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Ecco come Giorgio 
Pericoll illustra sar-
casticamente, nella 
antologia « Chiesa e 
Risorgimento », una 
delle classiche jsen-
tenze del glomale 
clericale « L'Armo-
nia» nel 1849 
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La straordinaria awentura di Peter Tompkins 
v A 

e 

: i guai 
di una spia USA 

< . - - . 

U disosfrose 
conseguenze del; 
la propensione 
americana a con-
cerfere la Uducia 
aJ/e spfe profes
sional/ cfef regi

me fascista 

Bisogno essere grati ad Alfonso Leo
netti e ad Ottavio Pastor* di aver reagiro 
alio mistificazioni della re a Ira storica ali-
mentare dalle commemorazioni uffficiali 
del centenario dell'unita d'ltalia con quest'anto-
logia di documenti, Chiesa e Risorgimento (ed. 
Avanti! pp. 223, L. 1000). Essa offre al grande pub-
blico, sulla posizione della Chiesa daJ 1815 al 1870, 
cioe dalla Restaurazio-
ne al compimento della 
Unita, non solo una mi-
niera di informazioni e 
di testi, tutti attinti di pri
ma mano alia Civiltd cat-
tolica, alle • • allocuzionl 
pontificie, ai giomali cle
rical! - dell'epoca, • a rari 
opuscoli oppure al libri di 
padre v Bresciani, famosi 
quanto sconosciuti, ma piu 
d'un motivo di riflessione 
storica e politica. 

L'agile libretto che i due 
compagni hanno compos to 
e presentato con un ampio 
apparato didascalico e cri-
tico e tipico di una lette-
ratura polemica . che pu6 
essere definite anticleri-
cale solo nella misura in 
cui ci mostra che la poli
tica del Vaticano e stata 
uno degli ostacoli princi
pal! al processo di unifi-
cazione nazionale e al 
trionfo di nuovi principi e 
regimi liberali e democra- _ # , 

tid durante tutto « corso Aggiornamenfo 

Un'antologia di testi e document! preparata 

da Alfonso Leonetti ed Ottavio Pastore 

11 22 gennaio 1944, alle 
due del mattino, clnquan-
tamila uomlni al comando 
del • generale < amerlcano 
Clark sbarcarono sulla 
spiaggia di Amio col com-
pito di dirigersi- rapida-
xnente verso Roma. Con-. 
temporaneamente le forze 
antifasciste nella Capitale 

1 avrebbero dovuto scendere 
in campo prendendo j tede-
schi tra due fuochi e ren-
dendone inevitabile la di-
sfatta. Affinche tutto mar-

' ciasse alia perfezione, il 
generale Donovan, capo del ' 
servizio segreto amerlcano, 
invio a Roma un suo agen' 
te, Peter Tompkins, ex glor-. 
nalista, romano d'elezione, 
con larghe conoscenze nella 
buona societd e una ten-
denza socialistoide ma anti-
comunista, tra lo spregiu-' 
dtcato e IQ snob. Complto 
di Tompkins: dirigere I'in-
surrezione. II brillante pia
no, concepito personalmen-
te da Churchill, non fun-
ziono. La Quinta Armata, • 
anziche avanzare ardita- * 
mente, ristagnd sulla spiag
gia di Anzio; i tedeschi eb-
bero tutto il tempo di 
raggrupparsi e per poco : 
non ricacclarono in mare 
gli invasori, mentre H po-
vero Tompkins rimaneva 

. bloccato a Roma, braccato 
dalla polizia e soprattutto 
vittima degli intrighi det 
suoi superiori. 

Questa straordinaria av-

ventura, raccontata in pri
ma persona dal suo prota-
gonista in un grosso volu
me ricco di brio e di mo-
vimento (Una spia a Ro
ma, ed. Garzanti, L. 2200) 
offre un quadro arguto e 
desolato della politico ame
ricana realizzata dal servl-
zi segreti dell'esercito. Per 
dirla con Tompkins: c Non 
avrei mat creduto che da 
parte nostra si potesse far 
tanto per rendere difficile 
la vittoria >. La generale 
incompetenza si accompa-
gna infatti alia propensio
ne a diffldare degli antifa
scist per concedere inve-
ce intera flducia alle « spie 
professionali dell'ea: eser-
cito fascista > e a tutti co-

* loro che, • avendo collabo
rate col paasato regime, 
fossero tnondi di ooni ten-
denza rtuoluzionaHa. « Sin 
dal Nordafrica la politica 
degli Alleati era dettata 
dalle.preferenze delle alte 
sfere per gli dementi mo-
narco-fascisti». II risultato 
immediate, per quanto ri-
guarda la missione Tomp
kins, e che egli si trova 
bloccato ' in una rete di 
agenti itallani e francesi 
— legati sino al giorno pri
ma a P&tain e a Mussoli
ni — i quali nutrono una 
unica preoccupaziqne: sa-
botare il movlmento de
mocratic per preparare la 
ripresa dei regimt reazio-
nari nel dopoguerra. 

abbia familiare la prosa 
della stampa clericale del-
l'epoca. E tanto piu e uti
le rievocarlo in quanto lo . 
fitesso Osservatore roma
no celebrando nel 1961 il 
centenario della sua nasci-
ta arrivd a censurare, nel
la riproduzione, una parte 
intera ' dell'articolo pro-
grammatico di cent'anni 
prima: quella che appun-
to leggiamo neU'antologia 
di Leonetti e Pastore e di 
cui Tassunto essenziale e 
la lotta icriducibile tra il 
< movlmento del secolo > 

, e il . « movimento della 
Chiesa >. Ed anche in que-

: sto caso — per riferirci an-
cora alia nota gramscia-
na — l'antitesi proposta da 
Cavour, e acceltata dalla 
Chtesa, veniva portata al-
l'estremo proprio per ri-
vendicare il dominio tem-
porale del Papato, come 
disegno della provvidenza. 

Gli Editori Riuniti pubblicano 
la biograf ia di Eugenio Pacelli 

~i 
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BUONAIUTIE PIO XII 
Quando Ernesto Buonaiut i scr iveva le u l t ime r ighe d i questa sua biogra-

fia di P i o XII, neU'inverno del 1946, il pontlflcato d i Eugenio Pacel l i s tava ap-
pena entrando nel suo o t tavo anno. P o c o m e n o di tredici anni s i sarebbe a n -
cora prolungata la sua vita, alia testa de l la chiesa cattolica; quel la di Buonaiu
ti, invece, stroncata da un male cardiaco reso piu grave da delusion!, emozioni e dif-

. flcili esperienze, si sarebbe chiusa prematu ramente due mesl piu tardi, il 20 aprile, a 
soli 65 anni, e il volume al quale egli aveva affldato tanta parte della sua inimita-
bile preparazlone storica ed ecclesiastica sarebbe uscito postumo, ai primi del 1947. 
a cura delPUniversale di Roma edi* 

Ernesto Buonaiuti 

del Risorgimento. 
• ~- Ma il volume, che non 
aspira affalto a trasformar-
si in un'opera storiografl-
ca organica ne tanto meno 
in un'analis! dei - rapport! 
tra cattolicesimo e mondo 
risorgimentale, 3 si racco-

'manda piuttosto come una 
delle piu felici Ulustrazio-
ni di quella tesi di Gram-
•cl che converrebbe tene-
re sempre presente • che • 
suona cosl: € Per compren-
dere bene la posizione del
la Chiesa nella societa mo- , 
derna occdrre com premie
re che essa e disposta a lot-
tare solo per dtfendere le 
sue particolari liberta cor
porative (d! Chiesa come. • 
Chiesa, organizzazione ec
clesiastica), cioe ! privile- .; 
gi che proclama legati al
ia propria essenza divina; 
per questa difesa la Chie- ; 
sa non esclude nessun met-
zo. ne Tinsurrezione ar- : 
mata, ne l'attentato indi- • 
viduale, ne l'appello all'in- ' 
vasione straniera. Tutto il I 
resto e trascurabile relati- .-
vamente, a meno che non '• 
sia legato alle condizioni 
esistenziali proprie». 

Pena di morfe 
v Infatti: il tegretario di : 

Stato di Pio VII ripristina v 

nel 1821 la pen* di morte • 
per i sudditi sovversivi. il • 

gipa scomunica non solo i * 
arbonari ma cht non li . 

denuncia. - Gregorio XVI ; 
invoca. nel 1831, rinterven-
to degli austriaci per seda-
re i tumulti rivoluzionari 
di Modena e Parma; cosl, 
fallito rapidamente il mi-
to dl Pio IX patriota, l a s -
solutismo teocratlco torna 

• ad ispirare 1'atteggiamcn-
. to della Chiesa verso il mo* • 
.' to rinnovatore. e anche qui . 

per tema che < si illan^ui- : 
disc a nei popoli la rive- , 
renza verso le proprieta 
tacre per religinsa desti-

'." aazione>. . 
A che cosa poi siano : 

glunti fogli come YArmo- • 
wia o La Bilancia nel con- . 
dannare e vituperare Ca-

.' vour o Garibaldi non e . 
credere per cbi non ; 

Sono cose passate, ma il 
i ricordarle puo aiutare 
motto a comprendere. d'un 

; canto. 11 dram ma del cat- J 
• tolicesimo liberate nel Ri
sorgimento (cui l'antolo-
gia fa largo posto nei suoi 
testi e nella narrazlone 

, delle figure dei suoi mar
tin) dall'altro. il lontano 

! punto di partenza, cioe a 
dire la estrema difficolU, 
di un i aggiornamento» 
della Chiesa ne! confron-

, ti del mondo moderno, i l ; 
peso controriformisttco dei 
secoli passati che il Conci-

• lio attuale cosi faticosa-
mente cerca di togliersi di 
dosso. _ 
. Del resto, c*e anch e un 

: altro tipo di riflessioni che 
: suscita una rapida corsa at-
• traverso le posizioni poli-
; tiche assunte dalla Chiesa 
. nel corso del processo di 

uniflcazione dello Stato 
italiano. E e quello. per 
cosi dire, dell'altra faccia 
della medaglia. anch'essa 
vagliata da Gramsci: il ca-
rattere scopertamente stru-
mentale di una - serie di 
posi2ioni di principlo che, 
mutati la nodestd di fat-
to, 1 rapporti d! font* co
me diciamo abitualracnte, 
vengono poi abbandonate 
o modificate. E la 'difficol-
ta nel mutarle. se e diret-
tamente proporzionale agl! 
interessi immediati. eccle
siastic!. della Chiesa. e an
che largnmente dipenden-
te dalla capacita di ( o n e 
democratiche. laiche e cat-
toliche. di far sentire la 
loro voce, di esercitare una 
egemonia nella societa. di 
proporre - un confronio 
aperto di ideal! e di pro* 
spettive. Laddove una 
spinta innovatrice profunda 
si esercita, Vapgiomamcnto 
della Chiesa e piu pronto. 
laddove invece la porta re-
sta ? per to alle soluzioni piu 
conservatrici. la tendenza 
dell' oricntamento clerica
le resta sempre quella d! 
adottnrle, pur con tutte le 
cautelc che le sconfitte del 
passato consigliano. 

trice. Neanche un terzo della com-
plessa attivita religiosa, politica e dl-
plomatica di uno dei piu discussl 
ponteHci del secolo e dunque ogget-
to di queste pagine. * •• 
-Eppure, se la biografia avesse do

vuto essere stesa alFindomani della 
scomparsa di papa Pacelli, alia fine 
dtl 1958. molti fatti nuovi ne avreb
bero ccrtamente arricchito I'abile e 
affascinante intelaiatura storica: ma 
l'interpretazione delta sua personal! 

mano e suo maggiore di pochistlmi 
anni, ne aveva segulto 11 rapido, 
quasi immediato passaggio dalle au-
le del seminario alia intense, ma ari-
da e chiusa eaperlenza del tlroclnio 
diplomatlro-curiale; e sin dallora, 
con acuta Intuizione, aveva visto in 
Iui uno dei rappresentanti pl6 ti-
pici di quella politiclzzazione del 
valori carumatici del cattolicesimo. 
di quella contaminazione tra valori 

- Da tutto cio derivano la grande at-
tualita e 11 non diminuito interesse 
di questo volume, che la turbinosa 
polemica dtl nostro dopoguerra " e 
poi la lrrazionale pressione del cli-
ma della -guerra fredda* sembra-
vano aver lngiustamente relegato 
nell'oblio. Da qualche anno, anzi. Ia 
intera flgura di Ernesto Buonaiuti 
sembra aver assuoto una nuova dl-
menslone, al di la dell'lnteressato e 

religiosi e valori politic!, nella quale spesso scioccamente superflciale giu 

sufflcienza, da alcuni dl quegli stessl 
critlcl che erano stati chlamati ad 
tllustrarne l'originalita in sede sto
rica e psicologlca. 
• L'augurlo che noi muoviamo, nel 
presentare a un pubbllco dl lettorl 
assal pio largo e dlverso dal prece-
denU questa biografia di Pio XH, a 
due anni di distanza del primo ven-
tennio della morte di Buonaiuti e 
che al di sopra delle polemiche con
tingent!. del giudiz! spesso genial! 

ta e delle linee direttive del suo e«|' individuava una delle ragioni dizio che della sua vita e della sua m a n o n Be-npre storicamante asst-
pontiflcato non ne sarebbe risultata 
sostanslalmente diversa. Anche in 
cI6 va visto uno dei pregi fondamen-
tali del volume, che e gia stato ri-

fiubblicato sei anni fa. per i tip! del* 
a casa editrice Parent! e che rivede 

oggi la luce sulla scla delle agitate 
e controverse vicende che hanno ae-
compagnato la rappresentazione del 
dramma storlco di Rolf Hochhuth. 

prime del progressive distacco del
la chiesa romana dal mondo. 

La sua rigorosa e incalzante r)e-
vocaxione della carriera e dell'atti-
vtta politica e pastorale di Pio Xtt. 
della sua dlsperata difesa dl quelle 
class! social! • elevate* nelle quail 
si erano Identiflcati il tardo medioe-
vo e l'alba dell'eta moderns, ma nel
le quali Buonaiuti senttva che non 

opera ha voluto dare la storiografla 
ufflclale italiaoa. e purtroppo anche 
la storiografla piu avanzata, che di 
fronte al fatto religioso concreto — 
quello che esige una valutazione 

N fcicario. a cui queste lucide pagine poteva assolutamente identiflcars! il 
buonalutlane avrebbero potuto ap* 
portare una pio convincente valldl-
ta e un intelligente supplemento dl 
documentazione Informative e psico-
logica. 

Krnesto Buonaiuti, nonottante la 
nervosa e non sempre organica ste-
•iura di questa sua biografia di Pio 
XII. ti era venuto da tempo prepa-
rando aH'opera ed era senta dubblo, 
In Italia, uno degli studios! pio al* 
lenatl per condurla a termine. 

Al d! sopra della condanna uffl
clale inflittagii dalla curia romana 
e della scomunica maggiore dlvenu-
ta definitive 11 33 gennaio 1923. II 
Buonaiuti. sacerdote sino alle pio 
Intlme fibre della sua non comune 
personal lta. non si era mal sentlto 
separate da quel eorpo ecclestastleo 
al quale aveva dato tutta la sua gio-
vinezza e che con gli anni della ma-
rurlta si era compenetrato con tutto 
il suo pensiero. sino a ragglungere 
accent! non sempre razionalmente 
controllati dl un profetismo rlfor-
matore. Ultimo eoercnte e convinto 
interprete di quel moiemlvrno cat* 
tollco, che l'enclcllca -Pascendl*. 
nel 1908. aveva creduto dl poter 
sbrlgattvamente dlssecare ne! suoi 
component! storici ed ideologic! co-

messaggio crtstiano, potra sembrare 
a molti. ioesperti O parziali, un atto 
d'aceusa troppo scoperto: ma non pu6 . 
non incldere. con l"unghia dtl leone, . 
nella vasta pubblldstica che sta af-
frontando, e piu ancora affronttra. -. 
negli anni a venire, la storia del 
potitet.ee della •guerra fredda-
Quel perlodo grandJOsamente dlsu-
mano delta recente politioa vatica-
na. cui pose flue, non tanto la mor
te del vecchlo ponteflce. alia fine dtl 
1MB. quanto II sorprendente • com- .. 
movente colpo d'ala del suo suc
cessor*. I'indimentlcabile Giovanni 
XXTII. It papa della comprensione 
Ideologies e delta coesistenza paci-
(tea, cne e passato come una meteo-
ra nel ctelo della vita cattolica con* 
temporanea, ma e sense dubblo de-
stinato a lasciare trace* profonde. 
forse tncancellabill nello evOuppo 
deU'ecumene ecclesiastica e laica 
che s! richlama al magistero della 
sede romana. • . . . . . , 

Papa RoncallL a differenza di Pio 
Xit di cui costitulsce l'antitesi ito-
rlcamente compteta. non pio assll. 
lato dal diffonders! delle strutrure 
social! pio avanzate e da! progress! 
delle nazion! che si richiamano agli 
Ideal! comunisti. aveva compreso 

I 
I . componcnn sionci «u IU«JIU»;H;I i w iueaii comumsii, avrra compr 

me un cadavere sottoposto ad auto* che U mondo va verso la pace, 

I 

I 

psia e sradicare dall organL^mo vi-
vente della comunita cattolica. il 
sacerdote Buonaiuti. professore di 
storia del crlstianesimo allUnlversi* 
t* di Roma sino alia vigil la del con* 
cordato elerieo-fawrlsta, costitulsce 
una delte figure pio compltsse e pio 
dtgnc di studio dl questo nostro 
primo mezzo secolo 

Nato a Roma. II *4 glugno 1881. 
eonsacrato sacerdote U 19 dleembre 
1903. Insegnante dl teotogia e dl sa
cra scrlttura negl! altl Istltutl dl for* 
mazlone semlnarlle romanl • poco 
piu d! vent'annl il Buonaiuti, co
me amava ripetere spesso e non so
lo negtl ultiml tempi della sua vita. 
aveva conoscluto il giovane •mlnu-
tante - Eugenio Pacelli, anch'egll ro 

non verso ta catastrofe dl una guer
ra atomlca. verso la tolleranza e non 
verso nuove scomuntche. e soprat
tutto verso la fine dello sfruftamen-
to dell*uomo da parte deil'uomo. che 
e Incompatlbllt con ognl sincere co-
sclenza religiosa. e non verso II eon* 
solidars! del potere dl quel eetl 
socialt. arrogant! e corrotti. cui Pio 
XII affldava II complto di -domlru 
re dairaito* e reggere le sort! del 

Pie XII 

storica Immediata. giorno per 
gtorno. ora per ora. e non la 
ripettzlone dl facili e comode 
formule, ptrtodicamente integra
te — non ha dl gran che supe-
rato ia banalita delle vecchie posi
zioni erociane: che cioe la religlone 
e tutt'al pin fatto d! bambini e chl 

milati, la posizione dl fondo di que
sto grande storico del crlstianesimo 
venga individuate e capita, sino a 
diventare patrlmonlo critlco delta 
nuove generazioni, alle quali la cru-
delta dtl fasclsmo e una carta ln-
•ensibilita dell' antifasclsmo post-
reststenziale avevano nascosto la vi
vace, fertile, calda, umana. passio
nate personality di autsto forte sto
rico t d! questo affascinante polt-
mista. • 

Chi scrive queste pagine di pre-
sentazlone e perfettamente consape-
vole, proprio perche alia scuola dl 
Ernesto Buonaiuti ha formato I suoi 
primi anni di studio e dl rtcerca. 
che sul terreno deH'analisl sociale, 
politica. militare e talvolta religlo-
sa del periodo che coincide con il 
primo pontiflcato dl Pio Xn molte 
affermazion! t molt! gludlzl dell'au-
tore possono sollevare dubbt prote-
ste, contestazion!. Non e male che 
sia cost E* la sorte dl tutte le vere 
e fOlti personallta: libri dl storia 
che non solltvino ne dissenai ne 
contrast! non. uaclranno mal dalla 
loro eemeterlale medloenta. Ma 
l'idea dl fondo del Buonaiuti. da Iui 
difesa con tanta sincerita e eonvin-
-dene. quelle eioe della Ineotepatibi. 
lita tra U messaggio cristiar.0 e la 
difesa del cetl pflvileglati — che a 
questo si riduce. dalle Lettite dl im 
prete modernl-rta alia biografia dl 
Pio Xff. la pluridectnnale attiviU 
di storico e d! estgeta dell'autOre— 
e la sua rinnovata condanna dl ofm 
eantamioazlone tra relleiOne e poll* 
tica, costitulscotio una delle coordi
nate storlche di og«1 e dl domanl 
talt da suscitare ftrmenti e consen-
si allMnttrno del cattolicesimo e fra 

di probltml religiosi si occupa va ^^j qUegJi uomlni che religiosi non 
tutt'al pit. relegato fra 1 bamblnat' tono, ma non vedono contradditio-

Ui flgura reale dl Ernesto Buonaln 
ti. prete romano e storico del crtstta-
neaimo, tneomincia Invece ad lnte-
ressare sempre pit. da vicino catto-
lici e non catfolici. credent! e non 
credtnU, tn Italia e fuort dltalia. 

Alcune delle sue opere piu inte-
ressantl sono state »riscoperte - in 
quest! ultiml anni. dal Ltitero e le 

ne sostanaiale tra una profonda eo* 
sclent* religiosa e la costruHone di 
un mondo nuovo. . ' • 

Uo mondo all'lnterno del quale 1 
valori ideal! che II eristianeslmo ha 
nroclamato. ma non realizzato — la 
oace. ta dlgnita umana. l'amore fra* 
ttrno. 1'evolusiont spirituale e cul-
turale dell'uomo — i valori stessl 

I'umanita. Quello stesso Roncali! che oripini della riforma l« Germanta c h e c0ntraddlsttnguono il cammljvo 
II Buonaiuti tanti anni prima ehe 
dovesse rivelarst la sua travolgente 
attlvita sul soglio pontiflclo. si van* 
tava dl aver avuto come vtglle dl* 
scepolo. seppur coetaneo. sul banchi 
deirApolllnare, a ltoma, all'alba del 
secolo. 

ai tre grossi volumi di Storia del A*\ soclaltsmo neila storia, siano fl 
crtstUmeitma, a quella singolare — ' J ' "-*'- "" "*"*" 
toblografla, Inflne, che porta 
toio slgnifleativo d! Pefleorino 
TM, ripubbllcato qualche mese fa 
da un altro vigil* t intelligente edi
tor* • «rMtmensloe«to-, eon goffa (ftefaa. al 

Trasferlto in Corsica per 
venir sbarcato clandestina-
mente in Italia, . Tomp
kins incontra subito il pri
mo personaggio cui dovrd 
molti dei suoi guai futuri: 
il francese capitano A. 
(non meglio identificato), 
ex petainisfa, ex ufficiale 
del Deuxieme Bureau (il 
servizio speciale francese), 
reclutatore e protettore di 
ea? fascisti. Organizzato da 
questo capitano A., il tra-
sferlmento dello agente 
Tompkins in Italia si rive-
la disastroso: stille spiagge 
italiane il previsto colle-
gamento non esiste; a Ro
ma — doue giunge con 
mezzi di fortuna — nessu-
no e stato avvertito del-
Varrivo di un ufficiale 
americano cut spetterebbe 
teorlcamente la direzione 
di tutte le future operazio-
ni delle forze clandestine. 

Gli altri 
agenti 

re "•• nalment* tradotti dal testi dl socio* 
u "' lortaV tlai versetti del vang-le Ml- I 

di Ro- | a realty vlvente. . . I 
Ambrogio Dontni I 
itlaase * * • * . B«tt*el Waatt l . ' 
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E questo sarebbe ancor 
. niente. II peggio e che a 
. Roma Tompkins trova al-
• tri agenti americani, ognu-
, no dei quali si qualifica 
: come inviato personale del 

gen. Clark, creando una 
enorme confusione tra le 
forze antifasciste che non 
sanno piu a chi credere. 

- A quanto pare le varie 
branche del controspionag-
gio americano, francese, 
inglese, si sono fatte rap-
presentare tutte quante 
nella capitale italiana do
ve lavorano gomito a go-
mito con i monarchic! e coi 
fascisti. , '•-.:. •< 

Vintrigo e pauroso. Ba-
• doglio e il re, scappati in 
* tutta • fretta, cercano di 
' bloccare ogni attivitd del 

Comitato.i di Liberazione 
> Nazionale nominando . lo • 

screditato generale Armel-
, lini < capo di tutte le forze 

clandestine a Roma e in-
piunoendo a Bonomi di in-
formare I partiti del CLN 
che non dovevano svolgere 

. nessuna attiuitd politico e 
' partigiana finchi gli allea-
. ti non fossero entrati a Ro-
r tna>. II Comitato di Ltbe-
j razione Nazionale, natu-

ralmente, rifiuta sia Vor-
dine sia la nomina di Ar-
mellini, ma gli uffldali mo-

: narchici continuano nella 
loro azione diretta a < scar-
fare ogni intervento popo-

. lare >, arrivando addirittu-
ra a stabilire « un accordo 
coi neofascisti per impedi-

' re un governo provvisorio 
dei partiti del CLN ». II ri
sultato immediato di qut-
ste manovre fu un'ecatom-
be di ufflciali itallani, cat-
turatl dalla polizia na2ista, 
deportati o jucilati come il 
famoso colonnello Monte-
zemolo. ' • - . - • 

Arrivato a Roma, Tomp
kins si trova alle prese con 
questa situa^ione, aggrava-
ta dalla pretenza di un al
tro agente personale del 
generale Clark, tal * Coni-
olio > (nome di battaglia 
di un antlco ufficiale dello 
splonaggio fascista) che di
spone dl rilevanti fondi 
americani con cui sovven-
ziona t*na sua fantomatica 
Unione Democratica (unico 
partito rlconoscluto dallo 
stesso Clark!) e, in misura 
piu modesta, i partiti del 
CL1V come mezzo di pene-

/ trazione per - combatterli 
dall'interno. c Coniglio » — 
di Ctii a poco a poco sco-
priamo i tepaml tottetranei 
col capitano A. — * nnrti-
ralmente il piu. attivo nel-
Vinformare gli Alleati del
la sWperiorita delle forze 
fedell a Badoglio t al re e, 
nello stesso tempo, si pre-
occupa dl bloccare Vattivi-
tA di Tompkins che, scar-

'. tando i tipi compromessi 
\ col ventennio, ha costrvito 

una sua oroanlz-mrfone va-
~' lendoil dl nderentl al par

tito socialista. 
La battaglia e senza e-

sclusione di colpi; Tomp
kins vede scomparire a de-
cine ! suoi in/ormatori, 
catturati dal tedeschi; gli 
oprratorl che dovrebbero 
trasmettere te sue in/orma-

• zioni con radio clandesli* 
ne Qli vengono sottralti da 
t Coniplio > o cadono nelle 
manl delle SS: le sue In-
formationi wenpono smen* 

. tlte da quelle fnuiafe dal
lo banda rivale che si ag 
giungono a quelle (ovvia-

;' mente false) traamesse dai 
tedeschi stttti con ben sei 
radio clandestine, grazxe ai 
codici • al teonali di cui 
tono in possesso. Invano 
Tompkins pasta I* linee 
tentando di inviare un dl* 
rperato nppello at Qunrtter 
Generale otleato per met-

. f*r /tiori gioco il rivale • 

cui deue, fra Valtro, la cat-
tura dei suoi migliori col-
laboratori, denunciati da 

• < Conigtio» ai nazisti. In 
risposta, il servizio segre-

; to americano > spedisce a • 
Roma un ennesimo agen
te, Raimondo Lanza : di 
Trabia, definito da Tomp-' 
kins c morfinomane, fasci-' 
sta, playboy, glocatore di, 
professione >, che natwral-
mente, si lega immediata-
mento con « Coniglio >. • 

Tra Tompkins, antico-
viunista, ma legato a una 
organizzazione socialista, e 
« Coniglio », esponcnte del 
fascisti e dei monarchici, 
i comandi americani non 
hanno evidentemente dub-
bi. Cosicchi, quando arri-
va finalmente il momento 
della battaglia finale per 
Roma e Tompkins tenta' 
di inviare le informazioni. 
militari di cui e in posses-. 
so, riceve due sole parole 
in risposta: « Non interes-
sa *. Siamo ormai al finale: 
< Coniglio » '• si promuove 
comandi:nte delle forze dis-
sidenti (dal CLN): il gene
rale Oddone, nominato dai 

'• monarchici uicccomandan-
te delle Forze Partigiane 
« Unite > (contro il CLN), 
ha la bella idea di « passa-
re in rivista i suoi uomi-
ni alle sei e mezza del mat
tino in Piazza del Popolo > 
e si fa acchiappare coi suoi 
in una retata fascista la-
sciando in mano ai tede
schi la Usta del capi della 
Resistenza; i partigiani, 
quelli veri, presidiano la 
citta salvandola dalle di-
struzioni tedesche e cerca
no di eliminare i coltabo-

. razionisti piu noti prima 
che gli * alleati diano loro 
i posti migliori». (Che co
sa avviene infatti di « Co
niglio*, sabotatore e spiaT 
Vime sottoposto dagli ame
ricani a un'inchiesta con-

. dotta dal suo primo com-
? plice: il petainista capita-

no A.!). Cosl il cerchio si 
chiude e al maggiore Tomp
kins restano queste malln-
coniche considerazioni: • 

c Pensai '" tristemente ai 
' poveri partigiani ai quali 

: erano state tagliate le ma-
ni sulla pubblica piazza, « 
che poi erano stati fucilati 
per colpa di un uomo re-
clutato dal capitano A.; e 
pensai anche, non senza un 
po' di amarezza, ai giovani 

i uomini d'affari di Wall 
Street — tipi enfatlci, gio-

! tJialoni, strafottentl — che 
si divertivano a lavorar* 
per il servt2io segreto * 

< andavano in tHsibilio alia 
idea di mandare ai parti
giani armt, danaro, viveri 
col paracadute, ma se ne 
infischiavano • di arrivare 
al momento giusto mentre 
i poveri diavoli sulle mon-
tagne si arrabbattavano ad 
accendere i fuochi sulla ne
ve, aspettavano, speravano 
una notte dopo I'altra, /In
ch^ tutto il villaggio, tut
ta la montagna, tutta la zo
na venivano a tapere quel
lo che stava per succedere 
e quando i paracadute 
scendevano dawero dal 
cielo. qualcuno era andato 
a splfferare tutto e " «<* 
aspettare c'erano I fascisti 
e i tedeschi, pronti ad ue-
cidere e a mutilare i par- :. 
ttgiani che facevano del lo
ro meglio per la causa de
gli Alleati. 

Un'amara 
riflessione 

«Prima o poi, riflettet, 
per 1 partigiani sarebbe di-
ventato difficile conciliate 
questo modo di /are eon 
le esortationl che la BBC 
rivolgeva ai patrtott p*r-
cht combattessero contro i 
tedeschi, rischiassero la vi
ta, sabotassero strode * /er-
roote, organizzassero ban-
de e ribetli, per po! sco-
prire, quando gli Alleati 
finalmente arrivavano, ehe 
mettevano tn galera pro
prio gU stessl ribelli men
tre scambiavano abbraccl 
con coloro che fino a venti 
minuti prima si erano ven-
duti, anima e corpo, ai te
deschi e ai fascisti!». 

Proprio cosi. Ed e per 
questo che' monarchici e 
fascisti sono stati sconfittt 
m ftnlln, ttonostante Talu-
to americano p tnglese tti-
1a loro causa. • Ma i din* 
qenti americani questa le-
rione non Vhnnno mai cw 
pita e continuano, imper-
fprriti. a compiere i mede-

!<»mi errori In ogni parte 
del mondo. nel Vietnam 
come a Cuba, come in Oer-
mania, ed a eorprewferti 
poi che i risnltati siano 
tanto negativi per loro. t 

Ruben* Todttchi 
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