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1917: alia vigilia 
della rivoluzione 

socialista 

II Comitate centrale 
bolscevico approva 
le tesi di Lenin 

Polemica a proposito delta Comune di Parigi - Kamenev t Zinoviev 
votano contro Vinsurrezione - Le «tesh> deU'opposizione - Le-

«La situazione e chiara: o la dittatura komilovista o la run: 
dittatura del proletariate » - Un singolare ritratto di Kamenev 

i i 
n 23 ottobre, dl notto, si 

riunlsce il Comitato Centrale 
del partito bolscevico; si riu
nlsce In casa del menscevico-
internazionalLsta S u c h a n o v 
che la moglie (bolscevica) ha 
fatto allontanare con un pre-
testo da Pletrogrado. 

SI tratta dl una riunione 
particolare: per la prima vol-
ta dopo 1 moti di luglio e 
le repression! che ne sono 
seguite vi partecipano infat-
ti Lenin e Zinoviev sui quali 
gravano i mandatl di cat-
tura dl Kerensky. E final-
mente Lenin — che nell'ultl-
mo mese ha piii volte riba-
dito l'eslgenza dl passare su-
bito alia preparazlone « tecni-
ca» deirinsurrezione (giun-
gendo a minacciare di dimet-
tersi dal Comitato Centrale 
per avere liberta di porre il 
problema alia base del par
tite) — ora pub affrontare 
di persona la discussione nel 
massimo organlsmo bolsce
vico. 

Egli sa che non tutti sa-
ranno d'accordo. Gia il 12 
settembre Zinoviev ha scrit-
to sull'organo del partito sot-
to il tltolo significativo «Quel-
lo che non bisogna fare»: 
«Btsogna guardare in faccia 
la realta: a Pietrogrado esi-
stono molte condizioni favo-
revoU alio acoppio di una ri-
volta tipo la Comune di Pa
rigi del 1871...». Cosa signi-
flca questo parallelo per Zi
noviev? Signifies che vi e 
la possibility di prendere il 
potere a Pietrogrado ma e 
impoaslblle poi mantenerlo: 
fare appello all'insurrezlone 
dunque signiflca per Zinoviev 
portare alia sconlltta la clas
se operaia russa. 

Quattro giornl dopo Lenin 
risponde: « L'allusione alia 
Comune e assai superficial 
e persino stupida. Perche, in 
primo luogo i bolscevichi 
hanno comunque imparato 
qualcosa dopo il 1871. Essi 
non jarebbero a meno dl im-
padronirsi delle banche, non 
rinuncerebbero a un'offensiva 
contro Versailles; e in queste 
condizioni anche la Comune 
avrebbe potuto vincere. Inol-
tre, la Comune non poteva 
proporre subito al popolo 
quello che potranno propor
re i bolscevichi se prendono 
il potere e precisamente: la 
terra al contadini, una imme-
diata proposta di pace...». 

Ora i due protagonist! della 
polemica sono di fronte ma 
non si parlera piu della lon-
tana Comune dl Parigi, ben-
si della necessita o meno di 
preparare l'insurrezione per il 
passaggio del potere ai So
viet. tt Egli — si legge nel ver-
bale della riunione — riscon-
tra che dall'imzio di settem
bre si nota una certa indif-
ferenza verso il problema del-
l'insurrezione. Cib e inammis-
sibile se poniamo seriamente 
la parola d'ordtne della pre-
sa del potere da parte del 
Soviet. E' per cib da tempo 
giunto il momenta di occu-
parsi del lato tecnico della 
questione. Sinora, evidente-
mente, si e perso molto tem
po. Cib non ostante il pro
blema e grave e il momento 
declsivo e vicino». 

Dopo una discussione che 
e soprattutto un bilancio de-
gli Mumori» nelle varie re-
gioni si vota una risoluzione 
(proposta da Lenin) che cosl 
conclude: «Riconoscendo in 
tal modo che l'insurrezione 
armata e inevitabile e com-
ptetamente matura, il Comi
tato Centrale invito tutte le 
organizzazioni del partito a 
orientarsi sulla base di que
sto constatazione e a discu-
tere e a risolvere da questo 
punto dl vista tutte le que-
stionl pratiche...». 

Sono present! 12 del 21 
membri del Comitato Centra
le: dieci votano a favore e 
due contro. Votano mNO» 
Kamenev e Zinoviev 11 che 
non tmpedisce che essi ven-
gano eletti a far parte — con 
Lenin, Trotsky, Stalin. Sokol-
nfkov e Bubnov — di un nuo-
vo organlsmo dirigente: l"Uf-
fido politico. II giomo dopo 

S tr altro Kamenev e Zinoviev 
viano ai comitati bolscevi

chi di Pietrogrado, di Mo
sca, della regione di Mosca 
e della regione di Finlandia, 
al gruppo del Comitato ese-
cutivo centrale dei Soviet e 
al bolscevichi delegati al con-
gresso dei Soviet della regione 
settentrionale, una lunga di-
chlarazione che esprime 1 lo-
ro punti dl vista. Per loro 
«proclamare oggi rhisurre-
zione armata significa met-
tere in gioco non solo il de-
sttno del nostro partito. ma 
anche il destino della rivolu
zione russa e Internationale ». 
m Not — essi affermano — non 
abbiamo mai detto che la 
classe operaia russa fosse in 
grado di condurre a termine T'da sola", con le proprie 
forze. Vattuale rivoluzione. 
Noi non abbiamo dimentica-
to e non dobbiamo dimentt-
care neanche oggi che fra 
noi e la borghesia esiste un 
terzo campo, immenso: la 
piccolo borghesia. Questo 
campo si e untto a noi nei 
giornl delta rivolta di Kor-
nitov e ct ha assiatrato la 
rlftn-i* E$rn si unlra ancora 
a noi piii di una volta. Non 

dobbiamo lasciarci ipnotizza-
re da cib che accade tn que
sto particolare momento .. ». 

Si rlsente. In questa dlchia-
razione, l'eco della opposizio-
ne alle « test dt aprtle » di Le
nin; in effetti ancora una vol
ta 11 centro della questione e 
nel gludlzio se sia maturo o 
no il passaggio dalla rivolu
zione a direzlone borghese al
ia rivoluzione socialista: men-
tre Lenin ritiene che 11 mo
mento sla maturo e non con-
venga at'endere alcuna data 
ulteriore (il secondo congres-
so dei Soviet o l'Assemblea 
costltuente) i suoi opposlto-
ri, dando una valutazione er
rata del rapporto di forze e 
delle prospettive. vorrebbero 
ricondurre i bolscevichi alia 
funzione di ala sinistra stimo-
latrice dell'attivita del CEC e 
del governo 

Kamenev e Zinoviev ritor-
nano all'attacco nel corso del
la seduta del Comitato centra
le (allargato) che ha luogo il 
29 ottobre nei locali della Du
ma di Lesnovo di cui e pre
sidents il bolscevico Kalinin. 
K La situazione e chiara — af-
ferma Lenin nella sua relazio-
ne —: o la dittatura komilo
vista o la dittatura del prole
tariate con gli strati poveri dei 
contadini...; dobbiamo farci 
guidare dall'analisi e dalla va
lutazione obiettiva della rivolu
zione. Le masse hanno dato fl-
ducia al bolscevichi pd eslqo-
no da loro non parole ma fat-
ti, una politico decisa sla net-
la lotta contro la guerra sia 
nella lotta contro lo sfacelo 
economico ». 

La risoluzione presentata da 
Lenin (che si conclude con un 
invito a « rafforzare sotto tut
ti all aspetti ta preparazlone 
dell'insurrezione armata ») ot-
tiene 19 voti a favore e due 
contro (Kamenev e Zinoviev); 
quattro membri del Comitato 
centrale si astengono. 

La battaglia nel partito per 
la preparazlone della insurre-
zione sembra cosl vinta ma 
essa avra ancora del gravi 
strascichi. Kamenev annunzia 
le sue dimissioni dal Comita
to centrale per avere liberta 
di continuare la sua opposi-
zione alia base del partito. II 
giorno dopo un giornale men
scevico, wNovaja Gizn», pub-
bllca una dlchiarazione dei 
due opposltori i quali rivela-
no e condannano le decisionl 
prese dal Comitato centrale 
bolscevico, decision! che, na-
turalmente. dovevano rimane-
re segrete; 11 31, nella riunio
ne del Soviet dl Pietrogrado, 
Kamenev tenta dl coinvolere-
re Trotzky — presidente del 
Soviet — nella sua posizione 
snttolineando il suo pleno ac-
cordo con la risnosta di que-
sti ai menscevichi che voglio-
no sapere se e vero che il 
Soviet sta preparando la In-
surrezione: «A name del So
viet io dichiaro — dice Trotz
ky — che noi non abbiamo 
flssato nestuna manHestazione 
armata. Ma se tl Soviet nel 
corso deali avvenimentl fos
se costretto . fare apvello a 
una manifestazione. gli ope-
rai e i 30ldati. a un suo se-
gna*e, marcerebbero come un 
solo uomo... ». 

Lenin reagisce con grande 
decislone alle iniziative di Ka
menev e di Zinoviev: « Sareb-
be criminate tacere — scri-
ve — di fronte a un atto dl 
crumiraagio coti innudito» e 
chlede la espulsione del due 
dal oartito. A pronosito del
la discussione ai Soviet Le
nin scrive ancora: «E' torse 
difficile capire che Trotzky. 
di fronte al nemico. non po
teva, non dovera. non aveva 
il diritto di dire piii di quart-
to ha detto?... La scappatola dl 
Kamenev e pura furfanteria. 
Lo stesso bisogna dire di Zi

noviev. . ». E Lenin insiste per 
l'espulsione: «Quanto piii e-
minenti sono i crumiri — scri
ve — tanto piii doveroso e pu-
nirli immediatamente con l'e
spulsione ». 

Ma i due opposltori — mal-
grado il loro gravissimo atto 
di indisciplina — non saran-
no espulsi. II giorno dopo la 
pubblicazione dello scritto dl 
Lenin l'organo bolscevico 
Rabsci put pubblica una 
breve risposta di Zinoviev e 
una nota attribuita a Stalin 
in cui si esprime la speranza 
che «la questione possa es-
sere considerata chiusa ». « La 
asprezza di tono dell'articolo 
del compagno Lenin — con
clude la nota — non cambia 
il fatto che in sostanza re-
stiamo della stessa idea». A 
sera si riunisce il Comitato 
centrale e decide, dopo aver 
discusso lo scritto di Lenin: 

1) d! accettare le dimissio
ni di Kamenev dal Comitato 
centrale; 

2) di fare obbligo a Kame
nev e Zinoviev di non rilascla-
re dichiarazionl; 

3) di stabilire 11 principlo 
che nessun membro del Comi
tato centrale puo fare dichia-
razioni contro il Comitato cen
trale stesso. Criticato per la 
nota redazionale, Stalin dichia-
ra che lascera la direzlone di 
Rabsci put ma le sue di
missioni sono respinte. 

Del resto anche Kamenev 
continuera a far parte del Co
mitato centrale; ormai non e 
piti tempo di discutere se si 
fara o no rinsurrezione ma 
di prepararla, di portarla al
ia vittoria. Le masse sono 
gia in movimento, i Soviet di 
Pietrogrado, di Mosca, di 
Kronstadt, dl Helsingfors, di 
Kiev esigono il passaggio del 
potere nelle mani dei Soviet. 
La guarnigione della capitale, 
che Kerensky vuole mandare 
al fronte, rifiuta di muoversi 
« prima che sia risolta la que
stione del potere ». I bolscevi
chi gla distribuiscono le arml 
nel quartiere di Vyborg. Ka
menev e Zinoviev faranno la 
loro parte. 

E* interessante — per den-
nire il carattere del primo — 
leggere una pagina delle me-
morie del menscevico Sucha
nov: 

ttCome uomo politico Ka
menev e senza dubbio una per-
sonalita straordinaria anche se 
non autonoma. Non posse-
dendo forza di carattere, idee 
esplosive, origmalita di pen-
siero, egli da solo non e adat-
to a divenire un capo: non ha 
la capacita di dirigere le mas
se. Rimasto solo egli imman-
cabilmente si allinea con qual-
cun altro... D'altra parte, per 
il suo carattere personate, Ka
menev e un uomo mite e afja-
blle. E da tutto questo com-
plesso di fattori deriva la sua 
funzione nel partito bolscevi
co. Egli rtmase sempre alia 
sua ala destra, conciliazioni-
sta e passiva. Talvolta si im-
puntb sostenendo "forme evo
lutive" o . un corso politico 
"moderato". Si oppose a Le
nin alVinizio delta rivoluzione, 
si oppose all'insurrezlone di 
ottobre, si oppose al rivolgi-
mento generate * al terrore 
dopo l'insurrezione. si oppo
se ai modi di approwigiona-
mento nel secondo anno del 
potere bolscevico. Poco slcu-
ro di se. e per giustiflcarst ai 
propri occhi, una volta ml dis-
se (nett'autunno 1918): "Piii si 
va avanti, piii mi convinco che 
Ilic non sbaglla mai. Alia fine 
egli ha sempre ragione... Tan-
te volte mi e sembrato che 
si sbaaliasse nella prognosi o 
nella linea politico, ma alia 
fine la sua prognosi e la sua 
linea politico sono risultate 
sempre giuste": 

Historicut 

IL MOMENTO DECISIVO E VICINO 

S S NELLA FOTO IN ALTO: miiure controrivoluzionarie a Pietrogrado: trupp* della guarnigione presidiano II Palazzo d'inverno, tede del go-
= verno prowltorlo di Keremki. FOTO SOTTO: una riunione del Comitato centrale bolicevlco. SI rlconoicono, da sinistra, Kalinin, 
= 5 Bukanin, Stalin, Kamanev, Serebriakov, Lenin • Rikov. NELLA FOTO A DESTRA: Lenin per le strade di Mosca a colloquio col se-
— gretario dl Partito della citta Zagorsky. 
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24 ottobre 1917: Id rotta di Caporetto 

Per Cadorna indispensabili 
pugno di ferro e decimazioni 

I fanti italiani volevano solo la pace: avevano invece le fucilazioni in moMa • «cl fanti noatri e quelli nemici non H «fj»> 
rano oddosso se non obbligati» - V879 di fanteria fu sterminato dai gas in pochi secondi - Quattrocento soldati fucU 
lati perche protestavano contro la carneficina dei civili - Lettere idilliache di Cadorna ai familiari durante la ritirata 

Nelle trincee della 11 Arma
ta la vita era dura, per i sol
dati e gli ufflciall dei reparti 
di linea; il rancio, quando ar-
rivava, immangiabile; gli in-
dumenti insufflcienti contro U 
freddo, il gelo, le piogge; la 
disciplina spietata; le licen-
ze ed i permessi aboliti. Sol-
tanto gli ufflciali superiori 
cambiavano, a velocita im-
pressionante. Cadorna non 
ammetteva la minima criti-
ca, il mtnimo tentennamento 
coi suoi subordinate Esone-
rava dal comando per un 
niente, cacciava via tutti quel
li nei quali non nutriva la 
massima flducia; in pochi me-
si si erano avutl ben 407 av-
vicendamenti di comandanti, 
tra cui moltissimi tenenti, ge-
nerali e maggiori generali. Vi 
erano dei battaglioni che ave
vano cambiato. in due mesi, 
flno a 12 colonnelli; e divi-
sioni che avevano visto al-
ternarsi, al comando, flno a 
quattro generali. 

I soldati si vendicavano de-
gli ufflciali cantando in trin-
cea, una canzonetta molto in 
voga: «Nu fesso e partito 
nu fesso e arrivato / sara si-
lurato / senza pietav. An-
gelo Gatti, nel suo dlario, 
cerca di giustiflcare Cadorna 
dicendo: «C!6 dipende dal 
fatto che 11 Capo (Cadorna -
n.d.r.), il quale ha cosl me-
ravigliose qualita, sotto certi 
aspetti manca pero quasi to-
talmente dl qualita psicologi-
che. E questo non intera-
mente nel senso che non co-
nosca le persone; ma nel sen
so che non apprezza abba-
stanza, nei fatti, la parte spi-
ritualea. 

Le m meravigliose qualita • 
di Cadorna vedremo piii in 
la quali taranno; intanto egli 

aveva, coi suoi metodi terro-
ristici di comando, profonda-
mente diviso tutti gli ufflcia
li, creando inimicizie e ran-
cori profondi, mettendo nei 
posti chiave gente mediocre 
e spesso assolutamente pri-
va di ogni capacita profes-
sionale. Ancora Gatti scrive: 
«Ma questo e nulla in con-
fronto deU'odio, purtroppo, 
che il fante, il pidocchioso, 
lo strapazzato, il faticante 
fante ha per tutti. Hanno un 
bel dire che e l'eroe delle 
battaglie... II fante odia tut
ti gli altri, artiglieria, caval-
leria, genio, perche vede che 
sono assai meno esposti di 
lui. Ha piii amicizia col fan
te nemico che coH'artigliere 
o cavaliere proprio: alcuni 
ufflciali mi nan detto che e'e 
un'amichevole intesa (che del 
resto anche io avevo notata, 
e cercato di distruggere) tra 
i fanti nostri e quelli nemi
ci. Non si sparano addosso 
se non obbligati». 

Fango, freddo, sporcizia, 
morte. Per giorni come me
si, per mesi come annl. Quan
do non si andava aH'assalto, 
un modo di passare il tem
po, nelle trincee, era quello 
dl commentare le decorazio-
ni di guerra che il Comando 
supremo assegnava. Quella 
mattina del 22 ottobre il bol-
lettino parlava dl tre meda-
glie al valor militare e i sol
dati ridevano freddo perche 
sapevano come stavano le co
se. Prima medaglia: a un ge
nerate, del quale la motiva-
zione diceva che «il giomo 8 
trovavasi sul ponte di Luci-
nicco a incoraggiare i repar
ti che marciavano sul nemi
co... »; non era poi molto, 
per guadagnarsi una ricom-
pensa, comunque quel gene-

Sabalo e ieri alia Casa della Cultura di Hilana 

Gli ebrei di sinistra sul M. 0 . 
Tre relazioni di Calchi Novati, Luca Pavoiini ed Enrico Tedeschi sulle prospet
tive dei movimenti democratici medio-orientali dopo il conflkto arabo4sraeliano 

MILANO, 22 ottobre 
Nei giornl 21 e 22 ottobre 

ha avuto luogo alia Casa 
della Cultura di Muano, in 
couaborazione con il iRag-
gruppamento ebrei aderentl 
ai partiti di sinistra » una ta-
vola rotonda pubblica su 
(Problem! e prospettive dei 
movimenti di sinistra medio 
oriental! dopo il conflitto ara-
bo-israeliano ». 

Sono state svolte, in que
sto quadro, tre relazioni: 
quella del prof. Gianpaolo 
Calchi Novata dellTJniveTSi-
ta di Pavia sul tema « n 
Medio Oriente nella polltica 
internazionale»; quella del 
dott. Luca Pavoiini, direttore 

di «Rinascita» su «Le for
ze di sinistra arabe e la lo
ro prospettiva dopo la crisi 
dl giugnoa; quella dell'inff. 
Enrico Tedeschi del raggrup-
pamento ebrei del partiti dl 
sinistra sul tema «I parti
ti dl sinistra israeliani • 1 
loro progrannnlv. 

Tra 1 vari intervenU, che 
hanno dato vita nelle due 
giornate ad un dlbattito a 
volte confuso, a volte acoe-
so ma sempre interessante, 
segnaliamo quelli di Giusep
pe Tedesco, che si e aoffer-
mato sulla vita e la storia 
dei Kibbutzim; di Laura Ago-
sti Luzzatto che ha criticato 
le posizlonl della sinistra 

israeUana al governo operan-
do una distinzione tra popo
lo di Israeie e responsabili-
ta della sua classe dirigente 
e del suo governo; di Sim-
cha Flapan del Mapam che 
ha illustrato le posizioni an-
tiannessionistiche del suo par
tito, deU'aw. AscoU. del dott. 
Fubini, di Pemando Vegas, 
di Giulio Ortona, del dott. 
Cuomo, di Silvia Muraro e 
del prof. Leo Levi che ha 
pronunciato un chiaro discor-
so suiropposizione di certi 
studi intellettuali alia politics 
dei circoli piii reaztonari di 
Israeie. 

Sono pure intervenuti un 
rappresentante uffldale del 
BfaU (0 raggruppamento co-

munista postosi su posizioni 
vicine a quelle del governo) 
che ha confermato la politi-
ca del gruppo contraria al 
ritiro incondizionato delle 
truppe israeliane dai territo-
ri occupati. e Mashe Barze-
Iay che ha parlato, non uf-
ficialmente, a none del Par
tito comunista dlsraele illu-
strando la politica discriml-
natoria del governo contro 
gli arabi e il Partito comu
nista che si batte per l'esi-
stenza dello Stato di Israeie 
e per la pace tra questo e 
gli Stati arabi. 

Dopo le tre relazioni aveva 
preso la parola per un ap-
plaudito intervento il compa
gno sen. TexraetoL 

rale sul ponte dl Lucinlcco 
non e'era mai stato. 

Seconda medaglia: a un 
medico militare del Comando 
supremo, per * Vabnegazio-
ne» dimostrata nell' essersi 
recato a studiare alcune for
me di malattia di trincea, 
per un paio dl giorni di se-
guito. Terza medaglia: ad un 
ufflc'tate d'ordlnanza di un 
comandante di Corpo d'arma-
ta per aver portato degli or-
dini attraverso zone «che 
avrebbero potuto essere bat-
tute dall'artiglleria nemican. 
Fango, freddo, sporcizia e Vin-
cubo della decimazione. 

Luigi Cadorna aveva rime*-
so in uso quella barbarie, 
credendo cosl di tenere lo 
esercito in un pugno di fer
ro. Episodi terribili s'erano 
verificati. Come quello di al
cuni nostri feriti rimasti, in 
seguito ad un attacco, abban-
donati nella terra di nessu-
no. Per due giorni erano ri
masti ad urlare aiuto, a dis~ 
sanguarsi sulla pietraia, ma 
non si poteva soccorrerli a 
causa dei cecchini austriaci. 
Allora, dalle nostre linem. 
qualcuno gridb loro di stri-
sciare piuttosto verso le trin
cee austriache, di darsi pri-
gionierx, per essere curati m 
salvati. 

Quando il Comando supre
mo lo seppe, ordinb subito U 
processo contro gli mdiziati 
di aver dato quel consigllo: 
la conclusione fu I'ordine di 
decimazione per I'intero re-
parto. Fra gli estratti a sorte 
v'erano soldati decorati al va-
lore e dei feriti, che implora-
vano di non essere uccisi dal 
piombo italiano. di esser man-
dati piuttosto tn battaglia. Fu-
rono fucilati tutti. Come un 
altro reparto di fanteria, al 
quale toccb la decimazione; 
fra gli eztratti a sorte v'era 
un soldato delle salmerie il 
quale, al momento dei fatti, 
stava parecchi chilometri di-
Mtante: venne fucilato ugual-
mente, aveva sei flgli. Vn fan
te della II Armata cosl ricor-
da una decimazione: « Ce n'era 
uno di Parma che, poveretto. 
ha salutato i suoi bambini e 
dopo ha gridato: "Vigliacchi 
italiani, sparate vigliacchi ita
liani!". 

• Mi dicevano parecchi uffl
ciali superiori — scrtte Gatti 
nel suo diario — che sono co
mandanti di reggimento o di 
brigata che hanno osservato„. 
che 1 soldati venivano avanti 
piangendo. Ncn si ribellavano: 
quando erano spinti fuori dal
le trincee andavano; ma plan-
gevano.. Ojetti mi ha detto 
di un tenente venuto da Ro
ma, mandato al monte Kuk, 
per Plava: andava al suo de
stino. piangendo. Nervi stan
ch!? Fibre rotte? Dn po' di 
tutto. Certo, a vedere l'indiffe-
renza con cui i soldati guar-
dano chi va nelle trincee ve
de in essi qualcosa di auto-
matico. Non e'e uno che dia 
a vedere di aver riconosciuto 
il superiore: altri. sdraiati 
nelle trincee, dormono di un 
sonno pesantissimo. Altri han
no occhi spirited: da 15 gior
nl non dormono ». 

Nervi ttonchi e fibre rotte, 
certo, ma soprattutto a causa 

del terrore Instaurato per mez
zo di quel vero • proprio cri-
mine della decimazione. E il 
pugno di ferro, a Cadorna, 
sembrava mdlspensabile dal 
momento che egli aveva ben 
compreso che le truppe (vale 
a dire il popolo italiano) quel
la guerra non la sentivano e la 
combattevano soltanto perche 
obbligati. Le wradiose giorna
te » del maggio 1915 erano sta
te una truffa, questa era la 
realta: sull'Ortigara e sulla 
Balnsaea, sul Monte Nero e 
sul Rosso, centinaia di mi-
gliala di fanti italiani lo ave
vano appreso giorno per gior
no ed ora, alle soglie dell'in-
verno 1917, volevano soltanto 
la pace. Avevano, invece, le 
fucilazioni in massa. 

La mazzata austro-ungarica 
arrivb dunque cogliendo di 
sorpresa il Comando supremo 
e i comandi di armata. « Ven-
gano pure » avevano detto Ca
dorna, Capello. Badoglio, Ca-
vaciocchi; ma era solo il bluff 
della loro incapacity e del lo
ro smisurato orgoglio. II ne
mico venne, comincib I'infer-
no delle sue artiglieri* alle 
due di notte del 24 ottobre su 
tutta la linea da Plezzo a Tol-
mino. 

Mentre le nostre Imee veni
vano orate metro per metro 
dai grossi calibri, dalla voile 
di Plezzo sail la gigantesca 
nube bianco del fosgene asfls-
siante. L'intero 87' reggimen
to di fanteria, brigata Friu-
li, fu sterminato dai gas in 
pochi secondi, sotto Plezzo, 
tutti i soldati morti « raggomi-

tola*i vicino alle pareti del rl-
coveri, 11 fucile tra le ginoo-
chia, la divisa e I'armamen-
to intattl» — scrive nelle sue 
memorie un uffldale austriaco. 

Poi il nemico andb all'as-
salto con 37 divisionl el co
mando del generate von Be
low, ripartite in quattro ar-
mate: la Krauss dal Rombon 
al Nero, la Barrer fra Tol-
mino e I'Idria, la Scottl sul-
Valtipiano di Lorn, la Boroe-
vic sulla Balnsizza, oltre al 
gruppo Stein. La 11 Armata dl 
Capello dlsponeva in totale 
di ben nove Cor pi d'armata, 
25 divisioni, 61 brigate, per un 
totale di 353 battaglioni dei 
quali quasi 251 in prima linea. 

Gtl austriaci sfondarono il 
fronte prima dinanzi a Capo
retto, subito dopo sotto Tol-
mino. Qui era schierato il 
XXVII Corpo d'armata di Ba 
doglio, ma Badoglio non ordi
nb alle artiglierie dl sparare, 
quella notte lo cercarono ma 
lui era irreperibile; quando fu 
rintracciato si rifiutb di ordi-
nare il fuoco. In pratica, i can-
nonl di Badoglio, col loro si-
lenzio, permisero al nemico dl 
trasformare un successo ini-
ziale in un'avanzata travolgen-
te. Vn generate austriaco scris-
se. nel '21: «Se le batterie ita-
liane avessero sparato nella 
conca di Plezzo, dove erano 
ammassati 1 nostri reparti, 
forse la nostra offensiva si sa-
rebbe trasformata in una di-
sfatta ». 

Perche i cannonl di Bado
glio non spararono? 11 miste-
ro, per cosl dire, rimane; e 
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quando una CommissUme d'tn-
chiesta di nomina regia venne 
formata, proprio per appurare 
le cause delta tragedia di Ca
poretto, dalla sua retazione — 
presentata nel 1919 — verniero 
soppresss 13 pagine per di-
retto intervento del presidente 
del Consiglio, Orlando: erano 
le 13 pagine che trattavano 
del comportamento del gene-
rale Pietro Badoglio. 

Aperta dunque una larga 
breccia net fronte della II Ar
mata, il 25 gli austriaci rag-
giungevano I'antico confine; il 
26 s'insmuavano tra la II Ar
mata e la zona Carnla (obbli-
gandoci ad una ritirata gene-
rale dtetro il Taghamento fra 
la Mauria e il mare); il 28, gia 
padroni degli sbocchl fra Tor
re e Judrio, dllagarono in pia-
nura minacciando di awotge-
re la sinistra della III Arma
ta e staccarla dal Taglia-
mento. 

II 31 ottobre, tasciandosi 
dietro migliaia e mlgliaia di 
prigionteri e enormi quantita-
tlvi dl materiali, I'esercUo ita
liano riusciva a raeeogliersi 
sulla riva destra del Tealia-
mento e vi sostava due gior
nl. (Inutile dire che U Coman
do supremo era stato U pri-
mlssimo ad abbandonare tn 
fretta Udine e trasferirsi al si-
curo). 

II 3 novembre, perb. gtl au-
stro-ungarici rompevano con 
un furioso attacco questa li
nea, a Cornlco, e il 4 doveva 
essere ripresa la ritirata. Tra 
nuove perdite (tra cui due di
visioni in Carnia e una briga
ta in Cadore) soltanto U 10 
novembre le truppe dt Cador
na riuscivano a schierarsi dal 
Brenta al Grappa, lungo il 
Piave, fino al mare, a difesa 
della restante pianura. In di-
ciotto giorni la rotta di Capo
retto era costata a Cador
na — i dati sono ufflciali — 
10 000 morti. 30.000 feriti, 265 
mila prigionlert, 350.000 sban-
dati e disertori; andati persi 
o dlstrutti 3152 cannoni. 1732 
bombarde. 300 000 fucili, 3000 
mitragliatrici. 2000 pistole. 

Von Below, inoltre, si era 
impadronito del territorio del
le province di Udine e Bellu-
no, di parte di quello di Tre-
vlso, Venezia e Vicenza, non-
che di tutto il territorio da noi 
occupato al di la dell'antico 
confine; una zona estesa per 
14 000 chilometri quadrati e 
popolata da 1.151303 abitanti. 

Di chi la colpa? II Comando 
supremo, e i vari comandi 
d'armata, furono subito d'ac
cordo; formal famoso comu-
nicato a firma Luigi Cadorna 
diede al Pcese questa versio-
ne: « La mancata resistenza di 
reparti della II Armata vil-
mente ritiratisi senza combat-
tere, o ignominiosamente arre-
sisi al nemico, ha pennesso al
le forze austro-germaniche dl 
rompere la nostra ala sinistra 
sulla fronte Giulia ». Concetto 
questo che il Cadorna ribadi 
in alcune lettere scritte pro
prio nei giomi della rotta ai 
suoi familiari (il tempo per 
scrivere a casa, il generalissi
mo, riusciva sempre a trovar-
lo). -

Cteara D» Simon* 
{COHUMQ} 


