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SEnEMBRE 1944 

LA REPUBBL1CA DELL'OSSOLA: PERCHE' GLI 
ALLEAT1NON MANTENNEROILOROIMPEGNI? 

Un piccolo stato partigiano 

nel cuore dell'ltalia occupata 
La vicenda delta Rcpubblica ossolana e ormai una delle pa-

gine piu note della storia della Resistenza; cosicehe appare su
per f I ua una rievocazione particolareggiata degli avvenimenti che 
nel settembre-ottobre 1944 portarono alia costituzione del pic
colo stato partigiano nel cuore dell'ltalia occupata. Conviene piuttosto soffer-
marsi su taluni aspetti dell'impresa, ancora non sufflcientemente chiariti 
dalla ricerca storiografica, ed in special modo sulle condizioni che obbietti-
vamente ne determinarono la realizzazione, e sulle cause del suo tragico ept-
logo. 11 ciclo operativo 
che si concluse con la 
liberazione di Domodos-
sola e del territorio cir-
costante, per un'cstensione 
di 1600 kmq. e popolato da 
circa 80 mila abitanti, ebbe 
inizio U 2 settembrc 1944 
con la conqtiista di Can-
nobio ad opera della divi-
sione Piave, la .quale net 
giorni successive prosegui 
la ' sua azione partendo 
dalla sponda del logo Mag-
giore e risalendo le valli 
Cannobina c Vigezzo, dove 
liquidd i prcsUli nemici di 
Malesco, Fincro, Re, Ponte 
Ribellasca, * Santa Maria 
Magglorc, Druogno e Ma-
sera; frattanto s'erano 
mosse anchc le altrc for-
mazioni ossolane, le divi-
sioni Valtoce, Valdossola, 
Garibaldi e Beltrami, cd U 
9 settembre i 500 uomlni 
del presidio nazi-fascisto 
di Domodossola, accerchla-
tl, s'arrescro. 

Fu insediato allora un 
governo, presieduto dal 
prof. Ettore Tibaldi c com-
posto dai rappresentanti di 
tutti i partiti del CLN; e 
per trentacinque giorni, 
mentrc lungo i confini del
ta zona libera i p"artigiani 
erano tmpegnati in quoti-
dtan't scontri col nemico. 
la giunta di governo av-
vtava un profondo proces-
so dl restaurazionc demo-
cratica In ogni settore del
la vita civile. 

• Ragioni mtlitari e poli
ticly, ed anchc di prestigio 
(< Si era fornita alia pro
paganda nemica' un'arma 
per metterci in ridicolo», 
scrtveva in seguito il Cor-

•riere della Sera) rendeva-
no pcraltro ineluttabile la 
controQensiva nazifascista. 
Ai -primi d'ottobrc, contro 
i 3600 partigiani dcll'Osso-
?o fu scagllata un'unlta 
forte di oltre 15 mila uo-
mini. comprendentc % cor-
pi piu agguerriti dell'escr-
clto rcpubblichlno, l para-
cadutisti della Folgore ed 
i mercenari della X Mas, 
rafjorzatl da cospicui re-
parti tedeschi. L'esito del-
Vimpari lotta era scontato 
in partenza, ma nonostante 
il divario di' forze • e di 
mezzt, perslno i ' fascixti 
riconobbero che « le trup-
pe italo-tedeschc dovettero 
fare mlracoli per strappa-
re palmo a palmo U terre-
no al nemico... che si di-
fese roccia per roccia, 

dal Corriere della Sera del 
21 ottobre 1944). 

La caduta della Rcpub
blica dell'Ossola ha fornito 
successivamente lo spunto 
a giudizi severi, espressi 
anche nell'ambito della 
Resistenza, sulla condotta 
dell'impresa, nella quale si 
ravviserebbero elementi 
d'improvvisazione e d'av-
venturismo tali da configu-
rarla sul piano militare 
conic un grossolano errore. 
Alle voci che si sono lc-
vate a condannare I'inizia-
tiva partigiano, tra le quali 
la piu autorevole e stata 
quella del generale Cador-
na, si pud opporre anzi-
tutto Vopinione assai piu 
meditata di Pictro Secchia: 
* Non e possibile separarc 
Vazione politica dall'azione 
militare. Se si riconosce 
che politicamcnte la libe
razione dell'Ossola porto 
un grande impulso alia 
guerra di liberazione na-
zionale, entusiasmo le po-
polazioni, accentud la de-
moralizzazione nelle file 
fasciste, dimostro che si 
poteva insorgere e libera-
re intere zone, se tutto 
qitcsto e vero, e evidente 
che non si tratto d'un er
rore neppure sotto Vaspet-
to militare ». 

Ma anche se ci si attiene 
soltanto a considerazioni 
di natura strcttamente mi-

' litare, escludendo di pro-
posito le implicazioni po-
litiche che pcraltro resta-
no'la componente fonda-
mcntalc d'una valutazione 
obbiettiva, si perviene a 
conclusioni opposte e ben 
piu convincenti di quelle 
formulate dal generale Ca-
dorna p. dagli altri crifici. 

Se la guerra partigiano e 
sussidiaria alle operazioni 
che si svolgono sul fronte 
principale d'un determina-
to teatro d'opcrazioni, ne 
conscguc ovviamente che 
deve esplicarsi in modo 
piii o nueno intenso ed in 
forme adeguate, a seconda 
dell'andamento del con-
flitto su quel fronte, e che 
pertanto in concomitanza 
con un'offensiva generale 

• dclle forze amiche il mo-
vimento partigiano e chia-
mato a produrre il massi-
mo sforzo nelle retrovie 
nemlche. 
1 E' quanto avvenne nella 
tarda estate del 1944, allor-
che gli anglo-americani, 
dopo una stasi protrattasi 

cttazxone e tolta ancora 
pianta per pianta... » (la . per alcune settimane, tan-

ciarono il 25 agosto. una 
poderosa offenstva contro 
la linea Cotica, col dichia-
ratn mtento di sferrare tin 
colpo risolutivo per la to-
talc sconfltta del tedeschi 
in Italia. 

Simultaneamcntc il ma-
vimento partigiano entro 
in azione in tutta Vltalia 
del nord, dove si aprx un 
vero e proprto «secondo 
fronte », come ebbe a defi-
nirlo Roberto Battaglta; 
cd il rtsultato ptu impor-
tante di questa offenstva 
fu la liberazione di vasti 
territori in ogni regionc: 
le Langhe e VOtsola tn 
Picmonte, VOltrepo pavese 
in Lombardia, la Carnia-
Friuli nel Veneto, ed altri 
minorl. 

Precisazione 
II compagno Mario Pacor, 

H cui libro -Confine orien
tate - Questione nazionale e 
Resistenza nel Friuli Venezia 
Giulia- e stato recenslto da 
Ernesto Ragionieri nella pa-
gina di storia e ideologia di 
martedl scorso, ci invia con 
preghiera di pubblicazione la 
seguente nota: 

- A pagina 111 del mio li
bro, in un elenco di valorosi 
combattenti antifascist! del 
periodo 1919-25. accanto al 
nome di Elio Negri appare 
una malauguVata parcntesi 
secondo la quale egli sarebbe 
stato "valoroso solo in quel 
primo tempo". E" dovuta a 
una dcplorevole disinforma-
zione, le cui remote origini 
risalgono a un triste caso di 
omonlmia. • Prego il vecchio 

, militante e perscguitato anti-
faseista Elio Negri di perdo-
nare linvolontana confusione 
in cui sono incorso. e i com-
pagni c i lettori del libro di 
non tener r-onto di quella pa-
rentesi, riprometlendomi in 
una seconda edizione del ii-
bro o in altra occasione di 
fare maggiore luce sulla oue-
t t i w . , . 

. . .„ ... MARIO PACOR 

prossimo futuro le truppe 
nemiche si ritirerannn da 
certe parti dell'ltalia del 
nord prima dell'arrivo di 
truppe alleate... >; o clie 
< la disfatta totale tedesca 
alia quale avete aiutatu 
con tanto successo e adesso 
in vista... >; e per impar-
tire disposizioni circa la 
amministrazione delle rc-
gioni sgomberate dai tede
schi, la salvaguardia degli 
impianti industriali, ecc. 

Sulla base di queste co-
municazioni del generale 
Alexander, il comando ge
nerale del CVL diramo il 
18 settembre una circolare 
contenente le < Direttive 
operative per la battaglia 
nella valle Padana >, ed il 
CLNAl lancio, il 20 set
tembre, un appello al po-
polo perche si ponesse 
senza indugi sulla via del-
Vinsurrezione nazionale. 
ATe si trattava d'interpre-
tazioni ottimistiche dei 
messaggi del comando al-
leato, perche alle parole 
corrispondevano i fatti: 
verso il 10 settembre la 
linea Gotica era stata sfon-
data per tin tratto di circa 
50 km., e nessun indizio 
lasciava prevedcre che do
po qualche settimana gli 
anglo-americani si sarcb-
bero fermatl. 

Ed invece si fcrmarono; 
non solo, ma lasciarono 
ncll'abbandono piu com-
pleto il movimento parti
giano da essi mandato alio 
sbaraglio. e verso il quale 
erano stati prodighi sol
tanto di promesse. 

Nel caso specifico del
l'Ossola, inoltre, sin dal lu-
glio i servizi segreti amcri-
cani in Svizzcra avevano 
sollecitato un'azione parti
giano a largo raggio rivol-
ta ad assicurarc il control-
lo quantomeno della parte 
piii prossima alia frontiera 
italo-elvctica del territorio 
pot eifefftt'amente libcra-
to, al fine di consentire 
I'afflusso di alcune centh-
noia di militari americanl 
c jugoslavi internati in 
Svizzcra, i quali, aggregati 
alia Piave. avrebbcro do-
vuto costituire Vossatura 
d'un corpo internazionale 
che, con succcssivi rinfor-
zi. ed armato ed equtpag-
gtato dagli alleati, sarebbe 
tntercenu'to in modo mas-
siccio nella fase finale, ri-
tenuta ormai prossima, 
della campagna d'ltalia. 
• Per Vattuazione di que-
sto progetto la sczione di 
Lugano dell'Office of Stra
tegic Service si mise in 
contatto con'tl comando 
della Piave. dislocata allo
ra sui monti del Verbann 
fra Premeno e Trarego, e 
promise anzitutto larghi 
rijormmenti d'armi. Rog-
giiint0 I'accordo. la formu-
zionc sx sposto ai primi di 
agosto neiralfa ralle Can
nobina, a ridosso della 
frontiera e, in attesa degli 
nrtolanci promessf, comin-
cid a preparare Voperazio-
ne che pot attud il 2 set
tembre: e con essa s'assv 
euro if possesso del varchi 
di confine di Piaggio Val-
mara e di Ponte Ribella
sca, nonchi di tutti i rali-
chi montani che dalle Vol-

Se qualche dubbfo per* U Cannobina e Vigezzo 
maneva circa il reale in-
tendimento alleato di por-

•tarc avanti Vazione smo 
alia completa cacciata dei 
tedeschi dall'Italia, a dissi-
parl0 propcide lo stesso 
Quartier generale - anglo-
americano, inviando ai pri
mi di settembre una serie 
di dispaccl al CLNAl ed 
al comando generale del 
CVL per annunciare che 
€ gli sviluppi finali della 

conducecano in territorio 
elvelico. Ma il transito del 
contingente di uomini ax-
tcso, pur cost noerolaro. 
non ebbe nemmeno uv 
principio d'attuazione; dal
la Svizzera giunscro sol
tanto internati italiani che 
spontaneamente venxrano 
ad arruolarsi nelle file 
partigiane; e delle centi-
naia di soldoti americani 
e d'altre nazionalitd, non 

In alto: Moscatelli e Frassati a Malatco e in basso: I 'arr ivo di Moscatellt in Domodotsola 

situazione strategic* ren-j si vide neppure Vombra. 
dono possibile che nel iVe dal clelo giunsero le 

armi promesse, nemmeno 
quando, in seguito all'in-
tervento delle altre forma-
zioni ossolane, Vintera zo
na fu libera. 

In questo inopinoto ao-
bandono dei primitivi pro-
getti alleati risiedc la cau
sa principale della disfatta 
d'ottobre. Da un lato, il 
nemico, cessata Voffensiva 
anglo-americana sulla Itnea 
Gotica, pote disimpegnare 
forze sufficienti per desti-
narle alia repressione del 
movimento partigiano, non 
solo in Ossola, ma ovunque 
nello stesso periodo s'era 
manifestata piii intensa la 
attivitd della resistenza ar-
mata; d'altro canto la man-
canza totale d'aiuti, spc-
cialmente in armi e muni-
zioni, condannava preven-
tivamente all'In successo 
ogni misura difensiva. Co
sicche non a sproposito un 
giornale tedesco dell'epoca 
fDas Reich, del 3 novem-
bre 1944) poteva senvere: 
« Il generale Alexander 
deve addossarsi la respon-
sabilita del sangue italiano 
versoto nell'Ossola ». 

L'interrogativo che sorar 
a questo punto non riguar-
da tanto le ragioni per cut 
gli alleati non mantennero 

< gl'impegni assunti verso I 
partigiani, quanto il dub-
bio ch'essi U avessero as
sunti gid col proposito di 
non mantenerli. E a dare 
consistenza a questo dub-
bio, furono le giustificazio-
ni che gli alleati medesimt 
in seguito accamparonu 
per giustificare il loro man-
cato intervento. 

In un incontro avvenuto 
a Lugano il 25 ottobre 1944. 
tra i rappresentanti del 
CLNAl Alfredo P'tzzoni e 
Leo Valiani, e gli agenti 
anglo-americani Allen Dul
les e John MacCaffery.pre-
scntc anche il colonnello 
Cecil Roseberry del War 
Office inglese, costoro di-
chiararono, come risulta 
dal verbale della riunione, 
che *a malgrado della scar-
sa importonza strategica di 
questa zona, dell'intempe-
stivitd dell'azione dei pa-
trioti e delle difficolta del 
servizio dt acrorifomimen-
ti, tale rifomimento era 
stato deciso ed a tale scopo 
una speciole- ahquota di 
bombardicri con scorta di 
caccio hanno atteso per 
molti giorni di decollare 
per portore armi all'Osso-
la. Talc rifomimento, sc le 
condizioni meteorologiche 
lo avessero reso possibile, 

sarebbe stato di proporzio-
ni senza precedenti in 
Italia >. 

Nessuna di queste affer-
mazioni possiede un fonda-
mento di veritd. Come ha 
scritto uno storico umeri-
cano, C.F. Delzell, «s in 
dal luglio gli alleati ave
vano sottolineato I'impor-
tanza di questa valle come 
via strategica lungo la 
quale i tedeschi avrebbcro 
potuto ritirarsi >; e non 
solo gli americani, ma an
che gli inglesi avevano 
progettato (lo conferma 
Cadorna, nel suo libro La 
Riscossa) un intervento di 
loro truppe in Ossola. Cir
ca Vasserita intempestivita 
dell'azione, si e gid, visto 
come essa avvenne in con
comitanza con Voffensiva 
alleata contro la linea Go-

- tica, e percib con perfetta 
scelta di tempo. In quanto 
alle cattive condizioni me
teorologiche che avrebbero 
reso impossibili i rijorm
menti, anche questo era un 
falso grossolano, poiche tl 
mallempo commcio snlo al 

' primi d'ottobre, e comun-
quc non fu mai tale da \m-
pedire lo scarico di maie-
riali sui due campi d'avla-
zionc eslstenti nella zona. 
• La fragilita dei pretestt 
addotti rende quindi le-
gittimo il dubbio sulle vere 
intenzioni degli alleati, e 
consente piuttosto di avan-
zare un'altra tpotesi a spie-
gazione del loro atteggia-
mento: I'tpofesi d'un calco-
lat0 dbbandono alia re

pressione tedesca del movi
mento partigiano italiano, 
il cui rapido sviluppo e la 
cui efflcienza destavano 
gravi preoccupazioni di 
indole politica in certt 
ambienti anglo-americani. 
Troverebbe spiegazione 
cost anche il proclama 
lanciato da Alexander po-
chi giorni dopo la caduta 
dell'Ossola, per invitare i 
partigiani a desistere dalla 
lotta ed a smobilitare. Quel 
proclama costituiva, come 
ha notato Battaglia, « i l 
miglior servizio che si po
teva rendere alia causa na
zifascista in Italia, il piu 
grave danno c la ptu grave 
offesa alia Resistenza ita
liano >, ma nello stesso 
tempo era anche la mani-
festazione esplicita di una 
precisa volontd di soffoca-
re il risveglio democratico 
e Vansia di rinnovamento 
che il popolo italiano espri-
meva in primo luogo con 
la lotta partigiano. 

Filippo Frassati 
Nella foto nel titolo: testo 

di un dispacclo Invfato via ra
dio dalla Sezione di Lugano 
dell'offlcr of StratcRle Service 
al comando alleato di Caserta, 
prr riehledtre an avlolanclo a 
fax ore delta Divislone Piave. 
II dispacclo fu trasmrsso in co-
pia anche al comando della 
formazlone partigiana, per ras-
slcurarla circa I'Jmmlneote ar
rive degli avlortfomunentl. II 
documento e Importante perche 
contienr un espHclto accenno 
al prngetto americano d'lnvla-
re in Of sola on contingente di 
uomini. I qnall. aggregati alia 
Piavr, avrebbero dovuto for-
mare l'otsatnra d'nn corpo in
ternazionale 

UNO SCRITTO DI LUIGIRUSSO 

L'Arcadia 
liberate 

Noll'aaosto 1961 
morlva Lulal Rus- > 
so. Per ricordare, a 
tre annl dalla scorn-
parsa, la sua flgiira 
di illustre critico e 
di maestro di civil-
ta, slralciamo alcu-
tti brani di un suo 
dlscorso elettorale ' 
pronuncfato a Pa
lermo • contro la 
* legge-tTuffa ». Da 
questi brani esce il 
vivace ritratio di 
un intellettuale e 
di una generazlone 
(11 dlscorso e stato 
raccolto in Invito 
alia Resistenza, cd. 
Lacaita). 

GLI SCRITTI dpi rosidit-
ti librrali a me ilanno 

molla noia ancho slilistica-
mcnle; basta diro che i sc-
Hiiaii di cotesto pscudo par-
tito per la tnorlo di un gran
de maestro, tli Bcncilpllo Cro-
rc, hanno potuto tirar ftuirl 
scolastiramciitc il noliilo ca-
slcllo degli spiriti nmgni e i 
firavi convrrsari di tutti i fi-
losofi ncll'al di la, die si 
interrompono momentanea-
mente per I'arrivo del nuo-
vn ospiu-, a si danno da faro 
per procurargli una qualclie 
sedia. Ma questa 6 Arcadia 
acratlemtra, c tali invenzioni, 
quando non si rinnova lo sti
le (lo stile e sempre la spia 
piu sicurn della vecchiezza o 
della novita di una fede), 
stnnno a indicare che si trat-
la di nn movimento e di un 
partito arcldefunto: Vullimo 
grando liberale fu Giovanni 
Giolitti; il mio maestro Cro-
ce era soltanto un dottrinarin 
del lihcralismo, e sent! vivo 
lo stimolo della lihertii, sol
tanto quando la tirannidc 
mussolinianu minarcio la 
tranquillita della sua ditta-
tura lclleraria. I dottrinari 
possono generare altri don 
Ferrante e donferrantini, ma 
non possono effettivamento 
svolgere e promuovcrc uno 
spirito liberale. I liherali di 
oggi. sc sono donne si posso
no scrivere alle figlie di .Ma
ria, se sono uomini alia San 
Vincenzo dei Paoli, oppurc, 
se sono piu spregiudicati, pos
sono iscriversi alle guardie 

- forcstali, per pcrlustrare, co
me campicri dei propri beni, 
i loro tcrrcni. Degli uomini, 
ultimi rappresentanti del Ki-
sorgimenlo italiano, in riesro 
a ricordare, risalendo alia 
mia esperienza di cinque an-
nt falta a Napoli, dal 1919 al 
1924, con piena riverenza, Giu-
stino Fortunato, il quale era 
nn pessimista, un disfattisla, 
un rinnnciaiario, come si di-
ceva eleganlemcnte nel 1919, 
ma che aveva una sensibilita 
politica irrequielissima, e si 
inleressava a quel problema 
del Mezzogiorno, sia pure con 
l'accento pesstmisttco di uno 
che sente venirsi meno !e for
ze. Quel problema del Mez
zogiorno, che slava al ccntro 
delle rneditazioni e delle pre
occupazioni dt Antonio Gram-
sci e di Cuido Dorso, si rial-

^ tacca precisamente alle di-
aensaioni awiate in altri tem
pi da Ciustino Fortunato. 
• La tragedia della mia gene-
razione e stata dcterminata 
da una falsa educazione pa-
triotlica: Edmondo de Ami-
ris doveva esserc il nostro 
maestro, e not intanto applan-
divamo a Giosue Cardocci, 
che se la prendeva col cr ca-
pilan de* languori n e mot-
trggiava il buon Edmondo, 
che venava lacrime sul mon-
do daU'allo dl un campanile. 
Tutto quello che e venuto do
po c stato il corollario di 
questa falsa educazione, di 
questa retorica magnanima e 
lacrimosa (...). 

IN ITALIA a quci tempi era 
difTuso da tutte le parti un 

hlantropismo che soddisfaceva 
la vanita personale dei filan-
tropi: si parlava di camevale, 
c un poeta gentile vcrseggiava 
il motivo dei morcnli all'o-
cpcdalc e ricordava piamente 
che una perla della smemorata 
fanriulla. ebbra delle sue fa-
cili danze, solo una perla 
poteva salvar chi muore. II 
De Amicis ci ave\a da Innga 
pezza awezzato a cotesto pa-

Da sinistra: Emilio Sereni, Giullo Trevisani, Lulgl RUBBO 

U 

triotlisino di maniera; tnolti 
giovani che comhattcrono nel
la prima guerra mondialc "»i 
ricordavano sp("ss(» dej;li erni 
di De Amicis, e le Lcllcrc dei 
cadnti. pubhlicatc o commen
tate d.il mio grauilo aniirn 
Adolfo Omoilro, ne sono una 
larga tcsiunonian7a. Cos! il 
socialista De Amicis si rive-
lava il piu valido sostenilnre 
c propagandist degli interes-
si della bnrghesia nazionali-
slico, capilalistira e gucrra-
fondaia: fiiniino tutti deami-
cisiani perche eravamn tutti 
borgliesi, e ci intencrivnmo 
con dcdre//a per la patria, 
quella patria die era soltanto 
il compcmlio dei nnstri inte-
ressi di clause e dei nostri af-
fnri di famiglia (...). 

Ecco perche, cari amid, lo 
mi riparo volentieri sotto il 
gonfalonc di Francesco Dr 
Sanctis e di Aleseandro Man-
7(>ni. Sehhenc io non abhia 
carattcre mansiieto, sono stato 
in ogni tempo per una man-
siietudine trascendentale di 
storico: head pacifici, die son 
senz'ira mala! mi ripcto con 
Dante: c qnalcuno sogghi-
gnando mi dira: ma che cosa 
?• ilunqtic cotesta vostra fc-
fle? Voi dnvele prendere par-

' tito. Difatli io prendo par
tito: i mici autori sono Fran
cesco De Saudis e Alessandro 
Manzoni; il Manzoni mio c 
tpiello die e uscito dalla cul
tura deirilluminismo, c dai 
ilihattiti del gianscnismo, il 
rpiale con acrcdine quasi com-' 
haltc la guerra e la falsita de
gli uomini pti in tutta Tope-
ra sua, dal giovanile Adelchi 
al suo rapolavoro della main-
rila: c snllevo gli timili al 
nioiulo della por.sia. La paro-
la <r umili n a me da un po* 
noia, perche ci si c incrostata 
dell'tinzione confessionale, e 
prcferisco chiamarli i primi
tivi in Vcrga o i proletari di 
Antonio Gramsci. II De Sanc
tis, tutti lo vorranno ricono-
srere, era anche lui un manzo-
uiano, e trovo veramente stra-
nn che alcuni si accaparrino 
il Manzoni come scritlorc vl-
cino alia chiesa catlolica: ma, 
ahime, i suoi persona^gi non 
en I ratio mai in una chiesa, e 
il Man7oni celchra Dio sotto 
1'apertn padiglionc del cielo 
c non invoca otto miliardi dl 
spese sul pia pstenuato bilan-
cio nazionale per costruzione 
di chiese (...). 

QUANDO io mi dico de-
sanctisiano manzoniano, 

%oglio precisamente definire 
schiettamente quella che e la 
mia origine mentale e fede 
politica di oggi. Proprio at-
traverso il Manzoni e altra-
\crso il De Sanctis io sono 
arrivato a una concezione de-
mocraiica progressiva (...). 

Cio spiega 1'appa?sionala in-
dagine che in ogni tempo ho 
rondottn anchc snIPopera del 
Verga: del Verga poeta na-
turalmente. Ma chi ci ha det-
lo che la poesia sia vuota di 
ogni contennto politico? Da 
lutle lc pagine dello scriltore 
catanese «i leva una condo-
lenza universale per le pri-
\azioni dei poveri, e una ta-
tira inclemente di tutti i rap
presentanti della vrcchia so-

cieta feudale in dissoluziona. 
Se i Malavoglia erano il poo-
mo dei poveri prsratori di 
Acilrezzn. il Mitslro don Cv-
•uitildo c tutta una satira, e il 
romanzo dei nobili decadutl, 
imper5onati in quci fratelli 
Trao. i quali, nella loro do-
Icute e vn^a follia, stanno a 
significare la cailucila di mol-
te menzogne, la nobilta, la 
nascita, la stcssa n roba a, 
« che puo esserc solo del pa-
dri che la feccro con lo loro 
mani n (...). 

E poi, accanto a mastro don 
Gcsualdo, un grande costrut-
lore, che alia fine rimanc vit-
tima della roba (la « roba n 
fa sempre di questi hrutti tiri 
ai suoi idolatri), un'altra don
na, una sua consanguinea 
itleale, la haronessa Rubiera, 
che conocianio nel periodo 
culminante della sua potenaa 
economica. e che poi ritro-
\iauio, nell'iiltima parto del 
romanzo, nel pieno della de-
cadenza morale e fisiologica, 
paralitica, la lingua grossa e 
le Iabbra paonazze, cho pian-
ge le sue lacrime grossc e ai-
lenziose suite guance flosce, 
II Vcrga per me e l'autore an
cora della novella Liberia, 
tragica epopea malinconlca 
dell'ideale delle popolazioni 
rivoltose. 

Quando qualche saputo de-
mnsagreslano mi dira'che lo 
farcio sempre della lettera-
tnra, io rispondcro die da 
Gogol a Gorkj pareva che 
questi srrillori faccs^ero sem
pre ilella letlcratura, e intan
to prrparavano I'crosione del 
tcrrcno della vecchia sodeta 
zarista. Dalla soliludine di 
Verga si parte per me un gri-
do di protcsta, nn grido di 
liherta dalla miseria per tan-
la povera gente oppressa, si
mile in questo agli scriltori 
russi deirOttocento, che non 
profctizzavano un nuovo at-
sctto sociale, ma Io prepara-
vano intanto e ne suggcriva-
nn dolorosamente la fatale 
necessita. Ora. 5i" parva licet 
cntnponerc magnis, io die 
parlo di letlcratura sono per 
I'appuntn un letterato che ie-
gue questa tradizione. 

Aveva dunque ragione 11 
Gramsci, quando, senza che 
io Io eonoscessi, scriveva che 
in non ero un crodano, raa 
un desanctisiano e nn ver-
ghiano, e av\-ertiva questa no
ta profonda del mio interea-
•e democratico e del mio po-
polarismo. La letlcratura da 
me amala non e certamente 
quella di padre BrescJani ne 
quella dei brescianisti con-
temporanei. II Gramsci ebbe 
una intuizione geniale, qnan-
dn, fondandosi sul saggio dal 
De Sanctis 8uU'£6reo dt Vm-
rona, conio una sua felidtai-
ma noterella sni Nipotini dt 
pedre Bresdani. Sicche a 
quelli che mi domandano ae 
io sono todalista e eomoni-
sla, io confesso con nmilta 
che non arrivo ad easere ao-
cialitta o connmista, ma die 
sono ferocemente awerso • 
tutte le menzogne del bresda-
nesimo, e pero vidnissimo 
agli ideali del sodalismo e dei 
comunismo („.). 

Luigi Russo 

rivisfa delte riWsfe ANAUSI DEL GOLLISMO 
L'ultimo numero di Comu-

nita e dedicato alia Francla 
gollista: un numero molto ben 
fatto. sia per la documenta-
zione che accompagna i vari 
saggi sia per quanto in essi e 
contenuto. L'attenzione della 
indagine e puntata su que gli 
elementi che fanno del golli-
smo su scala internazionale 
una grossa novita. un fattore 
di contraddizione e di preoc-
cupazione nel sistema capita-
listico occidectale, senza fcor-
dare dt pun tare Io sguardo 
anche sulle radici ideologicbc 
del regime, e sulle prospettl-
ve delle forze d'opposirlone 
in Francia. 

Lo scritto di Ferdmando 
Vegas che apre il fascicolo 
segue tutte le sinuose tappe 
della politica estera gollista 
fino all'attuale crisi dell'asse 
Parigt-Bonn, sottolineando in 

primo luogo quale elemento 
' di rottura della Nato abbia 
i rappresentato la ' rivolta di 

De Gaulle contro la leader
ship americana. * E' da rico-

• noscere — scrive il Vegas — 
- che De Gaulle ha molto ben 
• individuato il punto vera-
' mente critico della situazio-
' ne euro-amencana. cogliendo 
! acutamente quella certa tn-
: sofferenza che serpeggia nel 

vecchio continente contro la 
inradenca amencana -. 

Ma. se quest'analisi del di-
segno di grandeur gollista su 

i scala mondiale e troppo doml-
nata dali'assillo di mostrar-
ne 1'effetto di turbamento dal 

• punto di vista dell'aUeania 
atlantica, piii ricca di nuove 
osservazloni e investigazlont 
b quella dedicata da Glam-
paolo Calchl Novati alia for
ce de frapp*, all'arma atomi-

ca considerata sia nelle sue 
dimensioni strategico-miiitan 
sia come strumento cssenzia-
Ie ed originate della politica 
francese in questi ultimi anni. 

L'autore riassume assai be
ne tutta la teoria esposta dal 
generale Pierre Gallois (ba-
sata, in fondo. sul principio 
che. anche in proporziorri ri-
dotte. l'arma atomica nelle 
mani di una nazione e in gra-
do di recare distruzioni in-
commensurabili e quindi di 
esercitare una buona forza 
dissuasiva nei confronti di 
un possibile aggressore) c 
ne mostra 1'intima debolezza 

• In occasione di una crisi 
— egli scrive — la nazione 
mirore dovra decider* tout 
court fra mettere mano al 
propri pochi e mai protetti or-
digni nuclear! o subire un 
bombardamento d a 11' altra 

parte, con il risultato che co-
munque non saranno rispar-
miate alia nazione minore de-
vastazioni equivalenti a l i a 
sua cancellazione dalla civil-
ta moderna -. 

Pa=;ando quindi ad un'aon-
lisi deU'esilita e dell'arretra-
tezza della force de frappe 
francese. il Calchi Novati fa 
notare che piuttosto essa vie-
ne u^ata ora come arma poli
tica di ricatto all'interno della 
alleanza atlantica. pur rite-
nendo questo calcolo gollista 
assai rischioso. - Una auten-
tica politica di dissuasione — 
aggiunge infatti — si cura 
invece di allestire quelle ar
mi che possono impedirle. 
nell'eventuale fallimento del
la prevenzione. di precipitare 
il suicidio collettivo *. 

Converra ancora segnalare 
i l . saggio del Giobbio sulla 

politica economica del gol-
lismo <che mette in guardla 
dall'illusione di attendersi da 
una crisi economica la caduta 
del regime, eapace Invece, 
per la sua stessa struttura 
autoritaria, di sostenere il 
gioco per parecchi anni) e le 
considerazioni svolte da Mar-
cello DeU'Omodarne suiri-
deologia gollista. 

Le conclusioni del saggista 
ci paiono impostarc nel mo
do piu rigoroso il problema 
stesso delle prospettive. -La 
unita delle forze d'opposizione 
— vi si legge — fe il presup-
posto fondamentale del rove-
sciamento della dittatura gol
lista e del capitalismo. Per
che questa e la realta: l'al-
temativa al gollismo e anche 
lalternativa al capitalismo>. 
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