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Uno storico 
molto 

di ^ROJDOJJF'O B A N P 1 

< N u l l a d i s t i g u e m e g l i o l ' u o m o 
i n c i v i l i t o Hai s e l v a g g i o c h e l 'esse
re c o n s c i o d e l l e real i c o n d i z i o n i 
d e g l i a n t e n a t i e il poter r icos tru i 
re p e z z o a p e z z o u n p a s s a t o c a 
d u t o da l u n g o in o b l i o . Il m i s u 
rare le s te l l e . o il n a v i g a r per 
l'aria n s o t t ' a c q u a non è n u o v a 
i m p r e s a ' u m a n a p i ù s t u p e f a c e n t e 
o n o b i l i t a n t e di q u e l l a d i r i c o n o 
scere jl c o r s o d i e v e n t i d a l u n g o 
t e m p o s c o r d a t i e la vera n a t u r a 
deg l i u o m i n i e d e l l e d o n n e c h e 
a b i t a r o n o q u e s t a terra p r i m a di 

_ n o i . La ver i tà è il cr i ter io d e g l i 
R i s t u d i s for ic i , m a i r loro i m p u l s o 

è un i m p u l s o p o e t i c o ; e la s u a 
pops ia c o n s i s t e nel r a g g i u n g e r e la 
ver i tà . Ivi t r o v i a m o la s intes i de i 
d u e aspet t i , l e t t erar io e sc ient i f i co , 
di*lla s tor ia ». 

C r e d o . c h e q u e s t e r i g h e di' G. 
M. T r e v e l y a n s i a n o q u e l l e c h e 
m e g l i o c a r a t t e r i z z a n o la s u a n u o 
va opera . « E n g l i s h soc ia l h i s to -
r y » p u b b l i c a t a in quest i g iorn i 
da G i u l i o E i n a u d i col t i to lo : 
< S tor ia d e l l a s o c i e t à i n g l e s e ». 
R i g h e c h e ne i n d i c a n o il v a l o r e 
e, al t e m p o s t e s so , ne d e t e r m i n a n o 
i l imit i . 

L' interesse de l v o l u m e è note -
•cole: essn s t a . n o n s o l o ne l la 
g r a n d e m e s s e di i n f o r m a z i o n i 
prez iose , v iv i f icate da l l 'ab i l i tà de l 
lo scr i t tore e d a l l ' a m o r o s a p a s 
s i o n e d e l l o s tor i co , m a a n c o r p i ù 
nel m e t o d o , n e l l ' a p p l i c a z i o n e di 
que l m e t o d o e ne i p r o b l e m i c h e 
n e d e r i v a n o . 

V'è un m o d o d i c o n c e p i r e la 
s tor ia c h e è la m o r t e de l la s tor ia 
s t e s s a : ' q u e l l o • c h e c o n s i d e r a il 
fluire deg l i e v e n t i u n i c a m e n t e c o 
m e una t e s t i m o n i a n z a , e u n a c o n 
f e r m a d e l l a s t a t i c i t à d e l l a vita 
u m a n a . G l i a v v e n i m e n t i p a s s a t i 
e p r e s e n t i s e m b r a n o i n q u a d r a t i , 
ora p iù ora m e n o c h i a r a m e n t e , s u 
a l c u n i m o t i v i idea l i c h e p e r m a n 
g o n o s e m p r e i d e n t i c i . ' 

U n i f o r m e e i n e s p r e s s i v a , la s to 
ria cos ì c o n c e p i t a d i v e n t a il re-
p n o d e l l e p iù tri te b a n a l i t à d e l l e 
p i ù b a l o r d e i n t e r p r e t a z i o n i e. ine
v i t a b i l m e n t e , a n c h e d e l l e p e g g i o r i 
fa l s i f i caz ioni . Essa n o n ' p o s s i e d e 
n e p p u r e p i ù u n v a l o r e e d u c a t i v o , 
si r i d u c e ad u n a f u n z i o n e m e r a 
m e n t e p r o p a g a n d i s t i c a . N o n s e r v e 
n e p p u r e p iù a l l a c l a s s e d i r i g e n t e 
p e r e d u c a r e n u o v i q u a d r i , r i ch ia 
m a n d o l i a l l ' e s e m p i o d i un p a s s a 
to i d e a l i z z a t o : s e r v e 9olo a n a 
s c o n d e r e a l l e a l t r e c las s i n o n s o l o 
la s t r a d a , m a a d d i r i t t u r a la s e n 
s a z i o n e di u n a p o s s i b i l i t à d i m u 
t a m e n t o . P o i c h é , u n a v o l t a c h e si 
s i a c a n c e l l a t o il d i v e n i r e e l o s v i 
l u p p a r s i nel t e m p o de l la s o c i e t à 

• u m a n a , si è a n c h e n a s c ó s t a e n e -
. g a l a a l la s o c i e t à a t t u a l e o g n i p o s -
L* s ì h i l i t a d i t r a s f o r m a z i o n e . Q u e s t a 

c o n c e z i o n e i m m o b i l e d e l l a s t o r i a 
r o n f e s s a q u i n d i , a l l a fine, il s u o 
.«copo p r a t i c o — u n o s c o p o p o l i 
t i c o c h e r ive la u n a c l a s s e d ir i -
p e n t e in s f a c e l o , s u l l a d i f e n s i v a , 
e l a s s e • che . c o m e S a n s o n e , vuol 
p e r i r e a s s i e m e a i s u o i n e m i c i : 
s p a v e n t a t a d a l p o t e r e r i v o l u z i o 
n a r i o d e l l a s c i e n z a , p r e f e r i s c e d e -

. g r a d a r s i e u c c i d e r e la c u l t u r a 
- p i u t t o s t o c h e l a s c i a r e q u e s t ' a r m a 

a g l i a v v e r s a r i . 
Q u e s t o f e n o m e n o * assa i c h i a r o 

ne l n o s t r o p a e s e , d o v e la b o r g h e 
s ia * nata q u a n d o g ià il c a p i t a 
l i s m o i n t e r n a z i o n a l e d a v a s e g n i 
m a n i f e s t i di e s s e r e u n m a l a t o in 
g u a r i b i l e . U n a b o r g h e s i a s e n z a 
t r a d i z i o n i , u n a b o r g h e s i a i l c u i 
p r i m o i m p e t o rivoluzionario si 
,-pegrìeva b e n p r e s t o fra l e b r a c 
c ia de l r a p i t a l e f inanz iar io 

1 O r a . è p r o p r i o d a q u e s t e c o n 
s i d e r a z i o n i c h e s o r g e il p r i n c i p a l e 
m e r i t o dèi v o l u m e de l T r e v e l y a n . 
- Il T r e v e l y a n s e g u e , in s o s t a n z a , 

la s t rada c h e c o n d u c e a c o n s i d e 
rare la storia n o n c o m e un 'e l en 
c a z i o n e d 'ogget t i d i a n t i q u a r i a t o 
uè c o m e un d i v e n i r e in s r c o n -

• r h i u s n , s e n z a s v i l u p p o n é s v o l g i 
m e n t o , m a c o m e in i n c e s s a n t e 
d i v e n i r e , c o m e u n i n c e s s a n t e m u 
t a m e n t o , .. 

U n i n c e s s a n t e m u t a m e n t o , c h e . 

• si b a d i b e n e , n o n è nei s i n g o l i 
i s tant i ne i q u a l i e i ' c o n c r e t a . 
e s p r e s s i o n e q u a s i a c c i d e n t a l e o 
c a s u a l e d i a l c u n i e t ern i m o t i v i 
i d e a l i , m a è l ' e spress ione de l l ' in 
terna d i n a m i c a d e l l a s o c i e t à : 
l ' e spress ione de l t ras formars i c o n 
c r e t o de i r a p p o r t i s o c i a l i . 

Ma a q u e s t o p u n t o , a n c h e , si 
d e t e r m i n a n o i l imi t i d e l T r e v e -
I v a n . l imi t i t i p i c a m e n t e ing le s i . 
N o n v i è s t o r i c o (e n o n v i e e c o 
n o m i s t a ) i n g l e s e d i v a l o r e c h e 
p r e n d a su l s e r i o c e r t e g e n e r a l i z 
z a z i o n i a s t r a t t e e v n o t e c irca u n a 
*or ie tà u m a n a e t e r n a m e n t e a g u a 
le a s e s t e s s a : p r o b a b i l m e n t e per
c h è la m o b i l i t à e la c a p a c i t à di 

' a d a t t a m e n t o s o n o tra l e c a r a t t e 
r i s t i che p i ù t i p i c h e d e l l a c l a s s e 
d i r i g e n t e i n g l e s e , a d i f f erenza d e l 
le b o r g h e s i e c o n t i n e n t a l i . C i ò c h e 
la p r e o c c u p a n o n è n e la t r a s f o r 
m a z i o n e in sé» n é il f a t t o c h e l a 
c o s c i e n z a d e l l ' i n e v i t a b i l i t à d e l l a 
t r a s f o r m a z i o n e s ia d i f fuso tra l e 
ma«se , m a p i u t t o s t o la c o s c i e n z a 
c h e la t r a s f o r m a z i o n e s ia d e s t i 
nata ad a v v e n i r e p r e v a l e n t e m e n 
te p e r nn " a t t o d i Tolontà d e l l e 
m a s s e , r i s u l t a t o d e l l ' e l a b o r a z i o n c 
d i t ina cr i t i ca a p p r o f o n d i t a d e i 
rappor t i d i c l a s s e e q u i n d i d e l l a 
d e t e r m i n a z i o n e d e l l e n u o v e l i n e e 
di s v i l u p p o d e l l a s o c i e t à , r i s u l t a t o 
di u n a c o n d o t t a p o l i t i c a a u t o n o 
m a d e l l e m a s s e l a v o r a t r i c i . 

Il T r e v e l y a n s t e s s o c e l o d i c e . 
F g l i , a c c e n n a n d o a l l a d o t t r i n a 

_ m a r x i s t a d e l l a l o t ta d i c l a s s e , af
f e r m a c h e « . . . q u e s t e d o t t r i n e 
e r a n o t r o p p o t e o r i c h e p e r t o c c a i 
m o l t o d a w i c i n o l ' opera io i n g l e s e . 
N o n la teoria , m a la p r a t i c a n e -
c e c i t à d i d i f e n d e r e i dir i t t i d e l l e 
U n i o n i d i m e s t i e r e c o n d u s s e g l i 
o p e r a i a l l a p o l i t i c a e a cos t i tu i re 
il p r o p r i o p a r t i t o ». L a f r a s e è 
a b b a s t a n z a i n a t n u a , i n q u a n t o è 

• e v i d e n t e c k e n e s s u n p a r t i t o , n é 

in Inghi l terra né f u o r i / n a s c e co 
m e m e r o frut to di una teor ia ; ina 
è a n c h e e v i d e n t e c h e nessun par
t i to . è tale, c i o è r a p p r e s e n t a n t e 
c o n s e g u e n t e d i , una c l a s s e deter 
m i n a t a , s enza una teoria de i rap
porti soc ia l i , s enza u n a teoria di 
c lasse . Ora è vero c h e il part i to 
laburis ta ing lese m a n c a di una 
teoria dei rapport i di c l a s s e : è un 
part i to che si serve di a l c u n e idee 
del pens iero b o r g h e s e su l la soc ie 
tà moderna . Q u i n d i è a n c h e un 
part i to a r i m o r c h i o de l la c la s se 
d o m i n a n t e : un p a r t i t o c h e si a c 
contenta di a l c u n e p l a c i d e affer
m a z i o n i sul la n a t u r a l e e v o l u z i o n e 
del la soc ie tà ing le se f o m i t e da l lo 
stessa borghes ia . Q u i s ta il l imi te 
del T r e v e l y a n c o m e s tor i co , e di 
s tor ico i n t e l l i g e n t e m e n t e conser
vatore: egl i non fa alcune) s forzo 
per trarre o d e t e r m i n a r e nel flus
so deg l i a v v e n i m e n t i d e l l e diret
trici eli s v i l u p p o . In s o s t a n z a egli 
non si sforza in n e s s u n m o d o a 
fissare de l l e leggi s t o r i c h e t enden
zial i di s v i l u p p o d e l l a soc ie tà 
m o d e r n a . 

Per il Treve lyan . la storia ri
m a n e verità e poes ia , ma non 
g i u n g e ancora ad essere s c i e n z a , 
a n c h e se c o n s e r v a u n ' a m p i a m a 
turità d i g i u d i z i o : il s u o l i m i t e è 
il d e s t i n o s tor ico d e l l a borghes ia 
ing lese s tessa . 

C o s i c c h é eg l i d e v e ogn i vol ta 
c o n c l u d e r e c h e : « ne l l e c o s e u m a 
ne non es is te un p e r m a n e n t e a p 
prodo , e di n u o v o si d e v e s a l p a r e 
per mari t empes tos i e ignot i ». 

UNA GLORIOSA PAGINA DI STORIA P R U A RESISTENZA ROMANA 
v'V 

Il 23 m 
battaglia l 

Una precìsa ricostruzione del fatto d'armi del 23 marzo 1944 - Per ordine 
dei Comando CVL i distaccamenti GAÎ  J'Pisacane,, e "Garibaldi,, condussero a 
termine la loro missione di guerra -1 nazisti non invitarono i Gap a costituirsi 

lip'ITO 
NELL'OCCHIO 

Archivio 

.Ine Louis In vinta dell ' incontra 
con Walcott r iposa s tudiando d i 
l igentemente un trattato di tec

nica pugi l ìst ica 

Nel corso .delle due ultime udien
ze del processo a suo carico, Her
bert Kappler ba parlato ^ / / ' a t t en 
tato dt Via Rateila. , 

Ormai da anni l'opinione pubbli
ca si chiede come effettivamente 
andarono le tose in quel drammati
co pomeriggio di marzo in cui le 
forze della resistema romana in
flissero ai tedeschi una tremenda 
lezione Lo stesso Kappler, nel ri
costruire i fatti, ha mostrato di 
ignorare o di volere ignorare an
cora i particolari, rifacendosi alle 
dicerìe, che furono messe in gira a 
quell'epoca. Ci sembra, dunque, op
portuno pubblicare oggi ed illustra
re net suoi dettagli una esatta rico
struzione della battaglia che ebbe 
per teatro Via Rasella e della quale 
furono protagonisti i valorosi GAP 
del Corpo Volontari della Libertà. 

Ed ecco cose si svolsero i fatti. 
Il giorno 19 marzo, la Giunta 

militare del CLN romano ordinò al 
Comando dei G.A.P. (Gruppi di 
Azione Patriottica) di studiare un 
attacco a fondo contro una colonna 
di S.S. della Divisione * Bozen », 
che ogni pomeriggio attraversava il 
centro di Roma. La colonna, in pie
no assetto di guerra, dotata di armi 
leggere e medie, costituiva a tutti 

gli effetti un vero e proprio obiet
tivo militare. : 

Quotidianamente i caccia-bom
bardieri della RAF sorvolavano la 
città e, spesso, picchiando a bassa 
quota, mitragliavano e spezzonava-
no automezzi e truppe di passaggio 
della W.H. Sovente donne e bam
bini pagavano le spese di quelle ra
pide incurtioni. 

Gli attacchi aerei 
Gli Alleati avevano intensificato 

i loro attacchi aerei proprio in quel
l'ultimo perìodo, poiché ad essi ri
sultava che, dentro e immediata
mente fuori della cerchia della 
• città aperta » continuavano ad 
esistere obiettivi militari tedeschi. 

Bisognava dunque agire contro 
tutti questi obiettivi militari per im
pedire che contro gli stessi agissero 
gli alleati con indiscriminate incur
sioni dall'alto e per far rispettare 
ai tedeschi la clausola della » Città 
aperta » da essi troppe volte in
franta a spese della popolazione. 

L'azione fu studiata nei minimi 
particolari: e si stabilì di attuarla il 
giorno zj. La Giunta militare di
spose che dei 4 distaccamenti G.A.P. 
allora disponibili solo due venisse
ro impegnati in quella che poteva 

t l l l l M I M I I I I I I I I I I I I I I I M M t l l l l M I I M I I M I I I I I I I I | t M I M I I I I I I I t l l l t l l l l l l l l l l f l l l U l l l l l t l l l l l l l M I I I I I Ì I I I I I M I I I M I « M I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I M i l t l l l M I I M I I M I I I I I I M I M I M I I I 

VITA LEGGENDARIA PI LUIS CARLOS PRESTES 

I brasiliani poveri lo chiamano 
"il cavaliere della speranza„ 

La drammatica storia della "colonna Presfes,, -La tragica morte 
di Olga» la compagna fedele - Vargas non gli perdonò il successo 

' RIO DE JANEIRO, giugno. , 
Quando ero bambina e vivevo nel

l'Interno del Brasile udivo spesso 
parlare di Luis Carlos Presies. Una 
donna, nostra vicina, teneva 11 «uo 
ritratto In mezzo ai santi In una 
specie di piccolo altare nella sua ca
mera 8 e veniva commessa una in
giustizia, quando per esempio una 
famiglia di contadini veniva espulsa 
da u n latifondo, al diceva, minac
ciando colla mano la casa del « pa
drone »: « Un dor i lo verrà Luis Car
los Preste» a vendicarci... ». 

Lo di laniavano « II Cavaliere della 
Speranza ». I ciechi che girano per 
1 villaggi chiedendo l'elemosina can
tavano la sua vita. 

La vita rivoluzionaria di Prestes 
cominciò nel "JA mentr'egli era uffi
ciale a Rio Grande do Sud. Scoppiò 
una rivoluzione, una delle tante che 
si susseguono nell'America del Sud 
Combattevano contro il governo cen
tralo alcuni Stati del Paese. Preste*, 
che vedeva la cattiva amniinlstrazio
ne governativa, aderi al Partito dei 
rivoluzionari. Da quel g iorno ebbe 
inizio |a sua popolarità. 

Tenendo il comando In piccoli 
scontri usci dallo Stato fino alle foci 
del fiume Iguasu. marciando per mi
gliala di chilometri, in u n a regione 
senza strade Durante questa marcia 
combattè contro le truppe del go
verno molte volte più numerose delle 
s u e forze: poi si incontrò con il gros
so delle truppe rivoluzionarie e no
nostante egli fosse uno del più gio

vani ufficiali del movimento la co
lonna formata dal congiungimento 
delle truppe venne chiamata la e Co
lonna Preste» ». 

La « Colonna Preste* >. dopo la sua 
marcia gloriosa, sconfinò i n Bolivia, 
dovè per pagare la ospitalità del go
verno di quella nazione ai pose a 
costruire, con tut t i 1 suol uomini , 
una ferrovia di molt i chilometri. 

I lavori stradali permettevano a 
Prestes una vita p iù tranquilla, ed 
egli ebbe i l tempo di leggere nuovi 
libri Tra le pubblicazioni che egli 
riceveva dai suoi amici trovò dei li
bri marxisti Li comprese e si inte
ressò della letteratura- comunista. • 
trovò finalmente la risposta alle mol
te domande che si era sempre rivol
te • - • 

Sotto 11 governo di Vargas il Bra
sile conobbe il fascismo. 

Per liberare il paese dal giogo Im
perialista e per combattere il fasci
smo si formò allora un movimento 
di fronte popolare che venne chia
mato Alleanza Nazionale di l ibera
zione. Aveva molta influenza nel
l'esercito e molti ufficiali superiori 
aderivano al movimento. Tra le masse 
popolari 11 s u o programma progres
sista veniva ad esprimere i desideri 
di ognuno. 

Nel 1935 11 movimento si trasformò 
in rivoluzione II comando fu dato a 
Luis Carlos Prestes 

I-a rivoluzione del 1035 fu battuta. 
Scrisse pagine eroiche, conquistò cit
tà fece sollevare enormi masse po-
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Un'in lori bla 
sulla pace 

di Dimilrov 
nel mondo 

- • ' • • • • • VARSAVIA. 8. rione tra la Bulgaria • !• Jugoslavia 
l i compagno Georgi Dlmltrov. capo prepara la federazione tra le due Re-

dei governo bulgaro, nella sua reeen- pubbliche Popolari. Essa avverrà, pra
to risita a Varsavia per la firma del t lcamente e storicamente, quando 1 
trattato di amicizia tra Bulgaria e 'governi delle d u e nazioni avranno 
Polonia, ha concesso un'intervista giudicalo che la quest ione aia ormai 
esclusiva al corrispondente della matura sotto ogni a spe t to» . -
• United Press». Ormonde Godfrev-. « Alcuni scrittori poiltini del mon-

Eoco il lesto delle domande aei Ufo occidentale hanno predetto che la 

polari, m a fu battuta,. Anzitutto fu 
Iniziata vari giorni prima del previ
sto e Prestes non potè dirigerla. Poi 
alcuni e lementi della polizia erano 
riusciti ad. infiltrarsi nelle file del 
movimento, anzi a lcuni di essi occu
pavano posti di direzione. Il sabo
taggio • la1 provocazione completa
rono la rovina e 11 popolo brasiliano 
fu miseramente tradito. 

; Le prigioni si riempirono tosto di 
rivoluzionari, che furono torturati e 
massacrati con metodi degni del na
zismo. Hltjer e Mussolini scambia
vano telegrammi di felicitazioni con 
Vargas. In mezzo alle migliala di pri
gionieri si trovavano Luis Carlos 
Prestes e s u a moglie Olga Benario. 

Olga era u n a ebrea tedesca ed una 
coraggiosa compagna comunista. Era 
venuta in Brasile col marito, per 
combattere, e al momento dell'arre
sto attendeva u n figlio. 

La reazione conosceva l'esistenza e 
la forza di quell'amore e per colpire 
Prestes nella sua maggiore sensibi
lità consegnò Olga ai tedeschi che 
la internarono in un campo della 
Gestapo. Era In stato di avanzata 
gravidanza e la figlia di Prestes. Ani. 
ta. nacque in u n a prigione tedesca. 

La madre di Prestes. donna di gran
de coraggio, combatteva anch'essa. 
con ogni s u a possibilità, per la libe
razione della sua famiglia, e infine 
riuscì a togliere dalla prigione la nl-
potina Anita • condurla al Messico. 
Ma Olga non potè più essere liberata 
e fini assassinate, dai nazisti. 

Dopo nove anni di prigione Prestes 
fu liberato dal popolo, ti Brasile era 
entrato in guerra a fianco degli al
leati e il nazismo doveva essere ro
vesciato. 

Alle elezioni politiche, sol tanto due 
mesi dopo la sua legalità li Partito 
comunista brasiliano ot tenne una 
brillante vittoria, e per la prima vol
ta ne l nostro Paese furono eletti se
dici deputati comunist i all'Aseem-
blea Costituente. Luis Carlos Prestes 
fu il senatore che ottenne il mag
gior numero di voti. Il P C . B . che 
quando era usc i to dalia clandestinità 
aveva 3500 aderenti, crebbe In modo 
sorprendente- In d u e anni di lotta 
aumentò il ^nm+n? del suoi mili
tant i fino a 30* mila-

Oggi. seguendo fedelmente gli or

dini di Truman. il governo brasilia
no ha posto il partito comunista fuo
ri della legalità, ba ritirato il man
dato al parlamentari comunisti e ha 
messo sotto processo i suoi dirigenti 

Ma il popolo brasiliano, che è sem
pre stato con Prestes. oggi la nascon 
de alla, polizia. E forse In questo mo
mento. in qualche povero villaggio 
dell'interno del Brasile, o in qualche 
grande città di questo enorme paese, 
egli lavora per la nostra liberazione 
e per la pace del mondo. 
> ZORA S E J A N 

risultare la battaglia più sanguino
sa, fino allora combattuta in un 
centro abitato fra partigiani e tede
schi. Ai distaccamenti G.A.P. * Ga
ribaldi » e « Pisacane > forcò l'ono
re del combattimento; al « Sozzi # 
e al • Gramsci * l'eventuale compito 
di fornire i quadri per la ricostitu
zione degli altri due. . 

In seno ai due distaccamenti fu 
operata una seconda cernita: ai più 
giovani fu affidato il compito dì 
attacco; agli anziani (quelli che 
avevano superato 1 21 anni) fu af
fidato il compito di secondo inter
vento e d'appoggio. 

Ogni elemento fu rifornito dì pi
stola e di bombe da mortaio • Bri-
xìa » da 4S mm., trasformate in 

stamparono un manifesto apocrifo 
a firma del Partito Comunista, nel 
quale si diceva che quasi tutti 1 
partecipanti all'attacco di Via Ra
sella • erano stati catturati ed era' 
no caduti da eroi ». Si voleva dare, 
cioè, l'impressione che fra i truci
dati vi fosse almeno qualche « col
pevole ». 

Una vera battaglia 
Lo stesso Kesselring è noto, pen

sò a smentire le invenzioni e le ma
cabre speculazioni imbastite poi sul 
fatto d'armi del 11 Marzo 1944. 
affermando, al processo Maeltzer, 
che mai alcun avvertimento ai Gap 
fu lanciato prima dell'esecuzione 
della rappresaglia. 

Il p lano del la battagl ia di Via Rasel la: I numeri indicano la di
s locaz ione dei gappist i . Il tratlegRÌato II percorso del le S.S.. le lette
re la poe i i l one di quattro pattu gl ie della P.A.I. e della O.d.F.. 

le frecce l e direttrici d'attacco 

Accuuto il S Uf6tio rer il Q'jiJro ' 
di Sin Zonoelo. eh* Piolo n e v i dipin
to comf - Ulum» Ceni ». rcr le » buf
fonerie • introdotte nel «acro epttodio. li 
preteriti per e»**re interroiJto. Doimrd:- " 
radi l i tua profestionr. rurondr. • lo 
depingo et fizzo delle ligure » Rictve-
n o roche in luono della ri:ura della 
Maddalena, ordinatagli «econdo il tetto 
evangelico, «\cMe tatto un cane, rupon,-
de che non la dipinie • rer molte ratio-
ni le duali dirr\ jempre che mi ita dito 
occasion che le possi dir •. Si »uol ca
pere ie abbia dipinto altre • Cene , ed 
eili ne cita quattro. Gli »' domare .he • 
coia significhi, nel quadro incrinili * !i 
figura del servo che perde sancv. dal 
naso, e che vocliono due duelli «lanr-
dieri armat: « alla tedesca e quf' b°if- -
fone con un ptppagallo ir mano '. aolo 
risponde che eli occorre, i spietart le 
cose, una vernini di parole. • Nui r.t-
tori ai picitamo la licertia che si piglia. 
no i poeti t i mitri •. E spie;i che hi 
rappresentato tli ilibardieri. uni in Jtto 
di bere l'altri di mangiare, a basso di 
una scali, pur estendo pronti a disim
pegnate il luro servino, parendogli con
veniente e possibile che- il pidten della 
tata, ricca e magnifica, secondo gli ave- • 
vano detto, tenesse tali servi Ma quali , 
persone veramente, eli ì dommdato, cre
de che prendessero parte alla cti> di 
Gesù? Oh. risponde, nessun altro che 
Cristo e ili Apostoli. Ma ouindo in un 
euadro gli rimane «patio, egli lo riem
pie con delle figure di sua invenrione. 
M» eli vien contentato che nor i le
cito dipingere in una « Cena • dei buf
foni. dei tedeschi ubriachi, dei nani e 
simili tciempiaggini: che appunto con »i-
tnili tcurrilitl sogliono t pit'on tedetchi 
e di altri luoghi infetti di eresia vitupe
rare e schernire le cose de\U «inra ehie- • 
sa cattolica per insegnare mali dottrina 
alle genti idiote e ignori"ti. Lo sa que
sto il pittore? OuMti confessa di no. e ' 
per difendersi allega che Michelangelo 
dipinse grandi nudi nella Cappella Sisti
na: ma eli ti ribatte subito che auei 
dipinti concernono i regni delle» spirito. 
dove non esistono vesti, e che in est; 
non sono le buffonerie da lui dipinre. 
Infine Paolo viene condannato a correg
gere il quadro a tutte sue spese, secondo 
1 dettami d-l sacro tribunale, entro tre 
mesi. E Paolo corresse la figura del ser
vo col niso sanguinante e ribittenA il 
quadro intitolandolo • Il Convito in Ca
sa di Levi . . . 

(P Vasari- • Cronologia d»lli 
*ita e delle orere di Piolo Vero
nese ». Somogno. Milanoì. 

Attualità 
Li principessa di Borbop.e-Parmi h» 

recentemente tcduittato di uni c u i di 
mode parigina due modelli per tbiti di -
aera II primo è di aeta nera, eoo li 
gonna a crinolina fouattordici gale con
centriche). il secondo di • jersey » biin-
CP. tagliato dritto ma molto ricco. 

Tei eonfrnortire l'ibito nrro sono 
•tan necessari :?o • m'tri di stoffa. ^\i 
pei confegionare quello biinco 

Storie antiche 

Luis Carlos Pres tes i n s i e m e c « o 
la g iovaniss ima Agita Ani ta 

bombe « miccia: l'attacco avrebbe 
avuto inizio con l'esplosione di una 
potente bomba, posta in un carret
to di immondizie. 

Alle ore tf.jo del giorno 13 mar
zo lo schieramento -fu messo a 
punto. (Vedi cartina). Alle ore 
if,J4, cantando, i primi uomini del
la colonna tedesca » Bozen » com
parvero sul largo Tritone. Con una 
conversione a passo di parata, a si
nistra, la lunga fila delle SS. at
traversò il Largo Tritone, imboc
cando la salita di Via Rasella. A 
questo ; punto, il • comandante dei 
G.A.P. si tolse lentamente il cappel
lo: a questo segnale convenzionate 
la miccia del carretto di immondizie 
fu access. 

Dopo fo secondi si ebbe l'esplo
sione. Una pioggia di vetri si ab
battè fischiando sugli rimetti delle 
S.S. crollate tutte a terra. Le SS. in 
coda alla colonna tentarono la riti
rata, correndo verso Largo Tritone, 
ma furono immediatamente bloccate 
dal fuoco delle bombe dei G.A.P. 
6, y e 8 (vedi cartina); contempo
raneamente i G.A.P. 1, 3, t, 4 e j 
aprirono il fuoio per troncare un 
attacco alle spalle, che stava svi
luppandosi da parte di alcuni sol
dati isolati, mentre già alcuni cit
tadini ed agenti di P. S. entravano 
nella battaglia a dar spontanea
mente man forte ai Volontari della 
Libertà. 

'Reazione bestiale 
Le SS., cotte di sorpresa e ter

rorizzate dall'ampiezza del volume 
del fuoco, reagirono sulle prime 
fiiaccamente. Solo quando, finite le 
munizioni e feriti due uomini, il 
comandante dei due distaccamenti 
dette l'ordine di ritirata, i nazisti 
cominnarono a sparare all'impaz
zata, in tutte le direzioni. 

Ciò che avvenne dopo è noto. 
Per 34 ore il silenzio assoluto; 
quindi, la sera del 24 marzo, il co
municato della feroce rappresaglia. 
Due giorni dopo, i nazisti, accusan
do Perrore di non aver lanciato al
cun avvertimento ai gappisti, pri
ma di eseguire » la rappresaglia, 

D'altra parte, solo i nazifascisti 
non furono d'accordo nel ricono
scere al glorioso episodio della re
sistenza romana quello che in effet
ti fu: azione di guerra, basata sulla 
sorpresa e sulla rapidità, all.i quale 
presero patte, in totale, ben 16 
combattenti della libertà, 

Il tremendo massacro 
Non « attentato » ò <• imboscata », 

dunque, ma azione di guerra, svol
ta da formazioni riconosciute dal
l'opinione pubblica e dagli Alleati 
come forze regolari, inquadrate ne 
gli eserciti combattenti contro la 
Germania. 

1 nerointonacati padri lombardi 
lancino pure le loro . calunnie da 
Comitato Civico: . la battaglia di 
Via Rasella rimane e rimarrà una 
pagina gloriosa nella storia del po
polo romano; il massacro delle Ar-

; deatine rimane e rimarrà un mar-
' chio infamante per il nazismo che 

insanguinò tutte le contrade d'Eu
ropa. da Parigi a Napoli, da Vai-
saiia 
l'Egeo. 

a Katyn, da Buckenwald al-

II principe di Licne a; permettevi di 
ridere di un canale che Caterim di 
Russia aveva fatto costruire a Ttirkoe 
Seto e che conteneva pochissima acqui. 
Tuttivu un giorno un operaio vi m -
ne;o. 

La zanna, appena vide il principe di 
Ligne. eli diede trionfante li notigli: 
• Vedete che il canile non > affatto r i - ' 
dicolo, dal momento che qualcuno vi ti 
è affogjio • 

• F chi mii? •. 
• Vn operiio •. rispose l i urina. 
« Che adi latore! ». concluse ridendo il 

rrincire. 

Ml'inerest» della regini Anna di Bre
tagna 1 Parigi, eli ufficiali munirìnali 
spinsero le loro attenzioni al punto di 
piazzire. j determinati intervalli. dei 
piccoli gruppi di dieci o dodrei persone, 
con in mano dei vasi da notte per le 
signore e le siirnorire del ccrtea che ne 
avessero b^ogno. (Saint Foli: • Essai» : 

. sur Paris •). . ., . r . _ .. . . . . . 

Storie moderile 
L'elitore imtricano Bennet O r f penso 

un giorno di far» una inchiesra nelle 
scuole americane per conoscere l'influen
za dei libri sui giovani. 

Un giorno <• rivolse ad un ragazzo di 
dodici inni eh ' frequentava una scuoti 
dotata di UFI buona biblioteca scientifici. 

• • Ebbene — domindó — che eosi vor
resti essere da grinde, dopo li Ietturi 
di questi libri? •. 

11 rsgiZ70 guarda dritro negli occhi 
il «ignor Bennet: • Un maniaco scuuaie », 
rispose 

• • * ' -
Una signora iveva apre.-.a rerduto il 

manto. Un signore che andfS a firle ri
siti la trovo che stiva rjomndo I'iroi . 
e le oVìe ron sorpte«j: 

• Eh! mio D Ì O ' IO mi ispettivo di 
trovarvi nella d'soliriOne! ». 

• Ab! - risppce lei lon un tono p«-
tetico — bisognavi <ede-mi -eri! •. 

L ' I N N O C E N T E T A S Q l ' A L E B A L S A M O 
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CATTO M Ì1@HJ10TO MUfcAXWHl TAl^PA 

CECCHIMERITAVA 
UN'ALTRA SORTE! 

Boriali ormai eroe decaduto • Cecchi 
appare triste alio Stadio di Trento 

giornalista americano e delle risposte 
di Dlmltrov: 

« / / maresciallo Tito, in occasione 
detta sua ultima visita a Sofia, ha 
fatto menzione di una federazione 
tra Bulgaria e Jugoslavia. Quali svi
luppi ha avuto sino ad oggi tale pro
spettiva e quali previsioni vi sono 
per la sita realizzazione? ». 

e II pasco sulla via della collabora

l i e s o i p a f * * D i m i t r o r 

Bulgaria come altri paesi dell'europa 
orientale entreranno a far parte del
l'Unione Sovietica. Vi è del vero tn 
tutto ciò? ». 

< Pono perfettamente al corrente dt 
queste rocl ebe s o n o i l frutto di u n a 
scarsissima conoscenza - della attua
zione dell'Europa orientale, o di fon-
tasie interessate A mio giudizio, solo 
persone Ingenue « del t u t t o al l 'oscu. 
ro della reale attuazione del nostri 
paesi potranno dare credito a voci 
del genere, la cui fonte è per lo m«iu> 
sospetta » 

t Che cosa pensate di un rilassa
mento della tensione tra Variente e 
l'occidente europeo? Che cosa si do
rrebbe fare per giungere a ciò e che 
cosa pensate circa le prospettite di 
un miglioramento delle relazioni tra 
oriente ed occidente? ». 

« Penso, tn primo luogo, che sia 
assolutamente errato impostare 1* 
questione su una «ilrts.one materiale 
tra oriente ed occidente e parlare dì 
tensione in at to tra l'Europa occiden
tale ed orientale In realta non al 
tratta di questo. Vi è u n Insieme di 
questioni internazionali controverse. 
interessati so l tanto 1 popoli europei. 
bensì quelli di t u t t o i l mondo Io 
penso che non ri sia questione, per 
quanto complicata, che non possa es
alta soluzione delle quali non sono 
sere risolta pacificamente attraverso 
consultazioni da svolgere in un'at-
mosten di reciproca comprensione • 
buona volontà. 

I I. « 1 Z Z E T T I M O € V L T V R A Ì i R 

Notizie della musica 
CM • • fi* InffSChlaB? I " ' " * »• mneme ai mancini, è tutto II 

r accaduto in gatti giorni m Londral pubblico a mintimi. (I. p . | 
art fatto nnsm precedenti. Il noto d'\Um wimtitnstm di 14 sassi 
rettore d'orchestro infletè, str Ihomst 
Bttchsm. si è t><$to costretto m sospen
dere per e menante, dt interesse * un 
concerto ch'egli dootva dirigere air Al-\ 
beri Bull di Londra: solo cento biglietti i 
erano stati penduti « 1/ maestro si è\ 
rifiatalo di dirigere di fronte a * una ' 
platea mota *. Egli ha poi fatto di-1 
chiararioni alquanto amare salTindif- j 

ftrenta del pubblico inglese per la m « j 
sica. « A o n ce alcun paese al mondo\ 

Si e- t.-n.io nei giorni scorsi a 8cbe-
vrnjnAen in Olanda un concorso, mier-
nauzion*I» di musica Nella gara di vio
lino .V>DO «tati giudicati a pari merito 
Il ventottenne polacco Miche! SchiraiìM 
e un ratrzuzo francese di M anni. Chrl-
MUn Farra> 

I concorrenti erano 5«. 

Concorsa per ci 

tiforl*: ceri a quattro xocì miste con 
a QaSUro voci pari, cori a tre voci pari 
Sono w palio premi per 300.000 lire 
comptesstTe. 

Oltre ad un p e u o s scelta, t cori 
dovranno eseutre rupe: tirasi ente tre 
composizioni imposte dal Coronato or-
trantrgatore: e Veri inelle fester^Unti >. 
dt Pagella, e lotto a Ima re ». dt Rava
nello' « Ecco maggio ». di Denteila. l e 
iscrizioni saranno chiose alla fine del 
correrne giugno. 

Geni per 
O D « Concordo 

Il C o n n a t o - coordinatore d'Ile cele- ! 
- ha dichiarato - dove le autorità] orazioni del centenario l l « n « eoa j -O" • <**?"**** **™?!?l'm * ' *' 

' sede in Tonno ha bandito Tra musicisti I «volgerà a Torino nella seconda «juin-
t ta iuni tre concorsi: per una composi-1 ***** «" settembre n Concowo 

prendano cosi poco interesse alTartr e 
alla cultura come in Inghilterra Da noi. 
né enti pubblici ni privati si interes
sano minimamente della musica *. Tho
mas Beecham ha espresso inoltre la cr,n 
pini ione che la colpa della sttuerione 
della musica in Inghilterra aia da ascri
verti in parte alla Radio, tgli ha ma 
intensione di fare incidere le sue ese-
eutiom tu dischi, « »i è detto sicuro 
che alirooe *e ne venderanno a milioni. 

le dichtarationi del noto diretore han
no prooocato un certo scalpore. 
• V certo però che egli ti con soler tbbt 
te conosceste pia da vicino la tituatione 
della malica in Italia. In Inghilterra. 
almeno, è 1/ pubblico che te ne infl-
aehtm. fa Italia, invece, l e conditmne 
disperata delle ittitusioni musicali non 
ha neppure maestà spiegatile: chi se 
ne tafitekim sona $h ànireotti m i Go-

rione sinfonica di forma libera per 
irrande orchestra, per un coro 
miste, per un coro a quattro voci t i 
rili Per la prima compmutone e sta
bilito un premio di IM00O lire, per la 
seconda un premio di 100.ose lire e per 

la terra un premio di 75.000 lire. La 
radio italiana eseguirà in pubblico con
certo radiotrasmesao la composUioDe 
sinfonica uncUf-ce, e l'Ente Comunale 
di Lirica di Torino farà eseguire le al
tre due coraponiraom. Secondo le norme 
del bando. I lavori dorranno essere pre
sentati alla segreteria del Comitato en
tro ta merranotte del IS agosto IMI. 

svssszperfg#atste ceearv 
Un» seconda competIrtene e stata ri

servata «fello stesso O m i t a t o alle So
cietà corali i t s l i sa t dt i l t segueati ca

di settembre, il %L»ncor*o coni 
i prende una « gara di esecutione » che si 

, ^ • svolgerà s o un petro a scelta e su un 
pezzo imposto dagli organizzatori e una 
• gara di onore» riservata ai primi e ai 

secondi classificati nella prima trara di 
eaesroiione. Per accontentare I più dispa
rati tipi di cultori di fisarmonica, ti 
concorso è suddiviso in varie categorie' 
per aoltst* e per «olisti dilettanti, per 
professtontsti d'ambo I see-tt. per com
piesti con almeno 90 esecutori, con al
meno IS esecutori e con almeno dieci 
esecutori. 

S f i l a Meammaie $% D e a » 
Oggi «abate alle ore 17.10. nell'adi!» 

Magna lellTJniT*r»ttà si terrà l'snnus-
_ le attese saggio della Scuola Mattonale 
* ti Osaaà diretta ds Jts Ruskaja. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
TRENTO. 4 — Sembrata che do

vessimo partire per una spedizione 
polare: dalle cime perdute nella tor
menta MI aspettavano misteriose te
lefonate che dessero le ultime no
tizie sull'accessibilità dei passi del 
Falzarcgo e del pordoi doie schiere 
dt operai spalatori e perfino uno 
xpazzaneve lavoravano sino dall'alba 
a darci via libera. Verso mezzogior
no la carovana era ancora dispersa 
negli alberghi e nei caffè: i e girmi » 
tn tuta chiacchieravano siogliata-
menle con 1 giornalisti e con • di-
reffOTt. 

Abbiamo finito con il comprare 
zollette di zucchero, cioccolato pic
cole bottiglie di cognac: provatamo 
quasi orgoglio di salpare per u"0 
anenturn dalla quale chissà come 
saremo sbucati poi al sole e alla vita 
calma di tulli 1 giorni. Ridevamo 
di noi stessi, contenti e infagottati 
di maghe e dt giornali: unica tri
stezza sospesa sul nostro cupo era 
quella che la partenza potesse e* 
icre rimandata per assoluta impra
ticabilità del percorso. 

U n a l a p p a t r i s t e 

Ve lo confesso: osavamo perfino 
sognare che a Milano, a Roma a 
Genova e a Torino si. parlasse fi 
nalmentc di noi come di naufraghi 
ai tolti nella bufera e che. perdu
tosi u * giro % ptet te luna? di neve 
noi fossimo riusciti finalmente dopo 
motti giorni di cane ricerche a co
municare con il mondo con una del
le tante stazioni radio di fori un % 
chr awf>mpagnano la cernio^a. 

Poi siamo partiti attaccandoci di
rettamente alla salita del pocl. un 
vagoncino rosso della funivia et ha 
seguiti per un tratto; qualche /«*• 
ziJetto e si miniato al cielo m sta
gno di saluto. Ma era un cielo da 
non guardare nemmeno 

Ooieia essere una tappa triste. 
come avrò modo di dirvi; l'ha ac
compagnata la musica di tutti 1 
paesi perduti dalla carovana pei 
chilometri a chilometri. L'epico scat
to di Coppi a due chilometri e mez
zo dalla vetta del calzar ego. il suo 
impeccabile « a solo » sul Pordoi. 
non valgono a dissipare la traguli 
ironia che ha abbattuto Cecchi sul
la soglia della salvezza. 

Per una foratura di OrtelU. Un-
gnt conquista a Udina la maglia ro
sa. Per una foratura a • per una 
successiva caduta dt Cecchi, a qua

ranta chilometri dJiU'arrtro. egli ha 
potuto oggi tli nuovo riaverla sul
le "palle. Ora difficilmente cor la 
muto S'aitante d" suoi compagni 
di squndri) la perderà 

L a l o t t a d i C e c c h i 
ti « prro ». cosi, si troia costretto 

a dichiarare vincitore il più fortu
nato degli «opportunisti» Eppure 
.stia tappo dt (jggt semata nella ne
ve. nel fango e nel gelo per 1 pri
mi cinquanta chilometri ni monta
gna. e tracciata nella polvere e nel
la ghiaia e nel i+nto Cecchi aveva 
dato la stona più gloriosa Coppi. 
scattando aveva tatto un taglio net
to con il passato e si misurava te
merariamente con la classifica spe
rando 'ii vincerla at forzarla con ie 
moritng'ig Ma t | rr-~i hm * pt^ci/f» 
ometto in maglm rosa difendeva a 
denti stretti proprio il suo passato. 
la storta dei suoi minuti guadagna
ti a furia di tenacia e di massacri. 

Strappi su strappi, per te scali
nate dr> pordm egli cercava di non 
perdere u grazie di Bar tali, ma sa-
pet a che il nemico gli era dietro le 
spalle Quel Magni che non molla
va anche te tardata per pochi se
condi dietro di lui aiutandosi in 
tutti 1 modi con il suo furort di' 
rivincita. cOn la vicinanza di B'esct 
e Ct-tlur e con qualche pietosa spin
ta che serena atmeno a fargli r%. 
trai are lena per un nuore fratto e 
a non farlo mollare 

La lotta è musibile ma tenace; 
Barlali non ha parte nel dramma. 
oltre a quello d> eroe d'eadute La 
sua stessa natura composta e solen
ne sembrava ver controStr, dare lucei 
alla umana e masacirinte . tenacia 
di Cecchi che cercava di portare m 
"alvo w>a vittoria con cui chiudere 
degnamente la sua onesta e gloriosa 
ramerà di « girino » 

C andata puurcppo cosi: nata 
nell avicntura questa tappa aperta 
dalla spettacolare grandezza dt Cop
pi solo stille abbaglianti gradinate 
delle cattedrali dolomitiche, si è 
chiusa con la tristezza di Cecchi che 
arranca disperatamente sulta pista 
dello Stadio di Trentr. non osa met
tere piede a terra vacilla e semora 
che rida con il suo stesso pianto. 

Ma gli è addosso la gloria di que
sto a giro 1 che è stato suo e ri
marrà suo ingentilito dal rimpianto 
e della 'arile tristerza che os.com» 
pagna gli uomtm tenta fortuna. 
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