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OGGI 

IL LACONICO COSTA 

« Caro Fortebraccio, tl in-
viamo questa lettera di An-
gelo Costa, che credlamo 
possa fornirti occaslone di 
una replica. Non c'e blso-
gno dl agglungere altro 
perche la lettera e dawero 
esemplare. Una cosa: se 
tl capltasse dl parlare an-
cora della sezione Gramsci-
Olcese, vedi che In tlpo-
grafia non trasformino nuo-
vamente 11 nome in sezione 
Gramscl di Sant'Olcese: 
Sant'Olcese e infatti una 
locallta deH'immediato en-
troterra genovese, faraosa 
per un gustosissimo sala-
me che probabilmente co-
nosceral. Olcese e invece 
un compagno partigiano 
caduto. 

Ed eccoti la lettera dl 
Angelo Costa. «Genova 7 
febbraio 1973 — A tutti i 

' dipendenti dello Stabili-
mento di Genova-Sampier-

- darena. Vi rimetto, in mo-
do che possiate leggerlo e 

, meditarlo in famiglia, co-
pia fotografica di articolo 
1*« Unita » che 11 consiglio 
di fabbrlca ha esposto pur 
non avendone diritto non 
essendo materia dl lavoro. 
Le sottolineature (in rosso 
neH'orlglnale) devo rite-
nerle opera del Consiglio 
di fabbrica. 

«II giornalista di " H Se-
colo XIX " mi ha posto per 
telefono la precisa doman-
da di quale effetto avreb-
be potuto avere la pace 
del Vietnam sul mercato 
del noli. Ho risposto, e 
non potevo rispondere dif-
ferentemente, che cessan-
do i trasporti per il Viet
nam si sarebbe reso dispo-
nibile tonnellaggio ameri-
cano che pur partecipando 
poco al mercato del noil 
avrebbe potuto creare ri-
bassi e non aumenti. La 
nostra compagnia armato-
riale che esegue solo servi-
zi passeggeri e da carico 
di linea, non partecipa al 
mercato del noli di massa, 
per cui in conseguenza del-
l'effetto di un ribasso del 
noil sul prezzo del corabu-
stibile ha piii vantaggio 
che danno da un eventuale 
ribasso del mercato: le il-
lazionl che ha tratto 11 sig. 

- Fortebraccio sono percld 
infondate e fuort luogo. 

c l mlel fratelll, 1 miel 
cugini ed lo quando abbia-
mo ingrandito e pol co-
strulto lo stabillmento do
ve lavorate non cl permet-
tevamo neanche il lusso dl 
avere una automobile per-
sonale; non facevamo e 
non abbiamo mat fatto la 
vita mondana e brillante 
che 11 signor Fortebraccio 
(alias Dott. Mellon!) face-
va a Genova prima delle 
sue varie metamorfosi. Se 
avessimo fatto vita mon
dana e brillante non avrem-
mo mai potuto costruire 
10 stabillmento ed assicu-
rare pol pleno lavoro a tut
ti 1 dipendenti. 

« Certe manlfestazlonl so
no possibili soltanto se si 
ha un grande disprezzo 
delle capacita dl giudizio 
delle persone alle quail ci 
si rlvolge, ritenendo che 
si ** beva " qualunque cosa. 
11 fatto che ml rivolgo dl-
rettamente a vol e prova 
che questo disprezzo delle 
vostre capacita di giudizio 
non e certo da parte mia. 
Gradite i miel cordial! sa-
lutl vostro Angelo Costa*. 

TantI saluti, caro Forte
braccio, dalla redazione ge
novese dell'« Unita ». Tuo 
Flavio Michelini - Genova. 

Caro Michelini, voglio, 
prima di tutto, chiarire un 
equivoeo con voi delta Be-
dazxone di Genova e con i 
compagni portuali della 
«Gramsci-Olcese». Non e 
colpa del tipografi se e sta-
to stampato « Gramsci-San-
t'Olcese*. E* colpa mia. 
Non conoscevo il name del 
partigiano caduto e avevo 
nelTorecchio Sant'Olcese, 
come Oregina, Right, Appa-
rizione e via ricordando la 
tostra (e mia) stupenda 
Genova. Hoi fatto bene a 
correggermL 

Quanto alia lettera del 
dottor Costa, penso che per 
la generalita del lettori sia 
opportuno riassumere in 
poche righe Vepisodio da 
cui true origine. AWannun-
cio deWawenuto accordo 
di pace per il Vietnam, U 
€ Secolo XIX » (come del 
resto lecero altri giomali) 
giudicb interessante ripor-
tare qualche breve dichia-
razione di penonaUta di ri-
lievo, a commento della no-
tizia per cosi dire ancora 
calda. Si rivolse anche ad 
Angelo Costa che disse te-
stualmente cosi: *La fine 
delle ostUita rendera dispo-
nibile a piii o meno breve 
scadenza molto naviglio 
statunitense che servtva 
per i rifornimentl al Viet
nam. Questo naviglio ritor-
nera in compctizione sulJe 
rotte di tutto il mondo con 
la conseguenza di un ribas
so dei noli*. E non altro. 
I compagni portuali della 
Gramsci-Olcese mi segnala-
rono la dichiaraHone senza 
vm parola di commento, 
itcuri the come aveva tcan-

dalizzato loro avrebbe scan-
dalizzato anche me. Donde 
la mia nota del 4 febbraio, 
alia quale si riferisce la 
sopra rlportata lettera del 
dottor Costa. 

Che cosa rilevavo io in 
quella nota? Rilevavo che 
Angelo Costa, un cattolico 
al cui confronto il cardina-
le Siri potrehbe dirsi un 
miscredente, e il ministro 
Taviani Voltaire, non ave
va sentito il bisogno, nel 
momento in cui si annun-
ciava la pace nel Vietnam, 
di aprire o almeno di chiu-
dere la sua dichiarazione 
relativa ai noli, con una 
parola, una parola sola di 
sollievo, di plauso, di com-
mozione. Spiega ora il dot-
tor Costa: «I1 giornalista 
di " II Secolo XIX " ml ha 
posto per telefono la pre
cisa domanda di quale ef
fetto avrebbe potuto avere 
la pace del Vietnam sul 
mercato dei noli. Ho rispo
sto... ». Dottore, se il gior
nalista del «XIX» I'avesse 
invitata a rispondere per 
telegramma, dove le parole 
hanno un prezzo, nessuno 
al mondo, conoscendola, le 
avrebbe chiesto di allun-
gare il stio discorso. Ma 
qui eravate al telefono, lo 
scatto era gia avvenuto e 
in ogni caso non lo avreb
be pagato lei: chi le im-
pediva di rispondere, per 
esempio: « Le parlerb subi-
to dei noli, ma prima di 
tutto mi lasci dire, caro 
giovine, che sono felice e 
commosso per questo an-
nuncio di pacev? Invece 
niente, le hanno chiesto di 
parlare dei noli, perchi 
avrebbe dovuto attardarsi 
in altre divagazioni? II 
tempo e moneta, dottor 
Costa, c'e qualche cosa, per 
lei, che non sia moneta? 

Ma neanche ora, dopo 
avere letto il nostro pezzo, 
e averlo, come dice lui, 
a meditato in famiglia», 
gli viene in mente di col-
mare I'abisso di aridita e 
di insensibilita che i por
tuali e noi gli abbiamo 
rimproverato. Rileggete la 
lettera del dottor Costa at 
suoi a dipendenti ». Essa e 
tutta dedicata a spiegare 
la faccenda dei noli, nel 
cui merito non intendeva-
mo ne saremmo stati ca-
paci di entrare. Questa sua 
lettera poteva rappresenta-
re una occasione per ag-
giungere oggi, in ritardo 
ma meglio tardi che mai, 
cib che non disse allora. 
Poteva scrivere: «Quel 
giorno non avevo capito 
che la pace era gia stata 
annunciata. Al telefono si 
sentiva male. II giornalista 
del «XIXr> era balbuzien-
te. Ero distratto, stavo 
contando degli assegni, ho 
creduto che si trattasse di 
una domanda ipotetica, do-
vevo controllare il resto 
del cappuccino. Se no, se 
avessi inteso bene, come 
potete credere che non sa-
rei esploso in parole di 
esultanza e d'emozione? *. 
Invece, anche qui, silenzio. 
II dottor Costa si attarda 
a spiegare puntigliosamen-
te come va la storia dei no
li e non pronuncia neppu-
re questa volta una parola 
sulla pace: calano i noli, 
crescono i noli, cosa mi 
venite a disturbare con gli 
uomini che non s'ammaz-
zano piii? Che tonnellaggio 
rappresentano? 

E' vero. Moltt anni fa io 
conducevo una vita a mon
dana e brillante», e vero. 
Andavo spesso anche a 
Sant'Olcese, caro Micheli
ni, a mangiare quel divino 
salame, sempre in buona 
e bella compagnia. Intanto 
il dottor Costa col suoi fra-
telli e con i suoi cugini, 
metteva da parte i soldi 
per farsi gli stabilimentL 
Io, peccatore, mi awiavo 
a farmi dei tavoratori, an
che se allora non ne avevo 
deliberata coscienza, pri
ma degli amid e pin dei 
compagni, mentre i Costa, 
virtuosi, gia si preparavano 
a fame dei « dipendenti ». 
Adesso abbiamo compiuto 
ognuno la propria strada: 
io sto con i portuali e lui, 
il dottor Costa, sta con lor 
signori, anzi e un capo di 
lor signori, e seguita ad ac-
cumulare denari. Questa 
genie si vanta sempre di 
dare lavoro, ma soldi non 
ne da mai, se 11 tiene per 
se* e, dopo tanta austerita, 
adesso ha gli w hobbies». 
Avete mai visto un marit-
timo con un « hobby *? 

Ma i Costa si. Una lettri-
ce di Voltri (Genova), la 
signora T. A, mi manda un 
ritaglio del * Secolo XIX » 
(18 febbraio) dal quale ri-
sulta che Angelo Costa pos-
siede la piu ricca collezio-
ne del mondo di quadri di 
pittori genovesi del 6/700. 
(Li ha naturalmente acqui-
stati cot soldi che rispar-
miava quando non veniva 
a ballare con me), mentre 
suo frateUo, o cugino, En
rico Costa colleztona c 1 piii 
prezlos! violin! esistentis, 
sempre con i quattrini eco-
nomizzati la domenica. 
L'cUro giorno era a Ge
nova a celebre vioUnista 
Schneiderhan. Che cosa ha 
fatto VEnrico Costa? Lo ha 
raggiunto a un ricevimen-
to dopo il concerto e gli ha 
mostrato alcuni suoi vio-
linU «il celebre violinist** 
si e visto qulndl pratlca-
mente costretto ad esiblrsl 
in un nuovo e completa-
mente gratuito concerto_». 
Vedete come fanno i Co
sta? Sulla pace nel Viet
nam non c'e verso di farli 
parlare, ma se si tratta di 
cuccarsi qualche cosa gra
tis, sono persino capaci di 
avere delle trovate. 

Forttbraccl* 

I GIORNI CHE DECISERO LA FINE DEL FASCISMO 

Ultimatum ai gerarehi 
i. 

A 28 anni di distanza, la 
fucilazione di Mussolini e dei 
massimi gerarehi fascisti ap-
pare con nettezza ancora mag 
giore per quello che realmen-
te e stata: un necessario « fa-
glio netto > con il passato, o-
nerato nel momento culminan-
te dell'insurrezione nazionale. 
Sul piano storico non vi so
no incertezze. L'ltalia e sta 
ta uno dei pochi Paesi del-
l'Europa che si sono fatti giu-
stizia da se, senza lasciare 
il passo ai tribunali alleati: 
e questo gia dice che cosa 
e stata da noi la Resistenza. 
Eppure, intorno a questi fat
ti e stata tessuta a piu ri-
prese una fitta tela di pole-
miche, costruita piu spesso di 
fantasie e di richiami a sen 
sazione che di nude realta. 
Si e perduto il conto delle 
campagne giornalistiche con 
dotte a partire dagli anni del-
rimmediato dopoguerra, quan
do si cerco — usando l'ar-
ma del discredito e della ca-
lunnia contro il movimen-
to partigiano — di creare un 
clima che servisse a giusti-
ficare la rottura dell'unita an-
tifascista voluta da De Gaspe-
ri (1947-1948) e la politica de
gli anni bui dello scelbismo. 

Tutto questo non ha certa-
mente scalfito il patri-
monio comune a chi si e battu-
to contro il fascismo. Ancora 
oggi vi e. tuttavia. chi con 
tinua a porsi delle domande 
a proposito di chi abbia volu-
to l'ultimo atto di guerra di 
Dongo (recentemente sono 
state pubblicate ricostruzioni 
dei fatti addirittura in chia-
ve marcatamente « gialla J>. 
incontrando — per la verita — 
un credito assai scar so). Si 
tratta di domande alle quali 
e gia stata data risposta. La 
spiegazione e estremamente 
semplice e linea re: basta sol 
tanto rifarsi alia situazione %i 
quei giorni. Le forze. che spin 
sero con decisione verso Tin 
surrezione. vollero anche quel 
l'epilogo. die dell'insurrezione 
era il coronamento naturale 
Chi invece si oppose alia sol 
levazione popolare. o ne ven-
ne trascinato, cerco anche di 
evitare quella rottura irrevo 
cabile, lavorando per trovare 
una via di scampo al «du-
ce > e alia sua corte. 

Ma rinsurrezione venne pro-
clamata e vinse. Prevalsero 
allora le forze piu coerenti e 
decise. Del resto, tutti i do-
cumenti del Comitato dl li-
berazione dell'Alta Italia (CL-
NAI) parlavano un linguaggio 
che non lasciava dubbi. II 12 
aprile 1945 erano stati dichia-
rati crimmali di guerra i 
membri del direttorio fascista. 
Pochi giorni dopo. il 19, alle 
truppe repubblichine veniva ri-
volta rintimazione « Arrender-
si o perire >. contenuta in un 
indimenticato proclama del 
CLNAI preparato da Luigi 
Longo: < Che nessuno pos
sa dire che, suU'orlo del
la tomba, non e" stato avver-
tito o non gli i stata offer-
ta un'estrema ultima via di 
salvezza*. La mattina del 25 
aprile, decidendo di assurae-
re i poteri di governo, il CL
NAI annunciava pubblicamen-
te U proprio atto di condan-
na, approvando il famoso de-
creto sull'amministrazione 
della giustizia. L'articolo 5 
era esplicito: < I membri del 
governo fascista ed i gerar
ehi del fascismo colpevoli di 
aver contribuito alia soppres-
sione delle garanzie costitu-
zionali, di aver distrutto le 
liberta popolari, creato il regi
me fascista, compromesso e 
tradito le sorti del Paese e di 
averlo condotto all'attuale ca-
tastrofe, sono puniti con la 
pena di morte e, net casi me
no gravi, con I'ergastolo » (1) 
Era impossibile invocare at-
tenuanti per il criminate di 
guerra numero due dell'Eu-
ropa. 

Uinsurreziene 
in marcia 

Con rinsurrezione in mar
cia, il problema di Mussoli
ni si poneva in modo con-
creto. Negli organi deHa Re
sistenza se ne discusse senza 
troppi contrast!. Longo ne ha 
gia parlato in altre occasio-
ni. Durante una riunione del 
Comando militare fu lui ad 
aifrontare la questione. c Che 
faremo se prendiamo Musso
lini? >, chiese. E si dette una 
risposta, soggiungendo; c Lo si 
deve accoppare subito, in ma-
lo modo, senza teatralita, sen
za frasi storiche. E' gia da 
tempo che il popolo italiano 
ha pronunciato la sentenza:. 
non si tratta che di eseguir-
la*. Lo stesso Longo precisa 
che il generale Raffaele Ca-
dorna, rientrato da poco a 
Mflano dopo una missione in 
Svizzera e presso i coman-
di alleati di Casetta e di Sie
na, non disse ne si, ne" no. 
Nessuno in sostanza gli dette 
sulla voce. In una riunione 
del CLNAI l'idea di fucilare 
Mussolini aveva incontrato 
larghissime approvazioni. Sol
tanto il democristiano Maraz-
za aveva soilevato la questio
ne se non convenisse conse-
gnarlo agli alleati. 

Nettissimo era l'orientamen-
to del triumvirato insurrezio-
nale (2), del quale facevano 
parte il corounista Emilio Se
m i , il aodaliita Saodro Per-

25 aprile 1945: Milano liberata accorre in piazza del Duomo a festeggiare i partigiani. Nel gruppo di destra in alfo e riconoscibile 
il compagno Longo. Nella foto in basso: una prova inoppugnabi le che Mussolini, nello stesso momento in cui sbandierava pro
positi di resistenza a oltranza, stava in realta preparando II passaggio in Svizzera per se e per il suo seguito. II documento e 
del ministero degli affari esteri repubblichino, ed e datato 21 aprile 1945. 

II 19 aprile 1945 
un proclama del Comitato 
di Liberazione Nazionale 

delFAlta Italia, 
preparato da Luigi Longo, 
intimava ai repubblichini 
di « arrendersi o perire » 

Una sentenza inequivocabile 
contro i membri 

del direttorio fascista 
dichiarati criminali di guerra 

Come venne presa la 
decisione di fucilare 
Mussolini - I febbrili 

tentativi del « duce » di 
mettersi in salvo, 
con la mediazione 

del cardinale Schuster 

»--««Tno DJ-Ctl AfTAtt tsrr* i 

4) 

£ppunto per il DUCE 

rlMlo l'lngroaaQ in Svlzzara dlrettaaonte d*H'It»-
11a o dal terrltcrlo garcanlco. 

II Dalcgato Svlzzaro na asilcurato chs It 
otcsro norca sono appllcal* su qualalaal posto dl 
frontlora svizzera. Sgll ritlena part cnt. par ati'.a. 
ro pubfcliclta al ia notlzla •« luadlate reailoil aol-
l s at*^ji, aarefcba molto preferlblla avltara l ' i . *»• 
so da CMaaao a l'arrlvo nal Tlclno. lc j=a zor% .ulla 
Qualo crisal e con.arsa l'it:rr;!?na dl tut i . . . s tUa. 
scir^.o o chi saratbe i-.vece prelefiiJ-.a II tranai.* 
che - : "all* 'I Africa er.tra r-.U'Alta *-;« 
a«cr. pi& quelle che. a nora-ovc-- U\ Pa«o della 
Ttesl-'. nntra i d «*rr:-3rlo ferEanIco £=!-. • •"- ••* 
dlaa (:_i«iiai-r-:*>. -

S.hhsr.n 1= alo ao»a&H fost-io . . . . . . 

- o r - a l c non c: * par=o al poto^ero e . - r . . . . . . . - -
.I • : ! o.tz.o.1 p . r . . » H « co=e . « r . . . l . M . ; -

gecerc ed » rX3pon*«rvl-

P.C. 306 . i l 21 aprile iMS-xxiH 

tini e l'azionista Leo Valiani 
(ai lavori dl questo organismo 
veniva invitato, nelle ultime 
settimane. anche Longo. nel
la sua qualita di vice-coman-
dante del CVL e di coman 
dante delle formazioni c Gari
baldi >). E fu proprio un 
membro del triumvirato, Va
liani, a confermare a Cador-
na l'ordine della fucilazione di 
Mussolini, nella mattinata del 
28 aprile. poche ore prima 
che l'esecuzione awenisse. 

€ Esisteva una sentenza pre
cisa — ha dichiarato recen
temente Cadorna —. (... )Do-
veva anche essere eseguita 
(...). Gli esecutori furono de-
signati, furono cioi scelte due 
persone che guidassero e che, 
comunque tornassero indietro 
avendo compiuto I'operazione. 
Le persone erano Walter Au-
disio. nome di battaglia "co-
lonnello Valerio" e Aldo Lam-
predi, nome di battaglia "Gui-
do", sostituto di Longo nel 
Comando del CVL. Io. per-
sonalmente — prosegue Ca
dorna , vidi Audisio e Lam-
predi partire per la missio
ne* (3). 

Se la condanna pronunciata 
dalla Resistenza era inequi
vocabile, non per questo Mus
solini rinuncid ai tentativi di 
salvare in qualche modo la 
pelle. Gli ultimi mesi di vi
ta egli li spese quasi inte-
ramente per questo. Mentre 
per la facciata si agitavano 
i propositi di resistenza a 
oltranza a Milano trasforma-
ta in «Stalingrado > o nel 
cridotto valtellinese > (e'era 
gia una sigla per definirlo: 
RAR, ridotto alpino repubbli-
cano, mancavano soltanto le 
camicie nere disposte a com-
battere fino aH'ultimo), Mus
solini lanckva rampinl in o-

gni direzione alia ricerca di-
sperata di qualche appiglio. 
Nel marzo aveva fatto per-
venire agli alleati, attraver-
so il figlio Vittorio. un ab-
bozzo di accordo pieno zep-
po di fanfaronate: veniva a-
vanzata. tra 1'altro. la richie-
sta che < ogni movimento in-
controllato ed estremista > 
— e si specificava: * bande 
partigiane, comuniste, comi-
zi, scioperi, ecc. > — fosse 
« controbattuto dalle forze ar-
mate repubblicane e da quel
le alleate*. II clero avrebbe 
dovuto essere partecipe di 
questa specie di unita d'azio 
ne. svolgendo una c decisiva 
opera di propaganda a favo 
re della pacificazione genera
le*. 

Vn incontro 
burraseoso 

Col passar dei giorni, le 
avances diventano meno pre-
suntuose, anche se il « duce * 
resta fermo alia sua idea 
di < consegnare il potere > a 
qualcuno. Ambigui emissari 
prendono oontatti un po' con 
tutti, esdusi naturalmente i 
comunisti. Soltanto due gior
ni prima dell'insurrezione, uno 
di questi personaggi butta giu 
insieme ai dirigenti repubbli
chini un piano per il passaggio 
delle consegne a un fanto-
matico < governo provvisorio 
socialista *, in cambio • del 
quale i fascisti avrebbero do
vuto avere un c salvacondot-
to per il ritomo alle occu-
pazioni normali * dopo la smo-
bilitazione; insomma, un'assi-
curazione sulla vita. 

H vertice principale degli 
ultimi tentativi di Mlvezu 

dei repubblichini resta, perd. 
all'Arcivescovado di Milano. 
dove il cardinale Schuster — 
che e stato uno dei porporati 
piu vicini al regime — aveva 
da tempo awiato contatti con 
i fascisti. i tedeschi e gli al
leati. E' all'Arcivescovado che 
Mussolini si reca nel pome-
riggio del 25 aprile, prima di 
iniziare la tumultuosa fuga 
nei dintorni del lago di Co-
mo. L'incontro col cardinale 
e cordialissimo. Mentre Gra-
ziani. i ministri Zerbino e Bar-
racu e il prtfetto Bassi ri 
mangono in anticamera con 
il segretario del porporato. 
monsignor Bicchierai, il cdu 
ce * parla con Schuster del 
« pericolo comunista che avan-
za nel cuore dell'Europa *. 
Mangia un biscotto e sorseg-
gia un bicchierino di rosolio. 

Poi arrivano i rappresentan-
ti del CLNAI: Cadorna. Ma-
razza e Riccardo Lombardi. 
Di questo colloquio sono sta
te pubblicate diverse versio 
ni: e certo che i rappresen-
tanti della Resistenza ribadi-
rono la richiesta della resa 
incondizionata; questo. del re
sto. era H mandato del CLNAI. 
Sandro Pertini arrivo in ri
tardo, perche era dovuto an-
dare davanti a una fabbrica 
dove erano stati uccisi due 
partigiani; all'ingresso incro-
cid con sorpresa un Mussoli
ni dalFaspetto miserando che 
stava allontanandosi con la 
sua scoria. Sereni giunse po
co dopo. 

Tutti e due conservano un 
ricordo vivissimo della bur-
rascosa conclusione dell'tncon-
tro promosso da Schuster. 
Sereni udl subito la voce di 
Pertini, che rispondeva con 
vivacita insolita per quelle 
stame alle parole del cardi

nale. Schuster aveva invitato 
i presenti (c Ascoltale la pa
rola del vostro vescovo... ») a 
fare di tutto per evitare atti 
di guerra a Milano. e Pertini 
ribatteva di poter fare solo 
la promessa che rinsurrezio
ne vi sarebbe stata. Sulla 
porta, monsignor Bicchierai 
aveva infilato tra le mani di 
Sereni un foglio scritto in te-
desco, dicendo che era il ma
nifesto del comando germa-
nico in Italia, ormai dispo-
sto alia resa. Ma il documen
to non faceva parola dell'in-
tenzione dei nazisti di depor-
re le anni: era soltanto un 
modo per prendere tempo; 
conteneva perfino un'afferma-
zione sulla volonta di prose 
guire la guerra (evidentemen-
te, il segretario del cardinale 
sperava che il rappresentan-
te comunista nel CLNAI non 
conoscesse il tedesco). Sereni 
rispose seccamente: < Noi sia-
mo qui a nome del CLNAI 
solo per accogliere la resa a 
discrezione. Visto che qui di 
resa neanche si parla, e che 
si parla anzi di attuare i *>rov-
vedimenti necessari per conti-
nuare la guerra " agli ordini 
del Fuhrer ", io mi allontano 
immediatamente se non se ne. 
va il generale tedesco >. 

Dopo la Liberazione, Schu
ster ebbe di che lamentarsi 
per il fatto che i tedeschi, 
dopo avergli fatto credere di 
averlo eletto a loro mediato-
re supremo, passarono inve
ce sopra la sua testa e trat-
tarono direttamente con gli 
americani in Svizzera. II so-
lenne discorso cardinalizio, 
che era gia stato preparato 
per 1'occasione, rimase nel 
cassetto. 

Lasciando l'Arcivescovado, 
Musaolini si era impeffnato a 

dare una risposta, entro una 
ora, all'intimazione di resa. 
Ritornato in Prefettura, pe-
ro, ordino precipitosamente 
la partenza per Como. dedi-
cando solo |M)chi minuti a 
qualche frettoloso addio (4). 
Si trascino dietro quasi tutti 
i ministri presenti e Grazianl. 

II progetto 
di fuga 

Intanto, in tutta la Lom-
bardia. nel Piemonte, in Li-
guria rinsurrezione stava or
mai divampando; dovunque i 
reparti repubblichini si assot-
tigliavano per il vertiginoso 
aumento delle assenze, oppu-
re si chiudevano nelle caser-
me. Nelle prime ore del 26 
aprile la Guardia di Finanza 
occupava il pajazzo della Pre
fettura di Milano senza spa-
rare una fucilata. Era certo 
che i fascisti non erano piu 
in grado di trattare con nes
suno. Nonostante cio, Musso
lini cerco fino aH'ultimo di 
sguinzagliare i suoi emissari; 
tenne qualche contatto anche 
da Como. Uno di questi « me-
diatori x> tento di prendere 
contatto con i socialisti. e Per
tini, appena lo seppe, ordino 
ai suoi compagni di risponde
re risolutamente di no ad 
ogni richiesta di colloquio. 
Cosi fecero Lombardi e Va
liani dinanzi a un'analoga 
mossa compiuta nei confron-
ti degli azionisti. 

Cominciava cosi, per i ge
rarehi fascisti, la breve pere-
grinazione sulle sponde del 
lago di Como. Nei memoriali 
pubblicati dopo la Liberazio
ne, alcuni repubblichini scam-
pati alia bufera hanno cerca-
to di accreditare ancora la fa-
vola della resistenza a oltran
za. E' un fatto che da Como 
venne inviato a saggiare il 
terreno alia frontiera l'ex mi
nistro degli Interni, Buffari-
ni Guidi, che perd venne ar-
restato dalla Guardia di fi
nanza. Mussolini, poi, quan
do era ancora a Milano, ave
va fatto sondare dal proprio 
ministero degli Esteri gli 
umori del governo elvetico. 

Abbiamo rintracciato la do-
cumentazione di questi ap-
procci. Con un ampio c ap-
punto al DUCE* .in data 21 
aprile 1945, viene riferito il 
contenuto di un colloquio con 
3 delegato svizzero signor 
Troendle, nel quale si trat-
t6 — naturalmente « a tito-
lo personale » — di un even
tuale attraversamento del
la frontiera da parte dei ge
rarehi fascisti. II rappresen-
tante elvetico non aveva det-
to di no, ed aveva ricordato. 
tra 1'altro, il precedente del
la contessa Edda Ciano, fi-
glia di Mussolini, che non 
aveva avuto problemi quando 
si era presentata al confine. 
Aveva assicurato che le stes-
se norme sarebbero state ap-
plicate a qualsiasi posto di 
frontiera, ma raccomandava 
perd. «per evitare pubblicita 
alia notizia ed immediate rea-
zioni sulla stampa * di non 
usare « Vingresso da Chiassp 
e Varrivo nel Ticino, in una 
zona sulla quale e ormai con-
versa I'attenzione di tutto lo 
antifascismo *. « Sarebbe inve
ce preferibile — consigliava 
il transito che dal colle di 
Aprica entra nell'Alta Engadi-
na ed ancor piu quello che, a 
nord-ovest del passo della Re-
sia, entra dal territorio ger-
manico nella Bassa Engadi-
na (Martinsbruck) *. Non 
certamente a caso, nelle ulti
me ore della sua fuga, Mus
solini fu udito dire piu di una 
volta: « Ma ci si pud Jidare 
di questo Troendle? ». 

II definitivo spappolamen-
to delle forze fasciste e l'arre-
sto ad opera dei partigiani 
troncarono comunque ogni 
progetto dei gerarehi. Era co-
minciata la fine. Si tratta di 
momenti che sono stati rac-
contati infinite volte. Noi sia-
mo comunque in grado di for-
nire quaJcosa di inedito: al-
cune testimonianze dei parti
giani che arrestarono e fuc:-
larono i gerarehi fascisti. E' 
cio che riferiremo nei prossi-
mi giorni. 

Candiano Falaschi 
(continua) 

(1) II manifesto pubblicato 
per annunciare Vassunzione 
dei poteri da parte del CLNAI 

i affermava: «Tutti i fascisti 
devono fare atto di resa alle 
autorita del CLN e consegnare 
le armi. Coloro che resiste-
ranno saranno trattati come 
nemici della patria e come 
tali sterminati». 

Contemporaneamente, il C. 
LH.A.I. abrogate con un de-
creto ogni disposizione del go
verno repubblichino in materia 
di « socializzazione ». L'ammi-
nistrazione delle aziende in-
teressate — stabiliva il decre-
to, che era stato preparato da 
Emilio Sereni — « resta affi-
data ai Consign di gestione 
nazionale, coi poteri previsti 
dai decreti medesimi per } 
Consigli di gestione delle azien
de socializzate ». 

La «socializzazione» fasci
sta aveva avuto un insucces-
so clamoroso. Negli ultimi me
si si era tentata la carta delle 
elezioni nelle fabbriche, con 
esiti eloquenti. Ecco i dati 
che fornisce Longo nel suo li-
bro «Un popolo alia mac-
chia»: «Sl fecero, nel marzo, 
le votazioni per la «socializ
zazione n del complesso Fiat. 
Alia Fiat avevano diritto al vo-
to 28.068 opera! • 1.181 lm-

piegati: orbene. complessiva-
mente 28.666 si astennero, e 
nelle urne furono deposte 238 
schede bianche, 51 nulle, e 
appena 274 valide! Alia Fiat 
Llngotto. su 4.500 aventl di
ritto. votarono 47 operai, dl 
cui 3B dettero scheda bian-
ca. Alia Mirafiorl l'urna fu 
addirittura adoperata per 
raccogliere fondi pro-partigia-
ni. Quasi ovunque, tra le sche
de nulle ve n'erano che con-
tenevano scritte antifasciste 
ed evviva ai partigiani». 

(2) // triumvirato (o comi
tato) insurrezionale nomina
te in seno al CLNAI. vennB 
costituito il 29 marzo. Fran
co Catalano, nella sua «Sto
ria del CLNAI» scrive che 
esso «svolse un'azione molto 
importante vincendo le esl-
tazioni di coloro che non ave
vano fiducia nell'insurrezio-
ne Dopolare ». 

(3) Le dichiarazioni di Ca
dorna sono riportate sul Cor-
riere della sera del 2 febbraio 
scorso. Esse riprendono quan
to il generale gia scrisse nel 
proprio libro «La riscossa», 
pubblicato 7iel '48. 

(4) Non mancb, nel momen
to della fuga, l'ultimo tenta-
tivo di bluff. Venne fatto tra-
smettere dalla radio un mes-
saggio che piii o meno diceva: 
«Attenzione! attenzione! Le 
camicie nere si concentrino a 
Milano ! ». 

Martedi 

L'ARRESTO 
Dl 
MUSSOLINI 

II capolavoro di tattica 
partigiana della 52* 
Brigata Garibaldi - A 
colloquio con il com-
missario politico « Pie-
tro » - II blocco sulla 
strada di Dongo - Per
che falll il tentativo di 
fuga in Svizzera - La 
resa delle brigate nere 
a Como 

sansoni 
scuola aperta 
LETTERE ITALIANE 
sene cfirerta da 
Vittore Branca 
Ernesto Guldorizzi 
LA NARRATIVA 
ITALIANA 
E I L C I N E M A L. 700 

LETTERE LATINE 
sene diretta da 
Antonio La Penna 
Claudio Moreschini 
C R I S T I A N E S I M O 
E IMPERO L 800 

LETTERE GRECHE 
sene diretta da Franco Serpa 
Fillppo Mar ia Pontani 
L'EPILLIO GRECO 
L 900 

STORIA 
sene diretta da 
Manno Berengo 
Franco Cardlnl 
IL M O V I M E N T O 
CROCIATO L 700 

Marcel lo Carmagnani 
L 'AMERICA LATINA 
DAL 1880 Al NOSTRI 
G IORNI L 700 

Valerio Castronovo 
LA R IVOLUZIONE 
INDUSTRIALE L 800 

Gina Fasoll 
Francesca Bocchi 
LA CITTA MEDIEVALE 
ITALIANA L 900 

Armando Sapori 
LA MERCATURA 
MEDIEVALE . 300 

SCIEN2E UMANE 
se- ° .-; -9Ma da Pac'c Poss 

Piero Baruccl 
A D A M S M I T H E LA 
NASCITA DELLA 
SCIENZA 
ECONOMICA L 7JO 

Norber to Bobblo 
PARETO E IL 
S ISTEMA SOCIALE 
i 300 
Massimo Mugnal 
LEIBNIZ E LA LOGICA 
SIMBOLICA L 70C 

ARTE 
sere di-atta da 
G u 'O Cario Arga^ 
Maurlz lo Faglolo 
LA SCENOGRAFIA 

MATEMATICA 
Glullana Locc«so 
ELEMENTI DELLA 
TEORIA I N G E N U A 
DEGLI INSIEMI L 900 

h *\itit &.y ^IV:«W^VJU i*v. l i * ; -. jJ^-u-i V i.1 --w 2 b "»* n ^ XJ 1 !*•* " It..**.. **J tr~ . ' WjJiSL. W « K ^ A V > » < I I < &-.' •fJiuZmJfr&A.'im 


