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Itinerari italiani 

La Calabria 
tra I'antico 
e il nuovo 

La costa jonica al di la di Reggio - L'itine-
rario romantico di «Grazia»: Pentidattilo 

Politica di palazzo v risposta popolare nella reccnte storia cT Italia 

Nella ealda ora pomeri-
diana, lunghe file <li automo-
bili che aspettano di essere 
Irasportate al di la dello 
Stretto. A Villa San Giovan
ni, a Reggio Calabria. Nep-
pure Carontc (la sociela pri-
vata di traghetto) riesce a 
garanlirci un passaggio pri
ma di un'ora abbondantc. 

Perche attendere? Messi
na, Ganzirri, I'unla Faro ci 
vedranno un altro giorno: 
andiamo a esplorare il pri-
mo tratto di costa jonica. 
che non conosciamo, al di 
la di Reggio. 

Paesaggi aspri, bruciati, 
duri da viverci, belli per cbi 
passa — come noi — da ve-
loce turista. Gli ulivi, i fichi, 
le casette, lc bardie, i nomi 
dei paesi che attraversiamo 
ci danno un senso di antico: 
siamo davvero ancora nella 
• magna Graecia ». Esiodo, cl 
diciamo, piu che Omero: le 
« opere e i giorni » sembra-
no ancora quclli deH'antico 
poeta. 

Quando gia pensiamo al ri-
torno, poco prima di Me-
llto ci fa cambiare idea un 
cartellone di Grazia, o me-
glio, il nome affascinante 
dell'« itinerario romantico »: 
Pentidattilo. 

Che cosa siano le « cinque 
dita » lo scopriamo al termi-
ne di una strada che si iner-
pica sulle montagne che so-
vrastano il mare. Sono alte 
rocce porose sulla vetta di 
un colic; nel palmo della ma-
no, e tra l'anulare e il mi-
gnolo, anliche case sono ab-
barbicate, vigilate un tempo 
dal castcllo spagnolo. ora 
in rovina, alto tra l'indice e 
11 medio. 

L'antico abitato si va rapi-
damente spopolando. La gen-
te emigra, o si trasferisce in 
un nuovo insediamento qual-
che ccntinaio di metri piu in 
basso; un gruppo di case del 
tutto staccato dall'antico pae-
se, con un carattere e uno 
stile diverso, o meglio, sen
za carattere c senza stile. La 
terra 6 fertilissima nelle col-
line circostanti, adattissima 
per vigneto: ci possono cre-
sccre uve squisitc. Ma ac-
qua non ce n'e; o meglio, le 
acque, che pur ci sono, non 
sono regolate e canalizzate 
in modo da garantire al con-
tadino un lavoro da uomo, 
non da bestia da soma. Qual-
cosa per il rimboschimento 
si fa, ma poco. Se le cose 
continueranno ad andare 
avanti in modo spontanco, 
la vecchia Pentidattilo andra 
in rovina come il suo antico 
castcllo, la nuova non sara 
piii un < itinerario romanti
co >, ma un borgo, piu o 
meno « moderno », come tan-
ti altri. 

Ma la cconomia della pe-
«ca, della vite, del legno 6 
da considerare veramente fi-
nita, un peso ercditato dal 
passato da cui liberarsi, o 
potrebbe invece avere un 
senso e un valore anche og-
gi? chicdo il giorno dopo, 
sul lido di Scilla, al compa-
gno Rossi, segretano della 
Federazione comunista di Ca-
tanzaro. No, mi risponde, 
e la cconomia naturale -di 
molti paesi, che non possono 
essere puramente e sempli-
cemente «trasfenti» dal 
montc al piano, da una zona 
impervia ad altra teorica-
mente piu favorevole perche 
piu accessible. Come e sue-
cesso con Africo, spostato a 
marc dopo l'ultima alluvio-
ne; ora gli abitanti, mi dice 
Rossi, vivono di sussidi, so
no sradicati c non trovano 
un nuovo humus. 

Africo. Un nome che mi 
ritrasporta d'improwiso alia 
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adolescenza. Umberto Za-
notti Bianco che parla con 
mio padre — noi ragazzi 
attenti ad ascoltarlo — e gli 
dice dei soccorsi immediati 
della loro « Associazione del 
Mezzogiorno » dopo uno dei 
tanti stranpamenti che ave-
vano tagliato il paese fuori 
del mondo. Discutono quello 
che potranno fare — mae
stro, medico — colla loro 
modesta Associazione, che 
fondarono subito dopo il ter-
remoto di Messina con Giu-
stino Fortunato, con Leopol-
do Franchet'i, con Gaetano 
Piacentini II « regime » non 
se ne interessa; il « duce > 
non ha forse proclamato la 
line della questione meridin-
nale? E subito dopo, quando 
Rossi mi parla di Rogudi e 
dell'abbandono in cui quel 
Comune c lasciato, altri ri-
cordi. Mario Alicata che ci 
racconta, con la sua stra-
ordinaria mimica meridiona-
le, che cosa sia la Calabria: 
ancora, come ai tempi dei 
pionieri illuminati della que
stione mcridionale, uno «sfa-
sciume pendulo sul mare ». 
Letti asciutti, terre riarse 
nei mesi caldi; fiumare tor-
bide, distruggitrici colic 
piogge d'autunno. 

La rogolazione delle ac
que: qucsto mi pare il pri-
mo problema di tanta parte 
della Calabria. Opera gran
de, ma non impossibile. 
DaH'alto del vecchio ca-

stello, tra le piu alte dita 
di Pentidattilo, il panorama 
si allarga. Paesaggio, econo-
mia, civilta sono tre de 
menti inseparabili. L'ltalia 
va cambiando faccia, e do-
veva cambiar faccia; ma la 
cambia male. L'antico va in 
rovina (economia, civilta, 
paesaggio); il nuovo non 
cresce sull'antico, ma sorge 
come nell'anno zero, prodot-
to in serie, senza fisionomia, 
senza passato. II centro re-
sidenziale numero tot, anoni-
mo come un'uscita di auto
strada, accanto al rudere 
«romantico», con barac-
chetta per le bibite e breve 
sosta del torpedone dei tu-
risti. 

Guardando le coste brulle 
delle montagne oltre Penti
dattilo, penso che non sa-
ranno state sempre disbo-
scate come oggi. Probabil-
mente anche qui sulla pun-
ta d'ltalia tra Tirreno e Jo-
nio, come in tanta parte del 
mondo da loro dominato, i 
signorotti spagnoli hanno di-
strutto foreste. Un'economia 
di rapina come quella del 
peggior dominio spagnolo: 
ccco che cosa e, in ultima 
analisi e come risultato fi
nale, il miracolo cconomico 
del capitalismo italiano. Me 
lo dissc una volta, franca-
mente, uno dei loro teorici: 
dobbiamo trasferire altri mi-
lioni di meridionali nei gran-
di poli di sviluppo. non dob
biamo piangere sullo spopo-
lamento di regioni che « ren-
dono poco». L'utile imme-
diato spinge il capitalista ita
liano a comportarsi come fa
ce va il feudatario spagnolo; 
a distruggcre tesori inesti-
mabili di civilta, di paesag
gio, e anche di economia, 
che forse non potranno es
sere mai piu richiamati in 
vita. 

Faticosamcnte, tenacemen-
te, i nostri compagni cala-
bresi cercano di opporsi al
ia rovina della loro ccono
mia, della loro civilta, del 
loro paesaggio, di sviluppa-
re l'antico, di far crescere 
il nuovo su quanto dell'anti-
co e prczioso, e da conser-
vare. Anche sulla spiaggia, 
nella breve ora di sosta del 
suo lavoro. scnto il sindaco 
di Scilla, Rocco Minasi, de-
putato socialprolctario, di-
scutcre dei modi migliori 
per far progredire il Comu
ne da lui amministrato, con-
scrvando nel tempo stcsso 
quel carattere, quelle tinte, 
quella atmosfcra di antica 
c scmplice civilta di pesca-
tori, di contadini, di boscaio-
li che fanno di Scilla qual-
cosa di unico: quel paese in-
confondibile, non un paese 
come tanti. Ma perche quc
sto awenga, occorre che 
l'economia della pesca, del
la vigna, del bosco sia mo-
dernamente organizzata, sia 
aiutata a trovare i suoi sboc-
chi, sia liberata dalle «de
cline » della speculazione: 
che la tecnica e l'organizza-
zione moderna si inserisca-
no insomma sulla natura e 
sulla storia. 

L. Lombardo-Radice 

Le radiose giornate*delmaggio 1915 
coprirono un effettivo colpo diStalo 
Nel 1915 PItalia fu trascinata in guerra in virtu di accordi segreti — II Parlamento fu convocato quando tutto era gia deciso, 
quattro giorni prima della dichiarazione di guerra — Le dimissioni di Salandra, la mancata lotta di Giolitti, la incertezza 

socialista di fronte all'intervento — La disperata battaglia popolare, con gli scioperi di Milano e Torino 

Lo scoppio della prima guer
ra mondiale non colse l'lta
lia di sorpresa, ma colse im-
preparate al terribile avveni-
mento tanto le classi dirigenti 
quanto il movimento proleta-
rio. La «settimana rossa > 
seguita alia manifestazione an-
timilitarista cd all'cccidio di 
Ancona del 7 giugno 1914, ac 
quisto per la sua violcnza e 
lo slancio offensivo delle mas
se un significato che andava 
ben al di la della incontrolla-
ta « rivolta ». Lo sciopero ge-
nerale. stroncato al secondo 
giorno dai dirigenti riformi-
sti della CGL, era divampato 
nelle grandi citta cd in alcu-
ne regioni, con numerosi scon-
tri tra lavoratori e forza pub-
blica rivclando una possente 
carica di combattivita e di 
avvcrsione alle avventure mi-
litariste. 

Non fu soltanto la protesta 
per le condizioni di disagio e 
di miseria aggravate dalla si-
tuazione economica, ma la 
esplosione a lungo repressa 
della ribellione alia guerra li-
bica che presentata come una 
facile passeggiata s'era rive-
lata una impresa rovinosa. 

Gli stessi riformisti ricono-
scevano che senza dubbio era 
stato «il piu grande sciopero 
gencrale di quanti se ne fos-
sero mai fatti nel nostro pae
se ». Ed Antonio Gramsci scri-
veva piu tardi: c Nel giugno 
1914 il popolo italiano fece 
un'insurrezione armata contro 
il governo per avere consta-
tato Timpotenza del parla
mento >. 

Ma i piu, al vertice e alia 
base, erano Iontani dal pre-
vedere Timminenza della tre-
menda tempesta sull'Europa. 
I colpi di rivoltclla di Seraje-
vo del 28 giugno riecheggia-
vano sinistramente nel mo-
mento stesso in cui gli elet-
tori torinesi chiudevano le ur-
ne di una appassionata cam-
pagna elettorale che aveva vi-
sto vincitore. per pochi voti 
e con un broplio sfacciato, 
il nazionalista Bevione, soste-
nuto contro i socialisti, dai li-
berali. dalla grande industria 
e da « La Stampa ». 

II governo Salandra, d'ac-
cordo col re. alia fine di lu-
glio decise la neutralita del-
l'ltalia. II parlamento non fu 
neppure chiamato a ratifica-
re la decisione. Come ai tem
pi della guerra libica era in 
vacan/a e nessuno penso a di-
sturbare le ferie dei parla-
mentari che si trovavano al 
mare e ai monti. Forse. quello 
italiano fu il solo parlamen
to rimasto in vacanza mentre 
l'Europa era in fiamme. II 
governo, col gia allora comodo 
sistcma del decreto legge. si 
conferi i pieni poteri. La man
cata ratifica parlamentare la-
sciava padrone il governo e 
favoriva il rapido passaggio 
dalla posizione di neutralita 
alia guerra. Salandra lo con-
fessd candidamente scrivendo: 
< L'ostruzionismo parlamenta
re (era in corso su provve-
dimenti fiscali adottati dal 
governo) cesso il 2 luglio me-
diante un compromesso tra 
Governo ed Estrema sinistra, 
negoziato principalmente da 
Sonnino con molto zelo e ami-
cizia per me. To l'accettai per 
avere le mani libere e la Ca
mera chiusa. anche in vista 
di probabili complicazioni in-
ternazionali». 

f f Parlamento chiuso 
Cosi la neutralita era di-

chiarata. Ma ogni giorno nuo-
\e classi venivano chiamate 
alle armi, sicuro presagio che 
non sarebbe stata a lungo 
mantenuta. 

Nessuno. neppure il partito 
socialista richiese l'immediata 
convocazione del parlamento. 
L'« Avanti! > sottolineo. con 
manifesta compiacenza, che i 
socialisti c si trovavano in ot-
tima enmpagnia; la tesi della 
neutralita e governativa >. In
vito pero tutti i sindaci so
cialisti d'ltalia a convocare 
per 1*8 ed il 9 agosto i con
sign comunali onde deliberare 
un voto contro la guerra e 
per il mantcnimento della neu
tralita assoluta. sino all'ul-
timo. 

Ncgli stessi giorni. in con 

trapposizione ai comizi socia
listi per la pace, cominciaro-
no le dimostrazioni. inizial 
mente quasi trascurabili. dc-
gli studenti e di gruppetti in-
terventisti. tese a reclamare 
1'entrata in guerra dell'Italia 
a fianco dell'Intesa. Piu tardi 
s'accese sulla stampa un di 
battito sempre piii aspro. tra 
le stesse correnti democrati-
che e socialiste, sull'opportu 
nita di mantenere la posizione 
della neutralita «assoluta ^ 
oppure di passare alia neutra
lita « attiva ed operante ». 

II fallimento della seconda 
Internazionale. l'adesione alia 
guerra dei partiti socialisti 
(ad eccezione del partito bol-
scevico, del partito socialista 
operaio bulgaro, e di piccolo 
minoranze in altri paesi) 1'in-
terventismo dei repubblicani 
e di una parte dei sindacali-
sti italiani. il tradimento di 
Mussolini, allora direttore del-
l'« Avanti! ». e l'atteggiamen-
to dei riformisti indeboli for-
temente la posizione del par
tito socialista e la spinta del
le masse lavoratrici nella lot
ta contro la guerra. 

La grande maggioranza de-
gli italiani era contraria alia 
guerra. Contrarie erano le al
te gerarchie della Chiesa sim-
patizzanti per l'Austria catto-
lica. avverse le masse operaie 
e contadine. 

Le condizioni di miseria e 
di supersfruttamento cui i la
voratori italiani da decenni 
erano sottoposti. spingendo 
operai c contadini a cercare 
pane e lavoro aU'estero ave-
vano sviluppato in essi forti 
sentimenti internazionalisti, 
alimentati dalla continua ed 
efficace polcmica condotta dai 
socialisti contro il militarismo 
e le conquiste coloniali. La 
grave situazione economica e 
1'impreparazione militare del
l'Italia in conseguenza della 
costosa impresa libica. spin 
geva notcvoli strati della 
stessa borghesia a sostenere 
la necessita di una politica 
di neutralita negoziata. 

La grande maggioranza del 
paese era dunque contro la 
cuerra Ma una minornnza di-

Piazza della Scala a Milano presidiata dalle truppe per impedire una manifestazione operaia 
contro la guerra 

II 14 maggio 1915 alcune cenlinaia d'e interventis ti • protttti dalla pelizia diedero I'assalto a Morv 
tccitorio. L'aula, destrta, fu devastata. Nella foto: I'ingrasso prlncipala di Monticitorio con visibill 
I sogni dell'aggrestiana 

namica puo sempre imporsi e 
prevalere se le masse lavo
ratrici mancano di una dire-
zione ferma c sono tcnute nel-
l'inerzia e nella passivita. 
Operai e contadini avevano bi-
sogno di una guida: e questa 
manco. Gia nel dicembre del 
1914. Rinaldo Rigola. allora 
segretario gencrale della GGL 
in una intervista all*J/umam-
te. alia precisa domanda su 
quale sarebbe stato 1'atteg-
giamento dei lavoratori di 
fronte ad un cventuale inter-
vento dell'Italia. aveva rispo-
sto: « Come principio la mag
gioranza della nostra organi/.-
zazione e contro la guerra. 
Ma il fatto di essere contro 
la guerra non significa ri
bellione contro una fatalita 
umana. Io ho I'impressione 
che l'ltalia interverra. Sicco-
me noi siamo una minoranza 
nella nazione. non possiamo 
che compiere la nostra fun-
zione di minoranza in confor-
mita dei nostri principi. Se 
si cercasse di aiutare gli ag 
gressnri della Francia. gli as-
sassini del Belgio. potrebbe 
essere la rivoluzione. Noi in
vece ci disinteresseremo di 
una guerra che avesse fina-
lita puramente nazionaliste ». 

Si comprende facilmente 
come, con tale indirizzo. la 
azione della Confederazione 
del lavoro per mobilitare la 
classe operaia e i lavoratori 
contro l'intervento sia man
cata quasi del tutto. limitan-
dosi ad alcuni manifesti e co
mizi a favore della neutralita. 
Tale non era Tatteggiamento 
dell'c Avanti! » diretto (dopo 
Tespulsione di Mussolini) da 
G.M. Serrati e della sinistra 
del partito socialista che con-
duceva un'attiva campagna 
contro la guerra. Lenin ne re-
<̂ to favorevolmente colpito ed 
il 1° novembre 1914 scriveva: 
•» I socialist! rivoluzionari ita
liani con I'"Avanti! " alia te
sta lottano con l'appoggio del-
ia grande maggioranza degli 
operai piu progrediti contro 
lo sciovinismo. denundando 
gli interessi borghesi sotto gli 
appclli alia guerra ». 

Frattanto. perd. il governo 
ricorrcva all' intimidazione, 
alia piazza cd alia violenza 
per imporre la guerra. Nel 
gennaio del 1915. a mezzo di 
opportune circolari ai prefct-
ti. victava le manifestazioni 
pubbliche ed i comizi. 

« Simili ordini ai prefetti. 
protesta\a Turati alia Camera 
il 26 febbraio. non sono gia una 
ir.terpretazione o meno restrit-
tiva della legge. ma sono la 
legge lacerata. la legge mes-
sa sotto i piedi. (...) Oggi una 
cosa e certa. che nessun pre-
fetto sara cosi imbecille da 
non capire il vostro monito; 
nessun comizio. nessuna riu 
nione di qualchc importanza 
sara piu concessa in alcun 
luogo. Evidenterncnte voi dun
que avete sopprcsso ogni li-
bcrta. Lc stesse leghe. le 
stesse organizzazioni operaie 
sono virtualmente soppresse, 

in quanto ogni loro attivita di-
pender.T dal vostro con-
senso > (1). 

II 21 febbraio si svolgono 
in alcune citta. grandi mani
festazioni contro la guerra al
le quali partecipano i dirigen
ti ed i deputati del partito 
socialista. Ma il 4 marzo il 
presidente del Consiglio Sa
landra proibisce tutti i comi
zi che tuttavia. seppure con 
trastati. di tanto in tanto han
no luogo egualmcutc poiehe 
la dire/ione del partito socia
lista ha dato alle sezioni la 
direttiva di considerare inr-
sistente e incostituzionalc la 
circolare Salandra. 

Parla D'Annunzio 
Mentre il governo tenta con 

ogni mezzo di incatenare i la
voratori. da via libera alle 
violente manifestazioni degli 
interventisti. Ad una di que-
ste avvenuta a Milano il 31 
marzo. rispondono immedia-
tamente i socialisti e gli ope
rai. la polizia opera 235 ar-
resti tra i quali quello del 
direttore dell"« Avanti! ». Gia-
cinto Menotti Serrati. A spal-
lrggiare Mussolini scende in 
campo D'Annunzio (il governo 
lo finanzia lautamentc. ed 
il poeta pud tornare dalla 
Francia ove s'cra da anni 
rifugiato per sfuggire ai cre-
ditori) che divento in quella 
primavera il simbolo e 1'cspo 
nente di tutto 1'interventismo 
di destra. II 5 maggio com-
memorando a Quarto I'impre 
sa dei Mille. chicde in ter
mini da ultimatum 1'intervcn 
to dell'Italia in guerra a 
fianco della Francia e del-
l'lnghilterra. Da quel momen-
to D'Annunzio parla ogni sera 
sulle piazze d'ltalia in tono 
sempre piu minaccioso. inci-
tando alia \ioIenza contro Gio 
Iitti che rappresentava 1'ala 
neutralistica dello schiera-
mento liberate. «Col bastone 
e col ceffone. con la pedata 
e col pugnale si misurano i 
manutengoli e i mezzani. i 
leccapiatti e i leccazampe 
deH'ex canccllierc tedesco >. 
Gli faccva ceo a Milano Mus
solini che inneggiava alia 
guerra imprccando contro 
Giolitti. scrivendo < Ahbas^o 
il parlamento » c minacciando 
la « ri\oIuzione ». 

Giolitti ritornato a Roma 
il 9 maggio (nel giro di po-
che ore ave\a riccvuto i bi-
glietti da visita di oltre 300 
deputati che gli significavano 
la loro solidarieta e adesione 
alia politica di non interven-
to). arnmonl il re e il presi
dente del Consiglio che il 
Parlamento avrebbe votato in 
grande maggioranza contro la 
guerra. Salandra rispose che 
il Parlamento non aveva nul
la da decidere. La decisione 
era gia stata prcsa dal go
verno e dal re. la mobilita-
zione gia in atto. Ma < consi-
derando che intomo alle di-
rettive del governo nella po

litica internazionale manca il 
Concorde consenso dei partiti 
costituzionali the sarebbe ri* 
chiesto dall'attuale situazio
ne > ritennc opjxjrtuno. il 13 
maggio dimeltersi. Egli voleva 
lasciare ogni rcsponsabilita 
alia monarchia. d'altronde gia 
compromessa fino in fondo: 
il trattato segreto di Londra 
in base al quale l'ltalia s'im-
pegnava ad entrare in guerra 
era stato firmato fin dal 20 
aprile. 

Le dimissioni del ministero 
Salandra non erano che una 
mannvra per seatenare la piaz
za. II 14 maggio D'Annunzio in 
un discorso a Roma, al teatro 
Costanzi, grido: < Che anche 
il sangue corra. tal sanguo 
sara benedetto». La folia ec-
citata da tali parole marcio 
verso 1'abitazione di Giolitti. 
difesa dalla for^a pubblica. 
Gruppi di studenti invascro 
Tedificio della Camera, depu
tati e uomini politici conosciu 
ti come neutralist! e contrari 
alia guerra furnno aggrcditi 
e malmenati per le strade del
ta capitale. 

Giolitti. che pure aveva 
la maggioranza parlamentare, 
non se la senti di organizzare 
la lotta e non seppe fare al
tro che ripartire per la sua 
casa di campagna. II 16 mag
gio il re richiamo al governo 
Salandra. senza tenere in al
cun conto la volonta del par
lamento e del Paese. Anni do
po. Nitti ricordera che in quel 
giorno la Co^tituzionc era sta
ta soppressa e le liberta di-
strutte. Gli storici concorda-
no nel giudicarc il colpo di sta
to del maagio 1915 in un rer-
to senso * come la prova ge
ncrale della marcia su Ro 
ma » (2). 

Le Camere vennero convo-
cate soltanto il 20 mageio 
quando ormai le tradotte mi-
htari partivano per il fronte e 
la guerra aH'Austria era di 
fatto gia dichiarata. I depu
tati della maggioranza giolit-
tiana. abbandonati dal loro 
capo, spaventati dalle minac-
ce. messi davanti al fatto com 
piuto. capitolamno. I pieni no 
tori per la guerra furono ap-
provati con 407 voti contro 74. 
COM era stata capo\nlta la 
maggioranza. 

Nel pae>e gruppi d'avan-
guardia della clas=e operaia 
davano I'tiltima battaglia per 
la pace. A Milano il 15 mag 
gio. in seguito ad uno scontro 
tra interventisti e neutralist 
nel quale era rimasto vittima 
un giovane socialista. e procla
mato lo sciopero generale. To
rino vi aderisce immediata-
mente con una forte manife
stazione che si protrae per 
tutta la domeniea; al lunedi 
mattina le fabbriche sono fer-
mc. Centomila persone muo-
vono dai rioni verso il centro 
della citta. rompono i oordoni 
della polizia. Attaccati dalle 
cariche della cavalleria i di-
mostranti improvvisano alcu
ne barricate e s'accende la 
battaglia di strada. Un mor-

to e numerosi fenti; il prefet-
to telegrafa a Roma al mini-
stro deH'interno: * Situazione 
gravissima. vi sono barrica
te » e trasferisce i i»teri al-
l'autorita militare che occu-
pa la Camera del lavoro e pro-
cede a numerosi arresti. Lo 
scioixTo continua all'indoma-
ni. ma ormai 1'invito delle or-
ganiz/azium e di riprendere il 
lavoro. 

Si la guerra non era volu 
ta dalla maggioran/a del po
polo. oltretutto perche gli uo
mini non fanno mai volentieri 
la guerra. Ma la violenza e 
la costri/inue possono avere 
una parte decisiva se si la-
scia via libera alle minoran/e 
decise ad im|>orre con la vio
lenza la loro volonta. In una 
societa dnisa in classi. ricca 
di squilibri e di contraddizioni. 
esistono sempre contrasti ta
li per cui sc i lavoratori non 
sono vigilanti e attivi. picco
lo minoran/e possono. talvol-
tn con successo. organizzare 
congiure e colpi di stato. 

Barricate a Torino 
Nelle «giornate radiose» 

del maggio 1915 il Parlamento 
c Io Statuto erano crollati 
perche i loro paladini non ave-
\ano saputo e voluto fare ap-
pello alle masse lavoratrici in 
difesa delle istituzioni demo-
cratichc, delle liberta c della 
pace. Lo stesso partito socia
lista si era limitato per alcuni 
mesi a ripotero il suo HO alia 
guerra senza chiamare gli ope
rai e i contadini alia lotta. la 
piu decisa. 11 24 maggio il 
giorno dell'inizio della guerra 
rholgcva ai lavoratori un ap-
pello che suonava rasscgna-
zione e impotenza: «Non e 
una tregua d'armi' che do-
mandiamo agli avvcrsari. e 
tanto meno un armistizio. 
S|xintaneamente ci ritiriamo 
in disparte. Lasciamo che la 
borghesia faccia la sua guer
ra: la guerra che ha voluto 
c- della quale s'e assunta di-
nan/i al non lontano av\cnire 
tutta la rcsponsabilita ». 

Ma sc la guerra la dichia-
rano o la impongono i gover-
ni c i gruppi imperialisti. so
no le nazioni che la fanno. 
sono i popoli che ne soppor-
tano le conseguenze e che de-
\ono battersi per la pace. 
Sono i partiti democratici che 
devono lotta re uniti collegan-
do sempre la lotta parlamen
tare con quella delle grandi 
masse lavoratrici. Esse sole 
sono il nerbo. la forza. il sicu
ro presidio della democrazia. 
(1 - Continua) 

Pietro Secchia 

(1) Sono ancora oU stessi mo-
tin per i quali. 52 anm dopo. 
nel giupno scorso i comunisti ed 
i socialisti di unita protetaria 
hanno dec'isamente lottato in Se. 
nato contro U prooetto di lego* 
di PS. Tanani. ed in partico-
lare contro gli articoli 3 e 70 
che danno ai prefetti que gli xtes-
si poteri di sopptimere le liber
ta c le organizzazioni operaie. 

<2) Discutendosi nel piugno 
sconn al Senato la legge di PS. 
il nvr.mro deU'interno on. Ta-
r-nni voile ricordare una com 
onia: che nes<un colpo di sta
in fu mai attualo rispettando 
le leam; tuttavia nel 1920 Von. 
GwliUi propose la abrogazione 
drll'art. 5 dello Statuto che ave
va permesso al re. nel 1915. di 
roresciare il sistema delle al-
leanzc. decidendo l'intervento 
dell'Italia in overra scatalcando 
il parlamento. 

NEI PROSSIMI 

GIORNI: 

La notte 
di Caporetto 
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