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Si rinnova oggi a Modena I'impegno delle diffondilrici 

Anche nella clandestinita 
le donne furono al fianco 
della stampa comunista 

Gli anni oscuri del fascismo e il paziente lavoro di diffusione dell'« Uni-
ta» — I supplementi dedicati ai problemi femminili: «Comp3gna» 
e «La Risaia» ~ Studiare insieme nuovi modi di azione e di lavoro 

Un articolo di Camilla Ravera 
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II disegno di Giacomo Manzu che il grande scultore ha generosamente messo a disposizione del 
Convegno delle diffondilrici dell'Unila. Ad ogni parlecipante ne verra consegnata una riprodu-
zione numerala 

Oggi si riuniscono a Mo
dena Ic diffondilrici della 
stampa comunista dcll'Emi-
lia, della Toscana, del Pie-
monte, della Lombardia, del 
Vcncto e della Liguria: per 
discutere insieme il proble-
nia del nostro lavoro fra le 
donne al line di conquistare 
un numcro sempre piu gran
de di lettrici deU'Umfci. di 
amichc e sostcnitrici della 
nostra stampa. 

II solo fatto della convo-
ca/ione di questa riunione 
dimostra l'intcrc.sse consape-
vole e appassionato delle 
compagnc per la vita e la 
diffusione della stampa co-
nuinbta: intcresse che ha ra-
dici in tempi lontani, quan-
do i nostn primi giornali, 
nati nel fuoco della battaglia 
antifascista, dovevano esscr 
difesi e sostcnuti con sforzi 
e sacrifici assai pesanti. 

Gia nel 1923 le squadracce 
fasciste avevano devastato e 
distrutto gli impianti e le se-
di dei nostri giornali: era so-
pravvissuto soltanto 11 Lnro 
ratore di Trieste. E il mante-
nere in vita quel qtiotidiano, 
anche solo dal punto di vista 
di provvedcre alia carta e al
ia stampa. era assillo quoti-
diano dei compagni della 
Segreteria del partito, rico-
stituita clandestinamente a 
Milano dopo gli arresti di 
Bordiga e di tutto l'Ufficio 
di direzione. II Lavoratorc 
viveva con il lavoro, la fati-
ca e i mezzi offerti e cercati 
dai comunisti, fra i Iavora-
tori, gli amici, coloro che ci 
conoscevano e sapevano ap-
prczzare la nostra volonta di 
resistere. 

Negli anni seguenti. anco-
ra piu oscuri e difficili, 
quando i giornali, preparati 
e stampati clandestinamente 
venivano trasportati nelle 
varie sedi dai « conier i » del 
partito, cssi erano distribui-
ti con il lavoro capillare e 
tenace dei compagni, nelle 
officine, nelle campagne, fra 
la gente. L'Unitft clandesti-
na, dal momento della ema-
nazionc delle leggi eccezio-
nali fino alia Libcrazione, 
per oltre quindici anni, non 
cesso mai di essere diffusa, 
nonostante gli arresti e le 
condanne fasciste. Fu la pa-
rola dei comunisti, sempre 
presente, a mantener vivi gli 
idcali del socialismo nei la-
voratori, a ridar fiducia, ad 
Mprimere ed organizzare la 

resistenza e la lotta. Ogni co-
pia del giornale costava mol-
to: in lavoro, mezzi, rischio; 
ma nessuna copia rimaneva 
invenduta o inutilizzata. 

II maggior slancio alia 
preparazione e diffusione di 
quella stampa clandestina 
era dato dai giovani e dalle 
donne che cooperavano con 
fervore: specialmente quan
do uscivano fogli dedicati ai 
loro problemi e alle loro lot-
t e : Compagna, La Risaia e 
cosi via. 

Piccoli fogli, modestamen-
te stampati su povera carta, 
erano distribuiti con grande 
ctira. e accolti con rispctto: 
conquistavano la fiducia. la 
convinzione, l'adesione. E la 
rivista del partito. apposita-
mente stampata in edizione 
ridottissima, su carta velina, 
arrivava clandestinamente a 
Parigi con il concorso dei 
compagni emigrati. e circo-
lava fra i comunisti e gli 
amici. passava di casa in ca-
sa. di mano in mano: si con-
sumava nelle successive let-
ture animando le discussio-
ni, i dibattiti, la vita politi-
ca tra i compagni. 

L'interesse. I'impegno — 
dunque — con cui oggi e 
condotta la nostra grande 
campagna per la stampa co
munista ha veramente radici 
lontane. Ed ha motivi pro-
fondi; e'e, anzitutto, nel no
stro giornale, nella nostra 
stampa l'informazione one-
sta: c*e la denuncia. quando 
occome — e purtroppo oc-
corre assai spesso — giusta 
e corretta: c la ricerca seria. 
responsabile di cio che oc-
corre fare per rispondere al
le vere esigenze e alle giuste 
aspirazioni dei lavoratori e 
della popolazione. E e'e nel 
nostro giornale, nella nostra 
stampa il nostro pensiero di 
comunisti, cos! come si va 
costniendo ed esprimendo 
con il contributo di tutti i 
compagni e le compagne; e 
dei nostri lettori ed amici: e 
persino dei nostri eontraddi-
tori ed awersari. in quanto 
ci costringono a dar loro ri-
sposta. ad opporre alle loro 
affermazioni le nostrc con-
vinzioni. i nostri argomenti, 
le nostre proposte e lotte 
concrete. C e nella nostra 
stampa una coerente linea 
di fondo. segnata dai grandi 
ideali di liberta e di giusti-
zia sociale e intcmazionale, 
di superiore umana solida-

rieta, su cui poggiano le no
stre convinzioni socialistc, la 
nostra forza di comunisti. 

Oggi, con la riunione di 
Modena le compagne voglio-
no esprimere e riaffermare 
tutto questo; e la volonta di 
contribuire ad accrescere an-
cora la forza, l'efficacia, la 
diffusione della stampa co
munista; di dar concretezza 
a questo proposito, studian-
do insieme i modi piu ap-
propriati e validi per porta-
re alle donne, in misura scm . 
pre piii ampia c diffusa, il no
stro giornale, l'abitudinc c il 
gusto di leggerlo, e di farlo 
leggere, apprezzare e soste-
nere. 

Problemi gravi e importan-
ti, da tempo insoluti, esigo-
no oggi soluzione: problemi 
di lavoro, di liberta, di giu-
stizia, di dignita e civilta: e 
problemi di pace, di solida-
neta attiva e operante verso 
i popoli che rimperialismo 
aggredisce. opprime e minac-
cia. E scadenze vicine esigo-
no da ognuno scelte e deci-
sioni consapevoli e responsa-
bili, su tutti i problemi: dalle 
donne specialmente sulle 
questioni che piu le riguar-
dano e interessano. 

E a noi, donne comuniste, 
spetta specialmente il com-
pito di aiutare in queste scel
te le altre donne. con i nostri 
argomenti, la chiara ed esat-
ta illustrazione del nostro 
pensiero. delle nostre convin
zioni. dei nostri propositi e 
programmi. UUnita. Rinasci-
ta. e tutte le nostre pubbli-
cazioni costituiscono non sol
tanto un mezzo importante 
per partecipare alia comune 
elaborazione del nostro pen
siero e della nostra politica, 
ma anche uno stnimento es-
senziale per diffonderli e 
farli accogliere. 

Dare nuovo slancio alia 
utilizzazione giusta e piena 
di questo prezioso stnimen
to: questo vogliono le com
pagne convenute a Modena: 
informandosi reciprocamente 
delle esperienze gia com piu-
te, studiando insieme modi 
miovi di azione e lavoro, e 
rinnovando solennemente il 
proprio impegno ad accre
scere concretamente e in-
stancabilmente fra le donne 
la conoscenza, la lettura, la 
diffusione deirUm'fA c di 
tutta la stampa comunista. 

Camilla Ravera 

24 OTTOBRE 1917: LA ROTTA DI CAPORETTO-1 

La ro'ta di Caporetto e rimasta, nella storiografia e persino 
n»il lingunggio comune, un tragico simbolo di disfatta. Una di-
sfatta pero — e questo si e per lunghi anni tentato di nascon-
dere sotlo il manto di una ipocnta retorica patria — che af-
fondava le sue radici non nella • vilta » del soldato italiano ma 
nei rapporti di classe. sia aH'interno dell'esercito che nel 
Paese. Caporetto fu la rivolta, spontanea e non organizzata. 
del solaato di prima linea contro una guerra assurda e san-
guino3d, che non era la sua. Fu un • tutti a casa » che la man-
canza di chiarezza politica e di forza, da parte deH'allora par
tito de'la classe operaia, non riuscl a trasformare (come nel 
'43) in un profondo moto di rinnovamento sociale. La nostra 
ricostruzione di quelle tragiche giornate e basata su due fon-
damentali document!. II primo, ancora Ignorato dai piu, sono 
I verbali dei « Comitati Segreti sulla condotta della guerra » 
svoltis; alia Camera del deputati nel giugno-dicembre 1917 e 
recentemente pubblicati, a cinquant'anni di distanza, dall'ar-
chivio storico della Camera. II secondo. noto solo agli « spe
cialist! ». e la relazione della « Commissione d'mchiesta » no-
minata il 12 gennaio 1918 per indagare sulle cause della di
sfatta di Caporetto. 
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Cadorna non credeva 
alFof f ensiva austriaca 

Due diserlori romeni diedero al nostro Comando gli ordini operaiivi dell'atlacco nemico - Le teorie di Luigi Barzini - La polemica 

Cadorna-Capello - 1 cannoni di Badoglio e le folo pornografiche del colonnello Boccacci - La lerribile vita dei fanti nelle trincee 

Erano le died di sera del 
21 ottobre 1917 quando. tra 
la foschia della terra di nes-
sunn, si sta()liarono due sago-
me umane, a poclii metri dai 
reticolati della trincea italia-
va che correva sulla linea del 
Mrzli. ai piedi del monte Vn-
dil. <t Non sjxtrate! Diserto-
ri! 3>. urlarono i due alle no
stre sent incite, alzando le 
braccia in aria. Furono fatti 
passare. portati nella baracca 
d'un comando di compagnia. 
Si trattava di due ujjiciali di 
nazionalita romena, inquadra-
ti nelle fde dell'esercito au-
striaco: al capitano di fante-
ria che li interrogb rivelarono 
che avrebbero Jornito al no
stro Comando importanti in-
formazioni sull'imminente of-
fensiva austronngarica. La 
mattina dopo i due romeni 
erano a Cividale del Friuli, 
nella sede del Comando della 
II Armata: consegnarono le 
copie di un online di opera-
zione, estremamente preciso, 
compilatn dal loro comando di 
reggimento. Un'nra dopo. la 
Sezione informativa della 
11 Armata cosi telegrafava al 
Comando supremo italiano, a 
Udine: «Due ufficiali diser-
tori presentatisi Vodil quc.sta 
mattina confermano prnssima 
offensiva. A/ionc avrebbe do-
vuto iniziare giorno 12: poi 
rimandata. dicesi, giorno 25 
ma disrrtori non escludono 
possa essere anticipata. Azio
ne su tutta la fronte da Plez-
zo al mare con urto risoluti-
vo te^ta di ponte di Tolmino >. 

Luigi Cadorna. il generalis
simo. ehbe quel telegramma 
stil sun tai-olo da lavnm qual-
che minuto prima di mezzo-
giorno; In leste rapidamente. 
quasi dittrattamente. scrnlln 
le spallc e si alzn per andarc 
a pranzn. Era. nelle sue cose, 
metndicn finn alia pignnleria 
(proverbiali la passeggiatina 
dopo mangiato ed il <r mrri-
ta ») e nltretuttn quel giornn 
avera dcgli inritati. due si-
gnnre dell'aristocrazia molto 
amichc del suo rice capo di 
stain magginre, generate Car
lo Porro. 

Cadorna sapera perfetta-
mente che il nemico stava 
preparandn un'offensira nella 
zona dell'alto Isonzo; e, come 
abbiamo visto. ne ennosceva 
anche i dettagli. Infnrmazinni 
sui movimenti di tntppe au-
strn ungariche erana cnnflui-
te sui tavoli del Cnmando di 
Udine sin dall'inizio del set-
tembre. In particolare era 
statn dncumentato: il concen-
tramentn in corsn di una diri-
sione bavarese nel Trentino 

meridionale, la partenza della 
dodicesima divisione germa-
nica dall'Alsazia per I'Alto 
Isonzo. lo spostamento in cor-
so di 15 divisioni austriache 
dal fronte orientale a quello 
italiano. 11 28 settembre, un 
comunicato dell'Ufficio situa-
zione del Comando supremo 
concludeva: « ... non si deve 
cscludere la possibilita di 
opcra/ioni offensive nemiche 
che pero. data la stagione. 
non potrebbero assumere ri-
levante importan/a ». Dunque 
Cadorna non dara importan-
za all'offensiva che stava per 
scatenarsi sidle sue linee del
ta Venezia Gmlia. 11 perche 
lo spiegava, quella mattina 
del 22. il fondo del Corriere 
della Sera, firmato Luigi Bar
zini ma direttamente ispirato 
dal Comando supremo (giova 
fnrse ricordare che la suddi-
tanza del Corriere della Sera 
a Cadorna era totale. Dice in 
proposito il maggiore Angela 
Gatti, nel suo celebre diario 
di guerra: « . . . ma Luigi Al-
bertini, per feticismo verso 
Cadorna. e per " fifa " non 
voile mai dipartirsi da un 
suo atteggiamento di supina 
ammirayione — egli e uno 
snob, ammiratore di chi 6 ar-
rivato in alto... e sempre il 
vecchio segretario di redazio-
ne del Corriere, salito in 17 
anni alia direzione*). Scri-
reva dunque Barzini, in quel-
Varticolo dal titnlo « Speranze 
austriache >, che Voffensiva 
militare dell'Austria era tutto 
un bluff e che la sola offen-
sira che intercs^asse Vienna 
era quella politica. intesa ad 
ottenere in qualche modo la 
pace; VAustria era oramai In-
gorata e stanca. vnleva pnrre 
termine alia guerra e quindi 
tentava un duersivo militare 
per ottenere di piu al tavolo 
delle trattativc. 

Cost la pensara Cadorna e 
questo il Corriere della Sera 
si incaricava di far credere 
agli italiani. D'altra parte. 
quando il generalissimo s'era 
messo in testa un'idea nessu-
no riusciva piu a smuoverlo. 
Gia nel 1916 non aveva volu-
to credere all'offensiva au
striaca nel Trentino e nel Vi-
centino; e qualche tempo pri
ma s'era persino rif,utato di 
ricevere il tenente Cesare Bat-
tisti, che oltretutto era depu-
tato eletto nel Trentino e 
quindi a conoscenza di molti 
particolari interessanti. Gli 
arera fatto rispondere dal 
suo aiutante: < Sua Eccellen 
za il Comandante supremo 
dell'esercito non ha bisogno 
dei consieli del tenente Bat-

ti.sti ». Gia, proprio Cesare 
Battisti, U martire delle terre 
irredente, die aveva agli oc
elli di S. E. due gravissimi 
difetti: quelln di essere un 
deputatn prima, un semplue 
tenente poi. 

In quella stessa mattinata 
del 22 ottobre. a Cividale. il 
comandante della 11 Armata 
generate Luigi Capello, stava 
raccogliendo tutto il sun vo-
raggio per affrontare il me
dico. Snffriva di uricemm. 
che gli provneava violenti do-
tori, e proprio il giorno avan-
ti era rientrato al Comando 
dopo una settimana d'ospe-
dale. Ora, per I'ennesima vol-
ta, chiedeva al suo colonnel
lo viedicn: <r Ma e sicuro che 
le pillole non bastano? >. // 
colonnello medico sorrise e, 
mostrando la siringa pronta: 
« Giri i pantaloni. generate! s>. 
Capello, con un sospiro, si 
slaccio la cinta e si stese sui 
letto. Di coraqgio. quando non 
si trattava della sua persona, 
il generate Capello ne aveva 
da vendere. Qualche tempo 
prima aveva fatto un'ispezio-
ne alle retravie del fronte. 
nella zona dei massicci del 
Monte Nero e del Monte Ros
so; li aveva fatto radunare 
una comixiqnia di alpini che. 

malgrado numcrose perdite 
subite. non era riuscila a con
quistare le pendici sui lato 
Occident ale (let Nern. Aveva 
ingiuriata la trupptt con gli 
ei)itrti pin vulqart urlandn in 
fine tra le bestemmie: « Spe 
n> clip un'altra volt a farete 
meglio il vostro dovere e in 
lantn gridiamo tutti: viva Vita 
lia! ». Nessuna, tra i soldati, 
rispnse a quel grido: anzi. sot-
tovnec. si intesero parole mi-
nacciose. 

All'offensiva austriaca che 
si stava addensando sull'Alta 
Isonzo Luigi Capello ci cre
deva un po' piu del suo supe
riore direttn; e forte ci cre
deva proprio perche non ci 
credeva Cadorna. le ripicche 
tra i due erano la favola di 
tutti ali ufficiali dei comandi 
di Vdiw e Cividale. Anzi, 
proprio dall'inizia del settem
bre la situazione sui fronte 
della Venezia Giulia era di-
venuta il principale motivo di 
contrastn. da quando cioe Ca
dorna aveva cominciato a 
snttrarre alia II Armata di 
verse iinita d'artiqlieria. Dal 
19 settembre al 1H ottobre 
ben S7 liattcrie di vario call 
bro e ir> unita di bombarde 
erano state cedute dalla 11 Ar
mata ad altre annate, per 

tms. 

Da sinistra: il gen. Zupelli, il gen. Porro, Cadorna e il re. N<_lla 
foto del titolo: caduti sui monte Faiti 

disposizione del Comando su
premo. La teoria di Capello 
era che, tnvece di «assorbi-
re * I'attacco, si dovesse su-
biio contrattaccare. inchio 
dando a caintonate i fanti ne-
mwi sulla linea d'assailo per 
poi ributtarli indietro; per 
questo. nel suo piano tattirn, 
I'artigheria aveva tanta un 
portanza. Cadorna nivece. 
che aveva inventato la <* stra-
teuia dell'aisorbimcnto *. i 
cannoni volcvn pmzzarli dove 
piu gli faceva comodo. 11 die-
ci ottobre (con fogl'to n. 1711) 
il generalissimo a r e r a secca-
mente ribadito a Capello gli 
ordini: « Perche qualsiasi 
rvento. compresi quelli piu 
invcrosimili. non ci tolga im-
preparati. dei medi calihri 
non rimangauo Mill'altopiann 
di Baniai/za che quelli piu 
mobili ed anche per questi 
non sj tralasci di predisporro, 
m dannata ipotesi. me// i ac-
conci per un ordinate) o tern 
pestho ripiegamento ». Capel
lo. invece di eieguire quel-
iordine. ehiese un cnllnquio 
diretto Cadorna non ci andn, 
il suo vice Porro si r/issr * im-
pnstibilitato a rccarvi alia SP 
de della II Armata ?, e cosi 
da Capello fu inviatn un en 
lonnelln della segreteria del 
generalissimo. Cavallero. L'in-
contro avvenne il 15 ottobre. 
Capello strapazzo il povero 
Cavallero e prote<to contro la 
sottrazione delle artiglierie. 
Due giomt dopo secco tele
gramma di Cadorna: * Per 
quanto riflette le artisherie 
V. E. puo fare n"e«namento 
«-o!o su quelle di cui attual-
mente dispone ». Era il clas-
sico: raqnzzn lasciami lavora-
re. Capello passo un pain di 
gtorni iratrihilp come non mai 
r, tra I'altrn. si sfoqo vegan 
do la grazia nd otto fanli con 
dannati alia fucdazinne dot 
tribunate di guerra * per a \ e 
rr. durante un attacto. pro 
nunriato parole atte a disani 
mare i loro enmmihtoni ». Gli 
otto furono Jucilati e sepolli 
nel grande cimitera d'armnta 
ricino a Cividale, che i fanti 
chiamavann * Villa Capello » 
(e In stesso Capello aveva d 
sua soprannome. nelle trin
cee: < il macellain »). 

Chi invece di artiglieria ne 
aveva in abbondanza era il 
qpnerale Pietro Badoglio, ca 
mandante del XXVII Corpn 
d'armata. Le sue truppe era 
no "ichierate snttn Tolmino e 
i suoi 400 cannoni avevano 
sotto tiro la conca di Tolmi
no e Plezzn, dove le armate 
nemiche si staiann concen 
trando. < Che vennano. che 

Lo sfruttamento operaio neila Lombardia del « boom » 

Come si «fabbricano»le malattie professional! 
Nelle miniere del Bresciano e del Bergamasco a 4 0 anni I'operaio e condannato dalla silicosi 

BRESCIA. 21 
La carta geografica dello 

sfruttamento e della scientifi-
ca erosione del fisico dei la
voratori. e varia. In Lombar
dia esistono almeno tre « si-
stemi >: dalle miniere del 
Bresciano e del Bergamasco 
che risalgono all'epoca dei 
romani e do\e si muore sotto 
le frane. alle « catene » della 
O.M. di Brescia o della c Dal 
mine» di Bergamo o della 
O.M. di Suzzara, fino alle 
fabbriche dei € padroncini » 
del Mantovano che per pro-
durre fini e reclamizzate cal-
ze da donna sfruttano anche 
i bambini e li massacrano 

(questa e la paro!a) insie
me ai giovani che. li in quel
le aziende. a 25 anni sono de-
finiti « anziani >. Tre sistemi 
per « fabbricare > le malat
tie professionals 

Pezzaze. nella Val Trompia. 
e solo un esempio ma » ale per 
tu'.te le miniere del!\t valh 
Trompia e Camonica. oel Bre
sciano. e del Bergamasco. La 
silicosi qui condanna verso i 
quaranta anni e uccide nel 
giro di poehissirr.i altii anni. 
Dal 1943 a oggi. nelle zone di 
Brescia (fra Collio, Bovegno. 
Pezzaze. Darfo. Esine e altri 
paesini) i morti per la c pus-
aiera>, quelli colpiti dal «man-

cafiat >. sor.o stats 1102. Si 
muore pi>co dopo i quaran
ta e quei paesi — agalome-
rati di case um:de e bj;e che 
sembrano stalle — li chiama-
no i paesi delk vedove. 

Nelle minifre di Pe77a7e (si 
estrae flonna che =er\e a 
pulire l'accsaio) i turni sono 
di otto ore che spe-=o. fatti 
due o tre «tr«.-n; > di canco. 
si possono m'errompere an 
che prima e pos*or*o duenta-
re sette o sei. Qui lo sfrutta
mento e fondato su altri entc-
ri. Le minsere non servono 
piu molto. vengono chiuse 
perche e piu vantaggioso com-

prare all'estero il minerale o 
semplicomente perche qual
che nuovo elemento chimico 
scoperto rende muiili dVter-
minati minerali per certe la-
vora7ioni. Quindi il profitto 
sta tutto nel fare Iavorare 
la mmera con il m.nimo di 
spesa. ne! non in\estirci nul
la: il m.nimo m\e»timen:o fa 
rebbe t saltare > il guadasno. 
Ecco il dramma; le mmiere 
cadenti. ndicole; l'assenza 
perfmo di un te'.efono fra 
l'esterno e il fondo scuro del
la minsera dove si stnscia co
me talpe, come ai tempi dei 
romani. Non c conviene > met-

tere aspiratori. non c convie
ne > mtrodurre impalcature 
metalliche o procedere con la 
necessana cautela nei son-
daggi della montagna. nella 
ricerca dei filoni: si va avan-
ti alia buona e cosi si puo 
ancora guadagnare. 

Con la stessa logica di pro
fitto nel Mantovano o nelle 
moderne t catene» di mon-
taggio delle belle industrie 
Iombarde. si deforma. snatu-
ra. ammala. e uccide l'uomo 
che ha il torto di trovarsi al 
di qua del banco di lavoro 
nel rapporto di produzione. 
Cosi fa le sue fortune la bel-
la industria italiana del boom. I 

i engann. Li annienteremo! *, 
aveva detto Badoglio ad un 
uffkude del suo statn niaggia 
ic, in quella mattina del 22; 
si era fatto preparare un ha-
uno prniumato e aveva quin
di trascorso (jiialclie ora tia 
bart>iere. manicuie e pedi 
cure. 

Nel pometigqio avei a deci 
sn dt fare un salto a Verona, 
per romperaie un pino di guan 
ti di camoscio da pnrtare con 
la nttova divisa dn K-crtmonia. 
Anche Badoglio, come Cador
na. non amava interferenze o 
pareri discordi suite site de 
ctsinni. Qualche giorno prima 
aveva ottenuto la sostitttzione 
del generate Scuti. abilis^imo 
artiglicre. con il colonnello 
Cannnmcre il quale, di gra-
do meno elcvatn del prima, 
gli data garanzia dt obbedtcn-
za totale. * Non roqlin pro-
fessari. qui da me — aveva 
detto per telefono a Cador
na — voglio soltanto deglt cse 
cutori di ordini *. 

Anche il colonnello Boccac
ci. capo di Statn Maggiore del 
IV Cnrpo d'Armata del gene-
rale Cavacioccln, aveva tl suo 
da fare quel mezzogmrno del 
22 ottobre. Nel suo ufficio del 
comando «/; Creda. tin pae.sino 
a pocht clnlometri dal centra 
di Caporetto, stava ftrmandn 
due ordini: il prima che com 
minava dieci ginrnt dt cella 
di rtgore a Ht fanti che erano 
stati « sorprest » coi lapclli 
* tagbati in manicra unit rcgn-
lamentare »; il seiondo die ne 
qava il fi.sfo d'mgresso a Ca
poretto a un battaqltnne dt 
fanteria reduce dal fronte per 
it suo turno dt rtpnsn. ttomtni 
stancht. Ingorati. bisoqnosi di 
tutto. Andas<ern a spidncdimr 
si aitrove. in qualche baracca 
mento dell'inlerno, facend'^i 
altri trenta clnlometri dt mar 
via; il tcentro ra^tolio •» d\ 
Caporetto — questa era In 
pra*si atiuata da Boctacci — 
meno aveva a die fare cm 
fanti meqlia era. Termmoin d 
suo lavoro. il colonnello inftln 
il pn^trnnn col collo di p^Uit 
cia, fece un sn/fo al nemo la 
boratorio fotografii o del Cor
pn d'Armata dove ritnb un 
paedtctto dt fotogrnfie ch" 
avei a fatto stampnre ad un 
soldato di fiducia, poi si recb 
al *uo alloqqio per^onale ar 
rednto lussuosamen'e e con 
o()in comodita. Li Bncca^i i 
pranzb con 11110 delle si/e amat 
tt. una qiovane pro^ututa ilo 
vena (la sua favorita: le al're 
erano tre battegve dt Credit. 
e le mo^tro, per riscaldare 
lamhiente. le foto che aver n 
portalo. Tutte pornoqrnfichc. 

Mezzoqinrno del 22 ottobre 
in prima linea. lungo In schie-
ramento tenuto dalla 11 Ar 
mala. Grotte e caverne sni 
monti (il Rombon. d Vrisic. il 
Nero, il Ros^o. lo Sl^me. d 
Mrzli Vhr. il WWd) e qh .stret-
ti. lunghi hudelh dell" trmrcp. 
Fango, *parcizia. freddn r 
mnrte. Ah uni repnrtt sinvann 
in trincea «• da sempre •>. ca 
me dferana. Isi :/> div -lone 
r.on r'ceveva il cnnb.o da 4 
mesi; la 4*1. era loqr>rota at 
lestremo. u~ata tutte le nntt< 
per il traino delle bocche da 
funco in alia montagna; il 10 
gruppo alpini tenera la Imea 
VelikiVhr da due mesi; d 
223. reggimento stava sui Se-
ro da 10 mesi e a turno di un 
battagliane ogni due mesi oc-
cupava il Rosso. po<iizione dif
ficile da mantenere. col nemi
co ricinistimo e appastalo su 
pns-izioni p'w elevate. *«; tint 
trincea del Nero era apparso 
un cartello. anonimo e m rer-
si, che diccra: * f.a Bneata 
coglioni ha fatto dei pen^ieri / 
so non ci danno il camblo / ci 
diamo prigionieri >. 

Cesare De Simone 
(continua) 


