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Un'analisi delle ragioni del disastro militare del 
1917 nei libri di Luigi Capello e Mario Isnenghi 

Perche Caporetto 
Un generale «moderno» - La lotta degli alti comandi italiani contro il pacifismo - Esercito e 
politica - La guerra come «terremoto»» - La posizione dei socialisti - «Ne aderire, ne sabotare» 

' 
4 

' • > * » * 

< r 

yf ' 

*:i't 
' / < ' 

^ 

'', , 

/ ̂  
* * ' 

/ • 

' 

$ 
- ,. 

_, y 

• 

•L^n 

* 

% 

,* $ 

"• -
/ > , 

• . * < • * 

, i 

+ •> 

, 

- -1 

* 
. 

' K t 
f 

*/' 
* 

^AaLVS ^ v v i B 

< 

j j ^ \ 

M K * 

••v *^fllM 

' 
„ «^_jfc .fc -J5J& 

> 

te? 

V. 

v , l 
" ^ 

Non si puo dire c h e , in o c c a s i o n e del c i n q u a n t e n a 
v a l u t a / i o n i del tutto nuove . II fatto e c h e su ques to ar 
s tat i e s a m i n a t i tutti gli a spe t t i . E s e in un p r i m o t e m 
r i cerea de l le responsabi l i ta de l l 'a l to c o m a n d o e dei v 
glio), negli ultimi anni. attraverso gli studi che hanno avuto p 
(ricordiamo i lavori di Spriano. Monticone. Zuearo. De Felice 
il malcontento popolare pote avere sulla formazione dell'atmo 
come i socialisti reagirono ad essa. Nell'ambito di una ricer 
anche proposto convincenti 

rio, l ' indagine s tor ica su Caporet to abbia portato a 
g o m e n t o si e g ia scr i t to mol to , in p a s s a t o , e ne sono 
po la d i s c u s s i o n e si a c c e n t r o su quell i mil i tari e sul la 
ari genera l i ( e soprattut to di Cadorna. Capel lo e Bado-
er oggetto la condizione della classe operaia durante la guerra 
e Ambrosoli). I'attenzione e stata portata anche sul peso che 
sfera politico-sociale in cui si verified la sconfitta e sul modo 
ca che ha ormai individuato i problem] fondamentali e ne ha 

Una compagnia di artiglieri italiani fa il bagno 
nello ludrio alia vigil ia della rotta d i Caporetto, 
nell 'ottobre del 1917. (Foto ripresa dall' inserto 
dell'ESPRESSO dedicato a Caporetto). 

soluzioni. non sono perd man 
cati. in questi ultimi mesi. dei 
contributi importanti, sia sul 
piano documentario (da ricor-
dare la pubblicazione degli at-
ti delle sedute segrete tenute 
da! Parlamento). sia su quello 
dell'indagine storica. I lavori 
di maggior rilievo. in qucst'ul-
timo campo sono Caporetto, 
perchd? di Luigi Capello. a cu-
ra e con introduzione di Ren-
zo De Felice (Torino. Einau-
di. 1967. pagg. 3G2). e I vlnti di 
Caporetto di Mario Isnenghi 
(Padova. Marsilio editori. 
1*167. pagg. 274). 

Le posizioni del Capello so
no ben conosciute. perche 
egli ha gia scritto molto a sua 
difesa. ma la «memoria» 
pubblicata in questo volume 
(e corredata di molti docu 
menti) ha. secondo il De Feli
ce. un particolare interesse. 
perche si tratta della sola 
opera di tin protagonista 
scritta prima della pubblica-
zione degli atti della commis-
sione d'inchiesta. prima, cioe. 
che la polemica si inasprisse 
e che ognuno hadasse soprat
tutto a diTendcre il suo ope 
rato e ad accusare gli altri. 
Nell'introduzione il De Feli
ce traccia un interessante pro 
filo del Capello. mettendnne 
in luce soprattutto le ragioni. 
dnvute alia sua formazione 
culturale e politica. che lo 
mcttevano in contrasto col Ca 
dorna e. piu in generale, con 
gli ufficiali di mentalita piu 
tradizionalistica Mi sembra 
pero che i giudizi del De Fe
lice siano un po' troppo fa-
vorevoli al Capello. che vte-
ne rappresentato. in definiti-
va. come colui che portd ele-
menti di modermta ncgli alti 
ambienti militari italiani. 

La questione. in realta. non 
puo essere considerata solo 
so!to I'a^petto tecnico, ma an
che sotto quello politico Su 
questo piano non e poi suffi-
ciente considerare le sue pre-
se di posizione pubbliehe. i 
rapporti con Nitti e con Bisso-
lati o l'atteggiamento da lui 
assunto verso il fascismo (do 
po avere aderito in un primo 
momento ai fasci di combatti 
mento si distacco dal movi-
mento fascista quando esso 
proclamd la sua ostilita alia 
massoneria. e dopo fl delitto 
Matteotti si schierd contro 
Mussolini) Per una valuta-
2ione della posizione politica 
del Capello e. in realta. molto 
piu utile I'analisi della sua 
c memoria » Capello fu t mo 
demo • per il pc5° che diede 
all'attivita propaaanriistica. 
per il suo deMderio di tra 
sformare i « pacifici » conta 
dini ed operai che formavano 
l'esercitn. in soldati * agzres 
s iv i» perche resi coscienti 
appunto attraverso la prona 
panda, delle ragioni per cui 
comhattevano (e che erano poi 
le ragioni della c l a w diri 
pente) Capello insomma fu 
t moderno» per la sua con 
S3pevn1ez7.i della necessita di 
po1itic:77are 1'esercito. per 
fame uno «Trumento as«ai ef 
ficiente Ma questo suo at 
tegeiamento lo oortava a chie 
dere la piu dura renre«ione 
delle tendenre panfiste (su 
cui vi sono qui interessanti 
documents, non diversamen 
te da Cadorna.. 

L'esigenza di tenere la p» 
Htica lontana dall'esercito e 
qvirila di farvela entrarc sol-

tanto per ottenere il massimo 
rendimento dai soldati veni-
vano cosi a convergere Ed 
anche la sua concezione della 
guerra. che egli definisce libe-
rale democratica (* calamita 
possibile »). contrapponendola 
a quella puramente militari 
stica («desiderio della guer 
ra >) non e molto chiara. giac 
che se da una parte egli 
chiama la guerra « flagello > 
e « terremoto *. afferma dal-
I'altra che essa tende € a edi-
ficare un miglior futuro sulle 
rovine del presente ». Di con-
seguenza le convergenze tra il 
Capello ed alcuni democratici. 
se possono giovare alia carat-
terizzazione politica del Capel
lo. servono anche a mostrare 
ancora una volta che la linea 
di demarcazinne tra 1'interven-
tismo liberale e demncratico 
(ed anche sncialista) e posi 
zioni sostan7talmente autorita-
rie era molto vaga ed im-
precisa 

A proposito della concezio 
ne della guerra come < terre
moto » occorre leggere le in
telligent! considerazioni che 
fa Mario Isnenghi in / tnnft" 
di Caporetto. L'analisi del-
1'Isnenghi e rivolta a scopri-
re le radici di clause degli 
attegffiamenti patrinttici degli 
•seriHori che si occuparono di 
Caporetto. ed egli arrive cn î 
un convineente capitolo della 
storia deeli intellettuali ita 
liani. Dal suo lavoro viene an 
che illuminate l'atteggiamento 
delle mas«;e popolari. quale si 
riflette. apnunto. nelle paaine 
degli scrittori. in maniera 
spesso deformata. ma tutta-
via Mifficientemente indicati 
va. per chi sappia leggere ol-
tre la superficie (e 1'Isnenghi 
vi riesce). 

Nella sua ricerea e'e pert 
un punto che mi sembra poco 
persuasivo: il giudizio trop
po severo e non sufficiente-
mente articolato che egli da 
intorno ai socialisti italiani. 
I/Tsnenghi osserva che nelle 
opere decli scrittori borghesi 
sulla guerra la c rassegnazio-
ne » dei soldati appare non so 
lo t come il naturale attegeia-
mento dei proletari in armi. 
ma anche. in fondo. come fl 
piO confacente al loro stato so-
ciale. e quindi preferibfle. al 
limite. ad un eventuate atteg 
giamento finalistico. di parte-
cjpazione politica cosciente. 
espressione di una iniziativa e 
come tale non propria di ceti 
subaltemi >. e si tratta di una 
osservazione acuta, che per-
mette all'Isnenghi di ec*npren-
dere meglio l'atteggiamento 
degli scrittori Ma egli vede 
poi la stessa < rassegnazione » 
anche nella formula social]-
sta t ne aderire ne sabotare ». 
mentre in essa. pur assai li-
mitata ed insufficiente. vi fu 
* rassegnazione * solo in par 
te. perche in parte quella pa 
ml a d'ordine fu adottata in 
stato di necessita, dopo le 
sconfitte subite nella t setti 
mana rossa» e nel periodo 
delta neutralita E non va 
nemmeno dimenticato che nel 
corso del conflitto. e soprat
tutto nel 1917. l'atteggiamento 
del partito. o almeno di una 
sua parte, si ando notevolmen-
te modificando. e che tale mu 
tamento porto alcuni dirigenti 
socialisti davanti ai tribunali 
I Serrati ed i Lazzari non pos 
sono es«ere confusi con la de-
stra socialista. 

Aurelio lepra 

Ripresi g l i scavi dopo oltre settant'anni 

MEMORIA DELL ETA DEL BRONZO 
NEI «5ESI» DI PANTELLERIA 

Paolo Orsi, nel 1890, individuo nell'isola un villaggio di capanne 
e i piu importanti monumenti di pietre a secco disposte a cupola 

Una veduta aerea di Pantelleria 

Un tempo Pantelleria era 
solo una galera dalla quale 
era tmpossibile fuggire e do
ve si arrivava dopo lunghl e 
complicati viaggi sulle navl 
mercantili in rotta per I'Afn 
ca. Oggi l'isola, nota soprat
tutto per i suoi gustosi vt-
ni, 6 ancora di accesso poco 
agevole. ma d'estate tra d'i'ei 
e ahscali, vi si arriva .0 mez 
za giornata di viaggio da Ro 
ma, sempre che non sotfino 
venti troppo fortl. per ;u'. le 
navi non si avvicmano e gli 
aeroplanim locali non p.«sso 
no atterrare e vi nponano a 
Trapani Ala vale veraxnenie 
la pena fare un viaggio un 
po' noioso perche l'isola e 
splendida. un cono vulcanico 
nero ricoperto da vtgneti bas-
si protetti da muretti, con 
scoghere a picoo di basaiii e 
scogli. Isolotti, caveme con 
sorgenti di acqua calda, grot* 
te sottomarine e mare trasp* 
rente e pulito. Ci sono porta 
paesetti e le costruzionj oian 
che cubiche con le cupolette 
t « dammusj », richiamano al 
la mente 1'Africa, che iei re-
sto 6 anche molto vicina. 

Cimitero 
di navi 

Manca pero I'acqua e que
sto 6 uno dei gross: proble-
mi che oggi assilla la popola-
zione e che frena, almeno per 
ora, lo sviluppo del turismo 
Infatti una delle maggiort \l 
trattive dell'isola & che e an 
cora in parte selvaggia e de 
serta, e non 6 deturpata da 
villini e chalets di tipo sviz-
zero. ne ci sono frotte di tu 
nsti a invadere le spiaggette 
Se oggi. con la facilita di 
comunicazioni. Pantelleria re-
sta ancora isolata. ancora di 
piu doveva esserlo nel rami 
chita, quando la navigazione 
seguiva rotte stabilite in oase 
ai venti e alle correntl e ii 
svolgeva soprattutto lungo le 
coste. per cut parecchie u o 
le erano tagllate fuori del 
traffic! commerciali, a meno 
che non possedessero naterie 
prime della masslma impor-

tanza, come ad esempio, «tu-
rante il neolitico, l'ossidiana. 

N01 sappiamo che in epoca 
storica Pantelleria possedeva 
un porto e conosciamo res'ti 
di costruzioni greche e ro-
mane, e probabilmente (eni-
cie; numerosi sono i rest! di 
navi da carico naulragate >u-
gli scogli, come attestano le 
anfore che continuamente si 
raccolgono sui fondali, ma co
nosciamo poco o nulla sulla 
preistoria dell'isola. 

Le prime ricerche m ta:e 
senso furono fatte nel »fW0 
da un celebre archeologo. Pao
lo Orsi, il quale individu6 un 
villaggio di capanne dell'eta 
del bronzo su un promonio-
rio vicmo all'attuale paeae di 
Pantelleria sulla costa occden-
tale e attnbul alle genu di 
questo villaggio i « Sesi >. va
le a dire t piu importanti 
monumenti dell'isola. I sesi 
sono costruzioni di ple'.re a 
secco disposte a cupola, di-
vise all'interno in camere cu: 
si accede da vari cumcoli di 
ingresso, ed erano monumen 
ti funebn, sepolture colletti 
ve. Oggi purtroppo non e'e 
piu un Sese tntatto e non sap
piamo con sicurezza quail fos 
sero i vast e 1 tipi di J&$*tt; 
che componevano ' corredi 
funebn e che sono necesst* 
ri per una datazione o -llme-
no un genenco inquadramen 
to cronologico. 

Tra I'altro durante la guer
ra alcuni sesi furono uttlizza-
U come bunker e bombarda-
ti. Possiamo pero dire che si 
riportano al tipo di arcnitev 
tura mediterranea che si fvi-
luppo tra I'eta del bronzo e 
quella del ferro e alia quale 
appartengono i nuraghi sardi, 
certamente piu notl e piu un 
ponenti. Dopo gli scavi del 
I'Orsi nessuno si occupo piu 
delle ricerche preistonche nel 
l'isola le quail sono state ri 
prese solo due anni la da* 
l'lstituto di Antropologia del 
ITJniversita di Pisa, per potei 
stabillre i rapporti mteicor-
si tra quest'isola, Malta « la 
Sicilia e 11 resto del moodo 
culturale mediterraneo one vi
de particolarmente nell'eta del 
bronzo uno del suoi momen-
ti di piii fiorente sviluppo I 
priml saggi di scavo furono 

effettuatl proprio nel luogo 
indicato dal)'Orsi e cioe sui 
promontorio di Mursia vici-
no a Punta Fram. 

Questo promontorio a pic-
co sul mare e difeso natural 
mente su tre fronti: la parte 
verso 1'entroterra e circouda 
ta da un enorme muraghone 
di pietre a secco che si pen 
sa possa essere contempura-
neo del villaggio e quindi 
forse ai Sesi. Un proolema 

rr le ricerche archeologiche 
dato proprio dalle muratu-

re a secco perchd tutta Pan 
tellena e piena di questi mu
retti a sostegno dei terrazza-
menti per t vigneti e per le 
coltivazioni dei capperi. mu
retti costruiti naturalmente 
anche oggi con le nere pie
tre vulcaniche locali, per cui 
a volte non e troppo sempli-
ce distinguere le costruzioni 
piu antiche. II promontorio 
di Mursia e oggi tagliato dal
la strada perimetrale e sulla 
scarpata del taglio stradale 
erano visibili tracce di mu 
rature, cocci e ossa di am 
mali: si Iniziarono quindi due 
diversi saggi. uno sulla stra
da nella zona del muraglio-
ne e uno sul ciglio estremo 
verso il mare 

Gli strani 
pavimenti 

All'lnizlo si trovo solo un 
gran caos di massi accumu-
lati, poi cominciarono a d e 
linearsi le forme delle ca
panne: ne sono state ormai 
rinvenute parecchie e scava 
te completamente una deel 
na La struttura e pluttosto 
complessa e simile per tutte 
sono ovalt. lunghe fino a die 
ci metri, cost nil te con pietre 
a secco; il pavimento e for 
mato da uno strato di sassl 
sul quale poggia uno strato 
di sassi piceoll pressatl 00-
perto a sua volta da un bat 
tuto di arkilla sul quale si tro 
va 11 focolare. A volte sul pa 
vimento d sono ciste di sas
sl squadratl contenenti cene-
ri e carbonl o grand! vast di 
pletra poggiaaU sul focolare. 

Alcune capanne sono divlse 
a meta da un tramezzo di 
sassi intonacati e hanno una 
o due porte di ingresso da 
gli stipiti squadrati, spesso 
ci sono piu pavimenti a oat 
tuto sovrapposti per cui sem
bra che queste capanne sia 
no state abitate a piu ripre-
se successive e si spera ciie 
le abbondanti ceramiche n 
trovate nei van livelli oossa 
no farci vedere una lmea di 
succession! cultural! nella zo 
na. E' ancora prematuro <UL 
bilire a quale preciso momen 
to dell'eta dei metalli vadi 
no attnbuite le gentl che »bi 
tarono il villaggio, non sap
piamo ancora con certezza sc 
ci furono stanziamenti anc-> 
ra piii antichi e cioe isalenu 
all'epoca neohtica (prima e 
cioe nel paleolilico l'isola »on 
poteva essere abitata perend 
t cacciaton paleolitici non co 
noscevano la navigazione) e 
non sappian e^rtnmenre 
quail rapporti ci furono con 
le genti delle ricchissime ci-
viltii della Sicilia e di Malta. 

Bisogna anche stabihre su 
quale tipo di economia s. 
fondasse la societa che >. 
stanzio in un'isola lontana e 
senza particolan nsorse tr, 
ma si pensava che le ^enu 
del villaggio di Mursia sirut 
tassero l'ossidiana. cioe il *e 
tro vulcanico che serviva me 
glio della selce a fabbricare 
armi taglienti e che aveva 
contnbuito a fare di parec
chie tsole del Mediterraneo. 
come ad esempio Lipari. rio 
chi centn commercial! d u n n 
te I'epoca neohtica, Ora ne
ro sappiamo che a Panteii* 
ria non e'e ossidiana bens) 
una quali ta di vetro vulcani 
co molto scadente che ;i pr^ 
sta male ad essere lavorata 
e che quindi non poteva co 
stituire una fonte di materia 
prima d'esportazione, per -rjj 
sara necessano continuare .c 
ricerche. Gli scavi di questi 
due anni d hanno tuttavia 
permesso di appurare nuovi 
dati, e altri ne verranno on*-
raranno capire cosa rappre-
sentasse Pantelleria nel qua 
dro culturale dell'eta proto-
storica mediterranea. 

Renati Grifoni 

INTER VISTA Al±'« UNITA'» DI SIQUEIROS 

UNA PITTURA 
ININTERROTTA 
DAL MESSICO 

ALL'ITALIA 
II grande artista latino-americano eseguira un murale ad Ariccia 
nella scuola per sindacalisti creata dalla CGIL — La scienza e 
la tecnologia moderne al servizio del Parte — II primo viaggio 

in Italia in compagnia di Diego Rivera nel 1919 

MILANO. novembre. 
Basta stare qualche ora con 

Siqueiros per capire come la 
grande impresa delta sua pit-
tura sia stata e sia tuttora 
possibile. L'energia che si 
sprigiona dalla sua peisonali-
ta, la continua accensione del 
suo discorso, I'eccitante sug-
gestione dei suoi argomenti e 
dei suoi progetti sono il segno 
di un fervore cite col passare 
degli anni, anzichi attenuarsi. 
si c fatto piii vivo ed attivo. 
Oggi Siqueiros ha settantuno 
anni, ma e forte e indomito 
come in gioventit, come alia 
epoca in cui partecipb nelle 
file di Carranza alia rivolu-
zione messicana, come quan
do accorse in Spagna in dife
sa della Repubblica e come 
quando dirigeva i grandi scio 
peri dei mmatori nel suo 
Paese Siqueiros infatti non 
ha mat separato la sua arte 
dai problemi del suo tempo. 
dalle lotte politiche e suciali. 
cosicche la sua energia crea-
tiva si intreccia strettamente 
e si fonde con ogni gesto della 
sua vita. 

II suo soggionio italiano e 
durato in tutto una decina di 
giorni, divisi fra Roma e Mi-
lano. Stando con lui ho avuto 
occasione di fargli molte do-
mande, Naturalmente la pri
ma non poteva che riguar-
dare i motivi specifici del suo 
viaggio in Italia: «In Italia, 
mi ha risposto Siqueiros, io 
vengo tutte le volte che posso. 
Non sono mai venuto in Eu-
ropa senza trascorrere qual
che tempo nel vostro straordi-
nario Paese, Mi piacciono le 
foslre citta, i vostri paesaggi. 
tanto del Nord che del Sud; 
mi piace la gente, il popolo; 
mi piace la vostra arte. La 
prima volta che sono venuto 
in Italia e stato nel 1919. in-
sieme con Diego Rivera. E' 
stato allora che ho " scoper-
to" Giotto, Masaccio e Mi
chelangelo. 

GH affreschi del Rinasci-
mento italiano hanno avuto un 
indiscutibile influenza sull'ar-
te muralista messicana. Que
sto volta perd sono venuto in 
Italia per due ragioni partico-
lari: la prima e per la pittura 
murale che devo eseguire ad 
Ariccia. nella scuola per sin
dacalisti creata dalla CGIL. 
Per ultimate questo lr.coro, 
gia avviato, ritornero m Italia 
fra tre mesi circa. Questo 
murale & un omaggio che in-
tendo fare alia classe lavora-
trice del vostro Paese. La se-
conda ragione invece e lo mo-
nografia che un grande edito-
re milanese sta preparando 
sull'tntera mm opera. Devo 
dire che sono molto contento 
di come il libra sta riuscendo. 
Sara senz'altro il libro piu 
completo e piii ricco fra tuttt 
quelli che sino ad ora sono 
usciti sulla mm pittura. E 
sono soprattutto Jelice perchi 
lo spazio maggiore e dedicato 
proprio ai dipinti murali, ctoe* 
alle mie opere piu complesse 
e piu importanti >. 

Un'allra domanda mevita 
bile, a questo punto. era quel
la sulla sua ulima gigantesca 
epopea. eseguita in scullo pit
tura. cioe con un rapporto 
dialettico integraiito fra la 
pittura in superficie e la scul 
tura policroma in ferro. che 
ha per tema « Lo marcia del-
I'Umamta >. Come ormai e 
nolo si tratta di un'opera che 
ncopre 4.600 metn quadrati di 
parefe. 

« L'opera e gia molto acan-
tt. mi ha delto Siqueiros. e 
spero di ulttmarla in ire mesi. 
Sara collocata in un edificio 
apposiiamente costruito a Cit 
la del Messico. che si maugu 
rera in occasione delle Ohm-
piadt. II lavoro perd si svolce 
a Cuernavaca. un centinaio di 
chilometri dalla capitale. La-
vorano insieme con me una 
ventina fra piltort, chrmici. 
operai saldalori. Quest'opera 
coslituisce una svolla nel cor 
so stesso della mia arte, nel 
senso che la scullo-pittura, d> 
cui avevo fatto soltanto aval 
che parzialissima prova m 
precedema, dir-enta qui un 
mtegrale mezzo espressivo, un 
fatto nuovo anche per me > 

A Milano. come a Roma. 
Siqueiros ha avuto modo di 
proietUxre un breve documen 
tario a colori su quest'opero 
monument ale. La serata mila 
nese al Circolo della Mela 
grana, affctlatissimo. 4 stata 
una strata indimeniicabHe. 

Siqueiros, dopo che il film e 
stato proiettato per ben tre 
volte ver consentire a tutto il 
pubblico di artisti. intellettua
li e operai di vederlo. Ita pre-
.so la parola e con estrema 
lucidila ha spiegato sia i pro 
blemi tecnici che il significato 
delle immag'mi plastiche: « Di-
pingiamo su pannelli di ce-
mento animato da un intreccio 
di metallo e adoperiamo co
lori acrilici fabbricati nel vo
stro stesso laboratorio. La tec-
nica per dipingere il ferro 
della scultura e la stessa che 
si adopera per dipingere le 
chiglie delle uavi o le fuso-
liere dpnli aeroplani. Per una 
arte nuova ci vuole una tecni-
ca nuova Oggi non si pud piu 
dipingere con metvdi areata. 
Su questo terreno stiamo muo 
vendo 1 primi pass:, ma que 
sta e, a mio avviso. la strada 
da seguire >. 

Quando Siqueiros parla, rl-
pete volentieri alcune portico 
lari espressioni. alcune frasi: 
< una pittura per gli uomini >. 
< una pittura moderna, che 
tenga conto delle scoperte del 
la tecmca mdustriale », « fisi 
ca. chimica, psicologia, la 
scienza insomma deve aiutare 
il pittore ». c spettatore attivo 
e pittura attiva >. Si capisce 
quali sono le sue preoccupa-
zioni: fare una pittura che 
metta in moto i sentimenti. 

che smttova lo spettatore dal-
I'merzia E' chiara che Si 
queiros non tgnora quanto la 
avanguardia contemporanca 
ha fatto. ma c<jU raccnglie 
ogni indicazione dcll'avan-
guardia in una lugica ser 
rata ed impeluosa ad un tem
po. E' questo 1/ centra dei 
suoi discorsi e delle sue ri-
cerche. Di cid gli ascoltatori 
della sera'a milanese al Cir
colo della Melagrana hanno 
avuto senza dubbio. attraver
so la sua parola, una stcura 
nozione. 

Siqueiros 6 partito nel primo 
pomeriggio di ieri da Linate 
per Parigi: e andato a fir mare 
le litografw ch'egli ha esegui-
to per illustrure una nuova 
edtzione del « Canto Genera 
le t di Neruda Da Parigi an 
dra direttamente nel Messtco 
L'ho accompagnato (itinera 
porto Era veramente iDiiten-
to del suo soggiamo italiano 
« Ti aspetttamo fra tre mesi >. 
gli ho dettu « Fra tre mrsi 
sard di ritorno >. mi '»a n^po 
sto. Ma Angelica, la cara com-
pagna che ha condwtso tutte 
le peripezie della sua vita con 
amore e coraggio, <? meno otti 
mista: «Come farai. David? 
Hai un mucchio di lavoro da 
finire! ». E Siqueiros replica: 
« Si pud finire. si pud finire! ». 

Mario De Micheli 

Una ridicola 
montatura 

Una sciocca montatura. pri-
va di consistenza e destinata 
a naufragare nel ridicolo, e 
stata tentata da alcuni gior-
nali romani — II Tempo e il 
Momento Sera in prima linea 
— prendendo pretesto dalla 
partecipazione del compagno 
tongo e di altri dirigenti e in 
tellettuali comunisti all'inau-
gurazione di una mostra di un 
pittore di riconosciuto valore, 
quale Alberto Gianquinto, 
presso la nuova galleria ro-
mana « II Gabbiano ». Poiche 
a questa inaugurazione c se-
guita una polemica, dettata 
da motivi puramente privati, 
tra un'altra nota galleria ro-
mana — * La nuova peso » — 
e la nuova galleria, e poiche 
in questa polemica sono stati 
indebitamente chiamati in 
causa alcuni artisti noti e ap-
prezzati per la loro opera e 
di cui e ben conosciuto Vim-
pegno civile e politico, vi e chi 
ha pensato di poter imbastire 
assurde fantasticherie circa 
chissa quali retroscena poli-
tici o circa presunti inter-
venti del partito. che e inve
ce del tutto estraneo a vt-
cende e polemiche di questa 
natura. 

Va subito detto che al fon
do di questa montatura della 
stampa di destra e'e un fatto 
che onora invece il nostro 
partito e di cui siamo fieri: 
e'e la rabbia della destra ita 
liana, di cui i giornali citati 
sono diretti portaroce. per la 
larga influenza che i comu 
nisti esercitano nel mondo 
della cultura e dell'arte. per 
le adesinni o le simpatie che 
la nostra aziane politica e cui 
turale raccoglie fra molti de 
gli artisti italiani di mag 
gior valore. In quelle ade 
sioni. in queste simpatie sta 
la ragione della nostra pre 

senza: c non giii w una pre 
sunta attivitd artisticocom 
merciale, alia quale il nostra 
jxirtito c totalmente estraneo. 
essendo notoriamente iniziali 
ve private cosi le gallcrie di 
cui oggi si parla come molte 
altre dove espongono le loro 
opere. con un successo umca 
mente dovuto alle loro qualita 
artistiche. piltori comunisti e 
comunque politicamentc a not 
vicini. Che poi il compagno 
Longo e altri compagni si re 
chino a vedere la mostra di 
Gianquinto. o. per parlnre di 
un'altra manifestazione che e 
in corw in questi giorni. la 
retrospeltiva di Mafai. o al 
Ire mostre di pittura. cin c 
solo un segno dell'interesse 
che noi dedichiamo ai proble
mi della vita artistica e cui 
turale: ed anche questo e un 
fatto che non tanto onora 
quanto contraddistingue la no 
stra politica, rispetto alia tra 
dizionale insensibilita di altre 
forze politiche. 

Quanto alio controrcrsia fra 
le gallerie. respingiamo inre-
ce — come lo respinge con 
sdegno chiur.que abbia since-
ro interesse per la vita arti
stica — if rolgare tentatira 
di trarre pretesto da questa 
cantroversia per svalutare e 
colpire l'opera di pittori il 
cui valore e da tempo ricono
sciuto dalla critica d'arte. 

Del resto. i pittori si sono 
rivolti alia Federazione na-
zionale artisti aderente alia 
CGIL. che e il sindacato piii 
qualificato e rappresentativo 
operante in questo settore e 
che. nella sua piena autano-
mia. ha preso posizione in di 
fesa dei loro interest e del
la loro onorabilita professio 
nale. esprimendo ad essi la 
vthdarieta della intera cate-
qoria. 
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