello deMI'ANPI, ha ade-
rilo alia manifestazione af-
fermando, in un suo co
municato, che c la difesa 
• lo sviluppo delle istitu-
zioni e dei valori democra-
tici conquistatl con la lot
ta di Resistenza costitui-
scono ancora oggi, a 30 an
ni di disfanza dall'inizio di 
quel grand* moto popola-
re che travolse il fasci
smo, il compito principale 
del movimento operaio e 
democratlco a. 

Dopo aver sottolineato la 
gravita delle ripetute ag
gression! fasciste verifica-
tesi In Toscana a in all re 
regioni, anche con la com
plicity di forze antidemo-
cratich* che operano all'in-
terno dell'esercito, la Fe-
deraziono comunista invi
te tutti i lavoratori, le don
ne, I glovani • i cittadini 
di ogni strato sociale a 
partecipara in massa alia 
manifestazione di Porta S. 
Paolo. Esse esorta, infine, 
a promuovere in ogni quar
tier* d*lla citta, • nei co-
muni della provincia, amp! 
schkramenti unitari di 
ad*sion* alia glornata dl 
lotta antifascista « p*r fa

re del 7 settembre un nuo
vo momento di rafforza-
mento dell'unita popolare e 
antifascista a Roma e nel
la provincia, per esigere 
che sia appllcata la lega
lity repubblicana e antifa
scista, stano colpiti a fon-
do gli ispiratori e i man-
danli delle azioni erlmlno-
se, sia awiata a Roma e 
nei Paese una politica di 
progresso e di sviluppo 
economico che elimini alle 
radici le cause del fasci
smo •. 

Altre adesioni alia mani
festazione sono giunte dal
le sezioni di Centocelle del 
PCI, della DC, del P5I, 
del PSDI, del PRI, mentre 
la Federation* giovanile 
comunista romana ha eit-
nunciato per marled! 4 set-
fembre, alle ore 16,30, pres
so la sez. Regola Campl-
telli, un attivo che avra 
p*r tema I'impegno, nei 
XXX anniversario della 
lotta di liberazione e della 
battaglia di Porta S. Pao
lo, del glovani comunistl 
romani nella lotta contro II 
fascismo, per la democra-
zia • la pace. 

Anch* I'Unione giovanile 
romana della Resistenza, 
di cui fanno parte tutti i 
movimenti giovanlll demo-
cratici, ha accolto I'appel
lo lanciato dall* Associa-
zioni partigian* • ha in-
detto per venerdi 7 un cor
teo che, parfendo all* 17 
da piazza dell'Emporio • 
percorrendo via Marmora-
ta, confluira a Porta S. 
Paolo. 

Infine, oggi al l* or* 11,30, 
II C D . d*ll'ANPI • convo-
cato presso la sua s*d* 41 
via crsgli Sclplonl 271. 
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