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Romania 
il paese di cui si parla in Europa 

Si ri 
la Storia 
nazionale 

Giudizi nuovi su figure e fenomeni del passato - Le criti-
che al Comintern - La posizione sulle polemiche all'interno 
del movimento comunisfa - Stimoli al necessario dibattito 

IV 
Un anno fa il congresso dei 

comunisti romeni decideva che 
si pubblicasse una storia del 
partito. Due mesi fa, in una 
solenne assemblea celebrativa 
per il 45. anniversario della na-
•scita del partito stesso. Ceau-
sescu pronuncid un discorso. 
che suscitd nil mondo gran 
sensazione, sia pure con un 
cefto ritardo, quando il suo 
testo integrale comincid a eir-
colare all'estero. Fra l'altro, 
cgH sottoponeva a una serie di 
critiche 1'attivita del Comin
tern: attaccava sopratlutto le 
direttive ricevute dal PC ro-
meno nel '40, all'epoca del pat-
to di non agressione fra URSS 
e Germania, quando gli venne 
sconsigliato di impegnarsi nel-
la lotta antitedesca. I primi 
capitoli della storia commis-
sionata dal congresso dovreb-
bero essere pronti entro l'an-
no. A queslo punto ci e sem-
brato interessante. durante il 
nostro viaggio in Romania, di 
scutere con un gruppo di sto 
rici che si occupa di quesli 
problemi: il nostro incontro ha 
flnito col durare otto ore seii7a 
interruzionc. 

Gli storici romeni e il par
tito comunista hanno rivisto 
in questi ultimi anni tutta una 
serie di giudi/i dati in passa
to. Alcune raccolle di docu-
menti sono state pubblicate. Si 
e affrontato uno studio pin at-
tcnto di diverse correnti di 
pensiero dell'iiltimo secolo. In 
particolare questo vale per il 
periodo tra le due guerre. L'ul 
timo numero di I.upta de claaa, 
il mensile teorico del partito. 
pubblicava cosi un saggio sui 
sociologi romeni degli anni 
<i venti », sottoponendo l'opera 
di ciascuno di loro a un vaglio 
eritico. che non giungeva sem-
pre a conclusioni negative. Piu 
sfumata si e fatta la valuta-
zione di alcune personality che 
ebbero a suo tempo un ruolo 
importante nclla storia del par
tito. del movimento opcraio o 
del pacse. II caso piu tipico 6 
qucllo di Titulesco. lo statista 
borghese. amico della Francia. 
sincero antifascista. che negli 
anni < trcnta J> si free campio 
ne della sicure/za collettiva 
contro la Germania nazista e 
propugno anche I'alleanza con 
I'Unione Sovietica: la sua atti-
vita e considerata oggi quasi 
esemplare. Alio stesso modo si 
rivalutano tigure come quclla 
di Cristescu. uno dei fondato 
n del PC romrnn. il cm nome 
fu a lungo passato sotto silen 
/io. o di Dobrogeanu Ghcrea. 
il pensatoro socialista del se
colo scorso che puo cssere con-
siderato. fatte salve tutte le 
proporzioni. come una specie 
di Plekhanov romeno 

« Partiti storici» 
della borghesia 

II piu attento gindizio sulle 
jvrsone si accompagna per for
za di cose con una di\ersa ana 
hsi dei fatti e dei fenomeni di 
cui esse furonn protagomste 
Uno deali storici piu in \ ista 
con cm abbiamo romersa to da 
va una vahitazione non negati 
va della Pu-cola Intesa. I'al 
leanza originanamente ispira 
ta dalla Francia. che univa 
Romania. Jugoslavia e Ceco 
slovacchia fra le due guerre e 
nlla cui a t tu i ta fu molto le
gato il nome di Titule.sco. Nel 
lo stesso modo si fanno adesso 
piu accurate distinzioni fra le 
iorrenti che oporavano nei co 
siddetti « partiti storici •» della 
borghesia ronnna, scomp.irsi 
con I 'atventn della diltatura 
proletaria Si giudira. d'altra 
parte, posit i\ a la resi<tonza up 
posta d i Cri»te>cu e dai primi 
fondatori del PC romeno ad al 
cune dclle 2\ clau<ole di adc 
sione al Comintern, in partico 
lare quelle che davario agh or 
gani diriconii dell'Intcrnazio 
nale il diritto di nominare i ca-
pi dei partiti e di adottare de 
cisioni sulla lorn politica che 
fossero per essi obbheatoric: 
mnlte difficolta piu tardi in 
contratc dai comunisti romeni 
vengono attribuite proprio alia 
mancatn accoglienza di quelle 
r i sen e che erano state formu 
late all'inizio 

Infme. I'attenzione degli «to 
rici si e soffermata — ma 
questo. per la verita. non da 
oggi soltanto. perche e un in 
dmzzo che dura almeno da 
di\ersi anni — sul contribute) 
dei romeni alia lotta antifa 
scista. sulla part otipaz.one 
dei comuni-ai al capovolsn 
mento che porto la Romania 
ad uscire dalla guerra anti-
sovuHica e ad unirsi alia coa-

lizione antihitleriana dopo le 
dure sconfittc sublte sul fronte 
russo. sull'apporto dato dagli 
eserciti romeni alle operazinni 
belliche contro la Germania 
dopo il cambiamento di fronte. 

Come si vede, fra i temi af-
frontati ve ne sono alcuni di-
battuti oggi dagli storici di 
tutto il mondo. in particolare 
da coloro che si occupano del
la storia del movimento comu 
nista: e il caso dei rapporti 
fra i singoli partiti e il Comin 
tern. Altri temi, invece, han
no un interesse piu specifica-
mente. anche se non esclusi-
vamente, romeno. 

Giudizi 
insufficient! 

Ora, su diversi punti anche 
i nuovi giudizi che si formula-
no non po.ssono non apparire 
almeno insufficient!. tanto da 
lasciare talvolta nell'ascoltato 
re un'impre-.sione di umlatera 
hta. La loro validita puo mi-
surarsi solo in un dibattito, 
in cui si affrontino opinioni 
diverse o contrastanti. La re-
visione si e mossa sinora qua
si in tin'unica direzione, che e 
quella di una vasta e insisten-
te rivalutazione della storia 
nazionale. Se questo po->sa o 
no nascondere anche un ri-
schio nazionalistico e una que-
stione aperta. II miglior modo 
di sfuggirvi sarebbe appunto 
quello di passare anche le nuo-
ve affermazioni a un continuo 
vaglio critico. Non puo esser-
vi. del reato. altro metodo se 
— come si proclama — si vuo-
le arrivare a scrivere la sto 
ria «cosi come e stata*. quindi 
non nvedere semplicemente i 
giudizi sulla base della con-
giuntura politica del momento. 
ma fondarli sui « fatti » c sulla 
loro analisi obbiettiva. Alia 
verita — lo sappiamo — si ar-
riva solo per approssimazioni 
successive. La sua riccrca pre-
suppone la libera discussione. 

Quello che si e detto. non 
vale solo per gli storici. Co 
storo non rappresentano in fon-
do che il caso particolare di 
un fenomeno piu vasto. che 
puo gradualmente investire tut
ta la vita pubblica romena. 
Dominata dai compiti dell'in-
dustnali77azione accHerata, 
questa non ha certo fatto sino 
a len del pubblico dibattito 
una delle sue preoccupazioni 
essenziali. II suo mecennismo 
consi->teva piuttosto nella ap-
phca/ionc scrupolosa delle di
rettive che venivano dal cen-
tro. Tale fase oggi non e tini-
ta. Ma giii si manifestano ten-
denze ntiove. Da un anno si 
sono fatti piu frequenti i gran 
di convegni di categoria dove 
si esaminano i problemi dello 
sviluppo na/ionale. Scienziati. 
costnitton. meccanici. contadi-
m. organi7zazioni giovanili e 
sindacali hanno succe.ssivamen 
te tenuto le loro assemblee. 
Sono state ci>nferenze ope rati 
\ e . destinate a discutere so 
prattutto come dar corso alle 
indicazioni venute dal IX con 
gres=o del partito un anno fa 
Ruordavano j>er certi versi 
quelle che si tene\ ano nel 
r i 'RSS nel '54. nel *55. alia \n-
gilia del XX congresso del 
PCI S Anche in questo modo di 
procedere — l'espenenza inse 
gna — std un obiettivo stimo 
lo al dibattito. 

Gli ste^sj tratti piriicolari di 
no\ita che la posizione della 
Romania e andata assumondo 
nel mondo socialista finiscono 
coU'eserritare la medesima 
fun7ione: lo si e visto per la 
nuova "itnittura on£anizzativa 
»lata alle campagne con la 
(M^titu/.one dellT'nione delle 
cYH>perati\e D'altra parte, an 
che la <itua7.one intema7:ona 
le e. -oprattutto. Ie disaissio 
ni in -eix> al movimento ope 
raio mi>ndiale premono in una 
eguale direzione. I comuni
sti romeni sir.ora si sono aste 
nuti dal partecipare a qual-
siasi polem.ca. Essi si hmita-
no ad espnmore su ogni que-
stione le loro posizioni 

I loro rapporti — sottolinoano 
— sono buoni con tu" E* \ e r o 
che. a quanto risulta dalle in-
forma7i<<ni correnti, j comuni
sti cinesi. durp-* " I recente 
visita di Ciu En lai a Bucarest. 
non sarebbero stats soddisfatti 
nemmeno di irsta posizione e 
degli app-^lli all'unita con cui 
sempre essa si acco i r - ' ^na in 
Romania: a Pechino oggi si 
chiede una comnlr'a adesinne 
alle tesi cinesi. che i romeni 
imece hanno dimostrato di non 
condi\idere su molti punti es-
senziali). 

Comunque i giornali di Buca
rest parlano in modo equamine 

di ogni paese socialista, riser-
vando ad ognuno uno spazio piu 
o meno eguale. ma sopprimono 
dall'informazione tutto cio che, 
nelle posizioni di questo o quel 
partito. di questo o quel gover-
no, ha un accento polemico. Ep-
pure per altre vie — la stampa 
dei paesi interessati. ad esem 
pio — I'eco della grande di
scussione arriva anche qui, al
meno al qundro politico piu in-
formato. 

Novita esistono in tutta la vi 
ta culturale del paese. II parti 
to dichiara di non volere pre-
scrivere ai letterati come fare i 
libri o ai pittori come dipinge-
re. Nomi che ieri erano trascu-
rati. perche non rientravano 
negli schemi allora in vigore, 
del realismo socialista, vengo-
no adesso onorati. Esponenti 
della cultura. nati in Roma
nia. ma divenuti celebri al
l'estero. enme lo scultore Hran-
eusi n lonesco ritrovano un 
loro posto fra le glorie nazio 
nali I film di Fellini o di An-
'onioni sono noti auli intellet-
tuali di Bucarest. talvolta 
proiettati nelle sale del cir-
cuito commerciale. I propositi 
che si enunciano sono: noi vo^ 
^liamo conoscere il meglio 
della cultura mondiale, senza 
preclusioni di sorta. Anche 
finestp tenden/e racchiudono in 
se, per quanto embrionale, 
una molla per il dibattito del
le idee. 

Durante un incontro con un 
gruppo di universitari in una 
citta di provincia abbiamo vi
sto insieme alcuni insegnanti 
e alcuni studenti. La conver
sazione e caduta per forza di 
cose su temi politici. Ebbene. 
de io dire, senza con tjuesto 
togliere nulla ai meriti dei 
professori con cui abbiamo 
parlato, che le risposte (e le 
domande) piii vivaci. piu aper-
te all 'esame critico. piu sce-
vre da reticenze, le ho ascol-
tate dagli studenti. in partico
lare uno che ci e sembrato 
estremamente sveglio e prepa-
rato. Ed egli non parlava solo 
di se stesso. ma delle discus-
sioni che ha con i suoi com-
pagni nel convitto dell'univer-
sita dove vive. In realta. lo 
stimolo a un pensiero autono 
mo viene a questi giovani da 
molte parti . Ho cercato di in-
dicarne qualcuna. Piu in ge 
nerale credo si possa dire che 
assistiamo anche in Romania 
a un fenomeno che gia abbia
mo visto in altri paesi dell'est 
socialista. Lo sviluppo econo-
mico, r i n d u s t n a l i / ' " l o n e . la 
diffusione della cultura non 
possono non avere riflessi sul
le coscietve. La crescita del 
paese e sempre qualcosa di 
globale. anche se non privo di 
squilibri. Intermeativi e pro
blemi nuovi nascono qui. Pri
ma o poi tutti i paesi e tutti 
i partiti si trovano a doverli 
affrontarc. 

Giuseppe Boffa 

(I precedent! articoli sono 
stnti pubbheati nei giorni 26 
e 3fi aluQtin e ft luplin). 

Una nuova collana dagrl 

EDITORIRIUNITI 

Biblioteca 
di storia 

I grandi moment i della 
nostra storia. Dalla rivolu-
zione francesc alia forma-
zione degli Stati nazionali , 
dalla nascita del socialismo 
alia prima guerra mondia le , 
dalla rivoluzione di o t t o b r e 
aU'esjecrienza sovietica, dal 
fascismo all ' l i i t lerismo, dal
la guerra di Spagna all 'ult i-
m o confl i t to. 

•laiwrcct •) >!D»IJ 

Giovanni Fa t to r i : « La battagl ia di Custoza » (1 880). La celebre tela e esposta nell 'ala ottocenlescn della Galleria Nazionale d 'Arte Moderna in Rom 

Cento anni dopo per la prima volta in italiano 

La battaglia di Custoza 
vista da Federico Engels 

L'articolo e uno dei cinque che il grande rivoluzionario pubblico sul "Man
chester Guardian» sulla terza guerra per l'indipendenza italiana 

QUESTO articolo sulla battaglia di Custoza fa parte di una sertc 
di cinque articoP che Friedrich Engels pubblic6 sul « Man
chester Guardian » dal 20 glugno al 6 lugtio 1866 a proposito del.e 

operazioni mil i tar i della guerra tra I'ltalia e la Prussia dn una 
parte e I'Austria daH'altra. Engels, emigrato in Inghilterra dopo 
la sconntta della rivoluzione tedesca del 1848 49, alia fine del 1850 
aveva preso la sua residenza a Manchester dove lavorava per conto 
dell'industria palerna. Questa sua collaborazione al « Manchester 
Guardian >, In quel momento organo della tendenza della borghesia 
ingiese favorevole al llberlsmo economico, e una testlmonianza 
anche dei molteplic! legami che egli manteneva nella citta ingiese 
dove aveva scelto la sua resldenza. In occasione del centenario 
della guerra del 1866 e sembrato interessante fare conoscere que
sto articolo che fino ad oggi non era mai stato tradotto in italiano: 
un articolo scritto «a caldo», a due-tre giorni di distanza dalla 
battaglia, quando le notlzie filtrate aftraverso i dispacci dei due 
paesi belligerantl erano ancora Incerte e contraddittorie, ma 
che proprio in questa circostanza trova uno dei molivi di mag-
giore interesse. Engels v i si rlconferma quell'appassionato cul-
tore di studi mil i tar i che era divenuto prima partecipando alia 
rivoluzione della Germania me-
rldionale del 1849 e successiva-
mente studiando I rapporti tra 
politica e guerra, i progressl del 
la scienza militare o seguendo 
accuratamente le guerre combat-
lute nei quindici anni seguenti, 
dalla guerra di Crimea alia cam 
pagna d'ltal ia del 1859 alia guer
ra civile amcricana. In modo 
particolare questo articolo, tanto 
nella ricostruzione della battaglia 
quanto nel giudizio conclusivo sul-
I'esercito italiano, riflelte I'atten-
zione con la quale Engels aveva 
seguito e descritto net 1859-60 le 
campagne mil i tar i per la libera-
zione dell ' l tal ia. Si vedano in pro
posito gli articoli raccolti nel 
volume Karl Marx Friedrich En
gels, Sul Risorfiimento italiano. 
Roma, Editori Riuniti, 1959. 

EmeStO R a g i o n i e r i Federico Engels 

La prima grande battaglia 
non e stata combattuta in Boe-
mia. ma in Italia, e il Quadri-
latero ha dato ancora una \ol-
ta agli Italiani una lezione di 
strategia. La solidita di questa 
celebre posizione. come quclla 
di tutte le posizioni fortificate 
di una qualche importanza, non 
sta tanto nella grande forza 
difensiva delle sue quattro for-
tezze, ma piuttosto nel fatto 
che essa si trova in un territo-
rio che. dal punto di vista mi
litare. possicde determinate 
caratteristiche. L'attaccante. 
infatti. e quasi sempre indot-
to. se non addirittura co=trctto. 
a di \ idere le sue for7e e ad at-
taccare in due punti diversi. 
mentre il difensore puo lancia-
re Ie sue forze riunite contro 
una delle colonne che muovo 
no all 'attacco. battrrla con la 
superiorita numerica e volsrersi 

U. MURSIA&C. EDITORE 

Una nuova grande collana 

La vera "economica" da libreria 

Volumi di KJJYJ pagint 

rilegati in balacron azzurro 

con imprtssioni in oro 

Lire 2.000 
Sono usciti: 

ANTON CECHOV 
Racconti e teatro 
A CVRA DI ER1DANO BAZ7AREII! 

GUSTAVE FLAUBERT 
Romanzi e racconti 
A CURA DI CARLO BO 

U. MURSIA&C. -MILANO 

poi contro 1'aJtra. L'ciercito ita
liano ha commesso questo er-
rore. Mentre il Re con 11 divi
sion! stava fermo al Mincio. 
Cialdini con 5 dhisioni si tro-
vava lungo il corso inferiore 
del Po. presso Ponte I^igoscu-
ro e Polesella. Una flivisione 
italiana e composta di 17 bat-
taglioni di 700 uomini ciascu
no- di conseguenza Vittorio 
Emanuele doveva avere con 
la cavalleria e 1'artiglieria al
meno 120 o 125 mila uomini. e 
Cialdini circa la meta. Men
tre il Re il 23 giugno passava 
il Mincio. Cialdini doveva at-
t r a \e r sa re il cor«o inferiore 
del Po v operare alle sp.ille 
degli Austriaci: ma finora non 
e giunta alcuna notizia atten 
dihile sp quest'ultima manovra 
sia stata e^ecuita In osni ca
so i 60 nvla uomini la cui pre-
senza avrrbbe jvituto essere 
drcisiva la scoria domenica a 
Custoza. e tensjmilmente lo 
sarebbe stata. dirficilmcnte 
a \ ranno ottenuto un vantaeaio 
che abbia potuto controbilan-
ciare la 5confitta in una crande 
battaglia. 

II lago di Garda giace fra 
j due contrafforti delle Alpi che 
! a Sud di esso formano due al-
[ ture. fra le quali il Mincio si 
; apre la strada \orso Ie Iagu-
! ne rli Mantova. Tutte e dun 
j le alture cosfitui«cono delle 
! inline pnsmoni militari: dai 
! loro perd' i mrridionah -i puo 
i .ihbrarcinrf con lo sguardo la 
' pianura lomnarda r h si puo 
i dom'nare p< r il raegio d'^zio ! 

ne dei canroni Que^te rdture J 
^oiio lien eonosemte nella ^to j 
n a militare L'altura ocriden I 
tale, fra Pc-rhiera e Ixmafo. t 
fu teatro delle hattaglic di Ca-
stiglione e di I»nato nel 17% 
e della battjelia di 5y>lferinn 
nel iai9: q':ella orientale. fra 
Peschiera e Verona, fu onnte 
sa Der tre ?-orrii nel 184ft: rd 
anrhe la battasrha della senrsa 
domrnica <:i e s^olta nel me-
de=imo luoso 

L'altura orientale diVrada da 
una parte eiii verso il Mincio 
e citinee fino a Valegeio \*er;o 

j la pianura- l'altra desrrive un 
i lunco arcn a Sud E«t verso 
I l '^diee e lo rnsreiuntre p r r s ^ 
1 Rus<olrngo Quest'ultimo lato 

e diviso da N'ord a Sud in 
due parti approssimattvamente 
uguali da una profonda gola. 
lungo la quale scorre 11 torren 
te Tione. I'n esrrcito che «i 
av\icini dal Mincio de \e dun-

que prima di tutto conquistare 
il passaggio sul fiume. e subi 
to dopo sara di nuovo tratti ' 
nuto da questa gola. SuU'orln 
del declivio in direzione della 
pianura e ad Est della gola si 
trovano i seguenti villaggi: piu 
lontano a Sud Custoza, e a Nord. 
piu oltre. Sommacampagna, 
Sona e Santa Giustina. La li-
nea ferroviaria che va da Pe
schiera a Verona passa fra i 
monti vicino a Sommacampa
gna e incrocia la strada presso 
Sona. 

Nel 1848. dopo che i Piemon-
tesi ebbero conquistato Peschie
ra . assediarono Mantova. ed 
estesero il fronte del loro eser-
cito di la fino a Rivoli sul la-
go di Garda, mentre il loro 
centro occupava i monti sud 
detti. II 23 Iuglio Radetzky 
mosse in avanti da Verona con 
sette Brigate, sfondo nel cen
tro questa linea eccessivamen-
te estesa e si impadroni dei 
monti dal suo versante. II 24 
e il 25 i Piemontesi cercarono 
di riconquistare la posizione. 
ma furono definitivamente bat-
tuti il 25 e si ritirarono subito 
oltre Milano. al di la del Ti-
cino. Questa prima battaglia di 
Custoza decise la campacna 
del 1848. 

I dispacci del Quartier Gene-
rale italiano sulla battaglia 
della scorsa domenica sono 
piuttosto contraddittori. ma non 
appena consultiamo anche i 
dispacci della parte a w e r s a . 
abbiamo una immagine abba-
stan/a chiara delle circostanze 
in cui la battaglia si s\olse. 
Vittorio Emanuele voleva far 
occupare dal suo I Corpo d'Ar-
mata (Generale Durando. 4 
Divisioni o 68 Battaglioni) una 
posizione fra Peschiera e Ve
rona. per coprire un eventuale 
assedio di Peschiera. Questa 
posizione naturalmente doveva 
essere Sona e Sommacampa
gna. II II Corpo d'Armata (Ge
nerale Cucchiari. 3 Divisioni o 
51 Battaglioni) e il m (Gene-
rale Delia Rocca. di for?a pa
ri al secondo) dovevano en-
trambi t r a \ e r s a r e il Mincio 
contemporaneamentc per ropri-
re Ie operazioni del I Corpo II 
I Corpo de \e aver passato il 
fiume nelle vicinanze o a Sud 
di Sahonze e «ubito cs.sersi di 
retto ver^o i monti; il II e jl 

III <cmbra che abbiano passa
to il fiume presto Valeggio e 
presso Goito e siano poi a\an-
zati nella pianura Cio accade 
\ a sahato 23 giugno \j\ Bri 
gata austriara Pulz. che costi-
tuiva 1'avanguardia sul Mincio. 
sj ritirava lentamente ver<=o 
Verona: poi la domenica. nel-
ranniversario di Solferino. l'in-
tero esrrcicto austriaco usciva 
da Verona e <i «pineeva con^o 
l 'av\rrs.irio Srmhra che rs«o 
sia giunto ancora in tempo por 
occupare prima degli Italiani le 
alture di Sona e Sommacampa 
gna e il \ tTsante orientale del 
la gola del Tione Quindi la 
battacha do\rebbe es^rr=i acco 
sa prsncipalmente per il pa* 
saggio a t tnuer^o la sola T due 
corpi che a\anzavano nclla pia 
nura ver^o le est^emita meri 
dionali dei monti poterono ope 
rare di concerto col I Coroo 
italiano. e cosi Custoza cadde 
nelle loro mani GH Italiani 
avan7avano a poco a poro nel 
la pianura sempre verso Vero
na, per assalire gli Austriaci 
sui fianchi e alle ^palle: que 
sti spinsero contro di loro le 
pmprie tnippe. Di ennseguen 
za i due pserriti che rispettiva 
mente erano orientati vcr«o 
Est e verso Chest, si trovaro 
no con le Imee del fronte spo 
state, per a \ e r niotato di un 
angolo retto: gli Austriaci ave 
vano ora il fronte onentato a 
Sud e gli Italiani a Nord Poi 
che i monti. a partire da^ Cu
stoza. si ritirano verso Nord-
Est. questo mo\imento aggi 

Luchino Viscont i : una inquadratura dei preparat iv i della batta
gl ia di Custoza nel f i lm « Senso » tratto dalla omonima novella 
di Camil lo Boito 

rante del II e del III Corpo de
gli Italiani non pote subito pro-
durrc l ^uoi etfetti sulla poM-
7ione del I Corpo sullp alture. 
[)erche questo mo\ imonto nnn 
axrebbe potuto essere troppo 
cstf-o sen/a pericolo pi r le 
truppe che compivano la ma 
novra di aggiramento P e n io 
^embra che gli Austrian ab 
biano impeifnatn rnntro il II e 
il III Corpo una quantita di 
truppe sufliciente per rnmpere 
il loro primo assalto. mtn t re 
lanciavano ogni uomo di«poni-
bile contro il T Corpo e. urazie 
alia superiorita numeri ta . lo 
battevann El)bi ro pieno sue-
ces«o: il I Corpo dopo dispera 
ta battacha fu respinto. e alia 
fine gli Austriaci espusinarono 
CusU)7a. Percio l'ala de«-tra 
degli Italiani. ihe a \ e \ a avan 
7ato ver co Est e ver^o Nord 
Est, de \ e essere stata messa 
in s r n o pericolo; si eiunse co-i 
a una nuo\a battaaha \icino 
a! \ illaggio pre<==o il quale pro 
babilmente fu ristabilito il per 
duto cnllegamento. e la fu fcr 
mata l 'a\anzata austriaca da 
Custoza. Tuttavia la lorahta 
resto nelle loro mani e sempre 
nella stessa notte gli Italiani 
dovettero ritirar^i al di la del 
Mincio 

Questo schi770 della battaglia 
non \uol essere una descrizior.e 
storica: per questa noi man 
chiamo ancora di molti parti-
tolari nccessari: e soltanto un 
t rn t a tno . carta alia mano e con 
qualrhe romrftrnza di co^e 
mihtan di mr t t r r d'acrordo 
I un<) con l'altro i d i \ r rs i di 
spacci sulla bat taaha. E se i 
dispacci ^ono ~tati entro ctr t i 
I miti ven t i rn e compMi. al 
lora posiiamo esser certi che 
il quadrn comples<.no della bat
taglia non si disco«tera molto 
dal \ c ro 

Gli Austriaci persero circa 
$b0 prigionien cli Italiani cir
ca 2<")00 e alcuni cannoni Cio 
dimo-tra che la bat tacha e sta
ta una <=confitta. ma non una 
catastrofe. I-e for7e devono es
sere <=tate mu o mcr.o pari, seb 
bene assai veri-imilmente gli 
Austriaci do \e \ano a \ e r e sul 
camno di battaglia un numero 
di tnippe inferiore a quello dei 
loro a w e r s a r i Gli Italiani han
no tutti i moth i per rallegrar 
si di non essere stati gettati 
pel Mincio La posizione del I 
corpo. che stava fra questo fiu
me e la gola in una striceia 
larga da due a quattro miglia 
e che a \eva avuto contro di se. 
un nomieo suneriore. a \eva 
corso un pericolo considerevo 

le. V\i indubbiamente un erro 
re quello di imiare le for/e 
principah nella pianura, men 
tre le alture dominanti, punti 
decisivi. furono tra'-curate. Ma 
Terrore piu grande Io si com 
mi<=e. come abbiamo gia detto, 
quando si divide I'esercito. si 
la^cio Cialdini con 00 mila uo 
mini lungo il baw> Po e si 
at tarco solo ron il nmanente 
Cialdini avrebbe contribuito a 
una vittoria di fronte a Vero 
na .e poi. dopo la nt irata verso 
il ba^so Po. avrebbe potuto 
molto piii facilmrnte passare 
il fiume. se d a w e r o era neces
sario. e portare a termine a 
qualsiasi pre7zo questa mano 
vra combinata. Per il momen
to srmbra che sia re^tato nel-
lo stes=o po^to del primo gior-
no, e do\T«i ^contrarsi ora con 
fnr7e piu forti t he in preceden-
7a Gli Italiani dmrebbcro 
aver d p i t o frattanto che «ta 
loro di fronte un av\crsar io 
f«tri mamf rite o^tmato Presso 
Solfennn Benrdik con 2f, mila 
Austrian tf nne in «cacco tutto 
I'esercito piem^ntese di doppia 
fnrza per un ginrno intero. fin-
che in secuito alia «confitta 
che J'altro Corpo a \ e \ a rice-
\iitn dai Francesi . ebbe 1'ordi-
ne di ritirarsi L'esercito pie-
montese di allora era conside-
rrvolmente migliore dell'attuale 
esercito italiano: era meglio 
istruito. piu omogeneo e di-
«poneva di ufficiali migliori. 
L'esercito attuale e stato pri
ma di tutto p r rp i ra to in poco 
tempo e ^offre naturalmente di 
'utti i difetti dai quali e af-
f< tto un esercito del eenere. 
L'e=errito austriaco attuale su-
r^ra in\ rce di molto quello del 
1&7* L'entusia-mo nazionale e 
una co^a ecceller.te e stimo-
Innte. ma ?e non r accoppiato 
con la di^cplina e 1'organizza-
7i'one. soltanto con esv> non si 
puo vincere una battaplia Per-
-Jno i * Mille > di Garibaldi 
non erano semplicemente una 
cchicra di entusiasti; erano 
cenfe adde*trata che nel 1859 
ave\a imparato ad obbedire aeli 
ordini e ad affrortare il fuoco 
Resta da snernre che lo Stato 
Magjriore deH'F=ercifo italia
no nel suo proprio interesse si 
astentra da oporarioni sconsi-
derate contro un esercito che. 
?>nchc so nTirrcr '^mpntp infe 
riore e n< l̂la so«tanza '•nperio 
re a qiiello italiano. e oer di 
piu ha in mano una delle posi
zioni strateciche piu forti di 
Europa 

(dal c Manchester Guar* 
dlan » del 21 giugno 1 IM) 
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D.iII.i guerra in Marocco 
alia inst .uirazionc del regi
m e di Franco , una s tor ia 
bistematica della Spagna 
con t cmpon inea cons idera ta 
in tu t t i i suoi aspct t i socia-
li, economici . pol i t ici , milt* 
tar i . 
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Lo sfondo polit ico e d ip lo 
mat ico . o l t re che mi l i ta re . 
e n t r o cui il confl i t to si d e 
t e rmino e si svolsc. Una si 
cura r icostruzione dei con-
trast i interni di popoli r 
Stat i nel loro c o n t e n u t o di 
cl.isse, 
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DALLA BASTIGLIA 
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Un brillantc c suggestiv© 
studio della grande rivolu
zione - attraverso I'analisi 
della composizionc sociale 
delle masse che ne furono 
protagoniste. Una luce 
nuova sui' movimenti po-
polari svoltisi a Parigi pri
ma e durante la rivoluzio
ne franccsc. 
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