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CINQUANT'ANNI FA IL NOSTRO PAESE ENTRAVA NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Una significative vlgnelta di Scalarlnl pubbllcata 
«lall'« Avantil • al momtnto dell'enlrata In guerra 
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Z>a/ seme delle 
« radiose giorna te » 

ma turava 

il frutto marcio 

del fascismo 

U Italia nelPinutile strage 
1 24 maggio del 1915, dice la 
canzone, c l'esercito marciava 
per raggiunger la frontiera e 
far contro il nemico una bar-

^iera». Bugia numero uno. L'eser-
ito marciava a rilento, perche la 
lobilitazione. appena cominciata, 

sarebbe compietata soltanto a 
leta giugno e le artiglicrie sareb-
ero arrivate in luglio. Cosi la 

prima guerra mondiale («l'inutile 
itrage», come la defini Benedet-

XV) comincia per l'ltalia. come 
Pa seconda, sotto il segno dell'im-
jjreparazione, deH'imprevidenza e 
jprattutto della fretta: nel - '15 

come nel '40, bisogna sbrigarsi a 
pntervenire altrimenti la guerra fi-

lisce senza di noi e. magari, le 
>rre irredente si redimono senza 

iparare un colpo. -
A scuola ci hanno insegnato che. 
grido di Trento e Trieste, tutto 

popolo italiano si solleva contro 
secolare nemico precipitandosi 

11a conquista degli storici conflni. 
Inche questa e una bugia. La piu 

ssa di tutte. II popolo italiano 
in mostrava alcuna fretta di ve-
?r finire la sacra vigilia e di par-
re per una guerra di cui sapeva 

dover pagare tutte le spese. (Le 
lasse — scrive melanconicamente 

primo ministro Salandra — era-
€ in genere poco sensibili alle 

lealita superiori». E ancora. ri-
trendo il dubbio di un suo mini-

ro: c Forse ci inganniamo nel 
)lere la guerra? La verita e che 

maggioranza del Paese appare 
»ntraria >). 
, Mai l'ltalia e stata cost divisa co-
be in quel tempo. II proletariato 

:ialista. la piccola e media bor-
tiesia giolittiana, i clcricali di oh-

ienza vaticana sostengono la 
eutralita e non mancano di va-
Je ragioni. L'Austria e ormai ras-
jnata a pagare la nostra be-
rola astensione al prczzo massi-

(Trento italiana. Trieste " cit-
libera ". e ancora si pud trat-

re). Soprattutto. come argomen-
Giolitti. rimpero austroungari-

f. € rainato dalla ribcllione delle 
ionalita oppresse. e destinato a 
jlversi; nel quale caso la par-

italiana si riunira pacificamente 
l'ltalia ». 

questa maggioranza pacifista. 
immobile che compatta, si con 

ippone una minoranza di inter 
ltisti. la piu eterogenca possibi 
ma dinamica e aggrcssiva. Ce-

Battisti ne e il capo idcale. 
Mia schiera dei manifestanti al 
ido di < viva la guerra » si rac 
?Iie perd gente di ogni tipo: gio 
li entusiasti e vecchi mestato-
progressivi e reazionari. I flni 

disparati. gli uomini in tota-
dissenso; solo la spinta alia 

trra unisce gli opposti. 
testa troviamo. naturalmente. 

rionalisti. che. un anno prima, 
iccordo con Cadorna. volevano 
endere in campo a fianco del-
Austria ed ora contro. purche ci 
' batta. A costoro e a tutu i con 

ratori dello stesso genere (corn-
si Salandra e il Re) occorre la 

trra per ridare forza alio stato 
toritario. « Non piu classe con-

classe. ma nazione contro na 
^ne >. proclama Francesco Cop 
la indicando chiaramente che « il 
)mo dei popoli alia verita eroi-
i» mira a seppellire il sodalismo 
Issista. Mussolini, passato dalla 

ilita assoluta all'interventi-
piu sfrenato. reclama addirit-
la fine del parlamentarismo e 

fplotone di esecuzione per coloro 
non hanno voltato gabbana: 

*er la salute d'ltalia bisogna fu 
ire. dico fucilare. nella schicna 
ilche dozzina di deputati e man 

all'ergastolo almeno un paio 
ex ministri. Non solo, ma io ere 

con fede sempre piu profon 
che il Parlamento in Italia sia 

ibubbone pest if ero che avvelena 
sangue della nazione. Occorre 

Urparlo*. II di ret to re del Cor-
re della Sera, Albertini. amman-
i medesimi concetti nel rispet 

>ile linguaggio di un liberate pu 
i sostenuto dalla grande industria. 

sto e 1'interventismo di de-

stra. Ma, assieme ad esso, ve ne 
6 anche uno di sinistra. Per la 
guerra sono i radicali e i repub-
blicani (Nenni, in prigione per la 
settimana rossa, deflnisce la neu
trality un umiliante sintomo di im-
potenza), i sindacaiisti rivoluziona-
ri, i socialisti riformisti bonomiani 
e bissolatiani. Tutti costoro erano 
favorcvoli alia guerra < per ragio 
ni diametralmente opposte a quel
le che ispiravano il fervore belli 
co del mentecatto Coppola >, nota 
Mario Borsa nelle sue memorie. La 
sinistra interventista mira cioe a 
c sconflggere 1'imperialismo incar-
nato dai tedeschi e creare le con-
dizioni di una durevole pace >. 
L'assurdo era che per un ideale 
di pace si dovesse far la guerra e. 
per un ideale di democrazia. ci 
si alleasse alio Zar contro il Kaiser. 

In questa assurda confusione, 1 
retori di turno si abbandonano a 
una vera e propria orgia parolaia. 
Oriani chiede una < rugiada di san
gue », Papini addirittura un ba-
gno: c Ci voleva alia fine un cal-
do bagno di sangue nero dopo tan-
ti umidicci e tiepidumi di lacrime 
materne >. II lavacro sara fornito 
da «tante centinaia di migliaia di 
antipatici, coglioni, farabutti. idio 
ti. sfruttatori disutili. bestioni e 
disgraziati > che formano il popo 
Io italiano cosi graziosamente chia 
mato dal Papini a sacrificarsi. Ma 
rinetti dichiara che i futuristi han 
sempre considerato la guerra co
me unica fonte di ispirazione (poi 
parte coi volontari ciclisti, ma tor-
na subito per farsi operare d'er-
nia). D'Annunzio. che. da quando 
ha incassato i quattrini francesi. 
sente dappertutto puzzo di tradi-
mento, canta il « momento unico » 
e spedisce con le sue esaltanti con 
cioni i giovani a morire in una 
guerra intesa come fremito vo-
luttuoso. 

Riuniti sotto le ali di una si 
mile retorica, gli uomini piu Ion 
tani diventano inopinatamente vi 
cini. Corridoni. che aveva definite 
Mussolini < un fior di latrinaio che 
ha la mcrda fino ai capelli > non ne 
sente piu il puzzo. L'onesto Arri 
go Boito sta con D'Annunzio che. 
per dirla col vecchio Nitti. « rara-
mente diceva cid che pensava e 
anche piu raramente pensava cid 
che diceva >. Salvemini plaude alia 
guerra per il riscatto degli oppres 
si e Giuriati per < uscire dalla 
morta gora di una pace senza glo 
ria >. Bissolati e Federzoni, Bat-
tisti e Corradini manifestano sot 
to le medesime insegne. II tricolo 
re imparziale copra gli onesti e i 
disonesti: chi e pagato dagli indu 
striali. dal ministero e dalla Fran 
cia. come Mussolini, e chi obbe 
disce a un ideale: chi segue gli or-
dini della massoneria francofila e 
chi disobbedisce al proprio partito 
(come il sindaco socialista di Mi-
lano. Caldara); chi va a sicura 
morte e chi. come Agnelli e Pi
relli. awcrte i dipendenti richia 
mati che non sara conservato loro 
il posto. 

L'elenco sembra lungo. ma tut-
ta questa gente e pur sempre una 
minoranza e. per di piu. una mino 
ranza che. dopo un anno di pro
paganda tambureggiante di mani 
festaztoni e di vioienze, 6 rimasta 
talc. Lo conferma Ivanoe Bonomi; 
nel descrivere i progressi dell'idea 
intcr\-cntista tra le masse, egli 
arriva appena a que«ta conclusio 
ne negativa: c La persistente ten 
denza alia pace lasciava il posto a 
un'anticipata rassegnazione a quel
le risoluzioni che coloro che erano 
al potcre av rebbero finito per pren 
dere». Rassegnazione. non entu 
siasmo Ma prima che il popolo 
cedesse alia rassegnazione, molto 
altro sangue doveva scorrere nel 
le radiose giomate di maggio in 
cul, per ripetere le parole di un 
vecchio liberate come Nitti. «si 
mostro per la prima volta in Ita
lia che si poteva viola re la costi-
tuzione. adoperare la violenza e 
decidere i piu gravi avvenimenti 
all'infuori degli organi costituzio-
nali >. E questo, aggiunge il Sal-

vatorelli, fu «1'antecedente della 
marcia su Roma >. 

Gli avvenimenti precipitarono do
po la firma del Patto di Londra. 
avvenuta nel piu grande segreto 
il 26 aprile 1915, sotto la falsa im 
pressione che l'esercito russo stia 
per dare il colpo di grazia all'Au-
stria. Prima che la guerra fini-
sea bisogna che l'ltalia spari al 
meno un colpo di cannone: Salan
dra e il suo ministro degli esteri 
Sonnino accettano il poco offerto 
dagli anglo franco-russi e, prima 
ancora di denunciare l'alleanza con 
la Germania e l'Austria, si impe-
gnano a entrare in guerra contro i 
due imperi entro un mese. Cosi, 
per una settimana, sino alia de-
nuncia della < Triplicc », l'ltalia si 
trovera alleata contemporaneamen-
te con le due parti in Iotta. Chi ci 
bada? I governanti sono tanto con 
vinti della immediata fine del con 
flitto. da chiedere soltanto un aiuto 
finanziario corrispondente a un 
mese di guerra. Una settimana do
po gli austriaci hanno battuto i 
russi a Gorlice e rovesciato le sor-
ti. ma ormai Salandra e il Re si 
sono impegnati al passo decisivo. 
« Raramente — scrivera poi Salve-
mini — nella storia della diploma-
zia un problema piu arduo e stato 
risolto da mani piu inette. in mo 

nocente Marcora durante una ma-
nifestazione per la pace. In se-
guito gli agenti agiscono in divi
sa: il 30 aprile a Vignanello i ca 
rabinieri sparano contro la folia 
che accompagna i richiamati alia 
stazione e manifesta contro la 
guerra: un vecchio sessantenne e 
ucciso. rnolti altri feriti. II gior-
no seguente a Jesi, riporta VAvan-
ti!, «i reali assassini carabinieri 
hanno sparato ripetutamente sul 
popolo inerme lasciando sul terre-
no sette tra feriti e moribondi >. 

I tribunali si danno anch'essi da 
fare: un certo tenente Angelo Bel-
loni aveva < rapito» nell'ottobre 
precedente un sommergibile co-
struito nei cantieri di La Spezia. 
La sua intenzione era di unirsi al
ia flotta francese per silurare le 
navi austriache nell'Adriatico. Da 
buon italiano. naturalmente, aveva 
annunciato i suoi piani alia mam
ma: « Io spero che se non riusci-
rd a compiere incolume la strage 
che mi propongo, possa seppellir-
mi in un buon fondo di acqua adria-
tica dove gia vi sono tante ossa 
di padri nostri». La strage non 
fu compiuta. I francesi fermaro 
no il sommergibile in Corsica e lo 
restituirono all'Italia. Il tenente 
Belloni comparve davanti al tri-
bunale per rispondere di... con-

rono le vie del centro, bastonano 
gli avversari e li consegnano alia 
polizia che li arresta. Si realizza 
puntualmente quanto aveva vatici-
nato il ministro della giustizia Or
lando: «Se per un momento fossi 
costretto a scegliere fra la liberta 
e la sicurezza del mio paese, in 
quel giorno io. con angoscia ma 
senza esitazione, sacrificherei la 
liberta >. La liberta. infatti. e sa-
crificata senza esitazione. 

Salandra, da parte sua, prepara 
una provocazione contro l'Austria 
per rendere inevitabile la guerra, 
anche se il Parlamento fosse con-
trario. Barzilai e Giuriati. che fu-
rono tra i maggiori protagonisti 
del complotto, ne danno ampia no-
tizia nelle loro memorie: in sostan-
za, esso consisteva in uno «scon-
finamento > di un gruppo armato 
di irredentisti per attaccare una ca-
serma austriaca. II progetto si tra-
scinava da mesi, tanto che per fino 
il comando austriaco ne era a co-
noscenza. Ma in maggio. mentre 
la maggioranza della Camera si 
dichiara per Giolitti. Salandra or-
dina di «tener tutto allestito per 
Io sconfinamento > e soltanto il pre-
cipitare degli avvenimenti verso 
la guerra rende inutile l'azione. 

II 9 e il 10 maggio sono gioma
te cruciali: gia un mese e mezzo 

Questo vuol fare di noi il mesta-
tore di Dronero... Questo vuol fa
re queH'altro ansimante leccatore 
di piedi prussiam che abita qui 
presso, contro il quale la lapida-
zione e l'arsione subito deliberate 
e attuate. sarebbero lieve castigo. 
La vostra ribellione rugge. Pero 
col bastone e col pugno si misu-
rano i manutengoli e i mezzani, i 
leccapiatti e i leccazampe dell'ex 
cancelliere tedesco... Io ve li con-
segno. I piu maneschi di voi sa-
ranno della citta e della salute 
pubblica benemeritissimi r. 

La piazza e scatenata. Per due 
giorni i deputati socialisti e gio-
littiani vengono insultati e basto-
nati: Facta e fischiato. Graziadei 
assalito al caffe Aragno, Bertolini 
aggredito in tram e Peano addi
rittura nei corridoi del Ministero 
delle finanze. Macaggi fento a Ge-
nova, Mazzoni percosso e inse-
guito dalla folia a Bologna. II 
Corriere della Sera ubbandona la 
calma olimpica e da soddisfatto 
rilievo alle disgustose brutalita in-
citando a moltiplicarle: c II grido 
di rivolta che contro quest'uomo 
(Giolitti) prorompe oggi da tutte 
le folle e i gesti di violenza com-
piuti a Roma contro suoi luogo-
tenenti cnlpevoli delle stesse mac-

Soldati italiani presidiano un avamposfo 

do piu bestiale ». 
Legato dal patto di Londra. Sa

landra si irova ora di fronte al 
problema di far entrare in guerra 
un paese che vi e in maggioranza 
contrario e di far votare i crediti 
militari a un parlamento dominate 
dal neutralista Giolitti. L'immedia 
ta trasformazione della mmoran 
za in maggioranza non pud a w e 
nire con la lenta persuasione. Oc 
corre ricorrere ai grandi mezzi; 
ma no libera alia violenza inter
ventista pienamente appoggiata dal 
la polizia. dalla magistratura. da! 
l'esercito: insulti. galera e morte 
per i neutralist!. 

La storiografia ufficiale ignora 
naturalmente questi fatti e la for 
za della tradizionale menzogna e 
tale che. anche recentemente. sto 
rici democratici come Renzo De 
Felice (nel suo Mussolini nrolu 
zionario) e Piero Picri (nella sua 
storia dell'Italia in guerra) defi 
niscono < Ieggenda » I'appoggio go 
vcrnativo alle aggressioni interven 
tiste. I fatti par la no da soli. 

Gia il 12 aprile la « teppa di San 
Fedele ». cioe le squad re in bor-
ghese della questura di Milano se 
condo la definizione dcU'Avanti!, 
hanno ucciso con bastonate in ca 
po il mcccanico \cntiscttcnne In-

trabbando di matcrialc ferroso e 
venne assolto. tra il giubilo de! 
Corriere. Negli stessi giorni d tn 
bunale di Venezia condanna a tre 
anni e mezzo di carcere ciascuno 
due operai di Mestre che han fat-
to propaganda pacifista tra i co 
scntti, mentre il tnbunale di San 
Miniato distribuisce ventidue con 
danne da 2 a 10 mesi ai pacifisti di 
Empoli. 

La censura impenersa. i telefo 
ni bloccano la maggior parte del 
le notizie antigovernative. il govcr 
no proibisce tutte le manifesta 
zioni. ma solo i neutralisti vengo 
no arrestati e bastonati dalla po 
Ii7ia. per gli altri c o mano libera 
Le peggiori intimidazioni hanno luo-
go quando Giolitti arriva a Roma 
il 9 maggio. raccogliendo attorno 
a se lo schiera men to neutralista 
1 giorna li nazionalisti e go\erna 
tivi mostrano Giolitti fucilato in 
effige dopo aver incassato l'oro te 
desco (chi dice venti. chi trcnta mi 
lioni). Ricciotti Garibaldi distri 
buisce interviste ai giorna li france 
si in cui annuncia: « In breve biso-
gnera che il govemo si decida a 
fare la guerra, altrimenti sara la 
rivoluzione. Io stesso mi meiterd 
alia sua testa >. A Roma e a Mi
lano i cortei interventisti percor-

prima i parlamentari erano stati 
mandati opportunamente in vacan-
za. ma essi trovano uguaimente 
modo di esprimere la loro \oIonta. 
3U0 deputati e luu senator! lasciano 
il proprio bighetto da visita alia 
porta di Giolitti. E' una vera e pro 
pria votazione contro il governo. II 
12 D'Annunzio vicne condotto d'ur-
genza a Roma, accolto dalla folia 
degli interventisti e applaudito di 
scretamente dictro le cortine del 
le sue finestre dalla regina Mar 
gherita. animatrice allora e poi di 
tutti i complotti antidemocratici. II 
poeta c soffocato dallodore del tra 
dimento» arringa la folia inci 
tandola all'azione. Parla nei tcatri 
tra Tuno e I altro atto della e Fi 
glia del tamburo maggiore >. dal 
balcone dell'albergo e dal Campi 
doglio. Motto: c Spazzate tutte le 
lordure. ricacciate nella cloaca 
tutte le putredini ». 

D 13 Salandra. nel tentativo di 
pro\-ocare una estrema crisi. pre-
senta le dimissioni al Re. E' il fi-
nimondo. D'Annunzio dalle finestre 
di un albergo di Via Veneto incite 
aH'assassinio degli avversari poli-
tici: < Nella vostra Roma — urla. 
— si tenta di strangolare la pa-
tria con un capestro prussiano... 

chinazioni rispecchiano purtroppo 
la coscimza che il paese ha di 
tanto crrore» (1'errore di non vo
ter la guerra). 

Montecitorio viene assalito nella 
mattinata del 14 da una colonna 
di 500 dimostranti (la cifra e del 
Corriere). La polizia non muo\e 
un dito. I manifestanti. capitanati 
dal giornalista Mario Ravasini. 
sfasciano le porte. picchiano alcu-
ni vecchi uscieri. Poi vengono ar* 
ringati dagli onorevoli Agnelli. De 
Felice e Pais che t rivolgono vi
brate parole di incitamento alia 
folia >. Finalmente arriva un pic-
chetto di soldati di fantcria. L'ono 
revole Marchesano teme il peggio: 
c Per canta — grida all'ufficiale 
che lo comanda — non faccia spa 
rare sulla folia >: < Non dubiti — 
risponde I'uffidale — sono italia
no! >. Salandra stesso rassicura il 
Ravasini. timoroso di una denun 
cia. dicendogli che pud ritenersi 
piuttosto un benemerito della 
patria. 

La giomata si chiude col ten
tativo di assassinare Giolitti. D'An
nunzio boned ice il sangue versato 
dei nemici intend. La folia si pre-
cipita verso la casa del vecchio 
statista per assaltarla e raggiun-

gere il quarto piano, dove abita, 
con una scala da pompieri. A 
quanto assicura Gaetano Natale, 
un funzionario della direzione di 
pubblica sicurezza, il comm. Ni
cola Mauro, conosciuto il piano 
preordinato da tempo, ne informo 
Salandra avvertendolo: «Si dira 
che lo ha fatto uccidere Vostra 
Eccellenza >. Sua cccellenza prov-
vide a far circondare la caba di 
Giolitti dalle truppe. 

Contemporaneamente, a Milano 
la polizia spara contro una gros-
sa manifestazione di neutralisti e 
ammazza il diciottenne Adriano 
Gadda, ferendo parccchi altri e 
arrestando decine di persone. La 
manifestazione socialista e il pri
mo effetto della dichiarazione del
la direzione del Partito Socialista 
che ha lanciato, finalmente, il 10 
maggio la parola d'ordine: «Ai 
comizi si contrappongano i comizi; 
alle dimostrazioni, dimostrazioni ». 
In effetti. Ie manifcstazioni neu-
traliste, in piccoli o grandi centri. 
durano da settimane e YAvantil 
non manca di porle in rilievo. Ma 
esse non sono coordinate sinora 
da una decisa volonta della dire
zione del partito. Questa. piuttosto 
scoraggiata, fin dal 28 aprile, ave
va praticamente ammesso la pro 
pria sconfitta, nell'ordine del gior
no Marabini Lazzari: « Se il prole
tariato italiano e il partito socia
lista che ne interpreta e ne rap-
presenta gli interessi non avranno 
'a forza e la compattezza neces-
sarie per impedire la guerra, e 
perd loro fermo proposito di man-
tenere sempre. prima durante e 
dopo la guerra. il piu rigido in-
dirizzo di classe... >. 
• I! sussulto di energia del 12 mag
gio (accompagnato da un «mo-
nito al governo che aizza la guer
ra civile... scambiando per rasse-
gnata acquiescenza il nostra ri-
serbo nella vigde attesa ») riesce 
tuttavia a mobilitare grandi mas
se e il governo se ne preoccupa. 
Due giorni dopo, Salandra dirama 
la sua famosa circolare con cui 
uutorizza i prefetti a mantenere 
I'ordine «con inflessibile fermcz-
za, trasmettendo, se necessario, 
alia autorita militare la tutela del-
I'ordine pubblico». Questa circo
lare appare al Pieri come la pro-
va della volonta Iegalitana del go
verno. In realta essa viene appli-
cata una volta sola: contro i neu
tralisti, a Torino. 

Premuto dalla piazza, minaccla-
to di rivoluzione dai partiti inlcr-
v entisti che < a ncssun costo > ac-
cetteranno < un govemo di uo
mini venduti alio straniero e tra-
ditori della Patria >. insultato dal
la stampa nazionalista che parla 
del < re nascosto ^ il cui cuore non 
batte all'unisono con quello del 
popolo, Vittono Emanuele III le-
galizza il colpo di stato (la defi
nizione e del Salvatorelli) e re-
spinge il 16 maggio le dimissioni 
di Salandra. 

II Partito Socialista tenta allora 
a Torino, dove la classe operaia e 
piu compatta e decisa, l'ultimo 
sforzo. proclamando lo sciopero ge-
ncrale nella capitate piemontese. 
Immediatamente viene applicata la 
circolare Salandra: il generale di 
divisione Sapeili pone la citta in 
stato d assedin e previene con un 
manifesto la cittadinanza che c le 
truppe hanno ordini precisi e tas-
sativi di far uso delle armi e an
che di far fuoeo e non per inti-
midazione». Si sparera per ucci
dere. E' quanto av\-iene: contro 
decine di migliaia di cittadini che 
sfilano • in corteo (80 000 dice 
I'Atranfi.', ma sarebbero tanti an 
che se fossero la meta) viene Ian 
data la cavallcria. Si sdabola e 
si spara. Un ufficiale ammazza a 
Rangue freddo con un colpo di 
pistola I opera io trcntenne Carlo 
Dezzani. Dedne di arrestati van-
no ad aggiungersi alle centinaia di 
neutralisti catturati negli ultimi 
giorni a Milano, a Firenze, a 
Roma. . 

E non dimentichiamo il sclvag-

gio tentativo di linciaggio a Mi
lano. molto i>ignirieativo del clima 
di violenza instaurato dagli inter
ventisti. Un cittadino che si e per-
messo di lanciaro un grido contro 
la guerra viene inseguito da una 
turba scatenata. Egli fugge e scorn-
pare. Gli inseguitori credono di 
riconoscerlo in un giovane che 
gli somiglia e I'assaltano. II di-
sgraziato, Artorio Alfredo, di 28 
anni, ha appena il tempo di mor-
morare < Sono un triestino > e ca
de colpito da collasso cardiaco. II 
giorno dopo il Corriere e il Po
polo annunciano che l'Artorio 6 
morto per < entusiasmo patriotti-
co ». Un testimone sdegnato, il pro -
fessor Viciani, invia una lettera 
alVAvanti!: « Dunque mori di en
tusiasmo! Ah, mascalzoni! Io mi 
trovavo a pochi passi dal Iuogo 
ove fu udito il grido di "Abbasso 
la guerra"; udire quel grido e ve-
dere trcnta, quaranta energumeni 
correre a rotta di collo coi basto-
ni alzati al grido di "Savoia. Sa-
voia, a morte" dietro quel tale 
grido fu un attimo solo! II no 
stro triestino salvo qucU'altro che 
sarebbe stato linciato. Ah! Mori 
di emozione! Almeno un po' di 
pudore, sfacciati! ». 

Queste sono le c radiose gior-
nate > di maggio. Ma ormai vol-
gono alia fine. Mentre a Roma gli 
interventisti saccheggiano le libre-
rie tedesche e a Milano si can-
cellano le insegne della birra ba-
varese. il Partito socialista so-
spende le manifcstazioni gia in-
dette a Milano e a Torino. Gio
litti abbandona Roma e si ritira 
a Dronero. La Camera, convocata 
finalmente il 20 maggio, approva 
i crediti straordinari per la guer
ra col voto contrario dei socialisti. 
d'una parte dei clericali (obbedienti 
al Vaticano che vedeva nell'impe-
ro asburgico una colonna del cat-
tohcesimo) e di qualche giohttiano. 
II Corriere della Sera nota cht 
1 on. Meda non ha applaudito as
sieme a D'Annunzio e alle signore 
della buona societa che affoltano 
le tribune. 

La direzione socialista si ricono-
sce «travolta e vinta >. ma rifiuta 
la propria adesione alia guerra e 
rimanda l'azione agli anni futuri: 
«Passera questa guerra... torne-
ranno dai campi insanguinati i 
figli del lavoro che la morte avra 
risparmiati. con negli occhi e nel 
laiiimo la visione orrenda di tan
te barbarie compiute. E le con-
seguenze morali. politiche ed eco 
nomiche in tutti i paesi — nei 
vinti come nei vincitori — sa ranno 
nuovo e piu forte incentivo alia 
Iotta di classe. Per quei giorni noi 
prepareremo gli animi. II prole
tariato socialista non disarma, at-
tende >. 

In questa attesa e gia il germe 
della futura sconfitta di fronte al 
fascismo. II Iegame tra il '15 e 
il '22 si fa perfetto. Come nota 
Ccsare Spellanzon. «tutto di quc-
gli anni del 1919 22 nei quali ma-
turd I'awcnto al potcre del fa
scismo. ci riporta al periodo del 
I'intervento e alle radiose giomate, 
luno avvenimento essendo stret-
tamentc legato all'altro». I^i mi
noranza aveva dimostrato di poter 
sopraffare la maggioranza. il Par
lamento era stato esautorato, la 
monarchia aveva ritrovato fiduda 
in se stessa ed era pronta a rin 
novare un colpo di stato ancora 
piu audace. la grande industria 
conosceva i suoi uomini. Mussolini 
aveva appreso magnificamente la 
lezione, le debolezze congenite del 
partito soc>alista si erano riv elate 
inguaribili. Cosi. dal seme delle 
radiose giomate. poteva maturare 
il malo frutto del fascismo c. dal
la prima, una seconda e ancor 
piu catastrofica guerra. 

Rubens Tedeschi 

Nella foto in alto: 24 maggio 
1915. Comincia la guerra: un repar-
to italiano rimuove la pletra die 
segna II confine con l'Austria 
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