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t' 10 domande alio scrittore sovietko Viktor Scklovskii Confermate alcune tesi siill'8 settembre 1943 

La cultura del la Rivoluzione 

dalla voce di un protagonista 
Come la Russia«anticipo»POccidente — Le due tendenze del 
futurismo — L'avanguardia oggi — DairOttobre al Vietnam 

Da una quindicina di giorni 
li trova in Italia lo scrittore c 
critico sovictico Viktor Boriso-
vic Scklovskij. Nato ncl 1893 
a Pietroburgo, Scklovskij fu 
uno dei fondalori dell'Opojaz 
(sigla di « Societa per lo stu
dio delta teoria del linguaggio 
poetico »). movimento di ricer-
ca teorico letteraria conosciu-
to anche col nome di « forma-
lismo ». o « metodo forrnale ». 
Di Viktor Scklovskij in italia-
no finora sono stati tradotti 
cinque libri «Zoo. o Icttere 
non d'amore > (Einaudi). 
« Viaggio sentimentale » (De 
Donato), «La mossa del ca-
vallo» (De Donato). « Maja-
kovskij » (Saggiatore). « Teo
ria della prosa » (De Donato 
e, nella sua versione integrale 
orricchita di scritti inediti. di 
prossima pubblinr/innc presso 
Einaudi). Viktor Scklovskij du
rante il suo soggiorno a Tori
no ha gentilmente risposto ad 
alcune domande per i lettori 
dell'l/nifd. 

II suo lavoro di scrittore 
• dl teorico e stato cono-
sciuto In Italia, dal pub-
bllco del non specialist! 
di letteratura russa, e In 
genere in Occidente, solo 
In quest! uttimi anni. Come 
gludica questo fatto? 

L'importante e capire perche 
questo e successo. Ai tempi di 
Pusckin e di Tolstoj ogni fe 
nomeno delle letterature eu-
ropeo occidental! si rifletteva 
quasi simultaneamente in Kus-
sia. I fenomeni della guerra 
fredda e la mancanza di li-
bero movimento della lettera
tura sovietica in un difficile 
e contraddittorio momento del 
suo sviluppo hanno impedito 
alle altre culture di conosce-
re quel che era successo in 
Russia. In ogni modo, se si 
pensa che la fioritura dell'O
pojaz avvenne negli anni ven
ti, l'assenza di notizie di que
sto avvenimento nelle lettera
ture occidentali e stupefacen-
te. Io sono stato tradotto qua
si integralmente dal professor 
Mathesius in ceco. Nella sua 
edizione della < Teoria della 
prosa > Mathesius illustrd, in 
un'appcndice. i miei esempi 
tratti dal folclore russo con 
fenomeni paraileli cechi. Egli 
era un grande filologo. 

II mio < Viaggio sentimen
tale > fu tradotto in francesc 
da Pozner nel '25. Mirskij. che 
lavorava in Inghilterra. negli 
anni venti fece delle rassegne 
del lavori dell'Opojaz. ma nep-
pure esse produssero impres-
sione. C'e poi il piu recente 
libro di V. Erlich sul «for-
malismo russo >. Non conosco 
l'inglese. ma persone scrupo 
lose e precise me ne hanno 
fatto un'ampia recensione. E" 
tin libro espositivo, anche se 
il motto tempo trascorso per-
metteva gia una valutazione 
dei fatti. Se si dice che 10 
pojaz, il cui lavoro si continud 
e sviluppo nella Scuola di Pra-
ga. precorse lo strutturalismo. 
si dice il vero. Ecco come mi 
spiego il ritardo della nostra 
c scoperta >: a causa della ri
voluzione e del precedente fer-
mento intellettuale la Russia 
anticipo POccidente. Questo 
successe nella pittura. nell'ar-
chitettura, nella teoria della 
letteratura e nella letteratura 
stessa. La rivoluzione era sen-
tita concretamente. era previ-
tta. Soprattutto tra i giovani 
e'era un atteggiamenlo di 
estrema sfiducia verso il pas-
aato e, in particolare. la vec-
chia teoria della letteratura 
era guardata con iroma. 

Quando tn'iscrissi alluniver-
tita. nel questionano che il 
professor Vengerov dava agli 
student!, alia domanda «Che 
cosa intendete fare? .̂ risposi: 
«Spen> di fondare una nuova 
scuola letteraria e di guidar-
la: dimostreremo che il profes
sor Vengerov nella teoria let 
teraria non serve .̂ Si era nel 
1913. Vengerov conservd quel 
foglio ed io Pho misto recen 
temente al Musco letterano in 
occasione di una mostra Cera 
un'eccessiva presunzione in 
quelle parole, ma qualcosa s"e 
awerato. Oggi. tuttavia. del 
lavoro bibliografico di Venge
rov ho stima. AlPuniversita, 
nelle case editrici. nelle reda-
ckni allora e'era piena possi 
bilita di affermare il nuovo 
in quanto nuovo. e fu cost 
che un gruppo di giovani stu-
diosi. gia allievi di Baudoum 
de Courtenay. il grande lingui 
sta. fondo POpojaz I primi fu 
rono Jakubinskij ed io. Poi 
vennero Ejchenbaum. Tynja 
nov. Polivanov. Brik. Kazans 
kij Trannc me. erano tutti stu 
diosi con una rigorosa prepa 
razione accademica Come sue 
cesse che io fui a capo del 
ropojaz? Io appartenevo al 
fruppo dei futuristi. anche se 
l i t n o non avevo una grossa 

parte. Conosccvo la prassl 
della nuova letteratura. Ebbi 
la fortuna di vedere la lette
ratura in movimento, in un 
movimento rivoluzionario. 

Viktor Borlsovlc, come 
valuta oggi. In una pro-
spettlva storlca, II fulurl-
smo russo? 

I futuristi russi si divideva-
no in due parti: la prima era 
quclla dei budetljane. cioe gli 
uomini del futuro. Cblebnikov. 
nel '12. provide non solo la 
guerra. ma anche la rivoluzio. 
no. A Chlebnikov si uni Ma
jakovskij. che gli fu accanto. 
Ci furono anche Kamcnskij e 
Krucjonych. Aseev e Tretja-
kov lavnravano in quella stes
sa direzione nel lontano Orien-
te. Divisi da noi, ma simulta-
nei. o quasi. L'altro gruppo 
era piu vicino al futurismo 
occidentale e si chiamavn cgo-
futurismo Severjanin. che ne 
fu la figura maggiore. era 
poeta di grande talento, ma 
di limitato orizzonte. Cera an
che il gruppo Centrifuga con 
Pasternak e Sergej Bobrov. 
Quesfultimo Tu il primo ad 
applieare 1 metodi matemate-
ci alio studio del verso e I 
suoi lavori suscitano ora Pin-
teresse dell'accademico Kol-
mogorov e si puhblicnno di 
nuovo nelle nostre riviste. 

Penso che il futurismo. se 
conven7ionnlmente lo chiamia-
mo cosi. sia entrato nol san-
gue profondo di tutta la lette
ratura sovietica. Anche per 
quel che riguarda la valuta 
zione del passato. Blok nel 
suo diario scrive con stupore 
che Pusckin fu scoperto in 
modo nuovo non dai pusckini-
sti. ma dai futuristi. che rin-
novarono la sua percezione fc 
lo rimisero in discussione. II 
sistema d'immagini della poe-
sia contemporanea. il modo di 
rimare. Paspetto ritmico. tut. 
to fu cambiato. 

A me sembra che II 
problems del rapporto tra 
futurismo russo e futuri
smo Itallano vada studiato 
con una nuova attenzione 
per prectsare gll Indubbt 
element! dl comunanza, ol-
tre che quell! di dlstacco. 
Lei, Viktor Borlsovlc, che 
ne pensa? 

Tl futurismo russo. e tutta la 
nuova teoria russa del verso. 
nonche la prosa russa nuova. 
furono generati dal presenti-
mento della rivoluzione. Un 
presentimento che vive nei 
poeti. la cui opera d essa stes
sa un elemento del futuro 
previsto. II futurismo italiano 
e un fenomeno complesso. 
Anch'esso. come Parte russa 
d'avanguardia. e caratterizza 
to da uno stretto legame di 
pittura e letteratura. Ma il 
sostrato sociale del futurismo 
italiano era nel mutamento 
dell'economia capitalistica ita-
liana. nella lotta per nuovi 
mercati e terre. e mancava 
in esso questo presentimento 
di un'imminente incandescen-
7a rivoluzionaria. 

Se poi pensiamo all'avan-
guardia odierna. la differen-
za e che noi eravamo permea-
ti dalle grandi speranze nel 
futuro. in un futuro che pen-
savamo vicinissimo. L'avan. 
guardia occidentale d'oggi d 
piena di delusione. Non biso-
gna legare immediatamente i 
fenomeni dell'arte con quelli 
della realta corrente. Ma i 
legami reali esistono. 

In Italia, In quest! ultiml 
tempi, anche il largo pub-
bllco ha avuto modo di 
cominciare a conoscere la 
opera di uno studioso usci-
to dalle ricerche feoriche 
linguistiche e letterarie rus-
se del primo novecento, Ro
man Jakobson. Nel suo li
bro "Terra fabbrlca" 
(IWft) lei, Viktor Borlsovlc. 
gll rivolgeva una letter* 
amichevole. Che puo dire 

ora? 

Una delle mie prime cose let
terarie. pubblicata nel "22 nel
la rivistina Knizhnyj ugol 
(L'angolo dei libri). era una 
lettera a Jakobson. Comincia-
va cosi: c Cam Roman! Nadja 
ha preso marito ». Lo invitavo 
a tornare: « E' meglto npara-
re il proprio tetto bucato che 
vivere sotto un tetto altrui >. 
Jakobson e uno studioso che 
ha altraversato la vecchia 
scuola e I'ha superata. Ades-
so tra noi ci sono dei dissa-
pori a causa di un articolo di 
Jakobson sulla biografia di 
Majakovskij Non ne voglio 
parlare qui. Ma c'e stata sem 
pre. da parte mia. una diver-
genza con il Circolo di Mosca. 
e questa divergenza era con 
divisa dai miei compagni. I 
moscoviti consideravano la 
letteratura come un puro fe
nomeno linguistico. interamen-
te chiuso nel linguaggio Que 
sta soluzione li aiutd a ca 
pire la struttura della lingua. 
Io penso. invece, che la lin
gua non sia l'unica struttura 
con cui creiarao i modelli del 

j mondo. E' un problema che 
ho trattato nei miei libri. 

Vorrel ora conoscere la 
sua opinione su alcuni 
scrittori e artist! sovletlci, 
sul quali, mi sembra, non 
si e soffermato nel suoi 
scritti. Prima dl tutto su 
Oslp Mandelsctam. 

Penso che si debba a un ma-
Iinteso politico, e che ci6 co-
stituisca una grave perdita 
per la letteratura sovietica, 
il fatto che le opere di Man
delsctam. scritte nella Russia 
sovietica, siano edite non da 
noi. ma dalla casa editrice di 
Struve. in America, che se ne 
e appropriata. Conoscevo be
ne Mandelsctam. II momento 
piu importante della sua vita 
poetica e Pultimo periodo. un 
periodo tragico. Non voglio 
affatto dire che Mandelsctam 
era comunista. Ma Man
delsctam 6 stato creato dalla 
rivoluzione. e io so come egli 
accettava la rivoluzione: lo 
si vede nei versi. Anche Pa
sternak e stato cresciuto dal-
l'epoca rivoluzionaria. dei cui 
grandi mutamenti egli fu de-
dito testimone. Ho parlato del 
« Dottor Zhivago » con Paster
nak: egli non era amico di 
chi ora lo pubblica in Occi-
dente. Pasternak, come Man
delsctam. dev'essere pubbli-
cato nel nostro Paese. 

Un'altra grande ftgura 
dell'arte russa novecente-
sca e Mejerchold. Che ne 
pensa? 

E' un grande regista. Io 
avanzerei una riserva sulla 
sua opera: non credeva molto 
nella parola. ma quasi esclu-
sivamente nell'azione scenica. 
L'esperienza dei grandi dram-
maturghi-poeti, tuttavia, a co
minciare da Eschilo. dimostra 
che a creare e a determinare 
il ritmo dello spettacolo e il 
ritmo della parola poetica. 
Mejerchold ebbe una grande 
vita. Non e una vittima della 
rivoluzione. ma un suo eroe. 

Ricordando per assocla-
zlone il teatro odlerno del 
regista LJubimov, a Mosca, 
vuol dirci le sue impres-
slonl? 

II teatro di Ljubimov e il 
piu frequentato teatro di Mo
sca. E' vero che 6 piccolo. 
ma capitarci 6 quasi impossi-
bile. Gli attori non saranno 
ancora provetti. la sua dram-
maturgia sara imperfetta. ma 
c'e Paria della rivoluzione. 
Ljubimov vuole esprimere il 
suo tempo e perci6 quel pic
colo teatro e il centro della vi
ta teatrale di Mosca. n suo re
cente spettacolo majakovskia-
no contiene dementi affini 
alia poetica di Majakovskij 

Anche in Italia, come 
nell'Unione Sovietica. que-
st'anno si e avuta una 
straordinaria affermazlone 
di Michail Bulgakov, il cui 
t Maestro e Margherita * 
e il romanzo sovietlco che 
ha avuto piu successo dopo 
II c Dottor Zhivago •. Con-
divide questo generate in-
teresse? 

Conoscevo poco Bulgakov. 
Ma Io conoscevo. Era un 
drammaturgo eccellente. Le 
c Uova fatali > e Ia « Guardia 
bianca > mi sembrano meno 
forti. Ma la «Guardia bian
ca > e splendida perche in es
sa uomini privj di spirito ri
voluzionario dimostrano con 
verita. proprio loro. Pinelut-
tabilita e la giustezza della 
rivoluzione. II c Maestro e 
Margherita» e insieme la 
espressione della nuova lette
ratura e un'opera che si ser
ve della vecchia letteratura 
In questo romanzo c'e Gogol 
e. ancora dj piii, Saltykov 
Scedrin Delle due linee nar 
rative del «Maestro e Mar 
gherita ». quella che ha il suo 
centro nella crocifissione di 
Gesu mi sembra scritta con 
una forza straordinaria. L'hn-
magine di Pilato che vede Ia 
giustezza del predicatore e Io 
manda a morte. anche se sem
bra diventarne il primo se-
guace. questa situazione inat-
tesa scopre un conflitto mol
to legato con la storia del no
stro tempo. 

Si e parlato molto dl 
SoUhenitsyn recentemente. 
Lei, Viktor Borlsovlc, che 
ne pensa? 

Solzhenitsyn e uno scrittore 
forte. Non capisco perche non 
lo si pubblichi. La verita non 
dev'essere raggiunta in ogni 
singola pagina di un roman 
zo. La verita non entra mai 
interamente in un romanzo 
Privando la letteratura delle 
contraddizioni tra le varie 
opere. impoveriamo la vita 
stessa Le opere di Tolstoj. 
di Dostoevskij e di Saltykov 
sono contemporanee. ma si 
contraddicono tra loro Eppu 
re. senza questa contraddit i 
toriela. non ci sarebbe la let 
teratura russa. e neppure 
quegli scrittori che ora ab 
biamo ricordato. 

Avra certamente avuto 
mode dl vedere che In Ita

lia, come nel resto del mon
do, ogni persona responsa-
bile e slnceramente preoc-
cupata per la situazione in-
ternazionale, Particolare 
sdegno e suscltato dall'ag-
gresslone americana al 
Vietnam. Vuol dirci II suo 
pensiero? 

Quando avvenne la rivolu
zione d'ottobre. sembro che le 
forze del popolo russo fossero 
esaurite. Ma ci furono ancora 
lunghi anni di guerra. E ci 
fu la vittoria sulla Germania. 
Un popolo rivoluzionario non 
pud essere distrutto. Un po
polo che ha ragione e che lot
ta per la sua ragione, per la 
sua indipendenza non pud es
sere vinto: pud essere di
strutto soltanto con tutta la 
terra. I militaristi americani 
hanno dimenticato che il mon 
do e ormai circondato dalla 
traiettoria dei razzi intercon 
tinentali. L'umanita d'oggi ha 
un unico cielo e un'unica ter
ra. Ci sono due possibility: la 
fine dell'umanit^ o la giusta 
pace. 

Vittorio Strada 

Badoglio e re fuggirono 
d'accordo con i tedeschi 

Una nuova edizione del noto libro di Zangrandi e una recente « Storia» delFarmistizio — Un mi-
liardo e mezzo di lire attuali prelevato da Vittorio Emanuele — Mussolini «dimenticato» sul Gran Sasso 

II sospetto che I'Otto Set
tembre non sia stato la gior-
nata dell'insiplenza del re e dei 
generall, ma al contrario la 
giornata del tradimento accu-
ratamente deliberato trova nu-
merose conferme nell'apertura 
degli archivi della Commissio-
ne d'inchiesta per la mancata 
difesa di Roma. Apertura che 
rappresenta anch'essa una sto
ria nella storia. Essa comin-
cia nel giugno del '64 con la 
pubblicazione (presso Feltri-
nelll) del ponderoso volume 
di Ruggero Zangrandi it 1943: 
25 luglio-S settembre a in cut 
veniva prospettata iipotesl di 
un ignoblle scamblo tra le 
massime autorita italiane e te 
desche: Kesselring lasciava 
partire indisturbato il re, il 
suo governo e i suoi generall; 
costoro in cambio, lasciavano 
Roma indl/esa e. in piu, come 
la giunta del macellaio, resti-
tuivano Mussolini al suo ami
co Hitler. 

La tpotest sollevd notevole 
scalpore provocando i furon 
dei generall superstiti e del so* 
Itto Paolo Monelli, autore della 
piu lendenziosa ricostruzione 
dei fatti del '43. Tra gli of 
fest vi fu anche un ex magi-
strato (tal Rubino poi coin 

volto in strani affarl finan-
ziari) il quale querelb Zan
grandi. II processo, svoltosi 
davanti al tribunale di Varese 
ebbe un effetto imprevlsto' 
un'ordinanza del tribunale im
pose la presentazione degli 
atti della Commissione d'in
chiesta nascosti da vent'anni 
negli archivi del ministero 
della difesa. 

Venne cosi alia luce una 
carrettata di documenti che 
confermavano in sostanza I'ar-
dita ricostruzione dello Zan
grandi cui si deve ora una 
ristampa del suo lavoro (nuo
vo titoto: «1943: 1'8 Settem
bre ») ampiamente sfrondato 
e aggiomato. Contemporanea-
meme Ivan Palermo (figlio 
del senatore comunista Mario 
Palermo, gia sottosegretario 
alia difesa e presidente della 
Commissione d'inchiesta) ha 
pubblicato da Mondadorl la 
a Storia di un armtsttzto • tn 
cui, sulla base della medesima 
documentazione. arriva a iden-
tiche conctusioni sul proble
ma di fondo smantellando le 
menzogne ufficiali. 

II primo a crollare sotto il 
peso delle nuove rivelazioni 
e il caposaldo difensivo del 
generalume: la favola secon-

do cui I'annuncio dell'armt-
stizio fu a anticipato » da Ei
senhower all'insaputa del go
verno italiano che I'aspettava 
per il giorno 12 o anche do
po. Le dichiarazioni dei pro-
tagonisti raccolte nei verba-
li della commissione e i te-
legrammi scambiati tra Ro
ma e il comando angloame-
ricano dimostrano che il Ma 
resciallo Badoglio, il capo di 
Stato Maggiore Ambrosio, il re 
e il resto della bella compa-
gnia sapevano benissimo di 
dover cambiare fronte 1'8 set
tembre. Ma, al momento bu& 
no, decisero di non combat-
tere. Badoglio tempestb Eisen
hower di messaggi per chieder-
gli di posticipare la pubblica
zione degli accordt. Nacque co
si la leggenda che attribuisce 
la colpa della perdita di Roma 
al generate americano, ostina-
to nel negare una dilazione 
dl quattro giorni nei quali si 
sarebbe fatto quel che era 
stato trascurato in sei setti-
mane! 

Nessuno di questt difens& 
ri d'ufficio tiene conto di un 
«particolare»: le operazio-
ni di sbarco progettate in com 
cidenza col cessate il fuoco 
erano gia in via di esecuzto-

ne dalla mattina del sette. I 
ricognitori della marina avc-
vano segnalato tempestivamen-
te I'apparizione di a numeroso 
naviglio da sbarco diretto ver
so il golfo di Salerno ». E cioe: 
un grosso convoglio a nord di 
capo Gallo, venti vascelli da 
guerra a nord di Palermo, ven-
ticlnque piroscafi in uscita da 
Tunisi, sessanta grosse navi 
scortate da altre trenta ptcco-
le unita da combattimento 
fuori Biserta con rotta verso 
levante. 

All'alba del giorno sette non 
poteva susststere alcun dub-
bio sulle intenztoni degli an-
gloamericanl. L'operazlone di 
sbarco era in pieno svolgi-
mertto e nessuna forza al mon 
do poteva sospenderla. L'armi-
stizio doveva venir proclama 
to assolutamente per evitare 
che le truppe italiane sparas-
sero contro gli alleati che ne 
avevano gia accettato la capi-
tolazione. Qualsiasi rlchiesta 
di rinvio poteva apparire sol
tanto come un tradimento. 
Era un tradimento. 

Mentre t segnali dell'ap-
prossimarsi dell'ora X si mol-
tiplicavano (nuove ricognizio-
ni, telegramma del gen. Ca-
stellano che si trovava al 

Personate dello scultore Minguzzi a Bologna 

Ammonitrice memoria dell'uomo nei Lager 

Luciano Mingwtri: c Memoria 
(bromo, 1H7) - Particolare 

lager 

Inaugurazione ad alto livel-
lo alia bolognese galleria De' 
Foscherari, che ospita una 
« personale » di Luciano Min
guzzi. Se vi e, in Italia, uno 
scultore della generazione di 
mezzo che non si adagia nel
la pace di un riconosciuto ma-
gistero ma che, al contrario, 
resta in dialettica con le gene-
razioni piu giovani, quest! e 
certamente Minguzzi. 

n discorso dello scultore bo
lognese si svolge ai limit! della 
disperazione, e tutto permea-
to di non velleitaria volonta 
di protesta e, proprio per que-
sto, non pretende di trovare 
soluzionl razionalmente con-
vincenti alio stato di degrada-
zione a cui Puomo, e la sua ln> 
niagine, sono costrett! dalla ci 
vilta dei consumi. Come sen 
ve Valsecchi nella presentazio
ne a catalogo. Pultimo lavoro 
di Minguzzi e tutto teso, fin 
da quando cominci6 a com 
poire opere come • Memo
ria dell'uomo nel Lager, n. 5 » 
a dare una visione delPessere 
umano come « spoglia » priglo-
niera di strutture degradanti 
e mortiflcatrici. 

Nella giande compostzione. 
pesante di ruggini e dl strt-
dori, che l'autore intitola « Uo
mini», corpl corrosi, muttlatl 
scheletrl di came muffita, so
no non solo parte di una com 
plessa macchma archttettont 
ca, ma prefigurazione del fu 
turo di pngiomen di un cu 
po ganglio di merceologia in 
dustriale. E' naturale che Val 
seech! non manchl di ritro-
vare, In queste squallide for 
me trasparenti da antiche fe 
rite, una sorta di sacralJta. 
Esse sono venunente gll sche
letrl del domani tecsologico, 

1 tralci spezzatl del monumen-
to alia seconda Hirosdma 
che pencolano minacciosl e 
gravid! dl morte al di sopra 
del « reale» lucido e funzio-
nante della civilta del benes-
sere. Una morte nell'arte e 
quel che Minguzzi ci presenta 
e che contesta. con potente 
evidenza, ogni tranquilla di-
chiarazione dl morte dell'arte. 
Ecco cosa vi e di csacrale* 
in queste opere: 11 senso an-
tico e indefinibile della mor
te, una sconvolgente e sconvol-
ta profezia di orrorL Giusta-
mente nota Valsecchi che, in 
v Uomini», le ferraglte arruggt-
mte evoncano, visivamente con 
la loro brutalita di carcassa 
uno spessore da catacUsmi e 
naufragt in cut e stato misera-
mente tra vol to Vongmano fa-
sto tecnologico delle immagini. 
In questo senso di morte si 
raccoglje un alito di medioevo 
e il bnvido d*un presente-fu-
tuxo. 

In questa temporalita, a cut 
Minguzzi awince Poggetto, si 
discopre tutto un mondo di 
relazJoni nuove, di spazio. dl 
tempo, di linguaggio, in cui 
Popera affonda e si giustinca. 

In queste scultuxe si dlpa-
na ancora una volta U filo 
di un'arte che non si svolge 
soltanto nei tempi e nel ritmi 
impost! dal computers dell'in 
dustria culturale. Carcasse tee 
nologiche. annerite e consun-
te superbie dell'oggetto, tron-
cate immagini dl corpl sottrat 
ti al lustro del supermercato 
culturale: ecco cosa ml sem
bra siano gli * Uomini* di 
Minguzzi. 

Franco Selmi 

Quartier Gcnerale di Eisen
hower, arrivo del gen. Taylor 
a Roma ecc.) che cosa fanno 
I responsabili dell'esercito e 
del governo Itallano? Si riunl-
scono al Quirlnale per cerca-
re il sistema di imbrogliare 
assieme tedeschi e americani, 
cacciarc Badoglio e sostituir-
lo con Caviglia, incertl slno 
all'ultimo se annunclare lo 
armistizio o denunciarlo. man-
tener fede ai vecchi pattl 
o at nuovi. Di un solo 
argomento non si discus-
se. Lo rivela il maggio
re Luigi Marchesi, uomo di 
fiducia del gen. Ambrosio. nel
le due righe conclusive della 
sua deposizione: «Durante la 
riunione al Quirlnale non st e 
assolutamente parlato di azio-
nt militart per la difesa del 
Paese ». Due righe da scolpire 
nel bwnzo sulla tomba di una 
classe dtrigente taltita. 

Perche I'unico punto di cut 
non si parla e I'azione milita-
re per la difesa del Paese? 
Zangrandi e Palermo non han
no dubbi. Perche, rispondono, 
I'unico problema vero — dopo 
la catastrofe dell'armisttzto — 
era quello di mettere in salvo 
i grossi papaveri offrendo in 
cambio at tedeschi la resa 
dell'esercito italiano Estremo 
capolacoro dl un doppio gio-
co che sboccava in una dop-
pia capttolazione. 

II baratto, tacito o espltctto 
trova ora conferma in nume-
rosi indlzi. Al di la di ogni 
dubbio e provato che la /u-
ga era stata concertata e pre-
parata da tempo. Da parte sua 
Vittorio Emanuele aveva pre
so notevoli precauzuml: tra 
l'altro, dal 1 agosto al 5 set
tembre aveva spedxto in Sviz* 
zero 41 vagoni di effetti perso-
noli e prelevato dalle han
dle IS miliont e 930 mila li
re (un miliardo e mezzo di 
oggi). Alle ora 4 del 9 settem
bre la famiglia reale aveva 
gia t bault prontu Poco dopo 
il corteo delle macchtne cot 
fuggiascht mfilava la Tiburti-
na verso Pescara. 

Per quali ragioni fu scelta 
questa strada? La stonografia 
addomesticata sostiene che la 
decisione era obbligata: sol
tanto la Tiburtina era libera. 
Ora e provato, al contrario, 
che i 250 chilometrt di questa 
via formicolavano di truppe 
tedesche, che storml di aerei 
nemici sorvolarono a piu n-
prese la visibdtsstma cotonna 
di auto, che i fuggiaschi si 
fermarono a pranzare e o ri 
posare presso amid e cono 
scentt come se non si sentis-
sero affatto tnseguiti Persmo 
quando il re e U seguito fu
rono imbarcati sulla stortca 
tBatonetta» un vehvolo nazi-
sta sorvold per venti minutt 
il cacaalorpediniere andan-
dosene poi indisturbato e sen
za disturbare. 

Questa somma dt miracolo-
se coxneidenze trova, secon-
do Zangrandi e Palermo, la 
spiegazione nelle disposizioni 
prese e omesse a proposito 
del nostro disgraziato eserci-
to. Non solo Ambrosio e Ba
doglio bloccarono Vordme di 
combattere i tedeschi: ma di-
ramarono addinttura una se 
ne di istruzumt per vietare 
ogni osltlita contro Vex allea 
to che, trasformatost in fero 
ce awersario. andava mas 
sacrando e catturando i 
soldati ualtant abbandonatt a 
se stessi. Persino nella capita-
le, dove Viniziativa dl alcuni 
animosi, mUitari e antifasci

sts aveva scatenato la batta 
glia contro I nazisti, l'unica 
azione del responsabili lascia 
tl sul posto (tl ftglio di Bado 
glio, il genera del re, il ma 
resciallo Caviglia e stmiltj fu 
dlretta a frenare t combatti 
mcntl e a perfezionare la resa 
Questa fu stipulata alle ore 
16,15 del giorno 10 Due ore 
prima la « Batonelta » col suo 
carlco di spallme dorate era 
entrata nel porto dt Brindisi 
Ultima e singolare comet 
denza. 

Penultima, anzi, PoichC 
una ancora ne resta: la «di 
mentlcanza» dt Mussoltm ncl 
suo rifugio coatto sul Gran 
Sasso. Anche qui Paolo Mo 
nellt e soct allargano le brae 
cia: nella confustone del mo 
mento Vex Duce passo di men 
te a tutti Solo Hitler se ne 
ricordd e mandb Skorzeny a 
prenderlo 

Nella realtd le cose non 
andarono cosi. L'ordme, man-
tenuto stno alia mattina del 
giorno 12, era dt ammazzare 
Mussolini in caso di fuga. II 
conlrordme arrivo tra le ore 
dteci e il mezzogiorno sotto 
forma di telegramma spedi 
to dal capo della poltzta, Se-
ntse. rimasto a Roma: • Agire 
con la masstma prudenza». 
Frase convenzionale che tndi-
cava Vannullamento delle pre 
cedenti rigorose disposizioni 
Esattamente alle 14.15. come 
se Vorarto fosse stato concor-
dato. amvarono le SS dt Skor
zeny e prelevarono quel che 
restava del fondatore dell'tm-
pero. L'ultimo debilo con Kes
selring era pagato. 

Anche i teaescht, del resto, 
si mostrarono buoni pagato-
ri. Caviglia e il mintstro So-
rice, che avevano trattato la 
resa, nmasero tn liberta. De
gli altri negoztatort, Mario 
Badoglio fu deportato in 
Germania da dove tornb tn 
buona salute; Calm di Ber-
golo ricevette il permesso dt 
raggtungere la famiglia in 
Svtzzera Senise, dopo aver 
salvato Mussolini, fu tratte 
nuto «m un piccolo alber-
go decente > in Bamera asste-
me alia duchessa madre di 
Aosta, alle prtneipesse di Gre-
cia e ad altra gente simpatt-
ca. Anche da questo lato i 
conti tornano 

Rubens Tedeschi 

Mostra di Vacchi 
Reggio Emilia 

« GALILEO 
GALILEI 

SEMPER » 

Promossa daJ Comune di Ref-
g*> Emilia verra inaugurate il 2 
d.xrembre, nella Sala comunale 
delle Espreizioni. una mostra 
persona e del p.<tore Serg-.o Vac
chi avente per tema: c GaLIeo 
Galilei semper > - R:cerca e d.-
>tru/one. La mostra che eom-
prende circa 100 opere tra dise-
gm e oiu reitera a pert a f no al 
7 ?emaio 1968 

XeU* occas:one sara pubblicato 
un catalogo edito da Vanni 
Scheiwiller con le riproduzioni 
delle opere in mostra e scriui 
di Cesare Lupormi. Ezio Raiman-
di, Giorgio Celli e Corrado < 


