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ÌJÓMANI LA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO PARIGINO 

Ricordo 'ima c o n f e r e n z a (li 
A l d o Garosc i a l l 'Un ivers i tà di 
R o m a nel l 'estate del '46: me
l a n c o n i c o e s c i l i n g u a t o , va
c a n t e entro mi a m p i o abi to 
gr ig io -s fr i t te l la to , Garosc i le 
v a v a l a m e n t o s a m e n t e la pro
fez ia che ben si sarebbero 
g u a r d a t i i comunis t i dal dar 
m a i al le s t a m p e ^li scrit t i 
carcerar i di Gramsc i , i per
sonal i s s imi , n iente affatto or
todoss i ed eeliefigrianti una 

di idea l i smo «-entilin-«.ortu 
IH» ». 

Mi ricordai de l la profez ia 
un a n n o dopo, (p iando c l a 
m o r o s a m e n t e a p p a r v e r o , per 
i tipi di ano dei i l la id i t i l i 
ed i tor i i tal iani , le Lettere dui 
carcere. Quind i , tigni a n n o e 
d u e \ o l t e a l l 'anno, \ ia \ iu e I/e 
.si \ e n n e i o p u b b l i c a n d o ì sei 
\ o b l i a i dei < quatlurni del car
i-ere >, per una invo lontar ia 
»• meccan ica a -ooc iu / ione , mi 
è toni . i to al la m e n t e A ldo 
Garosc i . 

U o p o questi primi set te vo
l u m i altri ne sono a n n i i i i / i a i i , 
c h e r iporteranno al la luce la 
prez iosa e forse ancora inso
s p e t t a t a miniera degl i scri t 
ti g iornal i s t ic i pubbl i ca t i da 
( i ra insc i tra il 1014 e il l 'Uò 
MI II grida del popolo, l ' . l -
nanti!, L'Ordine Suovo. / ' i / -
itilà. I.o Stillo Operaio: .si 
\ e n à i osi a s egu i tare e a 
c o m p l e t a r e la c o m p o r t a e 
c l a s s i c a < ol iami del le « O l i e 
re . I.'ppure. le c h i r o m a n t i 
ver*-» te in e sca to log ia del < o-
m i i u i s m o non h a n n o persa il 
\ iz io (e la s p e r a n / a ) t if i le 1 fl
it» profezie . Il s e t t i m a n a l e li
bera l e / / Mondo, c h e ins ie
m e 'con un q u o t i d i a n o roma
no i i eo -monarch ico - i i eo - fasc i -
s ta aspira al d i p l o m a di < ne
g r o m a n t e di pr ima c l a s s e in 
c o m u n i s m o l o g i a *•, a c c o g l i e v a 
or non è mol to una >ei ie ili 
art ico l i di* un noto r ivo luz io 
nar io \ i c h \ s ( . i , c h e tornava 
a sb i lanciarc i in c o m u n i 
spro loqu i e in sap ient i pr:>f:--
z i e MI un < Gramsc i proibi 
ti» -. MI un i G r a m s c i d i m e n 
t i ca to >: gli s a r e b b e b a s i d i o 
apr i re il s econdo q u a d e r n o b'i 
Jiinasi ita ded ica to ai Tren-
t'iumi del l'.f'.l. per l e i v r v i 
un' int iera scrii' di art icol i l 
.gramsciani del per iodo Gr n a 
sci - proibi to - dimentit 'nto. ri
pubbl i ca t i e Collocati al p o -

'sto d'onore. (]'.' da notare t in
t a t t o il quaderno di fiitiascì-
ta e stati» tradotto e p u b b l i 
c a t o ne ir l ' n i o n e S o v i e t i c a . 
o v e erano stati g ià tradott i e 
'pubbl icat i in v o l u m e i vari 
s a g g i di Togl iat t i *-u G r a m s c i 
e la l'Uà di .-Infoino G r a n i s t i 
di I .ombardo-Hadice e C a r 
b o n e ) . 

Ma un'altra not iz ia s p i a c e -
\ o l e per le uu i l ea i igu iant i 
i a s - a i u l r c viene uni < 0111111:1-
< a l a , c h e soprat tut to a n d r à 
a:l addolorare I ' .mommo cu! -
lahora tor f ilei sticialtlem l en i 
t i c o e non mol to noto (H:i-
veifì. t - e i i i i n a n a l e di fatti e 
i l i idee-», che a p p e n a pochi 
i l les i fa afferma v a : - 1 / no lo 
l ' in terde t to del l'.C.l'.. i l l e s o 
•poi d,i | f o m i i i f o r m agl i altri 
l 'aes i . di tradurre in N u m e 
es tere gli scritti pol i t ic i e let-
ter.iri di ( i ran i s t i ( secondo ia 
o p i n i o n e del s u p i n o Arato t i . 
( i ran i sc i :tpp.irterrcl>l>r al fol
k l o r e italiano». \ erità al di 
q u a de l le Alpi , m e n z o g n a ..I 
di là... » e il s egu i to si p u ò 
f a c i l m e n t e i m m a g i n a r e . I b-
bene . domani , nel c o r s o di 
u n a grani le festa o r g a n i z z a t a 
al V e l o d r o m o d' inverno per 
t d e l i r a r e il v e n t e s i m o amiti . t -
l e del ( 'ornile nàt iona l <ìe> 

'ecrivain' . . «-ara presenta ta al 
p u b b l i c o par ig ino l ' cd i / io i i e 
f r a m e s " del le Lettere dal fur-\ 
icre. I.'dilori de l le l.ettres de 
Li pri-fon r i sul tano, n n i i o s t u i -
te i veti noti all'ineffabili* e 
a n o n i m o co l laboratore di (•/<»-' 
vedi. le f lditions ^«ninles . Il 
t e s to de l le lettere è p r e c c i a 
to . »• quindi n-"-;ii autorevnl - ' 
h tente presentato , da! -ag^n» 
/li Tog l ia t t i s t I G r a m - c i . l i i c . 
i o n i e è notti, t r a c c i a n d o il 
q u a d r o del l 'opera teorica e ; 
p r a t i c a di Grnm«i i. lo i n d i c a . 
c o m e il pr imo vero m a r \ i - t a j 
i t a l i a n o e il p r i m o c a p o gc-1 
n i a l e che la cla«;«c o*H*raia j 
i ta l iana abbia incontrato r id i 
t*on»o tiri suo non b r e v e <; im-! 
")nino. Tradut tore de l l e Lvt-\ 
tere è Io «critforc J e a n N o a - i 
-r ». d i e s'n tfal 1947 le a v e v a i 
t - t i t i | s iast ic iniente pr t>cntatc 

note dì Granisc i sul Croce ) , 
ricorda per q u a l c h e aspe t to 
quel c h e a v v e n n e scssutit'ati-
ui fa, q u a n d o i ce lebr i s a g g i 
di Anton io Labr io la sn ì la 
c o n c e z i o n e mater ia l i s t i ca i ' i l -
la storia, tradott i in france
se, susc i tarono tanfo v ivo in
teresse e a v v i a r o n o così in 
Franc ia c o m e in , Italia di 
scuss ioni e p o l e m i c h e (basti 
pensare agl i interventi i!»*l 
Croce e del Sorci ) c l ic situo 
r imaste fra i c a p i t o l i più viv i 
de l la storia de l la moderna 
cu l tura europea . 

Benedet to C r o c e , in lina dei 
tanti c o m m e n t i t h e h a n n o 
a c c o m p a g n a t o la p u b b l i c a z i o 
ne ilei * quadern i del ( a r c e 
te ?, notava a c u t a m e n t e c h e 
l 'a t t egg iamento e il pens iero 
di Gramsci , nonos tante la sua 
larga in formaz ione e le sue 
dirette e sper ienze in ternaz io 
nali . non ha mai nulla c o n 
cesso al c o s m o p o l i t i s m o (pen
dant del prov inc ia l i smo) , ma 
d i e risulta sciupi e s o l i d a m e n 
te e p r o f o n d a m e n t e radicato 
nella cultura e nel la t radiz io 
ne naz ionale i ta l iana . Mìcono-
s c e i e questo indubi tab i l e t u -
l a t t e i e e questa p i o f o n d a ispi
raz ione n a z i o n a l e del p e n s i e i o 

di Granisi i non può ì l fa t to 
portare a negare o a so t tace 
re la portata e la risonoi iza 
europea , in ternaz iona le de l la 
sua opera. Bas terebbe rifarsi 
allo cons ideraz ion i c h e G r a m 
sci stesso s v o l g e (nelle le t te
re e nei quadern i ) sul la fini
z ione di leadership dell-» i u l 
ta 1 a europea e m o n d i a l e va 
ghegg ia ta e asso l ta da l i ene-
detto Croce a part ire tlairlij 
u l t imi anni del seco lo scorso . 
per comprendere uno dei fon
damenta l i aspet t i del la porta
ta europea , in ternaz iona le del 
pens iero di G r a m s c i , in «ulta 
quel la parte (così ricca e pre
gnante ) che è volta a risol
vere e a c a p o v o l g e r e le sa
dici s p e c u l a t i v e de l lo stori
c i s m o idealista tlel Croce. I a 
problemat ica ste-sn posta da 
Gramsc i , i temi del la sua ri
cerca e del suo s tud io sono , 
si. i m m e d i a t a m e n t e e - i i gge -
stivall ieti le ispirati dal la so 
c ie tà . dalla cu l tura , dalia s to 
ria naz iona le i ta l iana , m.i f-rli 
è cos i a t i euto e c o n s a p e v o l e 
de l le impl i caz ion i e dcirli 
s cambi che la soc ie tà , hi c u l 
tura e la storia i tal iana in

t r a t t e n g o n o con la soc ie tà , la 
c u l t u r a e la storia europea e 
internaz ionale , c h e la sua 
opera ne r iceve ti n'apert imi 
e un respiro larghiss imi e si 
pone, a n c h e sot to ques to a-
spetto , c o m e e s e m p l a r e . Si 
pensi a l l e note sul Risorgi
mento o a que l le sul l 'Azi m e 
Cat to l i ca , che p i n e s e m i n e 
rebbero t o s i spc( talmente ita
liane. e si cons ider i cOttrc que 
sti capi to l i del la storia d'Ita
lia s iano e s e m p l a r m e n t e ri
portati entro il più vasto e 
inseparabi le q u a d r o della s to
ria europea. 

1/ a r g o m e n t o meri terebbe 

IIS ARTICOLO PI BEMATO GCTTUSO 

La Biennale di Venezia 
abbandona i nostri artisti ? 

Soltanto una fetta dei padiglione itaììano a disposizione dell'arte nazionale • Gli inviti 
risulteranno metà ovvii, metà ingiusti - Per giuria potranno essere ammessi da 12 a 15 
pittori e scultori! - La provincia, e il Mezzogiorno in particolare, completamente ignorati 

DuMu lifoerucioue "*i v|t«ri 
andiamo r ipetendo la nec«.»» 
sita ili una r iorya i i i rru i io i i c 
de l l e e spos i : ion i (l'arte, ina il 
« o r e r n o t'onora q u e s t o j . i o 

cer tamente "ben nitro sx dnp'-j b l ema. / /fi l lorini" di r i / o r m o 
pi», ma si può senz'al tro af
fermare che il pensiero di 
Granisc i è des t ina to a una 
larga c i i c o l a z i o n e ed ass imi 
laz ione a n c h e oltre i -oniiui 
della cu l tura i ta l iana: e c iò 
nonostante le d i f l i to l tà di Im-
iruiiiririu e di ri lerimeiit i c h e 
il testo di Gramsc i deve ne
cessar iamente presentare pei 
un lettore lontano dai feriiìì-
ni, dai problemi e dai oers'ó-
nagz i (maggiori e minori) il. I-
hi cultura i tal iana, cu i G r a m 
sci c o n t i n u a m e n t e si . iferi-
s i e . Basti pensare a l l 'atea 
mondia le della c u l t u r a sia i.:-
l i s ia . c h e si ispira al c e p p o 
teorico del m a r x i s m o - l e n i n i 
smo dal (piale il pens iero 
stessi» ili Gramsc i d i s cende e 
c h e si presentii , qu ind i , c o m e 
n a t u r a l m e n t e d i sposta a rice
vere e a fermentare il gen ia l e 
c o n t r i b u t o di G r a m s c i : le due 
più recenti opere teor iche di 
Sta l in , c h e r o m p o n o tanti p i -
irri s chemi e eh 

deyl i striniti della Biennale i 
(Iella Q u a d r i e n n a l e non m.n-
110 annro. / i n o r a , »es-sii-i ri
sultino. Nessuna ser ia r.'.lor-
ma di quesri statuti è pas s i 
bi le se non sì cominai e 
guardare il problema « l ' i .siti". 
base, se non si procede daJe 
mostre ili periferìa, provin
ciali e regionali, dalle quali 
scaturisca una scelta onesta 
per le esposizioni di selezio
ne. .Abbinato detto tuttavia 
mille e una t 'ol ia , e iptesta 
è la voce di migliaia dì arti
sti i ta l iani , che Q u a d r i e n n a l e 
1 Biennale d e b b o n o essere *il 
più possibile migliorate fr) 
m o d o da dare yarinirie in 
cpialità e di democraticità, 
non nel senso di un allarga
mento opportunìstico. ma 
perchè diventino specchio il 
più possibile fedele dì quanto 
avviene in Italia nel campò 
delle arti. Abbiamo perciò ri 
vendicato la necessità che vi 
siano rappresrntanti degli or 
ri.s7i nei comitati di organiz-

f luen/a v e n g o n o e serc i tando 
in tutto il c a m p o degl i s tudi 
ispirati al m a r x i s m o , s e m b r a 
no part i co larmente efficaci a 
introdurre a l l ' inte l l igenza e 
a l l ' apprezzamento degl i scri t 
ti di Gramsc i . Il fermento e 
l ' interesse c h e intorno a q u e 
sti scritti aia a f f i orano tra le 
file più a v a n z a l e e v ive iella 
cul tura francese ne sono IMI 
s in tomo assai siirnificativ o. I a 
traduz ione del le Lettere dal 
carcere iu francese (che se 
gue quel la in spai ' i iolo, in 
po lacco . 111 bo'-uio e MI IMI-
jrhercsc) contr ibuirà t e i in
aiente a con ler inare e id al
largare ques to fermento e 
questo interesse. 

OIUSKPI'E CARBONE 

tanta in-l ; n r i o n e de l l e grandi esposi-
. . . T i . 1 . - * 

r ioni . 
Questa giusta rwendicazìo-

ne degli artisti non è ftata 
accolta. Rappresentanti degli 
artisti sono stati invece citia
moti dalla B i e n n a l e di Vi 
nezia a far parte della sotto-
commissione degli inviti. 

E l 'Ol iamo rosi a 7>nrlnre 
del modo in cui. (e dei limiti 
entro i quali) ha dovuta la
vorare lo sottocommissiohe 
per gli inviti, composta, VP-
condo il rispolv'erato sta tufo 
fascista, da rappresentanti rti 
vari fitti (ministero P.I.. pre
sidenza del Consiglio. Comu
ne di Venezia, Sindacato del
le arti. G l i / ) . 

Il rappresentante de i Gi i / 
non è .sfarò trovato e il raj»-
presenrai ire dey l i artisti è 
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stato mol l ip l i cnro per tre. 
(Tanto m c y l i o , si d irebbe , 
m a r e d r e m o cl ic non e c o s ì ) . 
SII che cosa è .sfnfn chiamata 
a dec idere la .sotrocoinnii.s-.sio-
ìie? Sttyli artisti da invitare 
nel pariiyl ioi if irab'auo. 

Dispone vii (pie sta .sor/oeoui-
tniasione di « Mirro >. :( pad i 
g l i o n e italiano per stabilire il 
suo piano di lavoro? No. Alla 
sottocommissione e stato a / -

ducati scissionisti. Così come 
da t e m p o , e ooyi p iù chi* mai 
se ne dimostra la necessità. 
ci b a l l i a m o per una grande 
assoc iaz ione uni tar ia deyl i 
artisti italiani de l la citta e 
del la provincia, di ogni ten
denza, di oyni fede pol irica, 
capace di difendere gli inte
ressi e i diritti di tutta la ca
tegoria con la forza e l'auto
rità iiert'ssflric. Afa a n c h e 

fidato il compito di riempire\iinestn onesta proposta i'ic»i( 
so lo ima fetta del padiglione. 

Una ))arte del padiglione 
infatti era già state, destinata 
ad ospitare quelle nazioni che 
non hanno un loro padig l ione 
ne l recinto dei giardini Nul
la in contrario che ìn qualche 
sala del padiglione italiano si 
o sp i t ino a l tre uarioni . Ala non 

regolarmente ostacolata da< 
due sindacati scissioni .s i i . 

Gl'inviti ne ri.vulreranno 
dunque per la metà onni i e 
per l'altra metà ingiusti. Non 
perchè gli art isti che riceve
ranno l'invito non siano nel 
loro insieme meritevoli, ma 
perchè , dato il ristretto mi-

certo in tali proporzioni da\»iero. la scelta, oltri passati i 
obbligare il padrone ri! easa\l>rimi venti nomi, non può 
a dormire in cuc ina . , estere più serena, e ne resta-

r iamle Autant-I.ara gira » P a r i s i « I l grano in erba» , che affronta ancora una volta i l 
delirato prcMcma ilcll'amore fra s i i adolescenti . Nel la foto, i due giovanissimi protagonisti . 
Nire le Herder e r i c rrc -Mirhe l Rrrk (già interprete in Ital ia di un film su analogo tema) 

Un'altra parte del padiglio
ne italiano è stata destinata 
alle retrospettive decise dal 
comitato degli esperti. In 
conclusione, ai membri della 
sottocommissione è stato det
to: <. potete invitare tre arti
sti per le mostre cicliche, otto 
per le personali e un centi
naio di altri (tra pittori, scul
tori, d i s e g n a t o r i ) con un 
gruppo di opere ... 

Una onesta proposta 
Nelìa sottocommìssione ci 

sono dunque tre artisti rap
presentanti tre correnti sin
dacali. Si tratta forse di tre 
gruppi c h e si battono per af
fermare concezioni dell'arte, 
tendenze, teorie, particolari a 
ciascuno di questi gruppi, di
verse ed opposte agli altri 
gruppi? Si tratta di tre asso 
dazioni differenziate tra loro 
da particolari interessi o con
dizioni di lavoro, e per cu i 
sia necessario un esponente 
che ne rappresenti i pro
blemi? 

iYo. Niente affatto. 
Tutte e tre queste associa

zioni contengono art i s t i di 
ogni tendenza, della città e. 
della provincia. I loro inte
ressi, le loro rtt'ctirticarioTii, i 
loro diritti sotto gli stessi per 
tutti. Sui primi venticinque, n 
trenta nomi da invitare in 
fatti i tre rappresentanti sin
dacali sono stati d'accordo 
Per il resto si e ricorsi al 
mercato: io ti voto un pittore 
di mondine se tu mi voti un 
pittore di Madonne! 

Ma c'è dell'altro: esiste un 
quarto sindacato (oltre i tre 
rappresentati) il quale, an
che se composto di pochi 
iscritti (ma il criterio della 
potenza numerica non è sta
to tenuto in considerazione. 
perchè zu tal caso avremmo 
avuto o un solo sindacato 
rappresentato, o una rappre
sentanza proporzionale), pre
tende giustamente di essere 
rappresentato nella sotto-
commissione. 

E che non abbia tutti i torti 
è dimostrato dal fatto che il 
suo segretario, artista noto e 
precedentemente ini nato al
la Biennale, il pittore Mo-
nachesi, non n i v i u i o trovato 
sufficienti -.i-itegiii. sarebbe 
rimasto e sc luso dagli inviti. 

Noi avevamo proposto sin 
da due anni fn che i vari sin
dacati e astoc'azioni delegas
sero, per la sottocomiirssion" 
degli inviti, un artista di alta 
fama che riscuotesse In fidu
cia di tutti. Ma questa pro
posta è stata respinta dai sin

no esclusi almeno cinquanta 
artisti che sarebbero stati al
trettanto meritevoli dell'invi
to: cioè artisti con un lungo . 
d e c o r o s o passato, ripetuta
mente invitati ulle. Biennali, 
e qualche giovane che si fos
se fatto conoscere come forza 
viva, nel biennio. 

Inoltre in qtic.s-za rosa ri
strettissima sono compresi i 
« maestri ». Sarebbe interes
sante sal>ere l'estensione di 
questo ter mine e il crirerio 
che la determina. 

Chi sono oggi, in Italia, i 
maestri? Secondo il criterio 
generalmente accettano, mae-

Aforandt, Tos i , S i ron i , C a s o - I n c i l e u l t i m e Biennali fanno 

stri sono Carrà, De Chirico,* gì? 

rati, . Seren i l i . 
.Secondo un crirerio meno 

aristocratico, ma più r i spon
denze al la rcalrà, maestr i s o 
no n u c h e queg l i artisti che 
hanno un onorevole pas sa lo . 
h a n n o formato e coni untano 
a formare nuoni art i s t i , e 
ne l la scuola e nella vita con
tribuiscono al la d ign i tà d e l 
l'arre (/altana,* f é si va sui 
l 'ct i / ic iuqtic o trenta n o m i ) . 

S e c o n d o il criterio dell'iur
te vivente », infine, maestri 
sono coloro che determinano 
nuove correnti, che, per la 
i iorifu e la forza delle idee 
figurative di cui sono porta
tori, hanno tra i giovani lar
go seguito. 

Sembra che la Biennale 
non abbia applicato alcuno di 
quest i crircri . Infatti, in base 
0 qua le cr i ter io il pir /orc f e 
l ice Carena è ti« maestro (per 
In B i e n n a l e ) e ?ion lo è i n -
nece Ferruccio Ferrazzi? O 
-Attilio Selra'.' o il R o m a g n o 
li? E perchè Ardengo Soffici 
è un m a e s t r o ? So l p e r c h è s» 
era un po' agitato nel 1912 
è da considerarsi un maestro] 
nel 1934? 

Quale i n / I u o t : a ha avuto la 
sua opera sulla p i t tura italia
na, non dico di oggi, ma dì 
quest i ult imi ueut ic inquo 
a n n i ? 

E qual i tracce ci sono del
l'opera dì Carena nella pit
tura italiana dal iO.'ft) ad o g -

L vinti 
Michelangelo Autoniont rea

lizzo questo tllni, non troppo 
fortunuto invero, prima ti» i l a 
signora senca tami'tie. Non tivp-
p j lortunaio» i lutit, pe» le *n*-
cissitucuni lunghe e compieste 
Uà ec-so utlr&vtr.-.aie II tilm co* -
stu Ul tre epuuui, 1 uno itallartO, 
l'altro frante.-*- etl U ier*o ing£-
so. L epi.-ouiu lrancese — che 
prendeva .spunto du un tutto dt 

icronacci — sollevo oltrAlpe una 
lunghissima e acerrima discus
sione da parte aeìla stumpa, in-
tcie.sstf» lungamente l'opinione 
puUj.ica. e bplr.se le autorità 
gove.native addirittura al seque
stro tlel materiale. L'episodio 
l'aliano hu avuto tre successi)""* 
versioni, prima dt que.sta eli* 

| viene pre.-entata al pubblido. 
L'episodio inglese, salvo u i i \*a-

jglio di censura, e l'unico che si 
-sia salvato da quc&tcì ma i s Ui 
guai - ( 

Queste cose contano, e contat
ilo sopì atutto in un film i-A 
i'.-e/c/i nel (piale e sempre tln 
po' difficile tinvenire il bandolo 
ili un Mio unitario Antonio*»! 
cerca di o l ir la i questo randol». 
attraverso una specie di prefa
zione. di lntrodu?ior.e cinemart»-
graflca, nella (inalo espone ?o 
sani idee su quei che venft: sul 
problema, cioè, delle « jjenerazf'fe-
iil bruciate ». Spiega Antonlonl 
che, dopo la guerra, si è vl*ta 
venire alla ritaita una generli-

par te de l la grande polemica 
dell'arte moderna. E' nella 
dia le t t i ca tra q u e s t e tenden
ze e le nuove forze che oggi 
cons i s te l ' iu l ercs se di unni 
grande esposizione. 

Più spazio, phì inviti. 
Ma u è le n u o v e forze di 

r i n n o r a n i e n t o , ne le posizio
ni dell'• avaniptardia euro
pea » care al la B i e n n a l e , s o 
no grad i l e al nostro g o r e r n o 
e ai parrucconi della Demo
crazia cristiana, i quali han
no fatto press ioni sugli orga
nizzatori della mostra per uf
ficializzarla, l ive l lar la , m e d i o 
cr i : zarla. 

In c o n c l u s i o n e , tolte le sale 
persona l i (dodici) a v r e m m o { z i o n o che dalla guerra aveva lrh-

purato una sola le/ìone, quella 
Violenza di oghi 

#>##«» soli hivititH 
tulio il Siul! 

l'are inoltre che il criterio [esposizioni, e di Ixiltersi caso 
di g u a r d a r e |7ru.'ia c o m e essa l inai perchè sia dato loro -più 

nelle sue regioni vicine è , s p a z i o ne l l e e spos iz ion i , aoil 
l ontane , nei grandi centri cttl-
rnrali, e nei centri minori, e 
in un'estesa provincia, ricca 
di i n g e g n i , di a n s i e , di / e r 
r o r e . noti sia .sfato r i t enuto 
d e g n o di considerazione. In 
tutto il Mezzogiorno due sol i 
iti l'irati. 

Niente Umbria, niente Sar
degna. niente Calabria, n i e n 
te Sicilia, niente Campania. 

La Biennale dà su queste 
reg ioni sentenza di morte. 

E' possibile che in queste 
zone tutto sia spento? E che 
Napoli, centro fino a mezzo 
secolo in di una gloriosa 
scuola di pittura, si sia ri
dotta al silenzio totale? 

Perchè i commissari non si 
sono dati la pena di fare un 
giro in <ptcstc regioni lonta
ne per informarsi? Perchè. 
non fi a icvo voluto tener c o n 
fo delle mostre-premio nelle 

per l imi tarne la par tec ipaz io 
ne. IH s u o o r d i n a r i o u e a q u e 
st ioni genera l i da l l e qua l i s o 
n o esc lus i 

Al fondo c'è tm altro fatto: 
i criteri d e l l e precedent i 
SfPTiimh a r e r a i i o susc i ta to 
st 'outei i ferrt , proteste. 

Le Biennali avevano pun
tato sulla moda astrattista e 
Il gioco non regge a lungo. 
Le più <- l>ellc * cartucce e r a 
no state sparate. Del panora
ma artistico italiano era me
glio d u n q u e Invarsene le 
mani \ 

In un suo scritto sulla ri
vista di critica d'arte R e a l i 
s m o . Antonio Del Guercio 
aveva già rilevato che •< ... si 
sono uffermate - ormai delle 
forze artistiche che sfuggono 
al controllo dei grandi mo
deratori della cultura figura
tiva modernista: il jianoramn città lontane, dalle quali pò , - , . , ,, , . ,. 

r e m i . » venir loro indi™rioni \0Jfrr tn oggi dalle arti figu 
necessarie all' adempimenti! ra,ttrr '"'". cornsponde fini 
del loro dovere* !"•'.?. 'Poteche poste da certa 

. 'critica ufficiale sulto svilup-

Visitare gli Studi /»o d?U'art" italiana . E nel-
r- , - „ „ ! , ,i -i - . . U'articolo di fondo dello stes-
C, risulta che d pittore „ „ m e r o c | i R e a t ' s m o si in 

Paolo Rtcrt. r a p p r e s i i n l a n e , . „ „ , . „ „ „ , p lrf,. c s p o s i . j 0 . 
del sindacato aderente alla\..._ j . . . : . _ i _ - .I_I 

LA SFILATA DEI TESTI AL PROCESSO PER L' UCCISIONE DEL MAGGIORE H0L0HAN 

Contraddittorie test imonianze 
sulle responsabilità del Migliali 

Numerosi parroci in difesa dell'attivista di A.C. - Strane rivelazioni sui proventi finanziari del geo-
- rnetra • « Giorgio » insieme a leardi si oppose a che fossero fatte immediate ricerche del maggiore 

L'Icardi ricevo 
lettore» minatorie 

CGIL nella giuria di due an
ni fa. sostenne la necessità 
dì un giro per le varie re
gioni, a visitare studi, mostre, 
a raccogliere elementi di in
formazione. Le sue proposte 
furono respinte e rinviate, si 
disse, a (picsta Biennale. Ci 
risulta che lo scultore Maz-
zacnrati. rajipresentante del
la Federazione artisti italiani. 
ha anche quest'anno rìuno ! 
vitto la proposta. F.<l uncl ie j 
(posta volta la rnttocommis-\ 
sioiic ha preferito scansare, 
la fatica ! 

ni a non disinteressarsi del
le n u m e r o s e m o s t r e - p r e m i o 
che ci sono un po' dapper
tutto in Italia, perchè •• è an
che da qiiest'.* csj)osi : ioi i i p r o 
v inc ia l i che si fanno sentire 
le nuove voci... e se le gran
di e spos iz ioni non terranno 
conto di ques ta n u o v a rea l 
tà rischiano di fossiUz~arsi...>". 

A ciò <i aggiunga anche il 
fatto che le tendenze messe 
in valore (sia pure eccessivo) 

ottanta o novanta artisti i ta 
l iani , , maestr i >, scul tor i , d i 
segnator i , pittori , tutti livel
lati a c i n q u e opere ciascuno: 
e un b u o n n u m e r o di art is t i 
mer i t evo l i , fa lc imi m e r i t e v o 
l i ss imi) , g l i (irlisti delle re
gioni io i i tane , i g iovani , re
sterebbero abbandonati al lo
ro des t ino . 

Ma n i en te è d e / i n i t i v o , e 
si è in tempo per riparare. 

1 rappresentanti degli ar
tisti sono in tempo per c h i e 
dere una n u o v o c o n v o c a z i o 
ne de l la s o ì / o c o m m i s s i o i i e ; e 
s i a m o certi c h e Fe l i ce Ca-
sorati, che in tante occasioni 
ha difeso gl i artisti i ta l iani , 
sarà con loro, a n c h e questa 
volta. 

Questi artisti possono e 
debbono domandare, (ferme 
restando le richieste di mo
difica dello statuto) che sia 
messo a disposizione maggio
re spazio, lo spaz io che sarà 
da loro r i t e n u t o necessar io 
per o sp i tare d e g n a m e n t e l 'ar
te i ta l iana dontemporanea . -

E c iò per potere a l largare 
la rosa degli inv i t i fino a 
comprendere tutti gli art is t i 
i ta l iani p i ù mer i tcuo l i , per 
aumentare il concorso sotto 
giuria ad u n n u m e r o di posti 
quale lo e s i g e la v i ta l i tà d e l 
la g i o v a n e p i t tura i ta l iana . 
- S i dec ida di sistemare Al
trove. u n a parte delle nazio
ni ospitate, e si inducano gli 
organizzatori a riflettere che 
non si possono sacrificare in 
tere regioni d'Italia, artisti
camente vive. La Biennale è 
una rassegna d'arte, non uno 
spettacolo di attrazioni ria 
mettere sul cartellone. Sia ri
spettata la partecipazione in
ternazionale, dunque: ma sia 
vista sulla base dell'interes
se culturale, non sulla base 
r/intoni" t i r o - n u m e r i c a . 

C'è d'altrond" modo di si
stemare gli ospi t i se»»ia p e r 
ciò rubare spazio agli artisti 
italiani. Si o ens i ad uliFirra-
re. d 'accordo con le nazioni 
interessate, i oadialinni che 
non saranno a d o p e r a l i ; si itlf-

dellu violenta. 
genere, violenza verbale, violehia 
dei coatumi. violenza dei »enlft-
nientl. e anche violenza . tìfica, 
delitto Sbandamento e crlfcf, 
dunque, in questa generazior?b. 
Ma e ancora poco: occorre tro
vare un denominatore comurle, 
unii chiave per la narrazione Ut 
tre episodi scelti in tre diverse 
nazioni europee. Antonlonl spie
ga quindi cho la sua chiave ìò 
questa: 1 tre episodi nascoiio 
tutti dal « desiderio di compiere 
••esti eccezionali » « 

Kd ecco di che si tratta: Frun-
cla: un gruppo dt giovani •ru
denti liceali uccidono un lofo 
coetaneo, credendolo ricco, men
tre e^H è soltanto uno sbruffone. 
Itnlln: un giovane tiglio di buo
na famiglia, dedito al contrab
bando di sigarette (Franco Ip-
terlrnehi). uccide un uomo per 
stum»lie ad >• una retuta - delhv 
polizia Inghilterra: un giovane 
inteli-tuia'e di provincia (Peter 
Revnolds) uccide una donna ct?c 
non conosce, per 11 gufto tfi 
commettere un delitto perfetto, 
e poi si confesserà colpevole, pet
it piacere di vedere appuntati Ai 
di sé s>ll "guardi Interessati <!& 
puMiIlco Questo e qunnto nar
rano i tre episodi de f linfi. ••', 

An«o:iloni si è lasciato prefr-
dere la mano da questa trUngirl. 
per compiere uno strano. forAj 
incontrili esperimento di regia. 
K' stato scritto — ed u ragione 
— cho l'episodio'inglese sembra 
diretto da un regis'a an^to?ns«W 
ne della for/a di Robert Haxèf. 
Si potrebbe asglurgere che l'epi
sodio francc-e è stato diretto 
come lo avrebbe dlrelto un regi
sta francese di un certo tipo 
(ucordate U Dóckrer di Le sedi
cenni). e cho quello italiano*, 
almeno nella sua parte Iniziale. 
ricorda nv'nl chtanmente l'espe-
rl*'«-a formale di certi migliori 
registi del giallo americano. %." 
questa una posizione ìncomprtn-
sii'il*». tns-o«tenlbi'e, e non trova 
nlctmf. giustificazione. Che ra
gione cY-, di spezerò ancora più 
qucVo debolissimo tiio. con delle 
fratture stilistiche'' Non editiamo 
ad nm:r_?ttere che questi episodi. 
nvul-i dal contesto, abbiano u"n 

lizzi per le retro*nettive «», . , 
n e r i . ; arandi mostre cultu-\'.\XiU\ch^ ™[0_w_- ?a™ m ^ r e s 5 a ? ) -
rati f '- . 'tla napo leon ica - (co 
m" fu fatto per la solcndida 
mostra di Tonlouse-Lnntr<;c). 

Ci n u a u r t a m o la un i là e la 
concordia s u q u e s t e richieste. 
e ci annitriamo che esse r e n 
na no accolte neiri i i ' fTe-^" 
«Voli artisti italiani e ne l lo 
interesse della Biennale, s" 
ove<t*n non v u o l " rischiare di 
scr"ditarsi per sempre. 

Si sappia c/i" gli artisti 
i ta l iani si batteranno, attesta 
volta, con tutte le loro fnr-
~e- sidla stamnn. v i Parla
mento e rr-n ormi altro mez-
~o a loro ffi^no^irione. 

ItEXATO GUTTI'SO . 

ti siano come si dice « ben di
retti •> Ma c e un difetto font|ft-
me-nate. alla ba^e di questo f*irq: 
ed è il mancato studio del pro-
bìfma che s, vuole nnal|77n^>*. 
N*on pos.-i imo trovarci d'accordo 
<lU'f>f'o_ -cn una questione di 
(|ue-to genere, che Investe il 
dmmt'ia e l'av venir»» di tutta una 
f-p-ie-arior.". «.j fanno tropoo fa* 
cr"i £-er>ornli77n7toni si sostitut-
••ropn br"vi nn'nzioni di costurrte 
ad tinnli-t npnrofondite. e si pré-
=p"'nnn rmi" c ,"1rltive e s'enl-
fcative s i t tn7 l«r | che — almeno 
in du** d°l tre cnM — hntinii 
•••>~n pio #*i c.i'i clinici che di 
r-C'.iTM Unici 

t. e . - ' 

lementf* *-ono s ! n I r propr io r a P « pr. e-stituirs: ur, aì im , ^ 
-7.e« lettre* francai<ct 'la m a - : - C l furono quei - tcn. i l i l:i*r..:'o--

• r , | | - - . . i , ?. cri e ci. facevano r. lontre 
l ' . orr . for-e. «Ielle miM<- M - c h e ] a m i s , i o m . 5 Ì _ , r e b b e 

} e r a n c franccM. i!tfT.ln cl.i . t , . a 5 0 r z a p n m a a v , , r u < , a _ 
Ar.uron) a pubbli' . . ire un « i - ,,, l a s-a{ic.; l€i T.-*bozzi e r e su 

•tro «air.zio *ii Granisc i r l o y i t n c o <i"veva informarlo? Dal le 
h .Marc Sor iano: quest i , .noi- r:sp' -te a quegli :ntorroeativi 
tre. sfa l a v o r a n d o al la i r .v ìu - - ?» -. :e m pran parte la <ua 
•filine di iin*nmpHs<:hi.i -<«*ìt.i t i . turi .or:e. S tamane ur.a frot-
Mei qtlnderni del c a r t e r e . * d l P^rr. ci > 0 i o calati a N'o-

Qm>t( i lariro m o v i m e n f » di %~>T:ì ^T tt-t:m n:sro. nalural-
i n i e r e ^ e intorno a l l 'opera !et- r o ' ' ' 3 , a % , r o a c l G.oraxo. 
ì e r a r i a e teorica di C.r«*-n--». ' n 

*< he afTiora nella par te p i a Ihvan/a tn e aperta del la c u i - ' ' 

-.» militante del l 'A C . 
D - i Carlo Muz7iil . . parroco 

Sa:. Marco, « ice . ;ui rap-
. , , p i r t ; tra l' icsrn, e il Migliar». 

tura francese o c h e ha ; n c-re ,,rn_1(, b u o r . t p r i m a dedp 
-I»ortnto_ p m ti una de l l e m J i r - j m . r t o i i o l l H - L h a n e cattivi 
priori r iviste hd a n t i c i p a r e l a ' d o p o , b .urpc .Iato dal Prt-n-
t»ubI»lic.i7Ì(»nt* di a l c u n e d< ]- i o n t e .-,r,n* con<hz;oni «^cono-
•ìe note* ifram'K'iane di più Jm cho oel l 'Aminta va dritto 
"tlen^o sipnirieato t eor i co . t , - . Iritto al l t >• .-tanza «ol la rìo-
•tli /l«i rènne internntionale m a r t ^ » d.ch.aranao che 1 im-
c h e ha e ia p u b b l i c a t o , in*ie- Pro"'--1-» for-una del Migl ian 
^.^ „ ^i„ . .„: «.„^^.- «. / - _ „ ,•- d o \ u t a alla e >mpcra e alla 
m e c o n a k ini sappi su Gr*,rn- ; m m ^ Ì ! ? T a r i v e n d : t a

l
d l l j n a c a S ? 

sc i . la nota < Siili uni ta nel « h o ^ Uì]UÒ l f e ^ ^ j c a i 

l inpuairpio filosoitro e f i o n . U m i h v , n rtl Reometra che 
t iTico^: vedi I* penscv chejc l i tnr- frutt.ir-.r.o quattro. Tut-
l in WTitiuncìatn p e r j px<ì«*stmi 
lameri lt pabblKàrtofR* tfeife dt\M - * --•»« • « • * - - • 

1 ;i i t ip tooo- i per firi-ìaroi^ 
\"'.;\ - cerca it-l m'-2C ore. m^j 
lra*-".i •- Gì- '-'io -vi opp'i-ero | 
Il e m i —-zue-t" li—ird: t ! 
Gi -_'i •• .-i ;,lz-.ror.i> •>';,> noi p-.-j 
m r r . r : ••> • 

1^ .-.>:t"i :u I R.7/o!i. An-
•?cl<i. r.-'d ai M zi.?.-, CUCI ?'•'•-

r. co»- a 
Tito c.uc ^ariba'dini. e.i cui r.o;i 
;or.f'-ir li nome o n e m m e n o ri-
zar la. ralli :;rar-i p«--r rucc . s io -
ne -ieii Hoiohan. a cui e^h ste*. 

U> avrebbe a«.-ij'ito da vent: 
metri «: tiìstanza!!! ~ 

\s\ le'tura o» tali b-tteie e 
-., un \»rbr>Ic del la magistra-

fctla Tabo7.z: 

glia n'oro capitano Rino I\-,-
rhetti. Quest'ultimo predenti 
una lettera recentemente per
venutagli rìnll'lcardi da cu' s: 
apprende il >uo 'acro terrore 
l i essere tpccta'o <\\ f i locomu
nista in con?iaerazione del la 
«uà p r e g n i » e artatamente 
mrnta'a simpatia per le for-
marir.ni di Moscatelli, 

Il Pre-identc dà lettura rii 
alcune altre lettere di leardi' 
-love ,-empre si indiana per la 

tr cose che l'Aminta .stes-o nonfs. tcn-ibilP »? pecul i dt o v r o fir 

ti che Ci» aveva . i o n i r - - ; n u i a l n , rirana MI IVI interro-
•clls. tc-:rn<n.r.r.:o -u . . " V * . » , . , , „ .i^i g.ornalisia S'ero 
venute M.cr.aIazio:.i ».»-...< - • • ' - • 5 „ . r l ; ,r: f. ilarità, soeeie per ù 

l E c - o t<-ito oplìa p >ii7ia ame-
Han'-.o pure ti -linio-.><,*o M.''-iricrui 

r:a Simonetta1 c i Alzo, il o o ' -
tor Rena:o Boeri, il capi'an. 
Giacinto Quarctta e 1«> mtx'.'i-

locomuniaìa. IfT' vrlUI di' cfttPst^, 

| Di be^. più sofi commenti 
.-trf'a i v i r c oSEetto la ret icen
za dei D p^rtimento di Slato 
•>rnericiio che non ha necato 
te *ìcc:l••, ni Moscatelli circa la 
complfcit.. nell'affare Hoiohan 
e l'appartenenza dell 'Icardi a l -
VTntrltiger.ee Serrice anche 
nel momento predente. Con 
ciò • re«ta confermato che la 
vera eau?a che portò all 'ucci
sione del maeelore è custodita 
darli americani come un .«e-
sjref» atomico, e non potrà cer
to fen turi re. ' «alvo clamorosi 
Imprevisti* ri-i questo- p r o t e s o . 

- -*«'• *• -mhvttit*m*>mmt. *• 

PITI.-Ll K(.H 22 - I-e-s -.,*.. 
;<>:t:-c :.*'• (*-..<--rc::o i»:. tncar.o 
A'.do l(<i7ii-.. c e . t.i-ì.fc e r.oto 
vicr.e proc»— t'.o in qi:e>tl gior
ni ir. ci:.f.;rr«.c A dà'Ia rorte d! 
A.*«'.-< e: V'.-.^r.» p» r 1 ucc:«:or*.e 
del M«iga Ho'ohan. he» fatto o^-
Zi le >e4iie:.ti dicnian-.v.or.: a.la 
sUtmpa-

« Questo proc* -̂̂ '> in meX- a 
rr.e ed aKa mia l.irr.:s; .H. •.: H ciò 
t un e.oco e.a fcumiiim rispetto 
B (pjc .o cae ho pa.s>sto. 12 pro-
ces.'^i e particolarmente crude.e 
per ì miei r:?:i — tre ragazzi di 
?ei. tre e due anni — i quali 
non capiscono non «anno quel
lo che e «uecesM). ma vedono a 
mia fotogralla alla te:evi>ione e 
fono eccitatissimi. Per quanto 
mi r.^uarda personalmente quel
lo che ho pensato da! 1951 da 
quanao cominciò questa faccen
da. fino ad otijl non può essere 
nemmeno paragonato al duro 
periodo bellico, durante il qua
le prestai .servizio nello spio
naggio. 

- e Socialmente k» mia posizione 
è intatta e non e cambiata da 
quella che era prima che comln-
ciA'sse )H faccenda del prece**»© | 
Ma. naturalmente, ci sono sem
pre I so'.:tl fanatici « già ho'ri-
<*ev.uto_' alcune lettere di far.a-
tici pazzi *. 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

•MILANO. 21. — II •- provo . - j 
dee . , a m m r a e l i , . e. nt.nua av -
ventur *"<:;.f.tt- -u.'.o .. nv,:»;a-

' U - - e i i t .. t q u . v . c o . 

E veniamo al punto pin nra-
ve, forse, (benché le r o w d e l l e 
ci sembrino tutte abbastanza 
gravi): la beffa della aiuria 
crnccettncione. i 

-Per giuria potranno a -ere I 
( immess i da 12 a 15 artisti: j 

E' giusto che l'ammissione] 
alla Biennale debba essere' 
considerata un concorso dif
ficile: ma è assurdo c o n c e 
pire un c o n c o r s o cos i ridi
colmente ristrpfto. proprio la 
volta che la Biennale ha ri
dotto ad mi terzo il mtntrro 
de- «noi m r i f i o h i t i n f ì . 

Infatti i cento e jnu artisii[^:.i 
invitati alle ' Biennalt-*prccp-
rleTitt p*-.*s"ono • jvmccljV!*»*» ni 
concor.tr» (e molti lo faran
no). e si troveranno avvan
taggiati r i spet to ao ' i ort i s ! ! 
non (incorri conosc iut i p e r c h e 
noti alla fiiuria. e per le tan
te considerazioni che intfr-
vengonn. ed è umano che t n -
f c r r c n o o n o . a condizionare un 
giudizio. Ai niovani artisti 
meno noti è dunque preclu
sa. quas; totalmente, la po*-
tthiN-n di essere accettati' . %llpcrvìl,K _si r : l r a e o r a 

E cosi la democratica » ° : U 2 : i are : ia e ia.sc.a c h e la d<fe 
r i ta della aiuna di accetta- j ^ a e f i n i v a tranquiK imo:.te 

ione si riduce a una ' » ' - ^ 0 | i n < i f . e n d : b : l e qualsa.-: voce le_ 
.ri'a p.ù o meno .-:rottamente 

NUOVE GRAVI RIVELAZIONI AL PROCESSO TRIZZINO 

I 492 siluri ili Mussolini 
L'impreparazione bellica, Y Incompetenza e la rivalità degli alti comandi * 
Una « scultorea » frase di Pricolo — Una testimonianza di Cavillerò 

i.i noi ampiamente denur>c:a;o. 
L'intera -.Ki'enzn del m a t t i m 

-t ".e e nr. 1:11.1 .-i u*:a .r.'.e.--
m.n.io.M- j>.).t.r.i.ca tra Press-

fi imputato <uiìa ,n*er-
(•"o e -u'.-i vai iò.tà del le 
- m e m o r i : : . , e de: vari 

t'en'.e 

V.IIiC 

pr: privi legi di cla^.-e e n: ca
lta. Ecco u:,;, n>ta del rr-.re-
ìc ia l ìo Caval lero nel .<no d ia 
ri >: •< L'amm ra^l. • Riccardi 
<-->:to-e^re!ar.o de'-'a Marin<t) 
e •mur.-.ca che o: 23 .s.iur. di cii. 
•li-poni.", ne darà 12 all 'aereo-
n.-.ul'ca! . e. *eco-xi "» il" Trizz.-
* o. i .-:iuri per gì. acrei eran^ 
t.int^ p. eh; che «ovevan > c--
-* re -spidiM e rì=pcd.:i c a l l i St
rilla aMa Sardegna, al!'Es;c.\! 
fp^uendn io e*. o!ii?")n- d->"c 
squadre .nc' .e?: ro=ì. :n due 

di UUTra. - . crebbero 

senza alcun di • principio 
frutto. • 

Da varie i*oci .<*•' e sentito 
dire che onesta Biennale si 
farebbe salvata per le rerro-
spettive e ver le grandi mo
stre. ma che per la parte-
cirmiiotip itfilionn oue?fn sa
rebbe stata «• la Biennale dei 
sindacati ». •' 

L'aliht non rrooe. Gfi ar
tisti italiani, il pubblico ita
liano sanno che non è così. 
I s indacat i non h a n n o ma i 
ch ie s to di g i u d i c a r e «7li a r 
tisti i ta l iani , rssj hanno c h i f -
i fo . c h i e d o n o r c h i e d e r a n n o 
di dif*-ndere ' oPinfcrrs«l fTe-
o / | artisti ifrtlfanf. ronfrib'^r 
d o a iroroaui; :a i icÌniT icìlc 

tii cumcnti uflic '-.s; che nume-
i._-i vencon . e-.sibit: dal le par- |annl d: 
t< nel corso »:»ì d ibat t imento . I larcat : «"^l'anto 4?2 d: q'je.-ii 
polemica che arcora una voita jp-t , ;zn-, 
he mc.»o in luce l' .nconKrucii- | Rc-po-.sabine p n m » i!- tante 
za oe i l att«.-4U'amento dei M:-!*rasc<5 e. e n!:r.ua :i l .br . \ è 
n;s'.ex.» che. >porta ia denunc.a JMu^o'.inì: ir.compotcr.te, :r.ca-

rzee e prtv.intu s 3 al punto d" 
riteners. in g-ado di vincere 
battaglie terrc'tr: e naval:. • a 
m.jfl aia di chi lometri di a i -
.«taiza. con ord'm di questo 
.Ct-nere: .Occupazione tipo mac
chia d'oijo... - Naturalmente. 'I 
potere reale restava nelle mani 
dei cap: dei var: dicastcr- e 
Stati MaURiori. i quali - gelosi. 
puntrtl ioi i , invidiasi. • ar.dt di 
comando, dopo n « r ottetnpe~ 
rato ai dnrer: dcll'adulazior.e, 
flicevann ognuno quel che gli 
pareva -

Si apprende co-ì cho :l .-ot-
tr.-ejtretar.o del l 'Arma acrea. 
generale Pricolo, proprio c .n-
que f o n : d o p j la dch-.ara-
rione dt jnierra. ordinò di cM'-i-
dere la ,. Scuola d: volo »enza 
v i s .b l l i ta - , a Llt^or-a, con qnc-
s'a storica mrnivjfzìorie^ -Quan
do non cr sftede non i l r d l a , . 

ni M:n.stero -te<~o 
Nell'udienza pomeridiana jd 

è a r m a t i a. capitol. dove ;1 
Trizzino. r .badendo per l'eri, e -
*:ma volta !e> sue critiche, pa*. 
sa al l ' indicazione de l le re-pon-
*ab*lità. 

Emergono e-><ì ep >odi che 
«crebbero Ci>m.c:. 50 con s; sa-
pcs-"e cho le loro coru-ecuenze 
i*r> n d a i o d e ! soneue d: mi 
glia.a di r.o-tri soldati, a v i i -
tor:. marina.: trapela da oss
ia grctte ; c? incoscienza e la 
cieca cr .m.nal ' tà del la classe 
' . r i sente italiana, che prima 
vollcLj[a guerra e; po i 'non sep
pe condurla, protesa .<olo a 
mantenere ed aumentare f pro

t i 
JJ 

Lo stes-o Pncn!> poi. avendd 
clamori samente di-obbedito ad 
un ordine, venne cest l tu. ta eli 
inviato • .<per piufalorCi» - a * . 
d m «ere una fabbrica di arrti 
a Bro-^:a. Analogamente il ea« 
nerale Val le a l tro responsfibtSa 
.iella nostra .mpreparazioB* 
fìr.i alla preskleaza-della v F i r -
ralba •• in Albania . »•• jfi 

F.-r^e ha ra*icne :! Varn*efrr 
con la tras:; - E" n e c c - ^ r f o 
che gli Jcandar: a\Tts3lì-,*J-, 
Pare i-*fa:ti che fn Italia, «fcg^ 
2I -candal: . -ano l 'unici rriezwr 
Ter con">«cere la verità s u l l i 
n^.stra -Torà pa-s."*ata. 

PIER LUIGI « A N D I N I * ' 

Riunicci a Parigi ,; 
per le (risi dei teatri ' 

PARIGI. 22 — 11 SottoJefr»-. 
tano a.:e t«;ie Arti. Cornu, h a 
ricevuto ;en pomeriggio dtié**cl»j 
ega7!orU sir.daca'.!. con le .qixic. 
1 ri* d:sCUs>o la àituazìorMj c^A 
.* o r l a t a « î.» ch\UàUT» C«U 

teatr. nÀxionalL A: tenuta» d ^ i 
'.e rum: tm, :• «ottAfegretarto M 
dicniamto e i e degli sch«rrji '«U 
contratti co l i e t tm pèt 1 Ctpea-
der.ti di quei teatri saranno pna-
«entAt: sabato aì'.e organiezaalo-
nl interessate, cae gii rifertran-

o :urovtl m rrertto. Con'u ha 
as.« curato che n q ^ V«3eur|r4 
nul la , per giungere .al. Pitì pre» 
*'n «;1a riapertura del Veàiia.i'*», 
nlonall. ' - * i * * * ' J 
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