
Nel marzo di trent'anni fa la prima azione generale 
di lavoratori italiani che accelero lo sfacelo del fascismo 

1943: la forza delF unit a opera ia 
La difficile organizzazione degli scioperi che, co'minciati a Torino il 5 marzo, si diffusero a Milano e 
in altri centri - II ruolo determinante del PCI e dei suoi dirigenti nella cbstruzione di una lotta uni-
taria di massa - II contraccolpo nel governo e fra i gerarchi fascisti, da Farinacci a Mussolini - L'inse-
gnamento politico che quell a storica « spallata » della classe operaia al regime f ascista pud dare oggi 

Come organizzammo 
lo sciopero 

Pubblichinmo tino stralcio del 
llbro di Umberto Massola su-
yll scioperi del '43, che uscira per 
i t ip! degli Editori Riuniti. II com-
pagno Massola in quegli anni ave-
Va avuto I'incarico da Togliatti 
di riorganizzare e dirigere II PCI. 
Massola diresse gli scioperi del 
marzo, che furono le prime nzloni 
generali del lavoratori italiani con-
tro i l fascismo. Successivamenle 
Massola fu membro del comando 
delle brigate Garibaldi e, dopo la 
guerra, membro della Direzione e 
della Segreteria del PCI, depulalo. 
Attualmente, e membro della Com-
missione Centrale di Controllo del 
Partito. 

ALLA VIGILIA del marzo 1943. il 
nostro paese gia da oltre 30 mesi 

era costretto a subire una guerra 
ingiusta che lo dissanguava, lo immi-
seriva e lo avviava ad una catastrofe. 
Per sostenere quella guerra il governo 
fascista sottraeva al Paese, ogni mese, 
miliardi e miliardi di lire. Sui vari 
fronti di guerra le perdite in morti, 
in feriti. in dispersi o prigionieri era-
no molto elevate. 

I salari erano bloccati sin dal 19-10. 
I prezzi erano in continuo aumento, 
specialmente quelli dei generi alimen-
tari- Lo stesso prefetto di Torino, nel 
segnalare I'aumento dei prezzi. chie-
deva l'intervento del governo per argi-
narli. Che la situazione dei lavoratori 
fosse veramente grave non eravamo 
soltanto noi a dirlo ma anche certi 
prefetti. come quello di Livorno, il qua
le si rivolgeva ai vari ministeri inte-
ressati per segnalare che gli operai: 
« dipendenti dalla Societa Ferromin ad-
detti ai Cantieri minerari nell'Isola 
d'Elba dimostrano generale deperimen 
to organico con numerose manifesta 
zioni edematose per insufficiente ali-
mentazione». II prefetto aggiunge-
va: * Prego immediato intervento me-
diante somministrazione straordinana 
generi minestra, grassi. carne, patate 
e legumi». 

Nello stessd tempo l'aviazione anglo-
americana effettuava con sempre mag-
giore • frequenza e con massicce for- v 
mazioni i suoi bombardamenti delle 
nostre citta. Migliaia e migliaia di 
donne, di bambini e di vecchi ne era-
no le vittime: « I civili italiani — scris-
se in " Obiettivo Italia " Giorgio Bo-
nacina — in quegli anni furono chia-
mati in massa a pagare il prezzo del
la guerra fascista... Circa settantamila 
civili. secondo i calcoli piu accurati, 
persero la vita sotto i bombarda
menti ». 

La popolazione di numerose citta, ter-
rorizzata dai massicci bombardamen
ti. era costretta ai disagi dello sfol-
lamento. che per i lavoratori. era reso 
piu grave dai lunghi orari di lavoro. 
Di fronte a questa disastrosa guerra, 
die non pnteva avere altra soluzione 
che la sconfitta e la catastrofe. Mus
solini aveva il coraggio di affermare 
ancora nel mese di giugno 1943. di fron
te al direttorio del suo partito: «Tutti 
gli uommi del Partito, tutte le gerar-
chie del Partito devono essere convin-
ti, e devono fare di questa convinzione 
vangelo per tutto il popolo italiano, 
che in questa guerra non ci sono al
ternative, non e'e un " 0 " e un " EP-
PURE ". Questa e una guerra che non 
ammette che una strada: CONTI-
NUARLA >. 

Persuasi ogni giorno di piu del bara-
tro nel quale il fascismo stava cac-
ciando il paese, i lavoratori coglievano 
ogni occasione per accrescere il nume-
ro delle scritte murali e prendere posi-
zione. anche verbalmente, contro la 
politica del fascismo. Che i fascisti 
fossero preoccupati dell'effetto che le 
scritte murali potevano esercitare sui 
lavoratori e provato dai loro stessi do-
cumenti In data 25 aprile 1942. l'ispet-
tore generale di P.S.. P., in una sua 
lettera informava il ministero dell'In-
terno del fatto che erano « continuate 
nella citta di Torino le scritte di ca-
rattere sovversivo e contrarie al Duce. 
ad Hitler ed all'Asse. ecc. sulle mura 
della citta. negli stabilimenti e nei 
locali di decenza sia con il gesso o la 
vernice-.. ^. 

Scritte murali 
Le scritte contro il regime fascista, 

sia a Milano che a Torino, non si dif-
ferenziavano molto. Sulla questione del 
razionamento dei viveri le scritte mu
rali a Milano e a Torino sui piano 
della denuncia erano identiche. A To
rino inoltre venivano rilevate scritte 
che si riferivano in particolare ai sol-
dati e alia guerra contro la Russia.. 

Nel corso del 1942. oltre alle scritte 
murali. alle vociferazioni contro il fa
scismo e la sua politica. iniziarono a 
manifestarsi anche delle agitazioni e 
degli scioperi organizzati dagli antifa-
scisti per esigere migliori condizioni di 
lavoro e di salario, per una piu abbon-
dante alimentazione e per protcstare 
contro la guerra e il fascismo. 

Nel maggio 1942, ad Asti, l'organiz-
zazione del nostro Partito, diretta al-
Iora dai compagni Vogliolo, Saracco e 
Pierina Amerio. essendo al corrente 
delle gravi condizioni in cui si trova-
vano gli operai della Vetreria locale 
— dove lavorava "lo stesso compagno 
Saracco — invitava gli operai ad an 
dare alia sede dei sindacati fascisti a 
denunciare lo stato in cui erano ri 
dotti e quindi a reclamare un aumento 
di paga. In seguito ad una trattativa, 
nel corso della quale gli operai face-
vano valere le loro richieste, il loro 
padrone fu costretto ad aumentare la 
paga di tre lire al giorno. 

Nei sei mesi che precedettero gli 
scioperi del marzo 1943. una avanguar 
dia dei lavoratori italiani fece una 
buona esperienza in numerose lotte 
parziali. Piu specificatamente, secondo 
quanto pubblicai nella nostra stampa 
clandestina, si verificarono una venti 
na di agitazioni-sciopero per reclamare 
migliori condizioni di lavoro e di sa 
lario... 

Nel gennaio 1943, sia oralmente che 
sui giornale. nel rivolgermi ai com
pagni chiedevo che venisse intensifi 
cata la loro attivita al fine di scate 
nare un vasto movimento di scioperi. 
« Per finanziare la sua ingiusta e co 
stosa guerra — scrivevo sull'I/nifd del 
31-1-M3 — Mussolini spreme dai lavo 
ratori piu sudori e piu soldi... mantiene 
il blocco sui salari e stipendi, nello 
stesso tempo permette l'aumento dei 
prezzi dei generi di largo consumo... 
Bisogna che gli scioperi e le agitazioni 
scoppiati a Milano e a Torino siano 
divulgati. siano di esempio a tutti i 
lavoratori. Ricorrendo alio sciopero per 
impedire il peggioramento delle loro 
condizioni. i lavoratori non solo lot 
tano per soffrire meno la fame, ma 
contribuiscono ad affrettare Ia caduta 
di Mussolini ed a far cessare la guer 
ra» . Benche la preparazione di quel 
movimento di scioperi assumesse un 
carattere generale. per essere sicuro 
della sua riuscita dovetti concentrare 
in particolare il lavoro di preparazione 
in direzione di quelle fabbriche piu . 
note — Fiat Mirafiori — dove la or 
ganizzazione del nostro Partito era piu 
forte e piu esperta. 

« Vogliamo vivere » 
II 20 21 febbraio '43, il compagno 

Leo Lanfranco. responsabile del grup 
po piu numeroso che il nostro partito 
aveva alia Fiat Mirafiori. chiese di 
vedermi con urgenza. Dall'incontro che 
ebbi subito con lui, appresi: 1) che la 
direttiva trasmessa dal nostro partito 

, di suscitare un movimento di scioperi 
era stata approvata ed accolta con 
entusiasmo non solo dagli operai co-
munisti. ma anche dagli operai socia 
listi. cattolici (inteso nel senso di de-
mocristiani) e da quelli senza partito 
che all'uopo erano stati interpellati. 
Anche le rivendicazioni da agitare nel 
la preparazione e nell'attuazione di un 
tale movimento (la richiesta del paga 
mento delle 192 ore per tutti gli ope 
rai. l'aumento dell'indennita di caro-
vita) erano state accolte ed approvate 
da tutti gli operai interpellati; 2) la 
questione che aveva suscitato una di-
scussione piuttosto animata tra Lan
franco. qualche altro compagno e 
l'istruttore Clocchiatti verteva sulla 
forma che gli scioperi avrebbero do-
vuto assumere. Leo Lanfranco ed i 
suoi compagni sostenevano che per riu-
scire lo sciopero doveva svolgersi al-
1'interno della fabbrica, cioe assumere 
la forma di uno sciopero bianco. 
L'istruttore sosteneva invece che il mo
vimento di scioperi doveva avere inizio 
fuori dalla fabbrica. Dopo una lunga 
riflessione diedi Ia mia approvazione 
alio sciopero bianco, alia data e l'ora 
che i compagni operai proponevano per 
1'inizio dello sciopero. 

II 5 marzo. alle ore dieci. il lavoro 
nelle officine della Fiat Mirafiori cessa; 
gli operai si raggruppano; accorrono i 
pezzi grossi della Fiat e chiedono: 
« Che cosa volete? » « Vogliamo vive
re! Vogliamo che le 192 ore siano pa-
gate a tutti! Vogliamo il caro-vita ^. 
La direzione della Fiat cede, promet-
te di pagare... Nel corso della fermata 
del lavoro alia Fiat Mirafiori vi fu
rono anche degli operai che elevarono 
delle grida contro i dirigenti dello sta-
bilimento e le autorita fasciste. Uno 
di questi venne arrestato e precisamen-
te Leonildo Bianco perche piu degli 
altri alzava la voce gridando: c II bur
ro e i capponi li mangiano solo i pa
droni >. 

La notizia dello sciopero scoppiato 
il 5 marzo — particolarmente quello 
che si svolse alia Fiat Mirafiori — si 
diffuse in un baleno e non tardd ad 
avere ripercussioni in tutta la citta di 
Torino. Le autorita fasciste non riu-
scivano piu ad arginare il movimento 
suscitato dallo sciopero seatenato alia 
Fiat Mirafiori: esso costituiva un va-
lido esempio per gli operai degli altri 
stabilimenti... 

Infatti airindomani. 6 marzo, lo scio
pero venne seatenato alia Microtecni-
ca. Ecco quanto il compagno Luciano 
Rossi ricorda di quello sciopero: « Noi 
cominciammo a prepararlo sin dal me
se di febbraio, ponendo alia sua base 
delle rivendicazioni che erano le piu 
sentite da tutti gli operai: l'aumento 
di paga; le 192 ore a tutti; uno spaccio 
aH'interno della fabbrica... Alle ore 
dieci gli operai smisero tutti di lavo 
rare... II compagno Galbagno fece un 
comizio... pa rid delle rivendicazioni gia 
poste dagli operai della Fiat Mirafio
ri... Nel pomeriggio le autorita fasciste 
inviarono dei soldati con le autoblinde 
minaeciando di spa rare, ma le donne 
uscirono dallo stabilimento e t soldati 
non spararono >. 

Nella giornata di domenica (cioe il 
7 marzo). nell'apprendere la riuscita 
dello sciopero alia Fiat Mirafiori, alia 
Rasetti e alia Microtecnica, i compa 
gni si sentirono incoraggiati e. appro-
fittando della giornata festiva, si ri-
trovarono per vincere ogni esitazione 
ed esaminare quanto dovevano fare 
per organizzare anch'essi lo sciopero 
nella fabbrica dove lavoravano. In 
tanto incaricavo il compagno Giuseppe 
Alciati di informare j compagni di 

Fu un preludio 
al 25 luglio 

1943: la fame attanaglia il popolo italiano. Ecco una G coda » davanti a un negozio di alimentan a Milano 

Asti, il compagno Leris di sollecitare 
i compagni Viora Maggio Pierino Lucco 
e Lanfranco, perche altre fabbriche 
entrassero in azione. Infine facevo sol 
lecitare i compagni di Grugliasco per
che anche alia Aeronautica i compa 
gni mettessero da parte ogni esita 
zione e organizzassero la sospensione 
del lavoro... 

Nella serata del 10 marzo (le fab 
briche in cui le maestranze avevano 
scioperato erano. nel Piemonte, gia una 
trentina). invitavo l'istruttore del Par
tito, Angelo Leris, e i compagni Giu
seppe Alciati e Leo Lanfranco a sol
lecitare i compagni perche il movimen
to degli scioperi in Torino non cessas-
se ma avesse una continuita e una 
maggiore estensione di quella avuta 
fino allora. Per questo invitavo la com-
pagna Rina Picolato a trasmettere a 
Picablotto la direttiva perche i com
pagni di Vercelli. di Biella e quelli 
della Valle di Aosta preparassero gli 
operai a prendere anch'essi parte agli 
scioperi. Nello stesso tempo invitavo 
Leris a convocare separatamente per 
il pomeriggio del 12 marzo una riu-
nione dei Comitati di Partito de.i quaii 
uno faceva capo a Leo Lanfranco e 
l'altro ai compagni dell'organizzazione 
del partito di Grugliasco-Collegno... 

In quello stesso giorno (11 3) si riu 
niva a Roma il direttorio del P.N.F. 
nel corso del quale Mussolini diceva: 
c In questi ultimi giorni e'e stato a 
Torino il primo fenomeno di un movi 
mento di carattere operaio collettivo 
dovuto a ragioni di questo genere: si 
e data la indennita di sfollamento alle 
famiglie degli operai sfollati. ad un 
certo punto si e richiesto che anche 
quelli che erano rimasti avessero una 
eguale indennita di sfollamento. In ge
nere io ero sempre stato contrario a 
questo. ma adesso dichiaro nella ma 
niera piu esplicita che non daro nep 
pure un centesinio >. 

Proprio nello stesso giorno in cui 
Mussolini esprimeva a Roma il cate-
gorico <non daro neppure un cente-
simo», si scatenava lo sciopero alia 
Villar Perosa di via Nizza. Tra le tante 
testimonianze che vi sono di quello 
sciopero penso di riportame una, quel
la del compagno Giuseppe Mainardi. 
Questo giovane operaio era stato as 
sunto alia scuola allievi di quella 
fabbrica il 12-9'42. c L'll marzo. -
egli ricorda — appena entrato in fab 
brica passd l'operaio Savanti — che 
piu tardi conobbi ccme responsabile 
dell'organizzazione del partito nel re 
parto della manutenzione —. Questo 
compagno disse ad un operaio che 
alle ore dieci al segnale luminoso del 
pre-allarme avrebbe dovuto fermare. 
non piu lavorare. Poi e passato vicino 
a me e mi disse la stessa cosa. aggiun 
se che avrei dovuto passare la voce 
al vicino di banco... 

€ Vicino vi era un reparto " gabbie 
rulli " dove lavoravano delle donne. Ci 
siamo diretti in quattro o cinque ver
so quel reparto e abbiamo detto che 
noi avevamo fermato il lavoro e che 

anche loro dovevano fare la stessa ca 
sa. Non se lo fecero dire due volte 
fermarono subito e dichiararono che 
erano d'accordo con noi di protestare 
per avere un aumento della paga e 
le 192 ore... Verso le 13.30 abbiamo 
udito un rumoroso movimento e delle 
grida provenienti dal cortile. Sono an 
dato anch'io a vedere. su di un camion 
con rimorchio vi erano molte donne 
che urlavano in direzione della palaz 
zina dove vi erano gli uffici. Dalle loro 
grida si comprendeva che reclamava 
no l'aumento della razione del pane, 
del burro e " basta con la guerra e 
con il fascismo ". Nel cortile vi erano 
centinaia e centinaia di operai che gri 
davano le stesse cose. Quando arriva-
rono i Metropolitan! questi spingevano 
con tutta la loro forza le donne. 

Ondata d'arresti 
< Un allievo di nome Gartelia. che 

lavorava all'utensileria. ad un certo 
momento vide i Metropolitani aggredi 
re sua madre e tentare di portarla via 
dal gruppo. Gartelia si lancio in avanti 
e hbero sua madre, ma intervennero 
altri Metropolitani che presero lui- Le 
donne presenti non rimasero a guarda 
re si lanciarono in avanti con gli zoc-
coli in mano e si misero a picchiare i 
Metropolitani. Infine nel pomeriggio 
vennero nel mio reparto quelli della 
Direzione dello Stabilimento. l'lng. Ber 
tolone. l'lng. Moretti. Questi si fermo 
vicino alia mia macchina e comincio 
a parlare con l'operaio Giglio — ope 
raio alesatore e che allora era un 
cattolico (D.C.) —. Ricordo che l'lng. 
gli chiedeva perche scioperate? E ne) 
rispondere Giglio diceva: " scioperia-
mo perche siamo stufi. non ne possia-
mo piu dei bombardamenti. del razio
namento, della durata del lavoro" ed 
infine aggiunse che "le 192 ore le dove
vano dare a tutti e non solo agli sfol
lati ". II giorno dopo abbiamo conti-
nuato lo sciopero anche per protestare 
contro gli arresti ». 

In un'ora avanzata del pomeriggio 
del 12 marzo. come convenuto. presi 
parte assieme al compagno Leris ad 
una prima riunione di quel giorno con 
dei compagni dirigenti del movimento 
di scioperi a Torino. La riunione ebbe 
luogo in via Lucento nella casa del 
compagno Viora Maggio e tra i pre
senti vi erano i compagni Leo Lan 
franco. Pierino Lucco. Viora Maggio 
e altri... Nel concludere quella riunia 
ne decidemmo di distribute a tutti 
gli operai un manifestino di cui io 
stesso avevo preparato un abbozzo Do 
po la nostra discussione il testo defi 
nitivo del manifestino risultd il seguen 
te: «Operai e Operaie torinesi! E' 
bastato che smettessimo di lavorare 
perche ci venisse promesso il paga-
mento delle 192 ore e il caro-viveri. 
E' bastato che riprendessimo il lavoro 
perche queste promesse non venissero 
mantenute. Le 192 ore e il caro-viveri 
ci devono essere pagati. Ne abbiamo 

le scatole piene delle Iusinghe. degli 
inganni, delta miseria e della guerra. 
II giorno 15 tutti uniti e decisi. in 
tutte le fabbriche smettiamo di lavo 
rare sino a quando non avremo otte 
nuto: 1) il pagamento delle 192 ore a 
tutti gli operai e operaie; 2) il caro 
viveri: 3) l'aumento della razione base 
di pane, carne e grassi: 4) la libe 
razione dei nostri compagni di lavoro 
arrestati e la cacciata delle guardie 
Metropolitane dalle Officine: 5) il di-
ritto di avere e di eleggere dei nostri 
rappresentanti Operai e Operaie! La 
ragione. il numero e la forza sono dal
la nostra parte. Tutti uniti e decisi 
noi VINCEREMO. Viva la Pace e la 
Liberia! II Comitato Operaio *. 

Durante la notte. terminal di sen 
vere le informazioni sullo svolgimento 
degli scioperi e gli articoli per « L'Uni-
ta ». Nelle prime ore del mattino par 
tivo per Milano dove nella stessa mat-
tinata convocavo in casa di Giovanni 
e Iole Morini i compagni della dire 
zione del partito presenti in quella 
citta in quel momento In quella sede 
venne approvata Ia richiesta dei co 
munisti torinesi di fare intervemre nel 
Io sciopero anche gli operai di altre 
regioni. I compagni Celeste Neaarville 
e Giovanni Roveda vennero incaricati 
di preparare un manifestino da lan 
ciare subito agli operai milanesi per 
invitarli a scendere anch'essi in scio 
pero. 

Nella stessa giornata mi recai nella 
tipografia clandestina che avevo fatto 
installare dal compagno istruttore Giu 
seppe Gaeta a Vaprio d'Adda. presso 
la famigha del contadino Cremonesi 
Quando il compagno Giosue Casati e 
il tipografo videro nello schema del 
giornale che avevo preparato il gran 
de titolo da porre in prima pagma: 
c SCIOPERO DI CENTOMILA OPERAI 
TORINESI In tutto il Paese si segua 
il loro esempio per conquistare il Pane. 
la Pace e la Liberta >. esultarono di 
gioia e lavorarono di gran lena anche 
durante la notte. 

Nel corso di otto mesi. da quando 
nell'agosto 1942. gli operai dell'Alfa 
Romeo di Milano. quelli della Tedeschi 
di Torino. le donne di Grugliasco e 
quelle di Melegnano avevano manife 
stato contro la politica di suerra e di 
miseria del fascismo, la classe operaia 
italiana diretta dalla sua avanzuardia 
enmunista aveva fatto dei grand) passi 
avanti ed assolto una grande fun 
zione nazionale 

Gli sciopen del marzo 1943. avevano 
scosso profondamente tutta la struttu 
ra del regime fascista. sino a divenire 
una componente decisiva nel determi 
nare il 25 luglio; avevano nncuorato 
tutti gli antifascist! e nel contempo 
avevano preparato la classe operaia 
ed il popolo italiano ad affrontare le 
nuove lotte. a dare vita a quell'eroica 
lotta partigiana che doveva conquistare 
all'Italia Ia pace. 1'indipendenza, la li
berta e la Costituzione repubblicana. 

Umberto Massola 

Pubblichiamo ampl stralci del-
I'artlcolo di Paolo Spriano, «Gl i 
scioperi del marzo 1943 », apparso 
sull'ultimo numero dl «Studi sto-
rici ». Si tratta della seconda par
te del sagglo, In cui sono illustra 
te le reazionl di Mussolini e dei 
fascisti alia prova di forza data 
dai comunisti, dalla classe operaia 
e dalla popolazione. 

L50RGANIZZAZIONE del partito (a 
Milano n.d.r.) da Timpressione di 

essere non meno efficiente di quella 
torinese, e a renderne subito testinm 
n'anza e. paradossalmente, il sottose 
aretario alia presidenza del consiglio. 
•\milcare Rossi il quale, giunto a Mi 
lano a celebrare l'anniversario della 
fondazione del primo « fascio di com 
battimento». nel 1919. e costretto a 
stendere subito questo appunto per 
Mussolini: < Mi sono recato a Milano -
per commemorarvi la data del 23 mar
zo. Ritengo che quanto si e verificato 
nella giornata (all'Alra Romeo. all'In 
nocenti. alia Pirelli, ecc.) e eventual-
mente si potesse ancora verificare sia 
da attribuirsi piCi che altro all'opera di 
organizzatori. cosi che a mio avviso, 
per evitare che situazioni meno gradite 
possano ripetersi. siano da individual 
coloro che. mantenendosi nell'ombra. 
agiscono sulla massa >. 

E sara proprio la mancata opera di 
oolizia preventiva a incollerire Musso 
lini. In un discorso del 17 aprile al di
rettorio del P.N.F.. che citeremo anco
ra abbondantemente. questi dira appun 
to: c Non ho avuto I'impressione che 
gli organi di polizia abbiano avuto i) 
mordente necessario. Non ci sono state 
le schiumature per farla finita... Se 
avessero sparato le autoblinde io avrei 
assunto la responsabilita di cio... »-

Un'agitazione simile — aegiungera il 
duce — c non cade dal cielo come un 
fulmine all'improvviso». e tanto piu 
l'osservazione e calzante in quanto 1'agi-
tazione a Milano principia quasi venti 
giorni dopo che a Torino, giustificando 
ancora meno I'imprevidenza della po
lizia. Ma non avremmo che da ripeter-
ci: la polizia da sola.non pu6 bloccare 
una manifestazione che assuma carat
tere di massa. Le autoblinde invocate 
da Mussolini non possono certo essere 
poste in azione da un questore. E a 
Milano Io sciopero. dal 23 al 28 di mar
zo. coinvolge un numero di operai non 
inferiore a quello di Torino, anche se 
cifre esatte non sono state fornite in 
nroposito da nessuna fonte 

Nessuna testimonianza. in proposito. e 
piu eloquente di quella di Farinacci che 
scrivera al duce. qualche giorno dopo 
in questi termini: « Ho vissuto. stando 
naturalmente nell'ombra. le manifesta-
zioni degli operai di Milano- Ne sono ri-
masto profondamente amareggiato co 
me fascista e come italiano. Non siamo 
stati capaci ne di prevenire ne di re-
primere ed abbiamo infranto il princi 
pio di autorita del nostro regime. A Mi 
lano gli avvenimenti hanno esautnratn 
il federale che e un ottimo camerata e 
valoroso combattente ma con le spalle 
impotenti a reggere quella situazione. 
poi Liverani degli industrial! e Malu-
sardi degli operai. i quali non hanno 
potuto farsi prendere sui serin dalle 
maestranze 

<Se ti dicono che il movimento ha as
sunto un aspetto esclusivamente econo^ 
mico ti dicono una menzogna... ». 

Giunti alia fine di marzo. dopo il 
successo dello sciopero a Torino, a Mi 
lano e altrove. la prima novita di rilie-
vo viene dalla risoluzione sindacale del 
la c vertenza »: il governo e costretto a 
cedere su alcuni dei punti rivendicati 
dagli operai. E'. di per se. un fatto pa 
lilico di grande rilievo Per la prima 
volta dall'instaurazione del pieno regi 
me fascista un'agitazinnp operaia si 
sviluppa con tale ampiezza e soprat-
tutto. per la prima volta uno sciopero 
porta a una vittoria Non e neppure 
necessario sottnlineare che questo av-
viene non solo in un paese dittatoriale 
ma in un paese in guerra. e in fabbri
che che quasi tutte sono impegnate n«l-
la produzione bellica II commento che 
VUnita del 31 marzo fa seauire alio 
squillante titolo t Gli operai torinesi e 
milanesi avanguardie del popolo ita 
liano ». insiste sui successo gia con^e-
suito: 

II governo cede 
c Gli operai torinesi e milanesi posso

no essere fieri della loro azione: la 
notizia che pubblicano i giornah. nel 
momento in cm stiamo per andare in 
macchina. secondo la quale il governo 
si e deciso alle revision salanali per ;l 
21 aprile. d il risultato della comnat 
tezza colla quale il proletariate* dei due 
piu important! centri industrial! del 
Paese e sceso in campo. L'azione deci-
sa delle masse ha costretto Mussolini 
a cedere. 

c Registrando questa prima signifi 
cativa vittoria. gh operai di tutta Ital'a 
non maneheranno di prendere coscien 
za della propria forza > 

II 2 aprile. in un comumcato ufficia 
le. il governo annuncia che «le due 
confederazioni fasciste interessate stan 
no elaborando i provvedimenti che en 
treranno in vigore il 21 aprile >; quei 
provvedimenti consistono in indennita 
giornaliere (il « caro vita ») che vengo 
no corrisposte ai lavoratori dell'indu 
stria, del credito, del commercio e del 
rassicurazione, sia impiegati che ope
rai. La loro misura varia dai centri 

« suggetti ad azione bellica nemica > a 
tutti gli altri. Nei primi l'inriennita gior 
naliera e di lire 15 per gli impiegati 
(H per le donne). di lire 10 per gli ope
rai (G per le operaie e per i raga/zi 
al di sotto dei dicintt'anni); nei secondi 
c di lire K agli impiegati (4 alle don 
ne). di lire (i per gli operai (3 per le 
'iperaie e i ragazzi). Non e tutto quello 
che i lavoratori chiedevann. ma e un 
risultato sen.iibile sui terreno econonnco 
p tanto piu sigmficativo in quanto la 
lotta delle avanguardie milanesi e tori
nesi ha con.ientitn miglioramenti anche 
ai lavoratori degli altri centri che non 
vi hanno preset parte, nnnche agli im 
piegati. 

E" chiaro che questi aspetti sono co-
munque ancora i minori. La verita I 
che il regime ha subito un grande scac-
co. Non solo la sua burocrazia ha mo 
strato imprevidenza e inefficienza, non 
solo i suoi organi repressivi sono stati 
colti di sorpresa e non hanno saputo 
stroncare la lotta. ma il partito fascista 
ha mostrato clamorosamente per la pri
ma volta che la sua base di massa e sta
ta completamente erosa. Gli operai 
iscritti al partito hanno scioperato in 
gran numero. i gerarchi sono stati fl-
schiati. insultati. respinti dalle fabbri 
che A Milano e a Torino soprattu'.to. la 
popolazione intera registra questa scon 
Mtta Farinacci. il 1 aprile. nella lettera 
di cui gia abbiamo citato alcuni brani si-
enificativi. ha cosi fotografato la situa
zione: « II partito e assente e impo-
tente... Ora avviene l'inverosimile. Do 
vunque nei tram, nei caffe. nei teatri. 
nei cinematografi. nei rifugi, nei treni, 
si critica. si inveisce contro il regime 
e si denigra non piu questo o quel ge-
rarca. ma addirittura il Duce. E la cosa 
gravissima e che nessuno piu insorge. 
Anche le questure rimangono assenti. 
come se l'opera loro fosse ormai inu
tile. Andiamo incontro a giorni che gli 
avvenimenti militari potrebbero far di-
ventare piu angosciosi. Difendiamo !a 
nostra rivoluzione con tutte le forze... 

« E poi. caro Presidente. perche non 
convochi il Gran Consiglio? Lascia che 
ognuno sfoghi il suo stato d'animo, che 
ognuno ti dica il suo pensiero e fa' in 
modo che tutti tornino rincuorati dalla 
tua parola » 

La rabbia del duce 
Ma vi e di piu. per esplicita ammis 

Bione di Mussolini, che dedichera buo
na parte del suo discorso al direttorio 
fascista nunito il 17 aprile agli scioperi 
di marzo. In quel discorso. di cui la 
stampa fascista non da conto. si ha 
intanto un'ammissione importante: che 
la sostituzione di Vidussnni con Scorza 
aila segreteria del P.N.F. e di Senise 
con il prefetto Chierici. ex squadrista. 
alia testa della polizia. decise pochi 
giorni prima, derivano dalle gravi in-
sufficienze che i due organi hanno ma-
nifestato per 1'occasione. Mussolini si 
lagna che Roma non sapeva nulla di 
ouello che bolliva nella pentola delle 
fabbriche torinesi e milanesi. Egli de-
finisce quanto e accaduto c somma-
mente deplorevole > e aggiunge am-
missioni non meno significative: « Que
sto episodio sommamente antipatico. 
straordinano. deplorevole, che ci ha 
fatto ripiombare di colpo venti anni ad-
dietro bisogna inquadrarlo neH'insieme 
della situazione internazionale e cioe nel 
fatto che I'avanzata dei russi pareva 
ormai irresistibile e che quindi il "baf-
fone" (cosi e chiamato negli ambienti 
operai Stalin) sarebbe arnvato presto 
a "liberare" i'ltalia ». 

Mussolini tende poi a offrire un qua-
dro che stempera il carattere « sovver
sivo > dei moti e riduce notevolmente 
la portata numerica degli scioperi. CaJ-
cola che essi abbiano coinvolto 30 40 000 
operai a Torino. « forse altrettanti » a 
Milano. Complessivamente. comprese le 
altre province, si arriverebbe a cento-
mila. Sono stati certo piu del doppio cli 
scioperanti. ma anche la cifra fornita 
ai gerarchi dal duce resta cospicua. 
II di?cor=^» di Mussolini si fa impre 
c:so e sfug2ente quanto alia paternita 
politica delle aaitaz'oni che egli attr: 
buisce sia alio cellule comuniste s'a 
ad altre « cellule » definite « piu o meno 
liberaloidi » Non si puo giudicare da 
questi cenni sommari quanto il capo del 
fascismo ostenti ignoranza della realta. 
che pure i rapporti di polizia gli hanno 
fatto presente. per non impressionare 
I'uditorio e quanto (poiche anche di cio 
si tratta) egli nsponda con questo ge-
nerico disprezzo all'irritazione che sem
pre gli da dover menzionare i suoi av-
versari politici piu strenui- II cenno ai 
S'-billatori politici riflelte appunto la 
tipica psicologia mussoliniana. secondo 
cui. con gh scioperi. « esce fuori tutta 
la vecchia fauna." la vecchia e misera 
bile fauna > dell'antifascismo. Piu mor
dente torna la sua analisi a proposito 
dei difetti e delle responsabilita degli 
organi del regime. Gli organismi sinda-
cah — lamenta — non hanno funzio-
nato. non >ono stati c aderenti alle 
masse lavuratrici » E il guaio e — 
Mussolini fa ora un'osservazione acuta 
che certo gh e fornita dal'a sua vecchia 
esperienza politica — che. mancando 
tale aderenza. « ci si trova di fronte a 
queste veramente ingrate e criminose 
sorprese. le quali hanno messo nel cer-
vello di -• molti operai la convinzione 
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