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OGGI 
RISPCMDE 

F0RTEBRACO0 

CHISSA' PERCHE' 

«Caro Fortebraccio, se 
hal avuto occasione di 
ascoltare il giornale radio 
delle ore 8 del mattino del 
glorno 19 cm. sul program-
ma nazlonale vorrei tu ml 
spiegahsi il significato di 
una espressione sfuggita di 
bocca al radio cronista. II 
radio cronista suddetto sta-
va riportando la notizia 
del crollo del tetto di una 
casa verificatosi a Massa-
fra in provincia di Taranto 
dove hanno perso la vita 
quattro fratellini. "Essen-
do la casa pericolante — 
riferiva 11 radiocronlsta — 
gift alcuni giorni prima al-
tre famiglie avevano prov-
veduto a sgomberare, men-
tre la famiglia Bianchi con-
tlnuava ad abitarci, chissa 
percM" — ha concluso il 
radiocronlsta —. Chissd, 
percht, caro Fortebraccio, 
me lo chiedo anch'io, quel-
la gente si ostinava a rl-
manere in una casa peri
colante quando nella no
stra bella Italia ci sono tan-
tl appartamenti situati in 
modernissime costruzionl 
con tanto di aria condizio-
nata, di doppl servizi. vil
la con parchi e piscine e 
loro, chissa perchi, prefe-
rivano quella povera casa 
pericolante. Chissa perchd, 
spiegamelo tu. Giovanni 
Palmas • Genova Sampier-
darena ». 

Caro Palmas, io non ho 
sentito la trasmissione ra-
diofonica che tu mi ripor-
ti, ma ho letto attentamen-
te le cronache della tragi-
ca notte di Massafra, e ca-
pisco che quel perplesso 
« chissa perche » del radio-
cronista ti abbia impres-
sionato. Non credo, perb, 
che esso sia dovuto a ma-
lizia o a ostinata sordita: 
probabilmente Quel radio-
cronista & una persona di 
comuni buoni sentimenti, 
che trovatosi dinanzi alia 
circostanza di alcune fa
miglie che avevano lascia-
to la casa pericolante e a 
un'altra che ancora la abi-
tava, si e chiesto, sempli-
cemente, « chissa perchtr>, 
rivolgendo una interroga-
zione al destino, forse non 
senza desolazione e rim-
pianto. 

Ma in questa nostra so-

cieta vivono, e si scontra-
no, due tipi come te e co
me il radtocrotiista di quel
la mattina. In realta tu 
non hai bisogno di doman-
darti « chissa perchd »: hai 
subito pensato che la fa
miglia Bianchi fosse ancor 
piit povera delle altre che 
avevano fatto in tempo ad 
andarsene, e poi sai che 
non c'd solo la poverta, a 
rendere vulnerabili e di-
sgraziati i poveri: ci sono 
anche la solitudine, la 
stanchezza, I'avvilimento, 
la disperazione. Forse que-
sti Bianchi erano sfiniti, 
non se la sentivano piti di 
lottare o non se la senti
vano ancora- hanno cercato 
di guadagnare qualche 
giorno, magari qualche ora 
soltanto. O non avevano 
trovato un'altra casa, o 
non avevano i soldi, anche 
pochi, occorrenti per il tra-
sloco. Ma forse li aveva 
trattenuti la disperazione: 
che altro avrebbe potuto 
succedergli, peggio che la 
loro povera vita? Queste 
cose, o cose come queste, 
tu le sai prima. Quando le 
tragedie dei miseri si awe-
rano, tu (e quando dico 
«tu», inlendo dire te e 
quelli come te) sai da do
ve vengono, da quali abis-
si di infelicita e di squal-
lore procedono certe apa-
tie, quelli che si chiamano 
« fatalismi», e come ci sia 
gente che a un certo punto 
non sa e non vuole nean-
che piu difendersi. 

Invece il radiocronista 
non e che sia incapace di 
commozione, ma si com-
muove dopo ed & solidale 
dopo. Tu lotti, e noi lot-
tiamo, perchd i Bianchi 
vivano una vita dignitosa 
e serena in una casa sicu-
ra, e stiamo con loro da 
vivi, facendo nostra ogni 
giorno la loro vicenda; 
mentre lui flnchS sono al 
mondo nella casa perico
lante ne ignora I'esistenza 
e la sorte, cosl quando la 
casa gli crolla addosso e li 
seppellisce si domanda ma
gari angosciato « chissd. 
perche* ». Questo «chissa 
perche », caro Palmas, di 
stingue gli uomini: noi sia-
mo tra coloro che non to 
dicono. 

A CAVALLO 

a Caro Fortebraccio, cre
do che le sia sfuggita una 
notizia pubblicata da Uma-
nita del 21 ottobre: il con-
ferimento della laurea in 
legge "honoris causa" al 
•ninistro Lupis da parte 
del "Pace College" di New 
York, "una delle piu auto-
revoli e prestigiose istitu-
zioni universitarie ameri-
cane". Cosl scrive 11 gior
nale socialdemocratico. Le 
unisco 11 ritaglio di Uma-
nita, nella speranza che 
questo resoconto le piac-
cia. Suo R.O. - Roma». 

Caro R.O., la ringrazio 
molto per questa sua gen
tile collaborazione. 11 reso
conto di Umanita. infatti, 
mi era sfuggito, mentre 
meritava, e merita, di es-
sere conosciuto anche da 
quei pochi, da contarsi sui
te dita di una mano, che 
non leggono il quotidiano 
del PSDI. 

Particolarmente prege-
vole mi pare la motivazio-
ne dell'onoriflco conferi-
mento, motivaztone che a 
un certo punto suona, anzi 
canta, cosl: « Degno di no-
ta e che il suo (di Lupis) 
elettorato abb race i le an-
tiche citta greco-italiane 
di Catania, Messina e Si-
racusa dove per la prima 
volta al di qua dell'Adria-
tico si accese il lume della 
democrazia». Fu proprio 
cosl: fin che al di qua del-
I'Adriatico tutto era buio, 
nessuno ci penscva; ma ap-
pena si accese il lume e vi-
dero Vonoretole Lupis gli 
etettori non ebbero dubbi 
e si misero ad abbracciare 
Catania, Messina e Sira-
cusa. Non e'era verso di 
staccarli a Quando la tetra 
notte del fascismo — pro-
segue la mottvazione — 
piombo sulla sua amata 
patria, pieno di angoscia 
ma senza darsi in preda al
ia disperazione, veglift 
fsempre Lupis) per lo 
spuntare del nuovo giorno 
della liberta. Benche 1'au-
rora di liberta tardasse... ». 
A chi lo dice, U « Pace Col
lege*? Ha tardato venti-
due anni, boja d'un mon
do, e Video che il povero 
Lupis non sia mai andato 
a letto ci fa venire t brivi-
di. Per fortuna si & conso-
lato: fegli) atrovd conso-
lazione in quelle nottate 
nell'accoglienza offertagll 
dalla citta di New York.„», 
dove visse. e questo to di-
ciamo senza celiare, per 
lunghi anni esiliato. 

La risposta deWinsignt 
to. a chiusura della solen-
ne cerimonia in cut gli & 
stata consegnata la laurea, 
i un modello di modestia 
e di realtsmo' «L'onore 
che mi viene oggi tributa-
to — ha detto il minislro 
socialdemocratico — ml ha 
costretto a meditare» 
fVoci dal pubbheo- «Ma ; 
no*) ft Che cosa ho fatto 
per meritarlo? E devo 
confessare che motlvi non 
ne ho trovati. » Quest'uo 
mo e straordinario: sem 
bra sempre che ci tegga 
nel pensiero In compenso, 

ha continuato il neo dotto-
re «ho ritrovato la linea 
della mia vita, una vita 
a cavallo di due secoli». 
Onorevole, si calmi. Prima 
non dorme, poi sta a ca
vallo di due secoli e final-
mente, appena cade il la-
scismo, Lupis torna in pa
tria. In quel preciso mo-
mento si riaccende il lu
me e gli elettori lo votano, 
si, ma se si tratta di ab-
bandonarsi ad abbracd, 
tornano a preferire Cata
nia, Messina e Siracusa. 
Per fortuna Tortona e lon-
tana, se no abbracciavano 
anche lei. 

• • • 
«Caro Fortebraccio, se 

si dovessero commentare 
tutti i bollettini dei tanti 
enti religiosl che giungono 
a valanga nelle case ci vor-
rebbero pagine intere. Pe-
rd ho ritenuto opportune 
inviarti l'allegata "perla" 
che userai come credi. "Se 
il Papa abitasse in un tu-
gurio chi to prenderebbe 
sul serio?". A parte il fat
to che nessuno vuole che 
il Papa vada ad abitare in 
un tugurio. ora si spiega 
come, ad esempio. I barac-
cati di Roma non vengono 
presi "sul serio" quando 
reclamano una casa, men
tre i grossi papaveri dei 
Parioli lo sono, e come, 
quando chiedono. Tuo Pie-
tro Costa - Castelbolo^ 
gneses. 

Caro Costa, la frase che 
tu mi citU « Se il Papa abi
tasse in un tugurio chi lo 
prenderebbe sul serio?* 
si legge lestuale (to pre
ciso per i lettori) nel Bail-
lettino «Villaggio del fan-
ciullo * San Nicola di Bari 
e fa parte della risposta 
ad un lettore che aveva 
posto ai compilatori, i Pa-
dri rogazionisti, questa do
manda: « Come concilia lei 
la poverta di Cristo con gli 
splendori del Vaticano? ». 
E" una domanda semplice, 
ma molto grave, che molti 
e da pHt parti, sempre piu 
numerosi, rivolgono alia 
Curia romana, e alia qua
le dagli stessi religiosi, tal-
volta, si & risposto con ge-
sti esemptari Bastera ci-
tare il caso deirarcivesco-
vo di Recife tn Brastte, 
Moris. Camara, che ha la-
sciato ai poveri il palazzo 
episcopate ed & andato a 
vivere tn un appartamento 
di tre stanze nei quartieri 
operai Ma non consenten-
domelo lo spazio io non vo-
glio dilungarmi, tanto piu 
che tu stesso commenti in-
ctsivamente la risposta dei 
religiosi del Bollettino Mi 
limiterb a dire che questa 
i la mentaltth di certo cle-
ro, in forza della quale per 
essere presi KSUI serio* 
bisoana essere ricchi e fa-
stosi Tra questo clero so
no anche molti cardinali e 
vescovi. cib che spiega 
molte cose della « politico * 
vaticano, una politico trop-
po spesso bancarta e sol
tanto qualche volta tell 
giosa. 

Fortebraccio 
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I COMUNISTI NELLE ORE DRAMMATICHE DELLA «MARCIA SU ROMA* 

I Brimo olornD dela dandestinitt 
L'appello alia classe operaia per lo sciopero generale - L'irruzione delle squadracce fascisfe nella tipografia del « Comunista » - Come si riusci a 
stampare « L'Ordine nuovo » illegale - Togliatti dirige un tenace lavoro di organizzazione che serra le file del Partito - La consegna delle bandiere 

La < squadra d'aeddio » dell'tOrdine Nuovo* sulla porta della tipografia Alleanza, in via Arcivescovado a Torino. Da sini
stra: Floritta, Manzi, Deganino, Malta, Zambon, Degano 

Uno dei piu odiosi f enomeni di speeulazione 

L'inflazione dei farmaci 
Un indirizzo produttivo e di ricerca che tende piu a favorire la spinta consumistica che a soddi-
sfare le reali esigenze sanitarie • E' accertata la inutilita o addirittura la nocivita di intere cate
goric di medicinali che pure vengono immessi sul mercato per un fatturato di centinaia di miliardi 

II progetto deirinam di re-
vocare la prescrivibilita di un 
notevolissimo numero di spe-
cialita farmaceutiche ritenute 
superate, inutili o nocive. ha 
acceso una viva polemica tra 
quanti pensano che questo 
provvedimento limitante sia 
lesivo nei riguardi degli in 
teressi dei mutuati nonche 
arbitrario nei confronti del-
l'operato del Ministero della 
Sanita che approvd a suo 
tempo la registrazione di tali 
formulazioni, e coloro i quali. 
di fronte alia provata inuti
lita e nocivita di intere cate-
gorie di farmaci. ritengono 
che quella fornita dalla revi-
sione e ristampa del pron-
tuario terapeutico Inam co 
stitulsca un'occasione da non 
trascurare per awiare un 
piano di riforma nel campo 
della produzione dei farmaci. 
Un piano che contempli non 
solo la revlsione delle specia 
lita alia luce dei nuovi pro-
gressi conoscitivi nel campo 
della medicina. della farma-
cologia e della biologla, ma 
anche una ristrutturazione 
nel settore della produzione. 
del controllo. della informa 
zione. della propaganda e 
della distribuzJone del far
maci 

Gli indici 
della salute 

ET evidente tuttavia che di 
fronte alia accertata inutili 
U di intere categorie di me
dicinali, alia nocivita. di al
cuni prodottl ed assoc:azioni 
ed all'incalzante consumismo 
del medicinali dal quale trag-
gono giovamento solo gli In
dustrial! farmaceutici. II pro
blems si dovra porre in se 
de parlamentare per esigere 
la revoca, da parte del Mi-
nlstero della Sanita, di molte 
registrazioni e la revision* 
dell'effettlvo valore terapeu 
tico di quelle 16.000 speciality. 
immesse con tanta liberality 
sul mercato. che rappresenta 
no in larghisslma parte co-
pie dl una stessa formula 
zione. Sono poste In vendita, 
Infatti, con nomi diversi, an 
che vecchie speciality ultra 
ventennali superate da nuovi 
prodottl teraoeutlci. 

La ricerca sclentlflca nel 
campo della farmacologia vie
ne attualmente indirlzzata piu 
a dare una risposta alia spin
ta consumistica indotta dal
la politlca di produzione far-

maceutica che alle reall esi
genze sanitarie basate sui pro-
blemi della prevenzione delle 
malattie: II risultato deU'im 
pegno promozionale in que
sto settore industriale si pud 
dedurre dall'incremento della 
spesa mutualistica che dai 17 
miliardi e 85 milioni del 1950 
e arrivata nel 1970 a supe 
rare I 482 miliardi. 

In questi ultimi anni. men 
tre si segnala I'incremento del 
fatturato delle industrie far 
maceutiche. valutato in cen 
tinaia di miliardi. in Italia 
si e andato registrando un 
declino degli indici della sa
lute con un aumento di ma
lattie a carattere degenerati 
vo. come i tumor! e I distur-
bi cardiocircolatori. un au 
mento dei fenomeni di far 
macodipendenza, e di quelle 
malattie dovute ad abuso o 
a cattivo uso dei farmaci a 
causa delle quali. secondo re 
centi statistiche. e oggi occu 
pato negll ospedal! un posto 
letto su cinque 

Al problema della Inflazlo 
ne di medicinali sul mercato 
si aggiunge quindi quello 
della loro effettiva validita 
terapeutica e della loro noci 
vita Esistono infatti oggi in 
commercio medicinali a ba 
se di sostanze mutagene e 
cancerigene, come alcuni fra 
i piu diffusi disjnfettanti del 
le vie unnarie e respiratorle 
a base di formaldeide. o come 
l'urelano e denvati che ven 
gono indifferentemente usa 
ti come citostatici nella cura 
della leucemia o come seda 
tivi. C'e poi da considerare 
Tuso estensivo ed indiscrimi
nate degli antibiotici adope 
rati senza una speclfica ne 
cessita in cast come le epi 
demie Influenzali, pur sapen 
do che essi sono assolutamen 
te inefficaci contro queste 
forme virali. o peggio in 
agricoltura per ingrassare il 
bestiame: questo ha provo 
cato in natura fenomeni di 
resistenza di ceppi batterici 
patogeni al cloramfenicolo. al
ia streptomicina, alia penicil 
lina, al sulfamidici ed alle te-
tracicline 

Mentre negU SUtI UnlU e 
in Inghilterra sono state adot 
tate delle limitazioni neU'uso 
degli antibiotici 11 consumo 
che se ne fa in Italia si pu6 
dedurre da un fatturato che 
supera gli 87 miliardi. Molti 
di questi antibiotici, pur di-
mostrandosl assal efflcaci 
contro alcune forme di ma
lattie infettive, presentano ef-
fettl secondaxi nocivi che non 

debbono esser sottovalutatl e 
che dovrebbero consigliare 
1'uso di questi farmaci solo 
in caso di assoluta ed effet
tiva necessita: le tetracicline. 
ad esempio interferlscono con 
il metabolismo del calcio cau-
sando danni alia formazione 
scheletrica del bambino; alte 
dosi di rifampicina provoca-
no insufficienza renale e 
trombocitopenie con conse 
guenti epistassi ed emorragie 
labial! e linguali; l'eritromi 
cina pud dare nausea, vomito. 
diarrea; la neomicina presen 
ta un notevole grado di ne 
frotossicita. 

Vitamine 
come f rigor if eri 

Inoltre le associazioni di an 
tibiotici che 1'industria far 
maceutica ha immesso sul 
mercato. sono state negli 
Stat I Uniti condannate dalla 
Pood and Drug Administra
tion perche spesse volte que 
sti farmaci. se usati congiun 
tamente. non danno come ri
sposta un potenziamento del 
loro effetto terapeutico, ma 
sommano gli effetti tossici 
secondari. arrivando fino a 
cast di antagonismo come la 
associazione penicillina e te 
traciclina o eritromicina e 
cloramfenicolo; la clinica me 
dica dellTJniversita di Berli 
no ha pubblicato un lavoro 
secondo II quale pazienti sot-
toposti ad un trattamento 
congiunto di gentamicina e 
cefalosporina presentavano al 
terazioni della funzionalita 
renale o addirittura insuffi 
cienza renale totale, 

Le stesse vitamine, cosl fa-
cilmente prescritte come « ri 
costituenti» (figurano nel 
consumi farmaceutici con un 
fatturato di 38 miliardi) sono 
in realta farmaci al tamente 
specific!, che hanno valore 
terapeutico nel casi dl effet 
tiva avitaminosi e possono 
avere anche poche e discus 
se azlonl farmacologlche, ma 
la loro somministrazlone in 
tensiva causa un affaticamen 
to del rent, deputatl alia 
escrezlone delle sostanze con 
tenute In.dosi abnormi nel 
sangue. 

In Italia Inoltre si consuma 
piu di una tonnellata al gior
no dl acido acetilsalicillco, ma 
anche questo usatissimo antl 
plretlco ed antlreumatlco. 
preso in dosl elevate, pud 
produrre emorragie gutro-
inteztinali ooculte (4-5 gram-

mi giornalieri per 8 giorni 
consecutivi procurano una 
perdita di sangue valutata in 
circa 7 centimetri cubic!) e 
a lungo andare anche ulcere. 
Anche la «pillola», in donne 
che presentano un eccesso di 
sostanze grasse nel sangue, 
pud provocare angina pecto 
ris. infarto, paralisi. Alcuni 
tranquillanti. presi senza con 
trollo medico, sono stati i 
responsabili di occlusion! in
testinal!. 

Sul mercato farmaceutico 
italiano esistono in libera 
vendita innumerevoll prodot 
ti che non hanno alcun va
lore terapeutico. come quel 
gruppo di ricostituentl ed 
epatoprotettori • a base di 
estratti epatici. vitamina B'2 

e acido folico; una serle di 
speciality che non hanno al 
cuna attivita curativa sono 
continuamente segnalate da 
riviste mediche specializzate 

Certamente il nuovo pron 
tuario terapeutico Inam, in 
base agli studi della Com 
mtsslone tecnica e della Se 
zione Consulenza di questo 
Ente terra presente !a mag 
giore o minore validita dei 
farmaci oggi esistenti in com 
mercio. ma questo non risol 
vera il problema delta pie 
tora di medicinali piu o me 
no efficaci venduti nelle far 
macie e propazandati a me 
dici e consuma ton alia stre 
gua di frigoriferi e lavatrlc! 
per «indurre» un bisogno 
che e spesse volte inesisten 
te e pud talora rivelarsi no 
clvo. 

L'importanza del medicina 
11 dal punto di vista sociale 
e tale da imporre un dec! 
sivo intervento a livello go 
vemativo- la revlsione e la 
ristampa del prontuario te 
rapeutico Inam ha valore so 
lamente indicativo e denun 
zia un grave stato di fatto; 
ma una ri forma sanitaria an 
che In questo settore dovra 
avere owiamente ben piu 
profonde radici e dovra coin 
volgere la responsabilita del 
1' amministrazione sanitaria 
che concede la reglstrazlone 
dei farmaci. la responsabilita 
degli enti mutualistici e dei 
medic! che operano la scelta 
del medicinali e soprattutto 
quella dello Stato. cul spet 
ta la tutela della salute dei 
cittadlnl. La soluzione dl un 
problema di cosl vasta por-
tata si potra trovare solo con 
la rlserva alio Stato della 
produzione del farmaci. 

Uura Chiti 

La notte tra il 28 e il 29 
ottobre 1922 la redazione del-
VOrdine nuovo a Torino era 
tutta in armi. Ruggero Grie* 
co attraversd il cortile inter-
no pieno di guardie rosse e 
consegnd personalmente nel
le mani del redattore-capo, 
Alfonso Leonetti. l'appello 
del PCI alia classe operaia 
per lo sciopero generale. Le 
comunicazioni telefoniche 
erano state interrotte. Grie-
co era partito apposta da Ro
ma con il testo in tasca (ec-
co perche Terracini — che 
rievoca, in questo numero di 
Rinascita, in modo vivacissi-
mo. i la marcia su Roma» 
come fu vissuta dal centro 
del partito — non rammen-
ta die Grieco fosse presente 
nella stanzetta di via delle 
Fratte dove aveva sede l'Ese-
cutivo). L'Ordine nuovo re 
stava in quel momento l'uni-
co strumento per far cono-
scere alle masse del Nord la 
voce del PCd'I. Non ci si fa-
cevano molte illusioni sul 
successo di uno sciopero ge
nerale < in extremis >: la CGL 
l'aveva gia sconfessato. A di
re fino a che punto di resa 
erano giunti i dirigenti rifor-
misti della Confederazione 
basta questa frase: «La 
CGL... mette in guardia i la-
voratori dalle speculazioni di 
partiti o di raggruppamenti 
politici intenzionati a coin-
volgere il proletariate in una 
contesa dalla quale deve as 
solutamente rimanere appar-
tato per non compromettere 
la sua indipendenza >. 

Un'impresa 
eccezionale 

Grieco era sempre fuori 
Roma quando, nel primo po-
meriggio del 30 i fascisti in-
vadevano la tipografia del Co
munista, diretto da Togliatti. 
C'erano poche speranze che 
il giornale potesse uscire dal
la tipografia se non per es
sere destinato ai falo degli 
squadristi che avevano occu-
pato la citta. Ma Togliatti 
non era uomo da non fare 
quello che aveva deciso di fa-. 
re. Anzi. quest'episodio — 

che ricaviamo oltre che dai 
ricordi che egli riesumd nel
le conversazioni con Marcel-
la e Maurizio Ferrara e in 
vari colloqui con Leonetti, 
dalla testimonianza di Gio
vanni Giardina. allora ammi-
nistratore del Comunista — 
fa il paio con quello. altret-
tanto famoso. di quando To
gliatti, imperterrito nel 1939 
a Barcellona stava nel suo uf 
ficio a studiare una carta to-
pografica mentre i fascisti 
gia erano entrati in citta. 

Togliatti, si trovava dunque 
a impaginare il giornale 
quando arrivd una squadrac-
cia. Per la precisione, in quel 
momento < chiusa > la prima 
pagina. Togliatti aspettava 
la tiratura nella - stanza del 
direttore della tipografia. Al 
lora irruppero i fascisti arma 
ti e Io misero contro il mu-
ro. insieme al proto Sirlet-
ti. Un altro gruppo di squa
dristi, intanto. dava la cac 
cia ai redattori e buttd in 
aria le pagine composte. Ne 
nacque un grande trambusto. 
perche qualche redattore ave 
va reagito sparando. Un uffi 
ciale dell'esercito in divisa, 
rimasto a far da guardia a 
Togliatti, gli dette un colpo 
di scudiscio e poi gli disse: 
«Vattene per i fatt: tuoi». 
Non era molto semplice. tut
tavia Togliatti riusci a sali-
re al piano superiore e a fug-
gire per i tetti. 

Qualche giorno dopo era a 
Torino a organizzare un'im-
presa che doveva risultare 
cosi eccezionale che se ne 
parld persino — come ve-
dremo — al IV Congresso 
dell'Internazionale in corso 

in quegli stessi giorni a Mo 
sea L'impresa consisteva nel 
fare il primo giornale clande-
stmo del partito Fu Terraci 
m a mandare Togliatti a To
rino quando venne la noti
zia che L'Ordine nuovo, la 
cm sede era rimasta intatta 
perche i fascisti avevano pau 
ra ad attaccare quel fortili-
zio armato operaio. era sta 
to sospeso d'autorita. cioe 
dalla polizia. c per motivi di 
ordme pubblico >. L'ultimo 
numero legale usci il 30 ot
tobre e portava su tutta la 
prima il titolo: < La crisi del 
governo della borghesia si ri 
solve in un compromesso an 
tiproletario — Mussolini ri-
ceve I'incarico di formare il 
nuovo govemo >. E Mussoli 
m tra i suoi primi atti di go 
verno annoverd anche questi 
piccoli ordini: di far chiude 
re il giornale dei comunisti 
torinesi (e anche II Lavora 
tore a Trieste). 

Nessuna tipografia avrebbe 
accettato il rischio di stam 
pare alia macchia un foglio 
come L'Ordine nuovo. Si tro-
vd perd un ingegnoso ripa 
ro, su c un'idea » del linotipi-
sta romano Filippo Manzi 
che lavorava al giornale. Que
sto compagno era stato in 

America e si ricordava che, 
laggiu, un potente sciopero, 
di linotipisti era stato spez-
zato dai padroni «sostituen-
do al lavoro della linotype 
quello della zincotipia» (co
me e rammentato in quel bel 
libro che e Giornali fuori 
legge). Ora si poteva fare al-
trettanto a servizio dei lavo-
ratori. Sicche. Amoretti, Pla-
tone. Angelo Pastore (fratel-
lo di Ottavio), Mario Monta-
gnana. Viglongo e altri re 
dattori dell'Ordine nuovo si 
misero all'opera. 

Le formazioni 
di autodifesa 

Si componevano grandi co-
lonne di carta e non di piom
bo. Pia Carena ricopiava e 
arrangiava il materiale reda-
zionale e lo impaginava con 
colla e pennello. Poi, da cal-
ligrafa esperta, scriveva in 
stampatello (o in «bella ro-
tonda >, ricorda Alfonso Leo
netti) i titoli degli articoli e 
del notiziario. I fogli cosl 
confezionati erano portati, di-
visi in quattro parti, a zinco-
grafi diversi perche non po-
tessero rendersi conto dei ri-
sciii che correvano. Si ridu-
cevano. insomma, i grandi fo
gli in cliches di dimensioni 
piu piccole. Durante la notte 
avveniva la tiratura su una 
macchina piana che si era 
riusciti a sistemare in un 
sottoscala. 

A dire del successo della 
iniziativa basti questo dato: 
che si riuscirono con tale si-
stema tutt'altro che comodo 
e con altri analoghi a stam
pare ben 26 numeri clande-
stini deU'Ordine nuovo, dal 
4 novembre al 1 dicembre, 
alia vigilia dell'efferata stra-
ge di Torino in cui periro-
no Berruti e Ferrero. Della 
cosa scrisse ripetutamente su 
L'Humanite di Parigi Jacques 
Mesnil, e copie del giornale 
clandestino giunsero a Mo-
sca. < I dirigenti sovietici, che 
pure vantavano una tradizio-
ne ed un'esperienza inegua-
gliabile in materia di stam-
pa clandestina, ne furono co
sl ammirati che disposero la 
affissione del giornale nella 
sala dove si tenevano le se-
dute del Congresso*. E Bor-
diga fece applaudire dalla tri-
buna il nome di Palmiro To
gliatti, lo sconosciuto comu
nista italiano che sarebbe poi 
diventato il celebre Ercoli se-
gretario dell'Internazionale. 

A parte lo scalpore. la pri
ma esperienza clandestina 
del giornale dei comunisti 
ebbe una notevole importan-
za per galvanizzare i compa-
gni e tenere in piedi l'orga-
nizzazione in • un momen
to particolarmente diffici
le, drammatico. I giornalai 
amici Io vendevano sottoban-
co. gli abbonati continuava-
no a riceverlo per posta. i 
fascisti non potevano capaci-
tarsi di dove uscisse quell'in-
fernale fogho. 

E' da quelle singolari < co-
Ionne di carta > che si 
apprendono anche una serie 
di iniziative politiche del par
tito di cui e direttamente 
protagonista Palmiro Togliat
ti. D 4 di novembre si fece 
una manifestazione per I'an-
niversario della rivoluzione 
di Ottobre. La Camera del 

Lavoro era stata anch'essa oc« 
cupata dai fascisti. La riu-
nione si tenne in una casa 
del popolo della periferia e 
vi parteciparono piu di roil-
le compagni e lavoratori, 
nonche alcuni deputati so-
cialisti. Parld Togliatti. La vi-
gilanza era stata assicurata 
da gruppi armati del parti
to. Con la sua solita precisio
ne Togliatti stesso dava con
to dell'episodio in un supple
m e n t al rapporto inviato ai 
dirigenti del partito che si 
trovavano a Mosca (c'erano 
anche con Bordiga, Scocci-
marro, la Ravera. D'Onofrio, 
Marabini. il giovane Longo, 
nonche Gramsci. gia da alcu
ni mesi in URSS). « E ' ac-
caduto — scriveva Togliatti 
— a Torino, che 1'accanito an-
ticomunista, deputato massi-
malista Pagella, invitato da 
un gruppo di comunisti a 
parlare in un comizio indet-
to dai comunisti a cui egli 
assisteva, ha chiesto piangen-
do di essere ammesso a fa
re parte delle squadre comu-
niste che avevano attraversa-
to la citta e in quel momen
to difendevano da possibili 
attacchi fascisti la folia adu-
nata a comizio >. 

La formazione di queste 
squadre o il loro sviluppo 
- se ne era occupato pro

prio Longo nei mesi prece-
denti — fu una delle princi
pal! preoccupazioni del parti
to gia gettato in una semi-
clandestinita (arrivera presto 
una grande battuta -antico-
munista con 1'arresto di Bor
diga e Grieco, tra gli altri). 
A Torino si contarono 800 
compagni, « formanti due bat-
taglioni ». II 18 novembre — 
come informava uno dei nu
meri clandestini deH'Ordine 
nuovo — essi vissero un'ec-
cezionale cerimonia: la con
segna di bandiere rosse con 
la Stella a cinque punte, a 
c simboleggiare il futuro 
esercito rosso», a ciascuna 
delle compagnie di questi 
due <t battaglioni». Un diri-
gente del partito tenne un 
breve discorso. E disse, tra 
l'altro: < Agli operai e proi-
bito oggi sventolare le loro 
bandiere. Essi devono na-
sconderle. sottrarle quasi, in 
attesa di tempi migliori che 
indubbiamente verranno. Nel
la storia delle rivoluzioni 
passate e nello stesso Rlsor-
gimento esistono episodi ana
loghi. Nel 1815. dopo il crol
lo dell'Impero napoleonico, 
un veterano delle campagne 
di Napoleone I nascose 11 tri-
colore che doveva poi nuo-
vamente sventolare nel 1848. 
Nel Cadore. per impedire la 
caduta dell'ultima bandiera 
italiana in mano agli austria-
ci essa venne divisa e nasco-
sta addosso a parecchie don
ne patriote; gli stessi brani 
di bandiera qualche anno do
po servivano a dare il segna-
le della ripresa della lotta 
contro lo straniero. I comu
nisti fanno oggi lo stesso. 
Sotterrano simbolicamente 
la bandiera rossa per agitar-
la dinanzi alle masse ope* 
raie il giorno della riscossa >. 

E* molto probabile che lo 
oratore comunista che arrin-
gava cosi i compagni in quel
la singolarissima circostanza 
fosse Io stesso Palmiro To
gliatti. 

Paolo Spriano 
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