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Parla I'ufficiale della divisione « Acqui » che la mattina 
•'•• •'• •'-••" '• . ' • - • ; .•'••••-•W-:\-'-VA;-'••• '•••'• ,:' ..• .-. : - . . ' 

dell'll settembre 1943 dette per primo 

l'ordine di sparare sulle truppe da sbarco naziste 

Ordinaiil 
' i. 

i: i i si 
|n occasione del venteslmo anniversario della battaglia dl 
Cefalonia, nella quale furono trucidati dai nazlttl gran parte 
dei component! .della divisione • Acqui », II dottor Amos 
Pampalonl 'She In quel giorni, come capitano di oomple-
mento, corriandava una postazione a Cefalonia, ha rievo-
cato per « I'Unita » la battaglia e I'eccidio. Amos Pampa
lonl e stato decorato di Medaglia d'argento al valor mllitare 
per essere stato, come si legge nella motivazione, II primo 
assertore della Reslstenza italiana in Cefalonia e per essere 
stato I'ufficiale che dette inizio alle ostilita contro I tedeschi 

avvicinavano 

a Cefalonia 
V. • v i ' V . " ' - . ' 

I combattimenti e i successi delle 
truppe italiane - A rapporto dal 
generale Gandin - Gli attacchi 
dell'aviazione tedesca, e I'arrivo 
della « Edelweiss »"- All'alba del 
21 comincio il grande massacro 

Questa rara fotogra 
tisti' con il quale le 

fia fu eseguitada-un aereo italiano durante il lancio dei paracadu-
truppe .italiane occuparono Cefalonia (1° maggio 1942) 

Mi; 

Ero giunto a Cefalonia con la divi-. 
sione < Acqui > nella primavera ." del . 
1942. L'8 settembre 1943, verso le otto 
di sera, mi trovavo in un caposaldo nei 
prcssi di Argostoli, il capoluogo della v? 
isola di Cejalonia che si apre su un 
ampio golfo. .Parlavo con alcuni uffi-
ciali, nella mia tenda. Avevamo sapu- .-
to dell'armistizio attraverso la radio, ' 
ma le notizie sull'evolversi della situa-
zione dopo il 25 luglio ci erano giunte'1 

. attraverso le pubblicazioni di civili del 
luogo. All'improvviso, il silemio della 

• sera fu rotto da un incessante suono di 
campane. Sulle colline dell'isola si ac-
cesero decine di fuochi. La popolazione 
usciva festosa dalle case, Salutava, co- '••• 
si, la pace. Molti ci vennero - incontro • 
abbracciandoci. Non eravamo piii ne--
mici. Molti di noi piangevano. Final-

- mente potevamo tornare a casa, farla 
finita con la guerra che, chi piii chi me-
no, ognuno di noi riteneva assurda. '•••• 

a-- La mattina seguente fummo raggiun-
ti da un ordine del giorno del comando • 
di.Divisione: il generale Gandin ordi-
nava a tutte le truppe sparse lungo la 
costiera dell'isola di concentrarsi nei 

, dintorni di Argostoli. Contemporanea- . 
mente, venimmo a sapere che al co-
mando di Divisione era giunto, da Ate-
ne, un ordine del giorno del comando 

j di Supergrecia in pieno contrasto con 
quanto prevedeva I'armistizio: conse-
gnare senza reslstenza le armi /-...-. 

L'ordine ci colpi duramente: nelle 
. truppe e fra gli ufficiali, subentro un 

ienso di smarrimento che, col passare ' 
. delle ore, si- trasformd in profonda pre-
occupazione. Conoscevamo i tedeschi e, •• 
percio, eravamo sicuri.che se avessimo 
consegnato loro le armi, lontani come 
eravamo dall'Italia, isolati e senza pos-
sibilitd di ricevere rinforzi, saremmo 
stati loro facile preda. Avevamo la cer~ 
tezza di finire nei loro campi di con- •-
centramento. Intanto, venimmo a cono-
scenza che erano cominciati una serie 
di incontri fra gli ufficiali superiori del 
comando tedesco dell'isola e il- nostro ; 

, comando; il quale, come sapemmo, cer-
cava di guadagnar tempo, allontanando 
il piii possibile il momento della con-

' segna delle armi, nella speranza, dimo-
, stratasi vana, di vedere arrivare dal-
.. Vltalia rinforzi o istruzioni. Nulla di 
• tutto questo avvenne. -

•''-' Col passare dei giorni, la tenslone 
'. fra i soldati e fra gli ufficiali ando au- • 
,' mentando. Molti, considerando che in 
. quel momento avevamo una netta su- ' 
• periorita numerica nei confronti dei te-
- deschi, si chiedevano perche il coman- ; 
• do della divisione non si decidesse a ' 
•' emanare l'ordine di attaccarli. Qualcu-

no, addirittura, comincid a parlare di 
. connivenza del comando italiano con i 
- tedeschi. Erano ore tragiche, e negli • 
. animi si accavallavano le idee piii di

verse, le speranze, la paura. Ricordo 
'• bene che molti di noi espressero con in-
' sistenza il desiderio di prendere subito 
\ le . armi contro le forze germaniche. 
•. Non ricordo di aver conosciuto in quel 

periodo ne un soldato ne un ufficiale 
che esprimesse sentimenti diversi da 

' tin odio profondo contro i nostri vio-
' lenti e altezzosi ex alleatl. 

• Nei giorni che seguirono, le tratta-
r live si intensificarono. II comando ita- • 

liano fece delle proposte mollo ragio-
' nevoli, Avrebbe consegnato al presidio -

fedesco di Cefalonia le armi pesanti se ' 
• questo avesse dato assicurazione scritta ' 
• che non si sarebbe opposto in nessun 
• modo all'cvacuazione delle nos/re_ trup-.' 

pe daWIsola: le noslre truppe dvreb-
- bero conservato I'armamento • leggero. 
~ Si sperava che i tedeschi accettassero 

queste condizioni. Ma ogni speranza • 
• ^ crollo ncl pomeriggio del 10 settembre. 

Verso le quatlro. giunse a Cefalonia " 
; una notizia ch<> ci sconvolse e che con-

fcrmd i timori avuti fin dal primo mo
mento. A Santa • Maura, un'isola che 
sorge tra Corfu e Cefalonia, i tedeschi, 
dopo aver disarmato il nostro presidio, 
avevana Inlto priginnieri lufJi i nnstri 

. soldati. Ma non bastara. Arcvann fu-
citato il comandante che si era opposto 

. alVazionc. t nostri commilitoni. i no
stri iratelli di Santa Maura sarebbero 

- stati avviati verso la Germania. Sape-
• vamo bene il destino che li attendeva. 

La mattina dell'll, prima che sor-
f t f f e il $ole, fui svegliato dall'ufficiale 

di guardia della batteria che coman-
,i davo. Entro nella mia tenda e, in ma-
' niera concitata, mi informo che, all'im- . 

bocco del golfo di Argostoii, la vedetta '. 
\ della nostra batteria aveva avvistato 
tre pontoni tedeschi. Uscii in fretta 
dalla tenda e mi precipitai ai limtfi del 
caposaldo. Attraverso il cannocchiale, 
potei osservare, appena > velati dalla 
brina del mattino, i tre pontoni: erano 
carichi di carri armati e di truppe da-

. sbarco tedesche in: jfitaiii'* aHetto '• di 
guerra. II momento era drammatico. 

. Dovevo prendere una decisione. Se 
quelle truppe e quei carri armati fos-
sero sbarcati a Cefalonia, la nostra su-

...premazia numerica••• avrebbe ricevuto ' 
un durq Colpo. Gia ace'erchiati di fuori, • 
con il loro sbarco si sarebbe compro-
messa la nostra superioritd > nell'Isola 
con le conseguenze che e facile imma-

• ginare.- • <.-•'•• • . , *- • r 
Mi attaccai al telefono e mi consultai' 

con altri ufficiali di cui conoscevo da ' 
tempo i sentimenti antinazisti, e che in 

!. diverse occasioni mi dvevano manife-
' stato Vintenzione di resistere con ogni 

mezzo ai tedeschi. Esposi loro la mia' 
• decisione di aprire il fuoco sui pontoni 
e di respingerli oltre il golfo. Confor-
tato dalla loro approvazione, pochi 

'•' istanti dopo detti l'ordine di sparare. , 
In quel momento tanto drammatico,-
non ebbi bisogno di ordinare agli arti-
glieri di correre ai pezzi. Quando giunsi 

. alia batteria, li trovai gia l\, pronti, in-
torno ai cannoni. ••'• 

' Ai primi colpi della mia batteria, 
fecero seguito a breve distanza quelli 
di altre sparse lungo i costoni del golfo. -

• Erano passati pochi istanti quando, sul 
mio caposaldo, cominciarono- a piovere 

• le granate tedesche: • provenivano dai 
carri armati che i tedeschi avevano ncl-
Visola. Poco prima delle otto avevo gia 
il primo ferito, colpito dalle schegge 
di un cannone tedesco. Era il primo 

. ferito-della sanguinosa ed eroica bat-
. taglia di Cefalonia. •• - ., - .% 

Affondammo due .pontoni e il terzo, 
sia pure danneggiato, riusci a doppiare 
il capo del golfo di Argostoli e a fug-
gire. Ordinai di cessare il fuoco. - - • . 
. Sul golfo di Argostoli, torno il silen-
zio, ma gli effetti di questo • primo 

• scontro si fecero sentire poco dopo. 
II comando di-divisione non inter-

ruppe le trattative con i tedeschi, ma 
• forte del successo da noi ottenuto si 

irrigidi sulle sue proposte. La giornata 
• del 12 trascorse in una calma che non 
• faceva - presagire niente di buono. '•• Si 

' stabili, e vero, una tregua fra noi e le 
forze tedesche, ma doveva durare ben 
poco. Nessun : provvedimento discipli-
nare fu preso ne contro di me, ne con
tro gli altri ufficiali che avevano ordi-
nato di sparare contro i pontoni senza 
aver chiesto ordini al comando di di
visione. Anzi, il pomeriggio del •13 

' fummo tutti convocati al quartier ge
nerale delV* Acqui ». II generale Gan
din, dopo aver tracciato un quadro della 
situazione, confermo che, ormai, in ca-, 
so di conflilto armato con i •• tedeschi 
dell'isola, nei giro di poche ore ci sa
remmo trovati contro tutte le • forze 
germaniche dislocate nei teatro di guer-

'. ra greco; e, ptggio ancora, avremmo 
certamente subito gli attacchi della 
«Luftwaffe * che, a quel tempo, era 
ancora forte. Ci disse che potevamo 
scegliere tre strode: o andare con i te-

' jdeschi, o' consegnare loro le; armi o 
. rcsisfere. Prima di congedarci, ci assi-

curo che avrebbe cercato con ogni 
. mezzo di ollencre dai tedeschi H nostro 

rimpatrio. 
La situazione, perd, stava precipitan-

do: di fronte agli ultimatum del co
mando germanico, il comando italiano 

'. ruppe ogni indugio e dette l'ordine di 
\iniziare. le ostilitA. •-

Nei giro di poche ore riuscimmo a 
• neutralizzare le forze tedesche nell'Iso

la. Pochi combattimenti avevano frut-
tato ccntinaia di priginnieri e avevano 

^posto gli altri tedeschi ancora sparsi 
'.' per I'lsola nell'impossibilita di nuocere.. 

Come il generale Gandin aveva pre-
visto, entro in azionc, indisturbnta, 
I'aviazione tedesca. Non potevamo cer
tamente far fronte, con le poche mitra-
glicre antiaeree a nostra disposizione, 
alle sue incurstoni. 

Per giorni e giorni, gli s tukas piom-
ibarono senza tregua sull'lsola bombar-
-\ dando e mitragliando le nostre posta-
; zioni e' i nostri'magazzini. Le perdite' • 
\ si fecero di ora in ora piii ingenti. I '•; 

feriti erano migliaia e i morti aumen-
tav'ano di minuto in minuto. ..-..• . .' , 
. In questa situazione, si giunse alia <•• 

.:notte del 20.-I tedeschi, sicuri ormai • 
. di aver indebolito le nostre capacitd di ...••. 
i resistere, fecero sbarcare nella. parte. 
•' orientate dell'isola ingenti .rinforzi. // 

Cera anche la divisione alpina < Edel- "V 
. weiss > composta in gran parte di alto- ...-. . 
, atesini e di truppe austriache. All'alba 

del 21, comincid il" grande massacro. . * '' 
.' ' Uiio ' dopo ' Valtro i reparti. italiani „;-:. 

disseminati nei dintorni di Argostoli e •;• . 
in altre zone dell'isola, decimati dai • . 
bombardamenti del giorni precedenti, "V-
ormat priui di collegamenti con i.eo-^j 
mandi, furono circondati dalle truppe : 
germaniche, fresche e bene equipag- V :-

: giate. Uno dopo Valtro i presidi cad-
dero.. Soldati e" ufficiali furono disar- . 

. mat t e passati immediatamente per le 
• armi. Era la carneficina che insanguino .," -;: 

per tre giorni la ridente isola dell'Egeo. • 
Anche la mia batteria, che era posta ' 

. in fondo ad una stretta vallata a im-" 
buto scoscesa^sul golfo di Argostoli, • 
fu circondata da preponderanti forze : . 
tedesche. -W -=-'•:-: - • -• : . . --

Detti ordine di difenderci. Dopo aver -, ; 
tolto dai cannoni gli otturatori e dopo. sj. 
averli nascosti, piazzammo le due mi-

.'. tragliatrici; di cui disponevamo • e -ci 
apprestammo alia difesa. Ma dopo una '. 
breve reslstenza, non potendo rispdn-. 
dere al tiro incrociato e martellante dei >'• -
loro mortal che aveva gia seminato fra. •'.-
noi decine di feriti, ci - arrendemmo. < 
Fummo circondati. Ci fu ordinato di . 
deporre le armi. Un capitano austriaco '£;.-'• 
mi si fece incontro. Attraverso Vinter--:•':' 
prete mi ordino di consegnare gli ot- > r 
turatori' dei pezzi. Rifiutai. Nei frat-
tempo, i soldati tedeschi ci depredaro-
no di tutti i nostri averi: orologi, anelli, 
portafogli. Tolsero a molti di noi anche 
le cinghie dei pantaloni. Il capitano 
germanico insistette ancora per cono-

scere il luogo dove avevamo nascosto 
gli otturatori, ma vista vana ogni sua 
richiesta ci ordino di disporci in fila, 
uno dietro Valtro. Credevo che ci aves-
sero disposii in quel modo per avviarci' . 
verso qualche • centro dell'isola, verso. 
un campo di concentramento. Protestai ' 
perche lo stesso trattamento era stato'/ 
riservdto anche ai feriti, alcuni. dei qua-
li molto gravi. Non ottenni risposta. 
II capitano austriaco senza far parola 
mi si mise al fianco e mi ingiunse di 
iniziare • a camminare. • \ < .-Vi- • ' -.. 
i:Non avevo fattq ancora un passo. , 
quando avvertii una iremenda mazzata \ 
alia nuca. Mi'aveva sparato con la'sua- . 

. pistola di ordinanza. Caddi in uno stato : 

di semincoscienza. Mi credettero morto. '••'] 
Non mi: mossi. Contemporaneament.e • 
udii il crepitare delle mitragliatrici: i 
tedeschi le avevano piazzate di fianco; 
alia • nostra fila. • Sentii le invocazioni 
dei miei soldati. Alcuni ebbero appena 
il tempo di invocdre il nome della ma~ 
dre. Poi un silenzio terribile, rotto da 
ordini secchi e concitati. Ancora qual- '•''; 
che istante di silenzio, e li sentii allon- . 
tanarsi cantando.-'-;-•- ... " -

Mi alzai a fatica. Mi trovai di fronte • 
a uno • spettacolo - terribile: davanti a v 
me, distesi senza-. vita i corpicrivellati : 

dei miei soldati e dei miei ufficiali. 
Avrei voluto andare all'ospedale mili
tate di Argostoli. Mi stavo incammi-
nando quando fui raggiunto • da un ' 
gruppo di partigiani greci che opera-
vano gia da tempo nella zona.'*:- •: 

Mi pregarono, dopo avermi prestato ""l 

le prime cure, di seguirli. 
, La mattina seguente, i tedeschi pe-
netrarono '•- all'ospedale della Croce 
Rossa, prelevarono tutti gli ufficiali fe
riti e li trucidarono. : • ' •- . . 
"•'- Vissi • alcuni giorni con i partigiani .' 
greci. Dopo lasciai I'lsola a bordo di •• 
tin peliero e raggiunsi la \ Grecia. .11. 
primo d'ottobre, presi parte, con i par
tigiani • dell'Ellas ••'• (combattei insieme 
con loro fino al novembre del '44) alia 
battaglia di Pondoloviza. 

Amos Pampaloni 

•S""x Document! sui «45 giorni» 

Quarto armata 
.' '• J>:;C( •<M 

e operai dovevano 

'<i--A:.:» >:;-v,'' '"', <' .> . ' - ; iti'i 

Nostra intervista con Ton. Villabruna, « sindaco-
podesta » della citta dopo la caduta del fascismo 

1 famosi < « 45 giorni >, 
sui quali abbiamo intervi-
stato Von. Villabruna, so- ; 
no ormai cntrati nella sto- xV 

ria. Ma fuori di quel che *, 
e accaduto, o non e acca-
duto, ascoltare le parole di: 
uno dei protagonisti ; di • 
quegli avvenimenti, e ri- '• 
trovare la verita piii pro
fonda perche quclla pagi- . 
na che si e aperta alloru * 
non si e ancora chiusa; che 
non e ancora stata scritta 
tutta proprio per •qucllo 
che nllora fu diverso, dif- . 
ficile, incomplcto. ' 

' «I1 mio nome — dice Vil
labruna — e stato fatto a 
Badog l ioda Marcello So-' 
leri, a mia insaputa. La 

jiotizia della mia nomina, 
*non saprei dire se a po-
deeta o a sindaco, l'ho avu-
ta da Antonicelli e da Dan
te Coda i quali natural-
mente hanno insistito per
che io accettassi. La prima 
cosa che ho chiesto e che 
venisse abolito il termine 

, di podesta della citta e da 
Baratono, capo Gabinetto 
di Badoglio, ho avuto as
sicurazione che questo sa
rebbe avvenuto entro po-
chissimi giorni. Ma il de-
creto < che mi autorizzava 
ad essere : sindaco non e 
mai arrivato. Sin dai pri- . 
mi momenti ho avuto su
bito la sen6azione' che nei 
pensiero di Badoglio non 
si doveva arrivare che . a 
qualche cosa di • interme-
dio, senza un distacco com
plete dai fascist! >. 

K-' 
••' (" :U' . <"-.»-' 

Difesa 
daW interna 

«Io ho preso subito con-
tatti con Passoni (attual-
mente :- senatore del ' PSI 
n.d.r.) ed insieme abbiamo. 
cercato nelle necessita - di 
quei giorni, di trovare un 
indirizzo veramehte de'mo-
cratico e liberale. Intanto 
erano ' rientrati a Torino 
Nenni e Saragat. II nostro. 
luogo di ritrovo era l'al-
bergo Canelli e qui abbia
mo cominciato a fare un 
sacco di piani di liberazio-
ne; si diceva. ma pratica-

- mente non si pote fare 
niente. Comandante mili-
tare della piazza di Torino 
era allora il generale Ada-
mi Rossi, il quale nei pri
mi tempi ci lascio l'impres-
sione di volerci asseconda-
re. Di concreto non si con-
cludeva nulla perche nes
sun - piano poteva trovare 
una pratica attuazione in 
quanto mancava la precisa 
volonta dell'autorita :-, go-" 
vernativa; la situazione di 
Torino era quella di tutta 

. l'ltalia. In ' definitiva nei 
quarantacinque giorni non 
si e fatto niente >. , "•-* 

«Quando si e sa'puto del-
Tarrivo dei tedeschi a To
rino e'e stato un fuggi fug-
gi generale: ci sono state 
scene strazianti. Vennero 

Lou. Bruno Villabruna 

Antonicelli, Soled, Piva-
no; ci abbraccianimo. E' 
chiaro che io non potevo 
6cappare come responsabi-
le della situazione della 
citta. Pochi giorni, prima 
avevamo deciso per la op-
posizione armata all'inva-
sione tedesca. Tutte le no
stre speranze erano sulla 
4a , Armata di Vercellino 
che allora si troyava in , 
Francia. II primo compito 

'• che ci siamo assunti e sta
to di prendere contatto 
con Vercellino, incarico che 
venne affidato a.;Pivano e 
a Soleri; ma sono tornati 

: indietro con la notizia che. 
Vercellino non marciava .e 
che d'altra parte, questo 

"era .uno degli argomenti, 
: l'armata era »"r completa 
dissoluzione. Non ci rima-

. neva altra soluzione che la 
difesa armata di Torino or-
ganizzata allMnterno della 
citta. Con Passoni e Grassi 
(dirigente del PCI n.dir.) 
abbiamo preso contatti con 

' il prefetto il quale in fon
do non era alieno dall'idea 
di fare un estremo tenta-
tivo. In quei giorni e'era 

: un afflusso spaventoso di 
: soldati ed ufficiali sban-
• dati i quali . venivano in 
;municipio a chiedere "co-
1 sa facciamo?". ••••• Natural-
mente la prima cosa da fa
re era quella di mantener-

•. l i , ' e cosi prendemmo ac-
cordi" con il prefetto ; per 
far sviare dei carri' ferro-
viari di derrate e comin-

. ciammo con: lo efamarli >. 
« Ai colloqui per questa 

difesa armataera interve-
nuto'anche Adami Rossi il 

' quale quando seppe da me 
quali intenzioni avevamo e 

, che potevamo fare affida-
. mento - sul prefetto, alia 
mia : richiesta che" egli ci 
consegnasse • le ' armi • dei 
depositi militari disse per 
tutta risposta: Ma sa Po
desta... cosa facciamo qui?. 
Cosa vuole, • combattere 
contro i tedeschi! E* come 
fronteggiare con uno spil-
lo - un'elefante. Questa e 
stata la precisa immagine 
usata da Adami Rossi >. 

• < Avevamo due o tre 
giorni di tempo, passaro-

no e le armi non vennero. 
Se avessimo avuto le ar- • 

mi, anche senza la 4* Ar-^ 
mata avremmo ugualmen- " 
te tentatp la resistenza. II, 
nostro piano era di bloc-
care i , ponti della citta. ' 
Poteva forse essere ' una 

: carneficina, ;come sostene-
va . Adami Rossi per le 
buono ragioni che abbla- , 
mo conosciuto non molti ' 
giorni dopo; •• noi pensava-
nio clie poteva essere > la : 

scintilla che incendiava la; 
peuisola.' Attraverso Pas-, 
soni e Grassi che tenevano, 
i rapporti con le fabbriche 
sapevamo di poter armare 
gli operai e che su questa 

. forza potevamo contare. 
Inoltre era ancora viva in 
un vasto iaggio della co~ 
scienza popolare la eco de-
gli scioperi.del marzo '43 
e poi quelli dell'agosto, nei • 
45 giorni, motivato con 11 '. 
dissenso al governo e vo
lonta di liberazione ». . 

/ vartiti avevano ripreto 
a Torino la loro attivita uf-
ficialmente? •> •. 

< Anche se ufficialmente 
i partiti non eran0 --• piu ;. 
stati ricostituiti, si sapeva 
che i comunisti lavorava-
no. II merito dei sinistri e 
stato quello di tenere de-
sto il senso di indipende'n-
za di fronte'ai fascisti e «i 

. tedeschi ». - • "" 
c Non e'e dubbio che la 

; classe operaia e sempre \ 
stata " antifascista, quella. 
che invece e mancata in 

; questa situazione anche; 
' hegli ultimi giorni e stata , 
la borghesia. • C'era, si, '. 

' qualche piccolo gruppo po
litico, la cosi detta borghe-
sia illuminata, ma Se a es
sere illuminati in tutta To
rino dico' erano cento sono 

• gia un ' ottimista. O per 
convinzione o per opportu-

' nita o per ragioni di vita, '. 
erano tutti dalla parte dei':' 
fascisti. Neppure quando la 
situazione era ormai per 

. precipitare la borghesia ha 
dato segni di reazione al 
fascismo >. 

« La grqssa industria di 
Torino poi era legatissima 
ai tedeschi. tanto che nep- '. 
pure nei '45 giorni per-
cepi una soluzione di ri-
cambio al fascismo. II van-
to era quello di avere un 
grande alleato. la forza del '~> 

. fascismo e piii dei tedeschi 
era certa e la •« vittorla > 
considerataimmancabile.il 
; segno dello sfacelo. della 
diversa volonta popolare e 
della sua forza, questa par
te d'ltalia l'ha avuta solo 
dopo il 25 luglio*. » 

Uscita la prima parte di un'opera di Gino Luzzatto 

L'economia dal 1861 al 1914 
" Uno degli aspctti "di mag-. 
gior intercsse della piii re-
cente produzione storiografl-
ca italiana e per certo rap-
presentato dalla •- crescente 
mole di ricerche monografi-
che. di tentativi di sintesi sei-
toriale piu o meno riusciti, di 
saggi tendenti a cogliere al
cuni dementi ai fini di una 
interpretazione complessiva. 
di pubblicazione di fonti d: 
vario t;po relativamente al 
faticoso sforzo che negli anni 
fra 1'unita e la prima guerra 
mondiale rese possibile nei 
nostro paese. come e stato 
affermato tempo fa da Lu
ciano Cafagna. -la formazio-
ne di una base industriale -. 

Tale lavorio tuttavia. se ha 
dato tuogo ad una vivace, im-
portante e tuttora aperta di-
scussione — oltre owiamente 
ad una piu approfondita co-
noscenza di Iati poco noti o 
del mtto ignoti del movimen-
to maieriple o degli scontr. 
fra le diverse classi c i di
versi gruppi economic! e so
cial! — ha in certi casl con-
tribuito anche a far emergere 
eccessi di genericita e gene-
ralizzfizioni non sempre feli-
ci per alcuni elements di im-
prowisazione e di equivoci'i . 
in e,sso Dale^emente present!. 
Ne sembrava oo^sib-.le intrav-
vedere. almcno fino ad era. 
la possibility di arrivare. en
tro un periodo di tempo ra-
gionevole. ad una complessi
va ricostruzione della stnria 
economics del nostro paese 

1 per. 11 primo mezzo secolo dl 

unita almeno: e ci6 fors'an- i 
• che perch* gran » parte- del 
lavorio del quale si e detto 
appariva viziato all'origine 
da tutt'altro orientamento che .' 
solo adesso si vienp lenta-
mente ma chiaramente. e con 
sefieta. correggendo. . -.-

* : • * . - - - ^ . ^ . . 

. - • * • . . 

Ad avviare a elimihazione 
tale macroscopica lacuna ncl- . 
la nostra cultura storica ha i 
prowednto. e noa poteva es
sere altri che lui, Gino Luz- • 
zatto. che d3 un fameso e po-
lemico scritto del 1936 sulla 
- Rivista .di storia economi- -
ca - fino ad un assai recente ^ 
corso di tezioni tenuto a Pi
sa nei primi mesi del 1956, 
per non dire di altri suoi nu- -
merosi contributi sparsi. non 
si era mai stancato di richia-
mare l'attenz:one su di essa. 
E' comparso infatti da poco. 
in edizione fuori commercio 
patrocinata dalla Banca Com-
merciale Italiana (e = non si 
pu6 qui non auspic£re che ;] 

• libro venga . rapidamente 
stampato . anche in edizione 
normale), H primo volume 
di una sua storia dell'econo-
mia italiana dal 18«1 al 19H 

, <1> che. destinato ad uscire 
nei contesto di una iniziat:-
va editoriale di pio vaste ed 
ambiztose dimensioni . nei : 
1944 per la celebrazione del 
50. anniversario della fonda-
zione dl queU'istituto banca- -
rio, si pubblica solo adesso a 
causa di una serie di sfortu-
nate vicende di vario genere. 

; ElaboratO con la' consueta 
maestria, il volume del Luz-
zatto si presenta come una ri
costruzione in forma . non 
strettamente narrativa del-. 
I'andamento della •.• economy 
italiana e dei suoi settori piu 
rappreientativi durante i pri
mi 35 anni di vita dei nuovc 
Stato nazionale. Potranno eo-
sere soiievati diversi riliev: 
a questo lavoro: a nostro av-
viso un eccessivo filoliben-
smo, una troppo marcata sot-
tovalutaztone degli arretrati . 
rapporti di produzione nelic 
campagne e del loro peso nei 
confronti - della - espansione 
del mercato nazionale in sen
so non strettamente geografi-
co. una troppo estrinst-c.-i 
considerazione della influen
za del movimento operaio e 
del pensiero socialista Quai-
cuno potrebbe parlare di una 
sua estraneita a quella di-
scussione alia quale accenna-
vamo agli inizi. 

Certo e per6 che quello che 
il Luzzatto indica non senza 
malizia come una specie di 
squilibric ncl suo lavoro al
io rche egli afferma che « po-
tra apparire in contraddizio-
ne col carattere sintetico di 
tutto il volume l'esposizione 
particolareggiata delle molte 
decine di grossi investimenti 
deliberati dalla Banca italo-
germanica nei primi mesi del 
1872 e dei grossi finanziamen-
ti che seguitarono ad essere 
concessi dalle banche alia 
speculazione edilizia. per tut
to il 1887, quando i segni del-

la crisi erano ormai evidenti» 
(p. 6) appare invece a nostro 
avviso non dtciamo un pregio 
formale ma il tratto essenzia-
le e caratterizzante. nuovo. in 
ogni senso.. del libro. E ci 
spieghiamo. • - - -

La parte preponderant^ e. 
piu impegnata di csso e in
fatti tesa a" mettere in tutta '. 

. evidenza il carattere predato-
- rio ed antindustriali^ta della 

azione ecohomica della classe 
dirigente italiana di quel pe
riodo. sottolineando da una 
parte che le tendenze decisive 
dei detentori del capitate mo-
netario sono nella loro par
te determinante orientate 
pressoche in i un'unica dire-
zione. quella . della specula
zione piv« sfrenata. che essa 
fosse consentUa- dal mercato 
dei. titoli pubblici. dalla co.-

• struzione e dairesercizio della 
rete ferroviaria. dalla vendita 
dei beni ecclesiastici o dalla 
disordinata espansione di al
cuni grandi centri urtjani e. 
dallTalrra . l'estrema - poverta 

. ed n debole' impegno verso 
' gli investimenjj nei settori 
produltivi. riguardo ai quali 
il Luzzatto sottolinea in pri
mo luogo e. ripetutamente la 

. s'azionarieta della produzio
ne agricola (in implicita po
lemics con. le for.damenta 

,' stesse della ideologizzante co-
struZione df Rosario Romeo) 
e di poi il desolante aspetto-
del panorama industriale del
la penisola. 

N6 pare si possa sostenere, 
dopo la lettura di alcuni pas-

si di questo lavoro. che vi 
fosse carenza di capital! di-
sponibili ai fini dello svilup-
po economico (ad esempio fra 
il 1861 ed il 1871 i depositi 
presso la Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde sal-
gono da meno di 90 milioni a 
circa 214; p. 152). R fatto e 
che situazioni del genere si 
comprendono sulla base della 
considerazione delle scelte 
delle classi dirigenti che si 
erano venute orientando in 
ben altre direzioni: aveva ap-
punto prevalso. per la natu-
ra stessa di quelle classi che 
avevano conquistato la dire-
zione del nuovo stato italia
no. una precisa linea che 
escludeva. nella sostanza. 
qualsiasi intenso sforzo indu-
=trializzatore in un momento 
nei quale tutta l'Europa occi-
dentale" era investita da una 
gigantesca spinta in questa 
direzlone. Di qui l'accentuar-
si di difficolta e Taggravarsi 
di squilibri per il,nuovo Sta
to. di qui I'emergerne di nuo'-
vi. e ancora piu pesanti. ncl 
futuro immediato e piu lon-
tano. 

Giorgio Mori 

(1) GINO LUZZATTO. La 
cconomia italiana dal 1861 
al 191-1. vol. I: 1861-1894 
Studi e ricerche di storia 
cconomica italiana nell'eta 
del RLfOrgimento. Milano. 
B.inca Commcrciale Italia-

. na, 1963, Pagg. 291. 

Le responsabilita 
di Adami Rossi 

c Tutti i "45 giorni" — 
continua Villabruna " -«• ;] 
furono un periodo terribi
le, di disorientamento con> 
tinuo. - dove • g l i . avveni
menti - 's i '• accavallavano ' 
senza una • possibilita di 
coordinamento: ed alia fine 
la reazione violenta dei te 
deschi con la repentina in-

. vasione dellTtalia. Di fron-
' te a questo fatto chi piu ha 
. mancato per noi, per To
rino e stato Adami Rossi. : * 
Lui aveva le armi in ma- " 

'no e dalla notizia dell'in- .' 
vasione tedesca per gli 
ultimi due o tre giorni In 
cui era possibile ancora »-
gire siamo stati riuniti ab
biamo chiesto, abbiamo' 
sperato... ed i tedeschi so 
no entrati a Torino ». '••••; 
" « La sera stessa del loro ' 

arrivo sia io che il prefetto 
Ciotola siamo stati chia-
mati dal comandante tede
sco. che ha chiarito com* • 
io fossi personalmente-ri- " 
tenuto responsabile dell'or-
dine pubblico e che qua- . 
lunque atto di ostilita nei 
confronti dei tedeschi - a-
vrebbe coinvolto la • mia -
piena responsabilita. Ci si ' 
doveva inoltre assoluta- -
mente astenere dal distrl- • 
buire tessere a"nnonarie ai 
soldati ed agli ufficiali. dal 
consigliarli a nascondersl 
o dai nasconderli >. • ' - • 

< Adami Rossi in persona 
aveva avuto gia tempo suf-
ficiente oer informare i te 
deschi di quel che aveva
mo potuto fare ed anche 

: del progetto di una resi
stenza armata contro l'in-
vasione tedesca. precisan- • 
do anche la connivenza del'" 
prefetto. Se la prima sera 
ci lasciarono andare. ci ar- ' 
restarono pochissimi giorni 
dopo. Fu una vera ed in-
sperata fortuna che non 
dnvessi rapaiuneere la de- ' 
stinazione Mauthausen, as- ' 
scenatami dal comandante ' 
tedesco ». 

Dwgo Nev*lli 
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