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Per un uso democratico 
dei mezzi di comunicazione 

REGIONIE TV 
Una prima ipotesi di soluzione di quel pro-
blema fondamentale dell'informazione che h 
stato definito come «diritto di accesso» 

I GIORNI CHE DECISERO LA FINE DEL FASCISMO 

La cattura di Mussolini 
Un capolavoro di tattica partigiana - La resa delle brigate nere e dei presidi della Wehrmacht - Una colonna te-
desca e bloccata a Dongo - Come avviene l'ispezione al convoglio - II « duce » e scoperto: e travestito da soldato na-
zista - Con lui sono arrestati, senza combattere, una cinquantina di gerarchi - La missione di Audisio e Lampredi 

Nel giro di pochi giorni 
il Lazio, le Marche, la Lom
bardia, la Valle d'Aosta, la 
Campania, l'Kmilia-Homagna 
hanno rifiutato di partcei-
pare alio tribune politiche 
regionali dolla RAI-TV. Giu-
dizio sostanzialmente comu-
ne 6 che le tribune siano, 
quanto nicnn, non idonee 
ad esprimero il senso e la 
funzione della ncccssaria 
partccipazione regionale alia 
programmazionc televisiva. 

Qucsta prcsa di posizione 
— che ha suscitato indigna-
te lamentclc della Hai — 
e I'liltima testimonian/a del 
rapido svilupparsi di un ar-
ticolato inovimento che in-
veste tutto il paese, a vari 
livelli, contrapponendo con 
successo alle scelte conser-
vatrici ed autoritarie del 
centro-destra nuove ipotesi 
di uso e gestione dello stru-
mento radiotelevisivo. Non 
e certo un caso che nelle 
prossimc settimane si svi-
luppcra, su questo tenia, una 
serie di occasioni di incon-
tro e dibattito quali quelle 
segnate dal Convegno Nazio-
nale del PCI (il 29, 30 e 31 
marzo) e dai convegni an-
nunciati dalla Federazione 
CGIL-CISL-UIL, dalla Fctle-

• razione Nnzionalc della 
Stampa, dalla regione Emi-
lia-Romagna. 

In questo panorama il 
ruolo che vanno svolgendo 
le Regioni merita una par-
ticolarissima attenzione an-
che per il contributo che 
ne potrebbe derivare nei 
prossimi e decisivi mesi del
la battaglia di riforma del
la RAI-TV. 

Va detto subito, infatti, 
che le Regioni hanno aftron-
tato la questione dell'uso 
degli strumenti di informa
zione fin dai giorni della lo-
ro nascita, negli stcssi Sta-
tuti regionali. Sia pure in 
forme che non esprimono 
sempre il medesimo livello 
di consapevolezza, pratica-
mente tutti gli Statuti affer-
mano la necessita di soddi-
sfare l'esigenza di una par-
tecipazione della collettivita 
alia vita regionale attraver-
so un uso appropriato degli 
strumenti di informazione. 
Questo diritto viene indivi-
duato, in alcuni casi, ancora 
c soltanto nei limiti di una 
dimensione regionale; ma 
sovente — come negli Sta
tuti del Piemonte, della 
Lombardia, deU'Emilia, del
la Toscana — si allarga fi-
no a porre un problema di 
partecipazione attiva nelle 
piii generali s trutture della 
comunicazione nazionale, an-
che radiotelevisive. 

Le formulazioni degli Sta
tuti non sono vane afferma-
zioni di principio e ne diede 
dimostrazione, per prima, la 
Sardegna inipegnandosi fin 
dal 1971 con due propostc 
di leggc volte a favorire la 
libcrta di stampa e lo svilup-
po di iniziative cditoriali 
cooperative nell'isola. QucI-
la iniziativa, di risonanza 
nazionale, trovo la piu aspra 
opposizione degli industria-_ 
li petrolchimici che mono-
polizzano la siampa sarda (c 
che, con Monti, sono uno 
dei cardini dellc conccntra-
zioni cditoriali in atto in 
tutta Italia). I progetti di 
legge non passarono, per 
una allarmante votazionc nc-
gativa in consiglio regiona
le: ma il valore della pro-
posta (sulla quale del resto 
sta per riaprirsi la lotta) 
resta. 

L'azione per un intervento 
concreto in difesa della li
bcrta di informazione dove-
va dl resto svilupparsi di 
pari passo con il progrcdire 
ed il consolidarsi della real-
ta regionale, afTcrmando.si 
in modo perentorio nel cor
so del 1972 quando piu vivo 
e divenuto il dibattito sulla 
riforma della RAI-TV e piu 

II «Pozzale» 
a Badaloni 

e a La Valle 

EMPOLI, 26 
II vcntiduesimo Premio Iet-

terario Pozzale « Luigi Busao » 
e stato asscgnato a Nicola 
Badaloni per il hbro «Per il 
comunismo » e a Raniero La 
Valle per il hbro « Dalla par
te di Abele» con la seguente 
motlvazione- « Su due divcrsi 
ma essenziali versanti ideolo 
gici e con differente taglio 
stilistico le opere rappresen-
tano, probabilmente. Tuna il 
punto piii avanzito della ri-
cerca marxista in Italia, l'al-
tra la tcstimonlanza piu co-
raggiosa di una nuova pre 
senza crlstiana. L'opera di 
Badaloni apre idealmente un 
nuovo" capitolo della ricerca 
marxista perche recupera, nel 
la analisi storico-strutturole 
della societa capitalistica a-
vanzata, il segno originate del 
bisogno del comunismo ed il 
suo contcnuto liberatore; quel 
la di La Valle e I'espressione 
di una pubblicistica di altn 
lesponsabihta ctica e politi-
m. che nasrc daU'espcrlenza 
sofferta c da un quotidlano 
Impegno di lotta contro la 
violenza capitalistica cd Im-

^
1*181151^ nel name c «dal-
parte dell'uomow. 

acuta la preoccupazione per 
i processi di ristrutturazio-
ne capitalistica del settore. 
Clia nell'agosto del '72 in
fatti, i rappresentanti del-
rEmilia-Roniagna, Toscana, 
Trentino - Alto Adige, Val 
d'Aosta, Puglic e Lombar
dia esprimono un primo in
tervento congiunto sul tenia 
della RAI-TV, allacciando 
l'ipotesi di un progetto di 
riforma di iniziativa regio
nale. Nei mesi successivi il 
fronte si allarga e, pur nuio-
vendo spesso da posizioni 
diverse u ancora con incer-
te/za di prospcttive, realiz-
za infine in ottobre, a Na-
poli, un convegno na/ionale 
proniosso dagli ullici di pre-
siden/a di tutto le regioni 
italiane. 

Nel corso del convegno 
viene individuato un punto 
decisive Le Regioni rifiuta-
no l'ipotesi di una chiusura 
in «ghetti » regionali; re-
spingono la tesi che vuoj 
dar vita a venti televisioni 
capaei forse di soddisfare 
ambizioni locali ma certa-
mente destinate ad isolare 
la vita regionale dal conte-
sto nazionale. Airermano in
fine la visionc di uno Stato-
comunita nel quale governo 
e Parlamento non consideri-
no le ragioni «altro da 
sc » ma (citiamo dall'inter-
vento del conipagno Fanti, 
presidente deU'Emilia-Roma-
gna) * come una componen-
te essenziale, un tutt'uno 
con lo Stato di cui Gover
no e Parlamento rappresen-
tano certo un momento es-
senziale ma non totaUzzan-
i e » . 

L'impegno di Napoli e 
stato quindi ribadito recen-
temente a Firenze, in un in-
contro nazionale a livello 
di Giunte, con l'ulteriore de-
cisione di sottoporre all'esa-
me dei rispettivi Consigli 
regionali, entro il 31 marzo, 
sia le proposte di Napoli sia 
i progetti di legge predispo-
sti. E ' in questo quadro che 
si insorisce la complessa ini
ziativa deH'Emilia-Romagna 
che ha gia posto in discus-
sione, al Consiglio ed in tut
ta la Regione, una proposta 
di legge di riforma per la 
RAI-TV ed una serie di ini
ziative da svilupparsi a bre
ve e lunga scadenza (fra cui 
una proposta legislativa an-
che per la stampa). 

Questa articolazionc di in-
terventi regionali non va 
tuttavia considerata soltanto 
negli schemi riduttivi di 
un intervento politico gene-
ricamente destinato ad ope-
rare entro i termini di sca
denza della riforma nazio
nale della RAI-TV. La stra-
tegia generale emersa a Na
poli e la sua riaffermazione 
nell esperienza-dibattito in 

-corso in Emilia si aprono 
infatti ad un discorso ben 
piu complesso e decisivo: 
propongono infatti, e in mo
do nuovo, una prima ipote
si di soluzione di quel pro
blema fondamentale dell'in-
formazione che e stato de
finito come < diritto di ac-
cesso ». 

I modi in cui ci si e ac-
costati fin'ora alle vecchie e 
nuove tecniche della comu
nicazione, infatti, non han
no mai risolto in modo sod-
disfaccnte (quando non lo 
hanno risolto in modo au-
toritario e repressivo) il te
nia deU'escrcizio concreto 
del diritto costittizionale di 
informazione. E' in questio
ne, cioe, il problema delle 
forme e dei modi d'uso dei 
mezzi di comunicazione. Piu 
precisamente: il controlln 
collcttivo degli strumenti di 
produzione dell'informazio-
ne. Si tratta di un problema 
decisive, al quale tuttavia 
occorrc accostarsi senza fa
ro astra7ionc dalle condizio-
ni storico-politiche del no-
«tro paese, corre tentano di 
fare quellp elaborazioni 
pseudo-seiontifiche e pseu-
do-rivoluzionarie che gene-
ricamente si rifanno alio 
slogan della «controinfor-
ma7ione ». 

La proposta delle regioni 
sembra ofTrire un primo ap-
proccio di soluzione. Rcaliz-
za infatti, all 'intcrno di un 
sistema statualc che e il 
fnitto deU'attualc livello di 
lotta per la trasformazione 
democrat ica del paese, la 
possibility concrcta di uni-
ficare esperienze diverse, ma 
necessariamente conflucnti. 
dcirelabora7ione e dellc ac-
quisizioni di mas>a. L'cscrci 
7io c la consistenza stessa 
del » diritto di accesso » puo 
trovare attravcrso l ist i tulo 
regionale - se questo rea-
lizza e vcrifica l'ipotesi co-
stitU7ionale del decentramen-
to dello Stato e dunquc svi-
luppa la partccipazione col-
lettiva alia gestione dello 
Stato — un primo strumen-
to per avviarc un diverso 
rappnrto fra collettivita. or-
ganismi democratic!, autono
mic locali e strumenti del-
l'informa7ione; sviluppando 
cosi. ancho su questo tcrre-
no, un preciso collegamcnto 
con le esperienze storichc e 
con i tcmi generali di lotta 
del movimento opcraio e 
democratico. 

Dario Nitoli 

i i 
In quanti libri. in quanti ar 

ticoli di giornale e stata rac 
contata la cattura di Musso 
lini a Dongo? Eppure. non 
tutti sanno che essa fu pos 
sibile soltanto grazie a un 
piccolo capolavoro di tattica 
partigiana, messo in atto da 
una minusccla brigata male 
ai-mata che si era Improvvi-
samente trovata di fronte una 
colonna nemica senza alcun 
dubbio piu forte, il cui nerbo 
era costituilo da piu di due 
cento soldati tedeschi: 1G5 del
le batterie antiaeree della 
Luftwaffe e una quarantina 
appartencnti a quella scorta 
personale che Hitler aveva 
voluto mettere alle costole di 
Mussolini, e che fino a quel 
momento non lo aveva mol-
lato per un solo istante. Come 
fu possibile arrestare i mag-
giori gerarchi repubblichini e-
vitando un sanguinoso scontro 
armato? 
Ne abbiamo parlato a lungo 

con il conipagno Michele ^Io 
retti (« Pietro Gatti »). Egli 
era allora il commissario po 
litico della 52.a brigata gari 
baldina « Luigi Clerici ». Come 
tale, ebbe un ruolo di primo 
piano nei fatti di quei giorni; 
anche nell'episodio finale di 
Giulino di Mezzegra. Si tratto 
soltanto del veriricarsi di una 
serie di casualita? La risposta 
e no. La colonna nazi-fascista 
venne fermata nei pressi di 
Dongo proprio perche in tutta 
la zona erano state applicate 
con rapidita le misure previ 
ste dai piani insurrezionali 
Pochi giorni prima, quattro 
partigiani erano caduti ne! 
corso di un rastrellamento. In 
breve tempo, pero. la zona era 
stata « ripulita » dai tedesclv 
e dai fascisti: i presidi di 
tutti i paesi vicini si erano 
arresi; un gruppetto di briga-
tisti neri era fuggito attra-
verso il lago di Como. 

II blocco della strada era 
stato deciso nella notte tra 
il 26 e il 27 aprile. in una 
riunione nel municipio di Don-
go. L'allarme scatto alle 6.30 
del mattino. quando i parti
giani di guardia corsero a 
svegliare il commissario po
litico e il comandante della 
52.a, «Pedro» (conte Pier-
Luigi Bellini delle Stelle). per 
avvertirli che era arrivata 
una grossa colonna tedesca. 
In testa si trovava un'auto-
blinda repubblichina. Si ebbe 
il dubbio che nella colonna 
potesse nascondersi Mussolini. 
ma come averne la certezza? 
In mezzo a mille preoccu 
pazioni. si cerco di prendere 
tempo. Moretti e gli altri capi 
della 52.a parlarono con il 
comandante del reparto della 
Luftwaffe, il tenente Fall-
meyer, e gli dissero che per 
prendere qualsiasi decisione 
era necessario interpellare il 
comando garibaldino, in Val-
tellina. 

« Dopo alcune tergiversazio-
n't — racconta Moretti —. 
Vufficiale mise a disposizione 
Vautnmobile. stdla quale sa 
limmo, insieme a lui. anche 
io, «Pedro» e I'iHterprele 
Hofmann. un cittadino sviz-
zero. Per paler giungere al 
comando di divisione si do 
vera arrivare in fondo al 
lago: lungo la strada e'era 
molta genie, mold' partigiani. 
tanti fazzoletti rossi da tutte 
le parti, e questo fece com-
prendere al tedesco quanto 
fosse difficile passare con tut
ta la colonna. Arrivati al pon-
te del Passo. che divide la 
provincia di Como da quella 
di Sondrio, scesi dalla mac-
china e dissi che andavo a 
controllare come era stato 
minato il ponte. e anche que
sto fir.l per impressionare 
molto il tenente Fallmeuer. 
Lui era sicuramente convintn 
che tutto fnsse pronto per 
far brdlare le mine a un no
stra segnale ». 

II tcni|K» che passava non 
Iavorava jx?r i tedeschi. ne 
tantomeno per i fascisti. I 
comandanti della 52.a Iascia 
rono i tedeschi a Nuova OIo-
nio, dove il presidio della 
Wehrmacht si era arreso poco 
tempo prima, e raggiunsero 
da soli il comando garibal 
dino. Qui non e'era nulla da 
fare: i partigiani erano :m 
pegnati in un rastrellamento 

Automezzi della colonna tedesca nella quale si nascondeva M ussolini fermata dai partigiani sulla strada di Dongo 

e non potevano prestare aiu-
to. Sulla via del ritorno. venne 
quindi messa a punto la so 
luzione da proporre ai tede
schi: essi sarebbero passati. 
ma disarmati e senza nessun 
codazzo di fascisti. L'accordo 
valeva fino al limite de!!a 
provincia di Como. II coman 
dante tedesco non accetto di 
cedere le armi. Permise. co 
munque. dopo essersi consul-
tato con il capo della scorta 
di Mussolini, tenente Birzer. 
il controllo degli autocarri da 
parte dei partigiani. 

La colonna rimasta intrap-
polata era partita all'alba da 
Menaggio. L'autoblinda di 
testa — che venne poi semi-
distrutta dai partigiani in un 
rapidissimo scambio di colpi 
— era tutto cio che rimaneva 
di quella « colonna Pavolini » 
con la quale i gerarchi dice-
vano di voler tentare l'ultimo 
atto di guerra del regime. 
Era a Como che si era de-
lineato il completo fallimento 

di qualsiasi progetto fascista 
degno di questo nome. Lo 
sciopero insurrezionale era 
stato proelamato a Como nella 
notte tra il 25 e il 26 aprile 
(Mussolini si trovava ancora 
in prefettura. dove era arri 
vato la sera da Milano: il 
CLN era riunito poco distante 
in una casa privata, prima di 
trasferirsi nella caserma dei 
pompieri). e al mattino aveva 
avuto successo. sia nelle fab 
briche che nelle scuole. Poco 
dopo le otto, pero. comin-
ciarono ad affluire in citta 
decine e decine di automezzi 
carichi di brigantisti neri. 
parte ancora in pieno assetto 
di guerra e parte mescolati ai 
familiari. Fu un giorno di 
grande tensione: soltanto sul 
tardi il CLN riusci a stabilire 
un contatto con i comandanti 
fascisti: venne stabilito che 
i repubblichini si sarebbero 
spostati a meta lago. dove chi 
avesse voluto cedere le armi 

lo avrebbe potuto fare a un 
posto di blocco partigiano. 

Che cosa accadde dopo ce 
10 racconta il compagno Re-
nato Scionti. che allora rap 
presentava il PCI nel CLN 
comasco. « L'accordo, dice. 
salto nella giornata del 27. 
perche nella mattinata le bri
gate fasciste in cammino sul 
la via Regina. lungo il lago. 
furono fermate senza scontri 
presso Cernobbio dai parti
giani. Tornarono indietro e si 
chiusero a Como nella villa 
Olmo; e la io fui mandato 
insieme a un altro rappresen-
tante del CLN per convincere 
i fascisti a lasciare le armi. 
11 compito non fu difficile: 
uno dopo Valtro, si fecero di-
sarmare e si dispersero ». Si 
trattava degli ultimi residui 
di - otto brigate nere prima 
acquartierate a Milano. To
rino. Brescia e in altre citta 
della Lombardia e del Pie
monte. Avevano avuto modo 
di constatare durante i loro 

spostamenti quale fosse l'am 
piezza della sollevazione anti-
fascista in atto, e non appar 
vero smaniosi di andare a 
morire nel fantomatico «r i 
dotto della Valtellina ». 

Mussolini e i gerarchi ave
vano levato le tende da Como 
ancora prima. II «duce» ave 
va in quel momento un solo 
programma: riparare con po 
chi intimi — Claretta Petacci 
lo aveva raggiunto — oltrc 
il confine svizzero, sotto le 
grandi ali del servizio segreto 
americano diretto a Berna da 
Allen Dulles. Su questo punto 
una infinita di testimonianze 
coincidono. Sull'agenda di 
Graziani e rimasto scritto un 
appunto non interamente leg-
gibile. ma sufficientemente 
chiaro nel suo significato: 
«26 aprile. Notte insonne... 
verso la frontiera... per il 
passaggio dell'intero governo 
con il Duce. Arrivo a Me
naggio » (I). L'ex ministro 
Buffarini Guidi aveva cercato 

• l 

I fucilati 
di piazzale 
Loreto 

Tra le carte della Re-
pubblica di Said si trova 
questo documento agghlac-
ciante suite afrocita com 
messe nel periodo repub 
blichino. Si tratta di un? 
lettera di Mussolini all'am 
basciatore nazista in data 
17 agosto 1944. Mussolini 
sa bene che cosa e acca-
duto sette giorni prima in 
piaxzale Loreto, dove un 
reparto della « Muti» ha 
massacrato barbaramente 
quindici partigiani per rap-
presaglia; sa che il gene-
rale tedesco Tensfeld ha 
impedito la rimozione dei 
cadaveri per tutta la gior
nata: ha davanti agli occhi 
un rapporto che lo infor-
ma minutamente su che 
cosa hanno fatto le proprie 
truppe. Ma lui sulla rap-
presaglia — che ha sicu
ramente aulorizzato — non 
ha nulla da dire. Si iamenta 
solo per il modo « convul-
sionario» in cui essa e 
stata effettuata (e sottoli-
nea nella lettera-la parola 
« modo »), perch* si e ac-
corto che I'esecuzione « ha 
ottenuto risultati diametral 
mente opposti » rispetto a 
quel I i che ci si era proposti. 

Anuf;e la repireBrr.lio dl Ullsno dol 10 e^oato. per 11 
aiodo cor. cui 6 stata effottuata ha ottenuto rloultetl diu^etrtd-
ctiiitc oprosti. 

Da un r&pporto ufficlalo rirulta che ""l'eaecuclor.e a UY 
T<n;uta In Flassale loreto in modo convulslonarlo c eenza ncsctuia 
dello rnrnall resole. I quindici indlTidul furono calati dal oa 
cic-n .-jll'anjolo dol Piazsalo Loreto e invltatl a disporri con Id. 
fsccia cct:tro i l auro di una oasa in costruzione. 

"Faro che i diarjazlatl non sapeaaero di ess ere condannar 
t i f.lla fucilar.Ior.o cd essendo stati r c s t i t i di tuta pensarano 
di cs9erc dirctt i in CerEania a laTorara. Accortisi inrece cho la 
loro uitir-a ore era jlunta ebbaro aoceeei di dlsporazione e tenta 
rono dl fugglre in Tarie dlrezioni. II plotono dl eecsuzlone, aor 
iroDo da queato fatto, lnizib una sparatorla a rnfflcUo dl oltra 
Cho ucoise quaol eublto tutti oa con fcrlto mortall nello roxio 
parti del oorpo. /.lcunl del codaTeri aTerano coal acpetto raooa-
prlcclante. tfno dô l dl3graalatl.rlv:ocl a fu/r-lro JKT esaendo l e 
ylto praTeaente e sail al prlno piano dl una caoa. na giunto cui 
pimorottolo oadda sorto in un la^o dl san£ue e fu portato nel 
niosblo degli a l tr i . 

"Alle oro 8 del cattlro fu chlq9to al Gen. Tensflcd de l l i 
S,S. rc3ldente a Tonsa (che areTa ordlnato la eaecuzlone) di ottc-
ner>i la rlgor.ione dol cndnverl, na fu rlaposto ne ntlTaagite co-
alcchc aolasente alle ore 18 fu posaiblla gficttu-jne 11 trasror-
to all 'oMtorlo. D:ranto tutt i la rlornata una folia note7ole ha 
ocanra stazlcn&to dlnanzl al auochio del cadaYerl c aolte furono 
l e scene dl raccatrlcclo a arenlaentl apcclc dcllt donne. 

PUBBLICATI DALLA RIVISTA SOVIETICA «NOVI MIRn 

RICORDI SU CHLEBNIKOV 
Aleksandr Leifes rievoca i suoi incontri col poeta negli anni Venti a Karkov • Un « maestro » per Majakovskij, un « modello » per Mandelstam 

Dalit nostra redazione 
MOSCA, 26 

II primo numero di que-
st'anno della rivista «Novi 
Mir» contiene un intcressan-
te articolo dedicate alia fi-
gura c all'opera del poeta 
Velemir Chlcbnikov. uno dei 
maggiori rappresentanti del 
futurismo, amlco c « maftstro » 
di Majakovskij. insieme al 
quale firmd. nel 1912. il « Ma 
nliesto dei futurist!». 

Autorc delParticolo e Alek
sandr Leites che fu accanto 
al poeta negli annl venti quan
do viveva solitario a Karkov. 
allora capitale dcJlTJcralna so-
vietica. 

Leites, che dirigeva un club 
culturale, ricorda di avere pre-
so contatto con tutti quegli 
intellettuali e scrittori che era-
no restatl nel paese dopo la 
sconfitta del generale bianco 
Denikin. Fu appunto in veste 
di responsabile del lavoro cul
turale che conobbe Chlebni-
kov e Taiuto a partccipare 
alle attivtta del club « Mi ar-
corsl subito — egli scrive — 
che avevo a che fare con un 
pcrsonaggio singolare: accetto 
I'invito e st autoproposc per 
due conferenze: una sulla nor-
sia ginpponc.se e 1'altra... sul 
sistemi di costruzionc delle 
ferrovte dell'Himalaya ». 
PMSito 11 primo periodo di 

« sbandamento » e conosciuto 
meglio il valore del poeta, 
Leites segul attentamente la 
attlvita multiforme del futu-
rLsta amlco di Majakovsklj. 
Bra Majakovskij — ricorda 
Leites — che lo definlva «il 
Cristoforo Colombo dei nuovi 
continent! della poesia» e Io 
considerava a uno dei suoi 
maestri». 

Dopo avere piii volte sot-
tolineato il valore poetlco di 
Chlebnikov, l'autore rivela che 
quando a Karkov, per una 
conferenza. giuasc 1'allora 
commissario all'lstru/lone Lu-
naciarskij, Chlebnikov si pre-
clplt6 a incontraxlo perch6 
aveva In anlroo dl acrlvere 

un inno rivoluzionario che — 
tratto dal suo poema « Lado-
mir » — dovevA affiancarsi al-
l'lnternazionale. I particolari 
sul colloquio tra 1 due non 
sono noti — prosegue Leites 
— ma quello che si pud dire 
e che Chlebnikov desiderava 
ardentemente andare incontro 
al grande pirbblico sovietlco 
Certo, la condizione di par 
tenza era estremamente diffi
cile perch6 11 poema «Lado-
mlr» em stato pubblicato in 
sole 50 copie. L'lncontro con 
11 grande pubblico avvenne 
piu tardi (dopo un viaggio a 
Rostov. Baku, in Persia e a 
Platlgorsk) e precisamente 
quando aulle Iavettii compar-

vero poesie di Majakovskij e 
Chlebnikov. 

Era 11 marzo del 1922. Ma 
tre mesi dopo. II 28 giugno. 
nel villaggio di Santalova, nei 
pressi di Novgorod, il poeta 
moriva. Majakovskij — ricor
da Leites — scrisse un signi
ficative necrologio e Mandel
stam nella rivista «Ruskole 
Lskustvo» (Arte russa) scris
se che « ogni rigo di ognl sua 
poesia puo esscre considerato 
come I'lnizlo dl un nuovo poe
ma: Chlebnikov ha scritto non 
solo dei versi, ma ha gettato 
un modello al quale si potra 
attlngere per secoll». 

Carlo Benedetti 

di aprire la strada, ma aveva 
avuto la sfortuna di essere 
arrestato dalla Finanza insie-
ma al ministro delle Corpo-
razioni. Tarchi. Egli conosce-
va a nerfezione la zona, dal 
momento che negli ultimi me
si aveva diretto nella valle di 
Grandola un imponente traffi-
co di contrabbando di sUtffe 
e orologi (2). E proprio a 
Grandola, a p<)CO Pu l {U i n c c i 

chilometri dalla frontiera. si 
reco Mussolini con il suo pic 
colo seguito di macchine, al 
quale riusci ad agganciarsi a 
stento la scorta del tenente 
Birzer (che nell'occasione do-
vette minacciare l'uso delle 
armi |>er evitare di essere 
tagliato fuori dalla colonna). 

Nicola Bombacci. il vecchio 
rinnegato che segui i gerarchi 
nelle ultime ore. dichiaro dopo 
il suo arresto che In fuga 
del « duce » dall'Italia era sta
ta « studiata minutamente »: 
i tentativi fallirono |M?r diverse 
ragioni, prima a Grandola. poi 
a Menaggio, dove Mussolini 
si era in seguito trasferito. 
I>e ragioni del mancato scon 
finamento — 6 vero — po
tevano essere diverse. La si-
tuazione era molto ingarbu-
gliata. Ma in quel momento 
l'ostacolo principale al pro
getto di riparare in Svizzera 
era costituito dalla presenza 
della scorta tedesca. ben de-
cisa a non cedere la preda 
del « duce » agli americani. 

Durante la notte tra il 26 
e il 27 aprile, giunse a Me
naggio la colonna della Luft
waffe comandata da Eall-
meyer: reparti di contraerea 
molto bene armati. In un mo
mento di euforia. pare che 
Mussolini abbia detto: <z Con 
duecento tedeschi. si va in 
capo al mondo ». Lo scopo del 
tenente Fallmeyer era invece 
molto piu modesto, perche egli 
voleva tentare di giungere a 
Merano. attraverso lo Stel-
vio. per poter raggiungere poi 
il Tirolo. La colonna si formo 
quindi con forze che per caso 
si erano trovate lungo la stes
sa via: i due reparti tedeschi 
(quello di Fallmeyer e quello 
di Birzer). l'autoblinda del se-
gretario del partito repub-
blichino Alessandro Pavolini. e 
qualche macchina dei gerar
chi. Mancava all'appello Gra
ziani, che. fiutata 1'aria. ave
va tagliato la corda senza 
salutare. avendo poi cura di 
darsi prigioniero in una ma-
niera tale che gli permise 
(sia pure a prezzo di non 
poche avventure) di giungere 
salvo nelle celle di San Vit-
tore. ' 

Sull'autoblinda era rimasto 
per diverse ore anche Mus
solini. durante la sosta al po
sto di blocco. Quando pero 
si seppe che i tedeschi aveva
no accettato alcune delle con-
dizioni poste dai partigiani e 
si apprestavano percio a mol-
lare i camerati sulla piazza 
di Dongo. il tenente Birzer 
fece il suo ultimo atto da ca-
po-scorta del « duce ». Si pro-
euro un cappotto militare te
desco. un elmetto e un mitra. 
travesti Mussolini da soldato 
del Fuhrer. e lo nascose sul 
cassone di uno dei camions 
della Luftwaffe. Poco dopo — 
si era ormai al primo pome-
riggio. perche piu di mezza 
giornata se n'era andata nei 
patteggiamenti —. il « duce » 
ne discendeva a mani alzate 
sotto la minaccia della pi-
stola di un partigiano. Nes-
suno abbozzo un tentativo di 
difesa: 

Uno dei racconti piu vividi 
del controllo degli automezzi 
sulla piazza di Dongo c con
tcnuto nella relazione del bri 
gadiere della Finanza Giorgio 
Buffelli. che aveva avuto Tin 
canco di accompagnare la te 
sta della colonna al posto 
prestabilito (in una mano te-
neva la bandiera rossa dei 
partigiani. nel l a I tra quella 
bianca). Sul primo autocarro, 
egli aveva trovato nascosto 
il ministro fascista Romano. 
Aveva percio raccomandato di 
stare attenti a quelli succes
sivi. Alcuni partigiani erano 
saliti sul terzo camion della 
fila. e uno di essi, Giuseppe 
Negri, aveva avuto la netta 
impressione di riconoscere. 
«in un militare sdraiato a 
terra, coperto da un cappotto 
dell'aviazione germanica. el
metto in testa e occhiali da 
sole, proprio Mussolini >; 
chiamati i compagni e tolto 
relmetto a quello strano sol 
dato. ogni dubbio svaniva. an
che se i tedeschi presenti ba 
davano a ripetere che si trat
tava di un «camerata 
ubriaco *. 

II brigadiere Buffelli ritoma 
poco dopo. c Trovo — rifensce 
— Mussolini in piedi sull'au-
tocarro, pallido in viso e con 
le mani alzate in segno di 
resa ». Gli dice di non temere. 
* Mi guarda con una smorfia 
di sorriso — annota —. ri-
sponde: " Lo so che non mi 
faranno del male " s. 

Tutti i gerarchi vennero poi 
accompagnati al municipio di 
Dongo. Oltre Mussolini e la 
Petacci. ve ne erano una cin
quantina. Per arrestarli non 
fu necessario combattere. Solo 
Barracu e Pavolini v e n e r o 
feriti leggcrmente: il ; ->io 
nell'episodio deH'autoblinda. .1 
secondo nel lago. dove aveva 

Alcuni 
protagonisti 

WALTER AUDISIO (« colon-
nello Valer lox) , addetto • ! 
Comando uencralo del CVL. 
Pol depulato del PCI della 
drcoscrizione Cuneo - Astl • 
Alessandria. 

PIER LUIGI BELLINI DELLI 
STELLE (« Pedro » ) . co
mandante della 52 . brigata 
Garibaldi. 

ALDO LAMPREDI («Gu!do»), 
sostituto di Luigi Longo nel 
Comando gcnc.alo del CVL. 
Poi scgrclario della Corn* 
missione di controllo del PCI. 

ENRICO MATTEI (« Este » ) , 
rapprcsentantc della DC nel 
Comando generate del t V L . 
Poi presidente dell'ENI. 

MICHELE MORETTI (<c PletrS 
Gatti >>), commissario poli
tico della 52. brigata Gari
baldi. 

RENATO SCIONTI, rappresen-
tante del PCI net CLN dl 
Como. Poi depulato della 
circoscriziono Barl-Foggla. 

tentato di nascondersi tra It 
giuncaglie. I tedeschi non spa-
rarono un solo colpo. Riparti-
rono subito. ma vennero fer-
mati poto oltre. al ponte del 
Passo. e costretti alia resa. 

• • • 

Al Comando generale del 
CVL, che proprio nella gior
nata si era trasferito a palaz-
zo Brera. il primo annuncio 
arrivo alle 20.30 del 27 aprile: 
«Mussolini. Pavolini, Bom
bacci sono stati arrestati. Se-
guiranno altre nolizie». I 
messaggi successivi non fece 
ro che confermare la notizia. 
Non si trattava che di appli-
care le decisioni gia prese (3). 
Le misure organizzative ven
nero precisate nella notte. 
Longo ha ricordato che anche 
Enrico Mattei, rappresentante 
democristiano nel Comando 
generale. si occupd della mis
sione per Dongo. Gia all'inizio 
deH'insurrezione. quando ven
ne discussa la questione Mus
solini, Mattei aveva sostenuto 
la proposta di « fucilarlo sen-
z'altro, in base a una deci
sione gia presa dal CLNAl per 
cui dovevano essere fucilati, 
senza a'cuwa formalita, sulla 
base del semplice riconosci-
mento, i maggiori capi del 
fascismo, resisi responsabili 
dei peggiori delitti contro la 
Patria ». « Fu lo stesso Mat
tei — ricorda Longo — cite 
nella notte in cui arrivo al 
nostro Comando generale la 
notizia dell'arresto a Dongo 
di Mussolini provvide alia for-
mazione della delegazione in-
caricata di recarsi sul posto 
per prendere in consegna i 
gerarchi catturati e passare 
all'applicazione delle decisioni 
di esecuzione gia adoltate. Fit 
cost che nacque la missione 
capeggiata da Audisio e Lam
predi* (4). 

Walter Audisio. addetto al 
Comando generale. si trovava 
a palazzo Brera, dove pochi 
giorni prima aveva sede il 
comando territoriale repubbli-
chino. « Ricordo bene — egli 
ha riferito — che sul mio ta-
volo e'era una minuta scrilta 
dal generale fascista Raimon- • 
di con I'indicazione dei nomi 
degli ufficiali della GNR co-
mattdati in servizio nei vari 
distaccamenti della citta: a 
fianco di ogni nome era indi-
cata la presenza dell'uffiddle. 
Le assenze erano molte .̂ Al 
do Lampredi giunse a un'ora 
abbastanza tarda: era stato 
fuori per alcune esigenze im
mediate di lavoro del Coman 
do del CVL, nel quale egli 
era il sostituto dt Longo in 
rappresentanza delle brigate 
Garibaldi. Ce Io riferisce lui 
stesso. con poche parole, c Fu 
Audisio — dice — ad annun 
ciarmi la missione che dove 
vamo compiere. Mi disse che 
I^ongo arcra deciso che parte 
cipassi anch'ia>. Qualche or«« 
dopo. Audisio. Lampredi e la 
scorta particiana partip-n 
per Como 

Candiano Falaschi 
( continua > 

(1) Vcdi *<Storia della re 
pubblica di Said». Torino. 
1963, di Frederick W. Deaktn. 
Pag. 1080. 

(2) Buffarini Guidi, che agi-
va allora sotto il nome di 
avv. Alfredo Cignani, con do
cument! falsi, venne fucilato 
a Milano il 10 luglio 1945. Da 
Grandola era passata in Sviz
zera anche I'attrice Doris Du-
ranti. 

(3) Radio Milano trasmixc 
la sera del 2/ aprile un bre
ve discorso di Sandro Pcrtini. 
con il quale si annunciava 
I'ai renuto arresto di Musso
lini. Pcrtini diccva che era ne
cessario un giudizio a per di-
rettissima ». «Questo noi vo-
gliamo — soggiungcra —, no-
nostante che pensiamo che 
per quest'uomo il plotonc di 
esecuzione sia troppo onore. 
Egli meriterebbe di essere uc-
cLso come un cane tignoso a. 

(4) Dichiarazione pubblicata 
da Paese Sera il 27 ottobre 
1972. in occastone del decimo 
anniversano delta scomparsa 
di Mattei. 

Nei prossimi giorni 

Missione 
a Como 

e a Dongo 
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