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I protagonist.: grandi industriali, dignitari ecclesiastici, ser-
vizi di spionaggio inglesi e americani da una parte. Dall'altra 
il movimento partigiano e un'inarrestabile ondata di popolo 

r 

retroscena dell'insurrezione 
che alleati non volevano 

«Col nazista e col fascista si pud trattnre solo per ricevcre la resa incondizionata» disse Longo a una 

riunione di dirigcnti comunisli poche seitimane prima delta battaglia finale - Per nessuna ragionc, dice-

va la direttiva n. 16 del PCI, bisogna accettare piani tendenti a evitare o impedire la sollevazione di tutto 

il popolo - Gli incontri in Svizzera e la storia addomesticata di una resa sorpassata dagli eventi -I giorni 

febbrili della fine di aprile nelle citta del Word Italia - II riconoscimento — tardivo — di Churchill * f ct>->*-.~ ** . 

SconfUtl ad occldente e ad 
oriente, battutl sui mari, in-
calzati da ognl parte, i nazi-
sti. nella primavera del '45, 
sono ormai maturi per la re
sa. Mentre fill eserciti si pre-
parano nll'ultimo balzo, nell'I-
talia settentrionale i partigia-
nl liberano intere zone, rag-
gruppano le forze e stendono 
1 piani per 1'insurrezione. II 
Comitato di Liberaziono na-
zionale Alta Italia, sotto la 
spinta dei comunisti, degH 
azionisti e dei socialist!, e 
deciso a condurre a fondo la 
lotta nella giusta convinzione 
che un'Italia liberatasi con le 
proprie forze potra disporre 
del proprio destino e darsi 
nn ordinamento diverso da 
quello auspicato dai conser-
vatorl interni ed csteri. 

«Non sono le forze ester-
no che possono liberarci del 
fascismo — scrive Rodolfo 
Morandi nelle direttive pollti-
che indirizzate al socialisti, 
anche a quelli esitanti. — L'e-
sperienza che si compie nel 
Sud e anche troppo istrut-
tiva al riguardo. Debbono es-
sere le forze popolari, mobi-
litate sotto l'insegna della li-
berazione, a schiantare e svel-
lere dalle radici la mala plan
ts. Ed e solo attraverso 1'in
surrezione che 1'autorita degll 
organ! che sono a capo della 
lotta si puo imporre, in no-
me del popolo, contro ognl 
tentativo di salvataggio. L'in-
surrezione popolare non e e 
non pub essere in questo mo
mento la rlvoluzione. Ma se 
non puo scaturire da essa il 
nuovo ordine socialista, essa 
deve costituire un atto die-
tro il quale non si torna e 
non si puo tornare. L'insurre-
zione spiega energie che do-
mani non potranno essere fa-
cilmente piegate, e sola assi-
cura le condizioni per porta-
re a fine la lotta per la con-
quista di una democrazia del 
lavoratori». 

E' proprio questo che I co-
mandi angloamericani, in pie-
no accordo con le Curie, con 
la grande borghesia e — pa-
radossalmcnte — coi tede-
schi vorrebbero evitare. L'a-
veva detto con chiaro e astio-
so tono sin dall'estate prece-
dente il capo del servizl brl-
tannlci in Svizzera, Mc Caf-
fery, rispondendo a una let-
tera di Parri In cui si la-
mentava la scarsezza degli aiu-
ti ai partigiani combattenti. 
« Molto tempo fa — scrive Mc 
Caffery — ho detto che il pi" 
grande contributo militare 
che potete portare alia causa 
alleata era il sabotaggio con-
tinuo. diffuso, su larga scala. 
Avete voluto delle bande. Ho 
approvato questo vostro desi-
derio perche riconoscevo il 
valore morale di esse per l'l-
talia. Le bande hanno lavo-
rato bene. I-o sappiamo. Ma 
avete voluto fare degll eser-
citi. Chi vi ha chlesto di fare 
cosl? Non nol. L'avete fatto 
per ragionl politiche. e preei-
samente per reintrgrare l'lta-
lia. Nessuno vi fara colpa per 
questa vostra idea. Ma non 
date nessun torto ai nostrl 
general i se lavorano almeno 
essenzialmente con criteri mi-
litari. E soprattutto non ten-
tate di addossare a noi degli 
scopl politici perche questi 
scopi militari non si confer-
mano in pieno agli scopi poli
tic! vostn ». 

Cadorna 
se ne va 

Tornera soltanto alia vigilla 
del 25 aprlle. 

Con o senza Cadorna, la 
manovra continua. Vescovi e 
grandi industriali, obbedendo 
a una direttiva unica dettata 
dal comiine interesse, lavora
no ad agganciare i coman-
danti tedeschi proponendo 
uno scambio utile ad entram-
be le parti: il salvataggio de
gli impianti industriali con
tro la libera ritirata verso il 
ridotto alpino. Sin dall'ottobre 
del '44, il capo della Gestapo 
spedisce nella Repubblica El-
vetica il padrone della Snia 
Viscosa Franco Marinotti per 
proporre ai comandi alleati 
un accordo del genere. Le trat-
tative non andarono a buon 
fine. Un legame ininterrotto 
venne invece mantenuto dal-
la missione americana in Sviz
zera capeggiata da Allen Dul
les e il comandante generate 
delle SS in Italia, gen. Wolff. 
con la mediazlone dei cardi-
nali Fossat! di Torino e Schu
ster di Milano. 

/{ radiomessaggio 
del 13 aprile 

Recentemente Dulles ha pub-
blicato in un volume (La re
sa segreta, ed. Garzanti) la 
storia addomesticata di que-
ste trattative, coll'aria di chl 
ha salvato 11 mondo da chls-
sa quale catastrofe. In effet-
tl basta considerare che la re
sa tedesca negoziata da Dul
les, firmata da Wolff, ebbe 

'vigore soltanto dal 2 maggio, 
cioe quando la guerra era 
pratlcamente finita, per ren-
dersi conto che le trattative 
fallirono proprio lo scopo 
principale: prevenire l'insurre-
zione italiana. Vale tuttavia 
la pena di riportare. per chia-
rire la portata della mano
vra, le parole con cui Wolff 
persuase il maresciallo Kes-
serling ad accettare la resa: 
« Non si tratta solo di una 
capitolazione militare. alio 
scopo dt evitare ulterior! di-
struzioni e spargimenti di 
sangue. Un " cessate 11 fuoco " 
adesso dara agll angloamerica
ni la possibility di fcrmare 
l'avunzata russa in occidente. 
dl sventare la minaccia delle 
forze di Tito, di occupare Trie
ste, e di eliminare il pericolo 
di un'insurrezione comunista 
che cercherebbe di fondare 
una repubblica sovietica nel-
l'ltalia settentrionale ». « Con 
questa affermazione — com-
menta Dulles — Wolff legge-

va nella mente dei comandan-
ti alleati». 

I comandi alleati, infattl, ol-
tre a trattare coi tedeschi. si 
davano energicamente da fare 
per frenare lo slancio msur-
rezionale. Dopo la famosa cir-
colare Alexander che aveva 
cercato Invano di smobihta-
re il movimento partigiano nel-
l'inverno, le istruzioni del suo 
successore nel comando delle 
forze alleate in Italia, gen. 
Clark, non sono meno signi
ficative. II 28 marzo — pro
prio nello stesso giorno in cui 
I lavoratori milanesi effettua-
no un grandioso sciopero che 
e la prova generate dell'insur
rezione — Clark invia ai parti
giani del Nord un ordine del 
giorno per invitarli a rior-
ganizzarsi e ad attendere. 

« Deve essere chiaro — scri
ve Clark — che non dovete 
reclutare uomini oltre la vo
stra attuale forza: bisogna cu
rare piu la qualita che la 
quantita, in modo da avere 
gruppi compatti, ben discipli-
nati e addestrati, tanto piii 
che in questo momento molti 
che vi furono contrari cerche-
ranno di mettersi dalla parte 
dei vincitorl. Anzi eliminate 
gli elementi che danno meno 
affidamento. Non armate nuo-
ve bande, portate invece al 
massimo deU'efficienza gli uo
mini, l'equipaggiamento, limi-
tate le vostre azioni a quelle 
che implichino minor rischio 
e perdite. E' chiaro che non 
sarete chiamatl tutti assieme 
ad agire, ma prima o poi i te
deschi si ritireranno lasciando 
i fascisti a coprire la loro ri
tirata. Gli ordinl saranno al-
lora di ostacolare il ripiega-
mento nemJco, d'interrompere 
le comunicazioni e di uccide-
re i tedeschi». Riassumendo, 
ribadisce il divieto di « intra-
prendere azioni in grande sti
le ». 

Clark cioe non intende chia-
mare i partigiani ad agire tut
ti assieme e li riserva per l'a-
zione di sabotaggio e di ritar-
damento. Niente insurrezione, 
cioe. E lo conierma. quando 
ormai l'ultima battaglia e co-
minciata, in un radiomessag
gio del 13 aprile: «Voi siete 
preparati a combattere, ma il 
momento della vostra concer-
tata azione non e ancora giun-
to ». Contemporaneamente. or-
dina al comando del Corpo 
Volontari della Liberta: « Nes
suna formazione partigiana 
foranea deve spostarsl dalla 
sua zona di operazioni senza 
l'autorlzzazione del comando 
supremo alleato ». 

Che lo scopo dl codeste 
Istruzioni non sla soltanto 
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Togliatti a Longo: ( 
Non obbedite a Clark! | 
Scegliete voi il | 
momento di insorgere i 

L'ordine del giorno inviato il 28 marzo dal generate S 
Clark ai comandi partigiani per bloccare il movimento = 
insurrezionale ebbe, tra 1'altro una pronta risposta, nel s 
telegramma inviato da Togliatti a Longo attraverso 1 ca- 5 
nali della radio clandestina e giunto a destinazlone il 13 = 
aprile 1945. Esso diceva: 5 

« Per il compagno Gallo. 5 
«II nuovo ordine del giorno del generate Clark non 5 

e stato emanato con I'accordo del governo ne nostro. = 
Tale ordine del giorno noti corrisponde agli inferessi del 2 
popolo. E' nostro interesse vitale che Varmata nazio- Z 
nale e il popolo si sollevino in un'unica lotta per la di- — 
struzione dei nazi/ascist'i prima della venuta degli al- = 
leati. Questo e indispensabile spectalmente nelle grandi E 
citta come Milano, Torino, Genova eccetera che noi dob- S 
biamo fare il possibile per liberare con le nostre forze 5 
ed epurare integralmente dai fascisti. Prendete tutte le = 
misure jiecessarie per la rapida reulizzazione di questa S 
nostra linea. Scegliete voi stcssi il momento dell'insur- = 
rezione sulla base dcllo sviluppo generate della situazio- 2 
ne sui frontl, del movimento nemico e sulla base della s 
situazione delle forze patriottiche ». = 

ERCOLI = 
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quello di salvare le forze per 
ulteriori compitl e evidente. 
II successo trionfale dell'in
surrezione dimostrera lumlno-
samente che la vittoria sta 
nella disobbedienza a tali di
rettive. Comunisti, socialisti e 
azionisti, nel Nord, se ne era-
no resi pienamente conto da 
tempo. 

La direttiva 
numero 16 

Anch'essI, come il gene
rate tedesco Wolff, sapeva-
no leggere nelle mentl degli 
alleati. E, anche se ognl det-
taglio degli intrighi segreti 
non era conosciuto ai dirigen-
ti del Comitato di Liberazio-
ne e del Corpo del Volontari 
della Liberta, tuttavia ne sa-
pevano abbastanza per agire 
di conseguenza. 

Per evitare incertezze 11 

CLN dell'Alta Italia nomlna 
un Comitato esecutlvo insurre
zionale composto da Longo e 
Sereni per il PCI, Sandro 
Pertinl per 11 PSI, Leo Valia
nt ed Egidio Libert! per il 
Partito d'Azione. A capo del 
movimento dl insurrezione 
vengono cioe posti gli uomi
ni e i partitl che non hanno 
mostrato nessun tentenna-
mento. Non e fortuito che 
manchino 1 liberal!, legati a 
Cadorna e alle tesi attendlsti-
che, e i democristlani divisi 
tra la volonta di impugnare le 
armi e l'lnfluenza sedatrice 
della Curia. Mentre, come rl-
leva Secchia nella sua accu-
rata ricostruzione degll awe-
nimenti, i giornali della DC e 
del PLI evltano anche negll 
ultlmi numerl clandestini la 
parola « insurrezione », comu
nisti, socialisti e azionisti di-
ramano precise istruzioni per 
l'azione che ormai si mani-
festa imminente. 

Abbiamo ricordato all'inlzio 
la direttiva di Morandi che, 

tra 1'altro, bloccava le ma-
novre dl alcunl gruppettl so
cialisti speranzosi di compen-
sare sui terreno diplomatico 
l'inferiorit& delle loro forze 
rispetto alle grandi masse in-
quadrate dai comunisti. Dob-
biamo ora ricordare le diret
tive del PCI, determinant! per 
il peso che esso aveva nello 
schieramento patriottico. 

Gia il 12 marzo, in una 
riunione di dirigenti comuni
sti dell'Alta Italia. Luigi Lon
go aveva nettamente chiarito 
la posizione del partito: « De
ve essere ben chiaro per tut
ti, membrl o non membri, 
amici o non amici del CLN, 
membri autentici o abusivi 
del Partito liberate che lan-
ciano idee di accord! col fa
scisti, che a chi ha sparato 
fino aH'ultlmo momento con
tro 1 patrioti, a chi ha col
laborate fino aH'ultlmo con 
tedeschi e fascisti. non resta 
che arrendersi o perire. Nes
sun lasciapassare. nessun pon-
te d'oro a chi se ne va, ma 

guerra dl sterminio: la sola 
ulternativa per il nemico de< 
v'essere: arrendersi o perire. 
Col nemico non si patteggia. 
Lo si attaccu. Col nazista e 
col fascista si pub trattare 
solo per ricevcrne la resa in
condizionata ». 

Parole chiare e precise cui 
fa seguito. un mese dopo, la 
celebre « Direttiva n. 1G » con 
cui il Partito comunista or-
dina 1'insurrezione: «L'ora 
deU'attacco finale e scoccata. 
Attacco contro i presidi na-
zi-fa.scisti, distruzione degli oc
cupant! e dei collaborator! 
nelle citta e nelle campagne, 
sollevazione di tutto il popo
lo. Non vi sara contrordine. 

«Pu6 darsl che questa sia 
l'ultima direttiva che le no
stre organizzazloni potranno 
ricevere dal Centro o dal par
tito; pub darsi che cl sia im-
possibile rispondere a quesi-
ti. a richleste di precisazioni 
che ci saranno rivolti da com-
pagnl di base, ma per tutti 
deve essere ben chiara una 
cosa: per nessuna ragione il 
nostro partito, e i compagni 
che lo rappresentano, in qual-
siasi organismo militare o dl 
massa, devono accettare pro-
poste, consigli, piani tenden
ti a limitare, a evitare, a im
pedire 1'insurrezione naziona-
le di tutto il popolo. 

« Per avvalorare dei piani di 
sabotaggio o di tradimento. 
si dira che sono ordinl di 
questo o di quell'altro orga
nismo, si invocheranno le piu 
alte autorita italiane o stra-
nlere, si inventeranno non 
sappiamo quanti message*, si 
architetteranno non sappiamo 
quanti piani vantaggiosissimi, 
onorevolissimi, intelligentissi-
mi. Sia ben chiaro per tutte 
le nostre organizzazioni e per 
tutti i nostri compagni, sen
za necessita dl ulteriori schia-
rimenti o precisazioni da par
te del Centro, che tutte le 
voci. che tutti i piani, che 
tutti i progetti tendenti a li
mitare o ad evitare 1'insur
rezione nazionale del popolo 
sono false e contrarie agli in-
teressi del popolo e alte pre
cise direttive ripetutamente 
date dal CLN e dal Comando 
Corpo Volontari della Liberta. 

«Ognl disposizione contra-
rla all'orientamento insurre
zionale del Movimento patriot
tico deve essere sempre e con 
la piu grande energia respinta 
dal nostri compagni, da qual-
siasi parte essa provenga. Se 
i nostri amici, nel CLN o nei 
Comandi militari, intendesse-
ro dar corso a disposizioni 
anti-insurrezionali, noi dobbia-
mo far di tutto per dissua-
derli. per convincerli del tra
dimento che ess! compiono 
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| Tre momenti della iuga di Mussolini: dalla Prefettura di Milano, all'autoblinda al iallito tentativo alleato i 

1 II capitano americano arrivo troppo tardi! 

La cattiva educations di un 
militare spocchloso mette co
sl le carte in tavola- Gli an-
Cloamericani — e in partico-
lare gli inglesi — non vogliono 
che la lotta partigiana abbia 
un tale successo da autorizza-
re il governo italiano a recla-
mare un posto nelle future 
trattative di pace: ne voglio
no — e in questo inglesi e 
americani sono perfettamen-
te d'accordo — che questo 
governo penda troppo a sini
stra. nSpiegare energie che 
domani non potranno essere 
facllmente piegate» era pro
prio quello che la conserva-
xione esterna e interna paven-
tavano. 

Percib. mentre da una parte 
•1 prepara rinsurrezione. dal
l'altra si lavora accanitamen-
te per arginarla. ritardarla, 
rinvlarla. A Roma la fazione 
conservatrice e monarchica 
del governo Bonomi teme 1'ec-
cessivo potere del CLN trop
po rappresentativamente po
polari. e spedisce il generate 
Cadorna al Nord con la diret
tiva precise di imbrtgliarli. 
Cadorna fa del suo meglio. 
ma fallisce di front* alia de-
cisa opposlzione dei dirigen
ti del Comitato di Liberaiio-
ne. Percib, proprio nel mo
mento in cui si dovrebbe conv 
featura, se ne va in Svitxtra. 

Mussolini tra Milano e Como reclta gli ultiml attl. II gior
no 25 decide di fuggire da Milano e, come mostra la prima 
foto, abbandona la Prefettura. Spera che gli ultimi fedeli gli 
facciano petto nel « ridotto della Valtellina». Un'illusione in 
piu perche la fuga e stata generate e non e rimasto nessuno a 
difenderlo. Chi e con lui tenta solo di salvare se stesso. 

Un ufficiale tedesco, capo della seorta che gli ha dato 
Hitler, qui e con Mussolini. 

Seconda irnmagine sotto: l'autoblinda nella quale Musso
lini rimase celato a Musso. in provincia di Como alcune ore, 
il 37 aprile, in testa alia colonna che tentava di raggiungere 
la Valtellina. Ma fu bloccata dal partigiani ed egli e i suoi 
scherani dovettero abbandonarla. Mussolini sail sui camion 
sui quale poi 1 partigiani lo trovarono travestito da tedesco 
e lo catturarono, per fucilarlo a Giulino di Mezzegra l'indo-
mani. 

Gli alleati tentavano frattanto di impossessarsi di Musso
lini e mandarono percib in Italia dalla Svizzera il capitano 
Emiho Daddario (senza cappello nella foto a destra). Ma 
il viaggio fu inutile. Ix> catturarono prima i partigiani. 

ai danni degli interessi nazio-
nali, per trascinarli ad ognl 
costo sulla giusta via sempro 
fissata dal Comitato di Libe-
razione e dal Comando gene-
rale. che e la via anche del 
Governo democratico italiano, 
per una pin grande parteci-
pazinne dell'ltaha alia guer
ra antmazista, essendo que
sta condizione necessana per 
la nostra rina.scita e il nostro 
avvenire ». 

Perche questa diffidenza? 
chiedemmo due anni orsono 
a Luigi Longo. «Perche — 
egli rispose — sentivamo chia-
ramente la pressione che ve-
niva esercitata sulla Resisten-
za afftnche 1'insurrezione non 
scopplasse. Pressione prove-
niente dagll alleati la cui mag-
gtore preoccupazione era quel-
la di smobtlltare il Movimen
to partigiano, degll altl digni
tari della Chiesa che molti-
plicavano te iniziative di "tre-
gua", dalle forze consen-atri-
ci che temevano le rlpercus-
sloni future di un movimen
to popolare vittorioso. Aveva-
mo avuto l'esemplo di Roma 
dove queste forze erano riu-
scite a bloccare qualsiasi ten
tativo di liberare la citta pri
ma dell'entrata degli alleati. 
11 caso della capitate era par-
ticolare per la sua situazio
ne, ma non doveva ripetersi: 
gli italiani dovevano sollevar-
si e battersi per liberarsi de-
finitivamente dal fascismo». 

/{ delitto 
di Stevens 

I fattl dovevano del resto 
provare come i timon dei co
munisti fossero giustificati e 
come, sino aU'ultimo momen
to. i nemici dell'insurrezione 
avrebbero tentato di sabotar-
la. A Bologna, mentre Radio 
Londra comunica il 10 aprile 
la parola d'ordine «AH'ippo-
dromo ci sono te corse do
mani » con cui si annuncia 
l'attacco alleato — 11 coman
do americano di Firenze aspet-
tb fino al tardo mattino del 
giorno 11. quando te truppe 
alleate erano in citta da pa-
recchie ore, a lanciare l'av-
vertimento. Fu soltanto un dl-
sguido? 

A Genova non ci furono 
equivoci. Ai primi di marzo 
il comandante regionale par
tigiano gen. Martinengo e il 
vicecomandante Carlo Farini 
presero contatto col rappre-
sentante alleato, 11 maggiore 
Inglese Davidson. I due ita
liani esposero il piano per la 
liberazione di Genova basato 
sui coordinamento degli attac-
chl delle forze cittadine e di 
quelle sui monti. II contrasto 
fu totale. Gli alleati volevano 
utilizzare i partigiani di mon-
tagna per un'azione di bloc-
co, mentre la citta avrebbe 
dovuto attendere l'arrivo de
gli angloamericani. 

Come poi andarono le cose 
e noto: Genova non attese. 
Una furibonda battaglia co-
strinse 11 comandante tedesco 
gen. Meinhold a capitolare e 
ad arrendersi nelle manl del-
l'ex operate e comunista Re-
mo Scappini. La lentezza con 
cut gli alleati si mossero e il 
nfiuto d! vari gruppi nazisti 
fanatici di accettare la resa. 
mantennero tuttavia in citta 
una situazione pericolosa. La 
92* divisione del gen. Almond 
se ne stava ancora ferma a 
Rapallo il 27 aprile come se 
avesse davanti a se un nemi
co in armi. Carlo Farini do-
vette inviare il vice coman
dante Trombetti a convince-
re il generate che la strada 
era a pert a. 

Ancora piu gravi furono i 
fatti di Torino. Qui il rap-
presentante alleato era un cer-
to col. Stevens che. a diffe-
renza del suo omonimo di 
Radio-Londra. era un tipico 
ufficiale di camera pnvo di 
qualsiasi comprensione. Piu 
volte egli aveva mamfestato 
apertamente la sua opposi-
zione a qualsiasi puuio che 
prevedesse 1'insurrezione di 
Torino e lo spostamento in 
citta delle foive partigiane 
delle colline. Quando poi l'in-
surrezione scoppio contro il 
suo parere, mentre gli operai 
occupavano le fabbriche e la 
lotta infuriava attomo alia 
Fiat Mirafiori, il col. Stevens 
invib un contrordine ai co
mandi ganbaldini fuori citta 
per bloccame 1'avanzata. Que
sto provocb un pencolosissi-
mo equivoro appena supera-
to dall'iniziativa dei coman-
danti che owiarono alle « cri-
mlnah direttive » evitando co
sl per un capello conseguen-
ze catastroflche. Le truppe 
alleate arrivavano in Torino 
completamente liberata sol
tanto il 1* Maggio. 

A Milano, inflne, dove st 
giocb la partita conclusiva, 
rintrigo fu anche piu com-
plesso sebbene meno scoper-
to. L'insurrezione scopplb, co
me • noto, all'alba del 25 
aprile, in forma quasi spon

tanea. Longo, Pertinl e Va-
Hani nella giornata preceden-
te avevano diramato gli or
dinl alle rispettive formazio-
ni. Prima che giungessero gli 
operai avevano gia preso le 
armi. Era opportuno che an
che il gen. Cadorna — appe
na tomato dalla Svizzera — 
confermassc 1'ordint* di insur
rezione. Ma il generate, quan-
do Longo gli comunicb la si
tuazione, sospettb «il solito 
inganno dei comunisti »: chie-
se la conferma del CLNAI e, 
m *al modo. arrivb buon ul
timo col suo proclama, a co
se fatte. 

Nel frattempo altre forze 
erano entrate in gioco. Men
tre l tedeschi scappavano e 
i fascisti si dileguavano, il 
problemu Mussolini diventa-
va urgente. II cardinal Schu
ster fu il primo a tendere 
una mano soccorrevole al de-
funto dittatore. Gil oilri un 
rosolio e gli fece prepararo 
una stanza all'Arcivescovado 
dove sarebbe rimasto sano e 
salvo in qualita di prigionie-
ro di guerra sotto la respon-
sabillta dell'arcivescovo. Al-
rultlmo momento, perb. Mus
solini si spaventb e preferl 
scappare travestito da solda-
to tedesco in Svizzera. 

La cat t ura a Dongo non 
blocca gli intrighi. Al contra-
rio questi si moltiplicano: gli 
americani e gli inglesi fanno 
il possibile per impadronirsi 
della persona del duce in-
viando ben tre missioni alia 
sua ricerca: la missione Des-
sy (ufficiale dello spionaggio 
italiano collegato con gli ame
ricani), la missione del ca
pitano americano Daddario, 
collaborators dl Allan Dulles 
e, infine, la colonna del gen. 
Botty che si sposta senza rl-
sultato tra Como e Varese. 

E' una vera e propria cac-
cia al tesoro in cui si inse-
riscono il neoprefetto di Co
mo (l'allora socialista Virgi-
nio Bertinelli) e alcune stra-
ne figure di partigiani piii le
gati agli alleati che al mo
vimento. II nodo gordiano 
venne tagliato, come e noto, 
dai garibaldint inviati a Don-
go che eseguirono con deci-
sione l'ordine di catturare e 
fucilare Mussolini eseguendo 
il decreto del CLNAI del 25 
aprile. Senza la caparbia vo
lonta del comunisti, Mussolini 
sarebbe stato salvato aU'ul
timo momento e ronspgnato 
agli alleati che continuava-
no ad msistere a questo sco
po. Cadorna. Schuster e gli 
angloamericani poterono sal
vare soltanto Graziani: mode-
sto premio di consolazione 
che giovb poi all'on. Andreot-
ti cui non npugno di abbrac-
ciare il maresciallo traditor* 
e assassino. 

Unita 
antifascista 

Colla fucilazione di Musso
lini e degli altri gerarchi 1'in
surrezione era simbolicamen-
te conclusa. Essa aveva affret-
tato la fine della guerra in 
Italia. («Se non ci fossero 
stati i partigiani — riconob-
be Winston Churchill— avrem-
mo avuto 11 doppio delle per
dite e impiegato il doppio 
del tempo per raggiungere 1 
nostri obiettivt »>. L'insurre
zione aveva salvato quegli im
pianti industriali e quelle one-
re d'arte che l tedeschi m-
tendevano barattare in cam-
bio della ritirata. Ma soprat
tutto aveva nscattato l'onora 
dell'IUlia tradito dai fascist! 
e dai loro amici. 

I vigili di Milano che. In 
guanti bianchi, regolano l'en-
trata delle truppe angloame-
ricane nella citta liberata so
no 11 simbolo di una nuova 
realta. L'ltalia democratic* 
non ha atteso la liberta dalle 
baionette straniere; ma, as
sieme agli alleati. Ilia ricon-
quistata col sangue e colla 
sofferenza dei migliori dei 
suoi figli. Per questo il po
polo Italiano ha potuto pre
senters! a fronte alta nel con* 
sesso dei vmciton e difen-
dere tenacemente il dintto 
a stabilire il proprio futuro, 
a cacciare la monsrehia cor-
rotta e ad istaurare una Re
pubblica fondata sui lavoro. 

Vero e che poi le forze con-
servatricl sono npartite al 
contrattacco. Ma e anche vero 
cne resperienza unitarla e na
zionale dell'insurrezione ha 
costituito il baluardo contro 
cui l'assalto delle destre si 
e tante volte rotto. E' bene 
non dimenticarlo mai. 

Rubens Tedeschi 

Nail* foto accanto al titolo: In 
twtta Italia la folia • in fatta. 
11 grand* incus* a finalmanto B> 
nlto. Ora comincla la rleoitrv-
tlona. Intanlo la fiola aaploda co» 
mo In ajvotta acona, flttata do 
wn fotografo • Varena cho pwo 
atavrfar* • vilor* dl slnaW*. 


