
(tofluc dtlla paalna prec*dtnt*) 

che. ritornando al vecchi metodi, si ot-
tiene quanto si vuole ottenere > (E' 
qunnto sottolineava anche I'Vnitd). 1) 
duce rilcva con scandalo civ? il mani
festo con il quale i sindacati fascisti in-
vitavano gli operai torinesi a tornarc 
al hivoro « era stampato alia macchia*. 
cico non portava flrma alcuna, era «un 
dnoumento pietoso non solo nella so-
<tnnza ma soprattutto per il niodo con 
- -it i e stato diffuso ». 

Mussolini preannuncia una politica 
* di rigore > e si dice pronto a giunge-
re, se necessario, al terrore. L'insieme 
dol suo discorso e dunque una preziosa 
confessione del contraccolpo ricevuto. e 
uno dei piu significativi riconoscimenli 
dell'impnrtanza degli scioperi di marzo 
che tendono a porta re in primo piano 
rispetto alia stessa vicenda bellica, per 
I'ltalia, il tenia del «fronte interno» 
L'ampiez/a della crisi e evidente. Se si 
riflette al fatto che Farinacci, nella 
lettera citata, auspica una riunione del 
gran consiglio e che la sua convoca-
zione sara proprio quella « fatale » del 
24 luglio 1943, si ha gia la misura della 
spallata decisa che 1 agitazione operaia 
lis dato a tutto il sistema di potere 
mussoliniano e che non bastano certo 
IT sostituzione del capo della polizia e 
quella del segretario del P.NF., e nep-
pure le raman/ine ai dirigenti sindacaM 
fascisti, a rimettere in sesto. Una spal-
lata non e sufficiente. La classe ope
raia, il partito comunista non sono in 
sirado di andare oltre. La stretta di fre 
ni del regime risultera ancora efricace 
»erch6 le zone di silenzio. di apatia, di 
rassegnazione sono vaste, il processo di 
diseregazione. di passiva attesa di un 
crollo, non va di pari passo con lo 
spirito di rivolta. anzi finisce per tratte 
nerlo e quel minimo di sollievo appor-
tato ai lavoratori dalle conquiste otto-
nute consente un certo respiro alia ti-
rannide. E la repressione durissima: 
circa 90(1 persone sono arrestate in se-
guito agli scioperi. 

Ha .scritto Roberto Battaglia. pnnen-
dosi dinanzi al grande qtiesito dell'* in-
dubbia stasi » che tiene dietro agli scio
peri. che le forze effettivamente dispo-
nibili per l'« azione immediata» sono 
1 imitate, isolate nella parte piu evoluta 
del paese (e si pensi, in questo stesso 
nuadro, al silenzio di Genova operaia). 
E ha aggiunto: «Nel resto d'ltalia. 
manca ancora la possibility d'organiz-
zare le masse popolari nell'urto decisi-
vo. infinitamente minore e il peso della 
classe operaia. i gruppi antifascist!" 
ngiscono ancora in superficie e non in 
profondita. Tanto che si puo affermare 
che, gia agli albori della Resistenza. 
>' liveli in tutta la sua gravita il pro-
b'ema storico del dislivello e dello squi-
,:brio tra le due Italic.. i>. 

Peso effettivo 
I comunisti lo avvertiranno fortemen-

te. Nel loro tenace sforzo unitario. nella 
quasi ossessiva insistenza con cui con-
tinueranno a riproporre alle altre forze 
politiche una piattaforma comune d'azio-
ne che contempla e accetta il contri-
buto alia caduta del fascismo delle 
stesse componenti moderate, monarchi-
che o interne al regime, non e difficile 
ravvisare anche la convinzione che bi-
sogna fare i conti con debolezze e di-
slivelli quali quelli che Battaglia rain-
mentava e che si verificano nella realta 
del 1943 ma anche negli anni seguenti. 
E* necessario un movimento di massa. 
Ma esso stesso non puo svilupparsi po-
liticamente. ottenere obiettivi tanto 
grandi quali la pace separata e la cac-
ciata dal potere di Mussolini se lo 
schieramento non e amplissimo e se 
non e davvero uno schieramento: !a 
convinzione non risponde soltanto alio 
schema generale comunista del Fron
te nazionale: viene. per i dirigenti ita-
liani del P.CI., piu da lontano. dalla 
esperienza della sconfitta del primo do-
poguerra, dalle riflessioni della direzio-
ne gramsciana sull'i'solamento della 
classe operaia e sulla necessita di su-
perarlo, dal fatto che gli stessi uomini 
che ora dirigono gli scioperi sono quelli 
che per vent'anni si sono scontrati, 
nell'incessante opera cospirativa, con-
tro la estrema difficolta di riuscire a 
rompere la < legalita > fascista. a col-
pire una struttura di potere congegnata 
proprio come un blocco reazionario che 
teneva avvinti gli strati intermedi del 
paese e le campagne. i 

Ma il discorso sul peso effettivo de 
gli scioperi, cosi come sul loro limite, 
che e anche il limite stesso della possi
bilita di scalzare il regime daH'interno, 
in un paese totalitario impegnato in 
guerra e non ancora vinto. non puo che 
collegarsi al maturare della crisi poli-
tico-militare. Gli scioperi hanno avuto 
perd un'eco, e proiezioni assai piu 
vaste. 

Nel quadro della Resistenza interna-
zionale al nazifascismo e sintomatico 
che uno storico francese e uno ameri-
cano abbiano concordemente definito 
gli scioperi italiani di marzo come quel
li piu significativi su scala europea in 
tutto il corso della guerra. II Dolleans 
ha scritto che la loro importanza poii-
tica. e soprattutto morale, c fu immen-
sa ». Per quanto riguarda il nostro pae
se essi. a buon diritto. possono inoltre 
venire intesi come il primo capitolo 
della Resistenza italiana. come il primo 
segno della funzione nazionale acqui-
stata dalla classe operaia nella lotta 
comune per la pace e la liberta. E* un 
inizio. cui seguira una pesante pausa. 
Senonehe. i successivi scioperi dell'au-
tunno del 1943 e quelli del marzo 1944. 
senza tale inizio. forse non si sarebbe-
ro sviluppati con il vigore. l'organizza-
zione. 1'esperienza che rivelano. Infine 
— e questo e appunto uno di quei tratti 
che saranno materia di lotta politica 
tra l'aprile e il luglio dello stesso 1943 
— negli scioperi i comunisti sono ap-
parsi. ad amici come a nemici. quali la 
sola forza che e gia in grado di espri-
mere politicamente la classe operaia. 
di farla muovere, di farla contare come 
agente. protagonista. H modo come si 
valutera il P.C.I, dopo gli scioperi di 
marzo'sara molto diverso da quello che 
aveva precedentemente corso. Ne na-
scera anche una nuova contraddizione: 
mancando ancora un fronte antifasci-
sta efficace, le forze reazionarie, molti 
settori della classe dirigente, trarranno 
dal campanello d'albrme degli scioperi 
e dalla presenza comunista motivo per 
una pressione che possa condurli a ri-
solvere rapidamente la crisi senza scal
zare il loro potere istituzionale e il loro 
predominio sociale. In questo senso si 
esprimeranno general], industrial], ge-
rarchi fascisti dissident!. E* uno dei pa-
radossi della situazione, d ie portera. a] 
25 luglio, alia caduta del fascismo. 

TORINO 
Ore 10 del 5 marzo 
il lavoro si ferma 

I volantini clandestini e la « sirena » che non 
suono alia Fiat Miraf iori -1 primi arresti a mez-
zogiorno - Salari bassi, fame e aumento dei 
prezzi nella citta colpita dalle bombe - « L'igno-
to emissario comunista » che il regime temeva 

TORINO, marzo 
II primo sciopero organlzzato non 

ebbe successo: era stato fissato per il 
1. marzo, ma alia vigilia la dlrezione 
della FIAT. venuta a conoscenza della 
iniziativa assunta dall'organiz/a/.ione 
clandestina che operava da qualche me-
se negli stabilimenti di Mirafiori, emise 
un comunicato col quale annunciava 
il pagamento di 50 lire quale acconto 
sin futuri aumenti. «Questa sortita 
della FIAT — ricorda Vito Damico. 
ogyl deputato al Parlamento, nel 1943 
alhevo FIAT alia iMirafiori — da una 
parte ci galvonizzo perche di fatto era 
una prima accettazione delle nostre n-
vendicazioni, dall'altra perd suscito non 
poche prcoccupazioni, soprattutto per 
le difficolta di collegamento interno 
tra le vane officine per la conferma 
o meno dello sciopero La data venne 
comunque confermata e lo sciopero 
falli Alia sera ci trovammo fuori dei 
cancelli dove venne deciso che si ri-
tentava per il 5 marzo e che lo scio
pero sarebbe stato esteso anche ad altre 
fabbnche ». 

Ma anche 11 5 marzo, alia Mirafiori, 
lo sciopero riuscl soltanto nelle tre of
ficine ausiliarie e precisamente alle of
ficine 18. 19 e 20. La parola d"ordine 
lanciata attraverso volantini distribui-
ti clandestinamente. Ore 10 sciopero, 
faceva dare il segnale di incrociare le 
braccia dalle stesse sirene che ogni 
mattina provavano I'allarme aereo. Al
ia Fiat Mirafiori quel giorno le sirene 
tacquero: la direzione, informata delle 
intenzioni dei sovversivi. non offri loro 
il segnale prestabilito. 

«Sicuramente siamo stati noi della 
Rasetti i primi ad incrociare le brac
cia. perche nella nostra zona le sirene 
funzionarono per la prova ». Parla Car
lo Gallina, oggi pensionato, nato nel 
1899. che nel '43 era operaio appunto 
alia Rasetti, una fabbrica di modeste 
proporzioni, situata nel vecchio quar-
tiere Valdocco. a parecchi chilometri 
di distanza da Mirafiori. L'organizza-
zione dello sciopero qui fu sicuramen
te piu facile di quanto non lo fosse 
nelle Industrie con migliaia di dipen-
denti come alia FIAT. « Alle 10 e pochi 
secondi — e ancora Gallina che rac-

conta — tutte le macchine si blocca-
rono, anche quelle dei gerarchetti fa
scisti che lavoravano con noi». 

La repressione si fece subito sentl-
re: la fabbrica venne circondata dalla 
polizia e dalla milizia fascista, mentre 
airinterno i dirigenti dell'azienda ac-
compagnatl dai questurini cercavano 
con tutti 1 mezzi di far riprendere il 
lavoro. Due ore dopo avvenivano i pri
mi arresti: con Gallina altri undid ope
rai vennero prelevati dalla Rasetti e 
portati in questura; di 11, la stessa sera 
del 5 marzo, venivano trasferiti alle 
career! « Nuove » di corso Vittorio per 
essere successivamente deferiti al tribu-
nale speciale. 

Alia Lingotto 
Mentre il grosso degli scioperi avven-

ne tra 1*8 ed 11 12 di marzo, numerose 
testimonianze confermano che. sempre 
il giorno 5, cl furono fermate in al-
cuni altri stabilimenti torinesi. Per la 
Lingotto, ad esempio, testimonia Rino 
Ruffa: «Non ricordo esattamente se 
lo sciopero accadde verso mezzogiorno 
o nelle prime ore del pomeriggio, co
munque di certo era il 5 marzo. C"era-
no degli operai che facevano la spola 
con Mirafiori per portare del materiale; 
furono loro a recare la notizia che in 
alcuni reparti laggiu scioperavano. Non 
ci vollero molte discussioni: partimmo 
in cinque o sei, non di piu, e la fab 
brica nel giro di pochi minuti venne 
bloccata ». 

Ruffa sottollnea la componente spon 
tanea nella partecipazione alio scio
pero, dovuta alle condizioni general! 
del Paese ed alio stato di estremo disa-
gio in cui erano costretti a vivere gli 
operai torinesi in quel periodo. «Cio 
non significa negare Telemento or-
ganizzativo, rappresentato soprattutto 
dalla rinata rete del partito comunista. 
In realta il seme gettato dall'attivita 
clandestina trovb un terreno fertilissi-
mo: la gente non ne poteva piu della 
guerra ». 

Torino nei mesi precedentl gli scio
peri era stata particolarmente scossa 

da una massiccia ondata di bombarda 
menti anglo-americani. Alle ingenti per 
dite umane e alle distruzioni di case 
e di servizi. si aggiungevano in quel 
rigido inverno le restrizioni dei generi 
alimentari di prima necessita accom 
pagnate da uno spaventoso rincaro del 
costo della vita. I salari degli operai 
erano Insufficienti anche per acquista-
re gli scarsi viverl garantiti dalle tes-
sere annonarie. Se si considera che 
per sopravvivere era necessario rlcor-
rere alia borsa nera. si ha un quadro 
delle disperatc condizioni di vita. 

II motivo della fame ricorre in tutte 
le testimonianze che abbiamo raccolto 
tra coloro che trent'anni fa parteci-
parono agli scioperi del marzo. Gli 
operai erano esasperati, e tuttavia le 
autorita fasciste decisero di pagare le 
192 ore (poi trasformate in 53.ma set-
timana e Infine in 13.ma mensilita) 
soltanto ai capifamiglia sfolliti. La pa
rola d'ordme scelta immediatamente 
dall'organizzazione clandestina antifa-
scista. diretta essenzialmente da co
munisti e da alcuni socialisti, fu quella 
dell'esteasione a tutti della gratifica. 
Proprio alia Mirafiori, dove operava Leo 
Lanfranco. un operaio comunista con-
dannato per la prima volta nel 1934 a 
cinque anni di confino dal tribunale 
speciale, vi furono accese discussioni 
per unificare la lotta: « Si discuteva — 
ricorda Damico — se gli operai spe-
cializzati delle officine ausiliarie dove-
vano marciare per conto proprio, oppu-
re collegarsi alle rivendicazioni di tut
ti gli operai». Alia fine venne elabo-
rata una piattaforma comune che com-
prendeva. per la FIAT, aumenti salaria-
li per tutti; intervento diretto della di-
rezione del grande complesso per ga-
rantire ai suoi dipendenti approvvigio-
namenti di pane, carne e altri generi di 
prima necessita: e inoltre una rivendi-
cazione chiaramente politica: la fine 
della guerra. 

Malgrado la parziale nuscita dello 
sciopero del 5 alia Mirafiori, nei giorni 
seguenti l'astensione dal lavoro si al-
larg& a macchia d'olio In cltta, nella 
provincia e in alcuni importanti cen-
tri della regione. L'8 marzo — ° r a Hi era di 

II centro di Milano dopo uno dei bombardamenti del '43 

La presenza delle donne 
Una partecipazione attiva in tutte le fabbriche fin dai primi scioperi - Alcuni dei tanti episodi di quei 
giorni che portarono alia ribalta anche le masse femminili - Contro i crumiri alia RIV come in una sar-

toria di Torino - Le compagne nella fase di riorganizzazione del PCI 

Luigi Gatti, della segreteria della Ca
mera del Lavoro di Torino, nel '43 lavo-
rava alia RIV di via Nizza. Ha un ri
cordo preciso degli scioperi del 12 e del 
13 marzo. 

«In quei due giorni — testimonia 
Gatti — i veri protagonist! della lotta 
nella nostra fabbrica furono le donne. 
Perche? Perche nei momenti piu critl-
ci. quando si verificarono attimi di in-
certezza, di titubanza e, diciamo pure, 
anche di paura, si scatenarono J>. 

Vale la pena, sia pure sommariamen-
te, ricordare cid che accadde in quella 
fabbrica. anche se episodi analoghi si 
sono verificati in altri stabilimenti come 
alia Lingotto, all'Aeritalia, a Mirafiori 
dove vi erano forti nuclei dl maestranze 
femminili. Dopo alcune fermate spo-
radiche organizzate suli'onda delle no-
tizie che provenivano dalle altre fab
briche cittadlne, per la mattina del 12 
la cellula clandestina comunista della 
RIV di Torino aveva deciso di bloccare 
tutto lo stabilimento. Poco dopo le die-
ci il lavoro si fermo in tutti i reparti 
distribuitl nel quattro piani dell'edi-
ficio. 

ffUnlca eccezlone — ricorda GatU — 
fu 1'utensileria che contlnuava a cam-
minare». Tutti gli altri operai — alia 
testa e'erano appunto le donne — sce-
sero nel cortile: inizi6 un vero concerto 
di fischi e di urla, indirtzzatl al piano 
dove II lavoro continuava, a Non riuscl-
vamo a spiegarci questa defezlone. Par-
tirono allora le donne, decise a blocca
re i crumiri. Fu cosi che scoprlmmo 
che le porte dl questo reparto erano 
state sbarrate, e venivano presidiate 
dai metropolitan!. Airinterno e'erano 
tutti 1 capi, compreso II direttore, che 
svolgevano opera dl tntlmldazlone». 

Le donne travolsero gli sbarramentl, 
Irrompendo neirutemBeri« <*• nel giro 

di pochi minuti fu paralizzata. La dlre
zione, non potendo controllare la situa
zione, a questo punto decise dl fare 
uscire tutti dalla fabbrica. Tra due file 
di poliziotti gli operai, sempre con le 
donne alia testa, abbandonarono lo sta
bilimento. In via Nizza vi fu una mani-
festazione di protesta: la strada venne 
bloccata, con le operaie che lanciavano 
slogan contro la guerra, per avere piu 
soldi, per ottenere soprattutto maggiori 
razioni alimentari. 

La direzione durante la vivace pro-
testa awenuta nel cortile e sulla strada 
fece scattare delle fotografie; attraver
so una gigantografia collocata nell'uffl-
cio della presidenza al 4° piano venne
ro indicati con dei cerchietti coloro che 
dovevano essere colpiti dalla rappre-
saglia. Tra gli arrestati e denunciati al 
tribunale speciale vi furono anche quat
tro donne: Natalina Giacomino, Else 
Grangetto. Olga Baravallo e Margherita 
Bessone. 

« Quando vennero processate — ricor
da ancora Gatti — In corso Parigi dove 
Cera la sede del tribunale militare. tut
te le operaie della RIV quella mattina 
erano presenti: cl fu una grande dimo 
strazione di solidarieta ». 

La presenza attiva delle donne in que
st! primi scioperi organizzati contro la 
dittatura fascista la ritroviamo prati-
camente In tutte le fabbriche. Non si 
pud parlare dl una speclflca organizza-
zione clandestina per le donne (come 
accadra invece nel 1944, con 1 Comitati 
di Difesa della Donna), ma dl una par 
tecipazione generalizzata come risulta 
d'altra parte dalle numerose testimo
nianze raccolte (Anna Fenoglio della 
Fonderla FIAT, Carmen Nanottl e Anna 
Ansel mo della Mirafiori, Seraflna Po-
m-a deirAmbrm, Plerlna Amerlo e Oele-
stina Bona della Way AMtato dl Aa«, 

Ricca Boslo della Saffa, Dimma Tibol-
do del cappellificio di Andorno Micca, 
Sina Balzaretti della Chatlllon di Ver-
celli. Arcangela Casettl della Bergou-
gnon, Delfina Carlettl della Superga). 

Nella fase riorganizzativa del PCI, 
awenuta nell'estate del 1942. troviamo 
nel gTuppo dirigente clandestino due 
donne. la compianta compagna Rina 
Picolato. e Nella Marcellino. L'azione 
del partito non era limitata alle fab
briche: sin dagli ultimi mesl del 1942 
funzionavano alcune cellule dl strada 
nelle quali vi erano anche delle donne. 

Una testimonianza estremamente sl-
gnificativa per quanto riguarda l'esten-
sione della lotta viene da Rina Calza, 
nel 1943 sartina in uno dei piu noti 
atelier di Torino. 

«Avevo appena compiuto 19 anni e, 
non ml vergogno a dirlo. avevo una 
fame arretrata e una gran paura del 
bombardamenti. Sentlvo mio padre par
lare ognl tanto di socialismo. dl ugua-
glianza. ma non ml ero mal Interessata 
d! queste cose. Lavoravo presso la sar-
toria Merveilleuse, che a quel tempo 
non confezionava abiti di gran moda, 
ma vestiti e giacche per le fraulein. 
Tutte le mattlne un ufficiale tedesco 
girava con la Madama Tortonese per 
vedere se tutto funzlonava e se gli abitl 
imbnllati nelle casse potevano partire 
per la Germania. Una mattina del primi 
giorni di marzo del 1943 alle pendole, 
dove si bollava la cartolina, e'erano del 
volantini che lnvitavano a fermare il 
lavoro per protesta contro la guerra. 
Vennero le dieel, la sirena suon6. Al-
1'improvvlso venne la dlrettrice che cl 
invito ad uscire ma non tutte insieme: 
"Una alia volta", dlsse, per non dare 
neU'occhio all'ufflciale tedesco. Seppl 
poi che 1 volantini 11 aveva portati una 
mannequin ». 

lunedl — In tutti gli stabilimenti FIAT 
11 lavoro si fermo alle 10 del mattino. 
Alia FIAT Ricambi la fabbrica fu to-
talmente paralizzata. 

« Nella mia vita di operaio — ricorda 
Magno Barale. oggi pensionato, arre-
stato nel '43 e deferito al tribunale spe
ciale — ho partecipato a tanti scioperi, 
ma non ho mat visto una partecipa
zione cosi totale. Tutti si fermarono e 
devo precisare che alia FIAT Ricambi 
eravamo soltanto in tre a non avere 
la tessera del partito fascista. Gli stes
si sindacalisti fascisti incrociarono le 
braccia ». 

Piccole, medie e grandi fabbriche 
dall'8 al 12 marzo conobbero, dopo ven-
ti anni di dittatura fascista, il momento 
della riscossa operaia. Tutto Papparato 
repressivo fu mobilitato: polizia, ca-
rabinierl, guardie metropolltane, gerar-
chi fascisti ed in alcuni casi anche uf-
ficiali superiori dell'esercito scesero in 
campo per imporre nelle fabbriche la 
ripresa del lavoro. 

Le scorciatoie 
In una piccola azienda di Rivoll, la 

Fast, non potendo interrompere lo scio
pero con le brutte maniere, escogita-
rono il piccolo trucco di una formale 
convocazlone di alcuni operai per esa-
minare le richieste. « Era il giorno di 
carnevale — ricorda Vitale Allasia — 
e ci siamo dati l'appuntamento con al
tri operai a Torino, dove eravamo stati 
convocati. In questura e'era una confu-
sione enorme: da tutte le fabbriche ar-
rivavano altri operai come noi che ave-
vano partecipateo alio sciopero. Alia 
sera finimmo tutti alle " Nuove " e dopo 
alcuni giorni fummo trasferiti alle car
eer! di Novara. Venni arrestato da un 
giovane funzionario della questura to-
rinese: si chiamava Allitto Bonanno: 
ne ha fatta di carriera». 

Il lavoro veniva interrotto alle 10 
del mattino, per poi essere ripreso nel 
pomeriggio; 11 giorno dopo altra fer-
mata, cosi per diversi giorni. Uno degli 
episodi piu significativi si ebbe alia 
Riv di Villar Perosa. Nella fabbrica di 

propneta personate del vecchio sena-
tore Giovanni Agnelli, lo sciopero tu 
proclamato ad oltranza: per quattro 
giorni consecutivi, dall'8 al 12 marzo, lo 
stabilimento fu totalmente bloccato. 

Le notizie degli scioperi di Torino 
raggiungono tutta la regione dove l'or-
ganizzazione clandestina del partito co
munista provvede a popolarizzare la 
lotta degli operai torinesi. Ad Asti, alia 
Way-Assauto, a Vercelli alia Chatillon, 
nel Cuneese alia Savigliano come in al
tre piu modeste Industrie, dal 12 al 15 
marzo si hanno numerose fermate, cosi 
come nelle fabbriche del Biellese. 

In pochi mesi «L'ignoto emissario 
delta direzione centrale del partito co
munista » (come si legge in un docu-
mento fascista) era riuscito a tessere 
una fittissima trama che aveva ramifi-
cazioni nei principali centri del Pie-
monte con collegamenti anche con al
tre regioni, come la Lombardia e il 
Veneto. Si trattava del compagno Urn-
berto Massola. C'erano solo comunisti 
nell'organizzazione clandestina? Gia 
Ruffa ha ricordato nella sua testimo
nianza di alcuni socialisti attivi alia 
FIAT Lingotto, mn nell'inverno prece-
dente un nucleo socialista si era costi-
tuito attorno all'on. Amedeo e al sin-
dacalista Luigi Carmagnola. Carlo Pe-
letto. allora operaio alia Fispa, faceva 
parte di questo gruppo socialista. Venne 
arrestato P8 marzo nella sua fabbrica 
e denuneiato al tribunale speciale in 
base all'articolo 265 del Codice Penale. 
che prevedeva severe condanne per 
disfattismo politico. 

« Anche allora e'era chi aveva fretta, 
chl teorizzava le scorciatoie» — dice 
Gianni Dolino. direttore didattico alia 
scuola Casati di Torino, consigliere co-
munale del PCI. Dolino a 19 anni ebbe 
i primi contatti con l'antifascismo mi-
litante: era la primavera del 1942. In 
Barriera di Milano e'era un gruppetto 
di cospiratori che si riuniva dl solito 
nel retrobottega di un venditore di 
cappelli. La scelta del tlpo dl negozio 
non era casuale: era Tunica attivita 
che consentiva dl tenere una upeda-
lina », una macchtna da stampa che uf-
ficialmente serviva a stampare le eti-

chelle Ua mettere nei leltri. II gruppo 
si chiamava «Stella Rossa» e dopo 
alterne vicende e anche polemiche vl-
vaci nel 1944 confluiva nell'organizza
zione del partito comunista. 

«Mentre Massola, Lanfranco e gli 
altri compagni che conobbi dopo, tes-
sevano la rete unitaria dell'organizza-
zione clandestina antifascista — ricor
da Dolino — il nostro gruppo lanciava 
parole d'ordine molto accese, affascl-
nanti. che galvanizzavano noi giovanl, 
ma erano abbastanza sterili per la cre-
scita del movimento. Piu che estremi-
smo dissidente, parlerei pero di sponta-
neismo, di gruppi che operavano, date 
le circostanze, troppo isolatamente». 
Significativo uno dei volantini stam-
pati dal gruppo della Barriera di Mi
lano nella cappelleria di Vaccarella (un 
compagno morto durante la guerra di 
liberazione): «La borghesia leri sfac-
ciatamente assassina, oggi nascostamen-
te vigliacca, tenta con tutti i mezzi di 
salvare il salvabile. Noi rovesceremo 
questo governo fantoccio, ma siamo ab-
bastanza intelligenti da conoscere an
che i nostrl oscuri oppressor! e colpi-
remo senza pieta ». 

«Chi parla di occasioni rivoluziona-
rie mancate — sostiene ancora Dolino 
— nega la realta della storia. Nel '42 6 
nel '43 si doveva allargare 11 fronte an
tifascista. non restringerlo...». 

Gli scioperi del marzo furono una 
grande vampata di protesta di massa, 
ma ad essi fece seguito un lungo silenzio. 
La stessa limitata estenslone degli scio
peri fuori del Piemonte (fatta eccezio-
ne per la Lombardia e il Veneto) e in-
dice delle difficolta. in cui si muoveva 
in quegli anni il movimento antifasci
sta. Un fatto e perd incontestablle: gli 
scioperi del marzo '43 a Torino — co
me sostiene uno dei piu acuti studios! 
dl quel periodo storico, Giorgio Vac-
carino — « i primi dell'Europa fasci
sta » furono «» veri prodromi della fu-
tura Resistenza italiana » 

Diego Novelli 
Nella foto in alto: Torino nel '43: 

con i sacchetti di sabbia st crea uno 
ichermo protettlvo contro le bomb*. 

MILANO 
La Rdck spezza 
«!' iiKantesimo» 

Una pattuglia delPavanguardia comunista bloc
ca le macchine -1 risultati di un lavoro sotterra-
neo condotto per mesi - « L'Unita » clandestina 
porta nelle fabbriche le notizie di Torino - I vo
lantini af f issi alia Breda - Gli arresti e le torture 

MILANO, marzo 
Fermare le macchine: significava rl-

bellione, era un segno di rivolta contro 
il fascismo. Cera guerra, fame, mise-
ria. Cera paura di essere bombardati, 
uccisi. Cera schiavitu, paura di parla
re, di protestare. 

La Falck si ferma. E' qui che a si 
rompe l'incantesimo » del fascismo: co
st afferma Luigi Spinelli, uno dl coloro 
che organizzarono gli scioperi, che sia
mo andatl a Intervlstare insieme ad 
altri dei protagonisti di quelle giornate. 
Uno di quelli che questo atto di ribel-
lione lo stava aspettando da lustrl. Uno 
dei tanti che ricordano dopo trent'anni 
non solo 1 grandi momenti di tensione 
della preparazione dello sciopero, ma 
anche i momenti di commossa costata-
zione che il lavoro sotterraneo di mesi 
(ma quanti anni di lotta per preparare 
quei mesi, per giocare la polizia, per 
non farsi Individuare?) ha dato frutti 
copiosi. 

Le fabbriche dl Milano comlnciano a 
fermarsl il pomeriggio del 23 marzo 
1943. Una pattuglia delPavanguardia co
munista della classe operaia ha bloc
cato il lavoro in alcuni reparti della 
Palck-Concordia. E* I'lnizio. Domani, 
dopodomani e nel giorni successivi an
cora, le fabbriche piu grandi, o quelle 
dove i comunisti sono organizzati, si 
fermano. Si fermano proprio perch<§ ci 
sono 1 comunisti. 

II racconto dello sciopero e 11 rac-
conto della vita di operai, delle loro 
ansie, delle loro speranze, della loro 
fede. E' un alllnearsi di noml di pro
tagonisti che non possono essere citati 
tutti, e il ricordo di compagni mortl, 
uccisi brutalmente o «suicidaU » nella 
cella. come Tavecchla, un capo settore 
di Milano, uno dei pld legati all'orga-
nizzazione della pubblicazione deU'Umla 
clandestina, arrestato in quel gioml di 
agonia del fascismo. Ed e un racconto 
che parte da lontano. da quando 1 diri
genti del partito rientrano in Italia: 
Massola, Negarville. Roasio. Clocchlattl 
e si incontrano con coloro che in Ita
lia avevano reslstito, Angelo Leris per 
esempio, o Giuseppe Gaeta. 

Gaeta e a Milano ne! 1942, nel luglio 
Ha grossi compiti: ristrutturare Tor-
ganizzazione del partito. far stampare 
I'Unita, in Italia, a Milano, trovare I 
mezzi, assicurare la difesa del giorna-
le, non farsi schlacciare dalle spie e 
dalla polizia fascista, Comincia cos) 11 
lavoro. riprendendo pazienti contatti. 
suddividendo il partito presente negll 
stabilimenti in cellule con non piu di 
cinque compagni, con un contatto per 
ogni cellula E le fabbriche riunlte in 
settori, e per ognl settore un respon-
sabile. 

Quanti sono 1 comunisti? Gaeta dice. 
facendo un calcolo prudenziale, che a 
Milano quelli strettamente legati al par
tito sono circa quattrocento, ma attor
no ad essi oe ne sono altri, lsolatl o 
poco collegatl. Ce chl — Pletro Fran-
cinl, ad esempio — dice che no, erano 

di piu. 
In quei primi mesi del '43 e'e la 

ripresa, perche il paritto si e riorga-
nizzato, poi e'e il riaccendersi di spe
ranze con la vittorla di Stalingrado. II 
fascismo e battuto sul piano militare. 
A Milano Gaeta ricorda che si intensi-
ficarono le riunioni, che i volantini si 
moltiplicarono, che una vera e propria 
piccola tipografia stampava I'Unita con 
Cassani e Zanardi. Si batterono a mac-
china, anche quello un lavoro eroico. 
quindici copie della Storia del PCb del-
I'URSS. E gli scioperi dl Torino die-
dero lo slancio decisive 

Pietro Francini fu uno degli arrestati. 
Operaio alia Motomeccanica con attor
no a se un gruppo numeroso: Bossi, Ma-
gnani. Grossi, Bussolesi. Ragazzi, Blna, 
Annonl, Cipriani disseminatl nel vari 
reparti. aveva altri gravosi Incarichi dl 
partito. In casa sua Massola era rima-
sto parecchio appena rientrato in Ita
lia. EgU aveva contatti con Gaeta, era 
un punto di riferimento importante 
Andb due volte in Jugoslavia per rial-
lacciaxe i contatti che si erano spezza-
ti, portava il giomale a Torino e port6 
la anche una serie di caratteri tipogra-
fici in un viaggio awenturoso. 

La Motomeccanica non fu una delle 
prime fabbriche a muoversi: sciopero 
11 giorno 27. «Non volevamo buttarci 
avanti ancora una volta — dice Fran
cini — anche se noi eravamo preparatl 
bene. Io non ero piu re_->ponsablle del
la fabbrica. avevo le altre cose da fare 
Ma la mattina del 27 abbiamo fatto una 
riunione rapidissima e abbiamo deciso 
di fermare alle 10. Potevo girara per la 
fabbrica e appunto alle 10 ero al re
parto attrezzeria, il piu forte. Ho sen-
tito le macchine fermarsl e poi via via 
quelle degli altri reparti. Quando si e 
fermato tutto abbiamo fatto riunire gli 
operai in un salone. Ragazzi e Chiesa 
hanno parlato a viso aperto, presenti 
anche gli ufficiall dell'esercito che con 
trollavano la fabbrica, i direttorl. gli 
ingegneri, I fiduciari del fascio. Erano 
smarriti, meravlgliati. impresslonetl? 
Non lo so. In quel comizio improwi-
sato si disse che blsognava dare da 
manglare, aumentare le paghe, dare i 
vestiti. Ma In realta quando avevamo 
preparato lo sciopero, le nostre discus
sioni erano piu centrate sulla fine del
la guerra, sulla lotta contro il fasci
smo che sulla fame e la miseria. Era
vamo stanchi. ma stanch! del fascismo » 

Ettore Gobbi — 1« sezione elettro-
meccanica Breda, dal '41 con un con
tatto stabile con Porganizzazione di 
partito — ricorda che la prima noti
zia degli scioperi di Torino gli ar. 
rivd dagli autlstl che portavano mate 
rial! dal Piemonte. Pol racconta che 
alia vigilia della decislone dello scio
pero a Milano, uno dei piu noti orga-
nizzatori del partito, Martinlni, lo fece 
andare a Monza e lungo la ferrovla gli 
consegnd un pacco di volantini. Qrwlll 
che a sua volta egll trasmlse a Delia 
Pasqua e che la mattina dopo gli operai 

della Breda trovarono affissi con pun-
tine da dlsegno sugh alberi del viale 
dello stabilimento. Quando Gobbi ar-
riv6 alle otto in fabbrica, fascisti e 
guardie erano grottescamente e dispe-
ratamente alia ricerca del volantini. 
Ma lo stabilimento si fermb ugual-
mente e i fascisti, quelli tenacl, che 
avevano tutto da perdere per le an-
gherie commesse. qualche schiaffone e 
qualche calcio se lo portarono via. Gil 
altri, i fascist! che lavoravano, quelli 
semplicemente iscrittl, che avevano fa
me come gli altri. scioperarono come 
tutti. 

Fu alia Falck-Concordla che lo scio
pero scoppib il giorno prima, alle 13, 
dopo l'ora di mensa. Quel giorno la 
frittata fatta con surrogate di aovo 
finl sui muri, sul soffitti. Virgillo Se-
veso. Arturoi a E' stato 11 che abbiamo 
deciso di partire subito. Appena arri-
vati nel reparto abbiamo staccato i 
coltelll dei quadri della corrente e ab
biamo fermato. Sono arrivatl di corsa 
i capi e dopo di loro persino Gabbio-
neta, segretario del fascio di Sesto, pi-
stola in pugno. Siamo tornati ai nostri 
posti, ma niente lavoro. Solo alle quat
tro o forse alle cinque abbiamo ripreso 
a fare qualcosa. Di notte hanno arre
stato sei nostri compagni, Facchetti, 
Marchetti. Cocchl, Marzorati, Migliori-
ni e Maggi. E cosi II giomo dopo riec-
coci in sciopero. ma con noi questa 
volta e'e anche Vulcano, Concordia e 
Unione al completo. Tutto lo stabili
mento o quasi. Non si e Iavorato per 
tutto il giorno. Solo alia sera, dopo le 
10. le macchine, col tumo di notte, 
hanno cominciato a funzionare. Noi 
comunisti collegatl eravamo 35 o 36, 
dopo gli scioperi siamo diventaU 95». 

Questa e la vicenda stntetizzata di 
un complesso. n racconto pu6 rlpe-
tersi per tante altre fabbriche: Face 
Bovisa, Cinemeccanica, Olap, Kandes, 
Magnaghi, Caproni, Brown Boveri, Sal-
moiraghi, Sal. Blanch!. Vi furono, e 
vet), anche delle fabbriche che non 
.scioperarono. Le cause furono diver
se e vennero anche analizzate dal par
tito prima che almeno ottantacinque 
comunisti legati all'organizzazione ve-
nissero arrestati dalla polizia che 11 
torturd nel modo piu barbaro. Chl si 
distinse In questa feroce vendetta fu 
il commissario Bellomo. 

Fra gli arrestati vi furono appunto 
Gaeta. Francini. Cremonesi. Vennero 
liberati solo dopo la calata del nazlsti, 
parecchi giorni dopo 1*8 settembre, dal
le career! di Sondrio dopo aver vlssuto 
la drammatlca rivolta dl San Vittore 

Eppure il lavoro di ricostnizlone del 
partito continuo. A Milano venne Ilio 
Bosi che con Brambilla, Cassani, Ci
priani e Venturini. formb II comtuto 
federate del PCI. 

In quanto al fascisti, sul piano poli
tico, non vi fu reazione. II partito fasci
sta si stava dlssolvendo. 

Adolfo Scalpelli 


