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ARTI FIGURATIVE 

56 ARTIST! MERIDIONALI IN UNA MOSTRA 

ALLA FEDERAZIONE COMUNISTA Dl NAPOLI 

«Per un impegno 
di classe» 

Un dibattito con Kli artisti espositori o col 
pubblico. tonulo clai (.ornpiiKni Miiuri/io Va-
lenzi e Antoniu Del Guerno o da chi scri \e 
questa nota, ha cliiuso niorni fa, a Napoli. 
un'intorcssante mostra ospitata nei locali del-
la Federa/.ione Cumunista. 

La mostra. cbe senna un'importante ri-
presa del dialo^o diretto fra il Partito e le 
forze artistiche attive a Napoli, 6 la prima 
di una serif di manifest.izioni dedicate ad 
aspetti e problemi dell'arte contemporanea 
in Italia, eon particolare atten/ione per il 
lavoro dei ginwini. Dal dibattito. che ci HURU 
riamo sia ancli'csso il primo di una serie di 
stabili e orRaiiiclic rela/nuii eon la cultura 
artistica napoletana, r einersa con for/a tut-
la I'iinportanza di una dscussione sullo stato 
e sulle prospc tt i \c dell 'ailo attuale, dclle 
esperien/e neo avanRii.irdt.sticlie in paitico 
lare, che awcnRa fuori delle ahiludinane 
sedi controllate. in un modo o nell'altro, dal 
mercato d'arte. e che avvengn anche in so 
stittizione di quelle strutture d'una vita arti-
stica davvero moderna che mancano o sono 
assai carcnti. 

La mostra « Proposta '65 • Rassegna Docu-
mento d'arte nuova » e stata orRanizzata e 
proposta da LuiRi Castellano ( L w a ) . convj 
«un'operaziono culturale di massa. attra-
verso un'analisi a tutti i livelli del rapporto 
articolato con la .societa che pon»a anche 
RII artisti al centro delle initiative e delle 
lotte ». Sono tinquantasci Rli autori. Tra i 
quali particolarmente numerosi i Riovani: 
Altamura. Biasi, Hoenzi, Horrelli A.. Bran 
caccio IL. Rrancato. BUL'M, Buonoconto. 
Caiati, Carchietti. Caruso. Ciancia, Cilento, 
Conzo. D'Auria. Davide, De Falco, Del Pez-
zo. Del Vecchio, Desiato, De Siena, Di Bel-
lo. Diodato. Ferrara , FerriRno. Fortina. 
Franco, Fusaro. Galbiati. Laudisio, Limato 
la. Listn. Luca. Maione. Maraniello. Marino. 
Marquez, Matarese, Minieri. Morelli. Otta 
iano. Pahi. Paladino. Palumho. Pappa. Pedi 
cini. Persico. Pezzato. Rubino. Ruotolo. Sal 
zano, Scolavino. Silvcstro. Steranucci. Tra-
pani e VernaRlia. 

Parlare esaurientemcnte di una mostra co-
si vasta ed eterogenea in un breve articolo 
u cosa impossibile: sia l'apprezzamento piu 
sicuro sia la critica piu severa potrebbcro 
risultare di una sommarieta assai doforman-
te. Ad csempio. quando diciamo che la parte 
piu interessante della mostra. a parte lo 
presenze di artisti ben noti. ci e sembrata 
quella occupata dai pittori di racconto e di 
montaRRio — un'area di ricerche plastiche 
che potrobbe essere esemplificata dai nomi 
dei Riovani Maraniello. Cilento. Rubino e 
Trapani —, sentiamo che la nostra scclta 
di gusto non solo fa torto al lavoro di tanti 
altri. ma e sommaria. Cosi parimenti, quando 
affermiamo che la parte piu caduca e scon-
tata della mostra ci e sembrata quella occu
pata da queflli autori che combinano mate-
riali con sbriRativo manierismo, a volte co
me riscattato da un non so d ie di « natura-
listico » e di « napoletano ». nei « combines » 
di Pappa ad esempio: manierismo che con 
troppo facile disinvoltura usa modi derivati 
dalla « Pop Art > nord-americana e dal co-
siddetto « nouveau realisme » francese. 

Questa « Proposta 'G6 » e u n primo « cen-
simento > di forze che ha il valore di met-
tere in luce alcuni aspetti della situazione 
artistica napoletana proprio portando in pri
mo piano i dislivelli di informazione e di 
cultura, la coesistenza di valori locali e 
cosmopoliti. di impegno e di giuoco. Impor-
tante ora sarebbe scendcre sempre piu con-

cretamente cd esattamente. con altre initia
tive, all 'accertamento sereno e critico di 
correnti. Riuppi e personality Una \isione 
che, a nostro avviso, non potra che t rar re 
grande giovamento dal fatto d'essere pro 
posta in una scde di Partito E non e super-
fluo ricordare che molte delle conquiste pla
stiche capitali dell'avanguardia storica av-
vennero in stretto legame teorico e operativo 
con il movimento operaio, con la rivoluzione 
socialista e nel suo momento « distruttivo » 
e nel suo momento costruttivo di valori nuo-
vi An/i. 6 nostro convincimento che la vali
dity e la durability di molte esperienze delle 
neo avanguardie possano e debbauo oggi 
rssere \crificate in un concrcto impegno 
opcrativo ri\oluziouario 

Quando. nel catalogo. Luca scrive. Ira 
I'altro. che la rassegna sostanzialmente * ... 6 
nata con la certez/a di poler enntribuire in 
modo determinante ad una " unita di base 
della cultura " e chiede inoltre a chiunque 
abbia un mmimo interesse in tal senso di 
lottare con noi per " accelerare la gesta-
zione di un rilancio dell'impegno di classe " 
prima ancora che di categoria ». fa due af-
fermazioni di un impegno intellettuale dav
vero arduo e risolutivo. Non e impegno faci
le a prendersi e a mantenersi. soprattutto in 
maniera che inlormi di se il « fare » plastico; 
e pero di certo un impegno che puo liberare 
encrgie crcatrici impensate e < ripulire * la 
strada dell 'arte di tanti. troppi. enmpiaci 
menti spettacolari. ludici. 

Non e naturalmente imprgno che riguardi 
i soli artisti del Mezzogiorno attivi a Napoli 
Comunque 6 proprio su un impegno di que-
sto tipo che si potra qualificare anche il la
voro degli artisti che lianno aderito a « Pro 
posta 'G6». perche crediamo che 1'avvenire 
sia di un'arte della necessita e non di un'ar 
te del superfluo. di un'arte ludica. 

E puo essere proprio tale impegno a scio 
gliere positivamente il groviglio. ora com 
plesso ora soltanto complicato. di stilemi di 
un ecclettismo neo avanguardistico di cui cosi 
numerosi autori. legati in divcrsa misur.i 
alle neo avanguardie del Nord d'ltalia. in 
questa rassegna mostrano di servirsi col 
convincimento d'essere non soltanto infor 
mati ma davvero moderni. 

Per questi motivi anche. oltre che per 
aver colmato il vuoto e l'assenza delle strut 
ture artistiche cittadine. I'iniziativa della Fe 
derazione Comunista Napoletana si e rive-
lata vitale e preziosa. C'e. anzi. da augurarsi 
che altre federazioni facciano qualcosa del 
genere: una grande rassegna che annual-
mente coronasse tutte le iniziative locali 
sarebbe un fatto davvero nuovo. capace di 
sostanziali rotture. nel panorama della vita 
artistica italiana. A nostro giudizio il Partito 
puo fare molto sia come organizzatore nuovo 
sia creando lepami stabili e organici con gli 
artisti. E sentiamo anche che la funzione di 
chi fa cronaca e critica d'arte non possa con-
sistere. in un quadro come questo, nel pure 
giudizio di gusto e di valore dato come se il 
cronista e il critico fossero del tutto estra-
nei al processo nonche investiti di sovranna-
turali poteri di cernita e di giudizio. E ' no
stra pcrsonale opinione che la critica d'arte 
militante. pur senza prevaricare il lavoro 
degli artisti e strumentalizzarlo a fini di po-
tere. possa percorrere parecchia strada a 
fianco degli artisti. dividendo esperienze e 
idee, senza minimamente abriicare alia pro
pria necessaria autonomia di conoscenza e 
di giudizio. 

da. mi. 

STORIA POUTICA IDEOLOGIA 

Nuovi documenti americani sulle manovre 
di Vittorio Emanuele III dopo l'8 settembre 

Un esercito polverizzato 
che non pote combattere 

Una «lezione di democrazia » di Eisenhower a Badoalio 

J 

Subito dopo 18 Settembre i 
tre quarti del territorio italiana 
vennero occupati dalle truppe 
tcdesche. ma soltanto dopo ol 
tre un mese il governo italiano 
si decise a dichiarare la gucr-
ra alia Gcrmania. Questo in 
enmprensibile ritardn fu deli 
beratamente provocatn dalln 
rolnnta di Vittorio Kmnnue. 
le III che, con ogni mezzo, si 
oppose al riconnschnento dello 
stato di querra esponendo cosi 
I cotnbattenti italiani alle piit 
feroci rappresaplie naziste ed 
aggravando i gift difficili rap-
porti con gli alleati. 

La documentazione di questo 
gravissimo fatto. sinora poco 
noto. e offerta al di la di ogni 
ragionevole dubbio dalla recen 
le pubblicazione di un impor 
tante aruppo di documenti. so. 
prattutta di fnnte americana. 
die Mnrio Toscmio riporta nel 
suo sagaio Dal 2."> Luglio all'R 
Sellembre (Ed Le Monnier. 
pag. 2.TI. L 1.G0O) 

L'episndio si collega logica 
menle all'atteggiamento del re 
e degli alti comnndi prima e 
dopo rannuncio dpll'armistizio. 
Prima, quando il grossoJano 
dopvio gioco tra tedeschi e al
leati condusse I'ltalia sull'orlo 
della rovina. Pot. quando il re. 
Badoglio. Ambrosio. Roatta e la 
maqqior parte dei generali si 
preoccunnrono soltanto di scap-
pare a Pescara e. per non ir 
ritare i naz'sti. bloccarono / 'or . 
dinp di resistenza (la (nmosa 
v memoria 44 ») e addiritttira 
limitarono i contrattnechi delle 
nostre fmvpe assalite dalla 
Webrmacht 

Questo vero e proprio atto di 
tradimento. oltre a provocare 
la dissoluzione dell''esercito ita
liano e la perdita di innumere-
voli vite. lascia sbalorditi e 
perplessi gli alleati. Eisenho-
u-er. il 10 settembre invia a 
Badoglio un energico telegram-
ma invitandolo a muoi-ersi ri-
solutamente. Ma solo due gtor-
ni dopo. quando il re e U suo 
entourage arrivano salvi a 
Brindisi. Vord'me di resistenza 
viene diramato a un * esercito 
ormai palrerizzata». Da que 
sto momento Vopposizione di 
Vittorio Emanuele a schierarsi 
apertamente nel campo delle 
democrazie diventa un fatto po
litico di primaria importanza. 

Due settimane dopo Varrira 
a Brindisi, esattamente il 26 
settembre. il sovrano convoca 
il rapnresentante alleato, gene-
rale MacFarlane. e gli illustra 
sotto tutti gli aspetti la propria 
rolonta. In primo luogo il re si 
oppone ad una immediala di 
chiarazione di guerra alia 

Badoglio a Brindisi con il generate Roatta, nel 1943. 

Germania perche, dice, I'atto 
sarebbe incostituzionale senza 
I'approvazione di un governo 
regnlarmente costituito e in 
scdiato nella capitate. Secon-
do: niente votazioni sulla for 
ma istituzionale: zSarebbe mol 
to pericoloso — afferma — la-
sciare senza riserve nelle ma-
ni del popolo la scelta del go
verno dopo la guerra ». Terzo: 
i titoli di Re d'Albania e di 
lmperatore d'Etiopia non ver-
ranno piu usati nella firma de
gli alti ma il toro abbandono 
e rinviato al futuro parlamen-
to. Quarto: fino a quando gli 
alleati continueranno ad impor-
gli Badoglio come capo del go
verno? Quinto: Grandi dovreb-
be essere autorizzato a tornare 
in Italia per assumere il por. 
tafoglio degli Esteri. 

Questi cinque punti rientrano 
— come e ovvio — in un unico 
disegno politico. Vittorio Ema 
nuele vuol soffra-re la corona 
al giudizio del Paese. Per cid 
tutto deve restore immutato. 
compresi gli assurdi titoli im-
periali. omessi ma non rinun 
ciati. 11 re (con sincero rincrc-
scimento) si e liberalo di Mus 
solini quando questi e diveti-
tato piit pericoloso che utile. 
ma non ha abbandonato il di
segno di conservare la sostan-
za del fascismo rivulito delle 
forme esteriori e del sccondo 
Maresciallo dell'Impcra. Per 
questo insiste e continuera ad 

insistere, trincerandosi dictro 
un'interpretazionc burocratica 
delle norme costituzionali. sul
la continuita gouernalivu pri
ma e dopo il 25 luglio Le 
dimissioni di Mussolini SOVD. 
per lui. un atto narmale pro 
vocato dal voto del Gran Con 
siglio Cosicche proseguendo 
nella finzione parlamentare, 
tocca ora a Grandi (capo del-
Vopposizione che ha roresc'uito 
il governo) formare la miova 
maggioranza. 

In questo disegno che tra-
sforma il Gran Consiglio del 
Fascism0 in un libero parla 
mento di tipo inglese appare 
manifesta la piccolo mentalita 
leguleia di Vittorio Emanuele. 
La costituzione. sinora disprez-
zata, viene richiamala per giu-
stificare una nuova violazione 
della vnlanta nazionale che ha 
ripudiato il fascismo e per ri 
costituire un governo che sia 
la continuazione del regime 
caduto. Di consegtienza. il re 
vuole richiamare al potere un 
uomo come Grandi a cut si 
collegheranno i fascisti rima-
sti fedeli alia monorchia e. 
nello stesso tempo, vuole libe 
rarsi di Badoglio. inviso a co-
storo in quanta strumento per 
la caduta di Mussolini e per 
la firma dell'armislizio. 

11 rifiulo di dichiarare guer
ra alia Germania corona que
sto edificio: sia per ragioni 
di continuita politico da a/-

URBANISTICA 

L'ltalia e priva di verde e di strutture adeguate ai bisogni infantili 

I RAGAZZI GIOCANO IN GABBIA 
Una trasmissione televisiva e un'inchiesta Doxa - L'esempio di Amsterdam • L'esperienza dei Parchi Robinson - Che cosa si fa nelle nostre citta? 

Chi ha visto una rccente tra-
UTUSstone televisiva dedicata ai 
giocattoli. avra mrtato che I bam 
bini e i ragazzi che con essi 
giocano sono stati mostrati qua
si sempre in amb enn chiusi. 
Mai. se ben ricordiamo. che s;a-
no stati fatti vexlere ra^azzi im 
pegnati su un prato col c.ocat-
to!o piu alia mcxta. il palione del 

calcic. 
Puo darsi che si sia traltalo <li 

unomiss one :mo:orc:aria. o che 
invece il r c . ^ a abbia £;ih1:cato 
convemente non to„vare un argo 
mento. che lavrebbe po '^to s<il 
t«rreno del verde per d g.oco. 
E* stata una trasm;s5:one d; im
pegno, e non si e qui per criti-
carla: si vuol dire >empl:cemen-
te che ci ha ricordato, con quella 
omissione, il dramma dei oostn 
ragazzi. che non di>poncono qua
si mai del verde per la ricrea-
zione e il a.oco nel tempo libero 

t Dove .e;ocano l vo*tr. ra=;az-
ri? > e stato chieMo dalla Doxa 
a famislie scelte col cr:ter:o 
deH'indainne cammpone. aventi 
flgli in eta non supermrc ai 15 
anni. I nsultati sono cosi s n;e-
tizzati dal Dirottore della stessa 
Doxa: « D 3ST> Hei geniton m-
terpeHati affermano che i loro 
fifth" giocano in casa: il 40% in-
dicano cortili. il 14% terreni aper-
ti, e solo il A% parchi o giardmi 
pubblici. Nei comuni con popo-
lazionc superiore ai 100 mila abi-
tanti la percentuale relativa ai 
ragazzi che gooano in casa sale 
al 41% Se pen$iamo a quelli che 
sono i cortili delle grandi citta 
e alle dimension! medie di un 
appartamento. ci rendiamo vera-
mente conto che per la maggior 
parte dei ragazzi italiani l pro-
irressi tecnici e il cosiddetto au-
mento del reddito nazionale pro-
capite hanno avuto probabilmen-
tc conseguenze negative... La 
preoccupazione per questo stato 
41 cos« * assai viva tra le fami-

gl e: infatti oltre l'fM% di esse 
vorrebbero che il permesio di 
ca>!ruzione vc^iisse concesso solo 
a condiz;one che le imprese edili 
si impeilnassero a costruire. vi-
C;no ai nuovi edifici. g ard:ni e 
cimp: da goco per raiazzi ». 

U Cormtaio italiano por i! gio
co infantile nre;entamio una n 
cerca b.bl.ojraf ca sul * 2.«>co e 
il lavoro nella vita dei fanc.ul 
!o *, d-.chiara che lobiettivo cne 
es-o por«e2Je «e di agevolare 
e innalzare !a comnren*;one de, 
2;oco. fenomcr.o vitale. a livedo 
culturale. pe-'Che in e^«o e la 
rad.ee per la scoperta di ogn; 
concreta t'polozia umana... > E 
c'e anche I'aspetto ig;en:co-sani-
tarto. Tutte co?e che richiedono 
le dovute attrezzature. Dalle quali 
si e ancora cost lontani che I 
familian intervistati dalla Doxa 
si son lim rati a ehledere * e;ar 
dim e campi da e:oco per ra 
jazz; ». stTiza ^tar li a preci*are 

Del resto. coTie avrebbero po 
tuto. dal roi^mento che attrezza 
tare ds quarfere per racazzi e 
bamb:ni « praticamente fco-ne <ta 
scritto neH'opera di Gh o e Cal 
zo'.ari Verde per la nMd) non 
'S'lsto^i nel nostro Paese >? 

L'ltalia con !e sue citta senza 
piu spazio per i ragazzi (non 
ch£ per gli altri. dato U posto 
preso dall'auto) si direbbe sj sia 
assunta il compito di testimonia-
re «il disordine apportato dal 
macehinismo > in ambienti dove 
l'uomo * e tormentato ». nulla es-
sendo stato predisposto «di quel 
che d nece«ario alia sua salute 
fisica e morale». Le Corbu^ier, 
nel '41. lo senveva con nTeri 
mento a molte citta del mondo 
fra cui parecchie che sono poi 
corse ai npari, come Amsterdam. 
mentre da noi si e andati conti-
nuamente peggiorando. Oggi ad 
Amsterdam «ogni societa edili-
zia deve riservare nei sud pro-
getti dl oostruzione lo spazio per 

campi d] g.-oeo. che poj U co-
mune realizza e mamiene. 11 pri
mo fu realizzato nei 1947: oggi 
ce ne sono piu di trecentocin 
quanta >. Non a caso. conclude 
Cederna nferendo questi dati. 
c d stato detto che la civilta di 
un Paese si misura dal modo con 
cui, di fronte alia complessita 
dei prob'.emi posti dal mondo mo-
demo. ai prendt * cuort • d#-

d;ca le sue cure migbori alia 
salute mentale e fisica di bam
bini e ragazzi >. 

Premessa indLspensabiie per-
che il gioco possa considerarsi 
su un piano culturale e svolger-
si in ambjentj igienicamente con-
sigliati e che esistano attrezza-
ture con i requisiti fondamentali 
indkati nella citata opera di 
Ghio • Calzolari: 1) La area da-

vor.o essere proporz:onate con 
esattezza in base al numero dei 
ragazzi serviti. 2) Devono essere 
dL>tribuite nel territorio in modo 
da rendeme immediato e facile 
I'accesso. 3) Devono consentire 
ai giovani d: incontrarsi libera-
mente ogni gor.io. al di fuori 
della fanrgl a e de'.Ia scuola. xi 
amb:enti san;. adatti a loro. sor-
vegliati da personak> 5pecial:zza-
to che non abbia esper.enza sco-
lastica. 4) Le aitrezzature. i tipi 
di campo di gioco. il giardinag-
g:o. il .i;segr,o devono rispondere 
a ben fondatj e sperimentati prin-
cipi educathi. 

« D penultimo requisito manca. 
quando si fanno tornare i ragaz
zi a scuola durante le ore bbere 
delle leziom, pur di sottrarli ai 
pencoli della strada. Con Tulti-
mo reqtristto si fa giustizia di 
quelle attrezzature consstenti in 
assembramenti di scivoli. gio^tre. 
altalene. automobiii. a volte chiu-
si in rec^iti di rete metallica. 
vere gabb.e per antropodi m agi-
13 zione ». 

Dove trovare jn Italia span 
^•r il tempo l.bero dei ragazzi 
che non siano t gabbie per an
tropodi in agitazione». per lo 
p u Situate in punti saturi di ve-
Ieni per i gas di scarico degli 
autoveicoli? L'unica esperienza 
positiva, per quanto ne sappiamo. 
e quella dei parchi-gioco Robin
son. dovuti al citato Comitato ita
liano per il gioco infantile, che 
li ha progettati in modo che i 
ragazzi si creino da se. lavoran-
do. gli strumenti del gioco. Pur-
troppo pero non sono che eece-
zlom. che le nostre autonta sono 
ancora. per questo riguardo. alle 
gabbie per antropodi. che per al-
tro sono insufficient anche quan-
titativa mente. 

Un cenno. che potrebbe indi-
care la volonta di cambiare fi-
nalmente rotta. sembra riecheg-
fiare oal testo del Programma 

1967-1JI70 per lo Sv.liippo del Ver
de a Milar>o. r.el quale si affer
ma: c Non e possible, a causa 
deila scars.ta del patnmonio esi-
ste^te. escludere (dalle aree a 
verde) i ragazzi p.u grandi. ner-
cne q icit:. .-enza un'area a loro 
de-f.nata. f.ru-cono c«>n iJ dan-
ncisi are o d;s:r.i«ere .e attrez-
zat.ire do. camp- da ^.OJO per 
bam^.ni. '.o -er.n7 on; e .e pan-
ch.ne de-tinste al r :» -o ie^r 
anziar.i... Non -i pjo r.on com 
prendere co-ne fra i &.cc e i di 
c:otto anm v: s.a un'o-uberar./a 
dj ener?:a che la v:ta in c.tta 
comprime. e vi sia un 'as^uta 
necessita p;:eok>2rea di forma-
zone di gruppi che. se non han
no a di^posizione s^azi per il 
gioco aU'aperto. f.ni scono per 
trasformare I poch; g:ard.m di-
sponibili in carr.pj i: calc.o >. 

Consegjenterrvnte « i enter, ze-
nerali che pre-=:ederanrv> alia rea-
lizzaz.one delle zone verd. sa 
ranno qjelli di qiia!.f:care .1 ver
de seeondo l'u-o >poc.f.co a! qua 
le e destmato. in modo che (do-
vunque sia po<^;b,!e) all'mterno 
della zona verde e*istano zone 
differenziate per il coco de; bam 
bini. per la ricreazione <=portiva 
dei giovani. per il ripotso delle 
persone anz.ane. Si tendera. in 
defmitiva. a una maggiore uti-
lizzazione del verde. concepito 
non solo come elemento decora-
t;vo. ma soprattutto come occa-
sione di vita comvnitana ». 

Scottati come si e stati faiora 
dall'acqua calda. si teme anche 
la fredda. che c:o^ anche le nua 
ve pro^pettive (che sarebbe sta
to opportuno precisare meglio) 
del Programma per il Verde a 
Milano restino tali, e si cont.nui 
perci6 con le gabbie per gli an
tropodi nella c.tta piu industria-
lizzata d'ltalia. 

Dario Paccino 

GASTONE MANACORDA: 

la democrazia del 

socialismo italiano 

fiatware alia continuita legale. 
sia per ragioni di decora (il 
catnbio del fronte dovrebbe 
essere accompagnato da un 
cambi0 del Comandante supre
mo che e il re), ma soprattutto 
perche la dichtarazione di 
guerra ca.stitiusce I'utiwa cun 
tropartita nelle mam del so 
rrano per contratlare il con 
senso degli alleati agli altri 
punti del suo piotjrainma e per 
rinriare il tutto sino al ricnlrn 
a Roma. Avvcnnnento questo j 
ultimo che Vittorio Emanuele 
considera decisivo. convinto 
com'e che. se riuscira ad 
istallarsi nuovamente nella sua 
capitate, nessuno ritiscird piii 
a cacciarvelo. 

Dopo aver esposto questi 
piani a MacFatlane. il re ha 
ancora la finezza di inviare a 
Malta il maresciallo Badoglio 
(che in tal modo si seredita 
di fionte agli alleati) affincite 
In difenda davanti ad Eis 
etihnwer e ad Tlesander. Di 
questa couferenza. tenutasi il 
29 settembre a bordo della 
eorazzata Nelson, passiamo 
leggere nel volume di Mario 

Toscano il verbale completo. 
Badoglio, fedele servitore del 

sovrano anche se questi tenta 
di pugnalarlo alle spalle, ne 
ripete le tesi come un gram 
mofono. Esordisce rifiutando 
la dichiarazione di guerra alia 
Germania. 

« Ma questo — rileva Else 
nhouer — in quale condizione 
metterd i soldati italiani fatti 
prigioiueri dopo I'S settem 
bre? J>. 

liisponde il gen. Ambrosio. 
dopo essersi cansultuto con gli 
altri che non han capita la 
domanda: t Sono sicuro che i 
tedeschi li cousiderano parti-
yiani ». 

Eisenhower: «Quindi passi-
bili di fucilazione >. 

Badoglio: « /Ls.solufarnenfe ». 
Eisenhower osscrva che non 

sono fatti suoi ma che, per 
dare a questi uomini una sta 
tuto legale di combattenti. sa 
rebbe <r piu conveniente per 
I'ltalia dichiarare la guerra ». 
Ma Badoglin risponde che il 
governo italiano non pud far-
lo perche tl suo potere si sten 
de su una frazione troppo pic-
cola del territorio nazionale. 
Eisenhower ribatte che la 
guerra e stata dichiarata an
che da governi che hanno per-
so tutto il territorio e insiste 
per conoscere il par ere del 
maresciallo che continua ad 
arrampicarsi sui vetri. Per 
ben tre volte Eisenhower ri 
pete la domanda e alia fine. 
come se cavasse un dente. 
strappa a Badoglio I'afferma 
zione che <• personalmente * <; 

d'accordo sulla necessita della 
dichiarazione di guerra. ma 
che spctta a Sua Maestro de 
cidere. 

Da questo penoso tnizio si 
passa alia richiesta di include-
re Grandi nel governo. Ma 
Grandi, osserva Eisenhower, e 
stato il numero due del fasci
smo! 11a rovesciato costituzio 
nalmcnte Mussolini provocando 
un voto di sfiducia del Gran 
Consiglio. risponde Badoglio. 
« Da soldato a soldato — esplo 
de Eisenhower — dirci: pren 
dete nel vostro Governo chi va 
lete. ma non dnbhiamo dimen 
tirnre di arer dictro le spalle 
dei popoli che hanno delle opt 
nioni! ». 

Dopo questa Irzinne di de 
mocrazia. il generate alleato 
chiede a Badoglio di accettare 
come mir.istro il conte Sforza. 
sincero antifascista c persona 
grata agli alleati. 11 marescial 
lo. che un minuto prima aveva 
perorato la causa di Grnvdi. ri j 
fiula la nnmhin di Sforza per \ 
che * rcpuhklicav.o * (Per inci 
so. ricnrdmmn die un mese e 
mezzo dopo il re. pur di libe-
Tarsi di Badoglio. offrira a 
Sforza di formare un nuovo go
verno ricevendone un secco ri-
fitito'.). 

Dopodichc la canferenza — la 
prima in cui l'ltalia incontra i 
suoi quasi alleati — si chiude 
su alcune battute retoriche la-
seiando negli angloamericani la 
disaslrosa impressione che la 
nuova * arnica » e tutt'altro che 
matura e fedele. Occorrera in
fatti una brusca letlera di 
Churchill (che invito a smetter-
la con queste * stupidaggini ») 
e una encrqica pressione di 
Roosevelt perchi finalmente, 
I'll ottobre. il re si rassegni a 
firmare la dichiarazione di 
guerra rescindendo cosi, co
me scrive Badoglio ad Eise
nhower. « tutt i i legami con lo 
orribile passato >. 

Ma a questa rescissione il re 
si £ fatto trascinare riluttante 
come il mulo ostinato per la 
cavezza. Tocchera ai partigiani 
del Nord e ai combattenti del 
Sud darle un senso reale, ri-
scattando Vonore che la mo
norchia ha nuovamente calpe-
stato per i suoi meschini in-
teressi. 

Rubens Tedeschi 

("emtio, piiil i . i l i i l iuriilr. ;il-
nipiiii ire iii!|>ii.»i;i/ic«ni |n>--ilii-
li per I I IKI .inlolii^ia i lmumrn-
liiri.i e ailii ',1 ili'll.i Mmi.1 m-
nuii piu clif ceiiU-ii.iii.i del M I -
riiilJNiuo iuili . inu: e in foniln 
l iaxui i i i ili ijuciie |HPIC\.« r i -
\t'luliciiic un M I I I litulii ili \ c -
ril.'t. Poli-\;i ; ICC;II I I | I . I I \ i-i, :il 
i n i t i o , i| dili.illiln ilnlli in.ii in t-
idcdln^it (i ilc'll<> foi/t- -.uci.ili-lt' 
om.iii i / / . i lo. I'olcx.i pn-\.ili'i \ i, 
•°i>iiu> lilt mini lot <-. il t iTI•—<> 
dri l l ' Icillc del niuv inicnlii <>|ic-
i.iin e |MI |MI | . I IC. I'ntev.i. inline, 
MMill.nxi riuili' <-.ii.illi'ii//.itili' 
il niiimt'iilii tlt-ll.i i i lh- - ini ic 
•'iilii-a del | if i i- i i ' i i i -• >« i,i11-I.t 
il.ili,inn .-.iill.! n-.ill.'i del p.tt'M-
|ii-r i i i i i i | i itnil i ' i l.i e pi-r imlir.i-
l"«" I f \ i i - e i m e / / i ilcll.i m'ri'"-
*>aiia ti'a-fnrm.i/iotie. .\i»n l im-
|ii:iii^t'ii'iiin (lie (J.Mime .M.iii.i-
lonl . i . nel i i i - l ini l t - la <.\u\ lirll.i 
»• rompulla Unii.i din I I I IH - I I I . I I i.i 
del siiiialNinii ilali.inii ( I ) . ali-
lii.i 'c.N I.Ho ileii-.iiiii-iili- l.i (.li
ma ipnli—i ili I . I M I I H : i . I . . . u-

iiii'iili iilliri.ili. |inliiii-i >> id. ... 
louii-i, ili-l ililiallil i.ili-l.i in 
Italia -oiio -pi ill liii-Hn mo-
ilc-lo c i iiiiiiini|iii' lair il.i non 
i i-|.cr« lii.nc in liiii.i |,i -u.i .nu-
pii ' / / i i la jirc-i-ii/.i tli'l »nriali-
•-iiiii nella Moiia d'llalia. <.>ual-
• lie fn'i pl<—il.'i piii'i Ml- i i l . i ir il 
l i l i l l ln. M- | I |H I I non lol.ili-. ilrl 
M'riiuilii c r i l r i in : r in romio <li-1 
imi\imi' i i lo npt-raiii rol pi-n-ii-. 
ru 5111-ialisla b inlalti il l i -ull . i -
ln di un pro res «t» (In- nmi piio 
lllai e*»»*U' a»-uiil(i conu- <-ron-
Itiln »• iiiTi's-ariii. .Ma r . i i i ' i r 
sri-llo riiine .!-«•• fiuiilaiiiiiilalc 
• li'lla aiilolo^ia e della l i i o - l iu -
/ io l l f il peii.-ii'in sneiali>la ' lie 
rieeiea le \ ie i le l la / ioi ie pnlili-
iM. « il peii«ii'ni nel iiimiieiilo 
rlie I> a/iiine I I . pie-ent.i il ^i au
di' \aul.ii;i:iii di slaliiliie il enl-
le-.iineiilo r im due iil i l ini di 
p i i m i p i dei ipiali liilte le l i -
lerelie ' lo i i r l ie pin rei'cnli lian-
I I I I i l i iellamenle n iinliietl.imi li
te rii'oiifennalii In valiili l . i: e<-
si'ie. rim"-, il Miriali-mo ilali.inii 
iiicimipreiiMliile n| di funri del-
la stnri.i d l l a l i a e della «ti.ria 
do| 'iieinli^mo intern.i/ioiiale. 
Ne riiuli. i im iIi*-i-or«o iiuitatio 
(lie Ira le-li e romiiieiili «i run-
da ciin molta rliiare/./a dalla 
prim.-i appari/ ione del .«iriali-
fino nella rriliea lilierale del 
ItiHor^imeulii alle propo=te r al
le .'-ulii/ioiii el.iliiirale dalle fur
ze rile al -oii.ili-.nio -i r i i l i ia-
iii.iiio per il.ire all ' ltalia u-i i la 
il.ill.i l{e-i- len/a e ilall.i *-eeiui-

• la guerra momli.ile uu a--el|o 
ileliioeraliro a ian/a l i i . 

Pnieeileiiiln nella lellura. non 
e ilillicile sror^ere il l.rinmnir 
flic .M.m.icorda 5ei:iie e vnlla a 
\ i i l la iileiilitie.i e a i ia l i / /a : e il 
r.ipporlo (ra ilemoi r.i7J.i e »oria-
li*mc». ninic que-io M e xeiiut.i 
ponemlii nrl ror>n - le--n della 
r i \oln/ ioi ie lior^he-e. e poi i o-
ine il prn»iiTi« »oii.ili-!.i italia
no In I n *\nlli> e t.iri.iiiii'nlr n-
Sollit aprritilo l.i "ir.i.l.i .iH'.i\.i:i-
7.U.1 del n:o\1i7'.i-uli> dei la\or.i-
lori. \l.ui.in>r<!.« -ie .'Moll-
ne.i in iiie.Iii r - t ' i i . i;o neil m-
Iro.lu/ione le rj . i iMit dell atlua-
lil.i ili i]iie«U iieetr.i .tll.ueli.-
r i r n n l j rl ir tinora noti -i e 
dalo un fnlo r.i»i» nell.i «Io:i.i 
nel quale il pa««.«i;i.» a! *.n-i.i-
liMiio «i «u reali/Jalo m 11:1 p.ie-
»r ili rapil. i l i ' ino .i\,«n/-.ili< ejr.n-
t r r i / / a lo ilall.i piena p j r t f i i p i -
/ionp della rla»»e oper.11.1 alia 
deniorra / i j politir.i . 11 r.ipporti" 
<leinoer.i/ia--ori.ili-uio nell i - in-
ria del n imini rn lo operai.» i l j -
liano ro in io lcr . a ben cuanlarr. 
la prriMnria. Ip origin j r In «\ i -
Iii|ipo drlla .1 \ i . i italiana al «o-
r ial i tmo ». Soltn ijueito profilo 
il la \orn di Manarnnla prr-
frnla un »a>m p profnndo in-
trrrs«e: in rpirMn >ni 'n \or -
r r i . nei «n«i noi fronl i . rhia-
rire le rapirmi del mio ron«en-

«u cciicr.de c am-lie a\ an/are 
alcuni i i iul i \ i di ilis( u--ione. 

Sunn d'.u T I I I do eon .Manaeor-
da uel i i in-i i lei.ue il •.oiiali-ino 
ilaliaiio runic u il eauipn delle 
for7c dell.i ileiuuera/ia italiana 
e non sollaiilo ionic or^ano di 
ilife-i.i di inleie--i ili ela<->c n. 
\ o l e \ o l i M I I I I I . -ullo i|iie-lo pro-
lilo, nun -oll.mio r. i - -un/ionr 
ill i|iic«l.i | i io-| iel l i \ , i del .. «n-
l iali-nio i i-oi niineiil.ile n ili I'er-
ran e di IVaeanc ma aiulie In 
I'olloc.i/ioiir di M.i / / ini alle m i -
niiii della polilieil.'i del uiovi-
lilellln opeiaio il.ili.nio |,e eoll-
l lo \e i - ie ilolli in,n ie pin e i ini
tio il i ollelliv i-iuii non li.imin 
pollllo ealleellaie ipie-l.i oliiel-
l i \ , l eonliiillila tleiiioi-i.ilie.i elm 
<ol|e«a le lolle del Hi-oiuimeii-
lo ion le lolle per il '•oci.ili-iun 
c ilic all inula le M IC r.uliei nel
la iiH'ompitila r i \n lu/ ionc liur-
du-M- c nella alleiin.i/ ioiie di 
luu^a il.it.i del i l iri l lo dei la-
Miialoii ail oi ^. ini / / .n- i in I I I I I -

• lo .lulonoiiio e a pailceipaic in 
• pi.into I.ili alle lolle polilielip. 
( lie il.i ipie-la oiiuiue il m o \ i -
nii iilo opeiaio ilaliaiio -i.i -l.ito 
ptofiiiiilanienlc -eiin.ilo e i l ie 
lo-lanle >ia •.lal.i la Mia leil-
ileii/a .ol u- i i ie il.iM'.iinliilo een-
iioinico-i in piu. i l i \o. eonie pine 
elie i lei iMia >ia -lala la pai lr 
• lei lav in aim i e delle loro oiim-
ui / /a / io i i i alle grandi Iravfor-
lli.l/ioni ileiuiK-ralielie del p.ie-
*•••. e eei In r r.uilolo'ji.i di Ma-
li.iriirilu In eoiifeima linipiila-
niente. I'ii'i iluliliio e in\eer 
i lie -i -i.i ti.ill.ilo ili una linea 
i n-tanle e a-, .ii.leiile in eorri-
-|ioii.|.-ii/.i i ni ipoiiienli ili * \ o l -
la ilill.i -h.ri.i del |.,ie-.- e del 
-in i.ili-tiiu iiili-rii.i/ioii.ile ipi.i'l-

• In i ri.nii-tiiiti il. Il.i ilemorra-
/ ia lenile\ .inn ail oltnp.i- - . i ie in 
v.iiia e i | i \ei-a itiiMira i l i inil i 
•lella deinoi i.i/ia lini^lie-e in 
It.ili.I -lot ii .iniiiite il.it.i 

\ iul iea < it-la li--.i"> in leiii i iui 
p ie i i - i , nel I O I - O del ililiatliln 
p.ul.imeiit.iie -ui deeieli l i l ie i l i -
eiili di IN-lloiiv il -iiMiilie.ilo 
del fallo elie la dife'a dei i l i i i l -
li di lilierla p.i--.i--e dalla Imr-
^lie-ia. «'|ie li n i rva li—.ili nel
la IC^KC ccnerale di-lln Slain 
ilaliaiio. m i l e m.ini delle fo i /e 
• lemoiT.llirlie e -oei.ili-le elir 
alia foml.i/ioiie ili ipielli. "-lain 
eiailo rim.i-le e-lrauee M i. p 
Hull Mtlll .1 piopo-ito ilell.l ipie-
-lione ini'i iili.iii.ile. il p i o j i . m -
III.I -in i.ili-l.i ili que-te r:i ..n-
• pii-l.ile liiieil.'i fu i in.- i l i . .- , on-
Ir.iilililloi in | te.ij . , , In , 
eoilluientali da Man.ii ofil.i per 
illn-tr.ire il ilili.nlito i|e! -... i i-
li-mo ilaliaiio • 11 l ioii le al f.i-
M-i*nin mi.-tr.iiio iimltii lii'iic 
• pi.inlo f.ilin.-.i -i.i -l.i:.i l.i ile-
lerniinazii'iie d-lla lolt.i p.-r il 

i -ni'i.ili-nio m li ilia com,' |..ita 
per la i|."!ti.ir.i/i.i e eome e--a 
-I.I -I Il.i f.trleii'enle • omll/loll. l-
l.l d.illi lilfo M I -i.iia iintii-
d i . i l e : I I •ii-iTin e i . i p i t . i l i -

- i"o. ipi.ile -i i i j \ennlo uti i -
i tel.nr- ' i l . t 011:1 _ui.ni'lo dopo 
l.i l!i\.'I:i/i.>ne di t>lt..|.re e la 
-iontilt.1 de! *o.i.) l i-mo nei p.ie 
-i <li eapitali<mi> , i \ . in/alo. \ | a . 

i l.ir.r. prupriit «nll lino r M I I -
' I'allrn lerieno. | j ei.ilo.r.i/ionp 
j .ii una politua elie lia a\u1o il 
J MIO iiioiiienln di nuzciore run-

- . ipe \o le / / j leoriea nel prn-ine-
! mori.i di ^ a l u di Palmim l'n-
; -li. ltli ! u prorri l i i ln g i j oltre 
I <|iirll.i n detttoi-ra/ia proprri»i-
I \ . i " . r l ir e l.i p rmpr l l i i a tiilla 
I tpiale il Aolinne -i rl i imlr. 
I 

Ernesto Ragionieri 

11' II Snifilt*t';o nell.7 «foria 
'/"/fi.-.'i i Stor-.a drK-umentana (Jul 
R^nreinsentn alia R>puhbhra a 
rnra dt C.aetone Manaenrda. FJII-
t o n I^tfr7.i . Bari. I V s . pp HIS. 
L. 8 000. 
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