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Scrivere contro. I giornali antifascisti italiani
in Francia dal 1922 al 1943
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PLAN
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La vivacità e l’originalità della stampa antifascista nel Sud-Ovest

TEXTE

Ri co sti tui re il mo sai co
Sin dal 1924, il fa sci smo, con i suoi me to di li ber ti ci di, l’in tol le ran za
verso il par la men ta ri smo, il plu ra li smo e la li be ra espres sio ne, co‐ 
strin ge va all’esi lio un gran nu me ro d’in tel let tua li, par la men ta ri, re‐ 
spon sa bi li po li ti ci e sin da ca li; parte di quest’elite svol ge va anche
un’in ten sa attività pub bli ci sti ca. Al cu ni si di res se ro verso gli USA e
l’Ame ri ca La ti na, un noc cio lo di co mu ni sti prese la via dell’URSS, i più,
nella spe ran za di con ser va re dei con tat ti con l’Ita lia si sta bi li ro no in
paesi geo gra fi ca men te vi ci ni, Bel gio, Sviz ze ra e Fran cia. Nella scel ta
della terra d’esi lio in ter ven ne ro molti cri te ri; oltre alla vi ci nan za i fuo‐ 
riu sci ti ten ne ro in de bi to conto la democraticità del po te re, la pre‐ 
sen za d’emi gra ti ita lia ni – pre sup po sto ri le van te per poter crea re, al
di fuori della pe ni so la, un’op po si zio ne aven te una certa legittimità –
nonché la si tua zio ne eco no mi ca del paese do ven do prov ve de re al
loro so sten ta men to, se pos si bi le di gni to so.1

1

La de sti na zio ne più ane la ta fu la Fran cia poichè, oltre a sod di sfa re i
cri te ri enun cia ti, nell’im ma gi na rio col let ti vo degli an ti fa sci sti era il
paese dei di rit ti dell’uomo e la terra che aveva già ac col to altri pro fu‐ 
ghi ita lia ni, prima i li be ra li e i re pub bli ca ni ri sor gi men ta li – poi, verso
la fine del XIX se co lo – i so cia li sti e gli anar chi ci. È molto dif fi ci le sta‐ 
bi li re quan ti fu ro no gli an ti fa sci sti che, tra gli anni venti e tren ta, si ri‐ 
fu gia ro no in Fran cia es sen do il loro flus so di lui to in quel lo più vasto
degli emi gra ti eco no mi ci. Se con do al cu ne stime, nel 1926, essi avreb ‐
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be ro rap pre sen ta to il 10% degli Ita lia ni re si den ti in Fran cia, ossia essi
sa reb be ro stati all’in cir ca 76 0002.

L’esi lio ebbe per quest’elite di fuo riu sci ti una dop pia va len za: tu te la re
il pro prio pa tri mo nio cul tu ra le e po li ti co dall’onda di strut tri ce del fa‐ 
sci smo e pro se gui re l’azio ne per il ri pri sti no della de mo cra zia e dello
stato di di rit to. A tal fine essi ri co sti tui ro no in Fran cia e in tutti i paesi
d’esi lio le loro for ma zio ni po li ti che e sin da ca li con i loro ri spet ti vi or‐ 
ga ni di stam pa. Quest’elite, in ef fet ti, ri na sce va fuori dell’Ita lia in tutte
le sue sfu ma tu re dot tri na li e stra te gi che espres se anche at tra ver so
un’in ten sa attività gior na li sti ca. Gli or ga ni di stam pa es sen do il luogo
in cui si ri flet te va no le spe ci fi che identità politiche- ideologiche rap‐ 
pre sen ta no una fonte d’im por tan za ri le van te per la com pren sio ne e
l’ana li si del ca lei do sco pi co mondo fuo riu sci ti sta.

3

Un cen si men to dei gior na li an ti fa sci sti com piu to tra il 1978 e il 1987
dall’Isti tu to Na zio na le per la Sto ria della Li be ra zio ne (INSML) ci dà
un’idea pre ci sa della stam pa pro dot ta dagli Ita lia ni all’este ro nel pe‐ 
rio do tra le due guer re3. Que sta lista si ac com pa gna di tre dati di
gran de im por tan za: ten den za po li ti ca del gior na le, la sua du ra ta e il
luogo di pub bli ca zio ne. Que sto pre zio so cen si men to ci ha per mes so
di ri cer ca re negli ar chi vi le te sta te pro dot te dagli an ti fa sci sti esuli in
Fran cia, di con sul tar le là dove è stato pos si bi le e d’ana liz zar ne il loro
con te nu to. Que sta ri cer ca è stata lunga e dif fi col to sa a causa della
loro di sper sio ne e dell’in com ple tez za delle col le zio ni pos se du te dai
vari ar chi vi.

4

La mag gior parte dei ti to li an ti fa sci sti sono con ser va ti pres so l’Ar chi‐ 
vio Na zio na le di Stato a Roma. Essi sono ar ri va ti in que sto luogo gra‐ 
zie all’opera ze lan te degli agen ti e col la bo ra to ri fa sci sti in ca ri ca ti di
sor ve glia re i fuo riu sci ti. La stam pa co mu ni sta è piut to sto fram men ta‐ 
ria ed al cu ni esem pla ri sono con ser va ti pres so l’Isti tu to Na zio na le
Gram sci a Roma e la Fon da zio ne Fel tri nel li a Mi la no gra zie al de po si to
di ar chi vi pri va ti di an ti fa sci sti di un certo ri lie vo. Tra i luo ghi di con‐ 
ser va zio ne vi è la Bibliothèque Na tio na le de Fran ce e gli Ar chi ves
Départementales. Le difficoltà mag gio ri sono state in con tra te nel re‐ 
pe ri men to dei dati ine ren ti alla loro dif fu sio ne e alle fonti di fi nan zia‐ 
men to, que stio ni sui quali i gior na li tac cio no. Al cu ne in for ma zio ni
sono emer se dal ri tro va men to, nei vari ar chi vi pub bli ci e pri va ti, ita‐ 
lia ni e fran ce si, di car teg gi tra an ti fa sci sti, di rap por ti di pre fet ti, que ‐
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sto ri, in for ma to ri del re gi me, fonti che ab bia mo ov via men te uti liz za to
con cau te la ma che, dal loro raf fron to, ci per met to no di avere un or‐ 
di ne di gran dez za.

Per la Fran cia, l’INSML ha cen si to 230 pe rio di ci in lin gua ita lia na, tra i
quali 179 ti to li an ti fa sci sti. La stam pa an ti re gi me rap pre sen ta va il 77%
dei gior na li ita lia ni pub bli ca ti in Fran cia; la parte re stan te era co sti‐ 
tui ta, in ma nie ra pre pon de ran te, da te sta te fa sci ste e cat to li che. Tra i
gior na li an ti fa sci sti più lon ge vi emer go no co lo ro che erano più po li ti‐ 
ca men te mo de ra ti; tutti i gior na li an ti fa sci sti, tran ne rare ec ce zio ni,
eb be ro una dif fu sio ne al quan to li mi ta ta, si pre su me ri stret ta alla cer‐ 
chia degli esuli e degli emi gra ti eco no mi ci più ac cul tu ra ti, po li ti ciz za ti
e non di spo sti a ri nun cia re all’in for ma zio ne no no stan te le magre ri‐ 
sor se. Se il 75% di que sti gior na li erano pub bli ca ti a Pa ri gi, te sta te di
una certa in fluen za fio ri ro no anche a Mar si glia, Nizza, To lo sa e per si‐ 
no nelle pro vin ce più pe ri fe ri che e ru ra li come Agen o Mon tau ban.

6

La ca te go riz za zio ne per orien ta men to non è sem pre pa le se poichè
ac can to alle te sta te di chia ra ma tri ce ideo lo gi ca come i gior na li re‐ 
pub bli ca ni, so cia li sti, co mu ni sti ed anar chi ci emer go no pe rio di ci frut‐ 
to di sin cre ti smo po li ti co che per semplicità de fi ni re mo come de mo‐ 
cra ti ci e social- liberali. Il grup po po li ti co che van ta va il nu me ro più
ele va to di pe rio di ci era il mo vi men to anar chi co con ben 52 te sta te
pari al 29% del to ta le dei ti to li an ti fa sci sti. Le loro pub bli ca zio ni fu ro‐ 
no però di breve du ra ta a causa della per ce zio ne che le autorità ave‐ 
va no delle for ma zio ni anar chi che. Con si de ra te pe ri co lo se, i loro fogli
erano sot to po sti a se ve ri con trol li e a fre quen ti so spen sio ni alle quali
gli au to ri ri spon de va no crean do nuove te sta te. La stam pa co mu ni sta
an no ve ra va 49 ti to li pari al 27% del to ta le. Ai gior na li co mu ni sti vanno
ag giun ti i 12 ti to li dei dis si den ti di si ni stra. Il gran nu me ro di gior na li
era anche in que sto caso frut to della cen su ra. Al lor quan do una te sta‐ 
ta ve ni va vie ta ta riap pa ri va con un nuovo ti to lo. Anche i ti to li co mu ni‐ 
sti, al pari degli anar chi ci, fu ro no al quan to di scon ti nui ma di un’ec ce‐ 
zio na le vitalità e te na cia.

7

I so cia li sti ap par te nen ti alle due cor ren ti, ri for mi sta e mas si ma li sta
fon da ro no in Fran cia 19 te sta te, pari al 10,6% del to ta le men tre la
stam pa re pub bli ca na era pre sen te con 8 pe rio di ci, pari al 4,5%. Ai ti‐ 
to li po li ti ca men te più tra di zio na li vanno ag giun ti i 5 gior na li social- 
liberali fa cen ti ri fe ri men to al mo vi men to Giu sti zia e Libertà e cor ri‐
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spon den ti al 2,8% e le te sta te de mo cra ti che com pren si ve di ben 23
gior na li, pari al 12,8% del to ta le, tra cui spic ca va la Libertà, l’or ga no
del mo vi men to an ti fa sci sta coa liz za to. Il nu me ro li mi ta to di te sta te
ap par te nen ti alle aree più mo de ra te è stret ta men te le ga to all’in di ce di
gra di men to per ce pi to dalle autorità fran ce si, più quest’in di ce era ele‐
va to più il turn- over dei gior na li di mi nui va. Nell’am bi to della stam pa
an ti fa sci sta si col lo ca va no i gior na li sin da ca li d’ispi ra zio ne so cia li sta e
co mu ni sta con 6 ti to li, pari al 3,4% del to ta le. Alle te sta te an ti fa sci ste
le ga li va ag giun ta la stam pa co mu ni sta clan de sti na pro dot ta du ran te
il re gi me di Vichy e l’oc cu pa zio ne na zi sta della Fran cia. Tra i fogli ar‐ 
ri va ti fino a noi vi è la Let te rediSpar ta co e LaPa ro ladegliIta lia ni.

Per com ple ta re la mappa dei gior na li ita lia ni di ma tri ce po li ti ca stam‐ 
pa ti in que sto pe rio do in Fran cia vanno men zio na ti i pe rio di ci di
segno op po sto ossia gli or ga ni di stam pa fa sci sti. L’in chie sta dell’Isti‐ 
tu to ne ha cen si ti 9, tra i più in fluen ti, Il Le gio na rio, l’or ga no dei Fasci
Ita lia ni all’Este ro. L’in te res se che la chie sa cat to li ca pre sta va all’emi‐ 
gra zio ne fa ce va na sce re ad Agen Il Cor rie re, or ga no emi nen te men te
po li ti co delle Mis sio ni Cat to li che in Eu ro pa, dif fu so in Fran cia e in
Bel gio. Il Cor rie re fu par ti co lar men te lon ge vo poichè edito dal 1926 al
1944. Lungi dall’oc cu par si di que stio ni di chie sa o di fede set ti ma nal‐ 
men te com men ta va la po li ti ca ita lia na in chia ve aper ta men te na zio‐ 
na li sta.

9

Vi erano in fi ne i gior na li ema na zio ne di as so cia zio ni eco no mi che, per
lo più agri co le, crea ti sia da an ti fa sci sti che fa sci sti. Rien tra no in
quest’area 32 te sta te pari al 14% del to ta le dei gior na li ita lia ni in Fran‐ 
cia. Se la stra gran de mag gio ran za della stam pa an ti fa sci sta in Fran cia
era in lin gua ita lia na non man ca ro no esem pi di te sta te bi lin gue come
L’At te sa, edita ad Agen, o in te ra men te in fran ce se come Ita lie or ga no
at tra ver so il quale per un tempo bre vis si mo la Lega Ita lia na dei Di rit ti
dell’Uomo (LIDU) si indirizzò all’opi nio ne fran ce se e in ter na zio na le.
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In sie me ma di vi si: idee, osta co li,
spe ran ze della stam pa an ti fa sci ‐
sta
Ad den tran do ci nell’ana li si del loro con te nu to emer go no degli ele‐ 
men ti di con ver gen za. Pur nella diversità di orien ta men to un filo
rosso le ga va la stam pa an ti fa sci sta: essa fu stru men to di col le ga men‐ 
to tra gli esuli, il luogo di contro- informazione sulla po li ti ca ita lia na
nonché spa zio d’edu ca zio ne ideo lo gi ca. Una ni ma men te essa
considerò il fa sci smo come il ri tor no all’oscu ran ti smo, l’espres sio ne di
un po te re oli gar chi co, in ci vi le e an ti sto ri co.

11

Le di ver gen ze fu ro no però al tret tan to nu me ro se e pro fon de cri stal‐ 
liz zan do si in tor no a tre cli va ges: le cause del fa sci smo, i me to di per
com bat ter lo ed in fi ne il tipo di società da ri co strui re dopo l’in ter mez‐ 
zo to ta li ta rio. In me ri to alla primo punto le con trap po si zio ni si coa‐ 
gu la va no in tor no alla let tu ra duale del fa sci smo. Se per la stam pa so‐ 
cia li sta e co mu ni sta la dit ta tu ra rap pre sen ta va la rea zio ne della bor‐ 
ghe sia alla conflittualità so cia le dell’im me dia to do po guer ra, per la
stam pa re pub bli ca na e social- liberale il suo av ven to tro va va le sue ra‐ 
di ci nel de fi cit di de mo cra zia esi sten te nell’Ita lia li be ra le, nell’ar re tra‐ 
tez za ci vi le e mo ra le degli Ita lia ni, si tua zio ne che li pre di spo ne va alla
su bor di na zio ne.

12

In me ri to alle modalità di lotta al fa sci smo il ter re no di di vi sio ne era
co sti tui to dall’uso di mezzi il le ga li. Se per i gior na li so cia li sti, sia mas‐ 
si ma li sti che ri for mi sti il re gi me an da va fron teg gia to in for man do e
de nun cian do gli abusi, la stam pa re pub bli ca na ed in par ti co la re Giu‐ 
sti zia e Libertà pre me va per l’or ga niz za zio ne di un’azio ne clan de sti na
in Ita lia fi na liz za ta ad un’in sur re zio ne po po la re; que sta po si zio ne era
in parte con di vi sa dalla stam pa co mu ni sta che pre me di ta va il crol lo
della dit ta tu ra at tra ver so l’in fil tra zio ne delle strut tu re fa sci ste. Ar roc‐ 
ca ta su po si zio ne d’illegalità più estre me la stam pa anar chi ca per la
quale la dit ta tu ra an da va col pi ta at tra ver so l’or ga niz za zio ne di at ten‐ 
ta ti.

13

Ri spet to al pro get to po li ti co del dopo- regime tutta la stam pa an ti fa‐ 
sci sta non co mu ni sta pre ve de va una ri na sci ta dell’Ita lia su basi de mo ‐
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cra ti che perchè solo dalla de mo cra zia po te va ger mo glia re una società
so cial men te equa. Nel corso degli anni tren ta anche la stam pa co mu‐ 
ni sta evol ve va in que sto senso. La mag gior parte dei gior na li an ti fa‐ 
sci sti eb be ro un con te nu to al ta men te in tel let tua le do vu to alla com‐ 
po si zio ne delle loro re da zio ni e allo spes so re cul tu ra le dei loro col la‐ 
bo ra to ri. Quasi tutti i gior na li fu ro no di ret ti da lea ders po li ti ci con un
li vel lo cul tu ra le medio alto, tal vol ta uni ver si ta rio, o da in tel let tua li
che ave va no ri ve sti to in Ita lia ca ri che par ti ti che ed isti tu zio na li di un
certo ri lie vo e che ave va no anche un’espe rien za gior na li sti ca alle
spal le.

L’attività pub bli ci sti ca sia pure fa ci li ta ta dall’espe rien za dei re dat to ri
do vet te bar ca me nar si tra un ri vo lo di difficoltà prima tra tutte il re‐ 
pe ri men to delle no ti zie. Non po ten do avere in Ita lia i loro pro pri cor‐ 
ri spon den ti o in via ti tutti i gior na li an ti fa sci sti do vet te ro crear si una
rete clan de sti na d’in for ma to ri co sti tui ta da per so ne fi da te che fa ce‐ 
va no giun ge re, at tra ver so per cor si in so li ti, im ma gi na ti vi e di scre ti, le
no ti zie che ri le va va no il volto an ti de mo cra ti co del re gi me e che la
stam pa fa sci sta pas sa va sotto si len zio. At tra ver so que sta rete le no ti‐ 
zie però ar ri va va no in ma nie ra di scon ti nua e so ven te so la men te da
al cu ne zone. In uno stam pa to dal ti to lo Per Co mu ni ca re con i fuo riu‐ 
sci ti si legge:

15

Non si pos so no in via re fi du cia ri perchè il go ver no non con ce de pas ‐
sa por ti che ai fa sci sti; non si pos so no scri ve re let te re e spe cial men te
quel le che en tra no in Ita lia ven go no cen su ra te. Cer ta men te tu co no ‐
sci un in di riz zo di un tuo com pae sa no, di un tuo ex- compagno di
par ti to, di un emi gra to qua lun que che sai di idee an ti fa sci ste. Eb be ne
tu devi in via re pe rio di ca men te e con la mas si ma regolarità delle let ‐
te re a quest’amico. Na tu ral men te tu non devi fir ma re. Scri vi le let te re
a mac chi na o con una cal li gra fia al te ra ta. [...] . Le tue let te re de vo no
ser vi re prima di tutto ad in for ma re gli emi gra ti i quali di spon go no di
una stam pa in Eu ro pa e in Ame ri ca [...]. Tutto ciò che la stam pa fa sci ‐
sta non pub bli ca è utile a noi. Manda anche gior na li fa sci sti di pro ‐
vin cia che dif fi cil men te giun go no all’este ro, ri ta gli, ma ni fe sti di pro ‐
pa gan da4.

Le in for ma zio ni ve ni va no at tin te anche della stam pa stra nie ra, piut ‐
to sto in gle se, perchè più ricca di no ti zie sull’Ita lia nonchè dalla stam ‐
pa fa sci sta o fa sci stiz za ta della quale i fuo riu sci ti ne fa ce va no una



Scrivere contro. I giornali antifascisti italiani in Francia dal 1922 al 1943

contro- lettura; anche le no io se cro na che di go ver no, il pro pa gan di ‐
sti co ce ri mo nia le fa sci sta, le omis sio ni era og get to d’ese ge si.

L’in for ma zio ne an ti fa sci sta do vet te fare i conti con un’altra difficoltà,
assai più grave, il suo fi nan zia men to. Le fonti fi nan zia rie dei quali i
gior na li si av va le va no: le ven di te, le sot to scri zio ni pres so i let to ri
agia ti, le for ma zio ni po li ti che pro gres si ste fran ce si o in ter na zio na li e
la pubblicità si ri ve la ro no in suf fi cien ti ed inaf fi da bi li perchè la cer chia
dei let to ri, come ab bia mo già detto, era molto ri stret ta e di spo ne va di
scar se ri sor se, perchè i ric chi fi lan tro pi erano rari e poco ge ne ro si,
perchè le somme pro ve nien ti dalla solidarietà in ter na zio na le erano
mo de ste e la pubblicità com mer cia le quasi as sen te. Il so cia li sta Fi lip‐ 
po Tu ra ti a pro po si to delle in ser zio ni pub bli ci ta rie scri ve va in una sua
let te ra a Tor qua to Di Tella, un sot to scrit to re chia ve dell’an ti fa sci smo
del quale par le re mo più in basso:

16

Tro ve re te stra no che la pubblicità renda così poco nep pu re 4000
fran chi, si è ten ta to e ri ten ta to in va no di farla ren de re di più. I com ‐
mer cian ti ita lia ni pur così nu me ro si qui te mo no le rap pre sa glie del
fa scio e dei con so la ti e se qual cu no, crepi l’ava ri zia, mette fuori 50
fran chi si rac co man da che non si pub bli chi il suo nome5.

L’in de bi ta men to cro ni co fu il male en de mi co del quale soffrì la stam‐ 
pa an ti fa sci sta e la chiu su ra fu l’as sil lo per ma nen te. La scom par sa di
molte te sta te fu in ef fet ti cau sa ta dallo stran go la men to fi nan zia rio.

17

I primi gior na li ven ne ro fon da ti all’ini zio degli anni venti con l’ar ri vo
in Fran cia della prima on da ta di ri fu gia ti co sti tui ta prin ci pal men te da
co mu ni sti, i primi ad es se re per se gui ta ti dal re gi me. Per sal va guar da‐ 
re la loro in di pen den za ri spet to al PCF que sti primi pro fu ghi da va no
vita ai primi bol let ti ni in lin gua ita lia na di ma tri ce an ti fa sci sta e an ti‐ 
ca pi ta li sta; il primo tra tutti fu l’Aral do fon da to a Pa ri gi nel marzo del
1922 e proi bi to dalle autorità fran ce si alla fine del 1923. In se gui to a
que sto primo di vie to la pub bli ca zio ne as sun se il nome di Or di ne
Nuovo, poi La Ri scos sa dal 1924 al 1926. La cen su ra si ste ma ti ca do vu ta
ad una mag gio re severità del go ver no fran ce se nei con fron ti dei co‐ 
mu ni sti portò alla crea zio ne, sem pre nella ca pi ta le, di una lunga serie
di altri fogli: Il fron te an ti fa sci sta (1927-1930), La Ri scos sa della
Gioventù (1928), La Voce Pro le ta ria (1928-1929), Ban die ra Rossa (1933),
La No stra Ban die ra (1933-1934), La Ban die ra dei La vo ra to ri (1934), Vita
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Ope ra ia (1934), Voce Ope ra ia (1934), L’Idea Po po la re (1935-1936), Il
Grido del Po po lo (1936-1937), Fraternité (1937-1938), La Voce degli Ita‐ 
lia ni (1937-1939)6. Tra i gior na li dei dis si den ti co mu ni sti pos sia mo ci‐ 
ta re il Bol let ti no dell’Op po si zio ne (1931-1933) or ga no del grup po tro‐ 
tski sta.

L’unico gior na le co mu ni sta ad aver avuto un’esi sten za di lunga du ra ta
fu Stato Ope ra io , pub bli ca to dal 1927 al 1939, sem pre a Pa ri gi, e dal
1940 al 1943 a New- York. Te re sa Noce nelle sue me mo rie, Ri vo lu zio‐ 
na ria di pro fes sio ne spie ga con chia rez za le ra gio ni del gran nu me ro
di ti to li co mu ni sti:

19

7

Nei tre anni in cui mi oc cu pai del gior na le co mu ni sta dell’emi gra zio ‐
ne do vem mo cam biar gli nome al me no una ven ti na di volte8. Quan ‐
tun que la Fran cia aves se go ver ni più o meno de mo cra ti ci, l’am ba scia ‐
ta ita lia na e la po li zia fa sci sta in ter ve ni va no di con ti nuo sicchè ogni
tanto pren den do a pre te sto que sto o quell’ar ti co lo il set ti ma na le ve ‐
ni va so spe so. Poichè il gior na le co sti tui va un le ga me or ga niz za ti vo
con i la vo ra to ri ita lia ni che non po te va mo la scia re in ter rot to nep pu re
per qual che set ti ma na im pa ram mo a neu tra liz za re le mi su re rea zio ‐
na rie del go ver no fran ce se te nen do sem pre pron ta in re da zio ne una
nuova te sta ta e re la ti va au to riz za zio ne per un altro di ret to re re spon ‐
sa bi le. In tal modo, con un ri tar do tutt’al più di un gior no o due, il
nuovo gior na le pren de va il posto di quel lo so spe so.

Dalla te sti mo nian za di Te re sa Noce emer ge che il con te nu to della
stam pa co mu ni sta sa reb be stata ela bo ra ta da una re da zio ne pro le ta‐ 
ria co sti tui ta da sem pli ci mi li tan ti, as si dui let to ri, che sug ge ri va ai re‐ 
dat to ri o qua dri di par ti to, gli ar go men ti da trat ta re, di scu te va gli ar‐ 
ti co li già pub bli ca ti, si adi ra va per gli ar go men ti sug ge ri ti e non trat‐ 
ta ti ma so prat tut to for ni va no ti zie ar ri va te dall’Ita lia. Te re sa Noce
rac con ta: «  Dopo aver ben cri ti ca to il gior na le i com pa gni ti ra va no
fuori fo gliet ti e buste sdru ci te. Sui fo gliet ti vi erano brani di let te re
ap pe na giun te dall’Ita lia con no ti zie di ret te dalle fab bri che e dalle
città ita lia ne »9.

20

Dai fogli co mu ni sti ela bo ra ti dal basso si di stin gue va Stato Ope ra io,
l’or ga no uf fi cia le del PCI in esi lio che aveva un ca rat te re pre va len te‐ 
men te teo ri co con il com pi to d’ela bo ra re la linea del par ti to e di co‐ 
strui re un pen sie ro or ga niz za to in sin to nia con la dot tri na marxista- 
leninista-stalinista e con tro le de ri ve trotz ki ste. Stato Ope ra io, come
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so ste nu to da Rug ge ro Grie co, non era un or ga no di massa bensì uno
stru men to de sti na to a for ma re i qua dri di par ti to ad es se re dei buoni
pro pa gan di sti, delle ef fi cien ti cin ghie di tra smis sio ne delle di ret ti ve
del par ti to. Per il suo alto pro fi lo ideo lo gi co la ri vi sta «  non an da va
solo letta ma stu dia ta »10. Nella sua lunga esi sten za si al ter na no pe‐ 
rio di di forte rigidità nei con fron ti dei so cia li sti a fasi d’aper tu re so‐ 
prat tut to nell’età dei fron ti po po la ri.

Que sta ri vi sta benchè au to re vo le ebbe per la sua non fa ci le com pren‐ 
sio ne una ti ra tu ra oscil lan te tra le 2000 e le 3000 copie di cui solo la
metà dif fu se in Fran cia con tro le 12 000 dell’Aral do alla fine del 192311.
Pa ra dos sal men te l’or ga no di stam pa uf fi cia le del par ti to che aveva il
mag gior nu me ro d’iscrit ti e di mi li tan ti, la mag gio re in fluen za sulle
masse emi gra te aveva un nu me ro di let to ri re la ti va men te basso. Alle
ri chie ste della base di ren der lo più ac ces si bi le con ar ti co li più sem pli‐ 
ci, più brevi, più po po la ri, i re dat to ri della ri vi sta si mo stra ro no al‐ 
quan to in tran si gen ti come leg gia mo nel nu me ro del mag gio 1927� « Ci
si è detto che la ri vi sta è pe san te ma bi so gna che i com pa gni, i let to ri
fac cia no lo sfor zo non solo di leg ge re ma di stu dia re al me no un po’ ».
Nel nu me ro del marzo 1928 essi ri ba di va no la stes sa po si zio ne scri‐ 
ven do: « Stato Ope ra io ha bi so gno d’af fron ta re te ma ti che com ples se
che non si pos so no pie ga re a fa ci li vol ga riz za zio ni in quan to fa reb be
della ri vi sta un corso di di spen se sco la sti che ». Que sto pe rio di co poté
man te ne re fino al suo tra sfe ri men to a New- York, nel 1939, un pro fi lo
pret ta men te con cet tua le perchè il PCI in esi lio in for ma va e mo bi liz‐ 
za va i suoi mi li tan ti at tra ver so le te sta te su ci ta te, dal pro fi lo molto
più sem pli ce.
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Fig.01

voce degli ita lia ni
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Fig.02

grido del po po lo

Il gior na le co mu ni sta più po po la re fu in con fu ta bil men te La Voce degli
Ita lia ni , por ta vo ce dal 1937 al 1939 dell’Unio ne Po po la re Ita lia na
(UPI), un’or ga niz za zio ne nella quale il PCI, al di sopra di ogni ten den‐ 
za po li ti ca, aspi ra va a fe de ra re tutti gli an ti fa sci sti e tutti gli emi gra ti
ita lia ni « one sti, amici della pace e del pro gres so ». L’UPI era la ri sul‐ 
tan te del Fron te Po po la re fran ce se e delle nuove di ret ti ve so vie ti che
se con do le quali, di fron te alla mi nac cia na zi sta, la com pat tez za della
si ni stra do ve va pre va le re sulla ri vo lu zio ne an ti ca pi ta li sti ca.

23

12

La Voce degli Ita lia ni as su me va la veste di quo ti dia no, una ca den za
molto rara nella stam pa degli esuli e co no sce va sin da su bi to una
larga dif fu sio ne, 20 000 copie al gior no e 4000 ab bo na ti13. La chia ve
del suo suc ces so era dà at tri buir si alle sue po si zio ni am pia men te
con di vi si bi li e rias su mi bi li in una lotta in cen tra ta su «  pane, pace e
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libertà »; al suo voler es se re il polo d’ag gre ga zio ne degli Ita lia ni al di là
delle bar rie re ideo lo gi che ed in fi ne al pro fi lo dei suoi di ret to ri, due fi‐ 
gu re molto in fluen ti e po po la ri: Giu sep pe Di Vit to rio, il lea der dell’or‐ 
ga niz za zio ne sin da ca le CGDL (Con fe de ra zio ne Ge ne ra le del La vo ro),
e Luigi Cam po lon ghi, il pre si den te della LIDU, la più nota delle or ga‐ 
niz za zio ni an ti fa sci ste. La Voce degli Ita lia ni, le ga ta alle sorti dell’Upi,
scom pa ri va nel 1939 quan do, in se gui to al patto di non ag gres sio ne
nazi- sovietico, tutte le or ga niz za zio ni co mu ni ste in Fran cia ven ne ro
vie ta te.

La pub bli ci sti ca so cia li sta edita in Fran cia risentì for te men te delle di‐ 
vi sio ni in ter ne al par ti to tra ri for mi sti, uni fi ca zio ni sti (fau to ri
dell’unità dei so cia li sti), ter zi sti (fau to ri dell’unità tra so cia li sti e co‐ 
mu ni sti) e mas si ma li sti (con tra ri ad una qual sia si uni fi ca zio ne). Con
l’esi lio dell’esta blish ment so cia li sta nel 1926 ve ni va ri crea to a Pa ri gi
un’edi zio ne dell’Avan ti! 14 il cui con trol lo fu as sun to dalla cor ren te
mas si ma li sta. Que sto gior na le fu pub bli ca to fino al 1940; per al cu ni
pe rio di esso fu di ret to da An ge li ca Ba la ba noff una delle rare donne di
spic co del mo vi men to an ti fa sci sta ad aver as sun to le re di ni di un
gior na le.
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I so cia li sti ri for mi sti si rac col se ro in ve ce a par ti re dal 1928 at tor no a
Ri na sci ta So cia li sta, ri vi sta di ret ta da Giu sep pe Mo di glia ni in sie me a
Fi lip po Tu ra ti e Clau dio Tre ves, espo nen ti sto ri ci di que sto par ti to,
nonché ex- parlamentari15. Men tre i ter zi ni prima di con flui re nel
1930 nel PCI crea va no Il No stro Avan ti. Gli uni fi ca zio ni sti di fron te
all’impossibilità di strap pa re la di re zio ne de L’Avan ti ai mas si ma li sti
fon da va no nel 1934 Il Nuovo Avan ti di ret to fino al 1939 da Pie tro
Nenni. Sia pure nella diversità tutte que ste te sta te dell’area so cia li sta
fu ro no i cu sto di del loro pa tri mo nio, luogo d’ana li si della loro scon fit‐ 
ta di fron te al fa sci smo, di ri fles sio ne sul come su pe ra re le di vi sio ni
in ter ne all’an ti fa sci smo e sul come con ci lia re, in una società tutta da
co strui re, la de mo cra zia con il so cia li smo.
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La loro dif fu sio ne non fu però all’al tez za dell’eredità della quale si
con si de ra va no de po si ta ri: L’Avan ti non rag giun se mai una ti ra tu ra su‐ 
pe rio re alle 5000 copie men tre Il Nuovo Avan ti rag giun se le 7000-
8000 copie tra il 1934-35 dif fu se in Fran cia, Sviz ze ra, Bel gio e Ame ri‐ 
ca16. A fron te d’una ti ra tu ra al quan to mo de sta la stam pa so cia li sta, in
par ti co lar modo l’Avan ti! e Ri na sci ta So cia li sta, non ebbe gravi pro ble‐
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mi fi nan zia ri. Quest’ul ti mo or ga no poté in fat ti con fi da re su sva ria ti
aiuti pro ve nien ti dagli am bien ti so cia li sti nord ame ri ca ni e ar gen ti ni,
dalle coo pe ra ti ve edili, l’Eman ci pa zio ne e il Pro gres so, crea te dagli
stes si so cia li sti so prat tut to del Sud- Ovest, ed in fi ne su un sus si dio
annuo ver sa to dall’In ter na zio na le Ope ra ia So cia li sta (IOS). Quest’or‐ 
ga niz za zio ne por ta va soc cor so agli esuli so cia li sti pro ve nien ti dai
paesi pri va ti di de mo cra zia at tra ver so il fondo Mat teot ti17. Nella cor‐ 
ri spon den za tra Frie drich Adler, il se gre ta rio della IOS, e Giu sep pe
Mo di glia ni si fa ri fe ri men to ad un con tri bu to men si le di 15000 fran chi
che ve ni va uti liz za ti non solo per rie qui li bra re i bi lan ci del gior na le
ma anche per fi nan zia re ini zia ti ve an ti fa sci ste con dot te uni ta ria men‐ 
te con altre for ma zio ni po li ti che18. Un so ste gno sia pure al di sotto
delle aspet ta ti ve della re da zio ne ve ni va anche dai so cia li sti mo de ra ti
eu ro pei. Fi lip po Tu ra ti in una let te ra a Va len ti no Pit to ni, ex- dirigente
so cia li sta trie sti no, sot to li nea va gli sfor zi da com pie re per po ter li ot‐ 
te ne re:

In so stan za che ab bia no ca pi to i no stri bi so gni e che si siano in te res ‐
sa ti dav ve ro, anche ma te rial men te, ossia a suon di quat tri ni [...] non
ci sono, o al me no non ci fu ro no fino a ieri che i com pa gni au stria ci:
un po’ per l’in fluen za tua e di El lem bo gen, un po’ perchè vi sen ti te
anche voi mi nac cia ti da pres so dal fla gel lo che colpì noi altri. Per l’ul ‐
ti ma di que ste ra gio ni ci mo stra no sim pa tia i Belgi, […]: ma mi se ra bi li
quat tri ni nean che l’in ten zio ne […]. I Fran ce si che hanno l’onore (?) di
ospi tar ci sono i primi... ad es se re gli ul ti mi. Gli In gle si ga reg gia no con
essi (....). I Te de schi si de ci se ro solo ora in se gui to a una mia let te ra a
Stam p fer del set tem bre scor so a slac cia re il bor sel li no of fren do ci,
crepi l’ava ri zia, 2000 mar chi […]19.

L’azio ne pub bli ci sti ca dei so cia li sti ri for mi sti si espres se anche at tra‐ 
ver so La Libertà, or ga no di stam pa della Con cen tra zio ne, car tel lo che
tra il 1927-1934 unì le forze an ti fa sci ste non co mu ni ste20. In sin to nia
con lo spi ri to plu ra li sta dell’or ga niz za zio ne la re da zio ne della Libertà
era co sti tui ta da Tre ves e Mo di glia ni, espo nen ti del so cia li smo mo de‐ 
ra to, da Nenni e An ge li ca Ba la ba noff, di ri gen ti della cor ren te so cia li‐ 
sta mas si ma li sta, da Mario Pi stoc chi e Fer di nan do Schia vet ti re spon‐ 
sa bi li del par ti to re pub bli ca no, da Al ce ste De Am bris e Al ber to Cian ca
rap pre sen tan ti della LIDU e da Bruno Buoz zi e Fe li ce Qua gli no per la
CGDL (Con fe de ra zio ne Ge ne ra le del La vo ro).
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Fig.03

Avan ti
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Fig.04

libertà

Dall’ana li si del gior na le emer go no i suoi obiet ti vi prin ci pa li: te ne re
unito l’an ti fa sci smo non co mu ni sta e fare dell’in for ma zio ne l’arma che
avreb be do vu to con tri bui re all’in de bo li men to del re gi me. For ni re agli
emi gra ti ita lia ni e all’opi nio ne pub bli ca in ge ne ra le una co no scen za
pre ci sa del fa sci smo avreb be, se con do la linea del gior na le, crea to in‐ 
tor no al re gi me un iso la men to tale da mi nar ne la sua esi sten za.
L’azio ne an ti fa sci sta, per la re da zio ne della Libertà, si iden ti fi ca va con
l’attività in for ma ti va. Nel gior na le si ri flet te va lo spi ri to aven ti nia no
della Con cen tra zio ne – ossia la per sua sio ne che il fa sci smo fosse un
in ci den te di per cor so sul cam mi no della de mo cra zia ita lia na, che
aves se un ca rat te re tran si to rio, che l’op po si zio ne do ve va li mi tar si alla
sua de nun cia in at te sa della sua di sin te gra zio ne e pre pa rar si a ri pri‐ 
sti na re lo Stato de mo cra ti co in continuità con quel lo esi sten te nel
pe rio do pre- fascista. As su men do que sta po si zio ne il gior na le ab brac‐ 
cia va, agli occhi degli anti- concentrazionisti, una vi sio ne al quan to
sta ti ca ed at ten di sta dell’an ti fa sci smo.

29

Pas san do dalla linea edi to ria le agli aspet ti in for ma ti vi, La Libertà non
aven do in Ita lia una rete clan de sti na re ce pi va con tempestività le no ‐
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ti zie sull’Ita lia gra zie alla let tu ra cri ti ca di quasi tutti i gior na li fa sci‐ 
stiz za ti ai quali era ab bo na ta: Il Cor rie re della Sera, LaGaz zet ta Uf fi‐ 
cia le, Il Cor rie re Pa da no, L’Os ser va to re Ro ma no, Il Po po lo di Ro ma gna,
Il Resto del Car li no, Il Te ve re, La Tri bu na, e da al cu ne ri vi ste come La
Nuova An to lo gia e Pro ble mi di La vo ro. Inol tre per l’ela bo ra zio ne delle
ar go men ta zio ni i col la bo ra to ri del gior na le po te va no av va ler si di una
ricca biblioteca- archivio21. Que sta te sta ta ebbe anche il pre gio di
spo sta re il di bat ti to sulla de mo cra zia dall’Ita lia all’Eu ro pa e di ospi ta re
le penne più pre sti gio se del fuo riu sci ti smo ivi com pre si al cu ni co mu‐ 
ni sti.

La dif fu sio ne pur tut ta via de lu se le aspet ta ti ve dei re dat to ri: La Libertà
di chia ra va nel 1927 una ti ra tu ra di 15 000 copie e 2500 ab bo na ti22.
L’impossibilità o l’incapacità del gior na le d’au men ta re il nu me ro dei
let to ri fe de li ebbe gravi con se guen ze fi nan zia rie che non fu ro no
estra nee alla sua chiu su ra. Le sue mag gio ri fonti di fi nan zia men to
erano le coo pe ra ti ve di la vo ro edili23 e le sot to scri zio ni i cui in troi ti
ve ni va no set ti ma nal men te pub bli ca ti sul gior na le per ra gio ni emu la ti‐ 
ve. Dai dati pub bli ca ti dalla te sta ta e dal car teg gio di Fi lip po Tu ra ti
emer ge che La Libertà tro va va in un in du stria le italo- argentino, Tor‐ 
qua to Di Tella, il mag gio re sot to scrit to re24. Di Tella era de fi ni to da
Tu ra ti « il raro amico idea li sta all’este ro ». Una let te ra del 21 gen na io
1929 in cui il lea der so cia li sta rin gra zia va il ge ne ro so Di Tella getta
una ge li da luce sugli Ita lia ni agia ti che vi ve va no fuori dell’Ita lia e suoi
quali il mo vi men to an ti fa sci sta con ta va molto:
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Siete [ri vol to a Di Tella] un raro so ste ni to re fra i tanti amici ab bien ti
che per lo più ma sche ra no sotto il pre te sto della paura la loro ava ri ‐
zia e non ca pi sco no che non mai come in que sto mo men to, se vo les ‐
se ro, po treb be ro met te re a frut to, mo ra le certo, forse anche a frut to
ma te ria le, le loro inu ti li ric chez ze. Quan do il gior no verrà, e cer ta ‐
men te verrà, che po tre te usci re dall’ano ni mo (sem pre ri vol to a Di
Tella) e po tre mo scri ve re la sto ria di que sti anni di pas sio ne, il vo stro
nome dovrà es se re posto in ben chia ra luce per avere voi di lon ta no,
e senza al cu no im me dia to in te res se egoi sti co, fi nan zia to, quasi solo,
e così ef fi ca ce men te, il no stro mo de sto ma non inu ti le la vo ro.25

Il so ste gno di Di Tella fi gu ra nella lista delle sot to scri zio ni pub bli ca te
dalla Libertà sotto la di ci tu ra « ar gen ti na », sotto di ver si pseu do ni mi
e in somme spez zet ta te per pro teg ge re il suo unico so ste ni to re dalle
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ri tor sio ni del re gi me e per di mo stra re che l’an ti fa sci smo era al quan to
dif fu so. Tra il 1928 e il 1931 Di Tella in via va alla Con cen tra zio ne,
affinché essa po tes se fi nan zia re le attività edi to ria li, ben 419 000
fran chi26. Le laute sov ven zio ni di Di Tella ser vi ro no anche ad ar ric‐ 
chi re la biblioteca- archivio del gior na le e a sot to scri ve re i nu me ro si
ab bo na men ti alla stam pa fa sci sta.

La Libertà usci va di scena nel 1934 in se gui to ad una nuova ri com po‐ 
si zio ne delle forze an ti fa sci ste: l’al lean za dei so cia li sti con i co mu ni sti
ita lia ni met te va un ter mi ne al car tel lo delle forze so cia li ste e so cial‐ 
de mo cra ti che e di ri fles so al gior na le, il loro stru men to di coe sio ne.
Ad ac ce le ra re la sua chiu su ra contribuì, come già ac cen na to, il gran de
de fi cit che il gior na le aveva ac cu mu la to dal 1931, ossia da quan do Di
Tella, col pi to dalla crisi eco no mi ca, aveva ral len ta to le sot to scri zio ni.
Per ti ra re avan ti e chiu de re il bi lan cio del 1932 il gior na le lan cia va
pres so i let to ri una sot to scri zio ne straor di na ria pub bli can do il 24 no‐ 
vem bre 1932 quest’ap pel lo:
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Noi siamo po ve ri, po ve ri, po ve ri; non ab bia mo fondi se gre ti. Noi vi ‐
via mo fi nan zia ria men te della sola attività in du stria le della Libertà e
della sot to scri zio ne pub bli ca; noi con tia mo esclu si va men te sull’an ti ‐
fa sci smo. All’an ti fa sci smo noi ci ri vol gia mo con si cu ra fi du cia. Noi
ab bia mo bi so gno di 30.000 fran chi per chiu de re il 1932. Noi ab bia mo
bi so gno di 5000 nuovi ab bo na ti (...). Que sti, lo di cia mo con tutta
fran chez za e fer mez za, sono per noi necessità di vita.

La sot to scri zio ne straor di na ria fruttò, come an nun cia to da La Libertà
del 5 gen na io 1933, ben 50.000 fran chi, in suf fi cien ti però ad as sor bi re
il de bi to. La crisi eco no mi ca ri flet ten do si su quel la po li ti ca por ta va
alla scom par sa del gior na le.
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Al fine di sen si bi liz za re l’opi nio ne pub bli ca sui ri schi di con ta gio ne del
fa sci smo, sul pe ri co lo che esso rap pre sen ta va per l’Eu ro pa le for ma‐ 
zio ni coa liz za te nella Con cen tra zio ne fon da va no nel 1928 Ita lia, un
bol let ti no quin di ci na le in fran ce se27. Nel 1930 venne anche stam pa ta
una ver sio ne in in gle se, Italy Today a cura del grup po lon di ne se
Friends of Ita lian Free dom. Venne pro get ta ta anche una ver sio ne in
te de sco che non vide mai la luce. La ver sio ne fran ce se aveva una ti ra‐ 
tu ra di 3000 copie e ve ni va dif fu sa gra tui ta men te pres so i mem bri del
go ver no fran ce se, le am ba scia te stra nie re in Fran cia, gli or ga ni di

35



Scrivere contro. I giornali antifascisti italiani in Francia dal 1922 al 1943

stam pa fran ce si e stra nie ri. Il bol let ti no Ita lia fu in gran parte fi nan‐ 
zia to da Di Tella; esso scom pa ri va nel 1932 quan do le sot to scri zio ni
del ge ne ro so do na to re ca la ro no sen si bil men te28.

I Re pub bli ca ni oltre ad es se re at ti vi nella re da zio ne della Libertà si
espri me va no at tra ver so i loro pro pri gior na li. Con l’esi lio in Fran cia di
al cu ni lea der di ri lie vo come Ci pria no Fac chi net ti, Mario Pi stoc chi,
Mario Ber ga mo, Au re lio Na to li, Ran dol fo Pac ciar di ve ni va fon da to a
Pa ri gi nel 1926 l’Ita lia del Po po lo, l’or ga no della Fe de ra zio ne dei Re‐ 
pub bli ca ni d’Eu ro pa di ret to da Au re lio Na to li. Que sto gior na le oltre
ad es se re par ti co lar men te at ti vo nella de nun cia del fa sci smo, si fece
l’eco delle po si zio ni della Con cen tra zio ne es sen do un pa le se di fen so‐ 
re dell’unio ne delle forze an ti fa sci ste in esi lio. Quan do però nel 1932
l’ap pog gio alla Con cen tra zio ne di ven ta va pomo di di scor dia per i re‐ 
pub bli ca ni, la cor ren te di si ni stra che l’ac cu sa va d’im mo bi li smo dava
vita ad un nuovo quin di ci na le L’Ini zia ti va (1932-1933). I di bat ti ti teo ri‐ 
ci tro va va no in ve ce spa zio sul men si le Pro ble mi della Ri vo lu zio ne Ita‐ 
lia na (1931-1939), una ri vi sta aper ta alla diversità d’opi nio ne. In que sta
te sta ta ri tro via mo ar ti co li fir ma ti dal so cia li sta San dro Per ti ni, dal
gel li sta Sil vio Tren tin, dall’ex- anarchico sin da ca li sta Al ce ste De Am‐ 
bris. Que sta ri vi sta at tra ver so il con fron to e il di bat ti to favorì l’av vi ci‐ 
na men to tra i re pub bli ca ni di si ni stra e i so cia li sti. Di ri le van te pro fi lo
in tel let tua le venne pub bli ca ta prima a Mar si glia, poi a Nancy.
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Il par ti to re pub bli ca no per ri col le gar si con il mondo degli emi gra ti
ita lia ni, dal quale si era se pa ra to a causa delle sue la ce ra zio ni in ter ne
crea va a Pa ri gi nel 1937 un’ul ti mo gior na le, il set ti ma na le La Gio va ne
Ita lia, pub bli ca to fino al 194029.
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Fig.05

giovane italia
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Fig.06

gius tizia e libertà

Nel 1929 nas ceva a Parigi una nuova form azione, Gius tizia e Libertà, e
con essa il pan or ama pub bli cist ico an ti fas cista si ar ricchiva di un
nuovo tit olo: Quaderni di Gius tizia e Libertà , cre ati nel 1932 e diretti
da un giovane in tel lettuale, Carlo Ros selli. Que sta ri vi sta si con trad di‐ 
stin gue va dalla pub bli ci sti ca an ti fa sci sta perchè si con trap po ne va in
egual mi su ra sia al con for mi smo dei so cia li sti mo de ra ti che al mar xi‐ 
smo del PCI. I Qua der ni, spec chio del mo vi men to omo ni mo, erano il
luogo in cui ve ni va trac cia ta una terza via po li ti ca, al ter na ti va sia al
co mu ni smo che al li be ra li smo. At tra ver so il sin cre ti smo delle due
dot tri ne e pre le van do il me glio da en tram be, la ri vi sta ela bo ra va una
terza cor ren te di pen sie ro, il li be ral so cia li smo. Dal li be ra li smo at tin‐ 
ge va le libertà uni ver sa li, il prin ci pio di sussidiarietà, la collegialità, la
piena rea liz za zio ne dell’in di vi duo e dal so cia li smo la solidarietà,
l’equità, il senso del bene co mu ne.
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La ri vi sta era con tem po ra nea men te teo ri ca e prag ma ti ca es sen do il
luogo in cui ve ni va trat teg gia ta la società fu tu ra e ve ni va no pro po ste
mi su re con cre te per lot ta re con tro il fa sci smo. In nal zan do la lotta
eroi ca del Ri sor gi men to a mo del lo d’azio ne, la ri vi sta pro po ne va che
la li be ra zio ne dal fa sci smo av ve nis se at tra ver so la co sti tu zio ne di un
eser ci to di va lo ro si esi lia ti, ar ma ti dalle po ten ze de mo cra ti che eu ro‐ 
pee, in pri mis dalla Fran cia. In con tro ten den za con le po si zio ni della
Con cen tra zio ne i Qua der ni so ste ne va no che l’azio ne an ti re gi me an‐ 
da va con dot ta sul ter ri to rio ita lia no pre pa ran do clan de sti na men te le
masse all’in sur re zio ne. Quest’azio ne an da va com ple ta ta con una ri vo‐ 
lu zio ne an ti fa sci sta con si sten te in un ri cam bio in te gra le della clas se
di ri gen te pre- fascista perché ri te nu ta re spon sa bi le dell’av ven to del
re gi me e in un su pe ra men to del par ti to come stru men to d’or ga niz za‐ 
zio ne po li ti ca. Per i Qua der ni nes sun par ti to era ormai in grado di
pro por re un au ten ti co cam bia men to politico- sociale, il cui ruolo ve‐ 
ni va at tri bui to a dei nu clei so cia li for te men te coesi, co mi ta ti di fab‐ 
bri ca, di con ta di ni o di quar tie re. I Qua der ni am bi va no a pre pa ra re la
nuova clas se di ri gen te che avreb be do vu to gui da re il cam bia men to in
Ita lia, un’avan guar dia po li ti ca che essi de si de ra va no ener gi ca e ricca
di idee31.
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La stig ma tiz za zio ne della clas se po li ti ca pre fa sci sta e la ri mes sa in
que stio ne del ruolo dei par ti ti valse alla ri vi sta non pochi de trat to ri
tra i quali i co mu ni sti per i quali i Qua der ni espri me va no po si zio ni
me ra men te « uto pi che, in tel let tual men te ste ri li, pic co lo bor ghe si, an‐ 
ti mar xi ste »32. I Qua der ni, per non se pa rar si della realtà ita lia na, ve‐ 
ni va no di stri bui ti clan de sti na men te e gra tui ta men te nella pe ni so la.
Quan do nel 1935 essi de ci de va no di con clu de re il loro ciclo di pub bli‐ 
ca zio ne la loro linea edi to ria le ve ni va ri pre sa da un nuovo pe rio di co
gel li sta dal ti to lo Giu sti zia e Libertà. Mo vi men to uni ta rio d’azio ne per
l’au to no mia ope ra ia, la re pub bli ca so cia li sta, un nuovo uma ne si mo. In
continuità con i Qua der ni nel nu me ro del 15 giu gno 1934, pos sia mo
in fat ti leg ge re: « […] il no stro com pi to è di for ma re i qua dri del mo vi‐ 
men to GL, di par la re alla massa, di sta bi li re un le ga me idea le tra emi‐ 
gra zio ne e mo vi men to in pa tria, pre pa ra re l’an ti fa sci smo emi gra to ai
com pi ti che ri ser ba l’Ita lia di do ma ni »33. Que sto pe rio di co che aveva
co min cia to le sue pub bli ca zio ne nel 1934 uscì fino al 1940.
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Tra gli esuli vi erano anche degli espo nen ti del Par ti to Po po la re che
pur non es sen do or ga niz za ti po li ti ca men te con ti nua ro no in di vi dual ‐
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men te a fare po li ti ca e a svol ge re un’attività pub bli ci sti ca. Giu sep pe
Do na ti, ex di ret to re del Po po lo, or ga no molto vi ci no al PPI, nel 1926
fon da va a Lyon in sie me a Ric ciot ti Ga ri bal di e Carlo a Prato il Cor rie re
degli Ita lia ni34, una tri bu na che na sce va sulla falsa riga di un pic co lo
gior na le com mer cia le. Tra spor ta to, qual che mese dopo, a Pa ri gi as su‐ 
me va un con te nu to me ra men te po li ti co e nella sua re da zio ne en tra‐ 
va no pro fu ghi di altri oriz zon ti, il re pub bli ca no Mario Pi stoc chi e i so‐ 
cia li sti Od di no Mar ga ri e Fran ce sco Frola ac co mu na ti dall’idea che
l’an ti fa sci smo aven ti nia no fatto di passività e di ras se gna zio ne an da va
su pe ra to con un’azio ne ri vo lu zio na ria « […] se ris si ma e pro fon da ». Il
Cor rie re, se dalle sue co lon ne stig ma tiz za va l’an ti fa sci smo ver ba le,
pur tut ta via mal de fi ni va le azio ni da com pie re con tro il fa sci smo.
All’impalpabilità del suo piano d’azio ne fa ce va da con trap pe so la sua
in tol le ran za nei con fron ti degli an ti fa sci sti aven ti nia ni ai quali il gior‐ 
na le chie de va di avere l’ac cor tez za di farsi da parte o ad di rit tu ra di
scom pa ri re per un certo tempo dalla scena po li ti ca. In un ar ti co lo
dell’8 lu glio 1927 dal ti to lo « Pro ces sa re l’an ti fa sci smo vuol dire pu ri fi‐ 
car lo », il Cor rie re scri ve va, «  […] i vec chi uo mi ni, il vec chio si ste ma
sono za vor ra in gom bran te che osta co la ogni azio ne e im pe di sce il
sor ge re di ener gie nuove ».

L’avversità verso la vec chia guar dia an ti fa sci sta ri tor na nel Cor rie re
come un leit mo tiv. In un altro ar ti co lo del 18 ago sto 1927 dal ti to lo
«  Verso un de fi ni ti vo orien ta men to delle forze sane dell’an ti fa sci‐ 
smo », si legge, «  [...] il fuo ru sci ti smo non tar la to da am bi zio ni, da
suscettibilità vane, da ar bi tra ri mo no po li, da me schi ne e vec chie viltà,
deve pu ri fi can do e ar mo niz zan do l’am bien te, oc cu pa re il suo posto
de ci si vo nella lotta con tro il fa sci smo ».
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Fig.07

cor ri ere degli italiani
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Fig.08

becco giallo

Il Cor rie re non solo fa ce va pe sa re la tra ge dia ita lia na sulle spal le della
vec chia clas se di ri gen te pre li be ra le co sti tu ti va del mo vi men to an ti fa‐ 
sci sta esule in Fran cia ma l’ac cu sa va di fa vo ri re il fa sci smo con le sue
di ver gen ze e di su nio ni. Quest’an ti fa sci smo de fi ni to da que sta tri bu na
«  set ta rio e li ti gio so  » an da va com bat tu to alla stre gua del fa sci smo.
L’asprez za dei toni e le difficoltà eco no mi che fe ce ro di que sta te sta ta
un gior na le di fa ci le in fil tra zio ne fa sci sta. Ci fu ro no ef fet ti va men te
dei ten ta ti vi da parte dell’am ba scia ta ita lia na a Pa ri gi d’ac ca par rar si il
gior na le.

43

Il tono po le mi co si ac cen tua va con la fuo riu sci ta, nel feb bra io 1927, di
Do na ti e con l’en tra ta nel con si glio d’am mi ni stra zio ne di espo nen ti
del mondo della fi nan za fran ce se e del gran de grup po chi mi co ita lia‐ 
no, SNIA Vi sco sa. La mar tel lan te cam pa gna con tro i par ti ti an ti fa sci ‐
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sti, l’in sul to nei con fron ti dei suoi re spon sa bi li, l’en fa tiz za zio ne della
vio len za come me to do di lotta fece del Cor rie re degli Ita lia ni un gior‐ 
na le sem pre più iso la to e mal tol le ra to non solo negli am bien ti del
fuo riu sci ti smo ma per si no dalle autorità fran ce si le quali, nel di cem‐ 
bre del 1927, so spen de va no le sue pub bli ca zio ni35 .

Con que sta mi su ra la Fran cia, se con do al cu ni, spe gne va una voce che
rap pre sen ta va un’an ti fa sci smo « spre giu di ca to », se con do altri met te‐ 
va a ta ce re co lo ro che erano in sod di sfat ti dell’azio ne dei par ti ti, che si
col lo ca va no al fuori dalle or ga niz za zio ni tra di zio na li e che non ave va‐ 
no nes sun punto di ri fe ri men to po li ti co. La chiu su ra del gior na le non
suscitò rim pian to nel mondo del fuo riu sci ti smo ormai li be ra to da un
gior na le che ve ni va per ce pi to come osti le e di scre di tan te del mo vi‐ 
men to an ti fa sci sta. Non è però da esclu de re che Il Cor rie re sia stato
oscu ra to su ri chie sta di Roma aven do que sto gior na le toni molto po‐ 
le mi ci anche nei con fron ti del fa sci smo. È anche plau si bi le che sulla
sua so spen sio ne aves se pe sa to l’av vi ci na men to della Fran cia all’Ita lia
fa sci sta que stio ne sulla quale il gior na le era molto cri ti co.
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La linea edi to ria le del Cor rie re degli Ita lia ni ve ni va ri pre sa con toni
più di mes si da Do na ti nel gior na le Il Pun go lo che egli animò in sie me a
penne pre sti gio se come quel la di Sil vio Tren tin tra il 1928 e il 1929. Il
Pun go lo con vin to che il fa sci smo aves se trion fa to a causa del de fi cit
di moralità e di senso ci vi co degli Ita lia ni, per de bel la re il re gi me fa‐ 
ce va perno sull’edu ca zio ne mo ra le e ci vi le dei tran sal pi ni. Il fa sci smo,
per que sto gior na le era il pro dot to stes so del ca rat te re degli Ita lia ni,
dei loro com por ta men ti fa zio si e par ti co la ri sti ci. L’esi lio ve ni va inol tre
visto da que sto gior na le come sa lu ta re per ri fon da re su so li de basi
mo ra li una nuova clas se po li ti ca.
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La stam pa anar chi ca in sie me alla stam pa co mu ni sta fu molto pro li fe ra
perchè la più cen su ra ta; molti ti to li pub bli ca ti in Fran cia sono co sti‐ 
tui ti da po chis si mi esem pla ri se non ad di rit tu ra da nu me ri unici. Gli
anar chi ci es sen do con i co mu ni sti tra i primi a tro va re ri fu gio in Fran‐ 
cia già nel 1923 pub bli ca va no La Voce del Pro fu go, nel 1924 Cam pa ne a
Stor mo e tra il 1923-1925 il set ti ma na le La Ri ven di ca zio ne. A que sti
primi fogli par te ci pa ro no anche al cu ni sin da ca li sti della CGDL,
dell’USI (Unio ne Sin da ca le Ita lia na) e dei so cia li sti mas si ma li sti. Suc‐ 
ces si va men te nac que ro gior na li in te gral men te anar chi ci, Il Mo ni to nel
1925, L’Agi ta zio ne, La Diana, Fede, nel 1926 e Lotta Umana nel 1927,
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fon da ta dai se gua ci di En ri co Ma la te sta. In que sta ri vi sta de sti na ta
all’Ita lia, ve ni va espres sa la loro viva op po si zio ne all’an ti fa sci smo ri‐ 
for mi sta so ste nu to dalla Con cen tra zio ne. Nel 1929, con l’espul sio ni
dalla Fran cia dei suoi re dat to ri la ri vi sta venne so spe sa. La sua linea
edi to ria le ve ni va ri pre sa nel 1931 da Lotta Anar chi ca, or ga no
dell’Unio ne Co mu ni sta Anar chi ca dei Pro fu ghi Ita lia ni in cui si teo riz‐ 
za va sull’in sur re zio ne ar ma ta con tro il fa sci smo. Tale ri vi sta era di ret‐ 
ta da Ca mil lo Ber ne ri, un bril lan te in tel let tua le, as sas si na to in Spa gna,
nel mag gio 1937 du ran te la guer ra ci vi le, su or di ne degli sta li ni sti.
Negli anni tren ta vi fu una ri pre sa delle pub bli ca zio ni anar chi che con
Lotte So cia li (1933-1935), La Lan ter na e Umanità Nova. La pre sen za di
grup pi anar chi ci nelle gran di città fran ce si fece na sce re dei fogli lo‐ 
ca li come Non Mol lia mo a Mar si glia, nel 1927, con ce pi to per es se re
dif fu so anch’esso in Ita lia36.

Tra le te sta te cen su ra te in Ita lia e ri pub bli ca te in Fran cia va men zio‐ 
na to Il Becco Gial lo37, un set ti ma na le sa ti ri co riap par so nel 1927 a Pa‐ 
ri gi per es se re dif fu so clan de sti na men te in Ita lia. La sua du ra ta fu al‐ 
quan to breve, in ef fet ti scom pa ri va nel 1931 per man can za di fondi.
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Nell’am bi to della stam pa an ti fa sci sta vi sono anche delle as sen ze; la
LIDU, una delle or ga niz za zio ni ita lia ne tra le più note tra gli emi gran ti
e gli esuli, non ebbe un suo or ga no di stam pa sce glien do d’espri mer si
prima at tra ver so la te sta ta uni ta ria degli an ti fa sci sti, la Libertà, poi
at tra ver so la ri vi sta della sua omo lo ga fran ce se, Ca hiers des Droi ts de
l’Homme38.

49

Il pa no ra ma sui mezzi d’in for ma zio ne an ti fa sci sta com pren de anche
la stam pa sin da ca le. Le leggi fa sci stis si me del 1926 por ta va no allo
scio gli men to for za to dei par ti ti ma altresì delle due mag gio ri or ga niz‐ 
za zio ni sin da ca li, l’USI e la CGDL. Quest’ul ti ma nello scio glier si co‐ 
nob be una scis sio ne: la cor ren te do mi na ta dai co mu ni sti de ci de va di
en tra re nella clandestinità e di ri ma ne re quin di in Ita lia men tre la
cor ren te di ma tri ce so cia li sta se gui va i qua dri del par ti to e tro va va ri‐ 
pa ro a Pa ri gi dove si ri co sti tui va all’in ter no della CGT fran ce se e fon‐ 
da va un suo or ga no di stam pa, L’Ope ra io Ita lia no.
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Que sto gior na le si pro po ne va da un lato di far cre sce re tra gli emi gra‐ 
ti ita lia ni la co scien za de mo cra ti ca – con si de ra ta una con di zio ne fon‐ 
da men ta le per l’eser ci zio della libertà sin da ca le – e dall’altro di spin‐ 
ger li a ri spet ta re le re go le so cia li del paese d’ac co glien za e a so li da ‐
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riz za re con la vo ra to ri fran ce si onde evi ta re l’iso la men to e il cru mi rag‐ 
gio. Il set ti ma na le sin da ca le ebbe però una dif fu sio ne al quan to li mi ta‐ 
ta, non su pe ran do i 1500 ab bo na ti39. L’Ope ra io Ita lia no, di ret to da
Bruno Buoz zi, ve ni va pub bli ca to gra zie al con tri bu to della Fe de ra zio‐ 
ne In ter na zio na le degli Edili af fi lia ta alla Fe de ra zio ne Sin da ca le In ter‐ 
na zio na le con sede ad Am ster dam. Il suo de fi cit di 70 000 fran chi
venne da essa ap pia na to at tra ver so una sot to scri zio ne in ter na zio na‐ 
le40.

Seb be ne la cor ren te co mu ni sta della CGDL aves se scel to di con ti nua‐ 
re a svol ge re la sua attività, in ma nie ra sot ter ra nea in Ita lia, si ri co sti‐ 
tui va anch’essa a Pa ri gi e dava vita, tra il 1928 e il 1939, a Bat ta glie Sin‐ 
da ca li, gior na le nel quale de nun cia va la po li ti ca an ti pro le ta ria del fa‐ 
sci smo, i suoi me to di bru ta li, sen si bi liz za va gli emi gra ti ita lia ni alla di‐ 
fe sa delle vit ti me fa sci ste . Bat ta glie Sin da ca li, al pari dell’Ope ra io
Ita lia no, fa ce va della solidarietà tra emi gra ti ita lia ni e la vo ra to ri fran‐ 
ce si un va lo re car di ne.
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Fig.09

bat ta glie sin da ca li
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Fig.10

pa ro la degli ita lia ni

Il Mo vi men to an ti fa sci sta fu co sti tui to anche da donne, dalle com pa‐ 
gne, le mo glie, le fi glie degli esuli che svol se ro, sia pure molto spes so
nell’ombra dei loro uo mi ni, una vera attività po li ti ca e pub bli ci sti ca.
Nel 1933, Te re sa Noce, alias Estel la, com pa gna di Luigi Longo, ri ce ve‐ 
va l’in ca ri co dal Co mi ta to Mon dia le delle Donne con tro la guer ra e il
fa sci smo, – un or ga ni smo con trol la to dall’In ter na zio na le Co mu ni sta –
di or ga niz za re le donne ita lia ne in un mo vi men to an ti fa sci sta. Que sto
Co mi ta to finanziò in gran parte la ri vi sta del mo vi men to neo na scen‐ 
te, La Voce delle Donne, pub bli ca ta a Pa ri gi tra il 1934 e il 1937, anno in
cui prese il nome di Noi donne42. Que sta se con da ri vi sta di ret ta da
Xenia Sil ber berg, alias Ma ri na mo glie del lea der co mu ni sta Emi lio Se‐ 
re ni, di ven ne l’or ga no del l'U nio ne Donne Ita lia ne (UDI), ossia l'as so‐ 
cia zio ne af fian ca ta all’Unio ne Po po la re Ita lia na (UPI). Que sta ri vi sta
aveva il com pi to di fare delle donne ita lia ne una forza d’urto con tro la
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po li ti ca bel li co sa fa sci sta e una ri sor sa in fa vo re della pace. Con la li‐ 
be ra zio ne dell’Ita lia me ri dio na le la re da zio ne di Noi donne ve ni va tra‐ 
sfe ri ta a Na po li e dal lu glio 1944 di ven ta va la ri vi sta di ri fe ri men to del
mo vi men to fem mi ni le ita lia no ri ma sta tale fino alla sua scom par sa av‐ 
ve nu ta nel 2000.

Lo scop pio del con flit to mon dia le, il patto di non ag gres sio ne tra la
Ger ma nia na zi sta e l’Unio ne So vie ti ca dell’ago sto 1939 nonché l’en tra‐ 
ta in guer ra dell’Ita lia, nel 1940 con tro le de mo cra zie oc ci den ta li, eb‐ 
be ro un im pat to di rom pen te sulla stam pa an ti fa sci sta. In se gui to a
que sti dram ma ti ci even ti i par ti ti an ti fa sci sti che ave va no tro va to ri‐ 
fu gio in Fran cia ve ni va no sciol ti, la fra gi le unità an ti fa sci sta si la ce ra‐ 
va, al cu ni ri fu gia ti ri pren de va no la via dell’esi lio men tre altri fu ro no
in car ce ra ti e in ter na ti. Nel giro di pochi mesi la stam pa an ti fa sci sta si
di sin te gra va a causa delle di vi sio ni in ter ne, del di so rien ta men to ma
so prat tut to dell’azio ne re pres si va del go ver no fran ce se.
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Agli inizi del 1940 il grup po di ri gen te co mu ni sta si ri co sti tui va clan de‐ 
sti na men te e nel ten ta ti vo di ri col le gar si alla sua base smar ri ta e sco‐ 
rag gia ta dal patto germanico- sovietico dava vita a Pa ri gi, ad un fo glio,
anch’esso clan de sti no, Let te re di Spar ta co43. Il PCI iden ti fi can do si al
mi ti co gla dia to re dell’antichità che aveva ca peg gia to la ri vol ta degli
schia vi con tro la Roma im pe ria le continuò, at tra ver so que sto fo glio, a
con dur re la sua lotta con tro il fa sci smo e quei paesi oc ci den ta li con‐ 
si de ra ti delle po ten ze im pe ria li ste. Fino al 1941, ossia fino all’ag gres‐ 
sio ne na zi sta dell’URSS, Let te re di Spar ta co continuò ad espri me re la
fedeltà del PCI all’Unio ne So vie ti ca e all’In ter na zio na le Co mu ni sta.
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A que sto primo fo glio clan de sti no dif fu so fino al 1943 si affiancò tra il
1942 e il 1944 un se con do fo glio, La Pa ro la degli Ita lia ni44, dif fu so in
un nuovo con te sto: l’oc cu pa zio ne na zi sta della Fran cia e la rot tu ra del
patto nazi- sovietico. At tra ver so que sto ci clo sti la to gli emi gra ti ita lia ni
ve ni va no esor ta ti a ri fiu ta re il la vo ro coat to nelle fab bri che te de sche
e ad en tra re nella Re si sten za fran ce se non solo per solidarietà nei
con fron ti del paese ospi te ma per ac ce le ra re la scon fit ta del nazi- 
fascismo.
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Il 14 lu glio del 1942 a Tou lou se usci va sem pre clan de sti na men te il
primo nu me ro di Libérer et Fédérer, or ga no di un mo vi men to di re si‐ 
sten za lo ca le co sti tui to da in tel let tua li molto vi ci ni al par ti to so cia li‐ 
sta fran ce se dell’epoca, la SFIO (Sec tion français In ter na tio na le
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Ouvrière). Que sto gior na le pur es sen do fran ce se ebbe tra i mas si mi
ispi ra to ri Sil vio Tren tin, fi gu ra di spic co dell’an ti fa sci smo non co mu‐ 
ni sta, par la men ta re e do cen te di di rit to all’università di Ve ne zia.
Quan do nel 1926 per de va la sua cat te dra si esi lia va dap pri ma nelle
cam pa gne del Sud- Ovest fran ce se, nel Gers, poi nel 1934, a Tou lou se
dove apri va la Li bre ria du Lan gue doc ben pre sto di ven ta ta luogo d’in‐ 
con tro e di di bat ti to degli in tel let tua li to lo sa ni. È in que sta li bre ria
che nel 1941 il grup po clan de sti no Libérer et Fédérer diede ori gi ne al
gior na le omo ni mo.

Que sto gior na le aveva due obiet ti vi, li be ra re la Fran cia e de fi ni re la
società del do ma ni. Per que sto se con do obiet ti vo il grup po si ispirò al
pen sie ro di Sil vio Tren tin il quale aveva con sa cra to i suoi anni d’esi lio
a de fi ni re una nuova società45. Uno degli aspet ti più in no va ti vi del
suo pen sie ro era il fe de ra li smo da ap pli ca re sia sul piano isti tu zio na le
che so cia le46. Tren tin pro po ne va di fe de ra re i po po li Eu ro pei onde
evi ta re nuove guer re; fe de ra re nei sin go li spazi na zio na li ope rai, con‐ 
ta di ni, ceto medio, in tel let tua li al fine di crea re una società ar mo nio sa
e non con flit tua le. Il fe de ra li smo ve ni va pro po sto come stru men to di
pace, di civiltà, di mag gio re con cor dia tra ceti so cia li e po po li. Il grup‐ 
po to lo sa no fece pro prio que sta vi sio ne della società e dello Stato ela‐ 
bo ra ta da Tren tin e la divulgò at tra ver so il gior na le Libérer et Fédérer
al quale il me de si mo Tren tin partecipò at ti va men te fino al 1943, anno
in cui rien tra va in Ita lia per par te ci pa re alla re si sten za nella sua re‐ 
gio ne d’ori gi ne47. Libérer et Fédérer continuò ad usci re fino al 14 apri‐ 
le 1944 gra zie alla col la bo ra zio ne della ti po gra fia Lion. Quan do i ge‐ 
sto ri di que sta ti po gra fia fu ro no de por ta ti, il gior na le venne stam pa to
clan de sti na men te dalla ti po gra fia Ca stel vi. No no stan te le gran di
difficoltà e i gravi ri schi Libérer et Fédérer riuscì a pub bli ca re 14 nu‐ 
me ri con una ti ra tu ra di 20 000 esem pla ri48.
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La vivacità e l’originalità della
stam pa an ti fa sci sta nel Sud- 
Ovest
L’attività pub bli ci sti ca an ti fa sci sta fu al quan to vi va ce anche in pro vin‐ 
cia, ossia nelle zone in cui gli esuli tro va ro no ri fu gio e in par ti co lar
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Fig.11

fédérer et libérer

modo nel Sud- Ovest dove ven ne ro fon da ti ben tre set ti ma na li po li ti ci
e al tret tan te ri vi ste agri co le.

Molti fuo riu sci ti esuli nel Sud- Ovest aven do in Ita lia ope ra to nell’am‐ 
bi to della coo pe ra ti ve agri co le sin dal loro ar ri vo, nel 1924 crea ro no
con i con ta di ni ve ne ti emi gra ti in quel ter ri to rio delle as so cia zio ni
agri co le fi na liz za te all’ac qui sto e alla ven di ta col let ti va di pro dot ti
agri co li, at trez zi e mac chi na ri da la vo ro. Que sti fuo riu sci ti ac com pa‐ 
gna ro no que ste ini zia ti ve con l’idea zio ne di una stam pa spe cia liz za ta
che avreb be per mes so a que sti con ta di ni di co no sce re sia i me to di
tra di zio na li in voga lo cal men te sia le tec ni che dell’agri col tu ra mo der‐ 
na. La loro eru di zio ne avreb be non solo fa vo ri to la loro eman ci pa zio‐ 
ne so cia le ed eco no mi ca ma altresì per mes so la va lo riz za re della loro
im ma gi ne agli occhi dei Fran ce si e con se guen te men te la loro in te gra‐ 
zio ne.
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Fig.12

agri col to re FI

Que ste te sta te agri co le fu ro no di ret te da agro no mi ita lia ni e fran ce si i
quali oltre ad im par ti re vere le zio ni d’agri col tu ra in for ma va no i con‐ 
ta di ni sulle norme in vi go re in ma te ria agri co la, so cia le e con trat tua le.
Que ste ri vi ste tal vol ta bi lin gue pub bli ca va no anche in for ma zio ni di
ser vi zio ossia i prez zi delle der ra te, le date delle fiere, gli an nun ci di
compra- vendita di ter re ni, le of fer te di la vo ro. La prima te sta ta,
l’Agri col to re Franco- Italiano, venne crea ta ad Agen nel 1925 da due
agro no mi ita lia ni an ti fa sci sti i quali si av val se ro della col la bo ra zio ne
di tec ni ci agri co li lo ca li. Per age vo la re l’in te gra zio ne degli emi gra ti
dalle sue co lon ne ve ni va no im par ti te anche le zio ni di fran ce se, ve ni va
pub bli ca to pe rio di ca men te un glos sa rio agri co lo e a pun ta te anche la
sto ria di Fran cia. Que sta te sta ta ve ni va as sor bi ta nel 1926 dal gior na le
po li ti co L’At te sa, della quale par le re mo più avan ti. Que sto gior na le sin
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Fig.13

voce dei campi

dal suo na sce re per at ti ra re a sé i con ta di ni emi gra ti lo cal men te pre‐ 
ve de va delle pa gi ne con sa cra te ai la vo ri agri co li.
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Fig.14

mez zo gior no

Nel 1926, un gior na li sta ita lia no an ti fa sci sta, An to nio Bet ti nar di in sie‐ 
me ad un far ma ci sta fran ce se, crea va a Mon tau ban la Voce dei Campi.
Que sto gior na le agri co lo pub bli ca to sia in ita lia no che in fran ce se
aveva ben tre edi zio ni nel Lot- et-Garonne, nel Tarn- et-Garonne e
nella Haute- Garonne.
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Nel 1929, negli am bien ti an ti fa sci sti del to lo sa no ma tu ra va un’ul ti ma
ri vi sta agri co la L’In for ma to re, ema na zio ne dell’Isti tu to di Cre di to
Agri co lo, fon da to dagli an ti fa sci sti per per met te re ai con ta di ni ita lia ni
di ac ce de re più fa cil men te al cre di to. La pub bli ci sti ca agri co la di ma‐ 
tri ce an ti fa sci sta destò l’at ten zio ne dei fa sci sti lo ca li che ri spo se ro a
que ste ini zia ti ve sia ten tan do una loro fa sci stiz za zio ne come av ven ne
nei con fron ti della Voce dei Campi sia con cor ren zian do le. Nel 1927 a
Tou lou se na sce va una ri vi sta agri co la fa sci sta, il Con sor zio Agra rio,
or ga no della società agri co la omo ni ma, pub bli ca ta fino al 192949.
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L’im pe gno del nu tri to grup po dei fuo riu sci ti ri fu gia ti nel Sud- Ovest
sul ver san te po li ti co fu al tret tan to in ten so. Il 10 ot to bre del 1925 ve ni ‐
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va pub bli ca to a To lo sa il primo nu me ro de IlMez zo gior no  un or ga no
fon da to da un grup po po li ti ca men te va rie ga to; lo spet tro an da va dai
So cia li sti Ri for mi sti ai So cia li sti Mas si ma li sti pas san do dai Re pub bli‐ 
ca ni pro gres si sti e i Li be ral so cia li sti. La mag gior parte degli ar ti co li
erano ef fet ti va men te fir ma ti dai ri for mi sti Fran ce sco Cic cot ti, En ri co
Cuz za ni, Adel mo Pe dri ni, Er ne sto Ca po ra li, Fran ce sco Frola, Gio van ni
Fa ra bo li, dal li be ral so cia li sta Luigi Cam po lon ghi, e dall’anarco- 
sindacalista Al ce ste De Am bris che ne as sun se la di re zio ne.

50

Quasi tutti i col la bo ra to ri della re da zio ne ave va no avuto delle espe‐ 
rien ze sin da ca li. Il Mez zo gior no ve ni va fon da to ancor prima che que‐ 
sto grup po di pro fu ghi desse vita nel Sud Ovest alle prime or ga niz za‐ 
zio ni po li ti che e sin da ca li segno di quan to la stam pa ve nis se con si de‐ 
ra ta un mezzo pri vi le gia to d’ag gre ga zio ne e di mo bi liz za zio ne an ti fa‐ 
sci sta. La spin ta alla crea zio ne del gior na le ve ni va altresì dalla ri tro‐ 
va ta libertà di stam pa esi sten te in Fran cia.
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Il Mez zo gior no è da con si de rar si tra i pri mis si mi, se non il primo,
gior na le fon da to da pro fu ghi ap par te nen ti alla vasta area del so cia li‐ 
smo; nel 1925 a Il Mez zo gior no fa ce va da sfon do in Fran cia solo la
stam pa co mu ni sta ed anar chi ca. Que sto gior na le na sce va quin di per
per met te re anche ai ri fu gia ti di quest’aria di avere uno stru men to
d’in for ma zio ne e uno spa zio po li ti co nel quale iden ti fi car si. Al di là di
quest’obiet ti vo il grup po re da zio na le am bi va a dif fon der si il più lar ga‐ 
men te pos si bi le tra gli emi gra ti non po li ti ciz za ti, per dar loro una co‐ 
scien za an ti fa sci sta, per farne un mo vi men to di op po si zio ne al re gi me
o per evi ta re che ca des se ro sotto l’in fluen za delle istan ze fa sci ste.
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In que sto sce na rio oc cu pa re lo spa zio pub bli co per degli esuli pro fes‐ 
sio ni sti della po li ti ca e della co mu ni ca zio ne di ven ta va una necessità
che fu as se con da ta gra zie al so ste gno ma te ria le e tec ni co ot te nu to
dai so cia li sti di Tou lou se i quali mi se ro a loro di spo si zio ne la ti po gra‐ 
fia e il per so na le tec ni co che stam pa va il loro or ga no di stam pa, il
Midi So cia li ste51. Ef fet ti va men te Il Mez zo gior no e la te sta ta lo ca le so‐ 
cia li sta ve ni va no stam pa ti nella me de si ma ti po ga fia, la Société Me ri‐ 
dio na le, che era, a sua volta, am mi ni stra ta dal so cia li sta, Henri Ber lia,
vice sin da co di Tou lou se. È in quest’ap pog gio che va pro ba bil men te
ri cer ca ta la ra gio ne per la quale il gior na le adottò un nome che oggi
ci ap pa re ge ne ri co e privo d’identità po li ti ca e cul tu ra le. La do cu men‐ 
ta zio ne d’ar chi vio ri ve la che Il Mez zo gior no era in parte so ste nu to
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dalla coo pe ra ti va edile ita lia na con sede a Tou lou se, La Bassa Par‐ 
men se, la quale aveva il com pi to di de vol ve re una parte dei suoi pro‐ 
ven ti al mo vi men to an ti fa sci sta.

Il Mez zo gior no era un or ga no in di pen den te dai par ti ti e come tale
fun ge va da luogo di con fron to tra forze an ti fa sci ste nell’in ten to di
crea re un mo vi men to d’opi nio ne vasto e com pat to. L’unio ne an ti fa sci‐ 
sta era per que sto gior na le il pre sup po sto ne ces sa rio affinchè l’Ita lia
po tes se ri tro va re al più pre sto i di rit ti fon da men ta li dell’uomo e rein‐ 
te gra re così la comunità dei po po li ci vi li. Dare un nuovo fu tu ro all’Ita‐ 
lia fu una delle mag gio ri pre oc cu pa zio ne del gior na le; dalle sue co‐ 
lon ne ven ne ro espo sti e di bat tu ti i di ver si pro get ti pro pri alle varie
forze in campo e lo stes so gior na le elaborò un pro get to di go ver no al‐ 
quan to sin go la re: anziché ai par ti ti, Il Mez zo gior no ri te ne va che le re‐ 
di ni del go ver no an das se ro at tri bui te ai sin da ca li sti, gli unici sog get ti
ad avere una pro fon da co no scen za della realtà, ad es se re ra di ca ti nel
tes su to so cia le, ad avere uno spi ri to prag ma ti co, ele men ti con si de ra ti
in di spen sa bi li per poter adot ta re delle po li ti che più ri spon den ti alle
esi gen ze della società e in par ti co la re dei la vo ra to ri52. Que sta pro po‐ 
sta non era af fat to estro sa per una re da zio ne co sti tui ta da sog get ti
pro ve nien ti dall’am bien te sin da ca le.
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Il di bat ti to fu, in que sto gior na le, sem pre molto mi su ra to e pa ca to,
stile che con trad di stin se que sta tri bu na da altri gior na li an ti fa sci sti
coevi che ben vo len tie ri adot ta va no toni par ti co lar men te ag gres si vi e
mi nac cio si. Stan do ai dati che il pre fet to di Tou lou se co mu ni ca va al
Mi ni stro degli In ter ni fran ce se, sin dal se con do nu me ro, il gior na le
stam pa va ben 7000 esem pla ri ed aveva 500 ab bo na ti53. La sua dif fu‐ 
sio ne creb be ul te rior men te: a cin que mesi dal suo de but to, il gior na le
dalle sue co lon ne af fer ma va di stam pa re ben 12 000 copie, di avere
tra i 20 000 e i 30 000 let to ri e d’es se re in ven di ta in ben oltre 800
località fran ce si, bel ghe e lus sem bur ghe si54. Un dif fu sio ne così ele va‐ 
ta e ter ri to rial men te este sa fa ce va de Il Mez zo gior no il gior na le mag‐ 
gior men te letto dagli an ti fa sci sti so cia li sti e lo ri ma se anche quan do a
Pa ri gi ri pre se ro le pub bli ca zio ni de L’Avan ti, l’or ga no del par ti to so‐ 
cia li sta.
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I sod di sfa cen ti ri sul ta ti ine ren ti alla dif fu sio ne ven ne ro of fu sca ti dalle
difficoltà fi nan zia rie; a soli pochi mesi dalla sua na sci ta il gior na le ac‐ 
cu sa va un de fi cit di 10 000 fran chi che la re da zio ne spe ra va di col ma‐
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re gra zie alla generosità, al senso di solidarietà e di responsabilità dei
pro pri let to ri55. Le sue pub bli ca zio ne s’in ter rom pe va no de fi ni ti va‐ 
men te con il nu me ro del 26 marzo 1927 senza nep pu re una pa ro la di
con ge do per i let to ri, senza alcun com men to sulla stam pa an ti fa sci‐ 
sta. Il suo eclis sar si nel si len zio è al quan to em ble ma ti co. Sa pen do
quan to fosse dis se sta ta la sua si tua zio ne fi nan zia ria è le git ti mo pen‐ 
sa re che le sot to scri zio ni non fu ro no suf fi cien ti a sal va re il gior na le.
Da un presa in con si de ra zio ne del con te sto pos sia mo ipo tiz za re
anche una causa d'or di ne po li ti ca, la crea zio ne dell’or ga niz za zio ne
uni ta ria an ti fa sci sta tanto at te sa dalla stes sa re da zio ne del gior na le.
Men tre an da va in mac chi na quel lo che sa reb be stato l'ul ti mo nu me ro
del Mez zo gior no si apri va a Pa ri gi il con gres so na zio na le della LIDU
dove ve ni va no get ta te le basi della Con cen tra zio ne An ti fa sci sta e si
de ci de va di mu ni re que sto nuovo sog get to po li ti co di un pro prio or‐ 
ga no di stam pa, La Libertà.

È pa le se che nel pic co lo e poco agia to mondo del fuo riu sci ti smo e
dell’emi gra zio ne non vi era spa zio per due gior na li aven ti la stes sa
sensibilità e la stes sa mis sio ne. Gli espo nen ti di punta dell’an ti fa sci‐ 
smo aven do de ci so di avere un nuovo forum di fatto sta bi li va no che
tutti gli sfor zi, tutte le ri sor se fi nan zia rie ed in tel let tua li dell’area so‐ 
cia li sta e re pub bli ca na do ve va no es se re con cen tra te sulla nuova te‐ 
sta ta verso la quale an da va no con vo glia ti anche tutti i let to ri delle
me de si me ten den ze. La na sci ta del gior na le La Libertà di fatto san ci‐ 
va l’usci ta di scena de Il Mez zo gior no.
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Nel Sud- Ovest Il Mez zo gior no non fu un’espe rien za edi to ria le iso la ta;
nel no vem bre del 1926 ad Agen usci va un altro gior na le an ti fa sci sta
L’At te sa , ti to lo che ten de va a rias su me re un certo stato d’animo e la
con di zio ne dell’esule: aspet ta re il crol lo di quel si ste ma po li ti co che lo
aveva reso er ran te, at ten de re di poter rien tra re in Ita lia da uomo li be‐ 
ro. Un’at te sa che gli au to ri della nuova te sta ta con ce pi va no come la
più at ti va pos si bi le e che in ten de va no ac cor cia re in for man do l’opi nio‐ 
ne pub bli ca, sen si bi liz zan do la e mo bi liz zan do la.
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Que sta nuova tri bu na an ti fa sci sta, al pari del Mez zo gior no, sorse
anch’essa gra zie alla solidarietà fran ce se e più pre ci sa men te al so ste‐ 
gno di Pier re Saint Lan nes, di ret to re del quo ti dia no L’Indépendant du
Lot- et-Garonne e del bol let ti no agri co lo Le Ga ron nais. Saint Lan nes
in virtù delle sue con vin zio ni radical- socialiste, ac cet ta va di met te re a
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di spo si zio ne dei fuo riu sci ti da tempo pre sen ti nel di par ti men to e noti
per la loro vivacità in tel let tua le il suo set ti ma na le agri co lo. Le Ga ron‐ 
nais si tra sfor ma va così ne L’At te sa e la di re zio ne ve ni va as sun ta da
Ore ste Fer ra ri, un gio va ne an ti fa sci sta d’ori gi ne pie mon te se in sof fe‐ 
ren te alle di squi si zio ni teo ri che, ai di scor si dog ma ti ci, alle cri ti che
astrat te. Egli fon da va quin di un gior na le dallo stile chia ro, sem pli ce,
con cre to, ac ces si bi le ai con ta di ni emi gra ti poco istrui ti e scar sa men‐ 
te po li ti ciz za ti.

Il prag ma ti smo di que sta nuova tri bu na si tra du ce va in un’in for ma zio‐ 
ne fo ca liz za ta sulla de nun cia me to di ca degli atti il le ci ti e scel le ra ti
com piu ti dal re gi me in par ti co lar modo con tro gli espo nen ti del
mondo cat to li co – de pu ta ti del Par ti to Po po la re, autorità ec cle sia sti‐ 
che, par ro ci del Nord- Est dell’Ita lia, ossia dei luo ghi d’ori gi ne degli
Ita lia ni emi gra ti nel Sud- Ovest – personalità tal vol ta a loro ben note e
alle quali essi ri co no sce va no gran de au to re vo lez za57. Nel fo ca liz za re
l’in for ma zio ne sulla vio len za fa sci sta sfer ra ta nei luo ghi o con tro per‐ 
so ne che ave va no un gran de va lo re af fet ti vo e sim bo li co, L’At te sa pen‐ 
sa va di su sci ta re tra i pro pri let to ri un’ostilità ben più in ten sa di quan‐ 
to non po tes se ro ge ne ra re le for bi te ana li si sulle ori gi ni e la na tu ra
del fa sci smo.
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Il senso pra ti co, la chia rez za, la fer mez za erano le coor di na te entro le
quali L’At te sa si muo ve va anche quan do af fron ta va la que stio ne del
come e del chi avreb be de ter mi na to la ca du ta del re gi me. La sola
chia ve di volta dell’im plo sio ne del si ste ma era, per que sta te sta ta, la
de le git ti ma zio ne del re gi me at tra ver so un’op po si zio ne com pat ta
degli an ti fa sci sti, una lotta con dot ta sotto un’unica ban die ra, la più
ge ne ri ca pos si bi le58. Que sta tri bu na ini zia va il suo per cor so stam‐ 
pan do set ti ma nal men te 1000 copie por ta te, al cu ni mesi dopo, a 2000,
quantità non tra scu ra bi le ri spet to al nu me ro d’Ita lia ni pre sen ti nel
1926 nel Lot- et-Garonne, 7000 tra mi no ri ed adul ti, quest’ul ti mi non
tutti al fa be tiz za ti ed av vez zi all’in for ma zio ne. La dif fu sio ne de L’At te sa
non era così ir ri le van te se com pa ra ta alle gran di te sta te so cia li ste pa‐ 
ri gi ne59.
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L’usci ta di que sto gior na le su sci ta va vive rea zio ni negli am bien ti fa‐ 
sci sti lo ca li. Ri cor dia mo che Agen nel 1926 era sede di un vice- 
consolato, di un fa scio e di un’as so cia zio ne degli ex- combattenti.
Que sti am bien ti re ce pi va no la nuova te sta ta come un atto pro vo ca to ‐
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Fig.15

at te sa

rio. Le po le mi che che ne se gui ro no, l’ag gres sio ne fi si ca di Ore ste Fer‐ 
ra ri ad opera di fa ci no ro si lo ca li, la de nun cia, i taf fe ru gli tra fa zio ni
op po ste ven ne ro mal tol le ra te dai po te ri pub bli ci fran ce si. Il pre fet to
vide in que sto gior na le un ele men to di rot tu ra della quie te che re gna‐ 
va nel di par ti men to e nella comunità emi gra ta ita lia na60.

A soli cin que mesi dalla sua na sci ta L’At te sa scom pa ri va, molto pro ba‐ 
bil men te, in nome della pace so cia le in vo ca ta delle autorità pub bli che
fran ce si. Essa si estin se in con co mi tan za con Il Mez zo gior no e a pochi
gior ni dal fa mo so con gres so della LIDU dal quale sa reb be nato il car‐ 
tel lo delle forze an ti fa sci ste. Non ci sem bra az zar da to pre su me re che
l’unità del fuo riu sci ti smo fi nal men te rag giun ta e così cal da men te so‐ 
ste nu ta anche da L’At te sa an da va a va ni fi ca re, agli occhi del suo di ret‐ 
to re, l’esi sten za delle tante voci pe ri fe ri che. Anche se l’unio ne non av‐ 
ve ni va sotto la ban die ra della LIDU come avreb be vo lu to que sta te‐ 
sta ta, rap pre sen ta va co mun que una svol ta nell’am bi to dell’an ti fa sci‐
smo che va le va la pena ap pog gia re anche a costo di sa cri fi ca re sull’al‐ 
ta re dell’unità i ca na li in for ma ti vi at tra ver so i quali s’espri me va la
vivacità in tel let tua le dei fuo riu sci ti del Sud- Ovest.
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Fig.16

in ten dia mo ci

L’ul ti ma im pre sa pub bli ci sti ca ve ni va in tra pre sa nel Sud- Ovest nel
marzo del 1931 quan do a Tou lou se ve ni va pub bli ca ta prima col nome
di Lidu, poi di In ten dia mo ci ! l’or ga no di stam pa dell’or ga niz za zio ne
omo ni ma lo ca le61. Più che un gior na le d’in for ma zio ne esso era un
bol let ti no in ter no. In ef fet ti que sto fo glio era dif fu so gra tui ta men te ai
mi li tan ti e agli iscrit ti di tutte le se zio ni LIDU pre sen ti sul ter ri to rio
fran ce se. Que sta pub bli ca zio ne di ret ta dalla com po nen te so cia li sta e
re pub bli ca na più ra di ca le del Sud- Ovest na sce va per con tra sta re l’im‐ 
mo bi li smo po li ti co dei ver ti ci ri for mi sti pa ri gi ni della Con cen tra zio ne,
ri te nu ti re spon sa bi li – a causa del loro im mo bi li smo, del loro le ga li‐ 
smo, della loro pru den za – di sof fo ca re la pa ro la, di stron ca re l’azio ne,
d’im por re in ma nie ra au to ri ta ria la pro pria linea. Il bol let ti no In ten‐ 
dia mo ci! (nel senso di « di scu tia mo ! ») na sce va per dare la pa ro la a
tutte le voci esclu se dal gior na le La Libertà a causa dell’ostru zio ni smo
dell’oli gar chia ri for mi sta.
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NOTE DE FIN

1 La bi blio gra fia sull’av ven to del fa sci smo e la sua con trof fen si va an ti de mo‐ 
cra ti ca es sen do molto vasta ci li mi tia mo a ci ta re solo qual che ti to lo: Renzo
DE FE LI CE, Mus so li ni il fa sci sta. La con qui sta del po te re.1921-1925, vol.2, Ei‐

Per i re dat to ri di que sto gior na le, Et to re Cuz za ni, Au gu sto Mione,
Ore ste Fer ra ri, molto vi ci ni al mo vi men to Giu sti zia e Libertà, il di bat‐ 
ti to leale, il con fron to aper to, l’op po si zio ne co strut ti va, il ri spet to
della diversità d’opi nio ne era un me to do ir ri nun cia bi le dell’an ti fa sci‐ 
smo perchè es sen za stes sa della de mo cra zia. Pur di ri fug gi re
dall’uniformità di pen sie ro e spin ge re i ri for mi sti a pra ti ca re la de mo‐ 
cra zia dalla loro tri bu na si di ce va no pron ti a « […] fran tu ma re in mille
pezzi qual che idolo caro alle masse e ad af fon da re il bi stu ri nel corpo
della Con cen tra zio ne »62.
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L’ul ti mo nu me ro di In ten dia mo ci! usci va il 29 lu glio 1931, dopo solo sei
pub bli ca zio ni. La scom par sa av ve ni va a ri dos so del con gres so an nua le
della LIDU nel quale i fuo riu sci ti del Sud- Ovest ave va no ri po sto molte
spe ran ze di cam bia men to. Essi si aspet ta va no un af fran ca men to del
mo vi men to an ti fa sci sta dall’in fluen za dei ver ti ci ri for mi sti. Que sto
con gres so, al pari dei pre ce den ti, si con clu de va in ve ce con un nulla di
fatto. All’in do ma ni del con gres so, In ten dia mo ci! non ri com pa ri va.
Sco rag gia men to, lo go ra men to, su bor di na zio ne for za ta alla volontà
della mag gio ran za? Il ma te ria le d’ar chi vio tace.
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Da que sto breve pa no ra ma emer ge con evi den za che la stam pa an ti‐ 
fa sci sta pub bli ca ta in Fran cia rap pre sen ta una fonte pri ma ria di gran‐ 
de im por tan za per la co no scen za del mo vi men to an ti fa sci sta in tutte
le sue sfac cet ta tu re oltre che es se re una prova fat tua le della sua
vitalità. L’in sie me del ma te ria le gior na li sti co ri trae come in un gioco
di spec chi le di vi sio ni in ter ne al mo vi men to an ti fa sci sta, le difficoltà a
co sti tui re un’op po si zio ne ef fi ca ce al fa sci smo, l’in sa na bi le frat tu ra tra
vec chia clas se di ri gen te dell’età li be ra le e le nuove leve in tel let tua li
così come il pro fon do im pe gno con tro il fa sci smo e i fa sci smi, la ric‐ 
chez za delle idee, dei di bat ti ti e dei pro get ti per un’Ita lia fu tu ra. I
fogli, le ri vi ste via via pas sa te in ras se gna ci re sti tui sco no la pa ra bo la
di quel mo vi men to nel quale si formò in parte la nuova clas se di ri gen‐ 
te ita lia na.
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nau di, ed. 1995; An ge lo TASCA, Na sci ta e av ven to del fa sci smo. L’Ita lia dal
1918 al 1922, vol.1, La ter za, edi zio ne del 1976; Fran co DELLA PE RU TA, Et to re
LE PO RE, (a cura di), Sto ria della società ita lia na. La dit ta tu ra fa sci sta, vol.22,
Mi la no, Teti, 1982; Sal va to re LUPO, Il fa sci smo. La po li ti ca in un re gi me to ta‐ 
li ta rio, Roma, Don zel li, 2000; Emi lio GEN TI LE, Il par ti to e lo Stato nel re gi me
fa sci sta, Roma, La Nuova Ita lia Scien ti fi ca, 1995.

2 A pro po si to dell’esi lio in Fran cia e dell’attività an ti fa sci sta cfr: AAVV, L’Ita lia
in esi lio. L’emi gra zio ne ita lia na in Fran cia tra le due guer re, Roma, Isti tu to
Po li gra fi co di Stato, 1984; Aldo GA RO SCI, Sto ria dei fuo riu sci ti, Bari, La ter za,
1953; Si mo na CO LA RI ZI, L’Ita lia an ti fa sci sta dal 1922 al 1940, Bari, La ter za,
1976; Santi FE DE LE, Il re tag gio dell’esi lio. Saggi sul fuo riu sci ti smo an ti fa sci‐ 
sta, Ca tan za ro, Ru bet ti no, 2000; Si mo net ta TOM BAC CI NI, Sto ria dei fuo riu‐ 
sci ti ita lia ni in Fran cia, Mi la no, Mur sia, 1988. Per una bi blio gra fia molto più
ap pro fon di ta rin vio al sag gio: Car me la MAL TO NE, Exil et Identité. Les an ti‐ 
fa sci stes ita liens dans le Sud- Ouest de la Fran ce, 1924-1940, Bor deaux, PUB,
2006.

3 Il cen si men to si pre sen ta sot to for ma di dat ti lo scrit to non da ta to con un
ti to lo scrit to a mano Elen co dei pe rio di ci pro dot ti dall’emi gra zio ne ita lia na in
Fran cia negli anni venti e tren ta. E’ con ser va to pres so l’ar chi vio dell’INSML
si tua to a Mi la no.

4 Sulla que stio ne dei ca na li d’in for ma zio ne con l’Ita lia è il lu mi nan te uno
stam pa to Per co mu ni ca re con i fuo riu sci ti, Ar chi vio Cen tra le di Stato (ACS),
Mi ni ste ro In ter no, Di re zio ne ge ne ra le di Pub bli ca Si cu rez za (Dir. Gen. PS),
Af fa ri Ge ne ra li (Aff.Gen), F 4, busta (b.) 52, fa sci co lo (fasc.) I, La Libertà.

5 Let te ra del 5 lu glio 1931, Fondo Tar qua to Tella, Bue nos Aires, fonte ci ta ta
in Bruno TOBIA, «  Il pro ble ma del fi nan zia men to della Con cen tra zio ne
d’azio ne an ti fa sci sta negli anni 1928-1932  », in Sto ria Con tem po ra nea, n°3,
1978, p. 462.

6 Di que sti fogli ri man go no solo al cu ni nu me ri di sper si tra l’Ar chi vio Na zio‐ 
na le del Par ti to co mu ni sta ita lia no « Isti tu to Gram sci » di Roma, la Fon da‐ 
zio ne Fel tri nel li Studi Sto ri ci di Mi la no, l’Ar chi vio Cen tra le di Stato di Roma
e l’Isti tu to Na zio na le per la Sto ria della Li be ra zio ne e la Re si sten za di Mi la‐ 
no.

7 La col le zio ne com ple ta, ri print del 1966, si trova pres so l’ar chi vio sto ri co
della Fon da zio ne Fel tri nel li.

8 Te re sa Noce fu nel 1936 re dat tri ce del gior na le il Grido del Po po lo, cfr.
sche da di po li zia, Ca sel la rio Po li ti co Cen tra le (CPC), ACS, b. 3553.
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9 Per i pas sag gi della te sti mo nian za, cfr. Teresa NOCE, Rivoluzion aria di
pro fes sione, Mil ano, La Pietra, 1974, p. 169.

10 Stato Ope ra io, di cem bre 1936, ot to bre 1938.

11 Mas si mo LE GNA NI, « La stam pa an ti fa sci sta 1926-1943 », in Va le rio CA‐ 
STRO NO VO, Ni co la TRAN FA GLIA, La stam pa ita lia na nell’età fa sci sta, Bari,
La ter za, 1980, p. 312-313; Loris CA STEL LA NI, « I Co mu ni sti (1922-1936) », in
AAVV, L’Ita lia in Esi lio. L’emi gra zio ne ita lia na in Fran cia tra le due guer re,
Isti tu to Po li gra fi co dello Stato, Roma, 1984, p. 286.

12 Con sul ta bi le pres so l’Ar chi vio Cen tra le di Stato di Roma (ACS), Bi blio te ca
Mi ni ste ro In ter no (BMI). Gior na li del l'E mi gra zio ne (GE).

13 Per i dati, cfr. AAVV, Fran ce des Étrangers. Fran ce des Libertés. Pres se et
Mémoire, Paris, Génériques Éditions, 1990, p. 85.

14 La col le zio ne com ple ta è con sul ta bi le pres so ACS, BMI, GE.

15 La ri vi sta si trova pres so l’ar chi vio sto ri co INSML nonchè pres so ACS,
BMI, GE.

16 Gae ta no ARFE, Sto ria dell’Avan ti! 1926-1940, Roma, Avan ti Edi zio ne, 1956,
p. 29 e 121.

17 Cfr. Troisième Congrès de l’In ter na tio na le Ouvrière et So cia li ste. Rap ports
et comp te ren dus. Que stions d’or ga ni sa tion, Zu ri go, 1928, p. 11 e 75.

18 Let te ra di Frie drich ADLER a Giu sep pe MO DI GLIA NI, 20 apri le 1927, Ar‐ 
chi vio dell’Isti tu to di Sto ria So cia le di Am ster dam, 2244, ci ta ta in Bruno
TOBIA, « La stam pa della con cen tra zio ne d’azio ne an ti fa sci sta », op. cit., p.
56.

19 Cfr. Ales san dro SCHIA VI, Esi lio e morte di Fi lip po Tu ra ti (1926-1932),
Roma, Edi zio ni Opere Nuove, 1956, p. 221.

20 La Libertà è con ser va ta pres so gli ar chi vi INSML, Fon da zio ne Fel tri nel li,
ACS BMI GE.

21 Dell’archivio- biblioteca ne parla un ar ti co lo de La Libertà del 1 di cem bre
1929.

22 Cfr. AAVV, Fran ce des Étrangers. Fran ce des Libertés. Pres se et Mémoire,
op. cit., p. 83. Il dato reso noto dal gior na le di ver ge dalla ti ra tu ra an nun cia ta
dalle fonti di po li zia fran ce se e ita lia na. Il rap por to di po li zia fran ce se del
mag gio 1927 parla di 12.000, cfr. Ar chi ves Na tio na les de Paris, F/7, 13460. Il
te le gram ma dell’Am ba scia ta Ita lia na a Pa ri gi al Mi ni ste ro dell’In ter no del 29
no vem bre 1929 parla di una ti ra tu ra oscil lan te tra le 3000 e 6000 copie. Cfr.
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ACS, MI, Dir. Gen. PS, Aff. Gen., F 4 , b. 52 e 53, fa sci co lo I e III la Libertà.
Que sti dati vanno co mun que presi con le do vu te cau te le.

23 Da una let te re del 19 mag gio 1929 in via ta da un in for ma to re di po li zia al
com mis sa rio di Mo de na emer ge che nel 1929 La Libertà avreb be avuto un
de fi cit di 100 000 fran chi col ma to con i fondi dell’Unio ne delle Coo pe ra ti ve
Edili il cui bi lan cio si sa reb be chiu so con un at ti vo di circa 2 mi lio ni di fran‐ 
chi. Cfr. ACS, Po li zia Po li ti ca per ma te ria, pacco 9, Fran cia, Par ti to So cia li sta.

24 Di Tella era emi gra to in Ar gen ti na nel 1892; nel 1910 aveva aper to una pic‐ 
co la of fi ci na mec ca ni ca di ven ta ta in se gui to tra le più im por tan ti fab bri che
mec ca ni che del paese, la So cie dad In du strial Ame ri ca na de Ma qui na ria. Di
Tella impartì corsi d’eco no mia all’università di Buenos- Aires e fu uno dei
fon da to ri del gior na le Ita lia Li be ra di Bue nos Aires. Sor ve glia to dalla po li zia
fa sci sta, la sua sche da pres so ACS, CPC porta il nu me ro 64831.

25 Bruno TOBIA, « Il pro ble ma del fi nan zia men to della Con cen tra zio ne », op.
cit., p. 433.

26 Sul rap por to Tu ra ti e Tella, cfr: Bruno TOBIA, « Il pro ble ma del fi nan zia‐ 
men to della Con cen tra zio ne  », op. cit., p. 432-465. Tobia ci in for ma che il
car teg gio tra Tella e Tu ra ti è con ser va to pres so l’ar chi vio della fon da zio ne
Tor qua to di Tella a Bue nos Aires. In que sto me de si mo ar chi vio sono con ser‐ 
va ti i bi lan ci della Con cen tra zio ne ela bo ra ti da Tu ra ti tra il 1928 e il 1931.

27 Que sto bol let ti no è con sul ta bi le su mi cro film pres so la BNF e l’ACS BMI
GE.

28 Alla dif fu sio ne di Ita lia fa ac cen no Aldo SCHIA VI, Esi lio e morte di Fi lip po
Tu ra ti, op. cit., p. 242-243.

29 I pe rio di ci re pub bli ca ni ci ta ti sono con ser va ti pres so l’ACS BMI GE tran‐ 
ne Pro ble mi della Ri vo lu zio ne Ita lia na. Sulla stam pa re pub bli ca na, cfr: Mas‐ 
si mo LE GNA NI, « La stam pa an ti fa sci sta », op. cit., p. 328-332; AAVV, Fran ce
des Étrangers. Fran ce des Libertés. Pres se et Mémoire, op. cit., p. 83.

30 I Qua der ni sono con ser va ti pres so l’ar chi vio sto ri co della Fon da zio ne
Fel tri nel li, ri print del 1966.

31 Qua der ni di GL gen na io 1935.

32 Stato Ope ra io, set tem bre 1931, ar ti co lo fir ma to Er co li (alias To gliat ti) dal
ti to lo Sul mo vi men to Giu sti zia e Libertà.

33 Giu sti zia e Libertà 15 giu gno 1934.
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34 Il gior na le è con ser va to pres so la BNF, non tutti i nu me ri sono con sul ta‐ 
bi li. La col le zio ne è in ve ce di spo ni bi le alla con sul ta zio ne pres so ACS, MI, PS
F4, (1923-1943), b. 21 fasc. 1 Cor rie re degli Ita lia ni, edi zio ne Pa ri gi.

35 Del ma te ria le in te res san te ine ren te alle vi cen de del gior na le è stato rin‐ 
trac cia to pres so l’ar chi vio INSML, fondo Carlo a Prato, b. 45, fasc. 5 e 6. Al‐ 
cu ne in for ma zio ni sono con te nu te nella pub bli ca zio ne di Fran ce sco FROLA,
Vent’un anni di esi lio 1925-1946, To ri no, Quar ta ra Edi to re, 1948, p. 12-14.
Sulle vi cen de della sua chiu su ra, cfr: Aldo GA RO SCI, Sto ria dei fuo riu sci ti,
op. cit.

36 Per la ri co stru zio ne della stam pa anar chi ca cfr: Leo nar do BET TI NI, Bi‐ 
blio gra fia dell’anar chi smo, vol. 1 e 2, Fi ren ze, CP Edi tri ce, 1972. Sull’attività
po li ti ca degli anar chi ci ita lia ni in Fran cia cfr: Luc NE METH, « Gli anar chi ci
(1918-1939) », in AAVV, L’Ita lia in esi lio. L’emi gra zio ne ita lia na in Fran cia, op.
cit., p. 306-308.

37 Al cu ni nu me ri sono pre sen ti pres so l’ar chi vio sto ri co Fel tri nel li e Isti tu to
Gram sci.

38 Nei Cahiers des Droits de l’Hommes ab biamo censito tra il 1930 e 1939 nu‐ 
mer osi ar ti coli di Luigi Cam po longhi, pres id ente della Lidu.

39 Il gior na le è con ser va to pres so l’ACS, fondo MI, Dir. Gen., PS, Div. Po li zia
po li ti ca. Gli in ten ti del gior na le ve ni va no chia ra men te de fi ni ti nel suo primo
nu me ro del 1 mag gio 1926. Per i dati sulla sua dif fu sio ne rin via mo ad una let‐ 
te ra di un in for ma to re fa sci sta del 7 ot to bre 1928, ACS, MI, Dir. Gen. PS, Aff.
Gen, 1928, b. 156 (C2); cfr anche: Bruno TOBIA, « La stam pa della Con cen tra‐ 
zio ne », op. cit., p. 60.

40 Cfr. AAVV, Sin da ca to e ri for mi smo. Bruno Buoz zi, scrit ti e di scor si (1910-
1943), a cura di Aldo FOR BI CE, Mi la no, Fran co An ge li, 1994, p. 238; L’Ope ra io
Ita lia no 1 mag gio 1926, 10 set tem bre 1927.

41 Per i suoi com pi ti, cfr. il nu me ro del 13 marzo 1928. Bat ta glie Sin da ca li è
con sul ta bi le ACS BMI GE, e pres so l’ar chi vio Fel tri nel li.

42 Que sti fram men ti d’in for ma zio ne sono stati ri tro va ti nella sche da per so‐ 
na le di Te re sa Noce, ACS, CPC, b. 3553. Al cu ni nu me ri di que sti gior na li
sono con ser va ti pres so l’ACS e l’Isti tu to Gram sci.

43 Il fo glio si trova pres so l’ACS, MI, Dir. Gen., PS, Div. Po li zia po li ti ca. Ac‐ 
cen ni al fo glio in: Mas si mo LE GNA NI, « La stam pa an ti fa sci sta », op. cit., p.
349-350; Paolo SPRIA NO, Sto ria del par ti to co mu ni sta ita lia no, vol 3, To ri no,
Ei nau di, 1975, p. 331-333.
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44 Il fo glio si trova pres so l’ar chi vio INSML.

45 La col le zio ne del gior na le è con ser va ta pres so la BNF e la Bibliothèque de
Do cu men ta tion In ter na tio na le Con tem po rai ne. Per il pro gram ma d’azio ne,
cfr. Libérer et Fédérer, 14 lu glio 1942.

46 Per una co no scen za del suo pen sie ro, cfr. Sil vio TREN TIN, Fe de ra li smo e
libertà. Scrit ti teo ri ci 1935-1942, a cura di Nor ber to BOB BIO, Ve ne zia, Mar si‐ 
lio, 1987.

47 Nei suoi 18 anni d’esi lio l’attività di Sil vio Tren tin, così come quel la di tutti
i fuo riu sci ti, fu ac cu ra ta men te os ser va ta dagli in for ma to ri fa sci sti e tra‐ 
smes sa al Ca sel la rio Po li ti co Cen tra le (CPC) dove si trova an co ra oggi il suo
nu tri to fa sci co lo con il nu me ro 5206.

48 Per un breve cenno alla sua esi sten za vedi la pre sen ta zio ne di Mi chel
Drey fus alla pub bli ca zio ne AAVV, Libérer et Fédérer, Paris, Cedei, 1985, p. 5-
6.

49 Que sti gior na li sono con ser va ti pres so gli Ar chi ves Départementaux du
Lot- et-Garonne, della Haute- Garonne et del Tarn- et-Garonne.

50 Il gior na le è con ser va to pres so gli Ar chi ves Départementales de la Haute
Ga ron ne, Tou lou se e ACS BMI GE. Per uno stu dio ap pro fon di to della stam pa
an ti fa sci sta nel Sud- Ovest rin via mo a Car me la MAL TO NE, Exil et Identité.
Les an ti fa sci stes ita liens dans le Sud- Ouest 1924-1924, op. cit., p. 159-188.

51 Cfr. Il Mez zo gior no 16 marzo 1926.

52 Cfr. Il Mez zo gior no 27 feb bra io 1926.

53 Let te ra del Pre fet to della Haute- Garonne al Mi ni stro dell’In ter no fran ce‐ 
se del 22 ot to bre 1925, Ar chi ves Départementales de la Haute- Garonne,
Tou lou se, Série M 970.

54 Cfr. Il Mez zo gior no 24 apri le 1926.

55 Cfr. Il Mez zo gior no 21 ago sto 1926.

56 Il gior na le è con ser va to pres so gli Ar chi ves Départementales du Lot- et-
Garonne, Agen fasc. 135 JX.

57 A ti to lo di esem pio, cfr. L’At te sa 5 di cem bre 1926.

58 L’At te sa, 19 di cem bre 1926.

59 I dati sulla ti ra tu ra dell’At te sa pro ven go no dal rap por to del 24 no vem bre
1926 del Com mis sa rio di po li zia di Agen al pre fet to del Lot- et Ga ron ne, Ar ‐
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chi ves Départementales du Lot- et-Garonne, Agen, Série 1825, fasc. Ita liens
en Lot- et-Garonne, Jour naux 1925-1928.

60 Cfr. L’At te sa 5 di cem bre 1926 e rap por to del Pre fet to del Lot- et-Garonne
al Mi ni stro dell’In ter no fran ce se del 26 no vem bre 1926, Ar chi ves
Départementales du Lot- et-Garonne, Agen, Série 1825 W 32.

61 Il gior na le è con ser va to pres so gli Ar chi ves Départementales de la Haute
Ga ron ne, Tou lou se.

62 Per avere un sag gio sull’asprez za del tono, cfr. In ten dia mo ci  !, 25 apri le
1931.

RÉSUMÉS

Italiano
Du ran te il re gi me fa sci sta, nu me ro si espo nen ti dei par ti ti an ti fa sci sti tro va‐ 
ro no ri fu gio in Fran cia. Il loro esi lio si materializzò at tra ver so una ricca pro‐ 
du zio ne di gior na li, ri vi ste e fogli in lin gua ita lia na di stam po social- liberale,
so cia li sta, co mu ni sta ed anar chi co. Il fuo riu sci ti smo pubblicò in Fran cia ben
179 gior na li de sti na ti prin ci pal men te ai nu me ros s si mi ita lia ni emi gra ti per
ra gio ni eco no mi che o po li ti che. Que sta pro du zio ne ita lo fo na nata dalla
necessità di lot ta re con tro il re gi me to ta li ta rio co sti tui sce un punto no da le
della cul tu ra ita lia na in esi lio, un luogo di me mo ria e di sto ria della na zio ne
ita lia na fuo riu sci ta. Il ri tro va men to in sva ria ti ar chi vi ita lia ni e fran ce si di
que sta vasta pub bli ci sti ca an ti fa sci sta ci ha per mes so di ef fet tuar ne un’ana‐ 
li si quan ti ta ti va e qua li ta ti va. In que sta scrit tu ra dell’emi gra zio ne for za ta si
sono espres si i mo del li po li ti ci, le nuove progettualità so cia li, una nuova
identità ita lia na e quei va lo ri dei quali ha ere di ta to l'I ta lia re pub bli ca na.
Dall’ana li si che ab bia mo con dot to emer ge quan to que sti gior na li co sti tui‐ 
sca no una vera e pro pria na zio ne ita lia na all’este ro e un ricco pa tri mo nio
cul tu ra le.

English
Dur ing the fas cist era, many ad voc ates of the an ti fas cist polit ical parties
found shel ter in France. These ex iles ex pressed them selves by pro du cing a
large num ber of journ als, magazines and bul let ins in Italian with social- 
liberal, so cial ist, com mun ist, and an archic pro cliv ity. In France, the polit ical
refugees pub lished some 179 news pa pers es sen tially ded ic ated to nu mer ous
Itali ans who had emig rated for eco nomic or polit ical reas ons. This Italian- 
language pro duc tion, which finds its in cep tion in the need to fight against
the to tal it arian re gime, con sti tutes the core of Italian cul ture among the ex‐ 
iles, and a place for the memory and his tory of the Italian emig rant com‐ 
munity. The re trieval of these ex tens ive an ti fas cist, polit ical pub lic a tions
from di verse Italian and French archives has made it pos sible to ana lyze
them from a quant it at ive and qual it at ive per spect ive. In this cor pus of lit er ‐
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at ure res ult ing from forced emig ra tion, one can find polit ical mod els, new
so cial as pir a tions, a new Italian iden tity, and other val ues, which mod ern
Italy in her ited from. The ana lysis we con duc ted has re vealed the sig ni fic ant
con tri bu tion of these pub lic a tions to the pres ence of an Italian na tion
abroad and its rich cul tural her it age.
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