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Mezzo secolo di storia dei comunisti italiani 

di dirigere e dare uno sbocco al movimento - II tradimento dei capi riformisti 
TORINO 1920: LA « LANCIA » OCCUPATA 

Una battaglia 
rivoluzionaria 
Come un'acqea la quale, salendo, travalica gli argini 

antichi che ne guidnno il corso e dilaga impetiiosa 
fra le disuguaglianze del lerreno alia riccrca di nuovo 
e piu ampio lello, le grandi masse, nelle strctle di una 
congiuntura aspra e premente, sono a voile porlale, al 
di la delle consuete forme di lotla, a tenlare quasi 
spontaneamente, tra U complicato contesto delle strut-
lure politico-sociaii, nuove e inopinate vie al loro mo-
to progressivo e liberatore. 

Cosi Cu per I'oceupazione delle labbriche che Spria-
no ha rievocato suH'Uiiild del 30 agoslo, net cinquan-
tcnario del suo avvenimento, in una inquadralura sto-
ricamente valida, ma alia quale forse si possono arre-
care aleune correzioni e dei complement! 

lo credo, ad esempio, che si debba chiarire come la 
decisione presa dal convegno nazionale della FIOM nel 
giugno 1920, di rispondere a una eventuale serrata de-
gli imprenditori con I'oceupazione, aveva dei preceden-
ti nell'analoga azione gia condotta poco tempo prima 
da aleune maestranze non certamenle molto qualiiicate 
sotto 1'aspetto politico, come erano quelle dei Cotoni-
fici Mazzonis, organizzate nei sindacati cattolici. e del
le OfTicine Metallurgiche di Dalmine, sotto influenza 
fascista. E certamente ne fascisti, ne cattolici avevano 
voluto cosi perseguire Rni eversivi, che, anzi, essi ave
vano aperlamente giuocato sul previsto intervento me-
diatore delle autorita coslituite 

Ora questo andamento delle cose corrispondeva ai 
propositi e alle aspettative non soltanto dei diri-

genti, ma anche ~ perche non dirlo? erano pur no-
mini in carne e ossa! — degli organizzati della FIOM, 
i quali miravano, si, e fermamente, a una congrua 
rivalutazione dei loro salari, ma possibilmcnte senza 
dovere nuovamente pagare il duro prezzo di sacrificio 
loro imposto dal lungo sciopero contrattuale dell'anno 
prima. 

D'altra parte lo stesso preannuncio, dato in notevole 
anticipo, della pesante ritorsione cui sarebbero ricor-
si i lavoratori dinanzi all'evenluale atto intimidatorio 
dei padroni, permettendo a questi 1'avvistamento tern-
pestivo di misure cautelative, ne aveva sminuito note-
volmente la portata minacciosa. Percid I'attcnzione 
pubblica si era volta con interesse ma senza particola-
re emozione, dal suo inizio nel luglio fino a oltre la 
meta di agosto, al movimento dei metallurgici 
Naturalmente a Torino ne parlavamo molto, la sera, 
nei circoli di periferia, alia Camera del Lavoro, nella 
sezione socialista e nella redazione deH'AvantH. Ma 
cio che nutriva specialmente le nostre conversazioni 
erano le notizie suH'andamento deH'ostruzionismo che, 
mai attuato in precedenza, ndesso, con grande sollaz-
zo degli operai, rendeva interdetti e impotenti capi, 
sottocapi e sorveglianti vari. 

Poi, d'un tralto, la sfida gettata e raceolla; la provo-
cazione padronale e la risposta operaia: la serrata e 
I'oceupazione. 

Ma se cio fosse restato nell'ambito limitato dell'indu-
stria interessata avrebbe forse potulo inasprire la ver-
tenza; o magari, anche accelerarne la soluzione. E in-
vece ecco I'inatteso. Assieme ai metallurgici occupano 
le fabbriche, in rapidissima successione di tempo, spon
taneamente tutte le altre ealegorie. Dapprima per ri
spondere alle esigenze produltive dei metallurgici; poi 
per solidarieta con essi; infine per I'esplosione travol-
gente della lungamente nutrita grande mitica attesa 
dell'epoca: la rivoluzione. 

La parola fiammeggiante prorompe mentre le ban-
diero rosse vengono issate su tutte le ciminiere. E 
nessuno ricorda pit!) le tabelle delle avanzate rivendi-
cazioni salariali; meno di tutti i metallurgici. All'or-
dine del giorno del movimento, realizzato di fatto il 
passaggio dell'apparato produltivo nelle mani dei la
voratori, si pone di per se, per difenderlo e conservar-
lo, la eonquista del potere. 

E> dalla universality dJ questo obiettivo che la lotta, 
abbandonalo ogni momento settoriale e contin-

gente, acquistd allora quel suo grande respiro slorico 
che la resse eroicamente lino a quando, stroncandolo, 
le note decisioni del Consiglio Nazionale della Confe-
derazione Generale del Lavoro dei 9 settembre non la 
ricostnnsero nel suo iniziale alveo corporativo. Se non 
si mette in tutta evidenza questa unita della classe 
operaia, saldatasi nell'eslensione deH'occupazione al-
1'intero apparato industriale, resta impossibile coglie-
re, pur nella sua grandiosa drammaticita, la vanilicata 
potenzialita realizzatrice di quella battaglia; ma, meno 
ancora, la portata catastrofica della sua imposta ri-
nuncia. 

Questa fu subito nettamente avverlita, tra le masse 
frustrate e umiliate, da quella loro avanguardia che, 
durante I'oceupazione si era volontariamentc costituila 
in quadro rcsponsabile per I'assolvimcnto delle lunzio-
ni organiche connesse alia vita delle nuove colletlivita 
aziendali. E fu nel confronto di questa avanguardia che 
anche io, passando di fabbnea in fabbrica come gli al-
tri dell'Ordine Nuovo e della commissione dirigente 
della sezione socialista, dovetti soslenere I'amarissimo 
contraddittorio dinanzi alle maestranze per convincer-
lo all'accettazione dello sgombero ordinolo dalla cen-
trale confederale. Tanlo piu amaro era per me questo 
ruolo in quanto, avendo notoriamente parlecipato alia 
seduta del Consiglio Nazionale della Confederazione, 
ero ritenuto da molti, genericamente inlormati, come 
corresponsablle della sciagurata decisione. E ancora 
piii amaro perche gia altra volta, in occasione dello 
sciopero generale per i Consign di fabbrica dell'aprile 
precedente, io avevo dovuto fanni per disciplina mes-
saggero ai lavoratori torinesi di un'analoga disposizio-
no di sconfessione e di resa. Ma in que) momento non 
vi furono fra noi dubbi sul da tarsi, e ci accordammo 
per distribuirci fra le fabbriche nelle cui assemblee 
e'era da attendersi che maggiori sarebbero state le re-
sistenze. Cosi come d'altronde non avemmo dubbi per 
respingere le suggestioni e le proposte dell'immediato 
abbandono del partilo socialista per dare vita ad un 
partito comunista. In verita esse furono di pochi gruppi 
e pochissimo numerosi. Ed ecco perche sa un po' di 
artilicio, sia pure in sede celebrativa, la tesi che vor-
rebbe porre in quel momento la prima origine del 
processo di formazione del nostro partito, nel quadro 
di quella tragica e bruciante esperienza del settembre 
1920. Essa in rcalta sopravvenne mentre gia consape-
volmente era stata avviata con ben piu responsabile 
ponderazione 1'iniziativa che sbocco poi a Livomo 

Umberto Terracini 

Vincenzo Bianco 

I A VERTENZA slndacale dl-
retta dalla FIOM, che cui-

minO con l'occupazione delle fab
briche. ebbe Inizio dal Congresso 
nazionale tenutosi verso la fine dl 
maggio. II memorlale delle riven-
dicazioni fu inviato agli Industria-
II il 18 giugno, ma 11 primo incon-
tro si avrii snlamente II 2!) luglio. 
Ci furono nssemblee per lllustra-
re le rivendienzioni e per tenere 
I lavoratori al enrrente dell'anda-
memo delle trattatlve. II 1013 ago
sto, cine dopo ventl giorni di tnu-
tili inn .alive, venne la risposla, 
che per preeislone, cito dal libro 
di P. Soriano; (L'occupazione del
le labbriche, Torino, Einaudi 1%4) 
« Ogni discussione e inutile. Gil in-
dustriali sono contrari alia con-

cesslone dl qualsiasl mlglloramen-
to. Da quando e finit.3 In guerra 
essi hanno continuato a calare i 
pantaloni. Ora basta e comineiamo 
da vol ». 

A parte il fatto che I nostrl sa
lari erano I piii bassi, dalla su cl-
tata dichiarazione risultd chiaro 
che la minaccia non era diretta so
lo contro noi metalmeceanici, an
che se a comineiarono » da noi ma 
contro tutti I lavoratori e contro 
tutte le organizzazioni stndacall. 

II C.C. della Fiom comprese che 
non potevamo lndietreggiare Fu 

quindl convocato un congresso 
straordlnario, tcnuto a Milano 11 
lfi-17 agosto Furono invitaii - fat
to non casuale — la dlrezione del 
PSI e 1 responsablll della CGL. II 

Congresso declse aU'unnnlmlta dl 
passare dal 21 agosto all'ostruzio-
nism-i in tutti gli stabilimentl me-
talmcccanlci e i cantierl navall. 
Una forma di lotta mat Impiega-
ta, p-ir quanto io rlcordl, da noi 
mera-meccanlct. Dai ferrovieri, si. 
Dovevamo rallentare al massimo 
la produzione, osservando stretta-
mento tutte le disposizionl con-
ccrnenti la sicurezza e la prote-
zione del lavoratori. 

Dal congresso era usclta anche 
la decisione di non tollerare alcun 
licenziamento a causa dell'ostru-
zionismo; gli eventuall llcenzia-
ti dovevano essere fattl rlentrare 
ai lavoro. Come? Con la forza del
le- masse! Nel caso dl serrata, o 
tentativo di serrata, avremmo do
vuto occupare gli stabilimentl (oe-
cupazione con tutti i mezzi, anche 
abbatlendo le porte dl Ingresso!, 
precisava Buozzi). 

Per 1 compagni che, come Bru
no Buozzi, respingevano !a violen-
za rivoluzionaria, che non voleva-
no la rivoluzione socialista, non 
e'era male. Una cosa mancava in 
tutte queste decisioni, Nel caso che 
avessnno trovato la polizia sulla 
porta, come ci dovevamo compor 
tare? Con che cosa fare fronte? 
Con I mezzi e I'organizzaizone che 
la Fiom, la CGL avevano appresta-

to? Nommeno la Dlrezione dol PSI, 
che spesso parlava della rivoluzio
ne, aveva mai fatto nien'.c in que
sta dlrezione! Tutto quf.nlo venne 
fatto per organizzare la difesa del
le- fabbriche a Torino fu opera no
stra ed iniziativa nostra. Dai diri-
genti della Fiom, non ci vermero 
ne aiuti n6 consign di alcun ge-
nere. 

In ognl modo, 1'ordine di appli-
care l'ostruzionlsmo, come quello 
di occupare gli stabilimentl a To 
rino, venne eseguito con slaneio, 
compattezza e,disciplina. La setti-
mana deH'ostruzionismo, nello sfa-
bilimento in cui lavoravo, (le Ac-
ciaierie Fiat di Torino, allora site 
alia Barriera dl Milano) si svolse 
senza alcun Incidente dl rllievo. 

L'occupazione fu decisa nella 
notte dal ,'il agosto al 1 settem
bre, quando la Fiom nazionale, che 
risiedeva a Torino, apprese che 
gli industrial! avevano deciso la 
sni-rata Riuscimmo ad avvisare I 
compagni del turno di notte affin-
che lmpedissero alle giiardie della 
Fiat, di bloccare il portone d'en-
trata per il mattlno. Cosi entrain-
mo senza Incontrare la minima 
resistenza. Convocate a comizio, 
le maestranze furono messe a! 
corrente della direttiva ricevuta 
dalla Fiom e dalla sezione tori-

nese, dove avevamo conqulstato la 
maggioranza. Proponemmo che 
ogni squadra designasse 2-3 ele-
mentl, a scconda delle possiblli-
ta, per inontaro di sentlnella. 

Per la produzione fummo fortu-
nati: i capi tecnicl erano quasi 
tutti al loro posto. Mancavano il 
capo ufflclna, quasi tutti gl! imple-
gati della dlrezione, meno I'lnge-
gncre addetto alle anallsl delle 
colate con la sua assistente. 

I commlssari di reparto dove
vano coadluvare con i capi tecnici 
»ei II mantenimento dell'ordine e 
della disciplina. La C.I. assumeva 
la direzione generale, compresa la 
dil'esa. 

Verso le dieci, le senlinelle era
no al loro posto. 

Quella mattina -- e fu 11 solo 
incidente per tutta la durata del-
I'oceupazione — saranno state le 
10,30. giunse per la via Belmonlc 
un gruppo di gnardie regie su due 
camion, ma riuscimmo a respin-
gerle con facilila. Risulta chiaro 
che fummo portat.i alio «scontro 
frontale » con una preparazione po-
litica e materiale del tutto inado 
guati. .Nessuna campagna per mo. 
bilitare le altre categorie di ope
rai e lavoratori, specie nelle cam 
pagne. Nessun accordo con il sin-
dacato ferrovieri, che allora non 

aderiva alia CGL e da loro dove 
vamo ricevere i vagonl con la ma 
teria prima. Tutto fu fatto per no
stra iniziativa. L'estensione della 
oeoupazione delle fabbriche fu an
che un movimento spontaneo. La 
union Inlzialiva della Dlrezione del 
PSI fu chiedere.a Consiglio Nazlo 
mile della CC.L, a maggioranza 
riformista, o l'incarico dl dirlgere 

11 movimento indirizzandolo alle 
soluzlonl mivssime del programmii 
socialista, e cloe la sociallzzazlo-
ne del rnezzl di produzione e di 
scambio ». 

La CGL riflutb. II colpo per le 
masse lavoratrlci fu grave. Blso 
gnava rassegnarsi ancora una vol 
ta e subire una nuova e piii gra 
ve sconfitta. 

A Torino cl fu sbandamento 
Riuscimmo a «tenore » ugualmen 
te salvando quasi tutto quanto ave 
vamo prodotto e concentrato du 
rante roceupazione per la difesa 
Speravamo, credevamo non Ion 
tana una nuova ripresa. In ogn: 
modo la stragrande maggioranza 
eoniinuo la lotta per la coslitu 
zione del PCI e contro 11 rnsclsmo 
Oggi slamo ancora qui, con I'entu 
siamo, piii maturo, e cosclenle d 
allora. 

Pietro Comollo 

Poliziotti 
• * • 

1V1EL 1SJ2U avevo 16 anni e lavo-
*•' ravo alia Blak in corso Stu-
pimgl, davanti alia alleanza coo-
perativa; avevo gia fatto esperien
za di lavoro nelle botleghe artl-
giane come tornitore. 

La Biak fu ocoupata quasi sl-

multaneamente alle altre fabbri
che torinesi. La operazlone era 
stata coordinata. Una delle prime 
decisioni assunte nello stabllimen-
to fu Porganizzazione dei turni dl 
guardta. A me, poco piii che un 
ragazzo, tocc6 un fucile lungo, 

credo un Wetterling dl quelll che 
avevano fatto la guerra anche nel-
1'esercito nostro. Discutevamo mol
to delle scarsitii di armi: uno del 
ricordi piu vivl deH'occupazione e 
la ricerca che slamo andati a fa
rt fuorl della fabbrica. 

Una sera con un certo Moret-
to, un reduce dl giierra, anche lul 
membro del gnippo glovanlle so-
cialisua « Augusto Weber», e con 
altrl della commlssiorie interna 
siamo uscitl dalla Biak e siamo 
andati alia FIAT Llngotto. 

Cera, al Lingotto, un reparto 
che nel '15-'18 avevo costruito aero-
piani. Forse pensavamo — 0 qual-
cuno sapeva — che in quel repar
to potevano esserci arml. II Lin
gotto era assal popolare nel gior
ni deH'occupazione per un episo-
dio di cui avevano parlato anche 

t glomall. 
Appena occupata la Llngotto gli 

operai avevano dovuto tronteggia 
re un assalto in piena regola. Po 
liziotti, con addirittura il questore 
Norcia, cercarono dl entrare nello 
stabilimento proprlo da quel re 
parto, diciamo, ex aeronautico. Ma 
gli opera! avevano pensato a tu-
rare tutte le « falle >i. Dl dentro si 
cominciO a sparare e 11 gruppo dei 
poliziotti dovette battere in riti 
rata. 

Avevamo ben presents questo 
fatto quando cl presentammo al-
la Lingotto. La collaborazlone fra 
le officine durante I'oceupazione 
fu stabllita subito. E questo an
che per una migliore difesa dalla 
polizia. In qualche stabilimento do 
ve e'era piu scarslta di « mezzi « 
si mlsero fuorl, con l'arla piii mi

nacciosa possiblle, anche I tub! dl 
stufa. 

Alia Lingotto esisteva un servi-
zio di armati e sulla fabbrica sven-
tolava !a bandiera rossa; per en
trare ci siamo qualificatl, abbia-
mo parlalo con 1 compagni. Era 
la prima volta che entravo nella 
grande fabbrica. Siamo rimasti al
eune ore e abbiamo dormito nelle 
« camere » per la verniciatura; 
erano caldissime. Pol slamo tor-
nati alia Biak. 

Altrl contain prendemmo In que-
stl giorni con la Diatto, la Italo 
Vinevrina di Borgo San Paolo, con 
la Italia (auto) la fabbrica dove 
nel 1912 gli operai avevano creato 
la prima commissione interna di 
Italia. 

Dopo questi contatti anche alia 
Biak si costituirono i commlssari 

dl reparto. Nei giorni dell'occupa 
zione delle labbriche i tranvien 
facevano collegamento da una bar 
ricra aH'altra della cittii, attacca 
vano manifestl dl appoggio agli 
operai; anche In eentro e qui si 
scontravano coi fascisti. Un fasci 
sta plcchiatorc, Sonzini, fu rlcono 
sciuto in periferia, preso e portato 
a lavorare ai forni delle ferriere 
La scomparsa dl un certo Simula 
e del Sonzini servl ottlmamente al 
ia propaganda fascista. 

All'epoca deH'occupazione ero ai 
tivo al circolo giovanile sociallsla 
I circoli erano cenlri di collega 
mento fra operai delle fabbriche 
3 popolazioni dei quartierl perife 
ricl. Nel 1021 tutto il mio grupp' 
entrb nel Partito Comunista. 

Antonio Oberti 

| AVURAVU alia Aeronauttca An-
saldo che era stata assorbita 

dalla Societa Ligure Ansaldo do
ve durante la guerra si costrul-
vano gh Idroplanl. Naturalmente, 
nel mlo stabilimento II mattlno 
della serrata rul tra 1 prlml a sal-
tare 11 muretto per rlaprlre U 
portone e per Invitare la mae-
stranza ad entrare Cl accorgem-
mo subito pero che pochisslml era-

no gli lmpiegatl ammlnlstratlvi 
present!: la diffida degli industrial! 
11 aveva intimoriti; mentre quelll 
dl reparto erano tutti present!; 11 
fatto si splegava per 11 motlvo che 
questi lmpiegati lavoravano a con-
tatto diretto con noi opera! e 1 lo
ro probleml assumevano caratte-
rlstiche diverse da quelle degli 
ammlnlstrativl e direzionali. 

Nemmeno 1 capi reparto 91 pre-
sentarono, salvo alcunl dl tenden-

ze soclallste o comunque piti a co-
noscenza del carattere della nostra 
lotta. Mancavano pero gli ingegne-
n, quasi tutti 1 capi reparto, 11 
capo fabbrica generale e gli lm
piegati piii important! dal punto 
di vista direzlonale. 

A capo officlna generale Inca-
rlcammo II cotnpagno Giovanni 
Cangini, che era gia capo reparto 
alia meccanlca seconda; dovevamo 
dimostrare agU industrial! che an
che senza di loro noi avremmo 
potuto produrre ugualmente e al 
massimo possiblle nonostante le 
serlssime dlfflcolta. Questa deci
sione fu molto saggla anche per-
ch6 potemmo, quando le fabbriche 
furono lasciate, fare! pagare tutto 
il lavoro compiuto. 

II problema della difesa lo rl-
solvemmo provvlsorlamente blln 
dando due camion eon delle la-
mlere; cl demmo da fare per 
trovare, fuorl dal nostro ambiente 
d! fabbrica, qualche arma; deci-
demmo lnoltre di stendere lungo 

tutto U perlmetro dello stablll 
mento, meno 11 campo volo, un fl
ic elettrico con tensione pari a 
quella che avevamo per II consu-
mo industriale. E' pur vero che nel 
magazzlnl vi erano migliaia di 
mltragllatrlc) da caccia SVA, II 
gualo era che mancavano tutte 
di un particolare pezzo che 11 co-
mando militare invtava solo ognl 
volta che gli apparecchl dovevano 
partire, quindl per noi quelle ml-
tragliatrlcl erano Inservibili. 

Oltre un centlnalo dl queste ar
ml vennero smontate e prelevate 
da compagni venuti da fuori una 
notte dietro nostro consiglio. Ri-
cordo U gruppo di compagni In-
oarlcato dell'operazione: Arturo 
Bendinl, sindaco di Collegno, Vi-
tale e Eusebio Giambone, compa
gni eaduti nella lotta contro il fa-
sclsmo in Francia, in Spagna e in 
Italia. II compagno Bendinl venne 
poi arrestato a segulto dl questo 
eplsodlo e riuscimmo a liberarlo 
attraverso In sua elezione a depu-

fato nelle elezionJ politicbe del 
1021, unitamente al compagno Car
le Gagliazzo, anche esso implica-
to nella faccenda. 

Per 11 vettovagliamento la FIOM 
ottenne un credilo da parte della 
Alleanza Cooperatlva Torinese at
traverso buoni dl acquisto nel suoi 
negozi che vennero distrlbultl du
rante l'occupazione ai lavoratori 
sotto forma di sussidio. Alia do-
menica, durante 11 periodo della 
occupazione venlvano gruppi dl fa-
migliarl a farcl visita aecompa-
gnati da dirigenti politic! local!: 
rlcordo la visita di Ottavlo Pastore 
dlrettore dell'/liMHii/ (edlzlone to
rinese) e di Vincenzo Pagella, de-
outato al Parlamento. 

L'esperlenza piii dura per me e 
per gli altrl compagni della sezio
ne socialista torinese, la vivemmo 
nel giorni Immediatamente prima 
della consegna delle fabbriche e 
subito dopo la chiusura della ver-
tenza: toccb a noi andare nelle 
fabbriche a persuadere le mae

stranze che hisognava mollare ai, 
cora una volla al piii forte, cloe a, 
padroni. Oltre a! compagni della 
mia fabbrica, dovetti pnrlai"e con 
gli operai della Dubosch (poi Ne 
biolo, fabbrica di macchine tipo 
graficbe) di via Pier Carlo Bog 
gio, e dollf. Diatto di via Rivalla 

Voglio ancora ricordare In (red 
dezza dl Gramsci quando venne 
la notlzia che la polizia aveva per 
quisito 1'officina diretta dal com 
pagno Gagliazzo, dove ai voleva 
fossero stall costruitl i famosi pez 
zl che mancavano alle mltraglia 
trie!. Gramsci dlresse personal 
mento In quei giorni I'lmpostazio 
ne della cronaca del glornale, In 
modo da contrapporre alia tesi 
della polizia, le nostre; nrgomen 
tando, come dopo le violenze « gh 
mcendl, si preparavano le mon 
tature poliziesclie, divenute poi si-
sterna qualche anno dopo con la 
OVRA. 

Andrea VigIong;o 

•MEL U)2U ero capo-cronista al* 
VAoanW (edizlone torinese) 

diretto da Ottavio Pastore. Con 
Mario Montagrmna mi occup3vo 
anche della cronaca sindacale, 
mentre gli altri incarichi di cro
naca erano cosi distrlbultl: cronl-
sta giuriiziario Feline Platone, cro
naca bianca Angelo Pastore, Pie-

ro Ciuffo (che taceva anche t] 
caricaturists «CIP») Fernando 
Palmero si occupava di sport e 
della «nera»: non avendo veste 
politica, teneva i contatti appunto 
per la cronaca nera, con la que-
stura. Gramsci scrlveva la ru-
brica «Sotto la mole», seguiva 
le cronache teatrall G un sacco 

dl altre cose, soprattutto 1 con
tatti con I'estero. Gli operai quan
do venivano in redazione andava 
no sempre a parlare con lul. 

Nel luglio di quell'anno mi venne 
affidato 1'mcarico di segretarlo del 
comitato di studio dei consign di 
fabbrica. Con Palmiro Togliattt, 
pochi mesi prima ero stato incari-
cato dal comitato dl studio del 
consigli di fabbrica, dl svolgere 
una inehiesta sui fatti dl Sestri 
Ponente, dove era awenuta una 
occupazione degli sbahilimenti me
tallurgici (durata due giorni) e 
delle acciaiene di Campie (dura
ta quattro giorni) Credo che var-
rebbe la pena in questo cinquan-
tenarlo analizzare l'esperlenza de
gli operai di Sestri per la sua in-
negabile importanza soprattutto, 
perche aveva visto, per la prima 
volta, il consiglio dl fabbrica inr 
pegnato a funzionare come disci-
plinatore del lavoro produttivo. Chi 

volesse approfondire questa espe
rienza si legga la relazione di 
Angelo Paggi (che con Giovan-
netti era uno dei maggiori espo 
nentl dell'Unione Sindacale Ita
lians •- sindacallsta anarchico 
— nella Riviera Ligure dl Po
nente) pubblicata 11 28 febbralo del 
1920 su « La voce proletaria» di 
Piacenza. 

L'indagine condotta da Pogliat 
tl e da me venne invece pubbli' 
cata suil'«Ordine Nuovo» (set 
timanale) del 13 marzo 1920. 

Deli'esperienza del settembre 
torinese voglio testimonials — at 
traverso I'occasione clie Wnita mi 
offre — su di un episodio inedito 
L'occupazione era ormal in cor
so da parecchl giorni e I giorna-
11, cosidetti di « informazione », 
continuavano a scrivere che gli 
operai occupantl gli stabilimenti 
non lavoravano. L'aspetto estemo 
delle fabbriche poteva lasciare 

credito a questa Interessata ver-
sione: Picchettl dl operai (le Guar-
die flosse) montavano la guardia 
agli ingress! e nessun estraneo 
poteva avere accesso alle offici
ne. Una sera Incontral un giorna-
lista de La Stampa Ugo Pavin, 
col quale, per ragioni di lavoro, 
avevo spesso rapporti. La discus-
sione cadde sui falsi che il suo 
giornale continuava ogni giorno a 
propinare agli ignari lettori. Pavia 
s; difese col fatto che non aveva 
potuto visitare gli stabilimenti oc 
cupati. Gli proposi per i! pome 
riggio successivo una visita alia 
San Giorgio d) corso Vercelll, e 
alia Brevet ti Fiat di via Cunco 
17. Io, ovviamente, entravo ed 
uscivo come volevo, essendo co-
nosciuto dagll operai. La visita 
ebbe luogo. 

Pavia, ex disegnatore tecnico, 
della Fiat, quindi conoscitore del 
iavoro industriale, fu paiticolar-

mente colpito dall'organizzazioix 
interna della produzione affidala 
esclusivnmente agli operai nma 
sti senza capi (tranne qualche ec-
ce?,ione) e prlvi di tecnici a livel 
lo direzionole. II giorno dopo su 
La Stampa appar-e \m pezzo (con 
titolo a due colonne se ben ri 
cordo) nel quale per la pnmn 
volla si ammetteva che nelle fab 
bnche occupate la produzione con 
tinuava, che gli operni si evano 
orgajiizzati per poter lavorare. 

(•Juando Pavia morl, nel «Coo-
codrillo» (in gergo giornalislico 
credo che ancora oggi cosi si chia 
mi la biografia dell'cstinto) np 
parse- su La Stampa venivano ri 
cordati i suoi merit! professiona 
li. con la scoperta del caso Bru 
neri • Canella, venlva menztona-
to I'episodio che lo aveva vlato 
« unico giornalista aU'lnterno delle 
fabbriche torinesi nel lontano an 
no 1920)). 

Rattista Santhia 

I i«:f 

AVEVO a annl nel settembre 
del 1D20-. ero operalo alia 

SPA dove ero stato eletto com-
missarlo dl reparto e membro del
la commissione Interna. Tante vol
te ml sono state chieste test'mo-
nianze suli'occupazlone delle fab
briche che rlesce ormal difficile 
riusclre a dire al compagni qua!-
cosa che non abbla gia racoon-
tato In altre occasion!, Io rlcor-

meggporesBiiig 
do come particolarmente Intensl 
gli ultiml giorni, quelll seguentl 
alia conferenza dl Milano della 
Confederazione Generale del La
voro in cui si era deciso ill rl-
nunclare alia rivoluzione. 

Gli operai avevano avuto sentore 
dl come stavano andando le cose, 
e gift la sflducla, II pessimismo 
andavano diffondendosl. Era il mo
mento dl niaggiore perioolo COD 

la tensione che poteva scopplare 
in scontri tra maggioranza e mi-
noranza, provooando rotture cho 
invece tu-ano da evitare ad ognl 
costo poiche erano utill solo al 
padroni. E in questa atmosfera 
elettrica, tesa, bisognava affron-
tare il problema piiiii grave: disar-
mare gli operai e le gnardie rosse. 

Ma come splegare ai compa
gni che quelle stesse arml che 
noi avevamo costruito ora le por-
tavamo via? E d'altra parte co 
me riusclre a far usclre dal re-
parti tante arml senza che i no-
str) avversarl se ne accorgesse-
ro? Dapprima molte guardle ros
se non volevano scloglleisl orga-
nizzativamente, poi, dopo una te-
nace opera dl persuasione, accet 
tarono di consegnare le arml, ma 
solo con la garanzia che sarebbe
ro state salvato ed usate contro 
10 squadrlsmo gia In atto. Quan
do tutti furono convintl che per 
11 momento non e'era al ra seel-
ta che rlnunclare aile arml, co

minciO 11 lungo lavoro dl raccoltn 
dai vari repartl, sempre prenden 
do tutto le misure cosplralive pel 
non fare conoscere come le avrem
mo portate via e dove eravamo 
diretti. 

I'vittavia non era possibile ope-
rare del tutto inosservati; da un 
lato eravamo seguitl dal sosplrl 
dl sollievo dl cbi era terrorlzzato 
aH'idea degli operai ai-mati, dal-
I'altra parte Cera lo sconforto 
e la preoccupazlone del compagni 
che vedevano nella rinuncia nllo 
armi II segno della sconfitta della 
occupazione. 

Inline arrlvn II giorno del tra-
sporto: II camion parte, 1'uscitn 
avviene senza che mezzi motoriz-
zati della polizia ci seguano, ma 
dopo qualche minuto di cammlno 
vediamo che una macchina ci tie-
ne dietro da vlclno. Allora I'nu-
tlsta (avevamo scelto uno che co-
noscesse tutte le stmde seconda-
rle) fa un mucchio di girl per 
far perdere le tracce, o, inline cl 

trovinmo fuorl della cinta dazla-
ria, e, quando onnnl siamo oltre 
Selllmo Torinese, la macchina che 
prima ci seguiva non si vede piii 
Noi ci guardiamo e tirlamo un 
sosplro di sollievo, convinti di es
sere riusciti, ancora una volta, 
a fregnre la polizia. 

II giorno dopo, quando tornia-
mo, uno dl noi viene avvicinato 
da un ragazzo, una delle guardie 
rosso, che si complimenta per la 
nuscita deH'impresa e soprattiit-
tc per la bravura dell'autista che 
aveva fatto giri tanto complicatl 
per tar perdere le tracco. Chie-
diamo allora spicgazioni e cl ven
gono dale abbondantemento: era-
vamo slnti scorlati da tie glova-
ni, pronti a inl^rvenire in nostro 
aiuto, in caso di bisogno: per 
questo erano riusciti a frovnre 
una macchina e d'accordo con gli 
altrl avevano preso In decisione di 
seguircl. VI questi ragazzi, prima 
deH'occupazione, erano tra 1 piii 

spensicratl, sempre pronti a di
vert! rsi e mai a prendcrsl re-
sponsahilit.a. 

E non erano un caso isolato, 
anzl tulto il Consiglio di fabbrica 
aveva avuto un netto spostamento 
politico, tanto che il gruppo co
munista da minoranza era diven-
tato mncgioianza e avevamo ri-
cevuto domande di adesione da 
parte dl oporai che non erano 
mai stnll iscritti neppure ni Par
tito Socialist.!. Per questo a noi 
del gruppo Orrtme Nuoro, roc
eupazione delle fabbriche non ser
vi solo come momento dl main-
razione Interna, come cettezza che 
ormni In scissione nll'interno del 
Partito Socialista era Inevitnbilo, 
ma servl nnche a farcl eiqiire olio 
per molti operai la seelta politi
ca decisiva era statu fatta allora, 
quando avevano aderito ai grup
pi comunisti. 


