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Dieci i nvern i» , di Franco Fortini 

MONUMENTO 
ANARCISO 

Una problematica degli anni Cinquanta ripropo-
sta nel racconto di una solitudine intellettuale 

Dieci inverni era gia al-
l'origine, sedici anni fa, il 
racconto di una solitudine 
intellettuale che si faceva 
da sola l'oggetto di una ce-
lebrazione commossa ed elo-
quente, e trovava in se stes-
sa, al di qua di ogni appa-
rente apertura verso la 
prassi, la ragione di un co-
stante rifiuto della prassi e 
di un orrore insuperabile 
per la compromissione del-
la milizia politica. II che 
non significa che anche og-

' gi, per chi voglia studiare 
la storia degli intellettuali 
dal « Politecnico » alia crisi 
d'Ungheria, il libro non co-
stituisca una singolare te-
stimonianza: ma appunto 
come la sublimazione perso-
nalissima di una condizione 
assai diffusa, di una crisi 
della quale sarebbe inop-
portuno sottovalutare le di
mension! oggettive ma che 
sarebbe scorretto mitizzare 
come l'occasione di una in-
confessata vergogna. 

In verita Dieci inverni, 
di Franco Fortini, resta un 
testo esemplare soprattutto 
perche, registrando gli ulti-
mi atti del progressivo dete-
rioramento del rapporto 
< democratico » fra politica 
e cultura, dilatava fino ad 
esiti di biblica disperazione 
un discorso e una tensione 
polemica che come non mai 
in quegli anni avrebbero 
avuto bisogno di razionalita 
e di verifica politica: estre-
mizzando gia allora, come 
poi in Verifica dei poteri, 
una dialettica sostanzial-
mente arretrata tra intellet
tuali e politici, tra « profe-
ti > e « burocrati», e di fat-
to precostituendosi su basi 
cosl fragili ed emotive una 
professione di anticomuni-
smo che rappresentera poi 
sempre l'alibi di una difesa 
sacerdotale della Cultura e 
di un culto autoconsolatorio 
della Poesia. 

La rappresentativita del 
libro era dunque affidata al
ia sua singolarita, alia irre-
petibilita dell'esperienza eti-
co-intellettuale che vi si 
consumava: nella quale era-
no presenti, come si accen-
nava, molti elementi ogget-
tivi. dati storici reali ed ef-
fettive contraddizioni politi-
che, ma traslati in una ten
sione eroico-vaticinante che 
li riduceva a mere occasio-
ni di un rigetto ideologico, 
e percio li restituiva appun
to non-conosciuti, deforma-
ti, costretti nel respiro do-
mestico-universale di un 
dissidio monumentale, ma 
private 

Di questa non-conoscenza 
e traslitterazione ideologica, 
di questo consumo metapo-
litico dei fatti storici e so
cial!, che e stato notoria-
mente un tratto tipico delle 
forme ideologiche della cul
tura borghese, di tutto que
sto Dieci inverni e un testo 
esemplare: e, per conse-
guenza, del fascino che ha 
csercitato sulla parte piu 
immatura delle generazioni 
piu giovani nonche su alcu-
ni intellettuali che credono 
di far politica. Esso forniva, 
con Verifica dei poteri e 
con altre metafore della se-
paratezza rivoluzionaria, un 
modello di nobile settari-
smo antistituzionale e in-
sieme una memoria profon-
damente deformata delle 
lotte e delle contraddizioni 
del movimento operaio. 

Oggi, suH'onda di processi 
sociali che mettono alio sco-
perto le ultime velleita di-
fensive dell'intellettuale tra-
dizionale, veramente non 
avrebbe alcun senso ritene-
re funzionale a qualsivoglia 
discorso politico la riesuma-
zione di un testo cosi nobil-
mente e reiteratamente au-
tobiografico, gia sufficiente-
mente storicizzato e assolu-
tamente anacronistico ri-
spetto ai livelli reali del 
rapporto tra lavoro intel
lettuale e milizia politica: si 
finirebbe col ripetere incon-
sapevolmente il gioco e la 
funzione antistorica della 
cultura borghese, che ogni 
volta fa retrocedere la dia
lettica delle idee che il mo
vimento reale sposta invece 
in avanti, riproponendo mo-
delli e problemi gia fatico-
samente archiviati e impo-
nendone subdolamente l'at-
tualita. 

Sarebbe questo il senso 
dell'operazione se questa ri-
stampa non fosse introdotta, 
come e invece, da una pre-
fazione dello stesso Fortini: 
che ha l'oggettiva funzione 
di misurare ed esplicitare 
irreversibilmente il contra-
sto stridente, paradossale, 
tra la realta di oggi e il mo-
numento solenne, fuori del 
tempo, deU'ultimo intellet
tuale non dissacrato dell'era 
industriale. E' una prefazio-
ne del 7 3 , ma concepita si-
curamente negli anni cin
quanta e tenuta in serbo per 
occasion! di qualsiasi eta. 
Sd c una ripresa identic*, 

come nulla fosse successo, 
dei temi e degli sfoghi di 
allora: del duello magnani-
mo e categoriale tra l'intel-
lettuale e il politico, della 
metafisica insipienza di que-
st'ultimo («...non pud capi-
re che critica non implichi 
responsabilita. Appena si 
avvede che chi propone, chi 
obbietta e contesta non e 
intenzionato ad accettare il 
gioco delle parti e della par-
tecipazione a una... frazione 
di potere e ai suoi rischi, si 
infuria freddamente; talvol-
ta ferocemente, se puo »), 
della necessita di cercare al-
trove la vera antitesi al ca-
pitalismo («la sua antitesi 
non e quindi di necessita la 
classe operaia italiana; ...la 
coscienza di tale antitesi 
non e di necessita nel " par-
tito della classe opera ia" 
i tal iana*), della coscienza 
sempre esibita del valore 
fondamentale del proprio 
pensiero (« coloro che, con 
me, anni dopo hanno porta-
to ad una svolta e a una rot-
tura neiramministrazione 
ordinaria del pensiero socia-
lista nel nostro paese») . 

L'accento oracolare e la 
coraggiosa presunzione («di 
questo libro conosco, senza 
indulgenza o modestia, il va
lore perche non l'ho scritto 
io ma qualcuno che vent'an-
ni fa portava il mio nome e 
che oggi in me soprawive 
al modo che tengono le om
bre dei familiari e amici ») 
concorrono meglio di ogni 
commento a sottolineare nel 
libro di allora il senso di 
struggimento sentimentale, 
di narcisismo e di eloquente 
tautologia, che e il carattere 
piu riconoscibile dell'ideolo-
gia di Fortini: ultimo lette-
rato tradizionale sbigottito 
dai ritmi della societa odier-
na, ma, poiche abbarbicato 
a un privilegio tutto idea-
le, per questo incapace di 
qualsiasi autocritica. 
- Questo e il senso positivo 
di tale opefazione editoria-
le: l'aver procurato che di 
tutto questo si accorgano 
anche quei pochi che nei 
contenuti « politici » di For
tini continuano a cercare un 
senso, un elemento dialetti-
co da recuperare, e persino 
il confronto per un non 
smaltito bisogno di autopu-
nizione. Mentre invece quei 

contenuti sono mere occa-
sioni per l'incremento di 
una Forma che li divora; e 
i confronti e i bisogni dia-
lettici chi ha il coraggio di 
promuoverli li cerca nella 
realta. 

A. Leone de Castris 

L'adesione 
delFURSS 

alia 
Convenzione 
sui diritti 
d'autore 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 7. 

L'Unione Sovietica ha an-
nunciato l'adesione alia Con
venzione universale sui di
ritti d'autore: ne ha dato 
notizia il ministro degli 
esteri Gromiko in una let-
tera inviata, a nome del go-
vemo, al direttore generate 
dell'UNESCO, Rene Maheu. 

La decisione — si precisa 
a Mosca — rientra nel 
quadra della politica di pace 
e di cooperazione intema-
zionale approvata e svilup-
pata dali'ultimo Congresso 
del PCUS, e contribuira 
quindi a rafforzare I'ami-
cizia e la comprensione fra 
i popoli. 

Con la adesione alia Con
venzione di Ginevra del '52 
(sotfoscritta da 43 Paesi) si 
apre quindi tutta una serie 
di nuovi problemi per gli 
editor! delle nazioni firma-
tarie. Sino ad oggi, infatti, 
le case editrici sovietiche po-
tevano tradurre liberamente 
opere letters rie, tecniche e 
scientrfiche - senza dover 
pagare i c diritti > ai rispet-
tivi aufori; e Io stesso awe-
nhra per le case degli altri 

. paesi. Vorm in poi — e pre-
cisamente dal maggio pros-
simo — per qualsiasi tra-
duzione i sovietki faranno, 

. o per qualsiasi libro pub-
blicato nell'URSS o tradotto 
aU'estero, gli autori vedran-
no salvaguardati i lore di
ritti. 

I particolari della ade
sione alia Convenzione di 
Ginevra verranno illustrati 
ai giornalisti dal presidente 
del Comitato statale per la 
editoria, Boris Stufcalin, nel 
corso di una conferenza 
stamp* che si terra dopo-
domani a Mosca. 

€. b. 

I giorni che decisero la fine del fascismo 

IV 

Come venne giustiziato 
Mussolini? In quale situazio-
ne, e in quale clima? Conclu-
dendo una lunga ' inchiesta. 
Manlio Cancogni scrisse sedi
ci anni fa che dopo l'operazio 
ne di cattura dei gerarchi del 
27 aprile 1945 cio die era so
prattutto necessario era capi-
re fino in fondo l'« aspra 
realta del presente », e vince-
re ogni titubanza. poiche una 
volta eseguiti gli arresti — 
egli sottolineo — « o Dongo e 
su tutta la costa del logo, li-
rava un'aria che rischiava di 
cambiare la tragedia italiana 
in commedia » (1). Quest'im-
pressione e confortata da 
molte testimonianze. La ten-
denza a prendere tempo, a 
non assumersi delle respon
sabilita, ad ostacolare 1'ese-
cuzione della sentenza gia 
pronunciata dal CLNAI, si 
era fatta strada soprattutto in. 
certi settori della Resistenza 
comasca. Ed era chiaro a che 
cosa avrebbe potuto portare 
ogni rinvio: all'intervento nel
la vicenda delle autorita ame-
ricane. Prima ancora che con 
le decisioni degli organismi 
insurrezionali, cio contrasta-
va con il sentimento delle 
masse che in quei giorni si 
erano mobilitate per spazza-
re via il fascismo. L'esigenza 
di una giustizia rapida ed 
esemplare era la prima tra 
quelle che il moto insurre-
zionale aveva posto. Su que
sto non possono esservi 
dubbi. 

Le cronache di Dongo di 
• quel piovigginoso pomeriggio 
del 28 aprile dicono che la 
missione affidata ad Audisio 
e Lampredi venne portata a 
termine con grande decisio 

>ne, e anche con la preoccu 
pazione assillante di evitare. 
nei limiti del possibile, per 
dite di tempo che avrebbero 
potuto risultare decisive. La 
meccanica dei fatti e nota: 
l'arrivo a Dongo; i primi dif-
ficili contatti con i partigia-
ni della 52a brigata Garibal
di; la decisione della fucilazio-
ne dei gerarchi; e poi la cor-
sa a Bonzanigo, dove si tro-
vavano da poche ore, in una 
casetta di contadini, Musso
lini e la Petacci. 

II racconto di Lampredi e 
asciutto, essenziale. « Dopo. la 
riunione ' nel municipio di 
Dongo con i comandanti del
la 52a brigata Garibaldi — ri-
corda — partimmo io, Audi
sio e Michele Moretti (" Pie-
tro Gatti "), con una macchi-
na requisita sui posto (sol-
tanto piu tardi ho saputo che 
Vaulista si chiamava Giovam-
battisla Geninazza). Sulla 
piazzetta di Bonzanigo dove 
fermammo la macchina, Au
disio fece partire un colpo 
dal mitra per provarne il 
funzionamento. Arrivammo a 
piedi a casa dei De Maria, sa-
limmo le scale e davanti alia 
porta della stanza dove si 
trovavano Mussolini e la Pe
tacci incontrammo i parti-
giani " Lino " e " Sandrino ", 
che erano stati lasciati di 
guardia. Entrammo, e ricor-
do con grande vivezza che in 
piedi, alia mia destra, si tro
vava Mussolini, mentre la Pe
tacci era distesa sui letto. 
Debbo dire che da quel mo-
mento i miei occhi furono 
concentrati, insieme a tutte 
le mie facolta, su Mussolini. 
Rimasi abbastanza colpilo 
dal suo aspetto, molto lonta-
no dall'immagine di uomo vi-
goroso ed energico che era 
stata costruita dalla propa
ganda fascista. Teneva gli 
avambracci leggermente sol-
levati dal corpo e in ciascu-
na mano aveva un astuccio 
per gli occhiali. Non so nep-
pure perche, glieli presi su-
bito tutti e due. Li consegnai 
poi al Comando generate del 
CVL>. 

Delle poche battute scam-
biate frettolosamente nella ca-
meretta dei De Maria — che 
Audisio riferi pittorescamen-
te — e riTiasta nei testimoni 
un'impressione inevitabil-
mente impallidita dal tempo. 
Non si ricordano comunque 
€ frasi storiche ». Appena Mus
solini senti giungere i nuovi 
venuti. disse con una certa 
concitazione: c Che e'e? ». Mi
chele Moretti, 1'unico dei tre 
che conoscesse la strada per 
arrivare a casa De Maria (e 
anch'egli riuscl a ritrovarla 
non senza fattca). andd un 
poco avanti rispetto agli al
tri, e ricorda con precisione 
questa circostanza. 

In pochi minuti, Audisio, 
Lampredi. Moretti e i due pri-
gionieri furono * in strada: 
e'era da fare un breve tratto 
a piedi prima di arrivare al
ia macchina che aspettava 
con l'autista a un centinaio 
di metri. " Sandrino " e " Li
no " rimasero indietro e rag-
giunsero gli altri quando la 
fucilazione era gia awenuta. 
' Audisio ha riferito cosl lo 

ultimo, breve viaggio di Mus
solini: *Sull'auto lo feci se-
dere a destra; la Petacci si 
mise a sinistra, lo presi po
sto sui parafango in faccia a 
lui. Non volevo perderlo di 
vista un solo istante. La mac
china inizio la discesa lenla-
mente... Non appena arri
vammo presso il cancello, or
dinal Valt*. II ricordo degli 
altri protagonist! coincide con 
questa descrizjone. A Moret
ti sembra di essere arrivato 
a piedi davanti al cancello 
di villa Belmonte, dove Au
disio aveva deciso di effettua-
re l'esccuzione. 

del dittatore 
Alle ore 16,10 del 28 aprile 1945 

Mussolini viene giustiziato 
II viaggio verso Giulino di Mezzegra 

e Tesecuzione - II racconto di Lampredi: 
« Chi Pavrebbe detto che tu, 

che hai perseguitato i comunisti per 
tanto tempo, avresti dovuto regolare i conti 

proprio con loro?» - La fucilazione 
degli altri gerarchi a Dongo 

SULLA CARTINA a sinistra e possibile seguire gli ultlml 
giorni dei gerarchi fascist). Mussolini, da Como, era andato 
a Grandola, sperando di riparare in Svizzera; poi a Menaggio. 
Da qui si era mosso con la colonna della Luftwaffe fermata 
il 27 aprile dai parligian! a un posto dl blocco nei pressi di 
Dongo (Musso). Dopo poche ore di priglonia nella caserma 
della Finanza a Germasino, il « duce » era stato portato nella 
casa dei De Maria a Bonzanigo. Nel pomeriggio del 28 aprile 
1945 venne prelevato da Audisio, Lampredi e Moretti e fucilato 
insieme alia Petacci a Giulino di Mezzegra. 

MILANO, APRILE '45 — Repubblichini catturati dai partigiani nei giorni dell'insurrezione 

Appena arrivato, " Valerio " 
dette uno sguardo sulla stra
da; fece qualche passo avanti 
e indietro. In quei pochi mo-
menti di attesa, Lampredi si 
avvicino alia portiera di Mus
solini e gli disse alcune fra
si: le ultime che il c duce > 
abbia udito prima delle pa
role con le quali Audisio 
avrebbe richiamato, poco do
po. il decreto di condanna a 
morte., < Mi chinai verso di 
lui — ricorda Lampredi — 
e dissi: " Chi I'avrebbe detto 
che tu, che hai perseguitato 
i comunisti per tanto tempo, 
avresti poi dovuto regolare i 
conti proprio con low? ". 
Mussolini non disse nulla; la 
Petacci mi rivolse un lungo 
sguardo interrogativo ». 

Subito dopo, Mussolini e la 

j --* - * » 
Petacci vennero fatti scende-
re e messi davanti al muro. 
vicino al cancello della villa. 
« Audisio — racconta Lampre
di — punto il mitra, ma Var-
ma non funzionb. lo, che sta-
vo alia sua destra, presi la 
pistola che avevo nel sopra-
bito, premetti il grilletto. Inu-
tilmente: si era inceppata. Al
lora chiamammo Moretti, che 
si trovava a poche decine di 
metri; Audisio prese il suo 
mitra e sparo (2). Tutto que
sto avven'ne in pochissimo 
tempo: uno, due minuti, du
rante i quali Mussolini resto 
immobile con le spalle al 
muro, mentre la Petacci pri-
dava che non potevamo fu-
cilarlo e si agitava vicino a 
lui quasi vdlesse proteggerlo 
con la sua persona >. 

Davanti al cancello 
villa Belmonte 

' Questa stessa scena emer
ge dai ricordi di Michele Mo
retti. Mussolini e la Petacci 
davanti al cancello. Di fronte 
a k>ro, Audisio e Lampredi. 
che avevano alle spalle l'au-
tomobile. L'autista era poco 
discosto. Moretti si trovava di 
guardia sulla strada. " Lino " 
e " Sandrino " arrivarono tar
di. perche" si fermarono a ca
sa De Maria ad allacciarsi le 
scarpe. e poi nella fretta im-
boccarono una strada sba-
gliata: ripercorsero. infatti, la 
rampa attraverso la quale 
erano arrivati la notte, men
tre la macchina di Geninazza 
aveva fatto un percorso nuo-
vo per giungere in basso a 
villa Belmonte. Vennero la
sciati di guardia ai due fuci-
lati, mentre Audisio. Lampre
di e Moretti tornarono a Don-
go con l'automobile. 

Erano le 16.10. Soltanto piu 
tardi, i protagonisti dell'ese-
cuzione di Mussolini hanno 
saputo che il paesetto dove 
sorge villa Belmonte si chia-

ma Giulino di Mezzegra. 

Al -momento della fucila
zione di Mussolini erano ap
pena trascorse due ore dallo 
arrivo di Audisio sulla piaz
za di Dongo (seguito a bre
ve distanza di tempo dall'ar-
rivo di Lampredi). Due ore ca-
riche di tensione, durante le 
quali si era veriHcata una 
svolta negli awenimenti. 
' E' un fatto che Audisio e 

la sua scorta di partigiani 
deH'OItrepd. pavese vennero 
accolti a Dongo con sospetto. 
Lo stesso " Valerio *' ha dato 
qualche immagine dell'atmo-
sfera pesante che trovd. Ti-
pica quella del non facile in-
contro con il comandante del
la 52a brigata <. Garibaldi. 
« " Pedro " — ha scritto Au
disio — comparve e venne ver
so di me. Lo seguivano alcu-
ni partigiani con le armi im-
bracciate. Ci presentammo 
militarmente: " Colonnello 
Valerio del Comando genera
te ". " Pedro, comandante del
ta 52a brigata garibaldina " ». 

L'accoglienza di Dongo e in 
parta giustificaU "dal tirao-

re, assai diffuso, che i fasci-
sti potessero tentare una sor-
tita per liberate Mussolini e 
i gerarchi. La scorta di Audi
sio era vestita con divise nuo-
ve. ottenute con i piu recen-
ti " lanci " americani. che da-
vano un aspetto singolare al 
drappello. < iVei primi mo-
menti del nostro incontro — 
ha scritto Pier Luigi Bellini 
delle Stelle ("Pedro") — ave
vo paura che si trattasse di 
fascisti che volevano fare un 
colpo di mano». Anche Mo
retti. che si trovava a Dongo. 
fu awertito da un partigia-
no che erano arrivate delle 
« persone sospette » (3). 

Vennero poi controllati i 
documenti. La provenienza 
della missione era indubbia. 
Arrivato anche Lampredi. egli 
fu presentato da Giovanni 
Aglietto (< Remo >). che lo 
aveva accompagnato da Co
mo. a Moretti e ad altri par
tigiani. venne garantito a 
" Pedro " che si trattava di 
un rappresentante del ' Co
mando del CVL, e questo dis-
sipo definitivamente i so-
spetti. 

In un ufficio del ' munici
pio di Dongo si svolse una 
riunione " tra - Audisio. Lam
predi e " Pedro ". Audisio dis
se subito: c Ho Vordine del \ 
Comando generate di giusti-
ziare i criminali fascisti». Vi 
fu una breve discussione. e 
la lista venne compilata stral-
ciando i nomi delle persone 
da giustiziare dall'elenco di 
tutti i prigionieri. che erano 
piu di cinquanta. Alia riu
nione si aggiunsero successi-
vamente Moretti — come com-
missario politico della 52a bri
gata — e Urbano Lazzaro 
( "BiH") . 

I prigionieri erano suddivi 
si in tre diverse localita. La 
maggior parte si trovava an
cora a Dongo; Mussolini e la 
Petacci si trovavano. come ab-
biamo .visto, a Bonzanigo; e 
alcuni tra i piu importanti 
gerarchi erano stati portati 
nella caserma della Finanza 
di Germasino. " Pedro " disse 
di fokve aadarc lui a pren

dere questi ultimi. Piu tardi, ' i 
scrisse che aveva voluto fare j 
cosi soltanto per perdere un 
poco di tempo, nella speran-
za che si aprisse la strada a 
una soluzione diversa da 
quella voluta dal CLNAI (4). 
Appena egli parti per Ger
masino, pero. Audisio. Lam
predi e Moretti andarono a 
Bonzanigo. - Al ritorno " Pe
dro " seppe che Mussolini e 
la Petacci erano gia stati fu 
cilati. Ormai, non si trattava 
che di procedere all'esecuzio-
ne degli altri quindici gerar
chi. i quali frattanto erano 
stati riuniti nel < salone 
d'oro > del Comune di Dongo. 

Come Iuogo per la loro fu
cilazione era stato scelto lo 
imbarcadero di Dongo. 
c Quando Audisio tomb — 
racconto il capo della scorta 
partigiana. Riccardo Mordi-
ni — mi disse: "II mio com-
pito e finito. Ora tocca a te ". 
Facemmo quindi scendere i 
prigionieri e li schierammo 
sulla piazza. Vunico inciden-
te avvenne quando tutti ri-
fiutarono di morire assieme 
a Marcello Petacci " Quello 
non to vogliamo con not ". j 
gridarono. Poi Petacci scappb 

dal Comune, mentre i due ra-
gazzi di guardia andavano al
ia finestra per guardare cib 
che avveniva nella piazza. 
Non andb molto lontano nep-
pure lui: fuggi stupidamente 
su un albero e poi si gettb 
nel lago, dove fu raggiunto 
dalle pallottole dei mitra. Sot-
to i colpi della scorta parti
giana caddero quindi Pavoli-
ni. Barracu, Zerbino, Mezza-
soma. Romano, Liverani, Cop
pola. Porta. Gatti. Daquanno, 
Vtimpergher, . Casalinuovo, 
Calislri, Nudi e Bombacci, 
oltre a Marcello Petacci» (5). 
Tenendo conto anche di Mus
solini e di Clarctta. furono 
fucilati a Dongo e a Giulino di 
Mezzegra diciotto gerarchi, 
sugli oltre cinquanta che era-
no siati catturati con le ar
mi alia mano un giorno pri
ma. Quest'ultima circostan
za avrebbe dato facolta a: 
partigiani — in base ai de-
creti del CLNAI — di compi-
lare una lista molto piu am-
pia; venne pero deciso di col-
pire soio coloro che si erano 
assunti responsabilita mani-
festamente gravissime quali 
esponenti del regime. 

ia libera 
per Milano 

A Dongo venne giustiziato 
quasi tutto lo stato maggio-
re della cosiddetta repubbli-
ca di Said Oltre al segretario 
del partilo repubblichino 
(PFR), Pavolini, furono fuci
lati il sottosegretario della 
presidenza del Consiglio Bar
racu. i ministri Mezzasoma 
(della Cultura popolare: i 
bandi che minacciavano la fu
cilazione ai renitenti alia le
va portavano la sua firma). 
Romano (dei Lavori pubbli-
ci). Liverani (delle Comuni-
cazkmi) e Zerbino (degli In-
temi). Gli altri ricoprivano 
cariche di rilievo. erano ad-
detti all'ufficio di Mussolini. 

o comandanti di brisate ne 
re, come Utimpergher. • 

Marcello Petacci. fratello 
deH'amica di Mussolini, si 
trovava nella colonna ferma
ta a Dongo. e voleva farsi pas-
sare per un console di Spa-
gna. Ma era in possesso 
di documenti grossolanamen-
te contraffatti e non sapeva 
una sola parola di spagnolo. 
percid venne facilmente sma-
scherato. In un primo tem
po, si era creduto che egli 
fosse Vittorio Mussolini. 
- L'esecuzione sulla piazza di 

'Dongo — i gerarchi vennero 
fucilati alia schiena da un 
drappello di 15 partigiani, do

po che un frate del iuogo, 
padre Accursio, aveva rivol* 
to ai condannati poche paro
le — avvenne alle 17,45 cir
ca. Essa fu seguita da una 
sparatoria generate, alia qua
le presero parte insieme par
tigiani e popolazione. presi da 
un impeto di giustizia popo
lare. Gli spari durarono qual
che minuto: vi furono anche 
due persone ferite accidental-
mente. Poi i corpi dei gerar
chi vennero caricati sui ca
mion sequestrato da Audisio. 
11 viaggio per Milano fu in-
terrotto solo ad Azzano, do
ve si fece una fermata per 
caricare i cadaveri"di Musso
lini e delta Petacci. A Menag
gio, dopo pochi chilometri di 
strada, Audisio e Lampredi 
(6) incontrarono la prima 
pattuglia amerieana, ed esi-
birono i documenti. «Okay, 
partisans», dissero i soldati 
prima di dare via libera. 

Candiatio Falaschl 
(continua) ' 

(1) Vedi i'Espresso del 18 
giugno 1957. 

(2) II mitra che servl ad 
Audisio per gtustiziare Mus
solini era un MAS di fabbrt-
casione francese e portava i 
seguenti contrassegni: cali-
bro 7,65. L. Mas. Modello 1938 
F. • 20830. I partigiani aveva
no legato un nastrino trico-
lore alia canna dell'arma, che 
Michele Moretti aveva tolto 
il giorno prima a uno dei fa
scisti arrestati, Idreno Utim
pergher. 

(3) Anche il vice-capo della 
scorta di Audisio, « Piero », ha 
fatto ' una testimonianza in 
questo senso. «Non possia-
mo dire — ha riferito — che 
le accoglienze fossero festose. 
Un'atmosfera di diffidenza ci 
circondava; in ogni faccia si 
leggeva come un'awersione. 
Non ce ne spiegammo. 11 per 
11, la ragione. C'eravamo fer-
mati davanti al municipio, e 
subito ricevemmo Pinvito di 
non metterci in vista, di ri-
tirarci» (da Nemesi, raccolta 
di documenti e testimonianze 
rese nel '45). 

Dei partigiani della scorta 
— a parte il comandante, Ric
cardo Mordini — non si co-
noscono i nomi. Su/Z'Enciclo-
pedia della Resistenza di Pie-
tro Secchia, edizione del '71, 
sono riportati, alia voce "Don-
go", i nomi di battaglia: Pie
ro, Sipe, Cecca, Lino, Rena-
to, Peter, Dick, Stefano, Wil
liam, Gildo, Giulio e l'auti
sta BatbtJL>. . -OHO £•:.<; 

(4) Cio risulta dal libro 
scritto da "Pedro" (conte Pier 
Lui(fi ••Btllini -\deUe Stelle) 
«Dongo ultima azib'ne^), pub-
blicato riel '62. Cammentando 
te scene che seguirono la fu
cilazione dei gerarchi a Don-
go e in particolare la spara
toria generate che vi fu in 
quell'occasione, il comandan
te della 52' scrive che si trat
to della liberazione da un in-
cubo: ci si rese conto che 
«tutto 6 ormai finito, finita 
la guerra, finite le morti, le 
deportazioni, i pericoli, finita 
la paura. La tragica scena al
ia quale tutti hanno ora assi-
stito e stato l'ultimo atto di 
una sua logica fatale e inelut-
tabile (...); e Fimprowiso 
senso di liberazione da essa 
determinate e esploso in un 
irrefrenabile entusiasmo». An
che "Pedro", ammette, sem
pre nel suo libro, che i fa
scisti trovatt in possesso dt 
armi a Dongo avrebbero po
tuto essere tutti passati per 
le armt ' 

(5) Da una dichiarazione re-
sa da Mordini aJZTJnita in oc-
casione del ventesimo anni-
versario dell'insurrezione. 

(6) - In alcune delle molte 
cose scritte sui fatti di Don-
go, vi e stato talvolta il se
gno della volonta di aggiun-
gere qualche tocco di «mi-
steroi* alia figura di Aldo 
Lampredi. Cib & accaduto an
che di recente, con la pub-
blicazione di banalita o di no-
tizie assolutamente false. Al
cuni giornalisti hanno addirit-
tura dato per morto Lampre
di <i nostri lettori sanno che 
— per sfortuna di qualcuno — 
il a Guidon della guerra di 
Liberazione 6 ben vivo; ma 
possono trarre dalla disinvol-
tura di certi pretest bene in-
formati un utile metro di giu-
dizio). 

Lampredi ha una biogra-
fla che 6 tipica dei dirigen-
ti • comunisti eke operarono 
nella ctandestinita. Iscritto al 
PSI dal 1919, egli fu tra i 
fondatori del PCI nel 1921. E' 
stato in carcere per sei an
ni e 9 mesi a partire dal IS 
febbraio 1926. e. una volta ri-
tornato all'attivita clandestina 
di partito, & riuscito ad espa-
triare in Francia nel '34. E* 
stato quindi a Mosca, poi in 
Spagna durante la guerra ci
vile col grado di capitano 
istnittore (si chiamava allo
ra «Campana»). e di nuovo 
in Francia, dove ha curalo 
tra Valtro il lavoro per I'invio 
dei compagni nel nostro Pae-
se. Rientrato in Italia il pri
mo novembre del '43, ha la-
vorato nella Venezia Giulia, e 
quindi a Padova, prima di 
essere trasferito a Milano al 
Comando del CVL come sosti-
tuto di Longo. Nel dopoguer-
ra ha ricoperto numerosi in-
carichi di partito, svoloendo 
per diversi anni Vattivita di 
segretario delta Commissions 
centrale di controllo. 

IL PROSSIMO 

SERVIZIO 

Un taglio 
netto con 
il passato 
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