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La monaca di un villaggio | 
scambiata per la Madonna | 
II film di Karel Kachyna non rappresenta la « nuova ondata » di Praga: lo stile accade- | 
mico e il linguaggio naturalistisco impediscono al regista di mettere a fuoco il suo tema j 

1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO I'OTTOBRE 

D a l n o s t r o i n v i a t o 

VENKZIA. 31. 
I rapport i del la Mostra di 

Vcno/ia con la einomatografia 
statalo cecoslovacca si sono 
fatti da qualche anno piii dif-
ficili. Hicordiamo che la Ce-
coslovaccliia 6 un'antica e ap 
prczzata ospitc del Lido, fin 
dal lontano antcguerra in cui 
l'csposizionc era ancora bicn-
nale. Nel 1947 la nuovissima 
industria nazionaliz/ata fete 
man bassa di premi. a parti-
rc dal « Leon d'oro » attribui 
to a Sirena. Qualche int»iusti-
zia fu eompiuta nei riguardi di 
.liri Trnka. o particolarmen 
to d'uno dei suoi capolavori, 
il film d'animazione Vecchic 
leggcnde ceehe che venne li-
cenziato sen/a alcun riconosci-
mento. Ma nel complesso si 
pud veramente dire ehe tra 
Venezia e Praga ci sia stata 
sempre una buona intesa, an-
che negli anni piu duri della 
guerra fredda. 

Viceversa, da due o tre an 
ni. le relazioni non sono piu 
quelle d'una volta. I motivi 
sono diversi e ne citiamo so 
lo alcuni. Anzitutto la Mo 
stra. la direzione Chiarini e 
il cnmitato degli esperti ban-
no il grave torto di non esser-
si accorti in tempo dell'esi-
stenza d'una « nuova ondata » 
del cinema cecoslovacco. quan
do cssa aveva ormai intercs-
sato I'Europa e il monrlo. II 
primo film del giovanc Jan 
Nemcc. / diamanti della uni
te, fu rifiutato perche troppo 
breve. Cosi la consacrazione 
italiana di Nemec, come di 
Sehorm e del suo Coraggio 
quatidiano, non spotta a Ve
nezia ma a Pcsaro. 

Ora. gli sviluppi non sem
pre soddisfaeenti del dibattito 
culturale. e la divisione di 

fronti su problemi industriali 
e artistici del cinema in Ce 
coslovacchia, lianno voluto che 
il sccondo film di Nemec, Rap 
porta sulla festa e gli invi-
tati, come il sccondo di Vera 
Chytilova, Le margherite, sia-
no bloccati in patria. Come 
si comporta la Mostra in tali 
circostanze? L'anno scorso ha 
richiesto La festa e gli in-
vitati e ne ha avuto Le mar
gherite. Vistolo. lo ha respin-
to. Quest'anno ha richiesto an
cora gli stessi titoli e non ha 
ottenuto ne l'uno ne l 'altro. 
Intanto per6 Nemec ha licen-
ziato il ter /o film e Sehorm 
il sccondo, ed cntrambi sono 
andati a Locarno. 

Senibra dunque che la « di-
plomazia » del professor Chia
rini consista esclusivamente 
nel prescntarsi. o nel farsi 
rappresentare a Praga o a 
Mosca. con la lista dei film 
proibiti o. comunque. non dif-
fusi. I lettori sanno che noi 
non condividiamo questi «ec-
cessi di prudenza > nella po 
litica culturale dei paesi so 
cialisti. e ne abbiamo scritto 
piu volte. Ma non e qui tutto 
il problema. II problema 6 che 
la Mostra non e informata che 
molto superficialmente sulla 
produzione di parccchi paesi e 
che. certamente senza volerlo. 
Hniscc con l 'assumere verso 
alcuni di essi un atteggiamen-
to quasi provocatorio. L'anno 
scorso la Cecoslovacchia non 
ha inviato nessun film. Questo 
anno ha proposto La nolle del-
la monaca. di Karel Kachyna 
e Venezia lo ha accettato su-
bito. Avrebbe fatto meglio a 
pensarci sopra. - • • . 

La natte della monaca e il 
dodicesimo film di Karel Ka
chyna, l'ottavo della sua col-
laborazione con lo sceneggia-
tore Jan Prochazka. Questa 

coppia non soltanto non fa 
parte, a nostio avviso. del mo 
vimento di pur.ta del cinema 
ceco ma, pur neU'apparente 
non conformismo delle sue te-
matiche, ne raffigura piutto 
sto la retroguardia stihstica, 
se e vero che il naturalismo 
rimane la pesante palla al 
piede di quel cinema, e i due 
cineasti ne sono impregnati fi 
no al midollo. 

Nuotaiulo nei simboli e nel 
l'ambiguita. costruendo su una 
fotografia raffinata e statica. 
mirando a un'ambizione figu-
rativa che dilata smisurata-
mente i particolari e contra-
sta con la persistente nebu-
losita delle idee. Karel Kachy
na ha tuttavia raggiunto al 
cuni traguardi all 'estero (il 
suo film piu noto e Viva la 
Repubblica. piii volte premia-
to) e si e imposto in patria 
un po* come il regista « ufli-
ciale» del presente momento 
di trapasso e di fluttuazione, 
sia commerciale che cultu
rale. 

Anche oggi il suo ultimo 
film ha suscitato non poche 
perplessita, addirittura sul-
l'interpretazione del contenu-
to. In quale misura l'opera si 
pronuncia contro o a favore 
della collettivizzazione agrico-
la? In quale misura esalta o 
detuincia il fanatismo religio-
so? E perche. oltre alia bel-
la ed evidentemente sensuale 
monaca del titolo, e a un pre-
te daU'espressione sinistra, le 
forze umane principali sono 
raffigurate da uno stalliere 
idiota (e'e tutta una tradizio-
ne retorica, tipica appunto del 
naturalismo. sullo « scemo del 
villaggio >) e da un contadino 
povero che, pur simboleggian-
do il progresso, e dipinto co 
me un piccolo mostriciattolo? 

Naturalmente sia Kachyna 

L'aMrice cecoslovacca Jana 
Brejchova, protagonista del 
film « La nolle della monaca » 

che Prochazka mettono le ina-
ni avanti. alTermando di es
se re contro ogni titpo di sche-
matismo. di mirare all'uomo 
al di fuori e al di sopra di 
ogni barricata. di perseguire 
la follia che e'e nei s.avi esat-
tamente come la sagge//.a che 
e'e nei paz/.i. Sono propositi, 
come si vede. che non man-
caiio di presunzione, ma che 
possono recare in se anche un 
alto grado di confusione. 

D'altra parte, sul piano arti-
stico, e'e un solo mezzo per 
verilicare l'autentico contenu* 
to di un'opera, ed e la forma. 
Se lo stile e preciso, fun/io-
nale, aderente sia pure alle 
contraddizioni della realta, ma 
senza specularci sopra e senza 
elevarle a mito. esso esprime 
un solo contenuto, una sola 
base ideale. per quanto aper-
ta e frastagliata. Al contrario. 
se la plasticita delle imma-
gini (l'operatore. Josef Illik, e 
un esperto maestro, ma ormai 

Un'inquadratura della c Nolle della monaca » di Karel Kachyna, presenlalo ieri a Venezia 

Lo scandalo di « Lontano dal Vietnam » 

I requisiti minimi di un democratico 

deoIL* 
„ i r f M a m 
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Dal nostro inviato 
VENEZIA. 31. 

La direzione della Mostra di 
Venezia ha emesso un comu-
nicato nel quale si afferma 
€ che il film francese Loin du 
Viet-Nam (lontano dal Viet
nam). pcrvenuto il 14 agosto 
in copia muta. a prescindere 
dal fatto che tutti i termini 
erano scaduti ed il program-
ma era gia stato pubblicnfo. 
non aveva i requisiti minimi 
per esscre presentato al pub-
blico. Per quanto riguarda — 
conclude il comunicato — Viet
nam. guerra senza fronti. di 
Alessandro Perrone, il film & 
stato respinto con voto una-
nime ». 

Cominciamo dalla fine: poi-
chd il « voto unanime > cui si 
allude non pud essere quello 
del solo direttore della Mo
stra (anche se un siffatto fi-
po di unanimita non sembra 
dispiacere al prof. Chiarini). 
sembrerebbe che il comitato 
degli^esperti sia stato conco-

nWHt/artjO'^srrimere tl 
ra completament* a^wt Viet-
di sputa to tuttavia un ivaa t f ' . ^ r 
contro mettendo in loce * J 8 R 
qualita difonsive (Zoff ^ stato 
autore di ottimc paratei c al-
conc notcvoli aziom dclljntcro 
Quintctto d'attacco. 

Per respingere Lontano dal 
Vietnam — un'opera firmata, 
lo ricordiamo. da nomi di 
prestigio internazionale. tra i 
quali quelli di autori come 
Resnais e Godard. che a Ve
nezia hanno raccolto applausi 
e premi — al direttore della 
Mostra d bastata invece la 
propria opinione. Ma Lontano 
dal Vietnam, dice il profes
sor Chiarini, $ arrivato trop
po tardi. e in copia muta. Se 
cid e vero. perchi non dirlo 
subito? E se la ragione del ri-
fiuto $ questa, perchi aggiun-
gere che. « a prescindere >, il 
film mancava dei «requisiti 
minimi per essere presenta
to al pubblico >? 

Vespressione, ammettiamo-
lo. £ un po' forte. A noi ri-
sulta che Lontano dal Viet
nam £ stato proiettato. con 
grande e polemico successo. 
davanti a migliaia di spetta-
tori, al festival di Montreal, 
in Canada, e invitato ai pros-
simi festival di Londra e di 
New York (si, New York, ne
gli Stati Uniti). Evidente-
tm^lAtda quelle parti, i di-
sfioramo lalleTnanifestazioni 
su centro <iiPeTm+*hflnno un 
ha trovato nessuno -V-*»W^*-
raccoglierlo (a porta vuota per
che U portiere era uscito anco-

* Cfc*A'GaSt'_^ 

esaminare le cose a fondo. nei 
limiti del possibile. Nessuno 
avrebbe impedito al professor 
Chiarini di rimandare Lonta
no dal Vietnam al mittente, 
se < i termini erano scaduti >; 
come nessuno gli avrebbe im
pedito — sfogliando. magari, 
qualche giornale anche ita-
liano — di accorgersi in tem
po della sua esistenza. e del 
suo obiettivo interesse. D'al-
tronde. ci dicono che il diret
tore della Mostra non avrebbe 
nemmeno atteso la fine della 
proiezione, per decidere che 
< non si trattava di un film >. 
Quanto all'unico dei suoi con-
siglieri che gli abbia tenuto 
compagnia in quella occasio-
ne, di Lontano dal Vietnam 
ha visto soltanto un pezzetto. 

I giornalisti ifaliani e stra-
nieri che hanno redatto la pro-
testa, della quale abbiamo da
ta notizia l'altro giomo. chie-
devano perch& Lontano dal 
Vietnam non pofesse essere 
presentato almeno ai critici, 
nel quadro della rassegna o ai 
suoi margini. IL direttore del
la Mostra ha tes^to a que-

tfOp&a fa-sta ragionev\ 

- f n l t e d l nv" 
lungo; dl PI; 
pione ltaliano 

to sequestro, con le decine di 
firme gia appostevi: gesto ar-
bitrario e un tantino risibile, 
cui ha fatto seguito il comu
nicato da noi riprodotto: dove 
Veccesso di giustificazioni sem
bra nascondere a fatica la 
mancanza di un'argomenta-
zione sostanziale e convincen-
te. Al di la del caso specifico, 
il problema di una migliore. 
democratica qualificazione del
la Mostra veneziana (nelle 
strutture come nelle perso-
ne) si pone a ogni modo con 
urgenza sempre piii chiara. 

E per rimanere all'esempio 
concreto: i battimani scro-
scianti che hanno accolto que
sto pomeriggio le canzonj di 
protesta contro la guerra in 
Vietnam, inserite nel lungo-
metraggio americano Festival 
(una sorta di sinfesi filmata 
delle famose manifestazioni 
musicali di Neicport), avreb-
bero dovuto persuadere chiun-
que di quella che £ I'atmosfe-
ra reale. qui a Venezia e in 
Italia; di quello che k Vat-
teggiamento della maggioran-
za dei veneziani e degli ita-
liani verso cert i temi e verso 
la loro rappresentazione. 

Aggeo Savioli 

truppo sicuro di iO e che 
a\reube bisogno di spenmen-
tare qualcoba di nuo\o tamo 
la sua mipronta e nconohci-
nile in modo quaM accadcuu-
co>, be la compo.siziune n t e r -
cata delle ltiquadrature (che 
Kachyna concepisce monoto 
namente come un gioco di 
biancbi e di nen, di niovimenti 
e di tissita, di individui e di 
gruppi staghati in pose rara-
meiite spontanee), se la gon-
fiatura naturahstica e la ca-
ratteriz/azione accentuata si 
ripiegano, per cosi dire, in se 
stesse, e non si preoccupano 
di cogliere i dati tondamenta-
li del discorso, ma ingarbu-
gliano \olutamente le car te . 
ecco che la materia rimane 
sorda, l'emozione non scocca. 
e lo spirito ultimo e decisivo 
dell'opera slugge. quando non 
si ri\eli i'orzoso o banale. 

Eppure, almeno sulla car ta , 
l'argomento e 'era. La figlia di 
un proprietario te rnero che, 
nel 1U50, prererisce stermina-
re il bestiame e uccidersi. piut-
tosto che accedere alia coope-
rativa, rientra dal convento 
che e stato chiuso e assume la 
guida della fattoria. La Signo-
rina e una Monaca, avvezza a 
rigide regole. che non tollera 
debolezze e punisce severa-
mente il povero stalliere col-
pevole di lascivia. Nella notte 
di Natale, essa pretende di 
uscire in slitta e trascinare il 
popolo alia messa di mez/.a-
notte, come faceva un tempo. 
Ci riesce. e trova nelle vecchiu 
contadine un corteo che la ve-
nera come una santa, che la 
scambia per la Madonna. Da
vanti all 'altare. accecata dal 
fanatismo. la Signorina arriva 
alia profanazione ed e scac-
ciata dal prete che oflicia. Di 
tutto cio vorrebbero approiit-
tare i nemici della collettiviz
zazione, per scatenare l'isteri-
smo dei contadini; ma sono 
fermati dal colpo di fucile del 
responsabile della cooperati-
va che. anche lui trascinato 
dall'atmosfera di tensione e 
provato dalla morte della mo-
glie. spara contro di loro. com-
mettendo omicidio; mentre. 
nella neve, la monac a giace 
morta. 

La < stella > del cinema ce
coslovacco Jana Brejchova e 
1'attrice che interpreta il nio-
lo principale. fin troppo com-
postamente per una creatura 
insieme di Dio e del demonio. 
la quale sparge attorno a se 
il male, senza con questo 
schierarsi per la controrivo-
luzione. ma semplicemente 
spingendo fino in fondo l'insa-
nia della propria deformazio-
ne spirituale e della propria 
idea fissa. Al tono grottesco. 
e tutto sommato piu attraen-
te deH'inizio. in cui si regi-
stra qualche accenno graf-
fiante sulla < collettivizzazione 
forzata ». succcde una progres-
sione cupa. in cui pero tutti i 
personaggi di contorno. cosi 
come il coro del villaggio. si 
inscriscono come pedine di 
una partita studiata fredda-
mente a tavolino, senza un 
soffio di indignazione o di pie-
ta. Tra i molti film non sem
pre Iimpidi dedicati dai paesi 
socialisti (e dalla stessa Ceco
slovacchia) a temi della reli-
gione o comunque a essa at-
tinenti. La noffe della mona
ca ci 6 sembrato non tanto il 
piu oscuro. quanto il meno 
risolto sul piano dell'espres-
sione, e quindi dell'i'deologia. 

Al premio c opera prima > 
concorrerebbe con qualche 
speranza di successo il Sim 
americano indipendente di 
David Tucker. Ciao. se non ci 
fosse il trio dei film tedeschi 
a contendersi questo ricono-
scimento quale conferma di 
una cinematografia piu sensi-
bile (a par te il giudizio sulle 
singole opere) a una proble-
matica contemporanea. Ciao 
ha il torto di essere pletorico 
e lento, ma sulla figura di una 
madre di famiglia. che atten-
de il ritorno del marito dal-
1'ospedale. e sente ridestarsi 
l'insoddisfazione per la pro
pria vita da schiava e il ti-
more ch'essa continui ancor 
piu penosa nell'assistenza al 
coniuge paralizzato. tocca al
cuni motivi sulla condizione 
della donna, in modo piu se-
rio del film di Loy. Non per 
niente la famiglia in questio-
ne — i coniugi Vitali. lui tito-
lare d'un negozietto di frutta 
e verdura rovinato dai super
market. lei stanca e inappun-
tabile massaia sull'oilo della 
crisi. i loro figli e nipoti — 
6 di origine italiana. anche 
se il poco italiano che parla-
no e piuttosto approssimativo. 
La dcsolata interprete si chia-
ma pe r t . Corina Magureanu. 

Uno Casiraghi 

Con le a rmi contro i torinesi 

= Un aspetto della repressione a Torino: i cavalleggeri pianlonano le strade al centro della citla 

| A Torino nei giorni dell ' insurrezione proletaria 1 

| Noi operai volevamo \ 
{ «fare come in Russia » j 
| La protesta per il pane alle officine Diatto - Freius si trasforma in protesta contro la guerra { 
| Sciopero generate, tutta la periferia in mano degli operai — Alia ricerca di direttive che non | 
| arrivano - L'« Avanti!» non tenta neanche di pubblicare le notizie | 

La situazione alimenta-
re era divenuta grave, nel
le grandi citta. durante il 
1917. 

11 pane, a Torino, per 
csempio, non solo era ra-
zionato e insufficiente. ma 
quasi ivimangiabile: una 
miscela di riso. di avena, 
di granoturco, fnrse un 
po' di grano, e che so io. 

E quasi cid non bastas-
se, bisognava far la coda 
per poterlo acquistare, e 
alcune volte delle massaie 
rimanevano senza pane 
per tutta la mattinata. 

11 pane manco quasi 
completamente. in tutta 
Torino, il mattino del mar-
tedi 21 agosto. 

Tornando a ccsa dal la-
voro, a mezzogiorno. qua
si tutti gli operai non po-
terono mangiare: pane 

^ L'ingresso a Mosca 

= del « generalissimo » 

( Kornilov 

| come 

| lo zar 
I LE RICHIESTE ALLA 
| CONFERENZA - UNA 
| STRETTA DI MANO ME-
| MORABILE _ UN PRO-
1 GRAMMA CHE TRIONFA 
| (MA SOLO A PAROLE) 

= ...II Gen. Kornilov. nomina-
= to il 1. agosto generalissimo 
= in succe^-ione ad Alexeief e 
= a Brussilor. fece il suo in-
~ gres.=o a Mosca con solenni-
S ta. Scese da cavallo dinan-
= zi alia veneratissima cappel-
S la della Vergine d'lver, che 
= ogni Zar visitava prima di 
= varcare la soglia del Kremli-
= no, e devotamente pregd per 
= la fortuna della Russia cir-
= condato dalla folia entusiasta. 
= Egli. che sperava ancora di 
3= salvare lepercito con misure 
= di risanamento morale, pre-
= sento alia Conferenza un pro-
= gramma che domandava l'al-
= lentanamento degli agitaton. 
t§ la restituzione deH"autonta 
= a gli ufficiali, Tintroduzione 
E di una disciplina ngoro?a. in-
= cludendo anche la pena di 
S morte da applicarsi non sol-
= tanto al fronte ma anche al-
= I'intemo. la militarizzazio-
= ne delie ferrovie e del'.e fab-
= briche. 
S D Teatro Massimo, sede 
S del Congresso. echeggid per 
= ben quattro giomi di lnfini-
5 te discus5iom e di proposte di 
= ogtu genere. Gli element! 
s d: sinistra avevano decisa-
% mente la maggioranza. ma 
= scmbravano vder pure soste-
5 nere il Govemo AH'ultimo 
2 C'Oroo fu nscrvata la me-
S morabile sccna. quando Tse-
3 retelli, portavoce dell'ala si-
S n.stra e BubliVof. rappresen-
H tante della Russia industna-
£ le e finanziaria. si stnn?ero 
~ la mano davanti a tutti i 
= congressi?ti. simboleggiando 
j= l'unionc del popolo intero al 
= di sopra di tutti i partiti. la 
= pace fra capitate e lavoro per 
= b salvezza della Patria. 
= Disgraziatamente il pro-
S gramma del Gen. Komiloiv 
£ non fu adottato e la Confe-
= renza trionfd solo a parole. 
j§ senza raggiungere un effetto 
= pratica II paese s'awiava 
s sempre piu raDido alio sfa-
S cela._ 
H (da «Soldati italiani nella 
= Russia in ftarnme*). 

JIOH ce n'era, e la pictan-
za era poca. come sempre. 

Gli operai di molte of
ficine, tra le quali la 
« Diatto-Frejus i>. deciscro 
di non riprendcrc il la
voro nel pomeriggio. 

Invece di entrare in fnb-
bn'ca cominciammo a iu-
multuarc, davanti al can-
cello, lanciando alti gridi. 

— Non abbiamo mangia-
to. Non possiamo lavora-
re. Vogliamo pane! 

71 padrone dello stabili-
mento, dove io lavoravo, 
cav. Pietro Diatto, preoc-
cupatissimo. si prcsenln 
egli stcsso aali operai, tut-
to_latte e miele: 

Avete ragione. Avcte 
ragione. Come si fa a lavo-
ra re quando non si e man-
giato? Telefonero subito 
alia sussistenza militare 
affinche mandino immedia-
tamente un camion di pa
ne. Pero entrate in fabbri-
ca e non fate sciocchez-
ze. Ve lo dico per il vo-
stro bene e per il bene 
delle vostre famiglie... 

Gli operai tacquero un 
istante. Propria solo un 
istante. Si guardarono ne
gli occhi, l'uno con I'nlfro, 
quasi per consultarsi ta-
citamente. c pni, tutti in
sieme. ripresero a gridare: 

— Ce ne infi-chiamo del 
pane! Vogliamo la pace! 
Ahbasso i pescecani! Ab
ba...JO la guerra! 

E obbnndonarono in mas-
sa i pressi dell'officina, 
avriandosi chi verso il 
centro della citta, alia Ca
mera del IJIVOTO. e cfii 
rerso altri tfnbilimcnti che 
ancora lavoravano. per in-
vitare gli operai ad unir-
si alio sciopero. 

E' stato delto e ripetutn 
da molti. ar.che da molti 
socialisti. che la causa dei 
< fatti di Torino » dell'ago-
sto 1917 — il piu. importan-
te movimento di massa 
che abbia avuto luogo in 
Italia durante la guerra — 
dere essere ricercata sol
tanto nella mancanza di 
pane rerifcafasi in quel 
giomi. 

Ho vis<uto i «fatti di 
Torino > ora per ora. mi-
nuto per ninuto e posso af-
fermare con certezza che 
questa spiegazione £ asso-
lutamente incompleta e 
super ficiile. 

La mancanza di pane. 
la mattina del 21 agosto, 
non fu. per gli operai di 
Torino, che Voccasione. il 
pretesto — diciamolo pu
re — per manifestare il 
loro odiO alia guerra e per 
tentarc di c fare come in 
Russia». cioe per tentar ' 
di realizzare un vasto mo
vimento rivoluzionario. con 
lo scopo di abbattere il 
oorerno. 

Alia fine del pomeriggio 
del martedi. Vastensione 
dal lavoro era completa. 
Anche i frasporfi acera -
no cessato di funzionare. 
Davanti alia Camera del 
Ijivoro ebbero luogo, il 
pomeriggio e la sera, alcu
ni tafferugli, alcuni scon-
In con la polizia, ma sen
za gravi conseguenze. 

II mattino seguente la 
citta aveva un aspetto im-
pressionante. 

Lo sciopero continuava 
compattissimo, tot ale. Tut
ti i CTOcevia che portava-
no al centro della citta 
erano occupati dalla for-

za pttbblica, armata di mi 
traqliatrici e carri Win-
rfafi. 

Torino era nettamentr c}'<-
visa in due parti: tutta la 
periferia era in mann a'lh 
nperai, die potevann fa-
cilmente comunicarc tra 
un bnrgo e l'altro, c tuttn 
il centro si trovava voile 
mani delle autorita nvili 
e viihtari. 

La situazione ap;"iriva. 
n pcrlomcnn avrcb>c do
vuto apparirc, clii'irxsi-
ma: o glj operai sarobliero 
riusciti a rampcrc u cur-
done che li isol'V'i dal 
centro e ponetraro m cs 
so in massa per r nqui-
slarlo. appure H wi> imcn-
to sarebbe termir.aUi per 
csaurimentn. per mancan
za di un nbicttiv-i cricre-
to e realizzabilc. 

E cosi avvemw roal-
mente. 

Verso le novo 'id 'nat-
tina si iinprovv>\o nn en 
mizio nella piazza Vc-dne-
ra, il punto piu iroqnenta-
to del borgo S. Panln. 

11 comizio era appena 
iniziato quando renne una 
staffetta a cerenre Oberti 
e me affinche ci rccassi 
mo subito ai ma<)az:ini 
rlcll'Allranza Cnnporativa 
Tnrinese, in enrsn Stupi-
nigi. dove si sarebbe tenu-
la una riunione di dnigen 
ti socialisti, per esamina
re la situazione. 

Abbandnnammn il nostra 
borgo c ci arviammn. 
7nantcnendr,ci alia penfo 
ria della citta. al enrso 
Stupinigi. 

Tsi riunitne. alia quale 
erano preenti una trcn-
tina di dirigenti politici e 
sindacali 'lella citta. non 
decise nulla, o quasi. 

Nessuno, ne i rifarmi~1i. 
ne i < rr. oluzionari » (io 
comprcso. naturalmente), 
sapeva che fare, quali pa
role d'ordme comunienrc 
alia mar--a. la quale vole-
va la fi'e della guerra e 
la rivoii. r/r^e ma non ore-

va la r> nima idea sui = 
mc::i da adopcuire per = 
ragtiiuniioie questi ob'd = 
tivi. cosi inandios'i e insi = 
ulti. | 

Le com hisiani cui <)iun- = 
se la riunione furono in ~ 
snstanza quostc: avverti % 
re, maud'indo qualcunn it S 
Milann. la dirczir.nc del = 
nirtitn. f/'/l'Avanti! c del = 
la Coufederazione del La- = 
iirn di (luanto stava sue- = 
ctdeudn a Torino c inian- 2 
ta. noll'attesa di eventuali = 
cnnsigli dei nostri capi. J 
Uifciaro che il movimento 5 
sct/uistc il suo corsn spun = 
tanen. = 

Fino all'ultimn giomo 1 
dello s-'wpero fu quella. = 
die in '•appia, I'unica riu = 
ninne dei vari dingenti § 
delta c tta. = 

Da Milann non ci gum = 
se nes un consiglm. alcu = 
na dirc'tiva. = 

L'Awnti! non tcnti, nop = 
pure d: pubblicare un re = 
sneontn dei fatti di To s 
rino. // giornale ci qiun = 
qeva senza nemmeno quel = 
lunghiss-imi spazi hianrhi. M. 
censurati. che noi ci atten- g 
devamo rfi vedcre e die j= 
avrebhero perlomeno dntn = 
in tutta Italia I'nnpre.ssin | 
ne che avrcnimenti qra = 
ri.ssimi nrerano hmnn .. in S 
qualche parte del mondo. 1 

Gli operai delle altrc 5 
citta non avrebborn potu L. 
to — quali che fossrro il E 
loro stato d'animo e la In = 
ro volnnta di lotta - di- = 
mostrare la loro snlidnrie = 
fa con il proletariatn to- = 
rincsc. perche le notizie = 
che giungevano loro m i 
quel ginrni erano del tutin £ 
vaghc. confuse c frammen- = 
tarie. = 

// morimenfo era come = 
lacqua di un tnrrcnte die = 
ha rotto una diqa. slrari- = 
p i e, dopo aver pcrdutn §| 
a poco j poco la sua forza = 
iniziale, si arresln. sta- % 
gnante. =_ 

(talle memorie di £ 
Mirio Mnntagnana; = 

50 anni fa 
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21 A&OSTO — La «Conrcrtnza rielle pirsonalita pubbliche » 
— una rassegna di tulte le tone borghesle di destra presiedula 
da Rodiianko — invia a Mosca un c mesapgio di fiducia e di 
speran/a > a KomllOY. Per sua parte ftesti comunica il suo 
prog ram ma al governo prowisorio. • 

Lenin, travestilo, si trasferisce a lalkaliln casa di un operaio 
finlandese. Pochi giomi dopo passa a Helsingfors. 

Italia: Iniziano i moti di Torino. i 
22 AGOSTO — Si apre la conferenia pmrussa delle assocla-
zioni degli industriali. II governo rinvia tuovamenle le elezioni 
della Assemblea cosliluente (al 25 noverrfore) e la sua convo-
cazione (all'undici dicembre). Vengono ntentati process! ptr 
I'accusa di offese alle potenze alleate, a| loro capi e alle loro 
ambasciate. , 

La Diela finlandese, sciolla cfautorita dal governo cenlrali, 
ft convocafa per il 29 dal suo presidente. 
23 AGOSTO — Tseretelli e elello all'unanmita vice presidenle 
del C.E.C del soviet. , 

La Rada ucraina rifiuta di inviare proprl rappresenlarrti 
alia Conferenza di stato che si aprira a Mosca il 25. 
24 AGOSTO — Sovincov annuncia, (e p* riUra) le sue dimi»-
sioni dal governo. > 

La conferenza siberiana convocata a Ttmslc chiede una larga 
aulonomia per la Siberia. t 

25 AGOSTO — Per iniziativa di Kerenstt si apre a Mosca, al 
Teatro Bolshov, la Conferenza di stato. Continuera fino al 29. 
VI psrtecipano rappresentanze degli alii j r a d j dell'esercilo del 
clero. del grandi proprietari e del capittle Industrial e com
mercials Menscevlchi e socialisti-rivp^Klenari rappresentano 
il soviet che e subito messo sotto accus* dalla Conferenza. 

Gil operai dl Mosca scendono in scipcro generale contro 
I'evidente carattere controrivoluzionario'dcli'iniziativa I dele-
gati non trovano meizl di trasporto ne fc-attorie per mangiare. 

Italia: la insurrezione degli operai torinesi 6 domata nel 
sangue, I 
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